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COMISO, L'EUROPA, IL MONDO 
Segnali per una iniziativa di pace 

Il Presidente degli Usa arriva in Europa mentre ai segnali di distensione fra le due 
potenze sovietica e americana fanno riscontro il moltiplicarsi dei focolai di 

tensione e i teatri di guerre guerreggiate. In Italia ~ui temi del disarmo e del 
pacifismo, che raccolgono un'onda crescente di mobilitazione popolare. le forze 

politiche, i partiti, i sindacati trovano occasioni di polemiche che inaspriscono 
i rapporti interni e contribuiscono alla destabilizzazione del precario equilibrio tra te 

diverse componenti della maggioranza. 
« Astrolabio », in questo numero. ha raceolto su questi stessi temi una serie di 

interventi e di testimonianze che sembrano capaci di indicare - per 
l'autorevolezza e l'eterogeneità delle voci - come, al di là degli schieramenti di 

parte, sia possibile rintracciare il terreno per una comune mobilitazione 
al fianco e alla guida di quello che sempre più va profilandosi come un grande 

Movimento nazionale e sovranazionale. 
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COMISO, L'EUROPA, IL MONDO 

Quello che abbiamo da dire a Reagan 
di Luigi Anderlini 

e Dedichiamo una parte notevole dello spazio disponibile in 
questo numero della rivista alla visita di Reagan in Italia e 
in Europa e ai temi della pace e del disarmo. Ne vale la pena: 
l'avvenimento è di quelli che lasciano un segno e certamente 
sarà un'occasione importante per avere la misura dello stato 
del rapporti tra le due sponde dell'Atlantico. Servirà anche 
a saggiare la maturità s la consistenza dei movimenti paci
fisti europei e della loro varia articolazione. 

La tappa italiana del viaggio del presidente non è stata 
decisa a caso. Vi fu qualche esitazione, mesi fa, tra i 
collaboratori della Casa Bianca forse preoccupati dell'am
piezza che avevano avuto in Italia le manifestazioni pacifiste 
della seconda metà dell'81. Poi Reagan decise: prima tappa 
Roma. 

E' bene quindi che Roma dica al Presidente amsricano, sen
za particolari accentuazioni polemiche ma con tutta schiet
tezza, qual è il suo parere sul complesso dei problemi che 
si pongono oggi nslle relazioni internazionali. Ed è bene 
che la voce di Roma non sia solo quella dei responsabili della 
Farnesina e di Palazzo Chigi: le grandi democrazie moderne, 
a cominciare da quella americana, hanno inventato le mani
festazioni di massa che sono un modo per dare direttamente 
la parola al popolo. 

E Dio sa se c'è bisogno di far sentire una autentica voce 
popolare e di pace in un mondo come questo. Si muore nel 
Sud-Atlantico in una guerra che è contemporaneamente mo
derna, assurda, ottocentesc2 e crudele; si muore in Salvador 
e in varie altre parti dell'America Latina; si muore sull'Eufrate 

'e nel Libano, si muore in Afghanistan e in Namibia. Terrori
smi di varia natura e ispirazione solcano quasi tutti i conti
nenti. A poco meno di quaranta anni dalla fine del sscondo 
conflitto mondiale si ha talvolta l'impressione che il mondo 
non sappia più vivere in pace, che qualcosa di misterioso, una 
sorta di istinto belluino primigenio, si vada risvegliando. 
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Ma il mondo non può permettersi avventure di questo ge
nere. I 22mila megatoni accumulati negli arsenali atomici 
delle grandi potenze, capaci di distruggere una ventina di 
volte ogni forma di vita organizzata sul pianeta, sono un 
fatto nuovo e irrevsrsiblle nella storia dell'umanità. Per le per
sone ragionevoli alla pace non c'è alternativa dato che l'unica 
alternativa possibile è l'olocausto atomico; la fine della ci
viltà dell'uomo. 

Credo che Reagan sappia tutto questo anche se sono con
vinto che egli abbia contribuito non poco a creare l'attuale 
situazione di tensione, anche se la corsa al riarmo lungo la 
quale Si è messa la sua amministrazione è una delle cause 
del malessere generale del mondo. 

Il Presidente americano arriva in realtà da noi con la sua 
politica militare ed economica fortemente ridimensionate. Quel
la che fino a sei mesi fa poteva apparire come una « svol
ta di civiltà •, un ritorno al vecchio e glorioso liberismo aggres
sivo e « muscoloso 11, si è rivelata alla prova dei fatti una 
sorta di presuntuosa parata verbale le cui contraddizioni (me
no tasse, più armi) sono presto esplose. 

C'è chi sostiene che Reagan abbia recentemente abbassato 
la guardia P. lanciato segnali verso il Cremlino per preparare 
il suo viaggio in Europa e per non essere troppo disturbato 
dalle manifestazioni pacifiste. Non credo sia questa l'inter
pretazione più corretta della politica della Casa Bianca. I pro
blemi dell'economia americana, del dollaro, del prestigio USA 
nel mondo, del ruolo dell'opposizione pacifist;t in America, 
degli effetti devastanti della corsa al riarmo sono problemi 
reali e sono essi che premono alle porte della Casa Bianca: 
preferisco pensare che siano essi ad aver ridimensionato (e 

non solo per lo spazio di un breve viaggio) la politica ame
ricana. 

Si tratterebbe in ogni caso di un ridimensionamento senza 
effetti positivi se Reagan non tenesse conto di almeno due 
fattori che come italiani e come europei abbiamo il dovere 
di sottoporre alla sua attenzione. 

E' vero che i popoli del vecchio continente non hanno an
cora perduto l'abitudine alla rissa in famiglia, è vero che 
essi sono presi dal soprassalto ogni volta che le due grandi 
potenze si avvicinano o si allontanano troppo, ma è soprat
tutto vero che questi popoli portano i segni (nella loro storia, 
nel loro carattere) di due guerre mondiali che qui si sono 
combattute con decine di milioni di morti, è vero che questa 
resta la culla della civiltà dell'uomo in una dimensiona ancora 
compatibile con la scala dei valori della convivenza e dalla 
pace. 

E se è vero che gli Europei debbono imparare ad essere 
meglio se stessi ed avere un ruolo autonomo, una loro ini
ziativa che non può essere condizionata né da complessi di 
inferiorità né da presunzioni di superiorità, è anche vero che 
gli Stati Uniti, dimessa (come pare) l'ipotesi di una soluzione 
unipolare e e muscolosa » dei problemi del mondo, aperto 
qualche spiraglio per una rinnovala trattativa Est-Ovest, de
vono rendersi conto che proprio sulla strada della trattativa 
incontreranno la migliore Europa e che la civiltà futura, come 
scrisse tanti anni fa Roosevelt, o sarà una civiltà in coope
rativa o non sarà. 

La domanda decisiva a questo punto potrebbe anche es
sere formulata cosi: che ne è delle trattative di Ginevra? Il 
segreto diplomatico copre il nulla o qualcosa che non si 
vuole confessare? 

Gli italiani sono particolarmente interessati ad una rispo
sta. Dal senso della risposta dipende infatti in buona parte 
se a Comiso Si impianteranno o no gli euromissili. Reagan 
ci ptirmetterà di dire che questa per noi è una questione 
decisiva. 

Ci sono in Italia già 1500 testate atomiche. Aggiungerne 
altre centinaia particolarmente sofisticate e pericolosi! non fa 
piacere a nessuno. Già le collusioni in atto tra la mafia (in
teressata agli appalti) e la politica del riarmo hanno pro
dotto morte e violenza a Palermo. Si vuole continuare su questa 
strada? O si vuole far funzionare in senso positivo la dop
pia decisione presa a Bruxelles nel dicembre scorso e far 
scattare quella che allora fu detta la clausola dissolvente? 
E' un interrogativo legittimo che noi poniamo al Presidente 
a·mericano. C'è un'ultima cosa che Reagan deve sapere: non 
c'è consMso in Italia e in Europa sulla politica del Pershing 
e dei Cruise. Gli Europei e gli Italiani capiscono il senso ge
nerale della politica degli squilibri militari. Tengono aggior
nati i conti della bilancia del potere su questi argomenti 
come del resto in America fanno Kennedy e i suoi amici. 
Nessuno potrà però convincerci che, con quel che già c'è 
negli arsenali atomici delle grandi potenze, ci sia bisogno 
di altri megatoni per assicurare la pace nel mondo. Meno 
degli altri possono esserne convinti gli italiani che sono l'unico 
Paese della NATO ad aver pronuncialo un nome: Comiso, una 
base che è diventata il simbolo di una pericolosa corsa al 
riarmo. 

Recentemente il nostro Capo di Stato Maggiore per l'Eser
cito ha affermato che anche nella guerra moderna, così com
piuterizzata, così crudelmente sofisticata, il consenso popo
lare resta uno degli elementi fondamentali per assicurare 
la difesa. 

E' bene che Reagan sappia che nella sua politica di 
riarmo, in Italia, questo consenso non c'è • 
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Trattative diplomatiche e focolai di guerra 
Il ruolo dei movimenti pacifisti in Europa 

Mai come in questo momento 
l'esistenza della Comunità europea 

come entità politica 
sovranazionale ed unitaria è stata 

affidata alla capacità dei 
movimenti di massa e delle tante 

singole forze che vi confluiscono 
di tornare a mettere in campo, 

dietro migliaia di partecipanti 
e ogni tipo di bandiere, idee forza 

per salvaguardare la pace. 
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di Marco Marchioni 

A La situazione internazionale è ca
W ratterizzata oggi da due fenomeni 
0 orientamenti fortemente contrastan
ti: da un lato l'accenno a una ripresa 
-:lell'ormai interrotto dialogo tra USA 
~ URSS per la riduzione e il controllo 
degli armamenti nucleari e, quindi, la 
ripresa di un discorso di trattativa tra 
Est e Ovest (l'ultimo comunicato del
la NATO torna ad usare dopo molto 
tempo il termine « distensione »); e 
:lbbiamo dall'altro non solo una serie 
di focolai di guerra tutt'altro che spen
ti (si veda il Libano, la questione pa
lestinese, il Golan, il Corno d'Africa, 
l'Afghanistan, l'Africa Australe), ma 
due veri e propri conflitti in pieno e 
drammatico sviluppo: quello delle Mal
vine e la guerra (mai spenta e oggi 
particolarmente acuta) tra Iran e Iraq 
in una zona altamente importante da 
vari punti di vista. 

Così da un lato assistiamo a una ri-

presa di speranze e di possibilità con
crete di riavviare una iniziativa euro
pea (a livello di governi, di forze po
litiche, di parlamento e di movimenti 
per la pace), dall'altro queste stesse 
speranze possono andare in frantumi di 
fronte alla dimostrata incapacità di tut
te queste forze. e di queste istanze ad 
intervenire positivamente nelJa messa 
al bando della guerra in situazioni con
crete. 

Rischiamo di essere schiacciati tra 
questa profonda contraddizione che di
stingue ormai la fase attuale da tutte 
le precedepti: Bisogna quindi partire 
da questi qati, per capire che il « che 
fare » di oggi è qualcosa di profonda
mente diverso da quanto abbiamo fatto 
fino a ieri. 

Mai come in questo momento l'esi
stenza delJ'Europa, come entità politica 
sovranazionale e unità, è stata affida
ta non già ·agli organismi formali che -3 



essa si è data, quanto alla capacità dci 
movimenti di massa e delle tante sin· 
gole forze che in essi confluiscono, di 
tornare a mettere in campo, dietro mi
gliaia e miglinia di partecipanti, dietro 
bandiere di ogni tipo, idee forza per 
salvaguardare la pace: immediate lad. 
dove oggi si combatte e si muore; a più 
lungo respiro per impedire che i sogni 
folli del riarmo riprendano il soprav
vento. 

Senza alcun uccemo populistico, sen
za ignorare le grandi difficoltà che esi
stono anche a livello dci movimenti e 
senza rinunciare a fare delb CEE una 
entità reale (obiettivo oggi più che mai 
incerto), bisogna avere la capacità di 
sapere che i popoli, all'Est come all' 
Ovest, hanno dimostrato maggiore ca-

Fragile 

COMISO, 
L'EUROPA, 
IL MONDO 

pacità e maggiore sensibilità politica dei 
governi. Oggi l'Europa può pesare sul
l'evoluzione della situazione internazio. 
nale grazie ai movimenti di massa che 
essa ha S\'iluppato nei tempi scorsi. 

Due sono le caratteristiche che ci 
appaiono fondamentali per quanto ri
guarda la possibilità dei movimenti per 
la pace di pesare e condizionare gli av
venimenti attuali (di ciò lo stesso pre
~idente USA ha dovuto, seppure a ma
lincuore e con ritardo, prendere atto): 
la prima è che i movimenti, seppure 
in modi diversi, si sono sviluppati sia 
in paesi occidentali che in paesi orien
tali, scavalcando di fatto barriere di ogni 
tipo tra i due blocchi e segnando al 
contempo una identica volontà di pace. 
Naturalmente quanto avvenuto ali' 

Ovest non è comparabile quantitativa
mente con quanto avvenuto all'Est; ma 
è la tendenza che è importante e, per 
certi versi, probabilmente, irreversibile. 
Anche i paesi dell'Est, al di là delle 
oggettive difficoltà economiche, e poi 
sociali, che la corsa al riarmo deter
mina, devono oggi tenere conto di que
sta volontà nuova che si è espressa nei 
mo<li e nei canali che quelle società og
gi permettono, e, qualche volta, anche 
al di fuori di questi. La seconda ca
ratteristica è il carattere « autonomo » 
dei movimenti. Il mondo ha riso per 
il tentativo maldestro di addossare al. 
URSS e ai comunisti « la responsabi-
1 i tà » dei movimenti e delle loro ma
nifestazioni in occidente, da parte di 
Reagan. E' apparso evidente invece che 

la distensione 
basata 

dall'inconfondibile fisionomia del Terzo Mondo, anche se 
espresso e deformato dalla repugnante dittatura militare 
argentina. Le stesse crisi belliche in corso, pur nelle lo
ro particolari origini e nei diversi sviluppi, hanno in co. 
munc il fatto di svilupparsi e di risolversi in un mondo 
naturalmente retto dai rapporti di forza. Come tale, il 
mondo tende ad organizzarsi in un sistema gerarchico di 
Stati, nel quale il fattore militare ha valore ancor oggi 
preminente. Il bipolarismo, quindi, non è soltanto una 
eredità della gucrrn mondiale, il frullo della politica che 
ebbe l'avvio con gli accordi di Yalta, ma divien::: anche lo 
sbocco necessario di questa realtà mondiale, nella qua
le non solo le vicende dci blocchi europei, ma quelle della 
rivoluzione mondiale in corso, tendono ad essere ricon
dotte alla logica deformante del bipolarismo che diviene 
così esso stesso causa ed effetto insieme della crisi inter
nazionale. 
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sul bipolarismo 
di Tullio Vecchietti 

e Davanti all'assemblea dell'ONU sono all'ordine dcl gior
no non solo i grandi temi del disarmo e della pace, ma 
.inche il quadro complessivo della realtà mondiale, con
traddistinta ormai dall'esigenza dei popoli di un nuovo 
ordinamcn•o internazionale, che garantisca la pace con 
mezzi di pncc. Ad essa si oppone il persistere di vecchi e 
nuovi oricritamenti, fond::tti sui tradizionali rapporti di 
forza fra g!i Stati e sulla politica di potenza e delle allean
ze militari che si allarga dagli Stati Uniti e dall'URSS agli 
Stati euronei, fino a penetrare nella complessa realtà del 
Terzo Mondo, con effetti sempre più negativi. 

Un esempio di ciò l'abbiamo proplio in questi giorni 
nella guerra per le Falkland-Malvine: uno scontro emble
matico fra quel che resta di un passato, quale è l'impe
rialismo il'glese, e il sorgere di un nuovo nazionalismo, 

In parole povere, finché il mondo tende a svilupparsi 
e a regolare i propri rapporti sul terreno della forza, non 
solo questi rapporti finiscono per essere più o meno con
traddistinti dal prevalere dcl bipolarismo, ma la stessa 
esigenza di rompere con questo sistema bipolare, viva in 
gran parte del Terzo Mondo e, per mille segni, emergen
te nella stessa Europa, sarà un'esigenza contradditoria 
che viene comunque mortificata e avviata a sbocchi che, 
prima o poi, appr-odano a soluzioni bipolari, almeno nel· 
le zone cruciali del mondo. L'Egitto e la Somalia rompo. 
no con l'URSS e si alleano con gli Stati Uniti, mentre 1' 
Etiopia, e gran parte del sud est asiatico, fanno il cam 
mino inverso. In Europa, la pace e la sicurezza sono pa· 
gate al pre:ao dell'indipendenza dimezzata dci singoli Sta. 
ti. La Spagna, pur nella crisi che attraversa anche in Eu. 
ropa la politica dci blocchi, oggi entra nel Patto Atlanti
co e gli stati scandinavi, l'Olanda, il Belgio e la Grecia 
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questi movimenti rispondono a logiche 
e esigenze che gli stessi partiti di mas
sa non sempre sono riusciti a percepire 
a tempo (in ciò ponendo a questi una 
esigenza di rivedere alcuni schemi in
terpretativi). 

dificare queste caratteristiche partico
lari, riportandole a vecchi schemi e vec· 
chie concezioni - di tipo manicheisti
co - che oggi sono superati dai fatti. 

:.vilupparsi. Le due caratteristiche infat
ti permettono oggi a questi movimenti 
di dire le cose necessarie senza gli sche
mi e le mediazioni, i compromessi e 
gli accordi, rutti rispondenti ad altre 
logiche più vaste e più complesse, che 
hanno portato di fatto l'Europa - in 
tutte le vicende recenti che hanno avu
to la pace come centro - a fallire di 
fotto. Senza andare a ripescare la vi
cenda dcl riarmo e la storia dei mis
sili, quanto affermiamo è chiaramente 
visibile sia nella vicenda delle Malvine 
che nel conflitto Iran-Iraq, cioè nei 
due punti caldi dove la guerra si sta 
facendo davvero e dove si sta, anche 
in queste ore, morendo davvero. 

Queste due caratteristiche vanno sal
vaguardate e sviluppate da tutti quan
ti hanno interesse reale per la pace. 
Tentare di mettere un'ipoteca su que
ste caratteristiche, puntare a una loro 
utilizzazione diversa da quella che es
se, spontaneamente, si sono date, vor
rebbe dire togliere le potenzialità im
mense che in esse esistono e che pos 
sono diventare decisive proprio in que
sto momento. 

Sono un fenomeno molto comples
so la cui fona consiste proprio nella 
loro non utilizzabilità da uno o dall'al
tro contendente. Hanno cioè un carat
tere di spontaneità che li rende forci 
e non strumentalizzabili. Per questo 
hanno avanzate e ricadute, momenti al
ti e momenti, se non di riflusso, di 
stasi. Rispondono a momenti di mobi
litazione delle coscienze che seguono 
strade diverse dal passato, più comples
se e più semplici allo stesso tempo. 
Grave errore sarebbe di cercare di mo-

Altra cosa è dire che le forze poli· 
tiche interessate diano tutto il loro con
tributo, di idee e di intervento, perché 
questi movimenti possano tornare a 

Nel caso delle Malvine - e non vo
gliamo qui ripercorre:-e le vicende notl' 

non trovano altro sbocco alla loro politica di pace che un 
parziale disimpegno dalla corsa agli armamenti nucleari, 
che può aprire un cammino favorevole, ma di per sé non 
è una soluzione alternativa alla politica dei blocchi. 

Dico questo perché le trattative in corso a Ginevra 
sulle armi nucleari a medio raggio e quelle che Reagan 
preannuncia sulle armi atomiche strategiche, non sono il 
risultalo di una improvvisa illuminazione, né di una mi· 
racolosa conversione di un Reagan bellicoso in un Rea
gan pacifista. E a mio giudizio, non sono neppure il rico
noscimento •spontaneo. dci dirigenti sovietici degli er
rori commessi negli anni settanta, quando diedero l'im
pressione di aver fatto una svolta nella storia dell'URSS, 
quella di concepire la sicurezza e la garanzia di pace 
dell'URSS, non più come un fattore prevalentemente po
litico, ma un indirino strategico militare. 

Se le trattative in corso avranno esiti positivi, se ci 
sarà addirittura l'inizio dell'inversione di tendenza alla 
corsa agli armamenti, se si attuerà insomma una politica 
di sicurezza che miri a ridurre al livello più basso pos
sibile gli armamenti anzitutto nucleari, tutto ciò sarà do
vuto al confluire di molti e talvolta contrastanti fatttori 
che hanno mt>sso in crisi la politica della corsa al riarmo, 
che dagli Stati Uniti e dall'URSS è dilagata in Europa e 
in centri vitali del Terzo Mondo Prima di tutto, la volon
tà di pace dei popoli, di milioni e milioni di europei che 
respingono la politica dcli'« Olocausto• e s'incontrano 
idealmente con centinaia di milioni di uomini e donne del 
Terzo Mondo, costretti alla fame e che giustamente vedo
no solo in un mondo di pace, le condizioni favorevoli per 
affrontare positivamente i problemi economici e di civiltà 
del sottosviluppo. 

Ed è proprio questa volontà di pace che deve diven
tare protagonista delle trattative in corso e delle altre 
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che dovranno esserci sugli armamenti, per impedire che 
si ripeta il rischio di tornare a una fragile politica della 
distensione che non si proponga neppure di rimuovere le 
cause di fondo dell'attuale tensione, sia pure gradualmente 
e senza fare di ogni erba un fascio. La pace nella sicu
rezza di lutti gli Stati, prima che un fatto militare è un 
fatto politico. In un clima di sfiducia, non ci sarà mai 
una sicurezza che regga su un equilibrio degli armamenti, 
ma una sicurezza che verrà attuata con uno squilibrio a 
danno dell'avversario, e quindi con la corsa agli arma
menti, come l'esperienza del passato insegna e quella 
odierna conferma. In un mondo che si regge sui rapporti 
di forza, invertire la tende01.a significa anzitutto invertire 
la tendenza alla politica bipolare, o almeno al bipolari
smo « puro "• che di per sé porta a distorcere e ad ag
gravare la struttura dci rapporti mondiali, a ridurli a 
rapporti prevalentemente di forza fra blocchi militari, ai 
quali vengono ricondotte la crisi e le tensioni nel mondo. 

Ed è perciò che Medio Oriente, Golfo Persico, Africa 
australe, Sud est asiatico, da centri di crisi e tensioni 
conseguenti a tormentati e contraddittori processi di li
berazione dci popoli, e come tali inarrestabili, divengono 
cause di tensione nei rappbrti bipolari fra i blocchi, e pa
lestre• di addestramento per la ripartizione delle zone 
di influenza. Ed è perciò che lo stesso • neutralismo• eu· 
ropco, dell'est e dell'ovest, finisce per diventare strutturai· 
mente fattore di squilibrio e quindi occasione di tensione 
nei rapporti fra i paesi del Patto Atlantico e quelli di Var
savia. 

Il bipolarismo può reggere nella misura in cui cerca 
di diventare paradossalmente una sorta di Santa Alleanza 
fra forze di •conservazione • e di • rivoluzione •, fondata 
sul loro congelamento reciproco. Ma la storia non am
mette camicie di forza • 

-
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- l'in:.il!m1: Jdl' [ur1.1p.t 111.>n ha :.a
puto operare una distinzione fonda
mentale: quella tra un'operazione bru
tale condotrn da un governo brutale 
e imposto e quella di un popolo che 
:i sua volta, per sei anni almeno, è sta
to brutalmente schiacciato da quello 
stesso governo. Questa incapacità di di
stinguere - che secondo noi, per quan
to riguarda la signora Thatcher rispon
deva a logiche precise · ha portato, 
come non mai, l'Europa lontano dai 
popoli dall'America Latina invece di 
offrirle una grande occasione per di
mostrare quel famoso ruolo che tutti 
a parole dicono di voler svolgere. Nep
pure nel caso <lella guerra Iran-Iraq I' 
Europa è riuscita ad evitare un con
flitto gravissimo in una zona tanto im
portante e quindi lo ha semplicemente 
rimosso, dimenticato, cedendo ancora 
una volta alle armi lo spazio che una 
giusta politica di sviluppo europea a
vrebbe poruto riempire con importanti 
conseguenze per tutta l'area mediorien
tale. 

Ecco quindi nuovamente il ruolo og
gi dei movimenti per la pace; movimen
ti che possono e debbono operare que
sta distinzione, che non metteranno mai 
nello stesso sacco il popolo argentino, 
i suoi desaparecidos, i suo! militanti, 
con il generale Galtieri e con quei ge
nerali che senza la guerra con la Gran 
Bretagna avevano già distrutto un pae
se e la sua economia e che proprio per 
salvarsi dal loro fallimento hanno fat
to ricorso alla guerra esterna, seguendo 
un vecchio quanto sperimentato trucco. 

Tocca ai popoli riparare questo er
rore tragico dell'Europa, cosl come toc
ca ai popoli riparare l'altro errore -
tragico concretamente nella situazione 
italiana e siciliana - di destinare sem
pre maggiori energie e risorse economi
che al riarmo, quando una crisi dalle 
proporzioni mai viste investe paesi ric
chi e paesi poveri, paesi industriali co
me paesi privi di strutture avanzate. 

I governi, gli organismi sovranazio
nali, potranno proprio da questi movi
menti cogliere occasione per rivedere le 
proprie decisioni, all'Est come all'Ovest, 
così come ci pare sia l'URSS che gli 
USA hanno già dovuto cominciare a 
fare. 

M. M. 
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Mobilitazione in Sicilia 

Dollari e missili 
contro lo sviluppo 
e la democrazia 

Quasi un milione di firme in Sicilia per la sospensione dei lavori 
di costruzione della base di Comiso. Un grande movimento 
che testimonia la volontà di progresso del popolo siciliano, 

contro il rischio che la mafia acquisti nuova forza. 
Un .. gesto di buona volontà .• per i negoziati. 

di Alberto Spampinato 

A L'opposizione di massa è cresciu
W ta lentamente. A Ferragosto, quan
Jo 1! governo disse che aveva scelto 
Comiso come base degli euromissili, in 
Sicilia l'impressione fu enorme ma la 
reazione molto composta. Si confidava, 
del resto, nella proverbiale rassegna
zione dei siciliani. Poi la protesta pre
se forma e si organizzò, nacquero i Co
mitati per la pace, si allargò la parteci
pazione definendo obiettivi di lotta mi
nimi che fecero apparire tutta la cecità 
dei « signori della guerra ». Cos1 il buon 
3enso popolare scoprl le ragioni dei pa 
cifisti. Gli euromissili, dissero subito 
gli osservatori più attenti, ci renderan
no nemici proprio i paesi del Mediter. 
raneo, quei paesi con i quali aspiriamo 
ad allacciare rapporti di amicizia e di 
cooperazione. 

Fu il colonnello Gheddafi a confer
mare drammaticamente questa lettura. 
Dopo il noto scontro · aereo nel cìelo 
delJa Sirte il leader libico annunciò a 
chiare lettere che considera una minac· 
eia per il suo Paese la base di Comiso 
~ che, per difendersi, non avrebbe esi
tato a bombardare l'Isola. Fu allora che 
i pacifisti siciliani si scossero dal tra
dizionale torpore, e il movimento ebbe 
un nuovo impulso, attraversò le coscien-

ze, divise gli schieramenti dei partiti di 
maggioranza. 

Il governo tentò di insaporire la scel
ta militare: la base, si disse, darà la
voro, appalti, chiamerà migliaia di ame
ricani... Specchietti per le allodole che 
non sedussero nessuno, anzi crearono 
nuovo allarme. Gli appalti, il miraggio 
dei dollari avrebbero ancora una volta 
fatto la fortuna di intriganti e specula
tori, anzi la dimensione dell'affare 
avrebbe spinto la mafia ad estendere 
il suo potere criminale alla finora incon
taminata Sicilia Orientale. 

Fu Pio La Torre, il segretario regio
nale del PCI siciliano, ad avere questa 
intuizione politica e a fare dell'impe 
gno antimafia la molla che avrebbe di
latato enormemente la partecipazione 
popolare alle lotte contro la base mis
silistica. Quando, il 30 aprile, l'on. La 
Tor re fu ucciso dalla mafia insieme al 
5UO autista, si pensò subito ad un col
legamento con quel suo impegno. 

Installare gli euromissili a Comiso, 
uveva spiegato La Torre, con grande 
semplicità, significa porre in Sicilia un 
corpo estraneo destinato a infettare ogni 
forma di vita democratica e a inqui
nare ogni prospettiva di sviluppo eco-
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nomico. Creare la base dei Cruise a Co-~ 
miso, aveva aggiunto, significa trasfor
mare la Sicilia in un avamposto nuclea
re nel Mediterraneo, in una testa di 
ponte gettata a sostegno delle mi
re statunitensi di acquisire il con· 
trollo militare del Mediterraneo per con
trollare le vie strategiche di accesso al 
Medio Oriente e alle sue risorse petro· 
lifere, un gioco che si inserisce nella 
campagna di Reagan che sta cercando 
di acquisire nuove basi militari in Tu
nisia e Marocco. 

In Sicilia, spiegò La Torre, ci sarà 
innanzi tutto il banchetto mafioso de
gli appalti per costruire la base, poi si 
creerà un equivoco movimento di spie 
e di provocatori di ogni specie, per mo
tivi di sicurezza si finirà con il limitare 
la libercà dei cittadini. In questo con
testo la mafia acquisirà nuova forza e 
nuovi collegamenti internazionali of
frendosi come incontrastato ed unico 
potere capace di garantire la sicurezza: 
un ruolo che già svolge nel triangolo 
mafioso di Palermo-Trapani-Agrigento 
dove « fattura » centinaia di delitti al
l'anno, si presenta come garante della 
sicurezza sociale e come inviolato hn --
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<<Se vuoi la pace 
prepara la pace>> 

e Ritengo che non sia utile né reallstlca una semplice richiesta di sospensione 
della installazione della base mlssillstlca a Comiso, così come non ritengo utile 
la pedissequa accettazione di una politica di riarmo In casa nostra, al fine di di
sporre di un forte deterrente che rafforzi Il negoziato sul disarmo fra le grandi po
tenze. Le due posizioni non sono crediblll. Non salveremo né l'anima né la Slcllla 
Impedendo l'Installazione del mlsslll a Comlso, non rafforzeremo certo una vo
lontà di pace delle grandi poterlle, alla vlgllla del negoziato, con una nuova base 
missilistica nucleare. 

Comiso non va né demonizzata né sottovalutata. Volendo stare col piedi a 
terra e volendo avere un ruolo nella costruzione della pace, in considerazions an
che della nostra centralità geografica nel Mediterraneo, bisogna lavorare per mi
gliorare, rendere più saldi I rapporti di amicizia, collaborazione, cooperazione con 
I paesi mediterranei; bisogna far crescere una cultura di pace fra h• nostra gente; 
bisogna puntare su un disarmo graduale con l 'obiettivo della opzione zero. 

La presidenza dell'Assemblea Regionale Slcillana ha preso l'iniziativa di pro
clamare il 1982 Anno Siciliano della pace. Abbiamo organizzato incontri, manifesta
zioni, siamo andati in visita In paesi stranieri, abbiamo ricevuto delegazioni stra
niere. Stiamo coinvolgendo la scuola, l 'università, i Comuni, attorno agli obiettivi 
dell'anno siciliano della pace. Noi abbiamo qualche ragione in più per esssre preoc· 
cupati da una eventuale presenza di missili a testate nucleari: accanto al naturali 
problemi di una • convivenza a con le ogive nucleari, cl sono I rischi che una 
simile installazione provoca ovunque, per la presenza oggettiva di interessi e 
di dissensi. 

Condividiamo le preoccupazioni di quanti si Interrogano sulle nuove responsa
bilità e sul nuovo sacrificio che viene richiesto alla Sicilia per la sicurezza dell' 
òccidente. Guardiamo con simpatia quanti manifestano, marciano e si battono 
per la pace: sono certamente nostri amici. L'auspicio che realisticamente mi 
sento lii fare è che I tempi del negoziato precedano quelli dell'installazione della 
base a Comiso. Accanto a questo auspicio, l' Impegno a mantenere viva in Si
cilia una antica vocazione di pace. 

Salvatore Lauricella 
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luardo contro la penetrazione del terro
rismo in Sicilia. 

Ipotesi allarmanti, per niente fanta
siose che hanno convinto centinaia di 
migli

1

aia di siciliani a prendere posizio
ne: sono circa un milione le firme appo
ste sotto la petizione popolare c:hc chie
de la sospensione dei lavori di costru
zione della base nucleare per contribui
re, con questo gesto di « buona volon
tà », al successo dci negoziati di Gine
vra per la riduzione degli armamenti 
strategici; erano centomila, una fiuma
na umana mai vista, i manifestanti per 
la pace, domenica 4 aprile a Comiso. 
E il movimento è destinato a crescere 
ancora considerato che le risposte del 
governo finora sono state tutt'altro che 
rassicuranti. I lavori per costruire la 
base sono cominciati in questi giorni 
con la demolizione del vecchio edificio 
dell'aeroporto militare « Magliocco • e 
nel resto dell'Isola si rafforzano i pre
sidi militari. A Pantelleria, dove già 
i 9 mila abitanti stanno seguendo la 
via della protesta come a Comiso, so
no in corso 1nisteriosi lavori di milita
rizzazione dell'aeroporto, mentre sulla 
<9)Sta meridionale della Sicilia sono in 
programma nuove installazioni radar 
militari. 

Nel triangolo sud orientale dell'iso
la, dove già operano le basi Nato di 
Sigonella, Augusta, Siracusa, Noto e 
Catania, l'entrata in funzione della ba
se sarebbe accompagnata dall'invio di 
una guarnigione fissa di almeno due di
visioni dell'esercito italiano. Questo po
tenziamento della struttura offensiva 
dello zoccolo sud-orientale dcli 'Isola 
preoccupa non solo i siciliani. Due set
timane fa ad Algeri i rappresentanti 
nord-africani dei partiti progressisti e 
dei Movimenti di liberazione, nel cor
so di un incontro a cui partecipavano 
i rappresentanti di tutti i paesi del 
Mediterraneo, si sono rifiutati di di
scutere i temi di cooperazione econo
mica finché si sentiranno pendere sul 
capo la minaccia nucleare dei paesi del
la Nato. 

A. S. 
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Disarmo: 
quale spazio 

per un impegno 
unitario 

«Astrolabio» ha interrogato Riccardo Lombardi, Luigi Gra!'lelli, Gian Cari~ 
Pajetta, Ruggero Orfei, Raniero La Valle, Oscar Mamm1 e Mauro Ferri. 

LA DOMANDA DI «ASTROLABIO» 
I segnali di disponlbllità alla ripresa del dialogo 

e alla tratta ti\ a Lra USA e URSS indicano che tullo quanto 
è stato fatto per la pace, all'Oves t come all'Est, ha avuto il suo peso 

e che è necessario continuare su tale strada. 
In questa direzione si colloca l'iniziativa, promossa in Sicilia 

da un larghissimo schieramento di forze democratiche 
e già suffragata da circa 1 milione di firme, per la sospensione 

dei lavori di costruzione della base missilis tica di Comiso. 
In questo quadro, non pensa che sia opportuno che tale iniziativa 

venga estesa, con lo s tesso tipo di impegno politico, a livello 
nazionale e divenga un'occasione significativa della battaglia 

per la pace e per il disarmo, del movimento pacifista e delle 
forze politiche e parlamentari? 

LOMBARDI 
e R11cngo t.hc il Movimen
to per la Pace guadagnereb
be in chiarezza cd efficacia 
se si riuc;cisse a fondarlo 
su motivazioni meno eclet
tiche, l'assenza delle quali 
rischia di dare al Movimen· 
to più un significato morale 
cd umanitario che politico. 
Una motivazione che non 
mi sembra sia sufficiente
mente sottolineata e la fa. 
tuità dcl criterio di « pari
tà ,. atomica anche nella vcr-

sionc di • equilibrio atomi-
CO• 

Secondo che si includa
no o si omettano parametri 
abbastanza importanti, si 
pt•ò facilmente sostenere sia 
la tesi della superiorità ato
mica americana che quella 
sovietica: ho in altre sedi 
(Convegno di Rimini del 
PSI) esposto le ragioni che 
rendono deliberatamente e
quivoca questa valutazione, 
mentre la sola cosa indub
bia è la superiorità dell'al
leanza del Patto di Varsa
via in fatto di forze con
venzionali. 

Il criterio della parità è da 
respingere perché se essa si 
deve intendere, com'è giu
sto, parità non nella forza 
potenziale offensiva, ma nel
la capacità di ritorsione, es· 
sa esiste sempre ai livelli 
ormai raggiunti dell'arma
mento nucleare che supera
no di più volte quello ncccs-
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sario per la ritorsione. La 
parità o l'equilibrio cessa 
di esistere, cd è questo il 
punto, solo nel caso in cui 
uno dci due blocchi fosse 
in grado di disporre di un 
armamento da rendere pos· 
sibile il • first strike •, 
cioè il primo colpo distrul· 
tivo della capacità di ritor· 
sione dell'avversario. 

Proseguire nella rincorsa 
all'equilibrio fra gli arma
menti su basi quantitative, 
come oggi si fa, o su basi 
qualitative che non sfiorano 
il livello del •primo colpo,. 
non significa riequilibrare o 
parificare, ma significa sol
tanto perseguire una inutile 
rincorsa al riarmo sia pure 

controllato, mentre invece 
ciò che occorre è il contro!· 
lo non del riarmo, ma del 
disarmo atomico. 

Fino a quando non si im
bocchi risolutamente questa 
via il problema non farà che 
diventare sempre più oscu
ro e produrre un disperdi· 
mento enorme di risorse che 
indipendentemente dal fatto 
che esso nuoccia più o meno 
all'uno o all'altro blocco, 
nuoce soprattutto ai paesi 
poveri e diviene di per se 
stesso elemento importantis
simo di induzione alle guer. 
re locali e alla guerra gene
rale, essendo causa prima
ria della manipolazione che 
le due potenze egemoni fan. 
no del cosidetto Terzo Mon. 
do. 

Comprendo benissimo che 
ogni parola di questa nota 
può essere soggetta a verifi· 
ca, ma per quello che ri. 
guarda la modestia della mia 
opera personale, ho cercato 
da anni di farlo giungendo, 
anche per ciò che riguarda 
Comiso, ad una posizione giu· 
dicata • estremistica ,. in OC· 

casione del Convegno di Fi
renze di Testimonianze i cui 
atti sono freschi di stampa. 

Comiso è certamente l'oc
casione di una protesta di 
una volontà popolare di in
tervento, di una coscienz-i 
maggiore della pericolosità 
incombente di una terza 
guerra mondiale, della vul
nerabilità particolare del!' 
Italia, ma come tutte le ma
nifestazioni di questo tipo 
che per essere di massa si 
affidano anche (non dico so
prattutto) alla stimolazione 
emotiva, può dar luogo ad 
equivoci che poi pesano sul 
movimento generale: è tra
sparente. credo, il riferimen· 
to ad una certa inclinazione 
municipalistica che si preoc
cupa piu del luogo di in. 
stallazione (Comiso, la Si
cilia) che non del problema 
generale che riguarda la ri
sposta da dare nel caso pro. 
babile di fallimento delle 
trattative di Ginevra, dando 
o no esecuzione automatica 
all'impegno contratto dal go
verno italiano in caso di 
• dissolvenza •. Risposta che, 
per me, non può che essere 

negativa. 
Tuttavia, con tutti i suoi Ji. 

miti, e anche i suoi forse non 
necessari silenzi, l'iniziativa 
è utile cd essa, se non iso
lata ma inserita in una vi· 
sione più motivata del pro
blema, potrebbe costituire 
in caso di necessità quel mo· 
mento di «masse in fusio
ne ,. teorizzate da Sartre. 

La mia insistenza sulla 
moti\'azione è soprattutto 
suggerita dalla preoccupa
zione che per l'eccesso di ge· 
nericità o, al contrario, per 
eccesso di specificità locali· 
stiche, il movimento possa 
diventare incapace di autoa
limcntarsi e impedire il di· 
sperdimcnto che tante vol
te in analoghi casi si è veri 
licato e non soltanto in 

Italia. 
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UN MILIONE DI FIRME 
PER LA PACE 

e L'assassinio del compagni Pio La Torre e Rosario di Salvo 
dimostra quanto sia aspro oggi lo scontro tra forze demo· 
eretiche progressiste e componenti reazionarie ed eversive 
presenti in Sicilia ed in Italia, prima fra tutte la mafia. 

Certamente Il grande movimento di lotta per la pace ha 
espresso una volontà politica di progresso del popolo siciliano 
che va In senso Inverso, si contrappone al tentativo della 
mafia di dominare la vita economica e politica dell'isola. Un 
tentativo affermato in questi ultimi anni con una serie di gra· 
visslml assassinii politici. 

Certamente la base missllistlca di Comiso è anche un 
grande affare a cui guardano I gruppi finanziari mafiosi ma 
essa costituisce anche un fatto che, se realizzato, è desti
nato a modificare profondamente le condizioni della vita 
politica dell'isola, In senso restrittivo della democrazia e 
conservatore. 

Questo è evidente se si pensa alla conseguente militarizza· 
zlone che accompagna la costruzione della base di Comiso. 

Anche questo Interessa la mafia di adesso, una nuova 
grande mafia che con I proventi enormi della droga ha rag· 
giunto un tale potere economico da pretendere anche un po
tero -olitlco, un comando diretto sulla società e le Istituzioni. 
Da qui gravissimi pericoli per la democrazia in Sicilia e nel 
paese, poiché quest11 mafia è oggi una componente della 
nuova destra eversiva e reazionaria fatta di P2, di eversione 
nera e di deviazioni del servizi segreti italiani e stranieri. 
Perciò è essenziale In questo momento che in tutto il paese si 
sviluppi un movimento di lotta per la pace che sostenga e dia 
uno sbocco alla lotta del siciliani. 

E' evidt1nte che la raccolta di un milione di firme sotto la 
petizione che chiede la sospensione della costruzione della ba· 
so di Comlso, è un atto politico di massa che ha il signi
ficato t1d il valore di una delegittimazione sia delle scelte del 
governo nazionale sia della supina accettazione di asse da 
parte del governo regionale siciliano. Perché questo atto po
litico sia efficace e spinga partiti e governi a cambiars la 
loro posizione è necessario che esso venga raccolto ed 
amplificato, nelle forme e nel modi che Ùno schieramento 
di forze - altrettanto ampio e spero anzi più ampio di quello 
siciliano - che si costituisce in tutto il passe sarà in grado 
di decidere. Ss questo avviene non mancheranno I risultati 
poiché anche nel paese esistono forze che, come è avvenuto 
In Sicilia con Importanti prese di posizione di deputati della 
Democrazia Cristiana, del Partito Socialdemocratico e so
prattutto con l'Impegno assai significativo del presid1inte del· 
l'assemblea regionale compagno Lauricella, dimostreranno, 
su una questione così decisiva, di saper andare oltre I rl· 
gldi schieramenti attuali. Luigi Colajanni 

GRANELLI 
e La disponibilità al nego-
1iato tra URSS e USA dimo
!>Lra che c'è uno spazio con-

creto, per l'Italia e per altri 
Paesi europei, per detcm1i· 
nare condizioni favorevoli po
liticamente al ritiro dcgh 
SS 20 sovietici e alla non 
installazione dei Cruise .: 
dei Pershing 2. E' questo il 
punto più importante della 
decisione adottata · dal Par
lamento italiano, con il \'O

to contrario della sinistra, 
di aderire a misure di rie
quilibrio missilistico «al li· 
vello più basso possibile " in 
Europa nel quadro di una 
strategia di sicurezza, di di· 
sarmo e di pace. Con la 
scelta di Comiso, pre\'istn -
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to, si è data l'impressione 
che l'ammodernamento mis
silistico fosse prioritario ri· 
spetto all'urgenza decisiva 
del negoziato. Non deve stu
pire la reazione di massa. 
Ho avuto occasione di far 
osservare in Parlamento che 
sarebbe stato preferibile 
- pur riconfermando la vo 
lontà di mantenere gli impe· 
gni - non precipitare le 
scelte operative cd attende
re, come hanno fatto altri 
Paesi europei che hanno 
preso le nostre stesse deci
sioni, i primi risultati dcl 
negoziato di Ginevra, eser
citando su di essi una forte 
pressione politica. Non biso
gna nascondersi che la rinun
cia unilaterale a Comiso, 
altamente rispettabile per i 
valori etici e civili che espri
me, divide anche nel movi· 
mento pacifista chi punta su 
misure bilanciate e recipro
che di disarmo e chi è per 
lo smantellamento • tout 
court • di ogni armamento 
nucleare. Ma non si può 
chiedere alla spinta di un 
ampio e articolato movimen. 
to pacifista, che ha raggiun· 
to risultati notevoli· con la 

ripresa in varie sedi dcl ne
goziato, di farsi carico di at
teggiamenti più specifici, ri· 
volti sia pure in varie tappe 
al disarmo nucleare bilancia· 
to e globale, che toccano ai 
partiti, ai governi e al Par
lamento. Ognuno deve fare 
la propria parte, ma non si 
possono lasciare in poche 
mani decisioni che investo
no il futuro di tutti e che so
no influenlabili da un vasto 
movimento di popolo che in· 
vita, legittimamente, anche 
a riflettere su quanto si è 
fatto e ci si propone di fare. 
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PAJETTA 
e Sono convinto che non 
spetti soltanto agli uomini 
politici, ai diplomatici e per
sino ai generali esprimere 
la loro preoccupaziope per 
la corsa al riarmo già in 
atto, per i pericoli gravissi
mi incombenti. 

In questa situazione è ne
cessario fare ogni sforzo 
perché lo sforzo degli amici 
della pace sia efficace. Non 
si tratta né soltanto di sal
vare l'anima, né di gridare 
la propria rabbia. Il primo 
problema che ci si pone è 
quello di fare qualcosa che 
serva, che sia utile davvero. 

Perché non siano installati 
i missili a Comiso i sicilia· 
ni si sono mossi cercando 
l'azione unitaria per sventa· 
re un pericolo che sarebbe 
di tutti. Non hanno voluto 
che nessuno strumentalizzas. 
se nella polemica interna la 
volontà di sopravvivere, che 
può essere di tutti. Non con· 
tro qualcuno, a favore di 
qualcuno. Ma non quei mis
sili a condizione che altri 
non ne venissero fabbricati 
e installati neppure dall'al
tra parte. 

Tragici, recenti eventi han
no insegnato ancora una vol
ta che il negoziato non può 
essere sostituito dal conflit
to e che i cosiddetti con/ litti 
limitati rivelano paurose ca
renze di responsabilità, pos· 
sibili intossicazioni sciovini
stiche, disponibilità di coloro 
che decidono dell'uso delle 

armi a servirsene. Anzi, d1 
farle adoperare da chi è prc. 
destinato ad essere anche 
dttima. 

Il governo italiano ha 
ascoltato la voce del Parla
mento nel caso delle Malvinc 
e il Parlamento ha inter
pretato l'animo popolare. 

Perché l'esempio della Si
cilia non dovrebbe farci ri
flettere? Perché non potreb
be indurre milioni di italia
ni a chiedere la pace e a 
volere che iniziative per la 
pace, la sicurezza cd il disar
mo siano assunte dal go
verno? Il problema è di evi
tare non solo di menere il 

' nostro paese al servizio di 
altri che potrebbero consi
derarlo una portaerei nel 
Mediterraneo, il problema è 
che nessuno pensi che qual
che gioco polemico, qualche 
simpatia straniera, qualche 
punto percentuale in più al
le elezioni possano contare 
piu della pace per tutti. 

ORFEI 
e Purtroppo 1 segnali di una 
disponibilità al dialogo tra 
est e ovest arrivano sempre 
a ridosso di grandi crisi in
ternazionali che fanno im
maginare una logica perver
sa tipica del bipolarismo. 
Poiché questo non può es
sere cancellato di colpo e la 
sua crisi vede emergere la 
più recente dottrina Reagan
Clark che è una proposta di 
vero e proprio unipolarismo, 
è certamente indispensabile, 

e non solo utile, la mobilita · 
zione delle opinioni pubbli· 
che di tutto il mondo. Tutta
via non mi pare che l'esten· 
sione anche a livello nazio
nale di iniziative del tipo 
della raccolta di firme per 
Comiso possa avere una vera 
incidenza sui processi di 
riarmo in atto. 

In primo luogo perché, 
mancando un progetto poli· 
tico di successione dell'attua· 
le stato di cose, è difficile 
credere che il potere mili
tare cacciato da una parte 
non si insedi in un'altra. 

In secondo luogo occorre 
fare attenzione alla posta in 
gioco che è tutta politica. 
Anche se si arrivasse a bloc
care l'apertura della base di 
Comiso poco si sarebbe ri
solto. Infatti il modo di pub
blicizzare l'installazione, la 
base, il criterio del grande 
affollamento di missili Crui· 
se che si propone, le diffico
tà tecniche stesse del Cruise 
a superare i mari, rendono 
assai improbabile le decisioni 
finali in merito. Pertanto, 
poiché ritengo che la sfida 
sia politica, occorre una ri
sposta politica adeguata. 
Giunti alla « saturazione nu
cleare » credo che gli addetti 
alla guerra stiano pensando 
e operando in vista di ope
razioni convenzionali e non 
da adesso. Sotto il tetto nu
cleare si svolge un commer
cio internazionale di armi 
che per 1'80% è detto con
venzionale, ma con capacità 
distruttive paragonabili già 
al nucleare. Tali armi ven· 
gono approntate come un 
male minore rispetto a quel. 
lo costituito dalle armi nu
cleari. E ciò nasconde l'in
ganno di fondo, il • tranello • 
m cui non si deve cadere. 

La risposta politica deve 
rivolgersi all'industria mili
tare, al bilancio della dife
sa, alla ricostruzione di un 
concetto di sicurezza nazio-
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nate rispetto al quale la no
zione puramente militare è 
solo una parle, non la piu 
importante. 

Ben vengano le manifesta· 
zioni di massa, purché abbia
nu un indirizzo politico e di 
ampio spettro tematico, 
coinvolgendo non soltanto 
la paura e l'emoti\ità, ma 
le lince d'azione dcl milita· 
rismo che abbiamo sotto gli 
occhi e che non disdegna di 
fare una pubblicita a se ste•,. 
so e ai suoi mercanti, ::.en· 
za infingimenti e senza pu· 
dori. 

E' inutile manifestare 
quando la politica estcr~ par· 
te dall'industria pubblica 
che sembra agire al di fuo
ri di ogni controllo politico. 
Il movimento per· Comiso. 
dunque, de\'C coinvolgere al
tri temi e altri problemi, af· 
finché, a prO\ ocazione datn, 
manchi il consenso di massa 
ad impegnative imprese an· 
che se oggi ci sembrano im· 
possibili Per ora siamo sol· 
tanto nel <;inni. 

~ . I 

LA VALLE 
• Sui segnali di disponibi· 
htà degli Stati Uniti a trat· 
tare seriamente e soprattut. 
to a concludere, prima di 
aver ultimato il propr io pro
gramma intensivo di riarmo 
convenzionale e nucleare, ho 
molti dubbi; e piu che dub· 
bi, mi pare che manchino ri. 
scontr i documentari proban· 
ti su tale d tsponibili tà. Quan
to all'URSS, mi pare che es. 

sa abbia bisogno di tratta
re e di ricondurre i suoi 
rapporti con l'occidente in 
termini più rassicuranti e 
normali: non è un piacere 
che fa a noi, è una sua ne
cessità nazionale, una neces. 
sità di conservazione. 

Sono senz'altro d'accordo 
che occorre estendere a tut
to il Paese la vigorosa ini
ziativa sviluppatasi in Sici. 
lia. Ma se una semplice rac
colta di firme non dovesse 
bastare a fermare la mano 
di chi intende mettere a Co· 
miso 22 milioni e 400 mila 
tonnellate equivalenti di tri. 
tolo divise in 112 testate nu
cleari di pronto impiego 
montate su missili semoven
ti strategici a lunga gittata. 
allora occorrerebbe prende· 
re più efficaci e determinan
ti iniziative. Una possibile 
iniziativa è quella di cui si 
è parlato nel recente conve· 
gno della rivista Bozze '82 a 
Ragusa-Comiso: vale a dire 
di investire il Parlamento, 
se ogni altro tentativo si sa· 
rà rivelato infruttuoso, della 
richiesta di essere esso stes
so ad indire, mediante una 
legge costituzionale, un refe. 
rendum popolare sulla in· 
stallazione dei missili nu
cleari in Italia; un referen· 
dum simile non tanto agli 
ultimi referendum abrogati
vi, quanto al primo referen. 
dum con cui si compl la 
scelta istituzionale tra mo
narchia e repubbHca; simi
litudine non impropria, per. 
ché la scelta di armarsi di 
missili nucleari comporta 
per l'Italia un cambiamento 
di stato, di identità, di fi. 
gura istituzionale, e di im
magine presso gli altri po.. 
poi\; l'essere una nazione nu
cleare o non nucleare, gene> 
cida o non genocida, non è 
meno importante che l'esse. 
re una monarchia o una re
pubblica, né suscita minori 
passioni popolari, o minori 
divisioni tra i partiti e a li ' 
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interno dei partiti Se non 
si vuole che tutta la vita 
politica italiana si avviluppi 
e si aggrovigli attorno al no
do dci missili nucleari, per 
una scelta che si sta rive
lando tutt'altro che indolo
re, bisognerà alla fine che il 
popolo sia chiamato a scio
gliere questo nodo, a pren. 
derc l'ultima decisione, così 
come fu chiamato a scioglie
re il nodo della scelta isti
tuzionale per la nuova dc. 
mocrazia italiana. 

MAMMI' 
e Dubito che il problema dcl 
disarmo, la cui soluzione 
ogni essere pensante deve 
perseguire con tenacia, sa. 
rcbbe correttamente impo
stato tentando di estendere 
a livello <' a dimensioni na
zionali la raccolta delle ade-

sioni e le manifestazioni pro. 
mosse in Sicilia. 

E ciò per due ragioni. 
La prima è che, fuori da 

una preoccupazione fort& 
mente influenzata dalla col· 
locazione dei missili a Co
miso, un tale tentativo ri· 
schierebbe di registrare più 
divisioni che convergenze. 

La seconda è che si ri
schierebbe un'utilizzazione 
meramente propagandistica 
dcl problema, sostenuta ccr· 
tamcntc da forti suggestioni 
democratiche, ma che reste
rebbe, purtuttavia, limitata 
e sostanzialmente sterile. 

Non abbiamo bisogno di 
riconoscerci o non ricono
scerci in una nuova • coloro. 
ba • di Picasso; abbiamo bi. 
sogno di costruire con intcl 
ligenza politica una comune 
piattaforma di politica este. 
ra per tutte le forze demo· 
cratiche e progressiste ita. 
liane e su questa poggiare 
un'azione per un disarmo 
progressivo, generale e con. 
trollato. 

I presupposti ci sono e si 
manifestano via via con 
sempre maggiore evidenza; 
è necessario non commette
re errori che ci allontanereb· 
bero da obiettivi che sono 
possibili. -

"NON SIATE TESTIMONI MUTI" 
Pubbli~.h~a.mo a.kuni ~tralci della lett..:ra i11diriuata ai Vc~:-ovi 
della ~1c1ha dai part~·cipanti al convegno e Invece dci missili • 
.>rgan111ato da e Bo1.1c '82 •. 

e ... Non comprendiamo il vostro silenzio. E' vero che 
a vol~e nella vostra predicazione non man::a l 'appello alla pa· 
e.e, sincero e preoccupato. Ma voi stessi, nell'ultimo messag· 
gio della vostra Assemblea nazionale, avete ricordato che 
• uno degli aspetti fondamentali della originalità cristiana e 
la profezia • e che accanto al • sano realismo • è f'SSf'nziah 
la testimonianza profetica sulla pace. 

Ora è proprio questa testimonianza profetica che ci pare 
assente dal magistero delle nostre Chiese in Sicilia. La pro· 
fezia Infatti non può coprire con il silenzio cli un generico ap· 
pello lo scandalo costituito dalla Installazione del missili nu· 
cleari di crociera ;o Comlso ... 

... Siete Voi, Vescovi di Sicilia, per la peculiare respon· 
sabllltà che vi deriva dalla destinazione a questçi vostra terra 
dei missill nucleari, chiamati dal Signore a squarciare il velo 
dell'orrore e a manifestare cii mondo ciò che davvero giova 
alla sua pace. 
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COMISO, 
L'EUROPA, 
IL MONDO 

FERRI 
e Alla npn:sa del dialogo e 
della trattativa fra USA e 
URSS hanno dato certamen
te un importante contributo 
le varie iniziative delle for
ze politiche, sociali e cultu
rali che si sono manifestate 
in forme diverse. Ciò è ve
ro soprattutto per quei pae
si dove è possibile il dibatti. 
to e il confronto, dove la 
stampa è libera, dove la 
pubblica opinione esercita 
un peso notevole sulle dcci
sicni politiche. 

La raccolta di firme per 
la sospensione dci lavori di 
costruzione della base missi
listica di Comiso può esse
re compresa, e credo che sia 
stata ispirata da una since
ra volontà di pace; non mi 
sembra tuttavia che sia quc. 
sta la via giusta da estende. 
re e sviluppare. 

Infatti iniziative dcl gene
re appaiono troppo unilate
rali e condizionate da preoc
cupazioni troppo par1.iali; 
(«Non vogliamo le basi in 
questa zona o in questa re
gione»!). 

Sono convinto, - e questa 
è la posizione dl.!I PSDI e 
della maggior parte dci par. 
titi dell'Internazionale socia. 
lista, - che si può e si de
ve operare validamente per 
il disarmo e per la pace su 
una linea d1 trattativa glo
bale: lo squilibrio delle for
ze, non solo nel complesso, 
ma anche in una regione im
portante e cruciale come I' 
Europa, costituisce di per 
se stesso un pericolo cd un 
rischio grave. Di conseguen
za occorre sostenere in tutti 
i modi il raggiungimento dcl 
riequilibrio ai livelli più bas. 
si possibili, fino al limite 
dell'opzione zero: in questi 
termini sono senz'altro fa· 
vorevolc a qualsiasi iniziati
va che mobiliti il consenso e 
l'impegno delle popolazioni. 
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La vera scadenza del governo 
non è il voto del 6 giugno 

Spadolini 
ai piedi del muro 
Dopo i tanti blitz minacciati prima del congresso democristiano, la calma. 
La pressione crescente delle questioni economiche costringe a una verifica reale. 
Verso un rimpasto del dicasteri economici? L'Inattesa novità 
della piccola intesa PLl·PSDI. 

di Italo Avellino 

A Qualcuno lo ha definito l'effetto 
W Falkland, per significare che alle 
baldanze bellicose e ai blitz minacciati 
nelle settimane precedenti il XV Con
gresso della DC, sono subentrati la pru
denza e la cautela. Per cui nemmeno 
l'ennesima «provocazione» di Andreat
ta è stata raccolta. Come prima gli ar
gentini e poi i britannici alle Malvines, 
anche a Roma più d'uno ha capito che 
i blitz sono belli soltanto sulla carta 
e a tavolino. Il blitz di Galtieri a Puer
to Argentino si è rapidamente trasfor. 
mato in una battaglia di posizioni; men
tre è tatticamente fallito il blitz anfi. 
bio dell'ammiraglio Woodward il qua
le, avendo sottovalutato la capacità 
Jerea dell'avversario, ha dovuto ripie
gare su un'operazione di movimento 
più lenta. Anche qui a Roma, come la~
~iù nell'emisfero meridionale atlantico, 
la « mediazione » si è impantanata. 
Spadolini si trova negli stessi guai di 
Haig: come si muove, si mette contro 
uno dei due « alleati privilegiati »: gli 
argentini o i britannici per Haig; i de-

mocristiani o i socialisti per Spadolini. 
E ancora. Qua come là, si spera nel
l'organismo al di sopra delle parti: l' 
ONU per le Falkland; Pertini per il 
governo, arcipelago del potere conteso 
da democristiani e socialisti che riven
dicano la legittimità ad issare il loro 
vessillo su Palazzo Chigi. 

Un po' per questi imbarazzi e mol
to per la realtà di una situazione eco
nomica-sociale che tende a peggiorare, 
pare che molto più seriamente la famo
sa « verifica » della maggioranza di go
verno si farà prioritariamente sui gravi 
problemi dell'economia. E' già un pro
posito più ponderato e concreto che non 
la disputa per l'alza bandiera su Palaz
~o Chigi. Baruffe fra democristiani e 
socialisti a parte, Giovanni Spadolini si 
trova ai piedi del muro. Una parete da 
scalare, fatta di ardui macigni: il disa
vanzo del bilancio dello Stato che ha 
,fondato ogni previsione e ogni buon 
proposito; il rinnovo dei contratti dove 
la Confindustria fa ostruzionismo peg
gio dei missini alla Camera sulla legge 
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IL GOVERNO E I P ARflTI 

Thorn e 
Spadohni 

per le liquidazioni; il costo del lavoro, 
problema che finora ha prodotto sol
tanto riunioni e convegni a non finire; 
l'andamento della bilancia dei pagamen
ti con l'estero il cui moto alterno sol
leva onde che possono travolgere la fra. 
gile navicella della lira; la tentazione 
di una svalutazione della lira che fareb
be pagare la nota spese ai lavoratori 
per salvaguardare il capitale ( multina
zionale); eccetera. 

In dieci mesi il governo Spadolini 
(non il solo Giovanni Spadolini) ha ac
catastato davanti a sé tanti di quei pro
blemi irrisolti che sembra difficile che 
- così com 'è - possa andare molto 
avanti. Qualcosa dovrà accadere. Anzi 
qualcosa sarebbe dovuto già accadere, 
a prescindere dalle rivalità egemoniche 
fra OC e PSI. Ma si sa che la politica 
italiana è fondata sull'attesa. C'è sem
pre qualcosa da attendere che giustifi
ca i ritardi. Adesso il pretesto è la tor
nata elettorale del 6 giugno. Per deci
frare gli auspici di ognuno dei partiti. 
Come nell'antica Roma si guardava, pri
ma di decidere, al volo degli uccelli qui 
nella Roma (moderna?) si guarda al 
volo di alcune migliaia di voti (ammi
nistrativi). Pertanto, come dicono i va
ri commentatori, tutto è rinviato a do
po il 6 giugno. Insomma, dai blitz ver
bali alle stasi sostanziali. Du deià vu, 
direbbero i francesi. Niente di nuovo. 

I tre principali protagonisti della 
« verifica» - Spadolini, la DC, il PSI 
- per ora stanno in trincea. In attesa 
che sia uno degli altri a muoversi per 
primo. De Mita, neo segretario della 
DC, è il più giustificato: deve pensare 
a sbrogliare l'assetto interno del parti
to e il rapporto con la minoranza. Ha 
evitato uscite estemporanee, ma non 
potrà stare molto a lungo nel suo bun
ker altrimenti inficierebbc la « novità » 

della sua ascesa alla segreteria del par
tito. Craxi che opportunamente si è da
to un momento di riflessione, non può 
stare a lungo privo di « protagonismo » 
che è la carta di accreditamento e di 
legittimazione della « alternanza ». Spa
dolini, più di tutti, non può restare 
inerce essendo, appunto, a capo del
l'esecutivo. Gli comj,cte l'iniziativa. Vo
ti del 6 giugno a parte, Spadolini, DC 
e PSI dovranno uscire dalla trincea. 
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Altrimenti il muro dei problemi accu
mulati precipiterà loro addosso indistin
tamente. Quindi, il pronostico è che 
l'estate sarà comunque calda e non sol
tanto per i risultati elettorali del 6 giu
gno. Ma perché, come si dice, i proble
mi urgono. Delle « quattro emergen
ze » di Spadolini tre sono tuttora ri
maste tali; un po' meno (e non è po. 
co) quella contro il terrorismo. Ma le 
altre sono tutte lì. Intonse. Questione 
morale inclusa. 

Chi si è mosso o si sta muovendo nel
la maggioranza di governo, sono i co 
siddetti due partiti minori: il PLI e 
il PSDI. Occhio a quei due sarebbe il 
caso di dire (come pure occhio per le 
opposizioni al MSI, dove Almirante sta 
giocando la carta del social-fascismo ). 
Col pretesto dell'identità di divergen
za sulla cessazione delle sanzioni all'Ar
gentina, Zanone e Longo hanno confa
bulato. Per coordinare gli atteggiamen
ti sul governo. Entrambi non intendo
no uscirne. Entrambi preferirebbero 
che restasse Spadolini. Quindi, più pro
pensi al rimpasto che alla crisi di go
verno vera e propria. La possibile in
tesa PLI-PSDI non è un fatto seconda
rio o marginale. Se regge alla prova, 
potrà avere un peso addirittura decisi
vo nella soluzione della quasi crisi di 
governo incipiente. Potrebbe addirittu
ra farla rientrare. L'opzione per Spado
lini renderebbe più ardua qualsiasi usci
ta di DC o PSI in direzione di Palazzo 
Chigi. Ricandidandosi, comunque, al 
governo tamponano i propositi demo
litori del pentapartito di alcuni socia
listi perché il PSI rischia di trovarsi 
alla fin fine nella maggioranza ma non 
al governo. Insomma, una piccola mos 
sa che può avere grandi effetti. 

Allora potrebbe non accadere nulla? 
L'ipotesi più probabile resta quella del 
rimpasto perché c'è sempre il muro 
dei problemi economici da tentare di 
scalare. In quel settore determinante 
per la propria sorte personale, Spado
lini qualcosa dovrà fare. La troika An
dreatta-Formica-La Malfa non h~. og
gettivamente, dato i frutti sperati dal 
presidente del Consiglio più impegnato 
a risolvere i bisticci fra i tre che a tro
vare una soluzione alle varie emergen-

ze in economia. E', quindi, molto, mol
to probabile che il ventilato rimpasto 
tocchi almeno l'insieme dei dicasteri e
conomici inglobando fra questi anche 
Lavoro (ambito dalla OC), Industria, 
Partecipazioni Statali, Commercio Este
ro Sembra infatti difficile che se si 
pone mano a uno dei tre ministeri me
ramente economici, gli altri possano 
restare immuni dal rimpasto. Andreat
ta (che non fa l'unanimità neanche nel 
la DC) non può essere « punito » la
sciando Formica alle Finanze o La Mal. 
fa al Bilancio. Ci sarà un generale cam
bio di cavalli nella troika ministeriale 
d.ell'economia pura? Insomma, quando 
s1 mette mano ai portafogli ministeria
li, il processo diventa a catena. Il rim
pasto non si preannuncia piccolo, ma 
molto più ampio. L'estate sarà calda. 

Ma allora il voto del 6 giugno sarà 
politicamente « inutile»? No, resta la 
variabile imponderabile. Che può ac
centuare il processo in atto, non deter
minarlo. Nen senso che dal rimpasto 
di governo si potrebbe andare a un go.. 
verno balneare pre-elettorale. Se il PSI, 
come si augura Craxi, avrà un « gran
de successo ». In tal caso le elezioni 
a ottobre appaiono veramente i nevi ta
bili, poiché non si vede bene perché 
Craxi, che teme un suo lento logora
mento, debba attendere oltre a perdere 
quella che ritiene per lui una congiun
tura troppo favorevole per lasciarla 
scappare. Ma dovrebbe essere, il 6 giu
gno per il PSI, una affermazione elet
torale inequivocabile nelle proporzioni 
e nel significato. Un argomento politi. 
co ineccepibile. Perché Craxi un imba
razzo, diciamo cosl, lo ha: si chiama 
Sandro Pertini. Per quanto non. total
mente concordi, Pertini è pur sempre 
un socialista, e Craxi non può creargli 
dei fastidi eccessivi. Non può spingere 
alle elezioni politiche anticipate per 
semplice schermaglia o per un pugno 
di voti. La variabile imponderabile del
l'attuale momento politico, che ne ac
centuerà o meno la tendenza, è certa· 
mente il voto del 6 giugno. Ma solo 
per le eventuali proporzioni dell'even
tuale successo elettorale socialista. Un 
elemento imponderabile interamente da 
verificare. 
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FGCI, UDI, LEGA COOP/TRE CONGRESSI 

<<La vera rivoluzione siamo noi>> 
di Piero Nenci 

Neil'amb110 della s1mstra st sono celebrali recentemente tre con;,resn :- fGCI, UDI e Le;,a cooperative -
che pur molto diversi tra loro hanno tut/avia espresso alcu•u de11ommator1 comuni: rottura col passato, 
volontà di presentarsi come nuovi soggetti politici, tentativo dt colmare i ritardi coi processi sociali in rapido 
cambiamento. But1at1 agli stracci gli abiti preconi ezùmati ::he pttÌ nessuno indossa, la FGCI punta a nuov: modelli, L'UDI vuol addirittura cambiare stoffa e la Le;,a rtvalorizza l'imprenditorta .rnciale e scopre un Mezzogiorno tutto 
da « vestire » 
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FGCI Scomparso dallo statuto il 
marxismo-leninismo, la FGCI non in
tende ricalcare le orme di nessuno, 
non guarda - né ad est, né ad ovest 
- a modelli da imitare, non accetta 
più utteggiamenti paternalistici, non 
indica le vie della pace in un senso 
piuttosto che in un altro. I gio\·ani 
comunisti affermano la propria auto
nomia dalle influenze del socialismo 
reale : « siamo una generazione che si 
è formnta nella crisi del socialismo 
reale, ci sentiamo quindi liberi da 
quei richiami affettivi e di cultura che 
possono condizionare un militante cin
quantenne ». 

La FGCI cerca un nuovo protagoni
smo: pone l'uomo al primo posto nel
la graduatoria dei valori; le vecchie 
risposte non bastano più: propone 
quindi di aggregare tutti gli studenti 
;lttorno all'idea « libertà e nuovo so
cialismo ». Si rifiuta di rappresentare 
« una città pulita in mezzo ad una cit
tà sporca », vuol « vivere e lottare tra 
i giovani e per i giovani», senza sog
gezione dei grandi (compreso il PCI), 
•enza diventare « un facile interlocu
tore per il sindacato ». Berlinguer è 
d'accordo· « Fatevi sentire perché le 
idee socialista e comunista sono la 
giovine?.za del mondo; di un rilancio 
della FGCI ha bisogno il partito, la 
giovcntt1 italiana, l 'intera società ». 

I giovani comunisti cercano di re
cuperare il tempo perduto; sanno che 
se la politica non la fanno i giovani 
altri se ne approprieranno, chiedono 
di « aggregarsi in forme inedite», so
no d'accordo con Ingrao che la fede
razione giovanile non può es~ere « né 
l'apprendistato per futuri d irigenti né 
solo laboratorio politico». Guardano 
ai drammatici problemi che colpisco
no i giovani - demotivazione, disim
pegno, disoccupazione, droga - come 
ad un campo d i battaglia su cui mi
surar!>i per « cambiare profondamen
te la vita economica e sociale, il mo
do di organinarsi e d i operare » . 

UDI - La vera rivoluzione l'hanno 
operata le donne con un « salto stori
co » per superare la « crisi di iden
tità» di ~i soffrivano. L'UDI ha 
buttato a mare ogni tipo di organizza
zicne, ha tagliato i legami coi partiti 
con cui dialogava, ha rifiutato il fi 
nanziamento del PCI; il « separati
smo » è stato indicato come « un mez
zo - l'unico - per costruire il mo
vimento delle donne». Hanno detto: 
« Ci ribelliamo, trasgrediamo, uscia
mo dalle case, organizziamo la nostra 
politica di liberazione ». Anche la pa
ce delle donne sarà diversa da quella 
degli uomini, « che è sempre di un 
certo segno ». 

L'UDI si propone un nuovo prota
gonismo, quello in cui « le donne si 
possano esprimere intere, con l'anta
gonismo e la conflittualità che ognu
na di esse ha dentro nei confronti 
delle istituzioni maschili ». Nessun 
partito avrà più diritto di prelazione 
nei confronti dell'UDl, un distacco 
cominciato da parecchio tempo e ora 
arrivato al culmine; coi partiti si pon
gono « in un rapporto dialettico-con
flittuale », non fanno di ogni erba un 
fascio ma li giudicano sulla base dei 
fatti. 

Anche per i 'UDI si poneva il pro
blema di colmare dei vuoti. Ha per
ciò cercato di « ridare peso alla sog
gettività, di restituire responsabilità 
individuale a chi s'era abituata a de· 
legarla ». « Liberazione ed emancipa
zione » non saranno più due battaglie 
separate: bisogna partire dalla prima 
per aggredire la seconda. 

Di questo congresso il PCI non è 
stato entusiasta. L'Unità ha commen
tate che « se sono rose fioriranno » e 
si è posta il dilemma: «criticano la 
politica o la rifiutano? ». E mentre a 
Rorn'I si celebrava il congresso, le don 
ne comuniste di Bologna organizza
vano il « magj?io femminile » al mot
to « danziamo la vita, costruiamo la 
città delle donne>>. 

LEGA - La realtà che cambia ha im
presso una svolta anche alle coopera
tive. La novità più appariscente è un 
maggior equilibrio di forze nel Con
siglio generale dove il PCI non detie
ne più la maggioranza assoluta ma so
lo il 50 per cento; il PSI il 37, il PRI 
il 9, la Nuova Sinistra il 4. La svol
ta più significativa è invece il porsi 
della Lega come « terzo settore » del
!' economia, lo svolgere a fondo il ruo
lo che le compete di « imprenditoria 
sociale », di veicolo della democratiz
zazione del sistema produttivo supe
rando « l'incapacità di emergere come 
soggetto politico complessivo»; le 
Coop come « attrici della costruzione 
di una moderna democrazia». 

E' il superamento del passato con 
un nuovo protagonismo, necessario 
per non restar fuori dai p rocessi in 
atto. Ma le cooperative non sono che 
un ingranaggio dell'intero sistema: da 
qui il richiamo al governo perché « se 
crede veramente nella cooperazione, 
ci venga incontro» e alle forze po
litiche dominanti che « hanno osteg
giato una consapevole assunzione del
lo sviluppo della cooperazione, del set
tore autogestito dell'economia». Co
me invogliare i lavoratori a destinare 
i propri risparmi a questa forma di 
produzione che crea lavoro e benes
sere quando lo Stato favorisce altri 
tipi di risparmio più semplici, senza 
ri~chi e senza tasse? 

Non è stato un congresso facile: 
f!li aspetti imprenditoriali e quelli so
ciali si sono accordati a fatica, l'allar
g.tm(;ntO stesso del Consiglio generale 
nvn è passato senza contrasti. 

Notevole l'attenzione portata alla 
que~tione meridionale. La Lega s'è 
post~ con impegno il problema del 
Sud ma anche qui è necessario l'in
tervento del governo perché cambi una 
parte della legge sulle zone terremota
te. Allora la Lega sarà pronta a met
tf'rsi all'opera . 
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IL GOVERNO E I PARTITI 
Craxl 

Un deficit 
di strategia 

politica 
Con la maschera della governabilità, il pentapartito 

rappresenta soltanto l'alternativa 
di se stesso. Rovesciate le posizioni della Dc 

e del Psi. Un tempo erano i socialisti a temere I~ 
scavalcamento verso i comunisti da parte deglt 

alleati democristiani· adesso è la Dc che teme 
lo scavalc~mento verso i ceti moderati 

da parte del Psi. 

di Ercole Bonacina 

A l' Centrismo fu una politica; il 
• centro-sinistra fu una politica; la 
solidarietà nazionale voleva essere una 
politica; la stessa maggioranza di pro
gramma che precedette la solidarietà 
nazionale fu una politica, consciamente 
di transizione ma pur sempre politica. 
Ciascuna di quelle « formule » espri
meva un'idea-forza, professava una stra
tegia, caratterizzò o ambiva a caratteriz
zare un periodo storico della vita na
zionale: approvata o avversata, giusta 
o sbagliata che fosse come concezione 
e come condotta, ciascuna di quelle 
politiche rappresentava l'approdo di un 
confronto ideologico, di un approfondi
mento culturale, di una ricerca giudi
cata consonante ai problemi del paese, 
di una transizione comunque ricca di 
stimoli verso il nuovo. Ma questa del 
pentapartito, che politica è? Da quale 
fermento muove e quale strategia per
segue? Quali ambizioni e quali proba
bilità manifesta di rappresentare perlo
meno in astratto un periodo storico del
la nostra vita nazionale, e cioè un ca
pitelo significativo per gli incontri po
litici su cui è fondata e per i program
mi di lungo periodo che propone? La 
risposta ricorrente è la governabilità: 
il pentapartito vorrebbe essere lo stru
mento per governare il paese, finora 
sgovernato, e per governarlo a lungo, 
in condizioni di stabilità politica e di 
autorevolezza dell 'esecutivo e della mag-
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gioranza parlamentare che lo esprime. 
Ma è una risposta equivoca nel con
::etto, sconfessata nella realtà E' equi
voca nel concetto perché il proposito 
di governare in condizioni di stabilità 
~ autorevolezza è stato comune, anzi 
è comune a tutte le maggioranze parla
mentari che si costituiscono, fondan
::losi, se il proposito si fonda, sul con
senso a un programma. E' una rispo
sta sconfessata nella realtà, perché que
sto pentapartito ha governato e gover
na nelle identiche condizioni di preca
rietà e di scarsa autorevolezza in cui 
hanno operato i governi dei quali il 
pentapartito, come personificazione sia 
pure sperimentale della dottrina della 
governabilità, doveva essere l'alterna
tiva. 

Questo governo si regge, fin quando 
si reggerà, non già per forza sua pro
pria, ma per tre distinti fattori che tut
tavia, messi insieme, non fanno un go
verno: e quesù fattori sono l'operosa 
e personale ostinazione di Spadolini, l' 
appoggio della Democrazia Cristiana e 
l'energico sostegno di Pertini. Fosse 
stato per i socialisti di Craxi e i social
democratici di Longo, questo governo 
sarebbe già da tempo morto e sepolto 
e in sua vece ce ne sarebbe un altro, 
magari sortito da elezioni anticipate e 
magari presieduto da un Craxi eletto
ralmente rafforzato, che però, pur 
sempre votato alla dottrina della gover-

nabilità e fondato sul pentapartito, non 
sarebbe meno morituro dell'attuale. I 
tre fattori che permettono al governo 
Spadolini di sopravvivere sono chiara
mente suppletivi di un deficit di stra
tegia politica e questo stesso deficit 
renderebbe debole un altro governo 
che lo sosùtuisse con gli stessi presup
posti politici. Anche il centrismo e il 
centro-smtstra furono contrassegnati 
dall'instabilità dei governi: ma questi 
si succedevano in una linea di conti
nuità strategica affidata non già all'af
fermazione di un metodo - quello ap
punto del governare - bensì alla rea
lizzazione di un programma di lungo 
respiro. Che poi si trattasse di program
mi inadatti ai problemi reali del paese 
(centrismo) o semplicemente cartacei 
(centro-sinistra). era un altro paio di 
maniche. La dottrina della governabi
lità, invece, postulando, come si dice, 
la coalizione dei cinque sacramentali 
partiti, e cioè fondandosi su un pre
supposto che di certo non consentireb
be a nessuno e men che mai a Craxi di 
fabbricarsi un esecutivo forte e sta
bile, in sé e per sé è il vuoto: perché, 
anche quando fosse professata e appli
cata con la più democratica e rassicu
rante delle intenzioni, resterebbe un 
involucro privo di contenuto, essendo 
difficile provvedergliene con una coa
lizione cosl eterogenea com'è il penta
parti to almeno fin quando il PSI non ... 
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rifiuti formalmente la sua collocazione 
di sinistra, che un tempo si diceva di 
classe. 

E' possibile che ciò accada? Per la 
tradizione e per i legami che il PSI an
cora mantiene nella società, dobbiamo 
dire di no. Ma alcuni segnali preoccu
pano, e sono proprio i segnali prove
nienti dalla proiezione governativa del
la politica assegnata da Craxi al Par
tito Socialista. Tra OC e PSI le po
sizioni si sono paradossalmente rove
sciate. Un tempo era il PSI che teme
va lo scavalcamento verso il PCI da 
parte della OC. Adesso è la DC che 
teme lo scavalcamento da parte del 
PSI verso i ceti moderati. E bisogna 
dire che l'attuale timore della DC è 
ben più fondato del passato timore del 
PSI. Non da oggi Craxi e il suo staff 
sono a caccia di voti moderati, e la 
caccia promette bene. Formica alle Fi
nanze, Lagorio alla Difesa, De Miche
lis alle Partecipazioni, Forte per la po
litica economica, Andò per i problemi 
dello Stato, Felisetti per quelli della 
Giustizia, e potremmo continuare, fan
no da appropriato contorno alla instan
.:abile polemica a sinistra avviata da 
Craxi e trasferita meccanicamente nel 
sindacato, negli enti locali e nei movi
menti di massa, in un processo di iden
tificazione che appare sempre più gra
dito ai ceti dai quali tradizionalmente 
la DC ha tratto la sua forza elettorale 
e politica. 

Tutto ciò rappresenta una grave ipo
teca. Non solo e non tanto per gli orien
tamenti di fondo del PSI che altre vol
te, nella sua storia, ha scambiato il 
riformismo autentico per massimalismo 
e ha chiamato riformismo il più puro 
moderatismo, quanto per la necessità 
sempre più urgente di colmare un vuo
to di strategia non puramente eletto
rale e di predisporre alleanze, e cioè 
politiche, effettivamente alternative a 
quella attuale del pentapartito. E sareb
be certo non positivo che la pesantez
za di tale ipoteca fosse avvertita e quin
di avversata da forze del movimento 
cattolico, prima e con maggiore deter
minazione dei socialisti. Moro è stato 
assassinato, ma la sua attenzione ai 
problemi del dopo e ai cambiamenti 
necessari, non era solo una sua dote 
personale e quindi non si è estinta 
con lui. 

E. B. 
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BANKITALIA/UNA LETTERA 

Un articolo 
troppo severo 

Sull'articolo di Renzo Stefanelli, apparso in Astrolabio n. 1 O col 
titolo «Banca tra le banche. Cosa dirà Ciampi il 31 maggio», 
Ercole Bonacina esprime il proprio dissenso con la lettera che 
pubblichiamo qui di seguito. 

Caro Direttore, 
consenti che lo esprima dissenso dall'articolo di Renzo Stefanelll (di cui 

pure apprezzo il contributo di giornalista economico e la collaborazione a L'Unità) 
apparso sul precedente numero di Astrolabio col titolo « Banca fra le Banche. Cosa 
dirà Ciampi Il 31 maggio •. Una prima ragione del dissenso è nel giudizio di Ste
fanelli che oggi fa Banca d'Italia si sarebbe ridotta a • poliziotto del sistema •. 
orientato ormai a e negare i mezzi di pagamento domandati, talvolta a'ddirittura In 
linea di principio, cioè prescindendo dall'uso scorretto o corretto di tali mezzi • 
piuttosto che a e servire il sistèma economico del mezzi di pagamento in condizioni 
ordinate •· A me pare un giudizio severo e non sufficientemente attento alle condi
zioni oggettive dell'economia, non da lei determinate, in cui la Banca d'Italia deve 
assolvere la sua principale funzione d'istituto. Se conveniamo che le cause d'in· 
flazione non importate sono strutturali, che la loro rimozione è compito politico 
e non tecnico e che tuttavia l'organo tecnico ha il dovere d'Intervenire nella latitanza 
dell'organo politico, non si può rimproverare alla Banca d'Italia' di attuare, quando 
occorre, i suoi ripetuti avvertimenti, secondo i quali il ricorso a successive e pro
gressive restrizioni monetarie è la sola ma obbligata alternativa all'assenza di 
tempestive decisioni politiche. E se. come giornalisti d'opposizione, titoliamo i 
nostri pezzi sottolineando Il contenuto implicitamente polemico nei confronti del 
governo e della maggloranz.a, dei ripetuti avvertimenti della Banca d'Italia o dei 
provvedimenti che, a un certo punto, essa è costretta ad adottare, non possiamo 
poi rimproverare alla stessa di fare ciò che anche noi giudichiamo, di volta in 
volta, essere una negativa ma non recusabile risposta all'inerz.ia del governo, da 
noi stessi fortemente criticata. 

Una seconda ragione del dissenso è nel rlllevo di sostc:inziale acquiescenza 
alle menE: del sistema bancario o di insufficiente prontezza nella rimozione della 
sua parte infetta, mossa alla funzione di vigilanza assolta dalla Banca centrale. 
Se un critica, e fortissima, è da muovere in questo campo, essa, io credo, va 
rivolta - e Stefanelll più volte lo ha fatto con efficacia - a quelle forze poli
tiche e a quegli organi giudiziari che anche clamorosamente si sono fatti espres
sione degli interessi offesi, quante volte la Vigilanza ha affondato il bisturi, con la 
riservatezza che la materia esige, nei bubboni di istituti e gestioni creditizie corrotti 
e corruttori. 

Una terza ragione, Infine, è nello sbrigativo giudizio che la recente nomina 
dei due nuovi vicedirettori generali della Banca d'ltalla sarebbe stata fatta nelle 
persone, addirittura, di « due modesti impiegati •. lo non ho nessuna ragione di di
fendere le persone, benché una abbia a lungo diretto l'ufficio studi della Banca, di 
cui tutti sappiamo il meritato prestigio e dal quale è tradizione siano estratti I diri
genti dell'Istituto, e l'altra ne abbia vissuto le vicende dall'Interno per molti lustri 
in varie posizioni di responsabilità. Ho ragione, invece, di sottolineare che anche 
questa volta gli amministratori della Banca d'Italia, manovrando con prontezza e 
decisione per linee Interne, sono riusciti a tenere lontana quella peste che è la lot
tizzazione, nonostante essa fosse stata subito tentata, con la ben nota spregiudica
tezza, da influenti forze di governo. E personalmente preferisco di gran lunga un 
•modesto impiegato• Impregnato di Banca d'Italia a un finanziere magari abilissimo, 
ma con le suole consunte per il lungo deambulare nel corridoi dei partiti di go· 
vemo: e anche in questo, so bene di essere totalmente d'accordo con Renzo Stefa
nelli, che in proposito ha' scritto energiche reprimende. 

Cordiali saluti, 
Ercole Bonacina 
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BANKITALIA 

Le accuse del governatore 
Dopo la relazione di Ciampi 

all'assemblea annuale dei partecipanti 
di Gianni Manghetti 

• C'è alle spalle della Relazione annuale della Banca d' 
Italia tutta una tradizione di lavoro, di ampio coinvolgi. 
mento di quadri, di contributo analitico collettivo che non 
sempre è valutato dai commentatori del « giorno dopo » 

e che non deve essere dimenticato perché è la dimostra· 
zione della qualità dei lavoratori, a tutti i livelli, della 
Banca Centrale. 

Il Governo ha centrato, con un linguaggio che si è 

espresso con la secca indicazione cli fatti e cifre. il pro
blema di fondo del momento: la assenza di una pur mi
nima governabilità del Paese e dell'economia. Non a ca
so, la politica di bilancio ha assunto nella Relazione u·1 
peso maggiore di quanto abbia avuto il costo del lavoro 
ed è stata, quindi, considerata la vera - anche se secon. 
do l'ottica della Banca d'Italia non l'unica - causa del· 
la crisi in cui versa il Paese. 

Grande è apparsa la preoccupazione della Banca per 
una politica della spesa pubblica non solo incontrollata, 
ma, a mio parere, che non si è voluto controllare, conte
nere e qualificare perché nei ministeri ivi compreso il 
Tesoro ci si è sempre comportati, di fronte alla spesa, 
con un at,eggiamento riferito agli interessi particolari e 
negli ultimi tempi fondato su una chiara filosofia preelet· 
torale. Tra te parole - ad esempio il conclamato riferi· 
mento aJla linea del Piave dei 50.000 miliardi di lire di 
deficit - e i fatti - la registrazione di un « buco » pros
simo ai 70.000 miliardi di lire a dimostrazione che sul Pia
ve i generali non hanno tenuto - vi è una distanza enor
me: appunto di 20.000 miliardi. Con una perdita di cre
dibilità delle istituzioni democratiche che peserà a lungo 
sulle future discussioni del bilancio pubblico. 

La politica di bilancio è mancata anche nella sua com· 
ponente fiscale. Questa si è riempita più di annunci, di 
imp::gni e di minuti provvedimenti-regalo piuttosto che 
di cose concrete: nel caso del fisco non potevano che es
sere date da un aumento del gettito attraverso l'allarga
mento dell'imponibile. 

Uno dei costi più inquietanti che la Relazione ha sot· 
tolineato è costituito dal fatto che tale politica di bilan. 
cio è servita di fatto a finanziare la produzione degli al
tri Paesi attraverso un crescente deficit della nostra bi· 
lancia dei pagamenti. Dunque, il Paese è stato condotto 
in una situazione la cui assurdità è fin troppo palese: in 
luogo di chiedere ai paesi 1iiu forti - Germania e Stati 
Uniti - di forzare i loro nvestimenti onde stimolare la 

L • Astrolaboo . Qulndlcrnale n . 11 6 giugno 1982 

ripresa anche nei paesi più deboli, abbiamo, via consumi, 
finanziato le altre economie. Anche tale risultato va posto 
tra i meriti della governabilità. 

Non mancano i riferimenti al costo del lavoro e ali' 
aumento dei salari reali. Questi, pur letti nel contesto so. 
pra indicato e pur visti dall'ottica di chi porta il peso 
della «croce» della lira, sono sembrati non cogliere l'am
piezza e la gravità dello scontro di classe che si sta gio
cando in questo momento nel Paese; uno scontro voluto 
da una Confindustria tesa a recuperare in azienda, contro 
i lavoratori, quello che non ha ottenuto, a causa dell'in
governabilità, sul terreno della verità interna al proprio 
discorso e cioè una politica economica atta a fronteggia
re la perdita di competitività dei prodotti italiani sui mer
cati esteri. Questa parte soffre di un troppo debole rife
rimento agli altri problemi strutturali. 

La situazione di ingovernabilità porterà a nuovi muta
menti nella parità del cambio della lira rispetto alle altre 
monete? La Banca d'Italia su questo terreno è stata mol. 
to cauta anche perché nessuno si può permettere di con· 
cedere alla speculazione più di quello che le forze di go. 
verno hanno già concesso. Pesanti, infatti, sono stati fi. 
no ad oggi i costi valutari sostenuti dal Banchiere Cen
trale per tutelare la lira contro le aspettative di svaluta
zione. Tuttavia, la stessa analisi sui gravi ed irrisolti pro. 
blemi di bilancio spinge verso un fondato pessimismo sul 
futuro della nostra moneta. L'attuale incertezza sulle sor
ti della lira dopo le due svalutazioni del 1981, non è forse 
la prova provata della responsabilità di una politica di 
governo vissuta permanentemente allo sbando e che ha 
cercato e cerca di far « tornare i conti ,. con le continue 
svalutazioni? 

La Relazione contiene anche una analisi internazionale 
di grande respiro politico, con una serrata critica alla po
litica di Reagan e alle sue conseguenze - 30 milioni di 
disoccupati nell'area OCSE - assieme alla consapevolezza 
che l'Europa senza una politica comune sarà sempre de
stinata a subire le scelte degli altri Paesi. Una componen
te, anche questa della politica internazionale, cli una tra
dizione che si è sempre fondata su approfondite analisi 
e che ha fruttato credibilità internazionale. Una credibili
tà, non va dimenticato, che frutta a sua volta prestiti per 
un Paese costr ~tto, oggi, a finanziare i consumi ma che, 
domani, potrà essere utilizzata come un potente strumen· 
to di governo del cam~iamento • 
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SINDACATO 

DOPO LA SFIDA LANCIATA DALLA CONFINDUSTRIA CON LA DISDETTA 

Ventinovemila miliardi 
per la scala mobile 

A questa cifra ammontano i 

trasferimenti finanziari dallo 

Stato alle imprese che Il governo 

può utilizzare per evitare lo 

scontro sociale più aspro 

dell'ultimo decennio. Perché 

l'appello della Federazione CGIL, 

CISL, UIL al governo e al partiti. 

• In politica contano i fatti non 

le chiacchiere •. 

11 

di Pasquale Cascella 

A E i partiti? Di fronte al fatto 
W compiuto della disdetta della sca 
la mob11e come possono 1e forze politi
che democratiche mostrarsi indifferenti 
al più aspro scontro socble degli ulti 
mi 12 anni? Lama, Camiti e Benve· 
nuto, ancor prima della comunicazione 
della disdetta da parte di Merloni, non 
hanno avuto dubbi sul da farsi. Se gli 
industriali privati si inserivano nella 
« verifica » del pentapartito per condi
zionarne le scelte di politica economi· 
ca, i dirigenti sindacali avrebbero chia· 
mato in causa le responsabilità politi· 
che del governo Spadolini e di ciascun 
partito della maggioranza per le sceltt> 
economiche già compiute. 

Così è stato, il giorno dello sciopero 
dell'industria e del Mezzogiorno e 
quanto è avvenuto nelle piazze di tur 
to il Paese non è stato che un preavvi· 
so della capacità di risposta del sinda
cato sviluppatasi con tanta forza il gior
no stesso della disdetta e nel successi· 
vo sciopero generale. I segretari gene
rali della Federazione unitaria quel 28 

maggio hanno parlato chiaro. Luciano 
Lama, a Padova, si è servito dei conti 
del ministero delle Finanze per denun
ciare come il carico delle entrate tribu
tarie sia sempre più sulle spalle dei la. 
v?ratori dipendenti, per la semplice ra
gione che i padroni denunciano reddi
ti più bassi dei loro operai. 

Camiti, a Ravenna, ha utilizzato le 
ultime statistiche ufficiali: siamo or
mai a 2.300.000 disoccupati, e con que
sto ritmo nell'83 ne avremo 3.000.000. 

E a Palermo, città-simbolo del de
J?rado sociale di gran parte del Sud, 
Giorgio Benvenuto ha ricordato come 
dieci mesi di estenuanti trattative a 
palazzo Chigi si siano conclusi senza 
che il governo assumesse impegni ef
fetrivi per un programma certo di ri
nascita delle zone terremotate, per la 
realizzazione di nuovi investimenti e 
per allargare la base produttiva. « Non 
cederemo la presa », ha affermato il se
gretario generale della un. annuncian
do per il 19 giugno una grande mani
festazione nazionale a Roma. 
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Non c'è un solo capitolo che non sia 
« ir rosso » nel bilancio della politica 
economica e sociale del governo: più 
disoccupati, un disavanzo maggiore del 
previsto, nuove aree di evasione fiscale, 
ancora disimpegno nei confronti del 
Mezzogiorno. Ma c'è un capitolo della 
spesa pubblica a 1 ngo trascurato nel 
dibattito economico: i trasferimenti fi
nanziari alle imprese, per fiscalizzazio
ne degli oneri sociali, per credito age
volato, per finanziamenti alle riconver
sioni produttive e per chissà cos'altro. 
E' difficile anche fare i conti di questa 
mole di finanziamenti. Chi ci ha prova
to parla di 29 mila miliardi, che lo 
Stato sborsa senza contropartita alcu
na. Un bilancio fallimentare, come que
sto che il sindacato ha presentato al 
Paese in occasione della giornata di 
lotta del 28 maggio e nella successiva 
mobilitazione, può essere ignorato dai 
partiti della maggioranza che si prepa
rano alla « verifica »? 

E' fuori discussione che adesso lo 
scontro va ben al di là dello strumen
to-scala mobile. La caratterizzazione po
litica data alla mobilitazione sindacale 
dei giorni scorsi ha fatto saltare il 
diaframma che separava la questione 
dei contratti dal confronto sul rilancio 
dell'economia, mettendo a nudo il gro· 
viglio di recessione, disoccupazione. in
governabilità che costituiscono l'acqua 
di coltura della sfida confindustriale. 
Il sindacato ha cominciato - con un 
anno di ritardo, pèrché non dirlo? -
a recuperare un'impostazione politica 
che faccia i conti con la natura della 
crisi e con i comportamenti reali di chi 
ha il compito istituzionale di governar
la, superando il limite di una iniziativa 
ristretta nei limiti della dialettica con 
l'esecutivo. 

Questo è il senso vero dell'appello 
politico che, all 'indomani dello sciopero 
dell'industria e del Mezzogiorno, la se
greteria della Federazione unitaria ha 
cominciato a mettere a punto. E' diret· 
to in particolare alle forze della mag
gioranza impegnate nella « verifica ». 
Perché « non possono certo limitare le 
loro discussioni - lo dice Lama -
agli schieramer1ti e alle fo rmule ». Si 
tratta, invece, di misurarsi concreta· 
mente con le priorità dell'economia e 
dell 'occupazicne, sapendo «che in po-
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litica - l'annotazione è di Camiti -
un fatto vale più di una montagna di 
chiacchiere ». 

E i « fatti » che la realtà economica 
impone sono tre. Il primo riguarda il 
segno stesso della politica economica 
del governo: la linea restrittiva e reces
siva ha comportato costi ben più eleva
ti di una rigorosa operazione di espan. 
sione della base produttiva. Tanto più 
che questo stesso esecutivo ha accan
tonato strumenti - il piano triennale, 
ad esempio - indicati nelle dichiara
zioni programmatiche come necessari 
per invertire la rotta. 

Il secondo è riferito all'impegno di 
lotta contro l'inflazione, concordato nel 
giugno scorso con le parti sociali a pa
lazzo Chigi: Spadolini non può conti
nuare oltre ad indossare i panni di Pon. 
zio Pilato, lasciando ora a Marcora ora 
a De Michelis il compito di rendere al
talenante la posizione del governo sul-

le trattative contrattuali. Deve essere 
coerente con il giudizio di « inaccetta· 
bilità » della scelta di rottura della Con
findustria pronunciandosi una volta per 
tutte sulla priorità della difesa della 
scala mobile e dando disposizioni alle 
imprese pubbliche dell'IRI perché co
mincino davvero a trattare per i contrat
ti senza pregiudiziali. Il terzo e ultimo 
« fatto » discende dalla coerenza con gli 
altri due: se l'attuale stato dell'econo
mia non consente una rottura traumati
ca delle relazioni sindacali, come quella 
prefigurata dalla disdetta della scala mo 
bile, deve indurre l'intero sistema delle 
imprese a corretti rapporti con il sinda. 
cato attraverso precisi vincoli politici 
e finanziari. Ci sono pur sempre quei 
29 mila miliardi di trasferimenti alle 
imprese. Non è certo con le «grida d' 
allarme » che si dà prova della capa
cità di governare. 

• 

QUANTO COSTA 
LA PREGIUDIZIALE 

eauattro ore per lo sciopero di cate· 
goria,altre 4 ore per lo sciopero nazio· 
nale dell'Industria e del Mezzogiorno, 
ancora 4 ore per lo sciopero contro 
la disdetta della scala mobile, tra 
le 8 e le 10 ore di scioperi articolati 
nellP aziende: al metalmeccanici e ai tes· 
slll, le due categoria che hanno inau
gurato assieme la stagione contrattuale, 
lf! vE>rtenze per l rinnovi sono costate 
già più di 15 ore di astensione dal la· 
voro. E ancora devf' essere conquistato 
il tavolo di negoziato! Un costo desti
nato a salire con l 'acutizzazione dello 
scontro sociale imposto dalla Confin· 
dustria con la disdetta della scala mo· 
bile. 

Fatte 111 debite proporzioni, questa 
volta si andrà ben oltre le 80 or3 di 
sciopero del '79, gran partP delle quali 
spese per superare - ma al tavolo di 
trattativa - la pregiudiziale sul diritti 
d' infonnazione. Questa volta non di una 
pregiudizials si tratta, ma di una vera e 
propria barriera ideologica. Non ha pre· 
cedenti neppure nel '69, quando il 
padronato tentò di Imporre una sorta 
di vPto alla contrattazione integrativa 
nelle aziende. Per paradd\sale che pos· 

sa essere, questa volta la posizione 
confindustriale è esattamente rovescia· 
ta : nelle azlends si può trattare, ma la 
contrattazione nazionale devP. passare 
sotto le forche caudine dell'accordo 
globale. 

Nel '69, come oggi, il tavolo di nego· 
ziato fu bloccato per mesi interi, ma il 
crescendo della risposta OPf:rala portò 
a quell'autunno caldo che tanto ha se
gnato le relazioni industriali degli anni 
Settanta. Un qualche insegnamento da 
quell'esperienza fu tratto nei rinnovi suc
cessivi. Fino al ' 79, quando il disegno 
di rivln::ita del padronato trovò espres· 
slone nel rifiuto pregiudiziale a discu
tere la cosldetta « prima parte • delle 
piattaform11, quella riguardante I diritti 
e i pot11rl d'Intervento del sindacato In 
fabbrica, tra I più qualificati dell'espe
rienza sindacale s11guita all'autunno 
caldo. 11 colpo, tre anni fa, non riuscì. E 
all'indomani della finna del contratto, 
con l 'inutils senno del poi, Umberto 
Agnelli si chiese se a quella concluslo· 
ne si poteva giungere con diversi mesi 
di anticipo, risparmiando costi tanto ri· 
levanti. Succederà così anche questa 
volta? • 
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Il ministro del Lavoro ha parlato, in varie occasioni, 

nelle passate settimane, di una proposta per 
l' istituzione di un fondo per gli investimenti 

e l'occupazione. In questo articolo scritto per 
Astrolabio, il ministro specifica meglio la sua 

ipotesi, che dovrà tuttavia essere sottoposta 
all'esame delle forze politiche e sociali interessate. 

DISOCCUPAZIONE 

A Nei prossimi dieci anni si gioche. 
W rà tutta la partita della nuova ri
partizione del lavoro e sapremo se l' 
Italia avrà avuto una classe dirigen
te capace di tenere il Paese tra le na
zioni più industrializzate e tecnologi
camente più avanzate. 

Ma le decisioni per raggiungere que. 
st'obiettivo vanno prese oggi, subito, 
tenendo conto che il traguardo è la 
permanenza dell'Italia tra i paesi in
dustrializzati e civili, e non le ele-tio
ni, più o meno anticipate. 

Il discorso riguarda sia i partiti che 
le « parti sociali »: sindacati ed im
prenditori in testa. Le trasformazio· 
ni tecnologiche che già si stanno rea
lizzando riguarderanno circa il 50% 
dei lavoratori occupati in molti set
tori industriali. Secondo alcuni studi 
effettuati negli Stati Uniti - dove il 
fenomeno è già in uno stadio avan
zato - nei prossimi venti anni l'auto
mazione colpirà il 45% della popola
zione lavorativa. E, quando si parla di 
lavoratori « colpiti », ci si vuol rife
rire a quei lavoratori che saranno co
munque danneggiati personalmente 
dall'introduzione di processi di auto
mazione industriale, di ristrutturazio
ne e di riconversione. 

I dati OCSE prevedono. per la fi. 
ne di quest'anno, 30 milioni di disoc
cupati nell'area dei paesi industrializ
zati. In Italia, alla fine di marzo ab
biamo registrato 2.300.000 disoccupa
ti, senza considerare alcune centinaia 
di migliaia di lavoratori in Cassa Jn. 
tegrazione, la maggior parte dei quali 
non ha alcuna speranza di tornare nel
la fabbrica di provenienza. 

Se poi disaggreghiamo il dato, ri
leviamo che la maggior parte dei di
soccupati risiede nel Mezzogiorno e 
che il problema più grande, per di
mensione e qualità, è costituito dai 
giovani laureati alla ricerca della pri. 
ma occupazione. 

Una mina 
per 
il Mezzogiorno 

di Michele Di Giesi 

La prima questione che va affron
tata, senza perdere tempo prezioso, è 
quella della formazione professiona
le, con uno stretto raccordo tra le 
strutture formative regionali e la scuo
la, perché possano essere forniti ai gio
vani livelli professionali adeguati al
la necessità di uno sviluppo industria
le che deve essere sempre più indiriz
zato verso i settori a più avanzata 
tecnologia. 

Altra questione è rappresentata dal
la riqualificazione di grandi masse di 
lavoratori, senza che vengano com
promessi i livelli occupazionali. 

Il problema che si pone al Gover
no - ma non soltanto ad esso, ben
sl anche ai sindacati e agli imprendi. 
tori - consiste nel conciliare queste 
esigenze con la manovra di rientro 
dall'inflazione. Non c'è dubbio, infat
ti, che se il successo del tentativo di 
rimanere ai vertici della classifica dei 
paesi più industrializzati del mondo 
è affidato in buona parte alle capa
cità di recupero di produttività del 
nostro sistema economico (e nel recu
pero di produttività io considero an
che la riduzione della spesa pubblica 
improduttiva) non si potrà realizzare 
l'obiettivo auspicato se non riuscire
mo a ridurre il differenziale d'infla. 
zione per restituire competitività alle 
nostre merci. 

Nessuno di noi si può illudere che 
h riduzione in un anno del tasso d'in
flazione dal 20 al 16 % costituisca un 
!-uccesso duraturo e sufficiente. Esso 
( stato ottenuto sia per fattori ester
ni che per una politica monetaria trop
po rigida, anche se per molti aspetti 
necessaria, che ha introdotto nel siste
ma fattori recessivi che stiamo pagan
do, come si è visto, con un alto tasso 
di disoccupazione. 

La stretta monetaria, peraltro, per 
il modo con cui si è realizzata, non 

è riuscita a mantenere il deficit pub. 
blico allargato al di sotto dell'ormai 
famoso tetto di 50.000 miliardi di li
re, sicché oggi assistiamo a tutto un 
fiorire di ipotesi e ad un susseguente 
crescere di schermaglie attorno alla 
possibilità di provvedimenti che con 
sentano di ridurre il deficit del bilan
cio e di rattoppare alla meglio il tet
to sfondato. 

Le proposte che si fanno non pos. 
sono essere definite di carattere me
ramente tecnico. Ho già avuto modo 
di dire, nelle sedi appropriate, che 
non si può ancora una volta abbassa
re la scure senza criterio sulla spesa 
previdenziale, né che si può rendere 
ancor più dura la stretta monetaria. 

Ritenere che si possa uscire dall'in
flazione portando a tre milioni il nu
mero dei disoccupati significa non 
comprendere che si innescherebbe uno 
scontro sociale di gravi proporzioni, 
insopportabile per le stesse strutture 
democratiche del Paese. 

Né è pensabile che si possa tutto 
risolvere « all'italiana», mandando 
tutti in Cassa Integrazione perché -
e scusate se la considerazione è bana
le - per distribuire ricchezza biso
gna prima produrla. 

E allora? La soluzione sta in una 
politica severa, che chiami tutte le 
categorie a compiere i sacrifici neces
sari perché si reperiscano le risorse, 
che vanno però utilizzate per gli inve
stimenti produttivi i quali consenta
no da una parte di non deprimere i 
livelli occupazionali e dall 'altra di svi. 
luppare i settori tecnologicamente più 
avanzati con insediamenti industriali 
nel Mezzogiorno: in quel Mezzogior
no che, oltre a registrare oggi il più 
alto numero di disoccupati, si avvia 
ad essere l'unica « regione» dove la 
curva demografica degli anni prossi
mi sarà ascendente, accentuando co~l 
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ancor di più lo squilibrio tra Nord e 
Sud. 

Per realizzare l'obiettivo indicato 
più sopra i 6.000 miliardi del Fondo 
per gli investimenti e l'occupazione 
previsti dalla legge finanziaria sono 
assolutamente insufficienti . Essi, no
nostante le buone intenzioni, finiran
no per essere ingoiati dai « buchi ne
ri » della grande industria pubblica 
e privata in crisi, perché non c'è dub
bio che, di fronte ai danni immedia
ti e reali di licenziamenti da attuare, 
le risorse saranno destinate ai punti 
di crisi e ne rimarranno quindi ben 
pochi per soddisfare l'esigenza di 
nuovi posti di lavoro per il Mezzo
giorno. 

E' per questo che ho proposto {ed 
il Ministro del Lavoro lo sta prepa· 
rando) un progetto che garantisca al 
Mezzogiorno un flusso di risorse per 
investimenti per nuova occupazione 
di 8-10 mila miliardi in 5 anni. 

Questo Fondo verrebbe alimentato 
non solo dal contributo dei lavora
tori, come pure è stato proposto da 
qualche centrale sindacale, ma anche 
dagli imprenditori e dallo Stato e ge
stito da coloro stessi che lo alimen
tano. Ciò per garantire non soltanto 
l'assoluta trasparenza e la massima fi. 
nalizzazione della spesa ma anche la 
coerenza dei progetti e la spendibilità 
immediata del Fondo stesso. Questo 

tipo di gestione consentirebbe di eli
minare, oltretutto, ogni tipo di clien
telismo e di assistenzialismo e di in
trodurre nella politica industriale ita· 
liana quegli elementi di democrazia 
e di partecipazione che sono prope· 
deutici al discorso sulla cogestione, che 
la sinistra e il sindacato si devono pur 

decidere un giorno a fare. 
Mi sembra, questa, una proposta 

concreta, sulla quale ho purtroppo re
gistrato un'inspiegabile reticenza. 

Forse perché si ritiene di incidere 
sul costo del lavoro in un momento 
delicato della trattativa per i contrat
ti? Ma essa non ha come punto no
dale gli investimenti e l'occupazione 
nel Mezzogiorno? 

Mi pare quindi che sia giunto il 
tempo di passare dalle parole e dalle 
dichiarazioni di buone intenzioni ai 
fatti e di smentire quei maligni i qua
li affermano che gli italiani sono sem. 
pre pronti a fare dei sacrifici purché 
'ii tratti dei sacrifici degli altri. 

• 
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DEMOCRAZIA INDUSTRIALE 

Incontro 
Confindustria 
Sindacati 

Autogestione a piccole dosi 
Quando il sindacato sconta il peso dell"inflazione e de1 processi di ristrutturazione 

Indotti dalla crisi internazionale. la crisi del vecchio sistema di relazioni 

industriali e delle vecchie ideologie ripropone In modo più largo il problema della 

socializzazione del capitale. la questione del controllo del processo 

di accumulazione e utilizzazione del profitto. 

di Giancarlo Meroni 

A Qua.ndo si parla di democrazia eco
W nomica il pensiero di molti corre 
:.uhito al vieto dibattito sulla cogestio
ne o sul fondo di solidarietà. Molta 
acqua è però passata sotto i ponti da 
quando nella sinistra e nei sindacati 
ci si accalorava sulla « quistione » teo
logica se convenisse entrare nei mecca
nismi di gestione delle imprese perden
do la « distanza » di classe necessaria 
a mantenere aperta la prospettiva rivo
luzionaria o consolidare il du11lismo di 
potere fra capitale e lavoro facendo dei 
sindacati e dci consigli il nucleo di un' 
alternativa al sistema. La seconda te. 
si, prevalsa nella prassi se non nella 
teoria, si trova ora a fare i conti non 
solo con una perdita reale di potere del 
sindacato nell'impresa, ma con un più 
generale deterioramento del suo ruolo 
politico e persino di quello sociale. La 
linea veterogramsciana del sindacato 
dei consigli come nucleo di un assetto 
alternarivo di potere che partisse dalla 
fabbrica per estendersi al territorio in
vestendo il sistema istituzionale attra
verso un insieme di vincoli imposti al
i 'impresa e al potere statale sta mise
ramente naufragando. Da qui era nata 
l'idea della cosiddetta prima parte dei 
contratti che stipulava l'obbligo per 
l'impresa di sottoporre a negoziato la 
politica degli investimenti. Di fronte 
alla pratica inapplicazione di questi ac
cordi si è poi passati, da parte della 
CGIL, alla proposta dcl c.d. piano di 
impresa. Ma anche questo piccolo pas
so avanti verso l'istituzionalizzazione 
dei rapporti fra sindacato e impresa si 

è scontrato con insormontabili ostacoli 
interni ed esterni. 

Né gli imprenditori né il governo so
no disposti a discutere piani di svilup
po aziendali e ad inserirli in piani set
toriali mediante macchinose procedure 
che irrigidirebbero ulteriormente il si
stema delle relazioni industriali e quel
lo amministrativo. D'altra parte l~ for. 
tissima inflazione e i processi di ristrut
turazione indotti dalla crisi internazio
nale hanno costretto il sindacato a bat
taglie difensive per salvagu<udare l'oc
cupazione ed il potere d'acquisto. E' 
stato cosl perso il treno sul terreno del
la negoziazione della mobilità del lavo
ro subordinandola ad inverosimili pa
stoie quali quelle dei piani settoriali 
invece di battersi per una moderna e 
flessibile politica industriale che punta 
sul risanamento, l'innovazione, la pro
duttività. E cosl il sindacato si è tro
vato a gestire la cassa integrazione e la 
mobilità a senso unico (in uscita). Si 
è dissennatamente insistito sull'eguali
tarismo salariale allontanandosi sempre 
più da una classe lavoratrice sempre 
più professionalizzata e differenziata. 
Il risultato è stato la rottura del fron
te contrattuale, la rivincita di ogni cor
porativismo e la perdita di influenza 
nella stessa classe operaia {vedi caso 
Fiat). Non c'è quindi da stupirsi se 
il sindacato s'è dovuto impegnare in una 
drammatica azione di contenimento per 
la difesa della scala mobile, mentre era 
necessaria una grande impennata crea
tiva che portasse ad una profonda ri
forma di tutto il sistema delle rehl7io--21 



DEMOCRAZIA INDUSTRIALE 

ni industriali. Ed ora la Confindustria 
si sente abbastanza forte da cercare di 
imporre essa stessa questa riforma sul. 
la base di un ridimensionamento del 
potere sindacale. 

11 sistema industriale italiano, infat
ti, ha reagito all'irrigidimento dci rap
porti sociali mediante il decentramen
to e la riorganizzazione produttiva, il 
risanamento finanziario e l'internazio
nalizzazione. Nonostante la retorica del 
piccolo e bello e del silr Brambilla, è 
la grande e media industria che sta 
trionfando ridimensionando anche l'ef. 
fimern egemonia, favorita dall'inflazio
ne del sistema finanziario. 

Parlare di democrazia economica o 
di democrazia industriale in un momen
to in cui si stenta a fare i contratti, 
che sono la base di ogni sistema di re
lazioni industriali, sembrerebbe vellei
tario. Eppure questo tema diviene sem
pre più centrale proprio perché o;ta ve
nendo meno ogni fondamento a,.i an
tiche e radicate ideologie che Karl Pop
per chiamerebbe deterministe o stori
ciste. Se gli eventi storici non vengono 
più visti come una ferrea concatenazio
ne di cause ed effetti, si apre la stra
da a quella che lo stesso autore defi
nisce come una ingegneria sociale fon
data su teorie valide perché falsifica
bili e non perché logicamente o dogma
ticamente inattaccabili. Le condizioni ci 
sono, e sempre più frequenti sono i 
segni che questa svolta è nei fatti. 

C'è innanzitutto il riemergere di un 
dibattito classico nella sinistra: fra chi 
!'Ostiene la tesi che occorre modificare 
la forma di proprietà e chi pensa in
vece che sia necessario intervenire sui 
processi decisionali. Il fatto nuovo è 
che stanno praticamente scomparendo 
i seguaci della statalizzazione dei mezzi 
di produzione, sommersi dai disastrosi 
risultati economici, sociali e politici ot
tenuti dai paesi socialisti. Il PCI ha 
da tempo rinunciato ai due sacri princi. 
pi della pianificazione coercitiva e del
la nazionalizzazione dei mezzi di pro
duzione. Non solo; sull'onda della ri
flessione critica su quanto è avvenuto 
nei paesi socialisti, ma anche nel nostro 
paese, sta ridimensionando il ruolo del
l'industria pubblica e dell'intervento 
dello Stato nelJ'economia. Si fa st rada 
lentamente, ma sicuramente, nella sini
stra il concetto di programmazione co
me sistema di procedure negoziali e 
di controllo fra una pluralità di sog
getti in cui lo Stato interviene essen-
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zialmente attraverso la programmazione 
della spesa puntando, dal punto di vi
sta sociale, sulla giustizia distributiva 
e sulla qualità della vita e dal punto 
di vista economico sull'orientamento 
dei processi di innovazione, di svilup
po e di riequilibrio (ricerca, infrastrut
ture, servizi ecc.). 

Ma al centro di questa faticosa ricer
ca resta il problema dell'impresa e del 
controllo del processo di accumulazione 
e di utilizzazione del profitto. Anche 
su questo fronte s1 annunciano impor
tnnti progressi. Vi è innanzitutto il fat
to indiscutibile dell'allargamento del 
settore sociale e autogestito dell'econo
mia. Lo sviluppo della cooperazione 
non è soltanto il risultato di un lavoro 
promozionale, ma anche e soprattutto 
l'espressione tangibile che la risposta 
ad una serie di problemi economici, so
ciali e culturali viene spontaneamente 
individuata non in uM alternativa al 
sistema, ma in un diverso rapporto fra 
lavoro e capitale. La crisi del vecchio 
sistema di relazioni industriali e delle 
vecchie ideologie ripropone in modo 
più largo il problema della socializza
zione del capitale. Da qui il rilancio 
del tema dell'autogestione. Tuttavia 
sembra di poter riscontrare nel dibatti
to aperto in I tali a una dose di reali
smo e di pragmatismo assente per esem. 
pio in Francia. li concetto di autoge
stione si presta, infatti, a diverse in
terpretazioni. Se inteso in senso stret
to esso implica la scomparsa del capi
talista. Ma nelle moderne società in
dustriali ad economia mist· e fortemen
te interventiste que:;to obiettivo appa
re semplicistico. 

L'autogestione non elimina le diffe. 
rcnze di ruolo e di potere, né la distin
zione di fatto fra dirigenti ed esecuto
ri. Né può valere a superare divari an
che culturali il controllo delle assem
blee, tanto più quando si tratta di gran
di unità produttive o di società com
plesse, di holdings o di conglomerati. 

Resta inoltre insoddisfatta l'esigen
za di mantenere una visione generale 
dei rappcrti fra industria e finanza, fra 
produzione e distribuzione che non può 
avvenire a livello microeconomko. Sem
bra d'altronde che nella sinistra e nei 
sindacati, come nello stesso movimen
to cooperativo, non si miri ad una auto
gestione integrale e diffusa, ma ad un 
sistema misto in cui i rapporti fra i 
diversi settori saranno determinati dal
lo sviluppo dei processi economici e 

sociali. E' possibile ipotizzare, allora, 
non solo forme pure di autogestione, 
a livello di piccole imprese e di servi
zi, ma anche forme miste in cui alla 
proprietà sociale si affianchino organi 
rappresentativi dei lavoratori (cogestio
ne). Resta poi aperto il problema dei 
rapporti di potere nelle imprese non 
autogestite. Ed anche qui indiscrezioni 
sul progetto di programma economi
co del PCI fanno pensare ad una evo
luzione di questo partito verso la tesi 
che la questione di fondo sia il con
trollo e l'orientamento dei processi de
cisionali. Si parla, infatti, dell'istituzio
ne nelle imprese di un sistema duali
stico, con un organo gestionale e uno 
di controllo. Certo si tratta di un pun
to ancora molto dibattuto come rivela 
la polemica fra Galgano e Barcellona 
sull'Unità. Ma dalla risposta di que
st'ultimo alle tesi stringenti di Galgano 
emerge pochezza di argomentazione de
gli oppositori di questo processo evo
lutivo. 

Vi è infine la proposta della CISL, 
sostenuta in parte anche dalla Lega del
le cooperative, di costituire un fondo 
per la promozione diretta da parte dei 
lavoratori di imprese autogestite e per 
gli investimenti. Si tratta in sostanza 
di un intervento diretto dei lavoratori 
nel proresso di accumulazione. Il pun
to controverso riguarda la distinzione 
dei ruoli fra sindacato e proprietà delle 
imprese. Ma si tratta di una questione 
risolvibile secondo i principi del plu
ralismo nella fase promozionale e at
traverso un accordo politico nella fase 
gestionale. 

C'è infine un fervore di proposte 
variamente motivate dirette ad allar
gare il momento autogestionale. Per la 
soluzione dei casi di crisi economica 
aziendale (progetto Marcora) o attra
verso forme di collaborazione con l'im
presa pubblica {proposta De Michelis). 
Vi è infine una crescente consapevolez
za che occorre alleggerire il ruolo di
retto dello Stato nei servizi sociali e 
culturali favorendo le più diverse for
me associative e partecipative. 

Nel momento più difficile di crisi dei 
rapporti sociali e delle ideologie tra
dizionali si vengono quindi delineando 
nei fatti assai più che nelle teorie i con
torni di un disegno economico e socia
le alla cui elaborazione tutta la sinistra 
è chiamata a partecipare con un grande 
sforzo creativo. 

G. M. 
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DEMOCRAZIA INDUSTRIALE 

Le macerie della Programmazione 
di Carlo Vallauri 

• Come per tutte le espressioni generiche, sotto il nome 
di • demo ... razia industriale " passano idee, proposte, for" 
mule legislative, istituti, speranze e ... inganni. 

Innanzi tulto va richiamato il concetto di democra<.ia 
economica, cioè quell'insieme di misure praticabili chl' 
do.rcbbcro rendere la democrazia istituzionale, da sistc
•"d dei rapporti civili e politici, un piu garantito compies-

i :.o attinente ai rapporti sociali cd economici. Il problema 
si pone in maniera particolare per i paesi occidentali a 
regime pluralista. Può infatti il capitalismo - questo è il 
vero nodo - tramutarsi in una democrazia economica? L' 
inrerrogativo è tanto più legittimo quando si consideri 
che i famosi documenti della « Trilaterale " ponevano gra
vi dubbi sulla possibilità di tenuta del sistema democra
tico. Mentre una minaccia investe le strutture di libertà 
sul piano internazionale ed un consistente rischio di invo
lu1ione è presente nella situazjone italiana, a causa della 
crisi energetica ed inflattiva, può apparire velleitario pro 
porsi obiettivi di ampliamento della srcra democratica. 

Ma il sistema politico italiano ha la sua debolezza pro
prio nei limiti che l'attuazione piena delle previsioni della 
carta costituzionale del '48 ha trovato in dipendenza dclk 
forti remore messe in opera per circa 35 anni dal grup· 
po dirigente imperniato sulla OC; pertanto solo una più 
vasta base di partecipazione al processo decisionale è in 
grado di rafforzare il sistema, che va protetto non rcstrin. 
gendo ma allargando consenso e democrazia a tutti i Ji. 

velli. 
In que'ito ambito, interventi nella sfera dell'organizza· 

lione industriale possono essere utili - nell'interesse del
la collettività - nella misura in cui si favoric;ca una pre
sen1a reale dei cittadini nei gangli delle strutture del po
tere economico, sia attraverso una attivazione dei lavo. 
ratori nelle aziende di produzione e di servizi, sia attra. 
verso un peso determinante nei meccanismi di controllo 
dt.:lla finanza e del credito. Passata la sbornia della • pro· 
grammazionc • per legge, si è messa da parte anche la 
procedura della programmazione (solitario alfiere di quc· 
sta battaglia e rimasto Archibugi) e si è rinunciato quindi 
allo strumento principale di organizzazione e finalizzazio
ne dell'economia. 

Intanto si pensa di poter attaccare il sistema del po
tere economico non alle sue fonti fondamentali, in alto, 
ma al livello delle singole aziende. Su questo terreno si 
sono mossi negli ultimi tempi i sindacati Si pensi in par. 
ticolare alla CISL (e alla rivista Progetto) e alla CGIL 
(con varie proposte, tra cui quella del •piano d'impresa•). 
nonché alle iniziative per l'attuazione della «quinta dirct· 

tiva CEE .. in materia di diritto societario. 
La particolare natura del sindacato italiano ha fatto 

sì che sinora gli sforzi si siano indirizzati più verso il rat· 
forzamento del potere di contrattazione (unicità del sog
getto di contrattazione e progressivo allargamento delle 
sue sfere di intervento) in generale che verso il conc;egui-
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mento di regolamenti di co-decisione all'interno delle azien. 
dc, come nell'esperienza della Germania federale (sull' 
argomento recenti articoli di Andriani e Barcellona sull' 
Unità, hanno posto in dubbio il " miraggio• della coge. 
stione, come strumento di difesa e partecipazione dei la
voratori). Il piano Mcidncr ha suscitato vivaci polemiche 
non solo ìn Svezia. 

Nell'attuale contesto sociale si possono ipotinarc va· 
rie strade per rendere effettivo il diritto dei dipendenti ad 
intervenire nelle scelte aziendali ,al di là del mero rìcono· 
scimento del diritto all'informazione, già P'.cvisto nei rin
novi dci contratti nazionali dcl '66 e poi, con maggiore 
incisività, nei rinnovi dcl '76. Lo stesso terreno dcl mer
cato dcl lavoro offre una possibilità riorganizzativa per 
l'orientamento dell'occupazione: anche se la rcsponsabi
liuazione del sindacato in proposito non può surrogare 
la funzione propria dello Stato. 

La sfera degli invc~timcnti è quella più specifica nel· 
b quale si gioca il potere reale, se è vero che la foria eco
nomica dominante è oggi quella che decide sugli investi· 
menti ancor più di quella detentrice della titolarità degli 
strumenti imprenditoriali. Qui non si pone solo la quc. 
stionc dell'informazione o consultazione sugli investimenti 
bensì la più bruciante tematica delle opzioni di fondo nel
la cornice della programmazione. 

Mentre il • piano di impresa• segna il passo - e non 
a caso, stante la singolare ambivale01a della proposta 
con tutti i limiti conseguenti - come d'altronde la sua 
espressione speculare, lo «statuto d'impresa• lasciato dal· 
la Confindustria, il discorso tende a spostarsi sullo svilup.. 

1
' 

po del « terzo settore • dell'economia, cioè quello della coo
perazione, che conosce una nuova stagione anche per cf
fct lo delle crisi aziendali che in più di un caso le foric 
dcl lavoro cercano di tramutare in occasione di cspcrien
t.e di autogestione, come è risultato in fabbriche sia del 
Veneto sia del Mezzogiorno. 

Quest'ultima tematica (come è emerso anche negli in
terventi di Ceremigna, Colombo e Miniati in un recente 
convegno romano). oggi diventata una delle lince con· 
duttrici nella prospettiva della CISL, si pone con sempre 
maggiore attenzione alla CGIL (relazione di Lama al con· 
gn:sso, conclusioni di Trentin al convegno sull'etica dcl 
lavoro) e anche alla UIL. 

Sarebbe però del tutto illusorio pensare ad una espan
sione della democrazia nell'industria in una fase di diffi
coltà per i c;indacati. con il rischio di dirottare la pressio

ne di questi ultimi verso il conseguimento di obiettivi C· 

strcmamente incerti sul piano aziendale in cambio di una 
minore combattività rispetto al conflitto sociale tra le 
due parti. La democrazia industriale ha un senso se raf· 
forza il potere reale dci lavoratori senza ridurre l'azione 
ad una miniconflittualità che lacererebbe le forze dcl la. 
voro senza dare ad esse alcun corrispettivo • 
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LE RADICI DEL POTERE OCCULTO 

La P2 e l'eredità del Sifar 

E' soltanto una coincidenza 

che negli elenchl di Gelll figurino 

quegli stessi generali che diedero vita al 

e Piano Solo •? E che tra I piduisti 

risulti quel gen. Allavena -

allora c•po dell 'ufficio O del Slfar -

che avrebbe portato « In dote • a Gelli 

fascicoli riservati dell'ex servizio segreto? 

24 

Non serà facile risalire alle radici 

di questo centro di potere occulto, 

che h• rappresentato e tuttora 

rappresenta una minaccia per la 

democrazia. Tanto più forte, in quanto 

Intrecciata ad un'altra Insidia: 

l'atu1cco del terrorismo, della mafia, 

della criminalità organiuata. 

Nel "Piano Solo "gli stessi personaggi 
iscrilli alla loggia ma~onica 

di Gabriella Smith 

A «Centro di potere occulto». Co
W sì il sostituto procuratore della Re. 
pubblica Guido Viola definisce la log
gia P2, nella requisitoria con cui ha 
concluso le indagini sul crak Sindona. 
Ugualmente in termini di « centro di 
potere » si riferisce alla P2 il segreta 
rio regionale in Sicilia del PCI , Luigi 
Colajanni succeduto a Pio La Torre, 
dopo che questi è stato barbaramente 
assassinato. 

Che la P2 fosse un centro di potere 
occulto e nefasto è oramai assodato; 
se ne convincono sempre di più i par
llimentari della Commissione parlamen· 
~are che deve indagare ~ulla P2 e sul-
1 'inquinamenro da essa operato nei set
tori più delicati della vita pubblica ita
liana. Tutti sostengono che Gelli è an
cora potente e citano, a supporto di 
questa tesi, l'intervista apparsa sul set· 
timanale Panorama. Un'intervista che 
è tutto un alludere, ammiccare, un av
vertire rivisitando personaggi e luoghi 
che sono stati (o sono ancora) legati in 
qualche modo al suo nome. 

Molti, fra i commissari, anche alla 
luce delle audizioni dei « capigruppo » 

della P2 (tra i quali non manca un ex 
ufficiale legato al SIFAR), hanno ma
turato anche un'altra convinzione: quel. 
l'intervista aveva, oltretutto, lo scopo 
di « ricompattare » le truppe minori 
di quei piduisti che si stanno forse av
viando sulla strada del pentimento. 
Questa tesi è particolarmente convinta, 
ad esempio, nel comunista Calamandrei, 
vicepresidente della Commissione. 

La Commissione ha ottenuto, dopo 
non poche polemiche, una proroga di 
nove mesi e potrà con un margine di 
tempo leggermente più ampio tentare 
di arrivare al nocciolo della intricata 
rete d1 complicità, pressioni, ricatti sui 
quali Gelli ha costruito il suo potere 
sotterraneo; un potere che ha trovato 
terreno fertile se ha prosperato almeno 
fino alla primavera scorsa quando tut
to venne alla luce clamorosameme con 
la lista dci 962 sequestrata ad Arezzo 
negli uffici della Gioele. 

Le polemiche che hanno segnato la 
richiesta di proroga per la Commissior.e, 
i cui termini sarebbero scaduti 1'8 giu
gno, sono state un altro segnale di quan
te difficoltà incontri la Commissione, 
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anche al suo interno, e c'è da chiedersi 
perché la maggioranza ha tentato di 
opporsi alla proroga. Non trova, infat
ti, troppa attendibilità la tesi di coloro 
che, insistendo per una proroga ristret
ta (sei mesi) sostengono che « il Paese 
attende su questa oscura vicenda ri
sposte rapide e puntuali ». Ma come da
re queste risposte se i documenti con
tinuano a pervenire a San Macuto e 
molti d1 essi ancora devono essere Jet· 
ti? Se molti dei personaggi già ascolta
ti ancora devono far pervenire alla Com
missione le « memorie» promesse? Se 
si sono annunciati confronti che poi 
non si sono ancora fatti? Se, insom
ma, le ombre si addensano su molti 
capitoli a mano a mano che si procede 
nel lavoro istruttorio? 

I comitati di lavoro non perdono 
certo tempo, ma la mole di lavoro è 
enorme e su ogni documento è neces
saria una serie di verifiche; basti pen
sare a quanto è venuto fuori dall'agen
da di Mino Pecorelli; in quell'agenda 
ci sono nomi e appuntamenti sui quali 
bisognerà compiere non pochi accerta
menti. 

Cosl, come non pochi e ulteriori ac
certamenti saranno opportuni su alcuni 
nomi di militari che ricorrono nella li
sta gelliana e che ci riportano ad un'al
tra vicenda, anch'essa travagliata, an
ch'essa pericolosa, anch'essa costellata 
di documenti e d1 « elenchi ». Ci rife
riamo a quei generali che, se anche non 
tutti furono protagonisti di primo pia
no, ebbero certo parte di comprimari, 
nella vicenda SIFAR. Una riflessione 
più attenta, ponderata e pacata su que
sta «coincidenza» ci sembra d'obbligo. 

Ecco i nomi: Gen. Luigi Bittoni, 
Gen. Romolo Dalla Chiesa, Gen. Fran

co Picchiotti, Gen. Giovanni Palumbo, 

Gen. Giovanni Allavena, Ammiraglio 
Henke Il Gen. Bittoni (all'epoca te
nente colonnello), era il comandante 

della Divisione Podgora (Roma), men
tre il Gen. Romolo Dalla Chiesa co

mandava a Napoli la Divisione Ogaden, 
ambedue interessate, cosl come la Di

visione Pastrengo (Milano) al « Piano 

Solo» di ideazione del Gen. De Lo
renzo. Fu proprio il Gen. Bittoni a 

rivendicare la paternità del nome del 

piano, affermando che egli aveva eia-
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borato lo « studio » di sua competen
za nella solitudine del lago Trasimeno. 
In realtà la denominazione di « Piano 
Solo», come tutti sanno, fu dovuta al 
fatto che quell'operazione sarebbe sta
ta affidata soltanto e unicamente ai ca
rabinieri. 

Il Gen. Allavena era il capo dell'uf
ficio « D » dcl SIF AR e, al tempo stes
so, il comandante del raggruppamento 
centro CS; in pratica il generale si tro
vò a ricoprire due incarichi incompa
tibili in quanto egli divenne il control
lore di se stesso. Ma Allavena è anche 
colui che - si è detto insistentemente 
- ha portato « in dote » a Gelli nu
merosi fascicoli SIF AR, quei fascicoli 
che vennero « congelati » in un arma. 
dio corazzato negli uffici del SID e ivi 
rimasero per molti anni fino a quando 
non vennero bruciati. 

Orbene, è noto che Licio Gelli en
trò in massoneria nel 1962 iscrivendosi 
alla loggia Romagnosi; sarebbe certo 
utile scavare a fondo negli anni che 
vanno dal '62 al '64 per vedere se non 
fu in quell'epoca che Gelli entra in 
contatto con alcuni personaggi che tro
viamo poi nei dossier del SIFAR, un' 
analisi accurata di come nacquero tan
te « affiliazioni » potrebbe aiutare a 
comprendere meglio i motivi che han
no portato certi nomi a convergere nel
la loggia P2. 

La prima riflessione da fare è quel
la che la loggia P2 non nasce per caso, 
né avrebbe avuto la possibilità di com. 
piere un'opera di inquinamento in tan
ti e cosl delicati settori, se avvenimen
ti precedenti non avessero creato i pre
supposti perché ciò accadesse. 

Mettere dunque in relazione gli av

venimenti del giugno-luglio '64 con Li

cio Gelli non appare troppo fantasioso. 
E' necessario ripercorrere gli avveni

menti di allora in una prospettiva di

versa, riconsiderare particolari e detta
gli, rimettere insieme i tasselli in un'ot. 

tica che può gettare nuova luce su una 

delle più sconcertanti vicende degli ul

timi vent'anni e fornire una chiave di 

lettura nuova per rileggere la vicenda 
SIFAR. 

Si ricordi che il Col. Rocca, capo 

dell'ufficio REI (uno dei più delicati), 

collaterale al SIFAR, era stato investito 

del problema del « reclutamento » ai fi. 
ni del « Piano Solo » e che tale riclu
tamento avveniva tra ex paracadutisti, 
ex aderenti alla x· MAS, ex repubbli
chini. Non è difficile collocare in que
sto mondo il « venerabile » Licio Gelli 
dal tumultuoso passato di fascista, à0p
piogiochista, gerarchetto di provinc1:> 
che riesce a mettersi in contatto con i 
servizi segreti alleati acquistando qual
che benemerenza, del resto sempre con
troverse e discusse. Né è da dimenti
~are che dopo il fallito golpe Borghese, 
11 costruttore romano Remo Orlandini, 
braccio destro del « Principe nero » -
contattato dal Cap. Labruna, del SID 
- in una conversazione (registrata) av
venuta il 13 marzo '73, confida che la 
massoneria aveva promesso appoggio 
al golpe Borghese. Ma appare chiaro 
che Orlandini si riferisce a Gelli; infat. 
ti è di lui che parla affermando che fu 
uno dei promotori di « Avanguardia 
Nazionale » ma che venne da questa 
emarginato in seguito. Orlandini preci
sa a Labruna che i contatti, a quel mo
mento, vengono tenuti dall'ex Gran 
~aes~ro Gi~rdan? Gamberini, lo « spi
ritualista », 11 cui nome figura anch'es
so nell'elenco dei 962 e che è stato 
recentemente interrogato dalla Commis
s!one sulla P2, senza che, peraltro, gli 
stano state poste domande in merito. 

Orlandini, sempre nella conversazio
ne con Labruna, si sofferma sulle de. 
viazioni esistenti nella massoneria. An
che alla luce di questi « tasselli » che si 
vanno via via ricomponendo in un qua
dro più vasto, non appare fantasioso 
o esagerato trovare connessioni fra Gel
li, la P2 e il SIF AR. 

Gli stessi sono i personaggi che si 

muovono sul fondo della scena, gli stes

si metodi di cospirazione, uguali gli 
obiettivi e le finalità: la Repubblica 

presidenziale, il governo « forte ». Se 
è vero che, forzatamente, il copione 

dei colpi di Stato fatti da militari è 
sempre uguale, è altrettanto vero che 

le molte coincidenze non possono non 
sollevare dubbi e porre interrogativi. 

Come nel SIF AR, cosl nella P2 as

sistiamo a carriere folgoranti (si ricor
di quella del Gen. Allavena), a incon 

tri più o meno segreti, a schieramenti 

di militari, a documenti che scompaio· -~5 
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no (si ricordino i documenti spariti mi
steriosamente dalla borsa del Geo . Ma
nes, si ricordino i numerosi « omis
sis » - di cui era a conoscenza il giu· 
dice Victorio Occorso, assassinato da un 
« commando » di Ordine Nuovo, gui· 
dato da Concutelli - che mutilarono 
la relazione Manes, si ricordino le « li
ste » degli « enucleandi » previste <lai 
« Piano solo », le contraddizioni Jelk 
testimonianze). 

E si ricordino, purtroppo, anche k 
morti misteriose che $emprc ricorrom1 
in queste vicende: la morte del Col 
Rocca che si uccise nel suo ufficio di 
Via Barberini, ufficialmente perché 
- come affermò il figlio - era assai 
depresso avendo appreso dell'apertura 
di un 'inchiesta sul SIF AR; si ricordi 
quanti dubbi sollevò questo suicidio. 
cosl come la sparizione di alcuni docu
menti dall'ufficio di Via Barberini, spa
rizione sempre negata dall'ammiraglio 
Henke e da altri ufficiali dei servizi se
greti. E pensiamo al suicidio inspie
gabile del capitano delle Fiamme Gial
le Luciano Rossi, che avvenne a pochi 
giorni dall'interrogatorio cui era stato 
sottoposto in seguito allo scandalo sui 
petroli, anche questo legato alla P2. 

Nel giugno-luglio del '64, il peri
colo concreto di un colpo di Stato ci 
fu e fu da tutti avver.tito. Lo stesso 
Pietro Nenni, al termine di quella lun
ga e travagliata crisi Ji governo nelle 
cui pieghe aveva agito De Lorenzo, 
scrisse il 22 luglio un articolo sull' 
Avanti! in cui affermava che, improv
visamente, i partiti si resero conto di 
un possibile scavalcamento in Parlamen. 
to e che era apparsa l'Jlternativa di un 
governo di emergenza. Nenni fece un 
chiarissimo riferimento, in queH'artico
lo, al governo T ambroni. Lo stesso con
cetto ripeté a pochi giorni di distanza, 
sempre sull'Avanti!, 1'8 agosto. 

Il « vertice » di Arezzo a Villa Wan
da, presenti 1 Gen. Bittoni, Palumbo, 
Picchiotti, e il procuratore capo della 
Repubblica Spagnuolo, non avrebbe 
forse destato gli stessi timori, ma è 
proprio e solo una « coincidenza » che 
quei generali fossero tutti presenti an
che nel « Piano Solo »? 

G. S. 
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Intervista a Ugo Pecchioli 

Lotta alla mafia: 
nessuno può dire 

''non mi riguarda'' 
a cura di Giuseppe De Lutiis 

Una grande sollevazione delle coscienze contro la violenza; 
una mobilitazione di massa contro il terrorismo, la camorra, la mafia 

e altre forme di delinquenza organizzata. Questo il senso 
di un appello, sottoscritto da 38 uomini di cultura, 

pubblicato dai quotidiani di domenica 23 maggio. 
Dopo l'uso forse eccessivo delle varie forme di apJ>elli 

e manifesti negli anni sessanta e settanta, che ha portato a inflazionare 
questa civile forma di intervento politico, era molto tempo 

che uomini come Argan, Branca, Moravia, Sciascia e Sylos Labini 
- tanto per citarne alcuni - non si ritrovavano insieme 

nel sottoscrivere un manifesto comune. E forse non poteva 
esserci occasione mi81iore. E ' questa, infatti, la prima importante 

risposta all 'appello che il Partito Comunista ha lanciato 
nel suo ultimo Comitato centrale, per un'iniziativa comune contro 

mafia, droga e terrorismo. Ma quali sono i termini di questo 
triplice attacco contro lo Stato democratico? E quali sono le misure 

migliori per contrastarlo? Di questi problemi abbiamo 
parlato con il senatore Ugo Pecchioli, responsabile 

della sezione « Problemi dello Stato >> del PCI. 
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e /\·el suo rapporto al Comitato Cen
trale del Pci, lei ha denunciato in ter
mini estremamente preoccupati l'espan
dersi del fenomeno mafioso. C'è stata 
una sottovalutazione del fenomeno o 
vi sono responsabilità più specifiche? 

R. Il potere mafioso ha acquisito re
centemente una potenza economico
finanziaria inusitata, fondamentalmen· 
te grazie al commercio della droga. 
Questo potere nuovo la mafia lo uti· 
lizza per intervenire in modo piì.1 di
retto sia nel campo politico, per condi
.donare maggiormente la vita pubbli· 
ca, sia in campo economico, per fare 
nuovi affari, per trasformarsi in im· 
prenditoria. L'espandersi dcl potere 
mafioso non è dovuto tanto a sottova
lutazione, quanto ad un intreccio sem
pre piu stretto con settori degli appa· 
rati statali e dcl potere politico. Quindi 
le responsabilità sono attribuibili a 
settori delle forze di governo che non 
solo non hanno preso le misure pre· 
ventive e repressive indispensabili, ma 
si sono avvalse della mafia stessa per 
accrescere le proprie posizioni di pe>
tere. 

e Negli ultimi anni la mafia 11a fatto 
sempre più ricorso al delitto politico. 
Essa tende insomma a costituirsi co
me braccio armato delle forze piiL rea
zionarie della socielà italiana. Ma la 
mafia Ila, noloriamentc, solidi leganti 
negli Stali Uniti. Possiamo ipotizzare 
l'esistenza di un disegno destabilizzante 
(o meglio: stabilizzante in senso con
servatore) proveniente da oltreatlan
tico? 

R. Che la mafia italiana, e soprattutto 
quella siciliana, abbia avuto e continui 
ad avere degli stretti rapporti con cer
te lobbies statunitensi, è fuori discus
sione, lo dimostra fra l'altro la vicen· 
da Sindona. Il traffico della droga ha 
ulteriormente stretto questi rapporti; 
non è quindi una ipotesi infondata 
quella che porta a ritenere che le lob
bies mafiose americane cerchino di uti· 
lizzare la mafia italiana per un'opera 
di destabilizzazione. Però bisogna in
tendersi: la mafia, a differenza del ter· 
rorismo, non ha nessun interesse a di
struggere lo Stato, essa ha bisogno di 
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uno Stato succube, non efficiente, non 
democratico, che possa essere utile an
che allo svolgimento dell'attività cri
minosa. 

e Il giudice /mposimato ha ipotizzato 
che anche il fenomeno della droga va
da inquadrato in un disegno di de· 
stabilizzazione globale del nostro Pae
se. Lei condivide questu ipotesi? 

R. Prima di vedere cosa può esserci di 
politico dietro il vasto traffico della 
droga, non perdiamo di vista il fat· 
to che questo commercio è oggi il ce
spite principale di colossali profitti. 
Per questo, anzitutto, la mafia traffica 
in droga. Naturalmente poi gli effetti 
ir.dotti del diffondersi delle tossicodi
pendenze è anche negativo sul piano 
politico-sociale, nel senso che una 
grande massa di drogati significa an
che disimpegno politico, mutamento 
dei costumi in senso deteriore, degene
razione delle caratteristiche fondamen
tali di una convivenza ci\'ile. li gio\'a· 
ne drogato non è un giovane che pro
testa, quindi il diffondersi della droga 
può anche far comodo alle vecchie clas
si dominanti, naturalmente sino a 
quando non tocca altri interessi, co
me l'efficienza delle forze produttive. 
In un certo ambito, meglio la droga 
della protesta: questa è la filosofia che 
può essere propria di certi settori dcl 
potere. 

e Nella sua conclusione al Comitato 
Centrale del Pci, lei l1a rivolto wi c11ia
ro invito alle altre forze politic11e de
mocratiche a scendere ancl1'esse in 
campo contro questo attacco concen
trico mafia-terrorismo-droga. E' noto, 
però, che nel sud anche alcuni partiti 
democratici sono inquinati dalla ma
fia. Lei pensa c11e questo non sia w1 
ostacolo insormontabile alla loro pur
tecipa'l.ione ad eventuali iniziatii·e po
litiche in questo campo? 

R. Per fronteggiare adeguatamente la 
grande criminalità organi1.zata, terrori
smo, mafia e camorra, occorre il mas
simo di unità di tutte le forze demo
cratiche. Sappiamo che alcuni partiti, 
in particolare la Democrazia Cristiana, 
in certe zone del sud sono fortemente 

inquinati dalla mafia, però sappiamo 
anche che all'interno stesso di questi 
partiti esistono forze sane e democra
tiche, ed è a queste che noi facciamo 
appello perché scendano in campo. Ma 
lo schieramento contro la mafia e con
tro il terrorismo deve andare anche al 
di là delle forze politiche, bisogna guar. 
dare alle grandi forze sociali, che p'ls
sono e debbono mobilitarsi perché tut
te gravemente colpite dal diffondersi 
della grande criminalità organizzata. 
Questo non soltanto nelle regioni dirct. 
tamcnte infestate dal cancro mafioso 
e camorristico, ma anche nelle altre 
regioni, perché i guasti che la mafia 
determina vengono pagati da tutti gli 
italiani; basti pensare ai condiziona
menti che la mafia esercita sul potere 
politico nazionale, o al grande commer. 
cio della droga, che arriva in tutto il 
centro-nord, per rendersi conto che la 
mafia è un pericolo per tutta la na
zione. 

e Lei è favorevole all'introduzione, nel
la lotta contro la mafia, di norme simi
li a quelle recentemente varate per i 
terroristi e pentiti-.? 

R. !llon sono contrario, anche se non mi 
nascondo le difficoltà. Normalmente si 
usa dire che un mafioso pentito è un 
mafioso morto, tuttavia si sono speri. 
mentale misure" di riduzione di pena 
anche in settori della criminalità co
mune, per esempio sono previste attual
mente delle riduzioni di pena per colo
ro che desistono e collaborano con la 
giustizia in caso di sequestro di per
sona. L'esito è stato positivo, quindi 
io non escludo la possibilità che si ar
rivi anche ad elaborare norme di que
sto tipo per quello che riguarda gli ap
p:irtcnenti a cosche mafiose che si dis
sociano e collaborano attivamente con 
la giustizia. Naturalmente non basterà 
la norma, bisognerà poi che lo Stato 
provveda all'incolumità di queste per
sone. 

e In Parlamento sono ferme alcune 
11orme antimafia che introducono im
portanti innovazioni. Ritiene che la lo
ro approva<.ione possa costituire un va
lido punto di partenza per una lotta 
efficace contro la mafia? Come mai il 
disegno di legge tarda ad essere ap· -27 
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provato? Vi sono responsabilità poli
ticlte? 

R. Noi abbiamo presentato due anni fa 
alla Camera - primo firmatario Pio 
La Torre - una proposta di legge per 
adeguare tutta la normativa vigente nel. 
la lotta contro la mafia. Tra le nonne 
da noi proposte, di particolare valore 
sono quelle relative alla possibilità di 
accertamenti patrimoniali (e di confi
sca dei patrimoni stessi) per gli indi
ziati di rea~i mafiosi, quelle che ren. 
dono possibile un controllo ben più 
rigoroso delle evasioni fiscali. Il go
verno, con molto ritardo, ha presenta
to anch'esso un disegno di legge ana
logo, la commissione giustizia della 
Camera ha iniziato l'esame di entrambi 
i progelli, ma c'è stato un grave ritar
dr1 nei lavori parlamentari, dovuto al 
ratto che la Democrazia Cristiana e il 
Partito Socialista hanno atteso due me
si prima di nominare i loro rappresen
tanti net comitato ristretto, incarica
to di fare la sintesi dei due progetti. 
Proprio in questi giorni, anche in se
guito alla pressione democratica che 
\i è stata nel Paese dopo l'assassinio 
di Pio La Torre, i lavori della commis
sione giustizia sono ripresi e noi ci au
guriamo che queste norme trovino al 
più presto attuazione. 

e Il generale Carlo Alberto Dalla Chie
sa è stato recet1temente nominato pre
fetto di Palermo. Giudica positivamen
te questa nomina? 

R. Sì, decisamente. Con la sua espe
rienza, il prefetto Dalla Chiesa può da. 
re finalmente impulso al coordinamen
to del lavoro di uttti i corpi di polizia 
che operano a Palermo, come prescrive 
la legge di riforma della polizia appro
vata l'anno scorso. Naturalmente, non 
basta un uomo, sia pur capace: occor
re dotare di tutti i mezzi necessari le 
strutture di prevenzione e di repres
sione delle zone del Paese infestate dal. 
la mafia e dalla camorra. Deve essere 
chiaro che si ha a che fare con grandi 
e potenti organizzazioni criminali. E' 
assurdo, ad esempio, che gli uffici giu. 
diziari di queste zone non dispongano 
ancora di memorizzatori per la raccol
ta di tutti i dati, come è assurdo che 
non vi sia un coordinamento organico 
fra i magistrati che seguono le inchie
ste di mafia, e che un analogo coordi
namento non vi sia fra i corpi di po
lizia. 

G.D.l 
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MAGISTRATURA/Le recenti sentenze della Corte Costituzionale 

La ''governabilità'' vista dalla Consulta 

A Il problema della governabilità 
W della magistratura, che era stato 
posto inizialmente dai socialisti con 
una qualche brutalità (il P.M. alle di
pendenze dell'esecutivo), ha avuto un 
principio di attuazione ad opera della 
Corte Costituzionale. Le due senten
ze del 7 maggio, riguardanti la prima 
l'illegittimità costituzionale delle nor
me sulla nomina a magistrato di Cas
sazione e la seconda l'illegittimità del
le norme sulla composizione del CSM, 
costituiscono un'operazione raffinata 
di ingegneria costituzionale insieme 
complessa e moderna: salvaguardando 
gli interessi economici di tutti i magi
strati e gli interessi di ~ carriera » 
della grande maggioranza, la Corte 
Costituzionale ha rimesso al vertice 
dell'ordine giudiziario la Corte di Cas. 
sazione e i magistrati che vi lavorano. 

Il messaggio culturale che è venu
to fuori, specie a causa della « elabo
razione » dei media antecedente e 
successiva alle due sentenze, è di ti
po puramente restaurativo, ma la so
stanza del discorso (politico} della Cor
te non può essere ridotta in modo 
tanto unilaterale. 

Infatti la Corte ha affrontato una 
serie di temi di notevole rilievo po
litico-istituzionale dando loro soluzio
ni diverse, non tutte di tipo conser
vatore. Ha espresso una valutazione 
marcatamente positiva sulla tendenza 
a pareggiare il trattamento economico 
di tutti i magistrati, rapportandoli al
la sola anzianità di servizio, afferman
do espressamente che « se si riflette 
sul nesso esistente tra una adeguata 
retribuzione ed una più sicura indi
pendenza dei magistrati, occorre ri
conoscere che, per questa parte, il le
gislatore ordinario ha ragionevolmen
te esercitato la propria discreziona
lità ». 

Inoltre la Corte ha riconfermato la 
legittimità costituzionale delle norme 
di legge riguardanti la nomina a ma
gistrato di appello; ha lasciato impre
giudicata la questione riguardante le 
nomine per gli incarichi direttivi su
periori (procuratori dei grandi uffici, 
procuratori generali, presidenti di 
Corti di appello ecc.) nel senso che 
non ha stabilito un nesso necessario 
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tra la funzione dei cassazionisti e quel
la dei vertici della Corte d'Appello e 
dei grandi tribunali, e, infine, ha au
spicato la promulgazione di un nuovo 
ordinamento giudiziario in attuazione 
di una norma costituzionale rimasta 
sinora ineseguita. 

In questo quadro progressista la 
Corte ha inserito il suo dettato re
stauratore, stabilendo il divieto di e
stendere la nomina di consigliere di 
Cassazione a chi non ne esercita con
cretamente le funzioni. Stando alla 
motivazione, l'irrazionalità della nor
mativa ritenuta costituzionalmente il
legittima, pare sia solo quella di non 
essere conforme ai desiderata della 
maggioranza dei giudici della Corte 
Costituzionale, la quale si è preoccu
pata essa stessa di specificare quali 
sono in concreto le disposizioni che il 
legislatore deve adottare per il buon 
andamento dell'amministrazione giudi
ziaria: « una corretta applicazione del. 
l'art. 105 della Costituzione avrebbe 
infatti richiesto che fosse prevista -
nell'interesse deU.'amministrazione del
la giustizia - una valutazione com
parativa delle attitudini dei magistra
ti ». La Corte vuole, cioè, che si rein
troduca il vecchio sistema di promo
zione, dell'esame per merito compa
rativo. Per fare valere la sua volontà, 
ha forzato l'interpretazione delle nor
me costituzionali che impongono il 
buon andamento e l'imparzialità del
la pubblica amministrazione (art. 97, 
I" comma, Costituzione) e si è sosti
tuita al Parlamento creando essa stes
sa la norma che in concreto realizza 
il buon andamento dell'amministra
zione della giustizia. 

E' un caso evidente di supplenza, 
quella supplenza tante volte rimprove
rata (non sempre a torto, in verità) 
ai cosiddetti pretori d'assalto. Invece 
di limitarsi a controllare la legittimità 
costituzionale delle norme di legge, 
la Corte ha fatto la legge. Non solo, 
ma ha indotto altri due fenomeni po
litico-giudiziari di non scarso rilievo: 

1) l'individuazione di una categoria 
« privilegiata », quella dei magistrati 
di Cassazione (gli unici ad avere dirit
to a loro rappresentanti all'interno del 
C5M) rispetto alle molte altre confi-

gurabili (magistrati del pubblico mi
nistero, giudici minorili, giudici istrut
tori, ecc.); 

2) l'incertezza sulla sopravvivenza 
del CSM nella sua attuale composizio
ne, dato che le liste dei condidati per 
le elezioni non erano state compilate 
secondo le regole precisate oggi dalla 
Corti! Costituzionale. 

Gli effetti delle due decisioni della 
Corte non si esauriscono al livello or
dinamentale. Esse hanno portato 
scompiglio sia all'interno dell'Associa. 
zione magistrati (ANMI) sia all'inter
no del Consiglio Superiore (CSM); ma 
senza reazioni apprezzabili. 

Né i magistrati associati, né i loro 
rappresentanti nel CSM sono riusciti 
ad esprimere una posizione sufficiente
mente unitaria e coerente con le tra
dizioni dell'Associazione in tema di 
democratizzazione dello status dei ma
gistrati. 

L'ultima riunione del Comitato di
rettivo centrale dell'ANMI, tenutasi 
a Siracusa il 22 e 23 maggio, si è ri
solta con un nulla di fatto. Non è 
stato possibile approvare alcun docu
mento neppure di blanda protesta 
sulla svolta impressa dalla Corte Co
stituzionale; all'opposizione della cor
rente di destra (Magistratura Indipen
dente) si sono aggiunte le perplessità 
dei dirigenti della corrente di centro 
(unità per la Costituzione). 

Il fatto è che nella fase attuale 
temi come quello della professiona
lità (vera o supposta), della merito
crazia, della necessità di ristabilire un 
certo ordine, della governabilità in 
buona sostanza, specie se presentati 
con veste ammodernata (come appun
to ha fatto la Corte Costituzionale) 
trovano un uditorio sempre più atten
to e non solo a destra. Tanto più che 
quel poco di riforme di segno progres
sista che sinora si è ottenuto (come le 
modifiche al sistema generale intro
dotte con la legge 21-11-81 n. 689) 
sembrano avere scarsa o nulla inciden
za pratica sull'attuale amministrazione 
della giustizia, mentre tutte le altre 
(tribunale della libertà, aumento del
la competenza dei poteri, riforma dci 
consigli giudiziari, ecc.) segnano ine
sorabilmente il passo. • 
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INCHIESTA 
Beni 
culturali 
S.p.A. 
La " terra dei morti ... 
Il complimento rivolto a suo 
tempo all'Italia da un poeta 
francese è (tra l'altro) 
assolutamente improprio. La nostra 
era e resta purtroppo la terra 
delle rovine; desertificata dai getti 
di cemento e frugata , sopra 
e sotto la crosta, da 
cc tombarol i » del badile o della 
carta bollata. Nella successione 
di scandali (aerei Hercules e 
tangenti petrolifere, senza 
dimenticare quello più osceno: 
il mercato, nero o ufficiale, 
dei cannoni) questo dei 
• restauri d'oro .. non assume 
connotazioni particolari. 
Al centro resta sempre il problema 
dell 'assenza dello Stato, dei 
controllori-controllati e delle 
" normali » avidità impiegatizie; 
eppure il nostro maggior 
disgusto per le deviazioni 
riscontrate all 'interno delle 
Sovraintendenze non è dovuto 
soltanto alle minacce e al danno 
arrecato al patrimonio culturale. 
Il malessere deriva soprattutto 
dal puntuale trionfo - anche 
nel caso in questione -
dell'omertà di Stato, la stessa 
che ha da sempre vanificato le 
inchieste di giudici e Commissioni 
parlamentari. E' una lotta che 
l'Italia ufficiale probabilmente 
non vuol vincere. 

Mentre andiamo in stampa è giunta la 
notizia cne il sovrintendente di Firenze 
(d i cui si occupa diffusamente Mllly Mo· 
stardini nel sscondo articolo di questa 
inchiesta) è stato e promosso • ad altro 
Incarico; si moltiplicano inoltre le voci 
di un imminente e dimissionamsnto • del 
direttore generale Triches (di cui parla 
Stefano Marroni). Possiamo supporre 
che tali decisioni siano cons:?guenza an
che di denunce come la nostra che ne· 
gli ultimi tempi hanno investito I Beni 
Culturali; corruzioni e complicità, tutta· 
via, ovq fossero provate, meriteranno 
censurs di ben altra rilevanza. 
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Il teorema dei ''restauri d'oro'' 

A Quando il direttore generale del 
W' suo dicastero, Guglielmo Triches, 
fu arrestato il 1· aprile scorso per viola
zione delle norme valutarie, Vincenzo 
Scotti, ministro dci Beni Culturali, non 
era in sede. All'ufficio stampa, dopo 
qualche consultazione telefonica, si de
cise di preparare un comunicato uffi
ciale in cui si leggeva che, ;tnche in 
base a notizie attinte dalla Procura di 
Firenze, « qualunque illazione che pon
ga in rapporto il provvedimento re· 
strittivo con l'attività ufficiale » del 
funzionario era da considerare « ingiu
stificata e calunniosa». 

Nelle settimane successive l'atteggia
mento del ministro deve essere cam· 
biato, se c'è chi è pronto a giurare che 
Scotti abbia portato la questione Triches 
in sede di consiglio dei ministri, pron
to a far scattare un provvedimento di 
sospensione per il funzionario, che non 
ha poi preso quando gli è stato fatto 
capire che ne avrebbe dovuto assumere 
la responsabilità da solo. 

Il fatto è che l'arresto di Triches 
(nel suo ufficio romano la Guardia di 
Finanza ha trovato 20 milioni di lire 
turche) rischia di mettere allo scoper
to almeno in parte l'interminabile serie 
di pratiche sospette, sempre in bilico 
fra la « semplice» scorrettezza e l'ille
cito penale vero e proprio, in cui si 
concretizzano una parte almeno delle 
attività a cui il ministero di via del Col
legio Romano destina una grossa fetta 
dei propri fondi: in particolare, quella 
del restauro dei monumenti, un setto
re che assorbe complessivamente, in me
dia, circa 250 miliardi di lire l'anno. 
Una grossa torta, che in molti hanno 
imparato a gustare approfittando delle 
molte possibilità che in questo, come 
in altri campi, sono garantite dalla con
tinua espansione dell'intervento pub
blico, reso d'altra parte necessario dallo 
stato di avanzato degrado in cui per 
decenni sono stati abbandonati in Ita
lia monumenti e opere d'arte. 

Il teorema dei « restauri d'oro » co
nosce naturalmente un enunciato cen
trale: quello che i controllori control
lino se stessi, ovvero che committenti, 
cioè i funzionari dello Stato che deci-
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dono sull'opportunità di un intervento, 
ed esecutori, ovvero gli imprenditori 
privati che lo eseguono, siano la stes
sa persona. 

L'operazione può essere fatta in mo
do occulto, ricorrendo a dei prestano
me (e sembra sia il caso di Firenze), o 
in modo più palese: come nel caso, 
paradigmatico, di Antonio Migliacci, 
docente al Politecnico di Milano, e « al 
to consulente » presso la sopraintendcn 
za ai Beni ambientali e architettonici 
del capoluogo lombardo. 

Migliacci, un professionista di rico
nosciuto valore, venne dunque « con
sultato » a suo tempo dal soprainten
dente Lionello Costanza-Fattori sulle 
condizioni del muro portante del « Ce
nacolo» leonardesco di Santa Maria 
delle Grazie a Milano. Subito dopo, 
valutata la situazione, furono avviati 
i lavori di consolidamento della pare
te, che vennero affidati allo studio 
« M.S.C. », alias Migliacci-Schiatti-Co
lombo. 

Il consulente aveva in pratica affi
dato a se stesso un intervento che sem
bra sia costato finora 602 milioni alle 
casse dello Stato, e che è lungi dall'cs. 
sere concluso, visto che recentemente 
Scotti ha reso noto che sarà necessario 
un finanziamento della Olivetti per 
completare il restauro di uno dci più 
importanti capolavori del nostro pa· 
trimonio artis tico. 

Corollario importante del teorema 
è poi il ricorso sistematico alle cosid
dette « procedure d'urgenza », il cui 
meccanismo è spiegato nell'articolo sul
le vicende fiorentine. Esse permettono 
comunque di eludere controlli forse 
farraginosi ma necessari, e aumentano 
a dismisura il potere discrezionale di 
singoli funzionari, che possono deter
minare lo spostamento di risorse anche 
rilevanti con un semplice telegramma. 

L'abuso che si fa delle procedure d' 
urgenza è ormai ampiamente documen
tato: si pensi ad esempio che il 90 per 
cento degli interventi compiuti sul con
vento romano del San Michele (una del
le più importanti espressioni dell'archi
tettura barocca in I talia) ha avuto ca-

rattere d'urgenza, nonostante che il re
stauro sia ormai in corso da un decen
nio, e che abbia assorbito finora alcu
ne decine di miliardi di lire. 

Ma il lato più inquietante del ricor
so abituale a queste procedure è che 
il gran movimento di denaro che esse 
determinano può al limite svolgersi al
i 'insaputa del ministro che formalmen
te le approva. Esse compaiono infatti 
nel programma di restauri dell'anno suc
cessivo a quello in cui vengono auto
rizzate per via breve: firmando dun
que questo programma, il ministro 
« autorizza» una spesa che è stata già 
fatta, « dà il via » a lavori già iniziati 
da tempo. 

E' ovvio che l'intero meccanismo deb. 
ba poggiare su punti di forza situati in 
alto loco nell'amministrazione: e in que
sto senso il ruolo di chiave di volta 
sembra giocarlo la direzione generale 
del ministero, a cui spetta in molti casi 
l'ultima parola, affidata magari ad un 
vorticoso giro di telegrammi. 

L'incarico, come dicevamo, è affida
to da molti anni a Guglielmo Triches, 
sopravvissuto a ben quattro ministri, 
titolare sembra di varie proprietà im
mobiliari, di un panfilo, di un conto 
sostanzioso nella chiaccherata « Banca 
Steinhauslin » di Firenze. 

Trichcs, noto per i metodi « mana
geriali » con cui svolge le sue funzio
ni, non ama le formalità «burocrati
che » a cui sono sottoposte le pratiche 
necessarie ad un intervento: ricorrendo 
alle già citate « deroghe per particolari 
urgenze » e al « cottimo fiduciario », 
preferisce determinare da solo, e sen
za muoversi da Roma, la priorità di 
un intervento su di un altro, nonché 
la ditta a cui esso deve essere affidato 

Del resto, anche se dovesse risultare 
estraneo alle vicende fiorentine, in mar
gine alle quali è già finito in carcere, 
il profilo di questo funzionario inamo
vibile è comunque di quelli da tenere 
presente, parlando di malgoverno del
la cosa pubblica. 

Al suo nome sono collegati infatti 
vari episodi che rappresentano al tr~t tan -31 
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ti " h11rh1 no.:li ~ ndlà sturiJ <lei m101-
stcro dei Beni Culturali. Il primo si ve
rificò pochi mesi dopo il suo insedia
mento, nel 1977, e fu anche oggetto 
di interrogazioni parlamentari: al cen
tro dell'affare, un dipinto di Van Gogh, 
« II giardiniere», uno dei pochi esi
stenti in Italia, che il vecchio proprie
tario propose al ministero di acquistare. 
Ma Triches si oppose all'acquisizione 
dell'opera, ignorando le sollecitazioni 
degli organismi competenti. 

Cosl, dopo qualche mese il quadro, 
venduto frattanto per 600 milioni ad 
un corniciaio romano (dietro il quale 
sembra ci fosse l'ex-segretario di Moro 
Sereno Freato) fu presentato all'ufficio 
esportazione di Palermo, che lo bloccò 
in quanto « bene inalienabile » e lo trat
tenne nei propri uffici, segnalando inol. 
tre al ministero la possibilità di com
perarlo ad un prezzo inferiore a quello 
di mercato grazie alla palese trasgres
~ione compiuta dal nuovo proprietario 
delle norme sulla rimozione delle ope
re d'arte. Imperturbabile, Triches ordi
nò immediatamente che il quadro fos
~e restituito al « corniciaio », nonostan
te l'opposizione di altri funzionari, e 
il fatto che la stessa magistratura stes
se indagando sulla vicenda . 

Meno noto ai non addetti ai lavori 
~ invece il suo decisivo intervento per 
favorire l'esportazione di ben 150 ope
re di De Chirico, poco tempo dopo la 
morte del pittore, in flagrante contra
sto con il buon senso nonché con una 
precisa circolare emanata da lui stesso 
solo poche settimane prima; oppure 
quello, stavolta mancato, per impedire 
l'alienazione ed esercitare il diritto di 
prelazione su due preziosi mobili del 
'500 e '600, i cosiddetti cassoni Pic
colomini. In questo caso Triches, per 
giustificare b sua decisione, affermò il 
falso dichiarando in documenti ufficia
li di aver avuto il conforto di un pare
re tecnico, quello del professor Brandi, 
che negò in seguito categoricamente di 
essere mai stato interpellato sulla que
·itione. 

Ce n'è abbastanza, tutto sommato, 
per far pensare che alla protezione del 
patrimonio artistico nazionale debba a 
questo punto pensare qualcun altro, che 
magari non ne sia un emulo, come i 
funzionari di cui si fa il nome come 
possibili successori di Trichcs. 

S. M. 
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Colloquio con il ministro dei Beni Culturali 

Scotti: ''Gli interventi 
d'urgenza devono sparire'' 
D. Signor ministro, nelle ultime settimane li suo dicastero è stato investito 
da una serie di polemiche. Sotto accusa l'inefficienza, gli sprechi e soprattut
to le irregolarità commesse durante Importanti interventi di restauro: un di
rettore generale è stato arrestato e poi rilasciato, ma si sollevano interrogativi 
sulla correttezza di molti altri funzionari, centrali e periferici, della sua am· 
ministrazione. Ad esempio, è in preparazione una faraonica mostra delle 
acquisizioni dei Beni culturali nel decennio '7~'80 che secondo molli pareri 
nc.n avrebbe alcun valore culturale ma costerebbe parecchi miliardi. Con qua
li misure intende rar fronte a questa situazione? 
R. Da quando ho assunto la responsabilità di questo ministero, mi sono sem
pre mosso con du·.! obiettivi: potenziare e razionalizzare gli interventi di tu
tela, e contemporaneamente dare alla programmazione di questi interventi 
il massimo di rigore e di pubblicità. Abbiamo stabilito delle procedure rigide, 
e disposto un it.:r preciso per la formazione delle decisioni, sottoposte al 
controllo di vari organi centrali e a quello delle amministrazioni locali. La 
mostra cui lei fa riferimento non ha ollcnuto le approvazioni necessarie e 
molto probabilmente non si farà. Quanto ai restauri abbiamo anche fissato 
ad un massimo del 10 rcr cento dcl totale la somma degli stanziamenti da 
destinare a interventi d'urgenza, e puntiamo al loro progressivo totale su
peramento. 
D. Questo per il futuro: e per quanto è stato già denunciato? 
R. Personalmente ho disposto, sui casi di Firenze e di Milano, una inchiesta 
amministrativa dcl ministero, cd ho chiesto alla Ragioneria centrale dello 
Stato di svolgerne un'altra, sottratta a eventuali pressioni interne all'ammini
strazione d.:!i Beni culturali. Tutto il materiale sarà messo a disposizione della 
magistratura: non ho niente da coprire, nessuna vergogna da nascondere. 
Se verranno accertati illeciti, i responsabili verranno allontanati dall'incarico 
nell'arco di 24 ore. Chiunque essi siano. Fino a quel momento, però, qualun
que mio intervento assumerebbe, obiettivamene, un carattere discriminatorio, 
inconcepibile in uno Stato di diritto e fondato perciò sulla separazione dci 
poteri. Un ministro non può operare solo sulla base di voci, che potrebbero 
anche essere espressione magari di antiche faide interne all'amministrazione: 
ecco perché atlcndo un rapido responso degli organismi inquir.:!nti su questi e su 
eventuali altri episodi che dovessero venir segnalati. Poi agirò, se necessario, 
senza compiacenze per alcuno. 
D. Uno dei primi atti dopo il suo insediamento è stata la creazione di alcune 
nucve sopraintendenze nell'area campana, e cioè proprio nel suo collegio 
elettorale. Ci sono state polemiche circa l'opportunità dell'inlziatlva, critiche 
sui criteri adottati, sospetti sull'eventualità di massicce assunzioni cllentelari. 
Cosa ha da dire al riguardo? 
R. La necessità di un riordinamento delle sezioni operative e delle soprain
tendenze campane era stata già avvertita dal ministro precedente, Biasini, che 
campano non è; essa si ricollega poi anche ai piani di int.:!rvento nelle aree 
archeologiche della regione, all'interno del progetto noto come " Pompei e 
Ercolano 2.000 •. Quanto alle nuove assunzioni, che saranno operai·.! del resto 
sulla base di regolari concorsi, è escluso che riguardino soltanto le province 
della Campania. L'aumento di organico previsto dal decreto istitutivo riguar
da infatti tutto il territorio nazionale, e la distribuzione del personale nelle 
varie sedi verrà contrattata, per la prima volta, regione per regione, con i 
sindacati. Questi interventi, insomma, non sono un fatto clientelare, ma una 
..!sigenza imprescindibile proprio ai fini della auspicata tutela dell'intero pa
trimonio artistico e culturale italiano. 
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INCHIESTA 
FIRENZE 

Un'alluvione di miliardi 
Un budget annuale di circa 18 miliardi 

distribuito a colpi di telegramma 

A P1·r la sovrintendenza ai monumcn
W ti di Firenze, l'affare della banca 
:">te1nhauslin è stato provvidenziale. Il 
conto di un miliardo e trecento milio· 
ni di proprietà , sotto falso nome, di 
Ruggero Agostini, assistente del so\'rin
tendente Nello Bemporad, e il conto 
di 120 milioni del Direttore generale 
del ministero, Guglielmo Triches, han· 
no fatto scivolare di lato il coperchio 
di una pentola a pressione, la cui val
vola fischiava da parecchio. Funziona
ri, tecnici, delegati sindacali hanno ti
rato un respiro di sollievo, pur nell'ama
rezza di trovarsi in stato di accusa: 
alla sovrintendenza il clima era invivi
bile e, nel sospetto reciproco, « tutto 
era possibile ». Dal gennaio erano av
viate tre inchieste, una amministrati
va, una della Finanza e una del Tesoro, 
tendenti ad accertare la regolarità del
la spesa, delle tasse, degli elenchi degli 
operai effettivamente occupati in un 
dato lavoro: il 60% della spesa per i 
restauri è costituita dalla manodopera 
:! controllando il pagamento dei contri
buti si poteva fare un calcolo approssi
mativo sui lavori in « economia • · E' 
più facile gonfiare le perizie aumentan
do la manodopera, il costo dei materia
li è infatti unitario e controllabile. 

Sulla sovrintendenza fiorentina, sia 
per la grossa consistenza del patrimo· 
nio demaniale, sia per i danni provocati 
dall'alluvione dcl 1966, cade da Roma 
una pioggia di miliardi. La quantità 
delle autorizzazioni d'urgenza è macro
scopica, fino ad oltre il 90% degli af
fidamenti dei lavori. li meccanismo di 
arrivo dei soldi è abnorme : il sovrin
tendente poteva intervenire d'urgenza, 
entro i cinque milioni senza interpella
re il ministero, fino a quindici milioni, 
sentito il ministero, all'insegna del « se 
molla una trave almeno si puntella»: 
il che potrebbe avere una sua logica, 
viste le lungaggini delle procedure nor
mali. Naturalmente « urgenza » vuol di
re non fare la gara d'appalto; inoltre 
per l'evidente esigenza di ricorrere a 
::litte specializzate in particolari lavori, 
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di Milly Mostardini 

si finisce per chiamare chi si vuole. E 
fin qui rutto avviene nella legalità, al
l'ombra della legge n. 40 del 1975, per 
cui un organismo statale, come la so
vrintendenza, redige le sue perizie e non 
è tenuto a fare una licitazione privata. 
La frana comincia dall'art. 18 del 
D.P.R. 509 dcl 17-5-1978, che inaugu
ra il famoso meccanismo dell'autoriz
zazione telegrafica d1rett•\ dal ministe
ro, che può dare il via a restauri fino 
a ottanta milioni per edifici non dema
niali, e fino a trecento milioni per edi

fici demaniali . 
Un diluvio di telegrammi di autoriz

zazione per pronti interventi, firmati 
dal direttore generale Triches, arriva

vano a Palazzo Pitti, sede della sovrin
tendenza fiorentina. Il piano triennale 
<lei restauri, scandito in un piano an
nuale, dove c'era un ordine delle prio
rità e si indicava la spesa per ogni la
voro, veniva sempre sovvertito. L'ur
genza telegrafica tagliava la testa a ogni 
velleità di programmazione degli in
terventi, se mai ci si fosse contato, e 
istituzionalizzava un cordone ombeli

:ale tra la direzione generale romana, 
nel nostro caso il Triches, e la ~ovrin
tendenza. Non solo: le ditte appaltatri
:i funzionavano da asse mediana tra il 
direttore generale e la sovrintendenza, 
>pcsso scavalcando quest'ultima e gio
-:ando su Roma con clientele e pressio
ni politiche. L'autonomia gestionale 
della sovrintendenza finiva cosl per per
dere ogni significato. In tre o quattro 
anni un budget annuale di anche diciot
to miliardi giostrava tra poche ditte 
specializzate, o fortunate. La stragran
de maggioranza delle autorizzazioni me
diante urgenza telegrafica riguarda edi
fici religiosi, di cui è proprietaria la 
curia fiorentina e che lo Stato, impro
priamente, restaura in toto. Una ridda 
di bigliettini-promemoria sembra pas
sassero tra le mani degli onorevoli dc 
Speranza, Bisagno, Pezzati. La prassi 
era consolidata: Agostini, sedicente 
geometra, si recava a Roma due volte 
.1lla settimima; le sue perizie erano fir-

mate dall'ingegnere Bemporad, mentre 
lo staff, formato dal sovrintendente vi
cario, l 'architetto Francesco Gurrieri, 
e da altri tre architetti direttori di se
zione, faceva il pesce in barile. Diffi . 
cile stabilire le connivenze. Qualcuno 
;ostiene che Bemporad, 67 anni, iscrit 
to confesso alla Loggia P2, da cui usd 
.i suo dire nel settembre del 1980, fos. 
:;e un re tra\'tcello e che il vero sovrin
tendente fosse Agostini, presunto mae
;tro di una loggia fiorentina Quale? 
Altri sono più propensi a ritenere che 
l'affare Stemhauslin abbia colpito, con 
Agostini, l'anello più debole della ca· 
tena: egli sarebbe un prestanome, una 
figura esecutiva. Comunque sia, Agosti· 
nt non è stato trasferito in Sardegna, 
scoppiato il caso, come si usava nelle 
·1mministrazioni statali del huon tempo 
antico, ma poco più in là nel suo uf
ficio, a circa cinquecento metri di di 
stanza, presso la sovrintendenza archeo
logica. Il sovrintendente vicario è ora 
l'architetto Remo Casini, indicato, sen
za il parere preventivo del Consiglio di 
amministrazione, in un ambiguo nulla 
osta del ministero dcl 27 aprile scorso: 
è il funzionario più anziano e sospetto 
massone. Massoni sono il direttore am
ministrativo e alcuni geometri. 

Che funzionari della sovrintendenza 
e ditte appaltatrici potessero far par· 
te della stessa loggia massonica vien da 
to per scontato, ma non è documenta 
bile. Si dice che la ditta Mareco, pro
prietà Cappelli, avrebbe addirittura una 
loggia propria: in dieci anni è passa
ta da cento milioni di capitale a oltre 
qu.mro miliardi. La ditta Calosi Dcl 
Mastio è un'altra favorita. E adesso? 

Niente di nuovo. Sono appena arri 
vate due comunicazioni dal ministero, 
firmate da Triches, che autorizzano con 
urgenza e precedenza rispetto all'ord1 
ne del piano dell'anno in corso, il re 
stauro di un edificio demaniale per la 
chiesa di S. Maria Novella (300 milio
ni), che era previsto al n. 10 dcl piano, 
e un restauro non demaniale per S. Ma 
ria a Lecceto ( 80 milioni), prc\Ì..,l(l .11 -13 
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n. 7 della lista: entrambi i restauri 
« urgenti » sono affidati alla ditta Ma. 
reco. Tutto come prima allora? Alla 
CGIL si fanno notare due cose: i ten
cativi di pubblicizzare la vicenda non 
sono stati raccolti; sia due assemblee 
in cui furono distribuiti anche alcuni 
documenti, sia una conferenza stampa 
hanno avuto scarse presenze. Poca eco 
hanno a\•uto anche le due interrogazio
ni al Consiglio comunale da parte del 

PCI e della DC, che hanno chiesto di 
fare chiarczz•l sul c:iso e sollecitato le 
dimissioni di Bemporad: ipostasi di un 
centro di potere occulto, intorno a cui 
si rigenerano le trame, o P•ltctica figu
rn travolta da un gioco, che gli passa 
ormai sulla testo? 

pubblica, che il mmtstero instauri un 
rapporto di procedure amministrative, 
un rapporto con la città e le forze so
ciali. Bisogna che il ministero avvii 
una pratica di controlli esterni, anche 
mediante una rotazione degli incarichi. 
Altrimenti il coperchio del calderone, 
invece di saltar via, ricadrebbe, sotto 
il peso delle omertà, delle connivenze, 
dci silenzi ». 

Il sindacato inoltre pone interrogati
vi sul ruolo dci direttori generali del 
ministero. « Occorre, dice Riccardo 
Ncncini della CGIL per la funzione M. M. 

Colloquio con il re~ponsabi/e del Dipartimento 
Culturale del Partito Comunista 

Chiarante: ''ecco le nostre proposte'' 
e Qual è il tuo giudizio sul disegno di legge del governo 
per la riforma della leglslaz:one riguardante i Beni cul
turali? 

R. La critica di fondo che noi comunisti rivolgiamo al 
testo governativo è che manca in esso un effettivo pro
getto riformatore. Infatti, a differcnw dcl disegno di 
legge presentato dai gruppi comunisti al Senato e alla 
Camera, quello del governo non affronta le due questioni 
che sono quell.! veramente fondamentali per una riforma 
in materia di Beni culturali: sia il problema della revi
sione della normativa di tutela che attualmente è an· 
cora imperniata sulle leggi Bottai del 1939 sia quello di 
un nuovo ordinamento dell'amministrazione centrale e 
periferica non sono direttamente trattati nella proposta 
Scotti, ma vengono rinviati a successi\'i decreti delegati 
che dovranno essere emanati dal go\.:rno. Si tratta 
di una soluzione molto deludente rispetto alle attese dcl 
movimento riformatore; ma si tratta anche di una solu
zione pericolosa perché darebbe praticamente carta bianca 
al gO\'erno su questioni delicatissime come quelle della 
tutela del patrimonio culturale 

Il primo obiettivo dcl dibattito che si svilupperà in 
Parlamento deve perciò essere, a nostro avviso, quello 
di superare il ricorso allo strumento della delega e di 
portare il confronto sulle scelte di merito che occorre 
cc,mpiere al fine di dare avvio a un'effettiva riforma. 

e Che cosa pensi del progetto Scottl-Slgnorlle per li Sud, 
ossia degli • ltlnerari turistle<>-culturall •? 

R. E ' da anni che andiamo dicendo (mi riferisco alle po
sizioni del PCI , ma anche a quelle di altri gruppi della 
sinistra o dì associazioni come l'ARCI, come • Italia no
stra », ccc.) che il patrimonio culturale e ambientale 
deve essere considerato come una delle maggiori risorse 
di cui l'Italia dispone: una risorsa conoscitiva, evidente
mente, ma anche una risorsa economica di grande valore, 
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per i suoi effetti sul turismo e sulle altre attività che al 
turismo sono collegate. Il fatto che ora - dopo che per 
anni non ci si è affatto preoccupati di valorizzare il patri
monio culturale e anzi lo si è abbandonato a un progres
sivo degrado o, ancor peggio, alle distruzioni provocate 
da un uso selvaggio e speculativo delle città e dcl terri
torio -anche da parte del governo si ponga rinalmcnte 
il problema di un nuovo e piu positivo rapporto tra la 
cultura e il turismo, può essere considerato anche il 
frutto di una battaglia che per primi abbiamo avviato. 

Vi è da domandarsi, però, se la strada scelta sia quella 
giusta: e se non vi sia invece il rischio, che è implicito 
nel concetto di • itinerario •, di separare ancora una volta 
una serie di oggetti o di luoghi (quella chiesa, quel 
monumento, quel musco, quel paesaggio) dalla piu vasta 
realtà ambientale in cui sono inscritti. Purtroppo, la se
parazione fra il bene culturale e l'ambiente è stata e 
resta uno dei punti pi~ negativi della politica culturale 
sin qui seguita. 

e Quale ti sembra, In sostanza, U punto centrale per 
una diversa politica per i Beni culturali? 

R. Senza dubbio è bene che vi sia un maggior dinamismo 
e una maggiore volontà di iniziativa del ministro, come 
oggi accade con Scotti. Ma il dinamismo del ministro 
non può nascondere · e i fatti lo dimostrano - le gravi 
carenze dell'attuale struttura. Il problema di fondo mi 
pare possa essere, p.:rtanto, così sintetizzato: da un lato 
potenziare e valorizzare, sia al centro come in periferia, 
le strutture tecniche e scientifiche di cui l'amministra
zione d.:\'C disporre; dall'altro procedere con coraggio 
sulla strada dell'autonomia e del decentramento, ponendo 
fine ad un centralismo burocratico e paralizzante quale è 
quello che caratterizza l'ordinamento dell'attuale mini
stro. Per qu~sto è indispensabile una vera riforma, quale 
quella da noi proposta. 
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CHI HA PAURA DI IRAN-IRAK 
E una guerra locale ma cresce bene 

Gli Stati Uniti vivamente preoccupati dalla possibilità che la guerra prosegua (anche ad 
opera dei soli integralisti islamici) in territorio irakeno. La ricerca di una nuova 
alleanza araba in funzione anti-iraniana, ostacolata dalla crisi libanese e dalle 
lacerazioni provocate dalla controversia palestinese. 

di Bijan Zarmandili 

A Proprio nel momento in 
W ..:ui l'attenzione della 
pubblica opinione è rivolta 
al conflitto anglo-argentino, 
un'altra inquietante e peri· 
colosa « guerra locale ,. mi
na la pace e gli equilibri in
ternazionali nella regione del 
Golfo Persico. Quec;t'ultimo 
conflitto malgrado la sua 
particolare vicinanza all'Eu· 
ropa, in termini non solo 
geografici ma strategici ed 
economici, non sembra che 
sia seguito con grande in· 
teresse dagh ambienti politi. 
ci della Comunità europea 
e si ha l'impressione che I' 
Europa speri vanamente che 
la guerra tra l'Iran e l'Iraq 
possa rimanere circoscritta 
alla regione del Khuzestan , 
teatro principale finora dei 
sanguinosi combatt\mentì 
tra le due forze belligeranti. 

La CEE, in seguito alla li
berazione di Khorramshahr. 
città portuale e ultimo capo
saldo iracheno in territorio 
iraniano - e quando la guer 
ra Iran-Iraq è entrata nel
la fase di un epilogo perico. 
Joso - si limita ad emette
re, lunedì 24 maggio, un ge· 
nerico comunicato esprimen
do preoccupazione per il 
protrarsi di quel conflitto e 
facendo appello alle pani 
in causa • per una soluzio
ne pacifica conforme ai prin. 
cipi riconosciuti dalla comu. 
nità internazionale •. 

Questa guerra, nata da un 
errato calcolo politico e mi 
litare del presidente irache
no Saddam Hussein, sta 
coinvolgendo progressiva
mente gli Stati limitrofi, le 
cancellerie delle grandi po
tenze e indirettamente gli 
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Stati europei. Certamente le 
divergenze tra i due paes; 
per il controllo dello • Shatt 
el-arab •, l'unica via di 'lC· 

qua che consentirebbe ali' 
Iraq di raggiungere il Gol· 
fo Persico, gli antichi ran
cori e la denuncia unilate. 
raie degli accordi di Algeri 
del 1975 da parte dell'Iraq 
sono stati fattori non indir. 
ferenti nella complessità di 
motivi da cui è sorto il con. 
flitto; ma Saddam aggreden· 
do l'Iran ambiva soprattut. 
to alla leadership della re 
gione del Golfo con un oc 
chio verso l'intero mondo 
arabo. Lo smantellamento 
della gendarmeria dello Scià 
nel febbraio 79 aveva di fat 
to creato un vuoto nella re
gione e negli intenti di Bag
dad una • guerra lampo • e 
una facile vittoria militare 

sul regime di Komeini, po.. 
tenzialmente espansionista e 
invadente, avrebbe consenti
to il mutamento sostanziale 
degli equilibri dell'area a suo 
favore. 

Molti elementi in apparen. 
te coerenza tra loro induce
vano Saddam Hussein a in· 
traprendere quell'avventura 
bellica: la crisi di identità 
della rivoluzione iraniana 
era al suo culmine. Le for
ze piu retrive dell'Islam, sot
to la guida di Komeini, sin 
dal suo arrivo trionfale a 
Teheran, avevano comincia
to una progressiva monopo. 
lizzazione dei centri di pote. 
re reprimendo mediante I' 
uso della violenza, l'astuzia 
e l'intrigo, tutti i potenzia
li ed effettivi rivali e avvcr 
sari politici. Ciò aveva pro. 
dotto - e produce tuuora -35 



- uno stato di acuta e co· 
.;tante crisi e il caos sociale, 
non più spiegabile con la 
inevitabile instabilità che se
gut: ogni · mutamento rivolu
.donario. Il malcontt.>nto po
polare dovuto alla pesante 
crisi economica e alla man. 
canza di ogni forma di sicu 
rezza individuale e colletti 
va, raggiungeva livelli preoc 
cupanti. Anche l'esercito col. 
pito piu volte dall'arbitrio 
degli integralisti, sembrava 
incapace di qualsiasi reazio
ne di fronte agli attacchi dcl 
nemico esterno. Ad aggra
vare il quadro generale si 
susseguivano rivolte autono
mistiche delle varie mino
ranze etniche e religiose in 
più regioni dcl paese, Kurt.c
stan, Azarbaidjan, lo stesso 
Khurdcstan, abitato da una 
consistente minoranza ara
ba, Belucestan e regioni 
nord-orientali abitate dai 
turchemeni erano sconvolti 
dai quotidiani scontri con i 
• pasdaran " di Komeini. An
che l'immagine internaziona 
le dell'Iran della repubblica 
islamica era in declino e pre· 
sentava poca credibilità. La 
cattura degli ostaggi ameri. 
cani a Teheran completava 
e ufficializzava l'isolamcnLo 
iraniano nel mondo. 

Bagdad aveva contato su 
tali svantaggi dell'anniversa
rio, e le controvcr'lie sullo 
• Shatt-el-arab • divennero il 
veico!o più adatto per rag
giungere gli obiettivi prefis. 
si. Tra l'altro, trarre il mas
simo profitto da una crisi 
internazionale dovuta anche 
al!a crisi dell'assetto bipola
ristico di cui la stessa ri\'O· 
luzione iraniana e l'invasio
ne dell'Afghanistan erano le 
manifestazioni più evidenti, 
erano presenti nei calcoli di 
Saddam Hussein. Calcoli che 
in seguito sono risultati di
sastrosi e miopi. L'inaspct. 
tata resistenza iraniana di 
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fronte al nemico e l'improv. 
visa coesione nazionale in
torno alle forze annate nel
la prima fase della guerra 
già ridimensiona\'ano la por
tata dell'attacco iracheno ~· 

delineavano una prima scon · 
fitta politica per l'Iraq. 

Bisogna sottolineare che 
Saddam Hussein non fu so. 
lo nrigionicro delle sue sog
gettivistiche ed errate sup
pos1z10ni. Il suo progetto 
bellico aveva trovato un im
mediato consenso in una 
parte consistente dci paesi 
arabi, quelli che di solito 
vengono definiti "blocco mo
derato•. L'Egitto sente il 
pericolo komeinista sin dal 
tempo della fuga dello Scià 
e dell'ospitalità offertagli da 
Sadat. Ma nell'appoggio egi
ziano all'Iraq - anni e vo
lontari - c'è un preciso di
segno politico sul futuro re· 
cupero dell'Egitto nel mon
do arabo. L'appoggio all' 
Iraq, il primo accusatore di 
Sadat come « traditore della 
causa araba •, per il Cairo 
significa infatti l'indeboli
mento del « fronte della fer
mezza " e la restaurazione 
per l'Egitto del suo tradi
zionale posto di primo pia. 
no nel mondo arabo. L'Egil· 
to tra l'altro sa di avere a 
disposizione l'unico esercito, 
nella regione, capace di af
frontare il pericolo di un 
espansionismo komeinista e 
perciò si offre come garan
te dell'integrità delle terre 
arabe e riesce a valutare, a 
suo vantaggio, le ripercus
sioni eventuali causate dalla 
controaggressione iraniana 
nell'Iraq. Anche re Hussein 
di Giordania e re Kaled di 
Arabia, entrambi fi!occiden
tali e alleati di Saddam, me
diante il loro intervento nel
la crisi del Golfo. mirano ad 
un ridimensionamento del 
ruolo dci paesi più radicali 
(Siria, Libia e Algeria) e 

contemporaneamente sono 
interessati al rovesciamento 
dcl regime di Komeini, com· 
ponente • impauita ,. dello 
scacchiere mediorientale. l 
paesi dcl Golfo come il Ku
wait, Abu Ohabi e Barhein, 
direttamente sotto il tiro 
dcl komcinismo, aiutano I' 
I raq con i I solo meno a lo
ro disposizione, il denaro: 
quaranta miliardi <.li dollari 
dall'inizio delle ostilità. 

L'avventura bellica irache
na trova il tacito assenso 
anche delle grandi potenze, 
certamente con modalità e 
atteggiamenti diversi. L'Unio. 
ne Sovietica ha con l'Iraq 
vincoli di amicizia e di ac
cordi bilaterali. Parte note
vole dell'annamento irache
no è di fabbricazione e di 
fornitura sovietica. Ma Mo
sca è anche attenta ad ap. 
poggiare Komcini nelle giu. 
ste occasioni, soprattutto 
quando • l'antiamericanismo 
in Iran prende maggior quo· 
ta Sen1.'altro l'URSS ambi
sce ad occupare in Iran il 
posto che in precedenza ave
vano gli USA; ambizione non 
del tutto delusa dato l'at
tua!e volume di affari russo. 
iraniani, il 60% dcl rappor. 
to economico dell'Iran con 
l'estero è con l'URSS e con 
il blocco dell'Fo,t I rapporti 
tra l'Iran e l'URSS sono de· 
collati praticamente dopo la 
destitu1ione di Bani Sadr, il 
vero autore della politica 
" né Est né Ovest " e se
guace della vecchia linea 
mossadcquiana degli • equi
libri negati\'i •. Naturalmen
te l'iniziale attendismo sovie. 
tico verso la guerra Iran. 
Iraq, ora verrà sostituito da 
un'attività diplomatica piu 
intensa, soprattutto in vista 
dci successi iraniani, e dcl 
conseguente stato di tensio
ne nella regione. I paesi ami
ci e alleati dell'URSS nel 
mondo arabo sono già al Ja. 

voro: il 25 maggio, il giorno 
dopo la vittoria di Khorram· 
shar, ad Algeri i ministri de. 
gli Esteri della Siria, della Li
bia, dell'Algeria e dell'Olp 
diffidano gli altri paesi ara
bi da alleanze anti-iraniane 
e dal possibilismo verso I' 
Egitto. 

La • non-interferenza ,. a
mericana nel conflitto Iran
Iraq ha motivazioni diverse 
ed è dovuta ad altre con. 
traddizioni: l'America è con
scia di aver perso con lo 
Scià un'importante zona di 
influenza e per il momento 
i tempi non le permettono 
di recuperare totalmente le 
posizioni perdute. Ma un· 
eventuale vittoria irachena 
su Komeini avrebbe aperto 
delle nuove possibilità, o co
munque avrebbe accelerato 
il processo di disgregazione 
dell'unità territoriale dell' 
Iran facilitando un nuovo 
ingresso americano sulla 
scena politica iraniana. Ma 
l'America conosce anche il 
vasto sentimento anti-impe. 
rialista maturato in questi 
anni in I ran e soprattutto 
non si fida delle attuali al
ternative che l'opposizione 
antikomeinista offre. L'aJ. 
leanza Bani Sadr . Ra jadi è 
decisamente antiamericana 
e comunque il loro « Consi
glio della resistenza " non ha 
raggiunto, fino ad oggi, gli 
obiettivi prefissati e pro
gressivamente sta perdendo 
la sua credibilità iniziale so
prattutto ne:l'interno dcli' 
Iran. Il Fronte Nazionale di 
ispirazione mossadequiana e 
laica è diviso ed è sostan
zialmente inoperoso nell'at
tuale violenta dialettica so
ciale. Elementi moderati del
la borghesia iraniana sono 
piombati in un cupo silen
zio come l'anziano leader 
Bazargan o si sono arresi a 
Komeini in seguito a catti
vi calcoli politici e tattici, 
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come l'ex ministro degli Este· 
ri Ghotzadeh. La sinistra in 
generale è divisa e le posi
zioni cli ciascuna fon.a so
no diametralmente opposte 
a quelle delle altre. Il Thu
deh filokomeinista e filoso. 
vietico è praticamente fuori 
da un possibile discorso di 
sinistra in I ran, mentre le 
altre formazioni della sini
stra da una parte non si so. 
no ancora garantite la ne
cessaria unità di pensiero e 
di azione tra di loro e con 
le altre forze politiche e so
ciali, e dall'altra parte man
ca loro il consenso popolare 
di base, indispensabile per 
realizzare un'alternativa al 
regime. Anche le forze del
la destra filo-occidentale e 
filo-americana pur attivissi 
me all'estero, nell'interno 
del paese ormai appartengo
no alla storia passata, diffi
cilmente ripetibile. Eventual
mente l'unica forta che per 
il futuro dell'Iran post-ko.. 
meinista si deve prendere 
in considerazione sono i 
giovani militari tornati nel· 
la capitale con il prestigio 
di una incredibile vittoria 
sul nemico esterno, in un 
momento drammatico della 
storia nazionale. Questi mi· 
litari non sarebbero inclini 
a seguire Komeini nelle sue 
e giahad,. (guerre sante) e 
neanche disponibili a rien
trare nelle caserme senza 
chiedere un preao politico 
per i loro successi. 

Gli americani conoscono 
questa situazione e fino ad 
oggi hanno aspettato e tem· 
pi migliori •. Forc;c non han. 
no neanche per.,o dcl tutto 
i loro legami con akuni am· 
bienti dell'integralismo e in 
un futuro non troppo lon
tano la morte dell'ultraottan
tenne ajatollah e la rissa 
per la sua successione offri
ranno non poche sorprese. 

Ma l'incognita iraniana do-

po la liberazione di Khor
ramshar e la tentazione di 
proseguire, magari con i so
li • pasdaran • e con corpi 
volontari, la guerra anch.: 
nell'interno del territorio 
iracheno preoccupa l'Amcri. 
ca. Mai come in questi gior· 
ni, dall'inizio delle ostilità, 
gli americani si sono mo. 
strati attivi nella crisi del 
Golfo. I loro tentativi sono 
principalmente rivolti verso 
una 'nuova coagulazione ara
ba anti-iraniana per coinvol· 
gerla successivamente in un 
discorso globale cli pace con 
Israele, con l'obiettivo fina
le di indebolire l'influenza 
sovietica nell'area. Progetto 
cli non facile attuazione, da· 
ta la permanenza di molte 
contraddizioni croniche e 
preesistenti: la crisi libane 
se. la questione palestinese, 
la situazione di stallo - di 
non pace e non guerra -
tra arabi e Israele. A questi 
focolai esplosivi ora si ag 
giunge, o meglio si è già ag. 
giunto da venti mesi, anche 
il centro vulcanico del Gol
fo. 

Tornando all'Europa e al-
la sua sostanziale assenza e 
indifferenza di fronte al 
dramma del Golfo, bisogna 
dire che essa avrebbe potu· 
to essere un valido interlo
cutore delle forze democra. 
tichc e indipendenti dell' Iran 
prima che fossero annienta
te dalla furia integralista e 
avrebbe potuto prendere in 
maggior considerazione la 
precedente dialettica politi. 
ca di quel paese Sembra in. 
vece che abbia passivamen· 
te assistito alla instaurazio
ne in Iran di una nuova e 
ancora più pericolosa ditta. 
tura. restando adesso prati
camente latitante d i fronte 
a questa ultima crisi che 
può travolgere le precarie 
basi della pace mondiale. 

B. Z. 
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JUGOSLAVIA 
DELLE . 
TRE CRISI 
La Lega dei comunisti 
verso il congresso 
di Luciano De Pascalis 

Al congresso di Belgrado i comunist i jugoslavi 
dovranno _mi~urarsi con tre preoccupanti crisi : 
quel!a ist1tuz1onale, denunciata anche dallo stato di 
tensione esistente nella provincia autonoma 
del Kossovo; la crisi economica mondiale che 
non ha certo risparmiato la Repubblica federativa· 
la crisi della distensione con il deterioramento ' 
dei rapporti est -ovest, e gli echi che essa trova nel 
Movimento dei non allineati di cui la Jugoslavia 
è parte importante. 

A Pochi giorni or sono, in 
W 'lSScquio alla legge della 
• rotazione ,. nella presiden
z.."I della Repubblica federa
le Jugoslava, il serbo Pcter 
Stambolic ha assunto l'inca. 
rico di presidente della pre. 
sidenza collettiva, in prattca 
l'incarico di capo dello Sta
to, al posto dello sloveno 
Scrgci Krcigcr Vice-presi· 
dente è diventato il croato 
Wladimir Bakaric Della pre. 
sidenza collettiva, composta 
di nove membri in rappr.:
sentanza delle i.;ei repubbli
che e delle due province au· 
tonome, fa parte, come no
no membro, Dusan Drago. 
savac nella sua qualità di 
presidente della Lega dci co.. 
munisti jugoslavi. 

Insieme al nuovo capo del
lo Stato si e insediato anche 
il nuovo governo federale iu· 
goslavo: il montenegrino Ve
selin Djuranovic ha lascia
to il posto alla croata Milka 
Planinc, che dirige ora una 
compagine ministeriale com. 
posta di tre vice-presidenti 
e 24 ministri, di cui ben 11 
scn7.a portafoglio. 

Gli incarichi più impor· 
tanti vedono MOJSOv agli e
steri, Dolanc agh interni, I' 

ammiraglio Mamula alla di. 
fesa, Bojanic al commercio 
estero. Il vice-presidente 
Dragan curerà il coordina
mento della politica econe>
mica. 

Milka Planinc, croata e cin
quantasettenne, è la prima 
donna ad assumere in Ju. 
goslavia la direzione dcl g0-
vcrno federale. La Planinc eb
be da Tito nel 1971 l'incari
co di liquidare (e lo fece in 
modo egregio) i fermenti na. 
zionalisti del Partito comuni· 
sta croato. 

I problemi economici fi. 
gurano al primo posto nell ' 
agenda di lavoro del nuovo 
governo federale, che si è 
già fatto approvare dal par
lamento una nuova legge 
sulla valuta pregiata: trasfe
rirà su un conto speciale 
della Banca di Jugoslavia il 
15,9% di tutti gli introiti di 
valuta allo scopo di consen
tire allo Stato di fare fron
te ai suoi cred itor i occiden. 
tali. Priorità pertanto sarà 
data alle esportazioni verso 
i paesi occidentali provvisti 
d1 valuta forte. 

Il programma del nuovo 
governo federale è stato si11-
tetizzato dalla Planinc con -37 



una espressione semplice e 
significativa: un governo che 
vuole governare. Per questo 
il nuovo governo, accanto ai 
problemi economici, vuole 
affrontare e risolvere l'altro 
problema della realtà jugo
slava, quello dcl • ruolo " del 
governo federale e della sua 
capacità di sintesi e di dcci. 
sione di fronte al parlamen. 
to ed alle repubbliche nazio. 
nah. Con queste l'accordo 
dovrà essere realizzato nel 
pieno rispetto degli interes
~i unitari della Federazione. 

Ciò comporterà mettere 
ordine nell'assetto istituzio. 
nale della Federazione, limi
tando al massimo le pres
sioni particolaristiche che 
giungono dai governi delle 
repubbliche e dalla burocra
zia periferica. rivalutando la 
funzione unitaria dcl parla
mento e mantenendo aperto 
il canale di un rappono di
retto fra governo lcderale e 
base autogestionale dcl Pae. 
se. 

Intanto continua il lavoro 
di organizzazione dcl con
grc5so della Lega dt:i comu
nisti jugoslavi, il dodicesimo 
cd il primo dopo la morte 
di Tito, che si terrà a Bel
grado alla fine di ~iuimo. 

E' questo un grande ap
puntamento della politica in
terna jugoslava. Prcccdut0 
dai congressi tenuti in tutte 
le repubbliche della Federa
zione, è destinato a c;uscita
rc grande interesse interna. 
zionale e molta curiosità per 
le risposte che dovrà dare 
agli interrogativi sollevati 
dall'attuale momento politi
co. 

li primo e più importante 
è questo: il dodicesimo con
gresso della Lega segnerà 
una svolta nella politicn i•1-
goslava o marcherà, con le 
:mc conclusioni, una chiara 
conferma nella continuità 
Jd titoismo? 
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I massimi dirigenti dcl 
partito giurano sulla confer
ma nella continuità. I con
gressi precedenti - così di
cono - hanno pazientemen
te costruito il sistema statua
le della Jugoslavia, preoc
cupandosi di assicurargli ef. 
ficienza e stabilità. Tito, per 
parte sua, si è, a giusto tem
po, preoccupato di dotare il 
Paese di un meccanismo ist1· 
tuzionalc atto a risolvere il 
problema della sua succes
sione. 

Il sistema ha funzionato e 
il dodicesimo congresso non 
potrà che confermare l'indi
rizzo lasciato da Tito al par. 
tito ed al Paese (•il dopo Ti. 
to con Tito»): ha i suoi 
punti fermi nella autoge
stione e nella democrazia di
retta cd ha retto bene an
che in un periodo difficile 
per le forti tensioni interna
zionali e per una inflazione 
interna, che viaggia a livelli 
preoccupanti. 

Altri invece - fra questi 
vi è anche Milovan Gi?as -
pensano che il congresso do. 
vrà mettere in discussione 
l'eredità del titoismo: Tito 
non è rimpiazzabile e senza 
di lui il sistema non è più 
praticabile. E' necessario 
perciò ripensare tutte le isti. 
tuLioni per adeguarle alla 
nuova situazione ed alle nuo
ve necessità. 

A parte queste diverse ed 
argomentate previsioni, re
sta il fatto che il congresso 
di Belgrado dovrà misurar
si, con sapienza ed inteJli
genza, con tre crisi che giu
stificano preoccupazioni e 
riserve: la crisi economica 
mondiale, che non risparmia 
la Jul.'(oslavia; la crisi istit11· 
zionale, denunciata dallo sta· 
to di tensione esistente nella 
provincia autonoma del Kos
scvo; la crisi della disten
sione con il deterioramento 
dci rapporti Est-Ovest e gli 

echi, che trova nel movi
mento dei non allineati, di 
cui la Jugoslavia è parte 
importante. 

Tito, morendo, ha lasciato 
in eredità politica agli jugo
slavi l'autogestione per gesti
re il processo di sviluppo 
del paese; le autonomie ed 
il decentramento per assicu
rare la convivenza e l'unità 
della Federazione; il non al
lineamento come collocazio. 
ne internazionale del Paese. 

Si tratta di una eredità 
complessa e difficile da con. 
servare e i suoi tre elemen
ti costitutivi, fra loro colle
gati, stanno insieme ed in
sieme danno vita ad un si
stema politico, che fa la Ju
gosla.:{1à diversa da ogni al. 
t ro paese europeo. 

Con Tito il governo cen
t rnle aveva larghe~giaLO in 
fatto di autonomie locali. Le 
agitazioni del Kossovo han
no così costituito per gli ju
goslavi una amai-a sorpresa. 
Le hanno interpretate come 
un campanello di allarme 
per l'unità della Federazio. 
ne. C'è il sospetto che die
tro il fermento di una pro
vincia autonoma abitata da
gli albanesi ci sia la mano 
di Tirana: c'è anche il timo
re che l'e<;empio del Kosso. 
vo possa incoraggiare i bul
gari a rivendicare nuova
mente la Macedonia. Sul!' 
edificio della federazione de
gli slavi del Sud pesa poi I' 
ombra dell'Unione Sovietica, 
che, dopo i fatti di Polonia, 
ha rafforzato la sua strate
gia di garantirsi la sicure:z
z:t con una cintura di St:iti 
fedeli lungo tutto l'arco del
le sue frontiere e non ha di
smesso l'ostilità per l'eresia 
ideologica di Belgrado, che 
irradia la sua influenza su 
tutt:i l'Europ:i orientale. 

Naturale quindi che al ver
tice del Paese si coltivi il 
proposito di rendere pii.i vi-

goroso e vincolante il con· 
trollo politico del centro fe_ 
dcrale sulle autonomie, ri
ducendo di fatto al limite 
minimo i poteri locali. 

Se l'autogestione ed il de
centramento furono concepi
ti da Tito come strumenti 
per fare convivere in pace 
nazionalità diverse in una 
regione nevralgica come i 
Balcani, il non allineamento 
in campo internazionale è 
stato considerato lo scudo 
protettivo del Paese contro 
le pressioni esterne e visto 
come una politica autonoma 
dai due sistemi di alleanze 
imperanti nel continente eu. 
ropco. 

Il Congresso di Belgrado 
non potrà che dichiararsi 
fedele alla ormai consolida
·ta politica di non allinea
mento, che gli jugoslavi ri
tengono senza alternative. 
nella attesa fiduciosa del 
prossimo vertice (il settimo 
dcl movimento dei non alli
neati) che si dovrebbe tene
re a Bagdad nel prossimo 
settembre. 

Glì sviluppi della guerra 
fra irakeni ed iraniani fan
no dubitare che il settimo 
vertice possa essere ospitato 
nella capitale dell'lrak. Si 
fanno anzi al riguardo ipo. 
tesi alternative: o la con
vocazione in un'altra capita
le del non allineamento op
pure un rinvio di un anno. 

Questa ipotesi è quella che 
meno piace aeli juP:oshvi. 
Oggi è Fidel Castro che gui. 
da, dopo il sesto vertice di 
Cuba, il movimento ed i di
rìi>cnti iuE?osl::ivi ricorrla110 
assai bene la fatica, che do. 
vette fare Tito all'Avana, nel 
1979, per impedire che Ca
stro portasse la conferenza 
a schierarsi su posizioni fi. 
losovietiche, tradendo così 
lo spirito originario del non 
allineamento. 

A partire da Cuba molte 
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cose sono poi accadute, che 

hanno aumentato le difficOI· 

tà dei non allineati. L'inva
sione sovietica dell'Afghani. 

stan, la guerra del Golfo, le 

crisi dd Sud Est asia tico cd 

in America Latina, il logora

mento della distenc;ione con 

la ripresa della corsa agli ar· 
mamenti nucleari, favorita 

dal blocco dei nego7.iati Salt. 
Il rinvio di un anno del 

vertice di Bagdad, che nelle 
intenzioni jugoslave dovrcb· 

be servire a rilanciare il mo. 

vimento e a raffonarc l'im. 

pegno politico dei non alli

neati per la distensione, il 

disarmo e la cooperazione 
economica mondiale potreb· 

be perciò consigliare Castro 

a ritentare la manovra, che 

non gli riuscì all'Avana. 
Alla vigilia del congresso 

di Belgrado i maggiori inccr
rogativi che ci si pone ali' 

interno della Lega dci comu
nisti riguardano però la po. 

litica economica e coinvol

g9no anche questioni ideolo

giche. Sarà possibile risana· 
re l'economia e stabilizzare 
la situazione interna utiJiz. 

zando la democrazia diretta 

nelle a7.iende e conservando 

nelle repubbliche e nelle pro. 
vince autonome il decentra. 

mento economico? Reggerà 

ancora il sistema dell'auto· 
gestione e delle autonomie 

sotto il peso di una crisi 

economica e politica, che ri
chiede una autorità decisio

nale centralizzata? 
La situazione economica 

della Jugoslavia è oggi dif

ficile. Su una forza lavoro 
di circa otto milioni di uni

tà i disoccupati sono otto
centomila. Il costo della vi

ta è aumentato nel 1981 dcl 
36% e continua ad aumen

tare. L'indebitamento con I' 
estero si aggira sui venti 

miliardi di dollari mentre il 

passivo della bilancia com

merciale tende a superare 

cinque miliardi annui. 
All'interno della Fcderazio. 

ne il reddito pro-capite resta 
fortemente differenziato: dai 

sci mila dollari annui della 

Slovenia si scende ai mille 

dollari del Sud della Jugo· 
slavia, con i minimi proprio 
nel Kossovo. 

Le correnti del traffico 

commerciale tendono poi a 
spostarsi verso i mercati 

dell'Est, che accettano con 
facilità i prodotti jugoslavi, 

mentre il paese importa dal

l'Occidente prodotti volut
tuosi e comunque non stret. 

tamente necessari. 
E' una situazione pesante, 

che richiederebbe una fer. 

rea disciplina negli investi

menti cd un rapporto più e

quilibrato negli scambi con 
l'Occidente, che è però aper

to solo alla esportazione di 
prodotti di qualità e com

petitivi. 
Sarebbe necessario insom. 

ma un regime di maggiore 

rigore economico, che pera!. 
tro entrerebbe inesorabil

mente in conflitto con gli in· 

teressi locali e delle singole 

aziende, favoriti invece dal 
sistema autogestionale. 

Il sistema autogestionale 
caratterizza la Jugoslavia ri· 

spetto a tutti gli altri paesi 

dell'Est. Garantisce la natu
ra democratica del sistema 
jugoslavo assicurando l'um

tà della Federazione. Non è 
facile rinunciarvi e non è 

neppure possibile sospen
derlo per un periodo limi

tato. E' una preziosa eredità 
di Tito, teorizzata da Karde

h:. per la quale gli iue:osh

vi, contrari sempre ad ogni 

forma di centralismo e di 
programmazione imperativa, 

sono disposti a pagare an

che alti prezzi economici. 
Tito però nel sistema era 

un arbitro autorevole. che 

sapeva intervenire nei mo

menti difficili e sulle deci-
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sioni più delicate, frenando 

con intelligenza ogni ecces-

so. Senza Tito, che nessuno 
è oggi in grado di sostitui

re, l'autogestione rischia di 
produrre troppi e troppo va. 

sti particolarismi in una fa. 

se, che richiede al contra
rio un controllo severo del

l'economia mentre invece le 

repubbliche e le province au
tonome difendono con i den· 

ti il loro diritto a decidere 
sulle loro importazioni e sul . 

la utilizzazione dei fondi va. 
lutari. Questo mentre rima. 

ne aperto il problema d,·l 

divario fra Slovenia, che ap 

partiene senza dubbio dì 

sorta al mondo industria· 
linato, Serbia, che accentra 

il potere politico ed il Sud 

della Juf"oslavia con \face · 

donia, Bosnia, Montenegro. 

Erzegovina, che appartiene 

invece al mondo sottosv1-
luppato e trascina con sé. 
oltre ai problemi dello svi

luppo, quelli delle minoranze 

religiose e nazionali. 
Sono questi gli interroga. 

tivi e i temi al centro 

del dibattito precon~ressua . 

le e negli ultimi mesi hanno 
visto confrontarsi nell'attivi · 

tà politica centrale i rapprc 

sentanti delle diverse repub
bliche ed in quella locale ì 

dirigenti politici e la buro. 

crazia di partito da un lato 

e la tecnocrazia delle azien. 
de e delle istituzioni ccono 
miche dall'altro. 

Possiamo perc10 ricom» 

~~ 
POLONIA '80 
Parlano i protagonisti 
A cura di Irene Conti 
Disse",, 118-. pp 224, L 8 800 

Nicolò Addarlo 

UNA CRISI DI SISTEMA 
Economia, classi soclall 
e polltlca In ltalla 
1960-1976 
•Riforme e potere/43•, pp. 208 

SAPERE 
E POTERE RELIGIOSO 
La rivista 
•Archlves 
de Sclences Sociales 
des Rellgions» 
Introduzione e cura 
di Gustavo Gulzzardl 
a Enzo Pace 
·ElliSS&/10 pp. 184. L 12 000 

Piercarlo Grimaldi 
Renato Grimaldl 
LA MEMORIA 
DELLA CLASSE 
I volantini Flm 
In un progetto 
di sistema informativo 
automatico 
~Mg>"~ento opera• 11i., PP 1s2. 

L'IMPRESA 
COOPERATIVA 
NEGLI ANNI 80 
L'autogestione 
e i problemi 
della crisi economica 
A curà della Lega nazionale 
cooperative e mutue 
•l' Autogeatlone/9•, pp. 432 
l 12000 • 

scere che, pur dando pt-r ,., ___________ .. 

scontato che il congresso af· 

fermerà la continuità del ti. 

toismo, le sue conclusiom 
dovranno misurarsi con pro. 

blemi difficili e complessi ri 

spetto ai quali qualche ri· 

pensamento e qualche novi 

tà dovrà pur esserci. Fare· 
mo bene perciò a guardar i: 

al congresso di Belgrado con 

interesse particolare. 
l . ù . I' 

m 

'--~~~~~~~~~~~~
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"IL QUANTO 
E IL QUALE" 
LA CULTURA DEL MUTAMENTO 
DI CARLA RA VAIOLI 

''Locomotiva'' 
è la qualità 
della vita 
di Luigi Anderlini 

e Carla Ravaloli ha scritto un 
libro (Il quanto e il quale · La 
cultura del muta mento, La ter
za, pp. 263 • L 9.000) ricco di 
molte suggestioni. Dico sugga· 
stioni nel senso pieno del ter
mine, come volontà di propor· 
re nuove analisi, come deside
rio di demistificare luoghi co· 
muni pigramente acquisiti, co
me stimolo a rimettere in di· 
scussione gh stessi principi ge· 
nerali ma anche come approc
cio non sempre razionale ai 
problemi. In una fase di pro
fondi cambiamenti coma quella 
che stiamo vivendo non si può 
non essere grati a chi tenta 
di esplorare il nuovo, assu
mendosi tutti i rischi della ri· 
cerca . Lo stesso marxismo più 
ortodosso non ha proprio nien
te da obiettare e tutto da at
tentamente valutare rispetto 
ad un tentativo di questo ge
nere se è vero che il vecchio 
Engel, notoriamente il piu sor
do dei padri fondatori, ha !a
sciato scritto che e almeno 
o~ni cinquanta anni la filosofia 
generale cambia il suo ba· 
ricentro • dato che e la scienza 
crea nuove condizioni d1 vita 
e di produzione • 

Altra cosa sono naturalmen
te i suggerimenti che, al di là 
delle suggestioni. Carla Rava· 
ioli ci propone. Entrando in· 
somma nel merito non s1 pos
sono non avvertire alcuni limi
ti della ricerca ed e difficile 
non dichiarare un dissenso 
sia sulle ipotesi conclusive. 
sia su alcune spec111cn1s dnd· 
lisi e proposte. 

La Rava1oh parte dal '68 
considerato come momento 
generalizzato d1 contestazione 
antiautoritaria capace di ri
mettere in discussione non 
solo i rapporti gerarchici all'in
terno del mondo della produ· 
zione capitahstica, ma anche 
ìl supporto che essi trovano 
in una cultura largamente dif· 
fusa che ha come sue espres· 
s1oni rilevanti il paternalismo 
che domina 1 rapporti familia· 
ri, Il maschilismo che condi· 
z1ona i rapporti di coppia e 
mille altri rapporti di dipen
denza non solo materiale che 
costituiscono l'involucro estar· 
no ma condizionante di un de· 
terminato rapporto di classe. 

Il '68 ha messo in crisi, se· 
condo l'autrice. un modo tra
dizionale di fare politica, ha 
fatto saltare le chiusure scie· 
rotizzate dei partili, di tutti 
I partiti, troppo legati alla te· 
malica economica. esclusiva· 
mente attenti alle condizioni 
materiali d1 vita (il e quan· 
to • 

E non sarò certamente io a 
dare torto su questo punto. al· 
la Ravaioli. anche se alcune 
osservazioni si impongono. 

Diciamo anzitutto che sul 
piano teorico qui non si in
venta niente. Già Gramsci e 
Re1ch per non parlare dello 
stesso Marx avevano ripetu· 
temente portato te toro analisi 
a livelli che allora si chiama
vano sovrastrutturali, alla 
t.splorazione d1 quel vasto 
mondo d1 culture. comporta· 

menti, condizionamenti, stati 
d'animo. che fanno l'egemo
nia di una classe. Quel che 
nessuno di essi ha mai mes
so in discussione è che la 
struttura (adopero ancora 11 
termine nella sua vecchia ac· 
cezlone con riferimento al ruo
lo che s1 occupa net sistema 
produttivo e alla sua base ma
teriale) è quella che «in ultima 
istanza decide • . 

Ed è proprio questo che la 
Rava1oli contesta sembrandole 
che la somma del valori delle 
culture superstrutturali abbia 
acquisito uno spessore tale 
non solo da incidere nella 
struttura (il che è pacifico an· 
che per i marxisti ortodossi) 
ma anche da rovesciare il vec· 
chio rapporto quale fu inteso 
dal classici 
· Qui ci sarebbe voluto molto 

più impegno nel risalire a tutta 
la letteratura sull'argomento 
(Rosa Luxembourg, Bernstein e 
l'austromarxismo. Lucaks e, da 
noi. Lelio Basso. per non cl· 
tare che i primi nomt che ven· 
gono in mente) e non ci si sa
rebbe dovuti accontentare del· 
le suggestioni che possono ve· 
nire da alcuni pur autorevoli 
autori alla moda . 

Ipotesi per ipotesi, voglio az· 
zardarne io una e cioè che 
questo rovesciamento di posi
zioni nasca dal fatto (strut· 
turale) che gli strati sociali 
di cui la cultura della Rava10· 
h A dei suoi autori preferiti 
sono espressione (i giovani 
- prevalentemente studenti -
del '68, gli strati medio-colti 
della popolazione femminile. 
cui si sono affiancate varie ca
tegorie di emarginati) sono es
si portatori d1 una ideologia 
che 11 sospinge a sopravvaluta
re - non a caso - il mo
mento della sovrastruttura. 

E' proprio qui poi il rischio 
maggiore del libro. la sua ten
denza ad interpretare le cale· 
gorle di pensiero del movi
mento femminista. in quanto 
continuatore del '68, come va
lide per l'intero movimento del
la sinistra E si badi che lo 
sono d'accordo con il vecchio 
Reich (troppo sottovalutato da 
tanti marxisti) che se non 
riusciremo a creare un colle· 
gamento tra masse lavoratri· 
c1 e movimento femminile la 
nostra e rivoluzione sociali· 
sta 1 rischia d1 essere dimez
zata . 

E' sempre da qui. do questo 
che io considero l'errore d1 
fondo, che prende motivo un 
certo filone del libro dove 1 
momenti dell'emotività. dell'lr 
razionalità, del nuovo solo per
ché nuovo. sono chiaramente 
sopravvalutati al punto da met
tere nella tavola dei valori ne
gativi la razionalità e da met 
tere l'emotività (virtù femmi
nile?!) in quella dei valori po· 
sit1v1 (pag. 144). 

E' sempre da qui che s1 ap· 
proda ad una ipotesi conclu· 
siva di sapore chiaramente 
utopistico: e ridurre la produ· 
zione • generale e non tanto 
e per far lavorare tutti un nu· 
mero assai limitato d1 ore al 
giorno • (pag. 250) (che questo 
è possibile con le tecnologie 
nuove che avanzano aumen
tando la produzione e - se
condo me - solo perseguendo 
coerentemente quella strada) 
ma come valore in sé per ren· 
dere piu vivibile, più « femml· 
n1le • la vita. 

La differenza sostanziale del 
resto tra 11 e socialismo utop1· 
stico • e quello e scientifico • 
(m1 tocca mettere tra virgo· 
lette parole che solo venti an
ni fa non ne avrebbero avuto 
bisogno) consiste proprio net 
fatto che mentre 11 primo im· 
maginava società ideali, razio· 
nalmente più o meno perfette 
dentro le quali era di solito 
ipotizzata l'uguaglianza tra gh 
uomini, con Marx ci si rende 
conto che un progetto di rin
nova mento vale solo nella 
misura In cui s1 è in condizioni 
di individuare la locomotiva 
capace d1 far marciare il tre
no. la forza sociale e politica 
di cui quel progetto di rinno· 
vamento è nel fatti espres
sione 

E anche se la classe opara1a 
è cambiata assai dall'epoca 
in cui Marx cominciò a par· 
lame. 10 resto dell'opinione che 
la condizione di lavoratore di· 
pendente sia quella cui è pos
sibile ancora fare riferimento 
come leva del progresso uma
no: una spinta che Si nutre, si 
dilata, diventa protagonista po
litico e fa la storia. via via 
che è capace d1 assumere su 
di sé la guida d1 un vasto 
schieramento in cui tutte le 
istanze di rinnovamento trovi· 
no ascolto e misura di compa 
tib11ità! 

• 
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avvenimenti dal 1 al 15 maggio 1982 

1 
- La Festa dei lavoratori vissuta come vigilia di scon
tro; preoccupazioni per l'offensiva padronale sui con
tratti. 
- Comiso: veglia ecumenica per la pace indetta da 
Bou.e '82. Cattolici ed evangelici in preghiera sui luo
ghi in cui verranno installate le rampe dei • Cruise •. 
- Due manifestazioni a Varsavia: contemporaneamen
te allo :.volgimento del corteo ufficiale per il 1° Mag
gio, nella città vecchia migliaia di polacchi inneggiano 
a Solidamosc. La polizia evita di intervenire. 
- Guerra nelle Falklands. Parte l'offensiva aerea in
glese contro Port StanJey; contrattacco dell'aviazione 
argentina. 
2 
- Palermo: commossa folla ai funerali di Pio La Tor
re alla presenza di Pertini e Berlinguer. 
- Quindicesimo congresso della Dc. Forlani scende 
in campo contro De Mita; l'assemblea scende in cam
po conuo il PSI. 

3 
- Silurata dagli inglesi. cola a picco l'ammiraglia ar
gentina "Generai Belgrano •: piu di 500 marinai morti: 
- Congresso dc. Nasce il "PAF »: Piccoli, Andreott.1 
e Fanfani convergono sul candidato della sinistra Ci
riaco De Mita. 
- Reagan e Breznev. scrive il Washington Post, si 
incontreranno il prossimo ottobre; così la Casa Bian
ca all'ambasciatore URSS Dobrinin. 

4 
- Affondato nelle Falklands da un missile aria-mare 
argentino il cacciatorpediniere inglese • Sheffield •: 60 
morti. 
- Tensione in Polonia. Scontri a Stettino fra polizia 
cd operai dei cantieri navali: più di mille arresti. . 
- Muore in un misterioso incidente aereo in Iran 11 
ministro algerino Benyalia. Accuse di Teheran agli 
irakeni. · 
- Richiesta unanime a Palermo di una svolta nella 
lotta alla mafia. Appello del presidente regionale D' 
Acquisto (Dc), mentre i comunisti chiamano a raccol
ta tutte le forze autonomistiche. 

5 
- Congresso dc. De Mita eletto segretario al primo 
scrutinio. 
- A Roma blitz della polizia in un covo fascista: uc
ciso il terrorista Giorgio Vale. 

6 
- Sfida fascista a Roma: per " vendicare ,. il terrori
sta Vale, un commando riduce in fin di vita il gra
duato della Polfer Giuseppe Rapesta. . 
- Eletto il Consiglio nazionale della Dc: al "PAF,. 11 
64% dei voti. 
- La Confindustria respinge la mediazione di Di Giesi 
sui contratti; le imprese pubbliche si dichiarano in
vece per la ripresa dcl negoziato. 
- Nasce " MITO ... la prima nostra megalopoli. Mi
lano e Torino decidono strutture e servizi comuni, 
oltre a un rapidissimo sistema di collegamenti. 

7 
- Presentati i risultati dell'inchiesta di massa dcl PCI 
su IO anni di terrorismo in Italia. Centocinquantamila 
schede raccolte ed elaborate da 34 federazioni del par
tito. 
- Pensioni ai giudici: una criticata sentenza della 
Corte dei Conti riconosce ai magistrali in quiescenza 

aumenti rapportati agli stipendi dei colleghi in ser
vizio. 

8 
- Muore a Roma il saggista politico Fabrizio Onolri. 
- Muore per un incidente sulla pista di Zolder il pi-
lota della Ferrari Gilles Villeneuve. 

9 
- ~opo .un~ . sosp<:nsione di pochi giorni riprendono 
le mcurs1om wgles1 sulle Falklands: è il preludio del
lo sbarco. 
~ Washington. Rilancio di Reagan sulle proposte di 
disarmo dell'URSS: gli USA sono per la riduzione di 

un terzo del potenziale nucleare delle superpotenze. 

10 
- Vertice governativo sulle liquidazioni. Spadolini 
presenta alla Camera un provvedimento ridotto a 
q~attro art!co.li. pe~ fronteggiare l'ostruzionismo ra
dicale e m1ssmo. S1 mette in movimento intanto il 
quadro politico: la verifica è rimandata a giugno do-
po le elezioni amministrative parziali. • 

- Ap~ello di Fidel Castro alla solidarietà col popolo 
argentino per bloccare •l'aggressione angloamerica
na ,. alle Falklands. 

11 
- Asse"llblca della Confindustria. Merloni non rinun
cia allo scontro sui contratti ed avanza dure critiche 
a Spadolini. 
~ Flaminio Piccoli ele~to presidente del Consiglio na
z10nalc della Dc; nommata pure la Direzione con 11 
nomi nuovi su un totale di 32. 
- Appello del Comitato Centrale PCI contro mafia 
camorra e terrorismo. ' 
- Gianni Agnelli al Consiglio di amministrazione Fiat: 
positivi i risultati del 1981. 

12 
- Chiari.menti ~ll'interno della maggioranza, dopo l'in· 
contro d1 De Mua con Craxi, Zanone e Biasini 
- A Fatima (Portogallo) un giovane cx sacerd~te ten
ta di accoltellare Giovanni Paolo II. E' passato esatta
mente un anno dall'attentato di Piazza San Pietro com
messo dal terrorista turco Ali Agca. 

13 
- Aperta la discussione alla Camera del disegno di 
legge governativo sulle liquidazioni. 
- Sentenza della Corte Costituzionale consente l'ar
resto immediato degli evasori IVA. Meno rigida la leg
ge nei confronti di chi evade IRPEF ed ILOR 
- Pcrtini al Consigli9 Superiore della Magistratura: 
nessuna tregua a mafia e camorra. 

14 
:- L'incoi:itro tra ~ov~rno ~ sin~acato apre spiragli d' 
mtes~ sui contratti; s1 registra mtanto il successo del· 
lo ~c!opero d1 3.500.000 lavoratori (tessili e metalmec
canici). 
- ~li USA ritornano alla produzione di gas nervino 
destmato ad _un eventuale conflitto in Europa: boccia
to per 4 voli un emendamento del Senato am.·ricano 
contro la terribile arma chimica. 

15 
- Sbarcano sulle FalkJands le truppe speciali ingle
si dopo violentissimi bombardamenti L'aviazione ar· 
gentina contrattacca con altrettanta decisione, malgra
do le g:-avi perdite subite. 
- Sfiorato da un caccia USA in esercitazione il Dc 9 
dell'ATI in volo sulla rotta Roma-Palermo. 


