
rastrolabio 

Se il Presidente si chiama fuori 
• C'è un delizioso raccontino di Mark Twain, in
titolato « Romanzo medioevale », nel quale i pro 
tagonisti finiscono col trovarsi implicati in una si
tuazione assolutamente priva di via d'uscita: il 
meccanismo che l'autore ha costruito e sviluppato 
attorno ad essi è talmente preciso, automatico e 
ineluttabile, che per i poveretti non c'è più possi
bilità di scampo. Twain allora, deciso a non con
durre i suoi eroi alla rovina fin aie che i lettori as
solutamente non vorrebbero, conclude sbrigativa
mente dicendo press'a poco: « !Io cacciato i miei 
personaggi in un pasticcio tale che ~1on ~o piz:1 c_o
me possano cavarsela. Vedete un po voi se ci riu
scite. Io me ne lavo le mani », E passa ad altro 

L'effetto che se ne trae, dopo la tensione cre
scente dipanata attraverso tutte le pagine della 
storia è esilarante e il lettore intuisce subito che 
la chi~ve de/l'ironia, di fronte ai drammi della vi
ta, agli intrighi della politica (perché il rac~onto ~ 
una storia di intrighi poli:ici), alle tra?,edie degli 
eroi, aiuta sempre a ricollocare la realtà nelle sue 
giuste proporzioni. 

Da quell'uomo colto clze è, il vresidente Spa
dolini sicuramente conOSCP questa storia e sicura
mente conosce la grande le~ione di stile e di intel
ligenza del grande scrittore americano. E, giusta
mente, ne fa tesoro. 

Dopo aver condotto, passo dopo passo, mm.io
ne motivata dopo mozione motivata, emergenza 
dopo emergenza, decreto dopo decreto, mediazio
ne dopo mediazione, l'intero pae\e e l'intero popo
lo italiano in una situazione assolutamente priva 
di sbocchi, sembra dire, convinto: adesso cavate
vela da soli, perché io 11011 so proprio come risol
vere questo gigantesco pasticcio. 

Non altrimenti, infatti, va interpretato il suo 
ncw look sulla scala mobile e sui salari. Egli si è 
reso piename;zte convinto che il compito princi
pale a clii aveva votato la slla missione è irrealiz
zabile: l'economia nazionale seguiterà a marciare 
per itinerari del tutto fuori co11trollo e l'inflazione 
a salire o scendere per ragio11i del tutto indipen-
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denti. dalla vo~on.tà del governo. E ha capito, in 
questi due anni di perma11enza a palazzo Chigi che 
l'ingovernabilità deriva da interessi inevitabil~zen
te contrastanti fra gruppi di potere non abbastan
za I orti da prevalere in maniera definitiva l'un sul
l'altro, ma forti a sufficienza per impedirsi l'un I' 
altro di raggiungere un sia pur mi11imo risultato 
politicamente rilevante. Ila capito anche che tale 
stato di cose ridicolizza qllalsiasi velleità di sotto
porre a controllo il più possente dei meccanismi 
c/ze gen~rano inflazione, cioè la spesa pubblica, la 
quale vraggia su binari costruiti apposta per con
vogliare voti e sostegni, clienlele e consensi a cia
scww dei feudi in cui il potere dello Stato è sud
diviso. Con un disavanzo il cui ammontare equi-
1•ale ormai alla quora dep}i oneri finanziari che lo 
Stato è costretto ad accollarsi e con meccanismi d: 
spesa attivati in piena spensieratezza sulla base di 
previ~ioni_ d'entra!a e di uscita improvvisate e ap
prossimative, variam.e~zte modi{ icabili secondo gli 
wnori e le opportunzta del momento, il presidente 
del Consiglio è arrivato alla ragionevole convinzio
ne che su questo fronte non c'è assolutamente nien
te da fare. Perciò ha messo da parte ogni residua 
in.tenzione di in.tervento su quel fronte inespugna
bzle e ha preferito buttare lì la sua minaccia di in
tervento sulla scala mobile che almeno ha il pre
gio, ai suoi occhi, di possedere un inequivocabile 
significato politico. 

A differenza dei personaggi di Mark Twain la 
Clii sort~ può re.stare sospesa a mezz'aria senza ~P· 
prezza.bili dannz per nessuno, la sorte della spesa 
pubblica, abbandonata da Spadolini alla forza de
gli eventi, e quella degli italiani, da tale spesa ves
sati e per tale spesa rni11acciati di 11uovi balzelli e 
di riduzioni salariali, f aran110 parte della cronaca 
imminente e della storia del 110stro paese. 

Ma gli italiani non sono personaggi letterm i: 
ha11110 voce, strumenti e i11telligenza per presentare 
il c;olllo dei danni a chi li lza trascinati in que.sro 
pasticcio senza vie d'mc:ita. 

c. R. 
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Governo 

La scala mobile 
in pasto alla crisi 
li Presidente del Consiglio sogna di notte 
il randello di La Malfa (Ugo) e di giorno l'ombrello 
di Andreotti. Tra i due modelli sceglie, 
modestamente, Churchill: « la scala mobile 
non passerà ,. . 

e L'inatteso « apres moi le 
déluge • di Giovanni Spado
lini è dunque il pii.I rl·ccnte 
(ma non sarà certo l'ulti
mo) colpo di scena di una 
campagna elettorale tanto 
effervescente quanto non di
chiarata, di cui si può, for. 
se, rintracciare l'inizio, ma 
non ancora individuare con 
ccrte7.Za la fine. La pii.I lun
ga quindi a memoria d'uo
mo, o della Repubblica, sul
la quale fanno aggio in una 
progressione senza prece
denti tutti i più sofisticati 
ingredienti di quella "politi. 
ca-spettacolo" che fa, a sua 
volta, troppo disinvoltamen
te premio su una « realtà • 
politica cd economica di 
inusitata gravità. 

Il Presidente dcl Consi· 
glio, allora, abbandona il 
suo ruolo di mediatore • in· 
ter partes "• per il quale s: 
era finora richiamato a Mo
ro e a La Malfa («se non 
avessi fatto cosi le mie not
ti sarebbero state agitate dal 
suo fantasma armato di ran· 
dello»), per assumere deci. 
samente l'iniziativa proprio 
.. u uno dci temi • chiave " 
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per la sopravvivenza dcl go
verno: il costo del lavoro. 
Se le parti non chiuderanno 
un accordo per la scala mo
bile, dice Spadolini, sarà il 
governo ad imporre una so
luzione, anche a costo di 
una crisi e di elezioni antici. 
pale. L'uomo che solo due 
mesi fa non aveva esitalo a 
presentare al Presidente del
la Repubblica la fotocopia 
dcl suo dimissionario mini
stero per evitare il ricorso 
alle urne. adesso preme il 
piede sull'acceleratore, csibi. 
sce al colto cd all'inclita un 
suo d iverso volto, fa intcn. 
derc tra le righe che la sua 
soluzione non sarà poi così 
lontana dalle aspettative del
la Confindustria, ~i atteggia 
ad indefettibile campione 
dcl rigore, rubando così ta 
battuta allo stesso An
dreatta. 

Ragioni e motivi di un co. 
sì repentino ribaltamento d1 
posizioni vanno ricercati in 
un nuovo ondeggiamento dcl 
già tanto complicato quadro 
politico di cui la più recen
te direzione repubblicana è 
stata la spia più vistosa . 

Massacces1, Spadohni e Merloni 

Una direzione, questa, che 
ha unanimemente accolto le 
tesi di Visentini, che ha di
mostrato di temere (per il 
partito) il logoramento del
la leadership di governo; 
che ha tenuto a marcare un 
certo distacco dall'esecutivo 
profilando una pos1z1onc 
(quella del " governo ami
co») una volta tanto cara a: 
democristiani. Ed ecco che 
subito dopo, Giorgio La Mal'. 
fa, sup.!rando qualche precc
dentc perplessità, dichiara 
di condividere le preoccupa
zioni di Visentini, che chic. 
de il m assimo impegno per 
l'azione di governo, ma ag· 
giunge che " se non si 
riesce a combinare molto, 
non si può chiedere al PRI 
il doppio sacrificio di gui
dare il governo e di rinun
ciare alle proprie imposta
zioni "· In più un giudizio 
chc sa di lapidario sull't:ffi. 
cacia dello stesso governo 
Spadolini, il quale " ha ri
dotto la velocità con cui il 
treno marcia verso la vora
gine», ma "non più di quc 
sto"· Ed ancora: •se le po· 
sizioni dei singoli ministri o 
dei partiti sono così incoe
renti, la via di un graduale 
risanamento del l'economia 
può risultare impraticabi· 
le ... 

E' chiaro quindi che i re. 
pubblicani paventano un im
minente collasso dell'attua
le compagine governativa e 
non desiderano essere tra
volti nel naufragio; è evi
dente allora che Spadolin. 
corre ai ripari per evitare 
di fungere da capro espia
torio di una tale situazione 
di impasse e di scollamen
to. 

I timori non sono infon
dati, visto che il "new deal » 

demitiano non solo all'intcr. 
no unifica la Democrazia 
Cristiana, ma sembra acce
lerare all'esterno i tempi dcl 

ritorno di un democristian<> 
sulla poltrona di Palazzo 
Chigi. 

Una operazione che, nei 
disegni di Piazza del Gesù. 
potrebbe acquisire due in· 
calcolabili vantaggi: la co
stituzione di un pcntaparli· 
to di ferro, aperto ai con· 
tributi dell'opposizione co
munista, che duri tutta la 
legislatura dando alla stra· 
tegia demitiana il tempo di 
dispiegarsi appieno, oppure, 
se ciò non funziona, di per
mettere ad un presidente de. 
consiglio democristiano di 
gestire le eventuali elezioni 
di primavera. 

Spadolini, quindi, • rilan· 
eia • ponendo, per la prima 
volta lui, l'equazione crisi
uguale-clczioni anticipate, ed 
agitando, sempre lui per la 
prima volta, la minaccia del. 
le dimissioni allorché lo ri
terrà opportuno. Toccando
gli però di subire la sfida 
sarcastica di Giulio Andreot
ti che gli ricorda che om. 
brelli e impermeabili sono 
stati già inventati da tempo 
e che quindi nulla osta ac
ciocché si voti anche in pie
no inverno. 

Ma i giochi non sono an
corà fatti. La prospettiva d1 
Piazza dcl Gesù potrebbe 
passare solo con l'accordo 
dei socialisti; un accordo 
che dovrebbe essere cos) 
stretto da far somigliare il 
prossimo, eventuale, gover
no piu ad un bicolore che 
ad un pentapartilo e che 
dovrebbe chiamare i comu
nisti ad una opposizione co
sì benevola da farla appari
re quasi un appoggio indi
retto, e quindi ad una inte
ra stretta anche a sinistra. 
Ma rimane da vedere se un 
accordo DC-PSI di tale tipo 
sia compatibile con le dif
ficili scelte che dovrannv 
essere prese soprattutto sul 
terreno economico. 

Antonio Chizzoniti 
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la lentezza dei 
negoziati tra le parti 
sociali è un pretesto: 

in realtà Spadolini 
sa di essere ormai 

alle corde e tenta 
di provocare le 

elezioni anticipate 
per nascondere 

il proprio fallimento 
e scaricare sul 

movimento operaio 
le responsabilità della 

crisi. Schierandosi 
dalla parte della 

Confindustria sulla 
scala mobile il Capo 

del governo conta 
anche di mettere in 

difficoltà, 
da destra, la Dc. 

Guerra al salario 
per vincere le elezioni 
e • Spadolini ha scelto di 
stare dalla parte della Con· 
findustria •. L'accusa, che 
segna la crisi dcl rapporto 
tra governo e sindacati, è 
stata lanciata da Luciano 
Lama all'indomani di una 
giornata cniciale per le n .. ' 

!azioni industriali. Mercole
dì 27 ottobre doveva segna. 
re la ripresa dcl confronto 
tra le parti sociali sui con 
tratti e sul costo del lavoro 
dopo un anno e mezzo di 
duro scontro sociale. Avreb
be dovuto essere un punto 
a favore di Spadolini, osti
nato mediatore, autodcfini. 
tosi •garante• del regola. 
re svolgimento delle tratta· 
tive. E invece, proprio Ìl 

presidente del Consiglio ha 
dettato, con un'intervista ri· 
lasciata - guarda caso -
al Giornale di Montanclli, 
l'epigrafe del cedimento. 

L'annuncio di Spadolini di 
voler imporre d'autorità una 
soluzione sul costo del lavo
ro (in pratica, il r idimensio
namento drastico della sca. 
la mobile), proprio mentre 
gli industriali mettevano in 

campo le solite pregiudizia· 

li sui contratti, ha finito per 

offrire un corposo alibi al 

la falione più oltranzista 

dcl padronato privato e pub. 

blico (Paci, presiden te dcli ' 

lntersind, non ha forse par
lato di •allineamento" con 
la Confindustria?) per por. 
tare fino in fondo l'attacco 
al potere di contrattazione 
dcl sindacato. Con l'evidente 
obiettivo di arrivare alla 
scadenza del 30 novembre 
con un nulla di !atto ai la· 
voli negoziali, scaricare sul 
governo la responsabilità di 
un atto di forza e ottenere, 
comodamente, il pieno. 

Lo scontro, cosi, è divcn· 
lato preminentemente poli 
tico. Spadolini ha gettato la 
spugna e si è schierato dal. 
la parte più produttiva d1 
,·oti per il suo partito, il 
PRI, in vista di un ricorso 
anticipato alle urne. Altret. 
tanto ha fatto Dc Mita, con 
quel telegramma al presi
dente del Consiglio in cui 
• scopre • (dopo le tante iro
nie del Popolo sul duello di 
procedure tra sindacati e 
imprenditori) che Confa. 
gricoltura, Confcommercio, 
Confartigianato, Confapi, e 
a ltre organizzazioni in cui è 
possibile pescare voti, non 
hanno trovato posto al la· 
volo di trattatha con i sin· 
dacati sul costo <.icl iavoro. 

Sono i primi scenari cli 
una crisi strisciante, il cui 
prcao calcolato - da que· 
sta parte dello schieramento 
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Lama 

di go\ et no - è lo scavalca· 
mente dcl sindacato unita 
rio, con il conseguente brac
cio di I en o con i partners 
della maggioranza - in pri· 
mo luogo il Psi - e l'oppo
sizione comunista legati (sia 
pure con posizioni <: interes
si differenti: il PSI per I' 
egemonia della sua linea di 
politica economica nel go
verno, il PCI per tur strada 
a una linea politica alterna
tiva sul piano economico e 
su quello politico-sociale) al. 
la prospettiva di un recupe
ro di strategia dcl movi
mento operaio. La scena può 
cambiare . . \1a un dato resta. 

Dopo un anno e mezzo di 
asfissianti mediazioni, le ra
gioni dello scontro riemer
gono in tutta la loro pre
gr.anza di rapporti di pote
re. La posizione della Con· 
(industria, infatti, non è 
cambiata di una sola vir· 
gola, mentre il processo di 
ripensamento aniato dal 
sindacato ha portato - non 
senza tensioni e polemiche 
aspre - <I una piattaforma 
che ridisegna l'intera strut
tura dcl salario e dcl costo 

dcl lavoro. Un governo se

riamente interessato alla 

normalizzazione delle rcla 

zioni industriali (tanto piìt -3 
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necessaria di fronte alle pro
spettive fosche dell'appara
to produttivo), avrebbe do
vuto sentire l'elementare do
vere d1 censurare l'intran
sigenza padronale e valoriz
zare la responsabilità del 
sindacato. Così non è stato, 
almeno da parte di tutte le 
componenti dell'esecutivo. 

Sindacato 

La spiegazione di questa 
plateale marcia indietro è 
nella natura dell'operazione 
su cui il sindacato unitario 
tenta il recupero dì una stra· 
tegia solida e dì un rappor
to di fiducia con la propria 
base. Perché se l'unità sul
la piattaforma tiene, ne 
consegue che non è possibi
le chiedere ai lavoratori sa
crifici che pesano, senza of
frirgli la possibilità di in
tervenire direttamente, per 
controllare e orientare la 
politica dì risanamento. Non 
ha, torse, questa impronta 
la riforma organica dcl fi

sco? 

Consultazione avvelenata 

L'attacco alla scala mobile, 
allora, getta la maschera del 
pretesto per assumere la cor
posità ui un colpo decisivo 

al modo di essere, la sog
gellività politica e il potere 
del sindacato italiano. A 
quanti sostengono una tale 
linea, dunque, non basta, non 
può bastare una desensibi
liuazione del 10% della con
tingenza; serve di più una 
vera e propria capitolazione 
resa evidente da una ridu
zione secca del potere d'ac
quisto dci salari. Questa è 
la partita che si gioca ai tre 
" tavoli » di negoziato, tra 
sindacati, imprenditori e go
verno. Lo scadenzario degli 
accordi, allora, non può es
.;crc un pretesto. 

Pasquale Cascella 
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e « E' assurdo pensare ad 
una consultazione che si c. 
saurisca in un prendere o in 
un lasciare "• dice Trentin. 
"Se la piattaforma si può 
smontare, a smontarla per 
primi saranno i padroni », 

dice Camiti. " Il gioco degli 
emendamenti finirebbe con 
l'inficiare la credibilità di 
questa proposta strategica», 
dice Larizza. Ma allora que· 
sta consultazione che preten· 
de di coinvolgere 5 milioni 
di lavoratori in 17 giorni (fe. 
ste comprese) è o non è un 
referendum? 

« No, - risponde Ceremi
gna - perché sono ammes
si emendamenti aggiuntivi, 
alternativi o sostitutivi da 
inviare a Roma dove un 
gruppo di lavoro tirerà le 
somme "· Ma ciò non con· 
traddice il telex unitario del 
26 ottobre che ribadisce: 
" La proposta è organica e 
le sue parti sono strettamen
te collegate e interdipenden
ti » e chiede ai lavoratori 
"un voto chiaro sulla piatta
forma nella sua organicità e 
unità»? 

Se è vero, come afferma 
Crea, che « tutti i pezzi del. 
la proposta sono incastrati 
tra loro in modo tale che 
nessuno può essere isolato» 
o che, come sostiene Vigeva

ni. " cambiare qualcosa si-

g11ifica rimettere in discus
sione i contratti » a che ser
vono gli emendamenti? So
lo a far digerire meglio una 
proposta che i lavoratori 
non riusciranno a valutare 
nella sua complessità ma 
che comunque desta in loro 
parecchi sospetti? 

Sospetti che Mattina ha 
già colto quando dichiara di 
temere « un giudizio emoti
vo sulla spinta della campa
gna che ha bollato questo 
sforzo dcl sindacato come 
un cedimento di classe». So. 
spetti che prendono corpo a 
Varese dove - nella riunio
ne del direttivo unitario - i 
no sono stati 42 e i sì soltan. 
to 2, a Reggio Emilia - do
ve l'assenteismo nel diretti
vo ha raggiunto il 30% - a 
Taranto, a Milano e a Tori
no dove si raccolgono firme 
sotto il tradizionale slogan 
" la scala mobile non si toc
ca ». Disagi che vengono sot
tolineati anche dalle assem
blee dci direttivi rcgionar 
con assenze notevoli: 44C!-o 
in Liguria, 42C!-o in Veneto, 
32% in Emilia, 30% in To
scana e Lazio, 25% in Pie
monte, 20% in Puglia e Si
cilia, 15% in Molise. Peri
colo che i lavoratori « stac
chino la spina » e si disinte
ressino perché " il problema 
della scala mobile interes
sa chi lavora ma qui sta di· 

vcntando impellente il pro
blema della disoccupazio
ne"· come si avverte alla V 
Lega Mirafiori. 

I motivi validi per vota
re e per dire sì sono parec
chi - sostiene Franco Torri, 
segretario della Camera dcl 
Lavoro di Milano - ma « c'è 
imbarazzo, anzi una vera 
e propria contrarietà. Occor
re tutt<.ivia evitare lo scon. 
tro sociale che una parte de
gli imprenditori vuole ed au
spica. Bisogna approvare I' 
impianto globale della pro
posta con opportune modifi. 
che» e spiega quali: «il raf
freddamento della contingen
za deve essere compensato 
il più possibile da una ma· 
novra fiscale "· Un invito, 
questo di Torri, che ricorda 
quell'altro: «tappatevi il na
so ma votate .. ». 

Forse a dare una mano al 
sindacato potrebbero essere 
gli stessi imprenditori secon
do il detto che « se lo dica
no loro è vero il contrario"· 
Infatti la Confindustria ha 
sostenuto che la proposta 
sindacale « non crea spazio 
per i rinnovi contrattuali • 
ed Ettore Massaccesi le ha 
fatto eco: " si sono poste le 
premesse ad un ulteriore 
blocco delle trattative per il 
rinnovo dei contratti"· 

Piero Nencl 
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Socialisti 

L'ago è fermo, il partito comincia a muoversi 
e La vita dcl governo appare sempre più legata al clas
sico filo. La ragione di fondo è che lo stesso, di fronte 
all'aggravarsi della crisi economica e sociale, non appare 
in grado di ottenere sulla sua politica il consenso a sini
stra necessario per superare gli osrncoli frapposti sul cam
mino. In questo senso lo scontro sul costo del lavoro tra 
Spadolini e il sindacato prova lo squiliprio del rapporto 
governo-sinistra politica e sindacale che il solo PSI non 
può colmare. 

Una seconda ragione deriva dal fotto che lo Spado
lini 2, fotocopia dello Spadolini l, è figlio di un certo 
quadro, mentre dopo il Congresso democristiano sono 
intervenute importanti varianti. Queste riducono netta
mente il significato che aveva all'origine la novità della 
presidenza laica, ed anzi la pongono in rotta di collisione 
con il nuovo quadro politico. Insomma, nel diverso con
fronto DC-PSI Spadolini fa d~ terzo incomodo. Cosl aleg
gia minacciosamente nell'aria il dilemma o governo nuo
vo, cioè basaro su nuovi rapporti politici e diversi indi
rizzi, o elezioni anticipate. Un dilemma di difficile solu
zone perché sospetti e diffidenze reciproche tendono in
tanto ad esaltarsi, giacché nessuno vuol essere sorpreso 
in surplace dJ una interruzione traumatica della legislatura. 

Innanzi tutto nel CC ha pesato l'aggravamento della 
situazione economica. La crisi preme da presso con le 
caratteristiche note, la manovra del governo appare un 
miscuglio di incertezze, di moderatismo, di tutela di con
sorterie e corporazioni, takhé risanamento rigore e giu
stizia divengono di difficilissima coniugazione. La mag
gioranzn del PSI, che a Palermo aveva una visione otti
mistica della crisi tanto da prevederne il superamento con 
un PCI sterilizzato all'opposizione, si è ora accorta che 
i conti non tornano e bisogna rifarli. 

Nel CC è apparsa chiara la convinzione di doversi mi
surare cvn una DC diversa da quella di Piccoli. La linea 
demitiana è insidiosa: da un lato mira a rimettere in 
circolo alla sinistra dei socialisti il PCI; dall'altro tende, 
con la proposta del patto settennale e con i suoi possi
bili cleri\ .1ti. a chiudere il PSI in un angolo. In più, pro
prio da Spadolini vengono ultimatum tipo « dopo di me 
il diluvio », cioè elezioni anticipate, che di fatto portnno 
acqua sempre alla Confindustria ma anche al mulino de
mocristiano. 

La maggioranza del PSI si trova dunque a gestire 
l'esaurimento del Congresso di Palermo e quindi a de
finirne il superamento. Si è sentita fortemente nel CC 
l'insufficienza di una linea basat.1 sull'essere i socialisti 
l'ago delln bilancia. Ora l'ago è fermo e occorre comun
que cambiare registro e politica. 

Dunque, l'avvio di una revisione c'è stato. Dietro la 
sollecitnzione della « Sinistra Unita » e di esponenti lom
bardiani - oltre Lcmbardi, J3orgoglio e Ruffolo - de
cisamente favorevole ad una svolta alternativista, la re
visione ha preso le mosse con tre diverse angolazioni. 

La prima c~posta dal compagno Signorile, che pro-

pone di coniugare alternativa e governabilità, legando 
quest'ultima ad un recupero di rapoorti con il PCT Se 
vogliamo, una rinnovata riedizione della strategia svilup
pata da Dc Martino a cavallo degli anni senanta con i 
nuovi e più avanzati equilibri. Essa mi appare, per lo 
meno nll'enunciazione, in ritardo rispetto ai tempi, te
nuto conto che la fine del « fattore K », decretato an
che dalla dirigenza democristiana, comporterebbe allora 
senza incertezze il discorso di un centro-sinistra vero, ti
po quello enunciato da Martelli a Tirrenia; cioè di un 
governo anche a partecipazione comunista, diverso dalla 
solidarietà nazionale perché incernierato su di un accor
do PCI-PSI e non in contraddizione con l'alternativ::i. 

La seconda angolazione, che mi sembra prevalente 
nel ~cgretario, pone il problem11 di un recupero di rap
p~>~ll con la DC non tanto in una visione strategica sta
bilizzata, quanto come premessa di una iniziativa da far 
maturare nel corso della lcgislatum, a determinare la 
quale non saranno indifferenti gli esiti del Congresso co
munista. Si avverte in questa premessa la necessità di dar 
comunque vita ad una dinamica socialista capace di af
frontare la nuova aggressività dc, ma non si tiene conto 
che l'impianto <lemitiano non reggerebbe solo se il PSI 
accettns~c di essere protagonista <ldla costru:done <lell'ul
t~rnativa Si ha il giustificato timore che una simile op
zione provocherebbe le elezioni anticipate, ma non si con
sidera che se in tale evenienza sarebbe difficile prevedere 
una maggioranza di sinistra, altrettanto improbabile ne 
risulterebbe una intorno alla DC, per cui, di fatto, si 
riproporrebbe l'identico problema che esiste oggi nei rap
porti di forza parlamentari. Si ignora, ancora, che una 
svolta alternativista del PSI comporterebbe per la DC 
la necessitò di fare i conti con ipotesi di governo ber1 
diverse da quelle attualmente praticate nella visione bi
polare propria di De Mita. Infine, che una svolta del 
PSI spingerebbe il PCI ad uscire allo scoperto, a misu
rarsi con il nodo della governabilità, ad accentuare nel 
suo Congresso i caratteri del proprio revisionismo. 

La terza angolazione, non esplicitata nel CC ma de
sumibile da contestuali dichiarazioni di De Michelis e di 
formica, fa discendere dall'interruzione della legislatura 
(giudicata in un binario morto) il prius necessario per 
definire poi una nuova linea. Il punto debole di tale pro
posta, qualora non accompagnata da una chiara scelta 
altcrnativista, è il perdurare di una fortissima ambiguità. 

L'intrecciarsi di diverse posizioni nella maggioranza 
e le difficoltà connesse ad una loro sintesi spiegano come 
il CC si sia concluso con un documenro, che in modo in
solito ma ~ignificati\'o approva In relazione del segret<l· 
rio con gli approfondimenti scaturiti nel corso del dibat
tito da parre di tutti. Spie~ano anche perché la « Sinistra 
Unita», allo scopo di favorire e di sollecitare il proces
so cli revisione appena iniziato, si sia astenuta. 

Nevol Ouercl 



L'ASTROLABIO ATTUALITA' 

INTERVISTA A 
AUGUSTO BARBERA 

Sulle riforme istitu1iunall 
un possibile 
dialogo a sinistra 

Caduta, per ora, l 'ipotesi di un incontro a tempi brevi 
tra comunisti e socialisti sul tema delle riforme 

istituzionali, analogo a quello che si è svolto 
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sui temi economici , i due maggiori partiti della 
sinistra continuano a lavorare apparentemente 
discordi e lontani. Quanto, apparentemente? 

E quanto è invece concreta la possibilità 
di confrontarsi su una questione la cui soluzione 

rappresenta - come ha affermato. lo stesso 
Craxi all 'ultimo CC socialista -

'' una delle principali vie d'uscita dalla crisi 
di inefficienza e sovente di paralisi 

in cui si dibattono i poteri demcoratici »? 
Ne abbiamo parlato con Augusto Barbera, 

parlamentare comunista, docente di diritto 
costituzionale all'Università di Bologna. 

e Sono proprio incolmabili le distanze tra PCI e PSI 
sulle riforme istituzionali? 

II solco è meno profondo di quanto non sembri o di 
quanto non si voglia far credere. Permangono però dir. 
ferenze da non sottovalutare nell'impostazione e nelle pro
poste concrete, ma alcuni punti base si sono modificati. 

e Ad esempio? 

E' caduta l'immagine di un PCI che ritiene intoccabile 
la Costituzione e di un PSI pronto a mandarla in soffitta 
Il PCI propone infatti revisioni anche incisive alla parte 
organizzati\a della Costituzione e il PSI ha riconfermato la 
validità dci principi della Costituzione stessa. Ed ancora. 
è caduta - rna da tempo - l'idea di un PCI arroccato nel. 
la difesa di ogni spazio assembleare e di un PST tutto teso 
a privilegiare le ragioni ddl'esecutivo. 

E' caduta anche l'immagine di un PCI che ritiene pre
valente la riforma della « politica» e sottovaluta le ri
forme istitu.1:ionali. Nell'ultimo CC Bcrlinguer ha sotto· 
lincato il ruolo che le riforme istituzionali possono svol
gere anche al fine di migliorare la qualità dci rapporti 
politici. Altrcllanto però non ci pare abbia fatto il PSI, 
che continua a sottovalutare la degenerazione dei rap
porti partili-istituzioni, i gravi danni che la distorsione 
di tali rapporti ha provocato sia nei partiti che nelle isti
tuzioni. Ma qualche volta si ha l'impressione che il PSI 
faccia di tutto per non raggiungere su questi terreni in. 
tese con le altre forze politiche. 

e Da cosa è determinata questa impressione? 

Dal sapore elettoralistico di talune proposte, tese pm 
a recuperare voti che a ricercare accordi con le altre 
forze politiche. La proposta dell'elezione diretta dcl Ca
po dello Stato e la sottovalutazione da parte dcl PSI 
dci tentativi operati dai Presidenti Jotti e Fanfani per 
avvicinare le distanze fra i vari gruppi rafforzano 
questa impressione. Invece, sul decalogo Spadolini, ri
lanciato da Craxi neila sua relazione al CC, vi sono lar
ghi margini di intesa. E idee interessanti venivano da 
Rimini. 

e Ma il PCI ha accolto con diffidenza quel decalogo ... 

Maggior diffidenza ho visto nelle forze politiche dcl 
pentapartito. Per quanto ci riguarda abbiamo denunciato 
sia il valore strumentale di quel decalogo che serviva co
me alibi per nascondere l'insuccesso politico della cam
~agna d'agosto sia l'enfatizzazione del « malessere isti
tuzionale" operata da Spadolini all'atto della presenta
zione dcl governo (che tendeva peraltro a riversare sulle 
istituzioni le insufficienze della maggioranza). Per il re
ste, si trattava o di punti sui quali proprio noi comunisti 
insistiamo da tempo (ruolo del Presidente del Consiglio 
e riforma della Presidenza, riassetto dei Ministeri, riforma 
dell'ordinamento delle autonomie, riforma dell'Inquirente, 
sessione di bilancio, disciplina del referendum) e sui qua· 
li sono da registrare vistosi ritardi di questo e dei pre· 
cedenti governi, o di punti sui quali abbiamo chiesto 
per primi, alle altre forze politiche, d i pronunciarsi (la 
«corsia preferenziale" come reale cd effettiva alternativa 
all'eccessivo numero di decreti legge). 
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e Adesso c1 troviamo di fronte alle proposte di Tre· 
vi rilanciate da Craxi nella relazione al CC. Come le valuta? 

Secondo me rappresentano un passo indietro rispetto 
a Rimini anche se non sono tutte da respingere. 
E' da appreuare, intanto, l'abbandono di prospettive 
maggioritarie: la proporzionale non è tabu ma oggi non 
è prdlicabile seguire altre strade. Da valutare con alten-
1ione le proposte tendenti a modificare l'attuale sistema 
delle preferenze: non è da sotto\ aiutare in falli quanto 
la lolla per le preferenze contribuisca a degradare 
la vita politica. Valida è anche la proposta tendente a 
conferire al solo Presidente del Consiglio e al programma 
la fiducia: è l'unico modo (certo non decisivo) per tentare 
di dare un contenuto più consistente ai poteri del Presi
dente dcl Consiglio nella scelta dci ministri (ma perché 
non dare analogo potere ai sindaci e ai presidenti di 
Regione?). 

Insufficiente, invece, almeno sulla base dci documenti 
fin qui elaborati, mi sembra la parte relativa alle autono
mie locali e regionali: l'autonomia impositiva è essenziale 
ma non è l'unico problema. Discutibile e anche l'assetto bi. 
camerale progettato. Noi rimaniamo fermi all'ipotesi mono· 
cameralista che, si badi bene, non esclude né la « doppia 
lettura • né forme di partecipazione di altri soggetti a l 
procedimento legislativo (ad esempio le autonomie so
ciali e territoriali). Utile e costruttivo potrebbe essere 
inoltre il confronto fra le proposte socialiste in materia 
di relazioni industriali e quelle avanzate dal PCI nei 
• Materiali per un programma di politica economica•. 
E' un settort• in cui nessun gruppo politico può preten· 
dere di avere la verità in tasca. Vecchi miti e certezze 
sono caduti per tutti. In ogni caso, e giusta l'esigenza di 
superare frantumazioni e particolarismi t:he indeboliscono 
e dividono la classe operaia e nuocciono alle imprc.;e. 
Un punto sul quale le distanze erano forti è l'abolizione 
dcl voto segreto; ma, dopo la relaLionc di Craxi, che non 
ne chiede l'abolizione ma una • signiticati\'a correzione•, 
le possibilità di intesa sono maggiori. 

e Intese sono dunque possibili e a11sp1cabìli. Ma il 
dfrerso progetto politico non incide in senso negativo? 

Questo e il punto! Le riforme istituzionali non pos
sono essere operazioni tecniche, indilfercnti ai progetti 
politici. L'accordo può essere più facilmente raggiunto 
se vi e convergenza, se non su un progetto di società, 
almeno su una comune visione della democrazia. Ma 
a questo punto occorre rispondere ad un interrogativo 
di fondo: c'è in tutti, e nei compagni socialisti in parti· 
colare, la convinzione che le riforme istituzionali devono 
tendere a dare una risposta alla crisi dcl Welfare State 
sia accrescendo la capacità decisionale degli organi di 
governo sia rilanciando i temi della partecipazione? Una 
dcmocr:11ia governante vive su un delicato equilibrio tra 
• rappresentanza• e e decisione•; spostando l'asse sul
l'uno o sull'altro polo si può scadere ncgli apposti estre
mismi dcl • dcmocraticismo • e dcl • dc.:1.i-;ionismo •. E 
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a mc pare che se negli anni '70, anche su lla base di spm· 
te provenienti dall'arca socialista, si è ecceduto in gin 
naslica democraticistica, oggi si privilegia eccessivamente 
l'altro versante. Paralisi decisionali e conseguenti strette 
autoritarie si richiamano sempre vicendevolmente. 

E d'altro canto non si puo tra<,curare l'importanza che 
gli strumenti di partecipazione popolare se rettamente 
intesi e disciplinati, possono svolgere per favorire le 
•decisioni• e superare veti e paralisi (basti pensare al 
ruolo svolto dai comitali promotori dei referendum per 
sollecitare decisioni parlamentari di grande ril ievo). Per· 
ché, ad esempio, prevedere corsie preferenziali solo per 
i progetti dcl governo e lasciare marcire invece i pro
getti di iniziativa popolare? Dove son finite le proposte 
di Torino sull'autogestione, I.i democrazia diffusa, la 
partecipazione popolare? Considerazioni analoghe vanno 
svolte per quanto conceme i rapporti fra assemblee ed 
esecutivi. All'assemblearismo non o;i possono contrappor
re le sole ragioni dell'esecutivo. Quest'ultimo ha tutto da 
guadagnare da un recupero di capacità decisionale del 
Parlamento, attraverso forme di delegificazione, deleghe 
alle Regioni e al governo, accor·pamento delle com missio
ni, attivazione di meccanismi d1 <.;ontrollo che assicuri
no trasparenza, e soprattutto attraverso il superamento 
dcl bicameralismo. La centralità del Parlamento è obicl· 
tivo tutto ancora da conquistare e non un sottoprodotto 
della politica di solidarietà nazionale. 

e 111 sostanza le riforme istirnzionali si collocano per 
il PCI all'interno della strategia dell'alternativa? 

No, se con questo si vuol dire che le riforme istitu· 
zionali devono tendere a facilitare l'alternativa dem0 • 

cratka, quale linea politica dcl PCI. Sì, se invece si vuole 
c0n questo sottolineare che le riforme istituzionali devo
no tendere a rendere praticabile una democrazia dcll'al
tcrnati\'a senza discriminazioni a sinistra, non bloccata, 
non resa zoppa da un perdurante bipartitismo imperfetto. 

I discorsi fatti al riguardo da Dc Mita ci trovano ascol. 
Latori interessati. 

e Ma non crede che anc:J1e il PSI, al dì là dei toni e/et· 
tora/1.stic1 già rilevati, debba sciogliere un dubbio di fon· 
do, che riguarda i veri fini della sua strategia istimzionale? 

La scarsa chiarezza di obiettivi politici del PSI nuoce 
alle proposte istituzionali, rende giustamente cauti e dif· 
fidenti nei confronti delle proposte socialiste sia la Demo
cra1ia Cristiana, sia le forze laiche, sia il PCI. Un chiari
mento sugli obiettivi politici faciliterebbe anche un'intesa 
Ira tutte le forze democratiche sulle riforme istituzionali. 

• cura di Raffaella Leone 
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L'ASTROLABIO ATTUALITA' 
Democristiani 

L'alternativa 
nella padella 
di De Mita 
e Con una ùin:11one-blit1, 
durata poco piu di 20 minu. 
ti - il tempo per mettere 
in \'Olazione 1.•d approvare 
le proposte dcl segretario -
venerdì 29 ottobre Ciriaco 
Oc Mila ha unificato opero.1-
tivamcnte la Dcmocr:11ia 
Cristiana. Ora può con una 
certa tranquillità, sul fron
te intèrno, costruire quella 
linea politica ch1.•, già cicli· 
neatasi in Congre-.so. era 
stata resa piu .:hiara quin
dici giorni prima nel Con
siglio :-iazionale. La mino
ranza guidata da Arnaldo 
Forlani, non ancora dcl tu1. 
tu convinta della sincerità 
assoluta di un uomo che fJ. 
no a poco tempo fa scmbra
\·a l'alflerc dcl compromesso 
storico, e che ancora oggi 
viene considerato dai socia· 
listi più un avversario che 
un alleato, sembra p:.1ga del
la • proposta dci sette an· 
ni •: il patto elettorale offer
to ai socialisti e agli altri al
leati dcl pcntap:.1rti10 Pl'r go. 
vcrnarc insieme sia nel re
stante tempo di questa, co· 
mc nella prossima lcgbla· 
tura. 

In realtà il piano di Ciria. 
co De Mita non na'>cc dc1 
una sua improvvisa conver
sione alle tesi della mino
ranza democristiana, sulla 
necessità e storicità di una 
alleanza politica e di gestio
ne del Paese tra dcmocri. 
'>tiani e socialisti, una sor
ta di condominio a due, un 
bipolarismo all'interno di 
una maggioranza destinata 
a governare all'infinito. 

Esso sembra derivare dal
l'esigenza opposta: quella di 
fare riacquistare in picn0 
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alla DC quella leadership del 
Paese che una condotta po
litica troppo acquiescente al 
socialismo rampante di 
Craxi sembrava destinata a 
tarle perdere, ed anche ra 
pidamentc Nello stesso tem
po il disegno politico di Ci
riaco Oc Mita sembra esse
re favorito dalla attuale li 
nca del partito d'opposizio
ne, il PCI, che accetta il ruo. 
lo di !or.ta alternativa, scn. 
J'.a troppe speranze di costi. 
tuirc un go\'crno alternati
vo pago della formale fin .. 
della • discriminazione ideo
logica,. e della sua " legitti
mazione » per gentile con. 
cessione dc. 

Così nasce la distinzione 
dci ruoli. si concretizza il bi
polarismo politico italiano, 
non più - o non piu tan
to - legato agli ideologism. 
1.• alle •scelte di campo" a 
livello internazionale, si de
finiscono - nella strategia 
di De Mita - i tempi lun
ghissimi di una possibile al
ternanza dì governi, che -
come nelle altre democrazie 
occidentali - possa avveni
r..: sulla spinta delle scelte 
elettorali. 

Perché Dc Mita, nella sua 
relazione al Consiglio nazio
nale, è apparso pienamente 
consapevole - anche se è 
stato contestato dalla mino
ranza proprio su questo 
punto - che, dopo tanti an
ni di governi a guida demo
cristiana, una certa park 
dell'opinione pubblica cerca 
un possibile cambiamento. 
I tentativi via via compiuti 
da élitcs culturali ed anche 
economiche di rivolgersi al 
partito comunista o al par
tito socialista, per ccrcarl' 

una via d'uscita, un nv\'iccn. 
damcnto nel potere dcmo
cnsuano, provano la giu
-.tena della tesi demitiana 
secondo cui è matura e nei 
paese e nella coscienza c;tcs· 
sa dcli..: forze politiche l'idea 
che l'alternativa sia un o
biettivo da perseguire: l'al· 
tcrnativa come • il raggiun
gimento di una divcrsn con· 
dizione generali.! della demo. 
crazia, dove il controllo sul. 
la gestione dcl poter\.' è rea. 
le in quanto è possibile un 
avvicendamento di forze sul· 
la base delle indicazioni lor. 
nitc dagli elettori "· 

Dc Mita sa bcnissimu che 
solo questa è dcmocr:wi:1 
compiuta: che solo se esiste 
la pur remota possibilità di 
un cambiamento ciò ba'ita o 
dovrebbe bastare per far.: 
si che il potere sia meno as
soluto, piu soggetto a con. 
trullo, più accettabile da chi 
da anni vede l'insufficienza 
della democrazia italiana. Le 
stesse simpatie che, nel Pac· 
se, andarono al leader dcl 
piccolo partito repubblica. 
no, all'inizio dcl suo esperì· 
mento di governo, stanno a 
dimostrare quanto questa 
esigenza d'alternativa sia 
diffusa. 

Ciò malgrado, con tutta 
onestà intellettuale, ma an. 
che con tutta la durezza di 
chi sa che una DC rinnova
ta negli uomini e nello stes
so modo di fare politica dif. 
ficilmcntc per anni ancora 
sarà scal1ata dalla posizione 
egemonica che ha sul piano 
elettorale, con buona pace 
dci socialbti e dci partit; 
laici che si erano sognati di 
farne un boccone, Dc Mila 
dimostra di ritenere che l' 
alternativa in Italia sia an. 
cora di là da venire. 

In una recente intervista, 
il segretario della Democra-

zia Cristiana, riferendosi al 
deputato laburista ignoto, 
chiamato in causa, in consi
glio nazionale, da Donat Cat
tin per manifestare lo stu
pore che un partito da 35 
anni al governo intenda im
pegnarsi per creare le con
dizioni per l'alternativa a se 
stesso, ha risposto: • non è 
che in Italia non ci siano le 
regole del gioco. Ma nono
stante questo, ncnostantc 
che la OC sia al potere da 
35 anni, nonostante le ine
vitabili insufficienze della 
sua classe dirigente, l'alter
nativa non vince. Ci sarà un 
motivo. Ecco, al PCI e a tut
ti quelli che parlano di al
ternati\'a andrebbe posl'.1 
una domanda: sono cattivi 
quelli che rimangono al po
tere o sono insufficienti 
quelli che non riescono a 
dare un'indicazione çredibi
le alla pubblica opinione per 
mctter::.i in condizioni di so
stituire la DC? Non sono 
cattivi i democristiani, sono 
insufficienti gli altri. Ma 
questo non ci riempie d'or
goglio e soprattutto non ci 
rende tranquilli perché una 
democrazia che fisiologica
mente non ha la possibili
tà di alternare gruppi diversi 
nella gestione del potere è 
un regime che alla fine en
tra in crisi "· 

Grazie a questa estrema 
franchezza, le sinistre ita
liane e il partito comunista 
in primo luogo sanno che se 
non sono in grado di co
struire l'alternativa è per I' 
insufficienza delle loro pro
poste e per la loro incapaci 
tà di coagulare attorno a sé 

maggiori consensi. 

• Io lavoro - ha detto an
cora De Mila - per conser
vare il ruolo della Democra
zia Cristiana"· Ed è vero. 

Neri Paolonl 
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Pentapartito 

''Diversità'' 
alla Visentini 
e Prepariamoci. Difle1c11tc: 
da differire, dal Jatino di/· 
/erre. Essere diwr:-o in 
qualche cosa S nonimi: di· 
\'erso, dissimile distinto. 
dissomiglianrc, dbcrepantc, 
discordante, difforme, \'ario 
alieno, eterogeneo. Dit•erso: 
da diversus, participio passa. 
to di dii•ertere, in latino rn!· 
to in parti contrarie, che 
differisce interamente da al. 
tra cosa con cui si parago· 
na. Sinonimi: differente, di· 
sugualc, dissimile. dissom;. 
gliantc, discorde, difforme, 
dissonante, distante, distac
cato, distinto, disparato, op· 
posto, contrario, strano, :i· 

lieno, eterogeneo, lontano, 
separato, singolare, insolito, 
vario, variante, straordin'l· 
rio, rovescio. Dilf erente e 
diverso, si somigliano ma 
non sono uguali. Il secondo 
ha un significato piu rad•· 
cale. Dh•erso comprende tut· 
ti i sinonimi di di/ferente, 
ma differente non può si
gnificare interamente diver
so. Tutt'altro. Differente, ri· 
spetto alla cosa con cui si 
paragona, differisce soltanto 
in qualche cosa. Diverso 
differisce in ogni cosa alla 
cosa con cui si paragona. 
Chiaro? 

Il lettore può pensare che 
stiamo divertendoci. Non è 

cosi. Stiamo cercando d1 
sviscerare un problema po
litico che potrebbe presen
tarsi prima di quanto non 
si pensi. Il governo diverso 
O il governo differente. La 
prima formula fu lan.::iata 
in agosto da Enrico Berlin 
guer. La seconda è stata r;. 
lanciata, ma già ne aveva 
accennato in passato, da 
Bruno Visentini. In questi 
giorni. Cogliendo di sorpre
sa Giovanni Spadolini che 
guida il governo che Visen· 
lini vorrebbe differente (al. 
meno o soltanto?) in qual
che cosa. Ne ha parlato an
che Pietro lngrao all'ultimo 
Comitato Centrale. Dicendo 
molto dubbioso, che diver
so ha da essere effettiva
mente diverso. E non diffe. 
rcnte. Certamente ne parle
ranno i comunisti durante 
la loro " battaglia " congres
suale. Potrebbe essere und 
ipotesi tutt'altro che tcori· 
ca pre e po:>t elettorale. 

Sul governo diverso di En
rico Berlingucr si attendo
no chiarimenti. Dal dibatti
to congressuale. Indispensa
bili. Non soltanto agli altri, 
ma anche al PCI. Per evi 
tarsi, il PCI, di ricadere in 
non molto lontani "errori"· 
Quando troppi comunisti 
confusero compromesso sto-
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rirn con sol1daric1a 11aziona. 
le. Scambiando demoaistia. 
ni con cattolici progressisti. 
S\'ilcndo il compromesso 
storico. O non pretendendo 
<li piu dalla solidarietà na. 
zionalc. Consumando en
trambe. Sprecando tante, 
tante altn: cose. fl chiari· 
mento (congrcssualc?J nel 
PCI e indispensabile. Pc1 
non confondere rif on111s1110 
con 11eolt/Je1H1110. Diverso 
con differente. Almeno sul 
piano lessicale, Pietro In
grao ha ragione. Anche 'e I' 
esponente dcl PCI non sem
bra propendere né per il dif. 
ferente, né pi.:r il diverso, 
ma per l'opposto. 

Bruno Visentini, presidcn. 
te dcl PRI, ha lanciato la 
formula di un " goi•emo 
d1flerc111e.. per risanare lo 
Stato. Un governo sostenuto 

da un largo cerc11io di for
ze parlamentari e politiche•. 
La via laica alla solidarietà 
nazionale? O qualcosa d1 
più? Di molto di piu? Una 
sorta di governo di solida· 
rietà nazionale formato al di 
fuori delle segreterie (?!) 
dci partiti? Così l! stato ca. 
pito. Su questo punto il •go. 
verno differente " di Viscn. 
lini somiglia i11 q11alcl1e co· 
sa al •governo diverc;o,. di 
Enrico Bcrlingucr. Convcr· 
gcnzc parallele fra il presi· 
dente elci repubblicani e il 
segretario generale comuni· 
sta? Il •largo cerchio" d1 
Viscntini è la " tena fase,. 
di Aldo Moro? Un altro mc 
lodo per sbloccare la demo
crazia incompiuta in Italia, 
per avviare l'alternativa su
perando il fa li ore K? O un 
patto limitato nel tempo 
per superare l'emergenza? 
Visentini Bruno non lo ha 
precisato. 

Giovanni Spadolini, natu 

ralmentc risentito, lo ha 
capito addirittura in chia\'c 
istituzionale: •il Par/amen. 
10 e i partici - gli ha rispo. 
sto - sono le sole istanze 
abilitate ad • as:>icurarsi /a 
corresponsabilità delle sce/. 
te"· E i problemi economici 
- la crisi - si risolvono 
"con il consenso dei partiti 
e non con la fuga dai par. 
riti». E' vero che Visentini 
avanza la sua proposta dcl 
" governo differente » soltan. 
Lo per risolvere la crisi eco. 
nomica. Ma per farlo pre
pone di fallo una riforma 
dcl costume politico e isti
tuzionale. Una soluzione che 
scavalchi le segreterie (sic) 
dci partiti. Come se fosse 
possibile scindere i partiti 
dal loro gruppo dirigente. O 
si tratta piuttosto di un'\ 
soluzione governativa che 
faccia astrazione dai parti· 
ti, quindi presidenziale (de
signazione) e parlamentare 
(sostegno)? Un profumino 
di Quinta Repubblica alla 
francese c'è. lnnegabilmcn. 
te. La riforma istituzionale 
di Charles De Gaulle in 
Francia ebbe un obietLivo 
preciso: esautorare i partiti 
(e per oltre un decennio c i 
riuscì per cui i suoi gover
ni nacquero senza consulta· 
re preventivamente i parti
ti, ma invidndoli direttamcn. 
le al vaglio delle Camere). 
Scusate, il presidenzialismo 
che altro e? Se il Parlamcn· 
to francese non degenerò a 
colpi di referendum nella 
Camera delle Corporazioni, 
fu per la solidissima tradi 
zione liberal-democratica dc: 
francesi. 

Dopo la • grande rifor. 
ma•, obiettivamente più 
parlamentarista di Craxi, ab
biamo sur rettiziamente a n
che una proposta di • gran
de riforma " d i Bruno Visen
tini? L'inte rrogativo è di 
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troppa grande rilcvann pc -
ché l'interessato non chiar:. 
sca. Avere ridotto la propo. 
sta Visentini a un duello 
personale fra il segretario 
del PRI (e capo del govcr· 
no: che errore Spadolini ac. 
cumulare i due incarichi I) e 
il presidente dcl PRI, è ri · 
duttivo. Perché intanto, vo
lente o nolente, Viscnlini fa 
pedagogia. In un paese in 
crisi non solt:rnto economi 
ca, ma anche di rapprescn· 
tanza (crisi dci partili). Mc· 
glio parlarne, dibatterne. 
Francamente. 

Può darsi - e chi scrive 
se ne va convincendo - che 
qualcosa non vada piu nel 
nostro meccanismo istilt11io. 
nale. Ma sarebbe estrema 
mente pericoloso. grave, la 
sciare una tale discussione 
alle élites senza coinvolgere 
i cittadini proprio quando 
questi hanno la tcnden1a ad 
estraniarsi sempre più dal 
• politico•. La proposta Vi· 
•entini non era unicamente 
una critica, peraltro vasta 
mente condivisa, all'attuale 
governo Spadohni. Il mes
saggio era molto più consi
stente. E fra il metodo se· 
guito da Viscntini e quello. 
precedente, di Bellino Cra
xi, francamente preferiamo 
quello del segretario dcl 
PSI . che - senza entrare 
nel merito delle proposte 
socialiste - ha il vantaggio 
di proporsi all'intero paese. 
Mentre quello del presiden
te repubblicano è piuttosto 
rivolto ai corridoi del Pa 
lazzo. Anche qui senza in 
tendere censurare il merito 
della proposta di Bruno Vi. 
sentini. Se è giunto il mo
mento di rimettere mano al· 
l'ingegneria costitu:rionale 
che se ne parli. Dai pulpiti 
dei partili o nelle sedi più 
appropriate (come ha fatto 
Craxi ). Coraggio. 

Italo Avellino 
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Imprenditori e Pci 

Merloni chiede aiuto 
e Diceva Plutarrn , h,· in politica ogni princ ipio è determinante per lo S\olgi
mento dei fatti . Nella tase alluale dello scontro economico e sociale c'è da 
domandarsi se i protagonisti, sindacati ed imprenditori, si rendano conto che 
hanno dato inizio ad un processo le cui premesse ne condizioneranno in 
modo decisivo lo sviluppo. E' in questo contesto che va valutata l'attenLione 
recentemente mostrata dalla Confindustria verso il PCI. 

I sindacati erano partiti dall'ipotesi di un compromesso politico che 
avrebbe consentito loro di mantenere intatto il principio della intangibilità 
della scala mobile e conseguentemente del sistema di relaLioni industriali co
struite negli anni settanta dando al governo la disponibilità a contenere il 
tasso d'aumento dei salari entro il 16% e ricevendo in cambio un alleggeri
mento della pressione fiscale. Questa ipotesi non teneva conto né degli avan
zati processi di riconversione indotti dalla crisi, né dci vincoli internazionali 
di natura deflattiva, né dcl fatto che uno dci dati essenziali dei processi 
recessivi ed inflattivi era la struttura della spesa pubblica. In un ciclo 
internazionale recessivo condizionato da questi clementi non c'erano spazi 
per negoziazioni politiche ccntraliuate, né il governo era in condizione di 
assicurare contropartite serie. Da qui l'ini:rio di un processo centrifugo in 
cui veniva esercitato il massimo di pressione politica dove c'era meno po· 
tcre e possibilità di successo scarsamente realistiche mentre si indeboliva 
sempre più la capacità di controllare i vari punti di scontro sul terreno 
settoriale, contrattuale e dci processi di mobilità e di riconversione che mi
n::icciavano principalmente l'occupazione. Questa errata strategia non poteva 
che portare ad una revisione della rigida posizione iniziale sulla scala mo
bile per poter riaprire il capitolo contrattuale. Ma a questo punto la situa· 
zione era già compromessa sia perché la degradazione della situazione delle 
diverse categorie e settori dcl mondo dcl lavoro aveva fatto partire spinte 
corporative e determinato scollamenti fra lavoratori a diverso livello di 
qualifica e di diverse aree geografiche e produttive, sia perché la credibilità 
del governo era praticamente sepolta sotto le macerie delle sempre piu in· 
determinabili previsioni di spesa, dcl deficit pubblico, della legge finanziaria. 
Il padronato si è trovato quindi con una posizione di vantaggio insperata. Il 
suo interlocutore sindacale è diviso, privo di un referente politico valido, co· 
stretto su un terreno di lotta che non ha scelto, paralizzato nella sua capa
cità di esercitare il suo compito essenziale che è quello di fare i contratti. Ma 
a questo punto c'è però da chiedersi se la Confindustria sappia cosa vuole 
veramente. La posizione di intransigente difesa della contestualità del nego
ziato sui contratti e sul costo dcl lavoro è solo apparentemente rigorosa. Essa 
si scontra con le tendenze centrifughe che, sotto la pressione della crisi, si 
manifestano anche nei suoi ranghi. D'altra parte anche essa non ha ancora 
un chiaro interlocutore politico (anche se molti si propongono) con cui ne· 
goziare eventuali contropartite. Infine corre il rischio di annientare un si
stema di relazioni industriali che certamente non gradisce, ma che conosc~ 
senza sapere con chiareaa a quali alternative va incontro. Per un padronato 
profondamente differenziato e condizionato dal settore pubblico come quel
lo italiano il rischio di un sindacalismo settoriale all 'americana, ma più cor
porativo e privo di cultura industriale può essere maggiore di quello di un 
debilitato sindacalismo movimentista. 

Forse da queste conscie o inconscic incertene nascono le rigidità, la 
mancanza di pragmatismo e i preludi di possibili divisioni nel mondo im
prenditoriale. Sono significativi a questo riguardo la discrezione e il lavorio 
riorganizzativo della grande industria privata. E' probabilmente da questa 
incertezza strategica che nasce l'interesse della Confindustria verso il PCI. 
Si tratta di segnali certo ambigui, ma che sarebbe inintelligente non cogliere. 
Dopo sarebbe forse troppo tardi. 

Giancarlo M3ronl 

. ' 
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Banche 
e Governo 

La sfiducia 
del mercato 
e Fino ad oggi la questione 
della rirluzione del costo del 
denaro era stata posta con 
riferimento esclusivo al si. 
~tema bancario e alle sue 
responsabilità di gestione. 
Era così passato in secondo 
piano il peso del deficit pub
blico dell'esercizio in corso 
nonché le aspettative sull' 
esercizio 1983: con le note ci· 
Ire da capogiro (deficit o
scillante tra i settantamila e 
i centomila miliardi di lire) 
c. per di piu, tutte balleri
ne. Il legame tra il livello 
del tasso di interesse, livello 
dcl deficit pubblico e, infi· 
ne. livello di infla1.ionc è sta. 
IO bruscamcntc 1 iaffermato 

IOR 

Una banca 
• quasi 

estera 
e Apprezzabile e stato l'in
tervento sullo IOR svolto da 
Andreatta alla Camera; il 
governo italiano continu:i 
però a tacere sulle sue re
sponsabilità. Mi riferisco al. 
lo status attribuito allo 
IOR: il decreto ministerial? 
dcl 12 marzo 1981 riconosce 
a!lo IOR la qualifica, a fin i 
valutari, di •residente" in 
ftal ia. La contraddizione -
sulla quale sembra si voglia 
'tendere un " velo • - sus
sistente d unque. sin da quel
la data, si pone tra i due 
profili dell'operatività dcli' 
1-.tituto vaticano: quelli va
lutari, pe r i quali lo IOR è 

dall'asta d1 collocamento dct 
Bot di fine ottobre. Un mo
do così brusco da aver re· 
gistrato il mancato colloca· 
mento di circa 4000 miliardi 
di lire di titoli. 

E apparso chiaro che il 
mercato non ha voluto com· 
prare i titoli alle condizion: 
offerte. Ma il termine mer. 
cato dice poco: si tratta di 
banche grandi e meno gran. 
di le quali nei propri calco
li di opportunità hanno con· 
siderato i rendimenti attuali 
offerti dal Tesoro troppo 
modesti. Ciò evidentemente 
alla luce delle aspettative di 
innazione futura. Alcuni fat
tori tecnici di disturbo CO· 
me la chiusura degli spor
telli per gli scioperi posso
no aver pesato anch'essi, co
me ha sottolineato il Mini
stro, ma la causa del falli· 
mento dell'asta non è lì: la 
domanda ha dato un chiaro 
messaggio al Tesoro di rial
zare i tassi. 

La gravità della situazione 
sta in tale messaggio. Men
tre le imprese avrebhcro bL 

sogno di una immcùiaLa ri-

du1ione del costo del dena· dal mercato finanziano e 
ro - per avere una boccata quindi dalle sue componen
d'ossigeno se non altro più ti. L'asta ha evidenziato un 
che per ragioni strategiche giudizio negativo sulla po
- il mercato finanziario sta litica di bilancio e una gra 
gia anticipando con i suoi ve preoccupazione per il 
comportamenti possibili nuo. caos finanziario in cui ver
vi rialzi del tasso di inte· sa lo Stato. E' apparso evi· 
resse. dente che nessuno crede a 

Non vi è dubbio che un possibili azioni di risana· 
duro inverno si:i già comin- mento del bilancio pubbli 
ciato. La Banca d'Italia con co, e quindi ad un conteni. 
il suo rifiuto di sostituire il mento dcl debito, in un mo. 
mercato, cioè di acquistare mento nel quale ogni for1a 
i titoli non collocati, ha fat. politica e sociale sembra co. 
to chiaramente intendere che stretta a ripiegare sulla di
l'obiettivo di controllare la fesa dell'esistente per assen
base monetaria nei termini za di qualsivoglia proi,pctti. 
quantitativi fissati rimane al va. La storia ha attraversato 
centro della sua azione nei innumerevoli volte tali fasi; 
prossimi due mesi. Si pre- le ha anche superate: talora 
para dunque, di fatto, un pe- a prezzo di danni altissimi, 
riodo di ulteriori grandi ten- altre volte, invece, trovando 
sioni monetarie e creditizie. via d'uscita nell'interesse gc
di probabile nuova crescita ncrale. Oggi questa via d' 
dcl costo del denaro, dun- uscita sembra lontana a cau 
que, di ulteriori pesi a cari. sa dell'atteggiamento delle 
co degli investimenti e dcli' forze della maggioranza di 
occupazione. !!Ovemare alla giornata e, an-

Se questo è il quadro eco- cor peggio, di scaricare i co

nomico, non va neppure i- sti di questo modo di go

gnorato anche il messaggio vcrnarc sul mondo dcl lavo. 

politico che sembra venuto ro. Gianni Manghetti 

assimilato a qualsiasi altro bile che vi sia e a tempi ra- ternazionalc e di diritto in

ente i tal inno, e quelli di vi- pidissimi. Occorre poi pen- terno, per dare il senso che ve

gilanza da parte delle auto. sare a • sciogliere " la cor.- rr.mentc si vogliono frontcg

rità monetarie alla quale lo traddizione: o lo IOR è han. giare - almeno sotto il pro

JOR viene contestualmente ca non residente, ma tale filo finanziario - le consc

sottratto perché banca cstc- allora deve essere anche a: gucnze di una vicenda che 

ra (sic!). Ma la contraddizio· fini valutari; per di piu. se ha indubbiamente dimensio. 

ne è soprattutto tra due vuole operare in Italia deve ni ultra bancarie; in parti

• bracci " dello Stato che essere indotto - anche per colare, per le lettere di pa

presiedono rispettivamente via diplomatica - ad aprir~ cronagc andrà seguita la 

ai settori valutari e crediti. una propria filiale da assog. strada di trarne chiaramen

zi: la mano destra ignora la gettare all'organo di con· te le conseguenze souo tut· 

sinistra' Ovvero si tratta di trollo, ai sensi dell'art. 5 del- ti i profili, se si insiste per 

una preordinata « discordia la legge bancaria. Oppure lv la toro natura di negozio si

concors •? Sta qui uno dci IOR è banca • residente"· mulato. Andare per lo IOR 
punti piu ddicati della vi- ed allora non ,,i vede per- in Vaticano - come fece a 

cenda dello •Ambrosiano" ché possa ancora essere sot- suo tempo Andreatta _ può 

che gli ha, nella sostanza, tratto alla \'igilanza dello essere stato un segno di vo

conscntito di assumere la Stato italiano. Ugualmente lerc trasparenza e regolari· 

posizione di "residente,. per dovrà essere intrapresa ogni tà; ciò però non può affatto 

i conti in lire e di "non re iniziativa per il recupero giustificare comportamenti 

sidente • per i conti• in va. totale o par1ialc delle ambigui in casa propria e i 

Iuta. Vi sarà, da parte degli perdite arrecate alla collet· ri tardi tra le due primave

organi istituzionalmente com- tività con la vicenda • Arn· re ( '81 e '82) prima di assu. 

· h. · b rosi·ano •. Occorrono ci·oe· mere concrete decisioni. petenti, un c 1anmento su 
questo punto? E ' auspica- att i concreti, di diritto in- Angelo De Mattia 
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Registratori 
di cassa 

Chi protegge 
gli evasori 

sentito il bisogno di garan· 
lire pubblicamente il pro
prio consenso all'introduzio 
ne dei registratori di cassa. 

Le promesse dei vertici 
Dc sono attese ad un'ardua 
prova. I deputati democri
stiani della commissione fi. 
nanze - guidati da Rossi di 
Montelcra, Garzia, Usellini 
- hanno già messo le ma
ni avanti, sposando in toto 
l'avversità della Confcom. 
mercio ai registratori d1 
cassa sigillati e obbligatori 
e proponendo un nuovo te
sto del provvedimento, al
ternativo a quello del mini
stro Formica. 

Ma quel che conta è che 
la proposta di Rossi di 
Montclera e amici non scm. 
bra una iniziativa isolata. 
visto che ha recentemente 
ricevuto l'autorevole avallo 
dcl responsabile del diparti· 
mento economico del parti. 
to, Goria. Quest'ultimo, co
me la Confcommcrcio, assi 

Federconsorzi 

cura ovviamente che la prc· 
tcrcnza dello scontrino fi 
scale rispetto ai regic;tratori 
esprime solo una diffonnità 
tecnica rispetto al provvedi. 
mento govcrnatho. 

Solo che lo scontrino 
fiscale, non essendo basa· 
to su criteri automatici 
come nel caso dei registra
tori sigillati, è fatalmente 
destinato ad allentare i con
trolli dcl fisco. 

Il problema, dunque, non 
è tecnico ma chiaramente 
politico. Insomma - come 
ha spiegato la Confcscrcenti. 
che ha invece ribadito il 
proprio sostanziale « sl " ai 
rcgislratori - ancora una 
volta non si tratta affatto 
di colpire i commercianti 
ma - pur con tutti gli ac. 
corgimcnti tecnici dcl caso 
- soltanto quelli che non 
pagano le tasse. A Dc .\1ita 
e Martinazzoli sembra un 
passo troppo rigoroso? 

F. L. 

Abbiamo risposto che non 
esistevano le condizioni per 
una nostra presenza a quel 
livello e che avremmo man· 
dato solo un paio di osser
vatori. Truzzi ha telefonato 
per capire i veri motivi del 
nostro rifiuto, quindi ci sia 
mo incontrati. Abbiamo par. 
lato della Federconsorzi ma 
senza entrare veramente nel 
merito e noi abbiamo accct. 
tato di andare a Piacenza 
ma ci siamo accordati che 
io non avrei preso la paro
la ... 

e Dietro la • grinta ,. di Ci· 
riaco Dc Mita c'e l';.1mbizio 
ne e soprattutto la capaciti\ 
di rappre<;cntun.• nuod ceti 
sociali o scmpliccmenlc il 
proposito di tutel::lre con 
maggiore energia i gruppi 
sociali che tradizionalmente 
!>i raccolgono intorno alla 
·Dc? Assai più di mille tavo· 
le rotonde, la Commi<>sionc 
Finanze e Tesoro della C.i 
mera promette un interes
sante chiarimento in mate· 
ria quando nei pross1m1 
giorni comincerà a discute· 
re il disegno di legge govet· 
rati\'o che prC\'cdc l'introdu· 
zione obbligatoria dci regi· 
stratori di cassa sigillati nel 
commercio al dettaglio co 
mc strumento di una più 
incisiva lotta all'evasione I i· 
scale. ;5u un terreno reso 
già minato dalla crisi d'ago· 
sto come è quello della po· 
litica tributaria non sono in 
gioco -;oltanto la crcdibilitil 
dcl governo e lo stato dci 
rapporti tra i due maggiori 
alleati, ma la stessa imma· 
ginc d.!lla " nuova ,. Dc cd i 
suoi effettivi collegamenti 
sociali. 

Incontri ravvicinati 

Perché la Confcoltivatori 
vuol entrare nei consorzi? 
• Non abbiamo alcuna in· 
tenzionc di distruggere la 
Federconsorzi risponde 
Avolio - che deve piuttosto 
essere potenziata, ma si trat 
ta di una struttura di servi· 
zi pubblici, deve quindi CS· 

sere gestita da tutti. Non 
regge l'obiezione del presi
dente della Coldirctti Lv 
Bi.inco che ha parlato di 
"mc.:tivi ideologici" propri 
d1 una cooperativa: la Fe. 
dt!rconsorzi è una coopera
tiva sui generis regolata da 
una legge dcl 1948, con com 
pili di carattere pubblico 
come il credito di esercizio 
e gli ammassi che non sono 
consentiti alle altre coopera 
live. Non è ammissibile cht 
la Coldiretti se ne impadro· 
nisca. La Federconsorzi svol. 
gt' attività per lo Stato, non 
può essere gestita in modo 
privatistico •. 

Per la verità i comporta· 
menti assunti dallo Scudo 
Crociato, pur ponendo spcs· 
so .,uJ tappeto problemi 
n:ali, hanno già fatto sorgere 
il dubbio che il • rigore ,. 
caldeggiato dalla • nuova,. 
Dc non sia esattamente 
quello della difesa degli in· 
teressi generali, ma il con. 
fronto parlamentare dei 
prossimi giorni può essere 
davvero una più fedele car· 
tina al tornasole degli orien. 
Lamenti di Piazza del Gesù, 
se è vero che, dopo la cr isi 
di agosto, prima De Mita e 
poi Martinazzoli avevano 
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e A qualcuno piace ch iusa 
e si capisce perché, qualcun 
altro la vuole aperta. Apri 
re o chiudere la Fcdercon· 
sorzi all'entrata di soci di 
sinistra: questo è il proble
ma. Chi si oppone è la Col. 
di retti che detiene il 60 per 
cento nel Consiglio d'ammi
nistrazione (il 40 per cento 
è della Confagricoltura), chi 
vuol entrare è la Confcolti· 
vatori. In mezzo il presiden
te della Federconsorzi, il dc 
Truzzi, che, dopo aver ac
cennato ad una timida aper· 
tura, s'è trovato spiazzato. 
Luogo della rappresentazio
ne la celebrazione del no
vantesimo della Federcon
sorzi a Piacenza. 

• E' una storia lunga - d i
ce il presidente della Conf. 
coltivatori Giuseppe Avolio 
- il problema della Feder-

consorzi si pose già nel 1954, 
fu anzi una delle condii·ioni 
dcl centrosinistra ma allora 
il Psi giunse all'appuntamen 
to senza la forza necessa 
ria"· La questione tornò at· 
tuale con la solidarietà na· 
zionale quando se ne discus. 
se più in concreto e fu ad· 
dirittura costituito presso il 
Senato un gruppo di stu· 
dio (Truni dc, Fabbri psi. 
Vitale pci ). Arrivato alla 
presidenza, Truni ha volu. 
to riannodare i fili ma ha 
trovato un paio di forbici 
pronte a tagliare. 

Quando si è saputo della 
p resenza ufficiale della Conf· 
coltivatori a Piacenza la 
stampa ha subito parlato di 
• possibile matrimonio"· A 
volio precisa: • I l prcsiden 
te Truzzi ci ha invitati a Pia. 
ccnza offrendoci 50 posti. 

La strada da percorrere e 
semplice: bisogna allargare 
la ba'ie sociale con l'apertu
ra delle iscrizioni a nuovi so. 
d, facendo cadere ogni di· 
scnmmazione, secondo il 
dettato della legge. 

Che la Confcoltivatori non 
abbia più intenzione di pa
zientare sembra abbastanza 
evidente. Se si riaprono le 
iscrizioni siano in grado di 
conquistare da domani i con· 
sorzi di alcune città '" con
cludeva Avolio. Lo Bianco 
lo sa ed è per questo che ha 
tirato il catenaccio. 

Piero Nencl 
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Bilanci dei partiti 

Un ''pietoso'' 
velo di silenzio 

INTERVISTA A GUSTAVO MINERVINI 

La legge del novembre '81 che ha aumentato il finanziamento 
pubblico ai partiti dava mandato alla Presidenza della 
Camera di predisporre un nuovo modello di bilancio 

per i partiti. Il modello, approvato d'intesa con il Presidente 
del Senato, non corrisponde al criteri che I gruppi 

parlamentari avevano indicato, In un allegato alla !egge, 
e, in particolare, non prevede la denuncia della situazione 

patrimoniale del partiti; e cosi Impossibile conoscerne 
l'esatta situazione debitoria. Come si è arrivati 

all'approvazione di un modello di bilancio così incompl3to? 
Di chi sono le responsabilità? Si può ancora intervenire 

e come? Ne abbiamo parlato con l'on. Gustavo Minervini, 
della Sinistra Indipendente. 

Non P. confortante apprendare che 1 Presidenti delle due 
Camere hanno approvato un modello di bilancio per i par· 
liti Incompleto e - ciò che è ancor più grave - tutt'altro 
che lsp.rato a quel bisogno di chiarezza che. pressante n31· 
l'opinione pubblica. era pure entrato nelle aule parlamentari 
e aveva trovate espressione nella battaglia condotta da al· 
cuni gruppi parlamentari per una maggiore trasparenza dei bi· 
lanci dei partiti. 

Senza voler trarre conclusioni affrettate. non si può non 
considerare che, almeno In questo caso e per ora. ha pre
valso una logica opposta al desiderio (e bisogno) di rendere 
1 partiti •case d1 vetro• Una prevalenza che è prevaricazion3 
nei confronti dei cittadini, che hanno 11 diritto d1 conoscere 
la reale situazione economica e patrimoniale dei partiti. a 
maggior ragione quando sono chiamati, con le tasse. a so
stenere un consistente aumento del finanziamento pubblico. 

Le argomentaz1on1 del Presidente della Camera. secondo 
cui la conoscenza della situazione patrimoniale dei partiti po
trebbe risultare fuorviante per i lettori più sprovveduti e im
barazzante per alcuni partiti, appaiono francamente discuti
bili. Né risulta più convincente l'altra argomentazione. secon
do la quale I partiti sono tenuti ad allegare una relazione det
tagliata. su cui si esercita il controllo e sulla quale lo stesso 
com.tato dei revisori ufficiali dei conti è autorizzato a chie
dere chiarimenti. Si tratta. in ogni caso. di un controllo che 
avviene nel chiuso delle aule parlamentari, cl\e non viene por
tato a conoscenza dell'opinione pubblica e su cui quest'ultima 
non ha alcuna possib1l1tà d1 lntervsnire. 

C'è ancora una considerazione da fare: non giova ai par
titi sottovalutare, o peggio trascurare. questo aspetto - par
ticolare e. se si vuole. limitato, ma molto importante - della 
vita della democrazia I bilanci oscuri e indecifrabili, l'lmpos
slbìhtà per 1 cittadini d1 sapere esattamente come un partito 
si finanzia, non contribuiscono certo a ristabilire un rapporto 
di fiducia oggi g1avemente incriminato: possono. 11nz1. alimenta
re un qualunquismo sempre presente. e non sempre esplici
tamente e d1 destra •. 

La protesta dei parlamentari della S;nistra Indipendente 
Minerv1ni e Spaventa. che per primi hanno sollevato il caso. 
ha riaperto la questione: c'è da augurarsi ora che i Presi
denti delle due Camere rivedano le loro decisioni. e che le 
forze realmente interessate al corretto funzionamento dells 
istituzioni democratiche non perdano questa occasione. 
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• Quali ragioni hanno portalo i Presidenti delle due 
L°'7a,?tere a predisporre un modello di bilancio per i parlit1 
diver.sv Ja quello pr~visto nell'allegato alla legge di rifi
nanziamento, che rispondeva maggiormente all'esigenza 
di chiarezza e lrasparenza dei bilanci? 

I partiti sono attaccati alla regola della buona crean· 
za borghese, secondo la quale non si deve guardare nel 
piatto del vicino. I Presidenti delle due Camere sono sta
ti i fedeli interpreti del sentimento dei partiti. 

• TI Presidente della Camera sostiene che comunque 
la legge del novembre '81 non indica i criteri in base ai 
quali valutare attività e passività patrimoniali dei partiti. 
Dunque, l'errore sta nella legge? 

Laddove non soccorrono le disposizioni di legge, soc
corrono quelle della Ragioneria. In materia di imprese 
commerciali, una regola generale di rinvio alla Ragione
ria è contenuta nell'art. 2219 codice civile, ove si dispo
ne che « tutte le scritture devono essere tenute secondo 
le norme di una ordinata contabilità»; una regola parti
colare, relativa ai criteri di valutazione, è contenuta nel
l'art. 2217 comma 2• parte seconda, ove si stabilisce che 
«nelle valutazioni di bilancio l'imprenditore deve atte
nersi ai criteri stabiliti per i bilanci della società per azio
ni, zn quanto applicabili» . 

So bene che nella specie non siamo in presenza di 
imprenditori, bensì - suppongo - di «aziende di ero
gazione ». Ma anche per queste la Ragioneria conosce 
criteri. ?i v~lutazione ; e persino per i bilanci degli enti 
pubbl1c1 esiste un ramo della scienza della Ragioneria, 
chiamato Ragioneria pubblica. Non si dubita che questi 
bilanci - quelli delle « aziende di erogazione » come 
quelli degli enti pubblici - comprendono non solo il 
cosiddetto « rendiconto finanziario», ma anche la situa
zione patrimoniale. 

Infine, l'argomento prospettato dal Presidente della 
Camera, come sogliono dire i giuristi, prova troppo: i 
criteri di valutazione sono necessari anche per la reda
zione del cosiddetto « rendiconto finanziario», che pure 
i Presidenti delle Camere, alla stregua della legge, si sono 
dovuti rassegnare a prescrivere. 

• Tra le altre considerazioni, il Presidente della Ca 
mera ha fauo presente che « Poco significativi, anzi fuor
vianti per l'opinione pubblica sono i valori delle attività 
e passività e la cifra del netto patrimoniale, che ì lettori 
dei bilanci più sprovveduti tenderebbero ad identificare 
con la "potenzialità economica" det partiti» e che « In 
qualche caso poi si avrebbe un deficit patrimoniale anzi
ché un patrimonio netto (per il prevalere delle passività 
sulle attività), che potrebbe meltere ìn imbarazzo alctmi 
partiti nei confronti dell'opinione pubblica». Lei con· 
divide la preoccupazione dell'on Jotti? 

Certamente i bilanci, salvo l'ipotesi casuale del pa 
reggio - vale a dire di una corrispondenza fino all'ulti--13 
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mn lira <lei totale <lclle attività al totale delle passività -, 
chiudono sempre con un avanzo o con un disavanzo. E' 
proprio questo che i cittadini vogliono e debbono sapere. 
Non credo poi che, nd prendere le sue decisioni in ma· 
teria <li bilanci dci p;utiti, il Presidente della Camera 
dehba assumere quale punto di riferimento i cittadini 
« più sprovveduti ». A parre che i cittadini non sono poi 
nella realtà tanco sprovveduti, vi sono i mass media che 
chiariscono anche i problemi pit1 complessi. 

• Le risulta che i Presidenti delle due Camere - in 
forma dirci/a o indirei/a - abbiano informato preven
trvamente i gruppi parlamentari del tipo di modello di 
bilancio che si apprestavano a predisporre? 

Mi consta che il Presidente del Senato ha consultato 
i capi-gruppo, e ne ha ottenuto - pare l'approvazio· 
ne preventiva. Non così il Presidente della Camera. Sem. 
bra però che, dopo che il collega Spaventa ed io abbiamo 
sollevato la questione sulla Repubblica, l'on. lotti abbia 
ricevuto una serie di lettere dai capi-gruppo, e, mi si è 
dette,, anche dal relatore on. Gitti (che a suo tempo, du· 
rnnte la discussione, in Comitato ristretto e in Aula, so
stenne la tesi da me condivisa) . Sarebbe interessante co· 
nascere il tenore di mli lettere, se di adesione oppur no, 
e come motivaco. 

• Soprattutto dopo l'aumento del finanziamento pub 
blico, la trasparenza dei bilanci dei partiti è una condizio· 
ne irrinunc1abrle, sia per dare credibilità all'impegno di 
moralizzazwne delle istituzioni, sta per ristabilire un rap· 
porto di fiducia partito-cittadim Come si può allora ri· 
lanciare, sul piano politico e parlamentare, questa ba/ta
glia, so/traendola nello stesso tempo alle strumentalizza. 
zioni ed at toni qualunquistici' 

Il Gruppo della Sinistra Indipendente della Camera 
è rimasto particolarmente deluso per la scelta operata dai 
Presidenti delle due Camere, perché esso nello scorso an
no si è batLuco a favore della legge sul finanziamento 
dci partiti, alla condizione espressa che fosse garantita la 
trasparenza della gestione e della situazione patrimonia
le dei partiti (situazione patrimoniale significa, fra l'al
tro, debiti dei partiti: argomento che è oggi sulla cresta 
dell'onda dell'opinione pubblica). I Pre~idcnti delle Ca. 
mere hanno vanificato, con la loro scelta, questa con . 
dizione. 

Tutti i parlamentari, e - ciò che è molto di più -
tutti i cittadini debhono battersi perché luce sia fatta 
sulle finanze dei partili. I Presidenti delle due Camere 
debbono tenere conto del bisogno di verità dei cittadirti, 
integrando il modello di bilancio dei partiti con la situa
zione patrimoniale. Altrimenti, dovrà andare avanti il 
disegno di legge del Parrito Radicale in tal senso. Ma io 
confido che i Presidenti delle Camere, alieni da ogni pun
tiglio, assumano spontaneamente una iniziativa in tal 
senso. 

a cura di Raffaella Leone 
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Politica monetaria 

Memorandum 
per la sinistra 
europea 
e La speranza che la cmi economica mondiale potesse 
risolversi secondo il ciclo fisiologico sperimentato più 
volte nei tre decenni che sono seguiti al secondo conflit
to mondiale, può ormai venire incasellata nell'archivio 
delle illusioni. La ripresa era prevista per la prima metà 
dcl 1981; poi si è andati avanti di trimestre in trimestre 
facendo slittare nel tempo la previsione di una svolta 
congiunturale. Ci si è però accorti che le previsioni non 
erano più tali perché i modelli sui quali venivano formu
late non valevano più; ci si è accorti, cioè, che la previ
sione stava sempre più decadendo nella constatazione 
dell'attualità: l'attualità di una crisi la cui persistenza 
stava diventando il primo ostacolo alla stessa formula
zione di previsioni. E cosl la formulazione di pronostici 
è cessata; la ripresa o prima o poi ci sarà - dicono tut
ti -, ma quando avverrà nessuno può più dirlo con un 
minimo di credibilità econometrica. Anche la scienza eco
nomica, in quanto produce ovvietà, è stata dunque coin
volta nella crisi. 

La crisi dell'economia mondiale è, quindi, anche -
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o forse soprattutto? - una acutissima crisi di idee nella 
quale sono caduti i governi come gli economisti con uno 
stallo che sta lasciando la via spianata a tutti gli effetti 
sociali di un prolungato arresto del processo di crescita. 
La disoccupazione è solo uno di questi effetti; il più im
portante, ma non il solo. Non meno della disoccupazione 
preoccupa l'impoverimento che investe tutti i sistemi pro
duttivi i quali riducono le loro ambizioni all'aggiustamen
to ad un basso profilo di attività, e preoccupano gli squi
libri che sì vanno necessariamence approfondendo nella 
distribuzione del reddito a tutti i livelli: da quello tra le 
diverse categorie di uno stesso sistema, a quello che 
allontana i paesi industriali dal Terzo Mondo. 

L'economia degli anni '80 - si può concludere -
sta evolvendo, sotto il profilo politico, in una crisi della 
sinistra; una crisi che si manifesta non solo e non tanto 
nel recupero delle forze moderate e conservatrici in pae
si nei quali la sinistra aveva conseguito più o meno so
lidi successi (gli esempi nel centro-Europa non mancano 
di certo), quanto soprattutto nella circostanza che la si
nistra appare impreparata nel sostenere una funzione pro
positiva alternativa a quella che invece svolgono, con 
diverso grado di determinazione, le forze conservatrici. 

E' a questo punto che si innesta l'iniziativa della si
nistra italiana quale si è definita in un recente incontro 
tra PCI e PSI per un esame dei problemi monetari e 
finanziari. Una iniziativa italiana che si è subito proietta
ta su un piano internazionale - più precisamente euro
peo - dal momento che le vie nazionali all'aggiustamen
to dei sistemi economici appaiono tutte precluse. Ma 
cos'è questa iniziativa? Come si pone di fronte all'evi-

. denzil di un problema di congiuntura internazionale che 
però non può essere ridotto a quello della politica mone
taria dell'amministrazione Reagan? 

L'iniziativa, ovviamente, ha un contenuto problema
tico; né poteva aprirsi sulla base di proposte compiute. 
Ma anche in questa chiave non si può non rilevare che, 
se il problema viene impostato sul piano monetario, nel 
senso che non intende coinvolgere anche quello reale del
l'aggiustamento dell'economia, difficilmente l'iniziativa 
può attingere il risultato politico, oltre che operativo, che 
evidentemente si prefigge. 

L'obiettivo non può essere soltanto quello di aggre
gare ed eventualmente organizzare il risentimento euro
peo contro la politica monetaria americana e contro l'arro
ganza del dollaro. Questo obiettivo, infatti, è già raggiun
to, anche se forse non compiutamente formalizzato, come 
l stato dimostrato in occasioni come i vertici tra i capi 
di Stato e di governo dei paesi industrializzati o le riu
nioni del Fondo monetario. 

Non va peraltro trascurata la circostanza che il con
tagio apportato dalla politica reaganiana è stato cosl ra
pido e diffuso anche perché, se alcuni paesi l'hanno ef
fettivamente subìto con ben poche alternative per sfug. 
girlo (l'esempio più evidente è quello della Francia), altri 
l'hanno accolto a braccia aperte trovando, anzi, assai co-
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modo perseguire quella stessa politica addossandone la 
responsabilità agli Stati Uniti. 

L'obiettivo, pertanto, deve necessariamente essere più 
alto; deve essere quello di tradurre un disegno politico 
di sinistra, dunque rinnovatore, in termini operativi pra
ticabili in un mondo come quello di oggi, con tanto di 
stagnazione produttiva, di crisi energetica, di dissesto fi. 
nanziario, di disoccupazione dei fattori della produzione 
(non solo della manodopera), e cosl via. A questo fine ed 
in questa prospettiva sarà certamente necessario risolvere 
alcuni nodi monetari e finanziari, ma come obiettivo in
termedio, cioè per assicurare all'Europa una maggiore au· 
tonomia nel campo della politica economica reale. E' su 
questo campo che c'è bisogno di una iniziativa; è su 
questo campo che si offre il terreno per una affermazione 
nei confronti delle forze conservatrici per le quali la si
tuazione congiunturale sta diventando un comodo fattore 
di rendita economica e politica. In altre parole, una ini· 
ziativa su scala europea della sinistra non può esaurirsi 
su pochi temi tutto sommato marginali rispetto alla di
mensione dei problemi socio-economici degli anni '80. 
Deve, al contrario, dimostrare - perché è ancora da di
mostrare - che la sinistra può mantenere un determinan
te ruolo politico, in opposizione a quello delle forze con
servatrici, anche in una situazione congiunturale critica, 
quando la produzione del reddito ristagna e quando, in 
conseguenza, la funzione della politica economica non 
è più quella - che ora appare facile - della distribu
zione, bensl quella della redistribuzione delle risorse. 

Ci si rende conto che si tratta di una strada in ripida 
salita, ma l'alternativa è quella di continuare a giocare 
di rimessa rispetto alle iniziative conservatrici; un gioco 
di rimessa che può durare molto poco senza produrre un 
rapido logoramento anche sul piano del ruolo politico nel 
sistema economico e nella società. 

L'iniziativa della sinistra italiana è stata impostata cor· 
rettamente ed è apprezzabile soprattutto perché da al 
senso dell'Europa un contenuto pragmatico ben più so
stanziale delle affermazioni di principio. Ma lo sarà so
prattutto se questa internazionalizzazione dell'analisi e 
dell'iniziati~a propositiva sarà sostenuta dal coraggio di 
affrontare m termini oggettivamente nuovi i grandi pro
blemi di economia reale degli anni '80: da quello fon
damentale della disoccupazione a quello dei rapporti com· 
merciali con i paesi emergenti; da quello dell'autonomia 
monetaria a quello dell'approvvigionamento di energia e 
di materie prime. Affrontare questo tema vasto cd arti
cclato dal lato dei problemi monetari e finanziari può es
sere corretto, ma solo se si tratta dell'inizio di un lavoro 
da compiere in profondità e da condurre su tutti gli 
aspetti della crisi economica. Certamente non lo è se l'in· 
tento è quello di agitare il risentimento contro l'arrogan
za della politica reaganiana per non affrontare gli altri 
problemi con i quali le forze politiche, e la sinistra m 

primo luogo, si devono misurare. 
Alfredo Recanatesi 
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Spagna 

È il <<cambio». 
Anche per l'Europa 
e Con il voto del 28 otto· 
bre non cambia soltanto la 
geografia politica spagnola 
ma si aggiunge un tassello 
importante a una nuova con. 
figurazione politica dell'inte. 
ra Europa occidentale. Con 
la sola eccezione dell'Italia. 
i paesi mediterranei europei 
sono oggi a dire1ionc socia· 
lista. Credo che su questo 
converrà riflettere ulterior
mente, ma basti per ora ac· 
cennare al fatto che soltan. 
to IO anni fa Grecia, Spagna 
e Portogallo erano retti d.i 
regimi autoritari e dittato
riali. Oggi il partito sociali· 
sta è egemonico in questi 
stessi paesi (in qm·sto case. 
con l'eccezione del Portogat. 
lo, dove comunque il parti· 
to di Soarez gioca un ruo 
lo molto importante) e in 
più in Francia abbiamo una 
presidenza della Repubblica 
socialista e un governo delle 
sinistre. 

L'intero panorama euro
peo risuha da tutto ciò pro
fondamente modificato. 

In questo quadro tuttora 
in evoluzione e con tenden. 
ze tuttaltro che univoche 
nella stessa conduzione po· 
litica dei diversi partiti SO· 

cialisti (molto diverso il Pa
sok di Papandreu dal Psoe 
di Gonzales) la vittoria 
schiacciante dei socialisti in 
Spagna acquista evidente 
mente un grande rilievo sia 
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sul piano interno che su 
quello internazionale. 

Sul primo interno - al di 
là di tutte le considerazioni 
fatte in questi giorni dai va. 
ri commentaristi politici di 
varia tendenza - quello che 
appare evidente è che la 
Spagna riprende il cammin0 
che era quello iniziato a per
correre - e poi violente. 
mente interrotto dal levan
tamiento del generale Fran
co - dalla Repubblica di 
Manuel Azana nel 1932. Mal
grado l'affermazione delh 
grande destra di Fraga Iri
barne quello che gli spagno. 
li hanno plebiscitariamente 
votato è la fine del franchi
smo come prospettiva stori
ca, come modello di società 
(i 25.000 voti al golpista Te
jero ne sono la chiara con
ferma). La Spagna si è alli
neata, superando di un bal
zo 40 anni di storia, alle de
mocrazie occidentali con un 
grande partito progressista 
e con un altro importante 
partito conservatore. Sia 
Gonzales che Fraga hanno 
capito questo in terr:po .! 

per questo sono oggi i vin
ci tori delle elezioni. Si ripro
duce il modello storico delle 
due Spagne, ma questa vol
ta il confronto 50Stituisce lo 
scontro e esso avviene sul 
terreno democratico. Tenta
zioni autoritarie e golpiste 
certamente permangono ali' 
interno di questo schema, 
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M1tterrand 
e Gonzales 

ma esse sono non solo mi
noritarie, ma storicamente 
ormai perdenti. Pericoli per 
la democra7.ia spagnola cer
tamente permangono anch' 
essi, ma il voto massiccio 
degli spagnoli li scoraggerà 
definitivamente. I.a Spagna 
si allinea cosi all'Europa chi.: 
non potrà non tenerne con· 
to. Ogni altro indugio nell' 
ammettere la Spagna di 
Gonzales nell'Europa comu. 
nitaria diventa a questo 
punto criminale. Gli stessi 
socialisti francesi che han
no finora avversato l'ingres
so paritetico della Spagna 
nella CEE dovranno rivede
re la loro posizione. Il ritor. 
no pieno della Spagna alla 
democrazia e all'Europa ben 
vale qualche sacrificio. 

Un discorso a parte meri
terebbe la sconfitta del Par
tito comunista che ha finito 
per dilapidare quasi intera
mente un grande pa~rim<.. · 
nio storico acquisito negli 
anni del franchismo. Gravis
sime sono le responsabilità 
del gruppo dirigente capita. 
nato da Santiago Carrillo. 
Oggi comunque appare evi 
dente che un nucleo di ri
presa di una for1a operai<. 
a sinistra dcl PSOE, ma non 
massimalista né operaista, 
esiste non all'interno dcl 
PCE, ma nel seno del movi
mento sinc.lacale. Le distan . 
ze prese da Marcelino Ca
macho da Carrillo nelle vi
cende interne al partito, le 
sue dimissioni da deputato 
alle Cortes simboleggiano 
questa volontà. li PCE esce 
distrutto cl.:llla consulta7ionc 
elettorale, ma il movimento 
operaio tramite una nuova 
inevitabile unità sindacale, 
può e deve ancora giocare 
un ruolo importante nella 
via di soluzione di una gra
ve crisi economica che il 
Governo socialista si trova 
sul terreno. 

Marco Marchlonl 
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Fra gli ostacoli al piano 
americano di pace 

per il Medio Oriente il più 
duro è quello del 

rapporto con Israele. 
ti pericolo maggiore è il 
congelamento della crisi, 

con il ritorno alla 
situazione di 

" né pace, né guerra ». 

e Paradossalmente Washing. 
ton sta divenendo la nuova 
Mecca dei Jeaders arabi. Si 
è assistito ad un vero e pro. 
prio pellegrinaggio dei capi 
e dei quadri della diploma
zia araba verso l'America. 

Reagan e Shulz, nel corso 
del mese di ottobre, hanno 
ricevuto Amin Gemayel e Re 
Hassan che guidava una nu
trita delegazione della Lega 
Araba, ma più volte Shulz 
c;i è visto anche con Shamir 
e entro la fine dell'anno sa
rà la volta di Hussein di 
Giordania, provvisto di una 
« delega limitata ,. da parte 
di Arafat. 

Anche la diplomazia inter. 
araba è in movimento. Sem. 
bra che con l'attenuarsi del 
rombo dei cannoni in Liba
no, l'intera area si sforzi di 
riattivare altri strumenti in 
attesa o del decollo di un 
eventuale piano di " stabili
tà • regionale, o di una fase 
di scontro, forse più dram
matica. 

Il recente piano di pace 
americano per il M.O. sta in. 
cont1·ando essenzialmente tre 
cstacoli: i modi e i tempi 
per restituire una « home
land • al popolo palestinese; 
i modi e i tempi per il ripri
stino della sovranità liba
nese e infine i modi e i tem. 
pi per vincere l'intransigen
za degli attuali dirigenti i
sraeliani nel loro intento di 
realizzare il piano di carat
tere neocoloniale del « gran
de Israele •. La ricerca di 
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Medio Oriente 

Ragazzi 
della 
Comunità 
drusa 
d1 Nazarath 

La Mecca strizza 
l'occhio a Washington 
una soluzione adeguata a 
c ascuno di questi tre pro
blemi, strettamente collega
ti tra toro, è stata cd è al 
centro dei molti colloqui e 
incontri degli ultimi tempi. 

Questi tre nodi, d'altra 
parte esistevano anche pri
ma dell'inizio dell'operazio
ne e pace in Galilea • con la 
sola differenza che ora - in 
una situazione generale più 
esasperata e dopo enormi 
devastazioni e ripetuti ecci
di - è stata prospettata da· 
gli americani una nuova 
strategia per il M.0. per la 
qualt: una parte consistente 
di paesi arabi moderati han. 
no optato. 

A loro giudizio l'attuale 
dissenso tra Stati Uniti e I
sraele sui diversi punti e 
momenti della crisi, è l'ele
mento nuovo e propizio sul 
quale bisogna impegnarsi; 
dunque mirano ad imbriglia· 
re definitivamente Washing
ton sulle posizioni pro.ara
be. 

Ma torniamo piuttosto al. 
l'esame degli ostacoli, co
minciando dall'onnipresente 
questione palestinese. 

I palestinesi cacciati da 
Beirut, nell'odierna amara 
diaspora, hanno di fronte a 
sé poche alternative: in<>crir· 
si nel dialogo arabo-amcrica. 
no, facendo le dovute con
cessioni e tentando di dive
nire progressivamente inter· 
locutore diretto nelle even-

tuali future trattative sul lo
ro caso; oppure prepararsi 
ad un confronto prevalente
mente armato con Israele, 
trascinando con sé il mon· 
do arabo. Vi è anche ·una 
terza alternativa: il congela· 
mento della crisi e la fine 
dell'attuale fase di fluidità 
politica e diplomatica. so
stanzialmente il ritorno alla 
precedente situazione di e né 
pace, né guerra •, il che 
acutizzerebbe tutte le con
traddizioni esistenti, compre
se quelle inter-palestinesi. 

Arafat punta sulla prima 
soluzione. Durante l'assedio 
di Beirut, nella fase delle 
trattative per l'esodo dei fe
dayn, al vcrtiée arabo di Fez 
e a Roma, alla conferenza 
interparlamentare e nella 
sua recente visita a Re Hus
sein, Arafat, in vista di una 
soluzione politica della que. 
stione palestinese a breve 
termine, ha concesso tutto 
il possibile, forse anche di 
più. Mentre la sua linea po
litica non ha ancora ottenu
to i necessari successi e ri
sultati capaci di garantire 
una robusta coesione all'in. 
temo del movimento della 
resistenza palestinese, intor
no alla sua figura. 

I dirigenti israeliani rifiu
tano categoricamente ogni 
dialogo wn l'OLP. Gli Stati 
Uniti pongono pesanti con
dizioni ad Arafat: ricono
scimento unilaterale dello 
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Stato ebraico senza nessuna· 
contropartita. 

Gli europei tentennano e 
praticano una politica am. 
bigua e comunque il ricono
scimento ufficiale dell'OLP, 
in particolare da parte di al
cuni paesi chiave, come I' 
Italia, viene rimandato e ne
gato. 

Anche diversi capi arabi 
non vedono di buon occhio 
una crescita politica dcli' 
OLP e preferiscono aver to
ro la delega per trattare i 
diritti dei palestinesi. 

Al prossimo congresso pa. 
lestinese, dove le rivalità in. 
terne, gli insuccessi e le pe. 
santi condizioni della dia
spora, svolgeranno un ruo
lo notevole, Arafat potrà 
proporre l'unico progetto po
tenzialmente e realistico •, 
quello appena · abbozzato in
sieme a Re Husscin per uno 
Stato federativo giordano-pa
lestinese che ricalca sostan. 
iialmente il quarto punto 
dcl piano di pace americano. 

L'altro scoglio al decollo 
di un piano di e stabilità• 
m.o. è costituito dalla situa
zione libanese. 

Su questo paese continua 
a pesare l'ipoteca israelia
na. Bcp!in-Sharon-Shamir non 
possono lasciare il Libano 
senza aver ottenuto profitti 
politici vistosi e sostanzia· 
ti. In caso negativo la tor· 
mcntat'\ operazione • pace 
in Galilea" risulterebbe un 
e boomerang" capace di tra
volgere il loro potere. La 
• campagna libanese " deve 
necessariamente fruttare a 
Israele o un trattato di pa
ce bilaterale con Amin Ge
maycl o una fascia cuscinet. 
to tra i due paesi controlla
ta dal debole esercito liba
nese e dalle truppe merce
narie dcl maggior Haddad, 
al soldo di Israele. 

Di ciò si rendono conto sia 
Reagan che Gcmayel. Que· 
st'ultimo conscio dell'inevi· 
labilità di uno scontro con 
Bcgin, per poter restituire 
la sovranità al suo paese, ha 
definito la sua scelta di 

campo e si è chiaramente 
schierato con il mondo ara· 
bo e moderato •. 

Lo ha annunciato alle Na
zioni Unite e successivamen
te ha chiesto a Reagan di 
appoggiare i suoi sforzi per 
vincere l'intransigenza israe
liana e, avendo ottenuto va
ghe promesse, a Parigi e a 
Roma ha insistito perché i 
due paesi membri della mut. 
tinazionale di pace eserciti· 
no pressioni su Washington 
in tal senso. 

Ed ecco che arriviamo al 
terzo ostacolo, quello consc· 
gucntc alle difficoltà amc. 
ricane negli attuali rapporti 
con Israele. L'America è 
particolarmente interessata 
al ripristino della e normali
tà • in Libano, ma nello 
stesso tempo non può nean
che chiedere a Bcgin di ri
nunciare alla e logica • dcl 
più forte • e di lasciare il 
Libano a Gcmaycl, sotto la 
tutela dell'Occidente. In que
sto caso gli americani non 
apparirebbero alleati ma ri
vali dì Israele. 

Chiaramente l'America è 
indirizzata verso un poten
ziamento delle sue alleam·e 
con gli arabi (a condizione 
che garantiscano lo Stato 
ebraico) e verso un ridimen
sionamento del ruolo fin qui 
svolto da Israele, ma non 
può imprimere una svolta 
troppo drastica ai suoi tra
dizionali rapporti con Israe
le. Rischierebbe di travolgc
gere le coordinate essenzia
li dei suoi legami con la po
tente lobby ebraica america
na e internazionale e comun
que perderebbe una delle 
sue basi fondamentali nel

la regione. 
Su questa situazione com· 

plessa, tuttora ingarbuglia· 
ta, intervengono, in diverse 
misure e a varie dimensioni, 
le parti in gioco. Viaggiano, 
si incontrano e a volte si 
agitano soltanto. 

Bljan Zarmandill 
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e Un piccolo paese di El 
Quiché, nel Guatemala nord
occidentale. Strade polvero
se, tetti gialli, muri dl'I cc. 
lore della terra. I contadini 
vestono pigiami bianchi, im
macolati, e grandi cappelli 
di paglia. I loro profili, in
confondibili, sono gli stessi 
scolpiti nella pietra tre mil
lenni fa, nei templi m~1ya 
che marciscono nelle giun
gle delle terre basse, alcuni 
kilometri al nordest. Sono 
gli orgogliosi di~cendcnti 
della grande cultura ameri. 
cana. La vallata silen1iosa si 
riempie subi tam ente di ru
more. Arrivano gli elicotteri 
Huey (gli stessi della guerra 
dcl Vietnam), i camion cin
golati e i fuori strada. Scen
dono i soldati. piccoli e o
scuri, e i volontari di destra. 
meticci grassi e sudati. che 
ridono forte e fanno rumo. 
re per darsi valore. Tra di 
loro ci sono alcuni binnchi. 
figli delle Famiglie aristo
cratiche, impiegati di con
cetto, chissà stranieri, reclu· 
tali dalla • internazionale 
nera" o •consulenti " argen. 
tini e nordamericani. 

Gli armati concentrano la 
popolazione nella piazza dcl 
paese. Sono 2.600 tra uorni
ni, vecchi, donne, bambini. 
Mancano molti gio\'ani; al
cuni sono emigrati negli an
ni di espansione economica, 
altri, più recentemente, si 
sono incorporati alla guerri
glia o sono stati recluta 
ti per fon:a nell'esercito. 
Soldati e ii-regolari portano 
via le donne e i bambini, e 
mitragliano gli uomini e i 
vecchi. In pochi attimi c'ì: 
solo un mucchio di ca<fave 
ri crivellati, con le binnchl' 
vesti sporche di sangue e 
terra. Le donne e i bambi
ni sono il divertimento. Do 
po le violazi0ni e i sadismi, 
sono sgozzati in masso. la· 
sciando un nuovo mucchio 
dì cadaveri accanto al fiu
me. 

Questo massacro fu de
nunciato dicci giorni fa 
da Amnest' Intematìonal, 
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Guatemala 

Il mas.sacro 
del patriarca 

per svegliare l'opinione pub· 
blica internazionale. 

I massacri fanno parte di 
una strategia militare lor
malizzata. Il governo ha de
limitato un'arca «di guer
ra •. nel nordovest dcl pac· 
se, e costituito un certo nu· 
mero di "villaggi strategi. 
ci " nelle retrovie. Questi 
"villaggi,. sono in re<lltà 
campi di concentramento 
con barriere di filo spinato 
e guardie armate, dai quali 
i contadini sono portati in 
massa a lavorare gratis (gli 
danne solo da mangiare) in 
opere pubbliche di inten·ssc 
militare, o «affidati" ai col
tivator; di caffè e zucchero. 
come braccianti. Tutti quelli 
che rimangono ncll'« arl"a cli 
guerra,. sono nemici, e de
vono essere sterminati: 
qualcosa come 250 mila per
sone. 

Anche i 100 mila rifugiati 
nel vicino Messico sono • ne. 
miei"· J "kaibiles" (i !ero· 
ci volontari di destra) han
no fatto diverse incur.,ioni 
dall \:tra parte della fron
ticn• nei campi dei profu. 
ghi . .i regime guatemalteco 
scmb. a deciso ad isolarsi 
dcl tutto. II ~fossico, nella 
sua politica di potenza cen· 
troamcricana. cura la su;1 
neutralità. Ma le provocazio· 
ni accentuano la simpatia 
verso gli insorgenti, estesa 
gi~\ nella società messicana. 
Tutto sommato, la dittatura 
di Rio Monti può puntare 
solo alla regionalizzazione 
della guerra, e quindi al 
coinvolgimento degli Stati 
Uniti. Ma neanche Reagan 
crede in lui, e punta sull' 
Honduras come baluardo 
centroamericano. 

Efraìn Rìos Montt è un 
pano scatenato, che si ere. 
de in\'iato da Dio per far 

scontare a1 guatemaltechi 1 
loro peccati. Un cavaliert.• 
dell'Apocalisse in tuta mi· 
mctica, a cavallo di un cli 
cotlero llucy. Fa parte della 
setta protestante «La Chie. 
sa dcl Verbo • (anni [a è sta 
to candidato presidenziale 
di un piccolo partito mode
rato, la Dcmocra1ia Cristia
na) e fa un sermone tutte le 
domenichl' mattina, invitan. 
do la popolazione a pentirsi, 
probabilmente perché non 
muoiano nel peccato. Un 
e patriarca » che i romanzie
ri non avevano sospettato. 

Pazzi ce ne sono tanti; 
ma che uno di questo cali· 
bro arrivi ad essere il ditta. 
tore indiscusso di un picco
lo paese è un indiz.io di pa
tologia cullettim. e non in
dividuale. Il Guatemala scon. 
ta in realtà un peccato: quel· 
lo dci 25 anni di cruenta e 
pervicace chiusura della bor
ghesia a piani di riforma 
che in Europa farebbero ri· 
dere ì reazionari, per la lo
ro modestia. Riforma agra
ria, nazionalizzazJone della 
banca, controllo dcl capita· 
le straniero, demucrazfa par· 
lamentare, diritti e dignità 
alle " minoranze • indi!!ene 
(tra virgolette, giacché som· 
manu il 70°0 della popolazio· 
ne). Per fermare questa mi· 
naccia, nel 1954, gli USA mo
bilitarono il continente con
tro il • regime comunista • 
di Jacobo Arbcnz, rovescia
to da una spedizione di mcr. 
ccnari dall'Honduras, diret
ta dal colonnello Castillo Ar 
mas. Da allora ci sono sta· 
ti 53 mila morti nel paese. 
un fiume di sangue. 

Nel 1956 ci fu il tentativo 
riformista moderato di Mén . 
dcz Montenegro. I.a sinistra 
guerrigliera non ebbe la pa 
zicm·a nl1 la saggczz.a di so
stenerlo; ma la destra ri-

:.pose con una orgia crimi. 
nale. Le bande clandestine, 
come la macabra « Mano 
bianca'" armate e sostenu
te dai militari golpisti, ucci
sero 10 mila persone, senza 
distinguere tra sinistra mo
derata e estrema. Un'intera 
generazione di intellettuali e 
dirigenti fu massacrata. Ri. 
dotto all'impotenza, Méndez 
Montenegro fu sostituito da 
una catena di governi mili
tari, corrotti e legalizzati 
dalla frode elettorale più 
~coperta. 

Negli ultimi anni settanta 
la sinistra riuscì a rionzaniz. 
zarsi, nei sindacati, nelle uni
versità e nelle regioni con. 
tadine indiane. Il governo 
dcl generale Lucas Garcià ri
spose con i tradizionali ma<>
sacri, ma ottenne :.olo uno 
·postamento della sinistra 
verso la lotta armata e le 
zone indiane dell'interno. 
Venti di rivo:uzionc soffia· 
vano nel Ccntroamcricn; in 
gennaio 1982 le quattro prin. 
cipali organizzazioni (PGT, 
cioè il PC dcl Guatemala, 
FAR, EGP e ORPA) costitui
rono l'UR~G (Unità Rivolu 
zionaria Nazionale del Gua. 
tcmala). I nordamericani 
premettero Lucas Garcìa 
per lo svolgimento di cle1.io. 
ni e pulite I> (con la sinistra 
proscritta, in ogni modo) 
per facililnre il trionfo di 
un candidato modcrnto dcl 
partito di Mendez Montene
gro, il PR (Partito Rivolu 
zionario). 

Ma l.ucas Garda a\'cva 
troppo da perdere; fece la 
consueta frode e impose il 
proprio ministro della Difc. 
sa come successore. Poco 
dopo era rovesciato da un 
colpo militare, diretto dall' 
" illuminato,. Rìos Mont t. Il 
colpo fu ricevuto con al!e
gria dall'opposizione di cen. 
tro e di destra, che aspetta 
va un e ritorno alla costitu-
1ionalità "· Ma Rio'> Monti 
represse perfino la destra, 
e s\'iluppò una dittatura per. 
sonale. 

Mlgual Angel Garcìa 
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Servizi segreti 

Agenti 
per tutti gli usi 
INTERVISTA A GIOVANNI TAMBURINO 

Negli 11/tzmi mesi abbiamo assrst1to ad una serie di episodi che 
stentano a trovare una collocazione logica e una spiegazione univoca. 
Ricordiamo le ambigue « confessionr » di Elio Cìolini, poi ritratta
te e modificate più volte, l'inopinato arresto di Licio Gelli, la cat
tura in circostanze oscure di Pier Luigi Pagliai. Ma ricordiamo an
che alcune « rivelazioni » venute da parte di uomini dei servizi se
greti dinanxi a commissioni parlam.'!nlari, come la dichiarazione del 
capitano Labruna di aver ricevuto l'ordine, nel 1972, di rilevare 
un carico d'armi e di ripartirlo tra OLP, IRA e Stato Maggiore. O 
l'affermazione di Grassini, secondo il quale nel 1979 Gelli avreb
be partecipato ad un'operazione di grand~ rilievo, che andrebbe 
identificata nella cattura di Preda e Ventura. 

Di f ronle a queste vicende sorgono molti interrogativi. Qual è, 
ad esempio, il ruolo di Ciolini? Se, come pare, i nostri servizi re
gret! hanno pagato f 1or di milioni per la sua collaborazione, que
sto denaro (dello Stato, cioè nostro) è staio dato perché l'informa
tore chiarisse i misteri della strage di Bologna o perché li confon
desse ult.'!riormente? E l'azione di Getti - se c'è stata - come 
va letta? Preda e Ventura furono protei/i per an>ti dal SID, e c'è 
il fondato sospetto che il servizio non sia stato estraneo alla lo
ro f ug4; dunque perché mai Gelli, del quale conosciamo i tegami 
con i servizi i-.~cchi e «nuovi», avrebbe dovuto cooperare alla lo
ro cattura? E se questo è avvenuto, in base a quali « do ut des ,.? 

Emerge ancora una volta la profonda degenerazione subita d'li 
servizi segreti, non più organismi di spionaggio e controspionaggio 
militare, ma centri di potere che sfuggono al controllo d»lle auto
rità politiche. Negli ultimi anni sono venute alf iorando, inoltre, 
strutture parallele segretissime, che rispondono a logiche sovMna
zionali, sulle quali la magistratura ha tentato inutilmente di in
dagare. Di queste strull11re, dei problemi che la loro esistenza po
ne, abbiamo parlato con il giudice Giovanni Tamburino, membro 
del Consiglio Superiore della Magistratura, che è uno dei maggiori 
. '!sperti nazionali nel settore. 
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la chiave per interpretare recenti avvenimenti 
è nella proliferazione di centri occulti di decisioni 
politiche spesso in lotta tra loro. 
la vita politica ne è inquinata e alla lunga 
le istituzioni stesse sono minacciate. 

e Da alcuni mesi assistiamo di nuovo, come accadde 
anche anni fa, ad una serie di episodi che sembrano la 
conseguenza dì lotte intestine, senza esclusione di colpi. 
Cosa sta accadendo esattamente? 

A periodi ricorrenti vengono a galla scandali che in
vestono i servizi di sicurezza. E' significativo osservare 
come ciò succeda non soltanto nel nostro Paese. A metà 
degli anni '70 ci fu simultaneamente uno scossone nei 
servizi americani e in quelli italiani. Dopo queste crisi 
ricorrenti si hanno tentativi di riordinamento, ma so
prattutto si ha l'occasione per dare colpi di timone, in 
una direzione o in un'altra,· alla rotta dei servizi. Perché 
ciò avvenga è necessario che l'apparato si avvalga di nuo
ve collaborazioni, e ciò comporta che un certo numero di 
quelle vecchie deve essere depennato o ibernato. Dopo 
ognuno di questi « rinnovamenti » si devono saldare vec
chie partite in sospeso e aprirne di nuove. Si verifica qua
si sempre che, in concomitanza con queste crisi, i servi
zi si esibiscano in clamorose operazioni, e ciò anche a 
dimostrazione di un rinnovamento magari maggiore di 
quanto non sia avvenuto realmente. 

Non è strano che, da parte di quei settori più com
promessi cGn il passato, ci siano interventi diretti a limi
tare la portata e le conseguenze della « potatura ». Que
sto è il senso della pubblicità data alla circostanza, di 
per sé ovvia e banale, che Gelli ha « prodotto informa
zioni )> a favore del servizio, quasi a dire che si trattava 
di un rapporto in cui entrambe le parti si scambiavano 
favori, e a mettere in ombra la circostanza che il rappor
to poteva essere ben diverso. 

e Fin dall'epoca della sua indagine sulla Rosa dei 
V enti alfiorarono collegamenti con la massoneria. Lei ri
tiene che la P2 possa identificarsi o essere parte della 
struttura segretissima e parallela della quale parlarono tra 
gli altri Cavallaro e Spiazzi, imputati in quell'istruttoria? 

Non compete a me dire se l'organizzazione parallela 
identificata nel 1974 dal processo sulla« Rosa dei Venti», 
il cosiddetto « SID parallelo», si identifichi con la P2. 
Risultò nel 197 4 che un settore della massoneria era in 
contatto con la struttura clandestina ed è probabile l'iden
tificazione di tale settore con quello facente capo a Gelli. 
Certo è che un numero rilevante delle persone toccate 
dall'indagine del 1974, tra cui i vertici dei servizi segreti 
dell'epoca, risultò poi iscritto nelle liste della P2, e al
trettanto certo è che lo scopo ultimo della P2, ossia la 
creazione di reti e l'accumulo di potere economico-poli
tico in preparazione di modifiche istituzionali in funzio
ne anticomunista, è singolarmente sovrapponibile alle fi
nalità dell'organizzazione occulta che operava nel 1974 . -19 
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e Quali garanzie possiamo avere che anche gli av
venimenti del marzo-maggio 1981 (rovina dt Gelli) non 
facciano parte di una lotta intestina tra gruppi di potere 
occulto interni al mondo occidentale? 

Il siluramento della P2 ha aperto uno spazio e sa
rebbe davvero strano se già non ci fosse stato chi era 
pronto a riempirlo. Ci sono, insomma, anzitutto a li
vello internazionale, fenomeni di concorrenza anche al-
1 'interno delle organizzazioni parallele. 

Altrettanto sbagliato sarebbe - a mio parere - cre
dere che, con riferimento all'oggi, le transazioni e le me
diazioni siano decise dai servizi segreti ufficiali. Essi of
frono quello che, con un'espressione significativa, è chia
mata la « latitudine nella quale tutti si incontrano » ( tut
ti coloro che fanno i giochi del potere, s'intende!). Pen
siamo, ad esempio, ad un'entità come il «comitato Mon
tecarlo>>. E' un servizio segreto, è un'emanazione di un 
servizio segreto, è un superservizio segreto? Se ci rife
riamo ai servizi segreti istituzionali, credo che risponde
remo di no a tutte le domande. Ma fin dal 1974 risul
tarono inquietanti tracce dell'esistenza di reti certamen
te provviste di punti di contatto con i servizi ufficiali 
ma autonome rispetto ad essi. Reti internazionali in cui 
sembra emergere la « partecipazione incrociata » dei ser
vizi di una certa area politica. E' evidente che questi 
« servizi » paralleli non possono essere identificabili altro 
che in base alla finalità politica che si propongono. 

e Possiamo quindi parlare di un potere parallelo supe
riore a quello ufficiale? 

Parlare di potere parallelo è generico: occorre coglie
re con attenzione i segnali-spia della deviazione dei ser
vizi o dei loro settori. Ad esempio, personaggi dei qua
li si conoscono perfettamente le malefatte non vengono 
denunciati; si formano fascicoli utilizzati a fini di ricatto; 
non si interviene di fronte ai « regolamenti di conti >> 

che i!'lteressano certi potentati economici. Di fronte a 
questi segnali-spia, o ad altri analoghi, deve nascere il 
sospetto che un « servizio » parallelo abbia ripreso il so
pravvento sul servizio ufficiale o su un suo settore. Occor
re allora intervenire, perché le deviazioni portano im
mancabilmente i servizi a combattersi tra loro, a favorire 
i criminali e, alla lunga, a minacciare le stesse istituzioni. 
Non so ~e questo intervento ci sia sempre stato da par
te del governo e sia sempre stato sufficientemente rigo
roso. Nel « caso Cirillo », quando il servizio è certamen
te andato fuori dalle proprie attribuzioni e, a quanto si 
è appreso, ha persino dato spiegazioni false al capo del 
governo, non sembra si sia reagito con proporzionata fer
mezza. Quesco è un brutto precedente per servizi che 
dopo la vicenda della P2 devono essere richiamati alla 
assoluta correttezza e lealtà istituzionale. 

e L'arresto e la contemporanea «fucilazione>> di 
Pierluigi Pap,liai in Bolivia suscitano molti interrogativi. 
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Tra l'altro, la sua attività spaziava dal traffico dt cocama 
all'eversione nera, alla collaborazione con servizi segreti. 
Si ha la netta sensazione che si sia voluto eliminare un 
imbarazzante testimone ... 

Essendo compito dei servizi la tutela dello Stato con
tro l'eversione, essi non possono non avere contatti con 
il mondo della criminalità mediante infiltrazioni, indagini, 
ecc. Il punto è che dovrebbe restare sempre chiaro «chi 
è al servizio di chi », mentre si assiste spesso al contra
rio. Si assiste a rapporti ambigui e inestricabili in cui, 
sul piano delle intenzioni e sul piano degli effetti, il ser
vizio copre almeno tante volte quante scopre. Se pen
siamo al terrorismo « nero » sembra che non ci sia uno 
scltanto dei maggiori esponenti di quel mondo (da Freda 
a Ventura, a Cauchi, a Tis!i, a Pagliai, a Delle Chiaie, 
a Merlino, a Maurizio Giorgi, a Bertoli: e l'elenco sap
piamo quanto potrebbe allungarsi) che non sia stato uno 
stretto « collaboratore » di un servizio; sicché, come per 
Gelli è giusto chiedersi se davvero il SISDE si sia ser
vito di lui o non sia stato lui il gran maestro del SISDE, 
cosl è inevitabile pensare che, ai livelli più bassi, non 
siano stati certo i Ventura, i Giannettini e, in tempi più 
recenti, i Papliai, a servire il SID o altro servizio segreto, 
ma una parte deviante di quest'ultimo a sviluppare una 
strategia che ha imposto, per alcuni anni, la loro copertura. 

e Lei finora si è riferito soltanto al terrorismo « ne
ro ». Possiamo dire altrettanto di quello « rosso »? 

Certo, ciò che è acquisito in relazione al terrorismo 
« nero», vale in modo analogo per il terrorismo «rosso». 
Anche di un numero crescente di esponenti di quel mon
do si scopre adesso che erano legati a questo o a quel 
servizio: si pensi ai Folini, ai Pifano, agli Stark, agli Scric
ciolo, all'Hyperion. E' un caso che carichi di armi del
l'identica provenienza siano andati ora ai servizi segreti 
e ora ai gruppi terroristici? Certo è del tutto incredibile 
che per anni e anni i servizi segreti non abbiano saputo 
nulla di un'attività eversiva che, pur essendo formalmen
te « rossa», si svolgeva sul parallelo «dove tutti si in
contrano ». 

• C'è un dato che caratterizza questa fase rispetto 
alle precedenti? 

Il dato che più colpisce, perché segna una netta diffe. 
renza rispetto a ciò che accadeva soltanto pochi anni fa, 
consiste nell'uscita allo scoperto. Nel caso giudiziario di 
Bclogna e davanti alla Commissione parlamentare sulla 
P2, ma anche in alt~i casi, i servizi si sono esposti in 
prima persona, attraverso loro agenti che si sono qualifi
cati o attraverso esponenti che hanno direttamente rac
contato le operazioni effettuate. Il dato è impressionan
te. E' come se una diga si fosse rotta e se la preoccupa
zione di continuare a nascondersi fosse ora men<' forte 
della necessità di continuare ad operare. 

a cura di Giussppe De Lutils 
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e Mentre 11 processo Moro 
si snoda cadenzato dalle te

stimonianze dei •pentiti " e 
le polemiche interne delle 
Bierre, dalle accuse verso 
Natalia Ligas, e dagli ultimi 
clamorosi arresti, rimane in
soluto il nodo di Via Grado
li con i suoi inquietanti in

terrogativi. 

Riassumiamo la vicenda: 
il nome Gradoli vien fuori 
nel corso di una seduta spi· 
ritica che si svolge in una 
villa di campagna alla peri 
feria di Bologna. I parteci· 
panti, fra i quali il prof. 
Prodi, cx ministro dell'Indu
stria, non sono molto attenti 

a quel che suggerisce • il 
bicchierino " che lo spirito 
di Giorgio La Pira fa ondeg
giare fra le varie lettere del· 
l'alfabeto: infatti - hanno 
detto i partecipanti a quel 

la seduta dinanzi alla Com
missione Moro - chi si al
zava dal tavolo per andare 
a preparare il te, chi per 

placare il pianto di un bim
bo, chi per andare a versar· 
si un aperitivo; insomma si 
trattò più di un gioco per 
trascorrere il pomerig~io 

che di una vera e propria 
seduta spiritica, di quelle 
un po' tenebrose e con tan
to di medium che cade in 
trance. Ad un certo punto 
il bicchierino compie il suo 
giro ed è un coro • Grado· 
li!•. Prodi viene a Roma e 
riferisce l'episodio a chi di 
dovere. Da li parte l'opera
zione a Gradoli, il paese vi 
cino Viterbo. Primo inter

rogativo che i commissari 

della • Moro " si sono e 
hanno posto a i partecipanti 

alla seduta: • Perché vi sie

te fermati su questa parola? 

Sapevate che Gradoli è un 

paese in proliincìa di Ro· 

ma?"· La risposta da parte 

di tutti i testimoni della se-

Caso Moro 

Si affaccia 
Un Venerabile teste 

Inefficienze, disorganizzazione 
o volontà precise? Al di là delle responsabilità 

penali che la Corte dovrà accertare, 
resta il fatto che a dirigere i servizi di 

sicurezza nel periodo del sequestro c'erano 
uomini della P2. Gelli in Usa durante 

il viaggio di Moro? 

duta è imbarazzata, poi: 

" Gradoli • era la prima pa· 
rola •compiuta " che dava 
il bicchierino. Ma anche 
Grado è una parola compiu
ta e gli spiritisti potevano 
più facilmente pensare a 
quella città, in provincia di 
Gorizia, notissima stazione 
balneare - obiettano i com. 
missari. Ma nessuno, inve
ce, ci ha pensato. E nessu
no sa spiegarne il perché, an. 

che se la cosa appare stra
na; a Bologna, infatti, chi 
poteva conoscere Gradoli, se 
anche la magg10r parte dei 
romani ha saputo che esi
ste un paese con questo no
me solo durante il sequestro 
Moro? 

Ma un complesso di incer
tezze ha gravato su tutta la 
tragica vicenda e Via Grado
li è solo la più clamorosa: 
infatti da un rapporto dei 
servizi si apprende che Via 

Gradoli fu posta sotto con
trollo ancor prima dcl se

questro di Aldo Moro, il che 

significa che qualche segna

lazione sull'esistenza di un 

• covo • doveva esserci sta· 

ta. Una teste ha riferito al

la Corte che, quando la pa

lazzina fu perquisita, il 18 

marzo 78, a soli due giorni 

dal rapimento, ella disse di 
aver udito rumori sospetti; 
bisognava che lo sapesse il 
questore Cioppa. Ma del 
rapporto a Cioppa non vi è 

traccia. E Cioppa, ora tra· 
sferito, era nella P2. 

Altri aspetti sconcertanti 
riguardano la famosa tipo
grafia d i Enrico Triaca e I' 

abitazione della Braghctti in 
Via Montalcino, anche que· 
sta tenuta sotto controllo. 
Sono questi i tre nodi che 
devono essere sciolti per 
comprendere se davvero fu
rono solo la disorganizza· 
zionc dci servizi e l'ineffi
cienza a condurre Aldo Mo
ro alla morte, o non vi siano 
state invece responsabilità 
che trascendono quelle pe
nali che la Corte d'Assise do
vrà accertare. 

Accertare se vi siano sta
te anche rcsponsab11ttà po
litiche è invece compito del

la Commissione Moro che 

sta approntando la relazio

ne finale. Rimane certo il 

fatto sconcer tante che nel 

periodo dcl sequestro Moro 

a dirigere i servizi di sicurez· 

za erano tutti uomini della 

P2, da Grassini a Santovito. 

E' forse esagerato affer-
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mare che l'ombra di Cclii 
si profila, dunque, sul caso 
Moro? L'indiscrezione che 
ha circolato più volte che 
vorrebbe Celli negli Stati 
Uniti allorché Aldo Moro vi 
si recò in viaggio ufficiale 
nel 1974 nella sua qualità di 
ministro degli Esteri insie
me a Giovanni Leone, allo
ra capo dello Stato, potreb
be trovare una conferma? 
Fu in quel viaggio - sostie
ne Eleonora Moro - che fu 
dato al marito l'avvcrtimcn. 
lo di mutare politica. Al se
guito di Leone, in quel viag
gio, c'erano ben 109 perso
ne e fra queste chissà che 
non ci fosse qualcuno e \i· 

c.ino" al Venerabile d i 

Arezzo. 

Sono interrogativi eh: 
non ci 'ii può non porre, spe. 
cialmentc alla luce di quan. 
to sta venendo fuori dai la· 
vori della Commissione sul
la P2 occupata ad interro
gare i vertici dci servizi se. 
greti coinvolti nello scan
dalo. Si apprende così chl· 
Gelli venne e attivato" da 
Grassini, ex capo del Si· 
sde, per catturare clementi 
della destra eversiva ripa
rati in Argentina e che a
vrebbero dato coperture a 
Frcda e Ventura; Cclii era 
tanto introdotto " in quel 
paese che il giorno dopo il 
capo di!i servizi segreti ar
gentini si mise immediata 
mente in contatto con quel 
li italiani; Francesco Pa,.icn 
za, figura di tutto rilievo nel 
mondo gelliano, collaborato 
re del Sismi, anc.h'eg1i \'CO· 

ne «attivato" da Santovilo 
addirittura per riuscire 3 

catturare Freda e Ventura. 
Insomma esisteva tutt,• 

una rete di tali connivenze 
fra il mondo di Gclli e i no
stri servizi di sicurezza che 
non sembra azzardato pen
sare a un'influenza di q uel 
mondo per il caso Moro. 

Gabriella Smlth 
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IMPRESE MODERNE 
PER LA TUTELA 

DEI CONSUMATORI 
La Cooperazione di consu

matori ~qanizzata nella AN.e.e. 
(Assoc1aZJone Nazionale 
Cooperative di Consumaton) 

è una <:f ell.e maggiori strutture 
della ~.'stnbuzione italiana 
e. la p1u grande associazione 
dt consumatori nef nostro p aese. 

eoop.,.~ ~ Punti YHdlta SllP4Hftcle 
(mq) 

Glro.n.n 
(In milioni 

Soci 

Grandi e 
di lire) 

medie 17 558 227.688 
Piccole 1.248.310 701.529 

629 1.369 103.000 380.000 250.000 
TOTALE 646 1.927 330688 1.628 310 951.529 o.ti rdor!lf al 31 dlctmbt• 1981 

Vendite, negozi e superficie 
Un moderno sistema distribu . 

tiV<? rappresenta un interlocutore - essra~ per i ~nsumatori. 
valido per l'industria e un servizio . Perazione lavora 

in Questa direzione. 

s~=======F=======+=======:r:=-~~.--~----- Vendlte 
=E=:=====t::::::::::=t:=:=:=:=t=:====:::t==~~::J •V91on ~E:::::=====:t=======:t.::=:=:::::f:==::::::::::f::::;;t~:::3 ~ 
~r~f=~~==g~==~~E~~~~~==~~12~~3 19() 
1 90

1111111111!1!1~111~11 
170 

:: Vendite 
140 e V•lotf 
130 reell 
t:IO 
1101-----~- Arw 100 _ _ _ _ di vendite. 
90 

'°t::=:=:=:t:::::::=:±::=:=:=:±:::~=====r=~~:::3Num•ro '-

--~~,9~11~.......:==~~====~;::====:;t:::::==:::::::J ~L 
!91$ 1979 '* 

lflel 

È dei consumatori. E lo dimostra. 
Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori 



k'ASTROLABIO DIBAITITO 

Ha a1icora senso parlare oggi 
del Mezwgiorno come di un'unica 
realtà oppure ciò rischia dì essere 
fuorviante rispetto all'articolazione e 

alla diversità economica e sociale del
le varie aree meridionali? E quali 
conseguenze ne derivano per la de
f ini:.ione delle politiche per il Sud? 
In sostanza, quali obiet tivi prioritari 
può realisticamente porsi oggi, in 
presenza di un'inflazione a due cif rc. 
una 1?twva politica meridionalista? E, 
ancora: è giusto continuare a pensa· 
re ad w1 intervento straordmario per 
il solo Mczwgiorno oppure e dawero 
il caso dì sollecitare 1111a politica 
straordinaria per tutto il Paese? Ma, 

allora, la Cassa del Meu.ogionw, al 
di là della sua discutibile gestione, 
va perpet11ata così com'è oppure va 
superata? E come? Trasferendo a clii 
i suoi poteri e le sue risorse attuali? 

La soluzione dei problemi 

del Mezzogiorno è sempre 

più legata alla ripresa 

dell 'economia nazionale 

e viceversa. La crisi può essere 

un'occasione per voltare pagina ma 

al centro della politica economica 

deve tornare l'occupazione 

e non solo il costo del lavoro 

e il disavanzo pubblico. 

Il Sud ha bisogno di interventi 

specifici e non straordinari: 

una diversa destinazione delle 

risorse pubbliche che vanno alle 

imprese (non privilegiando quelle 

di grandi dimensioni), una 

maggiore flessibilità delle relazioni 

industriali in armonia con 

le particolari caratteristiche ciel 

mercato del lavoro e più adeguati 

interventi degli enti pubblici, 

anche locali. 
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MEZZOGIORNO '80 
Confronto a sinistra 

Su questi temi - elle appaiono de
cisivi sia per te prospettive del Sud 
e del Paese elle per la costr11"1011e 
di una strater.ia di alternativa -
l'Astrolabio si propone di snwoi•ere 
le acque di un dibattito, divenuto da 
tempo stanco e rituale, con l'ambi
zione dichiara/li di raccogliere idee 
e proposte per una svolta nella po

litica meridionalista anche in \'Ìsta 

della prossima baccaglta parlamen

tare sull'intervento straordinario nel 

Mezzogiorno. Da questo numero 1' 

Astrolabio apre, dunque, un conf ron

to a sinistra, tra intellettuali, opera

tori economici e sindacali, dirigenti 

politici e parlamentari con tre precise 

fmalità: 1) i•erif icare come e quanto 

sia 11111/ata nel corso degli anni la real

tà meridionale e quanto sia profonda. 

sopratwtto nella sinistra. la perce-

zione dei cambiamenti, pur contrad
dittori, at·venuti nel Sud; 2) chiarire 

quali contenwi possa porsi, a breve 
e medio termine, una politica di al
ternativa per il Sud, 3) specificare 
quali siano gli strumenti e quali le 

forze sociali, economiche e politiche 

'' cui deve fare riferimento una poli

lica meridionalista all'alteu.a dei 

tempi e capace di tener d'occl1io il 

panorama nazionale ed europeo_ 

Prima di avviare la serie degli in

terventi di merito sui problemi del 

Mezwgiorno, ci è sembrato però op

portuno chiedere al professor Anto

nio Pedone, dell'Università di Roma, 

di mettere a fuoco il quadro econo

mico generale entro il quall le stesse 

questioni dcl Sud vanno og1ii affron

tate. 
a cura di Franco Locatelll 

Nei cantieri 
navali 
d1 Palermo 

UNA POLITICA STRAORDINARIA 
MA PER TUTTO IL PAESE 
di Antonio Pedone 

1. .Nell'affrontare oggi il problema 

della politica economica per il Meao
giorno, un primo aspetto da t\!ncr pre
sente riguarda le novità, purtroppo non 

posithc. dell'ambiente l.'Conomico in
terno e intcrnu1ionalc nel quale ci si 

muove. Infatti. all'in izio degli anni ot

tanta, le economie indu~trialinat.: si 

tro\ano ad att raversare il più lungo 

periodo di ristagno con il più elevato 

li\'cllo di disoccupazione mai twutos1 

negli anni dcl secondo dopoguerra, e 
le prospettive di una forte e duraturn 

ripresa e d i un rapido riassorbimento 

della disoccupazione appaiono p iutto

sto lon tane se non si adotteranno nuo

ve linee di politica economica. 

Nella ricerca di questi nuovi conte· -
23 



MEZZOGIORNO ' 80 
Confronto a sinistra 
nuti dell ' intervento pubblico per affron· 
tare i problemi dcll'cconomie industria· 
liuatc cosi come essi si pongono oggi, 
appare chiaro che i problemi dell'eco
nomia meridionale sono ancor meno di 
prima risolvibili indipendentemente da 
una ripresa dell'economia nazionale, e 
che quest'ultima è a sua volta condi
zicnata dalla soluzione che si riuscirà 
a dare ai problemi meridionali, che ap· 
paiono sempre meno specifici dcl Mez. 
zogiorno e tendono ormai a divenire co. 
muni nll'intero Paese. 

2. Il mutam1..nto dell'ambiente eco· 
nemico avutosi nel corso degli ultimi 
due decenni risulta evidente dai dati 
scmmari riportati nella Tub.: la (orte 
progressiva caduta dcl tasso di cresci
ta della produzione, l'eccezionale !m
ptnnata dci prcui al consumo, l'esten
dersi della disoccupa1ionc. accompa
gnati da un dilluso peggior.imenio dci 
conti con l'estero e dcl saldo dci bilanci 
pubblici. Sono caratteristiche comuni 
alle economie europee e alla nostra eco· 
nomia, per la quale anzi risultano ac· 
centuatc e aggravate. Queste preoccu· 
panti tendenze dell'ultimo ventennio 
potranno sperabilmente altcnuarsi, ma 
è difficile immaginare che siano rapi· 
damcnte e radicalmente invertite. In· 
fatti, ancora oggi, a livello internazio· 
nale, si assiste a una continuata sta 
gnazione dcl commercio mondiale, a 
una crisi finanziaria di dimensioni va
..,tissimc, a un diffonder ... i di spinte e 
atteggiamenti protezionistici; mentre, 
all'interno, la disoccupazione ufficiale 
è mclto alta e ancora crescente, l'in
flaz1onc i.:nde nuovamente a sfuggire 

a ogni controllo riprendendo la sua 
con.a, la situazione valutaria è debole 
e il disa\'anzo pubblico tende a sfondare 
i tetti programmati alimentando aspet
tative inflazionistiche che costituiscono 
fonte di precarietà e ostacolo alla ri· 

presa dcl processo di accumulazione 
scoraggiando gli investimenti di medio
lungo periodo. 
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Caro Direttore, 

l'intervista sulla Massoneria, pubblicata nell'ultimo numero dell' 
Astrolabio, riproduce esattamente la mia risposta alle domande dell' 
intervistatrice, tranne un giudizio sulla persona del Dr. Armando Co
rona, che non corrisponde né al mio pensiero, né al mio stile. 

Ti prego di precisarlo ai lettori e te ne ringrazio, cordialmente. 

Oscar Mammì 
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3. Proprio la presenza di queste ca

ratteristiche negative senza preceden· 

ti della situazione economica interm1 

e internazionale, se da un lato conferma 

l'insufficienza e I 'inadeguat~11.a delle 

poliLiche fin qui seguite soprattullo 

nei paesi economicamente dominanti, 

dall'altro offre l'opportunità di rÌ\c· 

derc e cambiare quelle politiche ~CO· 

nomiche rendendole più adauc ad al · 

frontare non solo le difficoltà congiun

turali ma anche i problemi struttur..ili 

ritenuti fino a poco fa tipici di eco

ncmie come quella meridionale. 
E' questa, dcl ripensamento e della 

elaborazione di una politica economica 

adatta ad affrontare i nuovi problemi 

evidenziati dall'attuale prolungata crisi 

un'occasione da non lasciarsi sfuggire 

Ciò pi.:rò richiede che torni al centro 

della discussione di politica economica, 

oggi occupata esclusivamente dai pro

blemi di contenimento del costo dcl 

la\'Oro e dcl disavanzo pubblico, l'im
pegno ad afl rontare i problemi della 

domanda di lavoro nelle diverse (vec

chie e nuove) forme in cui si manifc. 

sta nelle presenti circostanze e delle 

aree complessivamente ancora meno 

sviluppate come il Mezzogiorno. 

4. La realtà economica e sociale 

del Mezzogiorno appare certo sempre 

più di\'ersificata e (rammentata, ma 

nel complesso permangono ancora for· 

ti di\'ari nel livello dcl reddito pro-ca· 

pite e nella dotazione e funzionamento 

di servizi civili rispetto al resto dcl 

Paese. La presenza di isole che hanno 

avuto un rapido sviluppo e una maggio

re articolazione nella crescita dci 'a1 i 

setlori produttivi (agricoltura, industria 

decentrata di piccole e medie dimensio

ni, turismo e sen izi) non possono lai 

parlare ancora di una diffusione di 
insediamenti produttivi integrati (come 

accade in larga parte del Centro-Nord· 

Est d'ltalia). 
Pur sussist..:ndo ancora, a mio parere 

una inferiorità complcssi\'a della strut 

tura economica e sociale dcl Mezzo
giorno (nonostante la rilevata maggio

re diversificazione delle situazioni lo

cali), è difficile pensare che quella in· 

feriorità possa essere recuperata con 

una politica di intervento straordinario 

nel Mezzogiorno, proprio a causa delle 

caratteristiche prima ricordate d..:lla 

situazione economica attuale dei paesi 

industrialiuati. Se si 'ogliono affronta. 

re i problemi della nuova disoccupa1io

re e degli squilibri territoriali, si dovrà 

pensa1·e a una politica economica 

straordinaria per tutto il Paese, all'in· 

temo della quale prevedere interventi 

spcdfici ma non straordinari per il 

Sud. 

5. La poht1ca economica diretta ad 

affrontare i nuovi persistenti squilibri 

ALCUNI DATI SULL'ECONOMIA EUROPEA E ITALIANA 

Tesso di crescita del Tasso di aumento del Tasso di 
prodotto In termini prezzi al consumo disoccupazione 

rea li 

Media CEE Italia Media CEE Italia Media CEE Italia 

1961-70 4,7 5,7 3,7 3,8 2,1 5,2 
1971-80 2,9 3,1 9,5 14,6 4,2 6,0 

1980 1,4 4,0 11,1 20,4 6,0 8,0 
1981 -0,6 -0,2 11,8 19,0 7,8 8,9 

1e82 0,3 0,8 10,5 16,6 9.4 9,9 

1983 1,1 1,0 8,8 15,0 10,3 10,5 

Fonte: Commlssion des Communautées Européennes, Rapport Economique Annuel 
1982·83 (Bruxelles. 20 10-1992). Tab 4 e 11 
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delle economie industrializzate dovrà 

tener conto delle profonde trasfo1·ma· 

zioni demografiche, tecnologiche cd 

economiche in atto da alcuni anni, ma 

che solo recentemente sembrano aver 

raggiunto un livello da massa critica. 

Tra queste trasformazioni basta ricor

dare i mutamenti nella struttura per 

età della popolazione, I inserimento 

della donna sul mercato dcl lavoro, il 

mutato ruolo economico della fami 
glia, la rivoluzione elettronica e i suoi 

riflessi sulla struttura e modalità dcl· 

l'o<.:cupazione, i mutamenti nella di· 

stribuzionc dcl potere di mercato tra 

diversi gruppi di imprese e di lavo

ratori (s.::mprc più sganciato dalle di

mensioni e sempre più legato alla po. 

sizionc nel processo produttivo). 

E' evidente che, affrontando questi 

aspetti, si darà una posizione di pnmo 

piano al Mezzogiorno, perché nel Sud 

si riflettono in maggiore misura le 

conseguenze negative prodotte da quc· 

gli aspetti diffusi in tutto il Paese. In 

più si potrà tenere conto di alcune ca

ratlcristichc dei modi di produzione 

prevalenti nel Meuogiorno per pre\'c· 

dere, ad esempio, una particolare di

versa destinazione delle ingenti risorse 

che vanno dal bilancio pubblico allè 

imprese (non privilegiando quelle di 

g1 andi dimensioni) o una magJ?iOre 

flessibilità dcl sistema di relazioni in

dustriali adattandolo alle specifiche 

caratterizzazioni del mercato del la

voro locale. Una straordinarietà di quc· 

sto tipo delle politiche per il Mezzo· 

giorno andrebbe chiaramente discussa 

con le organizzazioni degli imprendi· 

tori e dei lavoratori, collegando alle 

diverse soluzioni raggiunte dalle parti 

sociali interventi specifici da parte 

degli enti pubblici anche locali. Si 

obietterà che cio richiede una capacita 

di programmazione che non sembra al 

momento disponibile; si replica che •m· 

che questa capacità va rapidamente 

costruita se si vuole affrontare, sia pu· 

re in tempi non brevissimi, non sol

tanto 11 sottosviluppo relati\ o del Sud 

ma la persistente e profonda crisi dcl· 

l'intero Paese 
A. P. 
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Congresso radicale 

Vecchie ricette 
ma non 
da buttare 

E' azzardato parlare di declino 

radicale o di fine di un'esperienza. 
Fintanto che a sinistra 

verrà lasciata libera l'area 

della protesta sociale e 

dell'anticonformismo, Pannella non 
avrà da temere. 

e « A ciascuno il suo partito e, se ci 
saranno elezioni, a ciascuno le sue li
ste»: con questo lapidario slogan pan
nelliano, il 27° congresso del Partito 
Radicale ha liquidato a Bologna le sue 
dissidenze interne e, insieme, dato una 
stretta alle propaggini più vistose di 
una crisi di identità fattasi man mano 
evidente in un gruppo parlamentare che 
raccoglieva, sull'ala di un successo elet
torale superiore al previsto, individua
lità ed esperienze politiche troppo di
verse, se non contrastanti. 

Escono dunque dal PR Boato e Pin
co (Pannella aveva da tempo annuncia
to che non li avrebbe più inclusi nelle 
liste elettorali) per trasmigrare nell'area 
~ocialista; si assentano, forse solo per 
il .momento, De Cataldo, Rippa e Qua
gharello; ritorna ai margini la « Lega 
Radicale,. di Ercolessi. 

I « fedelissimi » hanno dunque vin
to, come era nella logica, dimostrando 
ancora una volta, a scanso di equivoci 
che non c'è PR senza Pannella e no~ 
c'è Pannella senza PR. 

Trionfo del leader carismatico dun· 
que, sia pure al prezzo di vistos; defe
zioni; ma i problemi restano e non so
no quelli elettorali perché appare ormai 
scontata la partecipazione del partito al
le consultazioni politiche; qualche per
plessità rimane solo per le amministra
tive di primavera. 

I veri problemi sono quelli di sem
pre, legati soprattutto ai difficili, e non 
risolti, modi di essere di un « Movimen-

Z6 

rn " ~he diventa Partito e che vuole 
continuare ad essere « Movimento ». 
Da questo punto di vista alcune tesi 
degli oppositori di Pannella anche se 
viziate da toni strumentali,' non sono 
sembrate prive di senso. 

Ritornato alla ribalda politica inal
berando la bandiera dei diritti civili, il 
PR è certamente entrato a pieno di
ritto nella storia delle trasformazioni 
politiche e sociali degli ultimi vent'anni. 
Basta pensare alle battaglie per il divor
zio e per l'aborto; basta pensare alla 
rappresentazione che il variopinto mon
do radicale dà ancora oggi di realtà so
ciali emarginate o « nascoste »; basta 
pensare ad alcuni comportamenti dissa
cratori che i deputati radicali hanno 
introdo.tto nel chiuso delle aule parla
mentari; basta pensare all'impegno pro
fuso nelle commissioni di indagine bi
camerali. 

Ma tutto ciò appartiene in buona par
te al passato, l'albero ha dato i suoi frut
ti e non riesce adesso a darne di nuovi. 
Da questo punto di vista il filo con la 
tradizione di Rossi, Salvemini, Pannun
zio (tutti pur citati da Pannella a Bo
logna), in qualche modo allentatosi con 
l'inizio del « movimento », stenta ad 
essere ripreso. 

A fronte di una realtà italiana che 
ha cggi esigenze e problemi diversi da 
quelli dell'ultimo decennio, Pannella 
sembra offrire sempre una stessa ricet
ta, sia pure. come ora, colorita dal cla
more giustamente suscitato dai proble
mi della fame nel mondo. Ma un tale 
aspetto può essere solo uno dei tanti 
nella battaglia politica di un partito 
non il centrale come, forse, per un« mO: 
vimento ». Urge la crisi economica, ur
gono i rimedi per i dissesti sociali, ur
gono linee nuove di Politica, di quella 
appunto con la « P » maiuscola. 

Probabilmente se Pannella avesse sa
puto dare più compiutezza all'azione po
litica del suo partito e se avesse, nel 
tempo, diluito alcuni tratti inutilmente 
provocatori, le attenzioni dell'elettore 
socialista e di sinistra si sarebbero ri
volte massicciamente verso di lui, piut
tosto che altrove. 

Sarebbe però azzardato parlare di 
declino radicale o di fine di un'espe
rienza. Fintanto che a sinistra verrà la
sciata libera l'area della protesta socia
le e dell'anticonformismo, Pannella non 
avrà da temere. 

A. C. 

Aspetti 
e limiti 
della cultura 
neoradicale 
di luigi Fenizi 

La crisi delle forme storiche di 
rappresentanza da cui sono investiti 
I partiti ed Il sindacato. Perché Il 
neoradlcallsmo, con la costante 
valorizzazione del principio 
~el co~flitto, rischia un ripiegamento 
r~volutrv~ privilegiando le domande 
dr llberta senza affrontare i problemi 
della mediazione con altri orientamenti 
presenti 11ell1 società. Una sfida 
che dovrebbe essere accolta 
positivamente dalla sinistra Italiana 
soprattutto sul terreno della qualità' 
della d3mocrazla. 

~ Nel contesto del «caso italiano», 
tl fenomeno del neoradicalismo si 
presenta intrecciato strettamente con 
que~ complesso di movimenti e di pro
~esst ~be a partire dal 1968-'69 hanno 
•~vestito la società civile. In quegli an. 
ru, s?tt~ la spinta dei grandi movi
menu d1 massa, giungono a conden
sazione le molteplici tensioni da tem
~ lat.en.ti nella società; nuovi sogget
t! sociali e nuovi orientamenti ideali 
s1 af.fermano, .scompaginando le prece
dentt forme d1 convivenza mentre tra
sformazioni inedite inves;ono la com
pagine sociale, le forme di mobilitazio
ne e di comunicazione, le sfere della 
soggettività. 

. La profondità (e la irreversibilità) 
d1 queste trasformazioni conferisce con
notati nuovi al conflitto sociale. Al di 
là della « contraddizione fondamenta
le » tra capitale e lavoro, si aprono di
versi altri fronti di lotta su tematiche 
specifiche (diritti civili, ambiente ener
gia, ecc.), le quali, per il conte~to in 
cui vengono ad essere proposte, acqui
stano un rilievo politico generale. La 
rapida laicizzazione della società. la 
maggiore fluidità dei suoi dinamismi 
interni, consente che le elaborazioni 
culturali e le sperimentazioni proposte 
da élites intellettuali si diffondano age
volmente nei circuiti della società, in
vestendo soprattutto quei settori che 
maggiormente avvertono l'influenza dci 
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modelli di lingu.1ggio e Ji comporta
mento dci nuovi movimenti collettivi. 
E' su questo sfondo che viene ad inse
diarsi il fenomeno del nuovo radica
lismo. 

In termini politici, tale fenomeno 
può svilupparsi grazie alla crisi delle 
forme storiche di rappresentanza da cui 
sono investiti i grandi soggetti politici 
(partiti e sindacati}, i quali, in presen ~~111; 
7.a di un sovraccarico di domande e d1 
un mutamento inedito della loro quali 
tà stentano, nella nuova situa7.ione. :1 

svolgere la essenziale funzione di mc 
cardo tra sistema istitu7.ionale e si
stema sociale. La contestuale crisi del
lo Stato keynesiano rende problem;i. 
tico, d'altra parte, il riassorbimento -
in termini finanziari - degli squilibri 
e delle crisi aperte nella società. Cosl 
mentre si rafforza il pluralismo « cor
porativo » della società, che chiede al
lo Stato garanzie e risorse, si genera 
una contraddi7.ione ulteriore poiché i 
nuovi modelli di comportamento sono 
permeati da umori e da atteggiamenti 
antistatuali. 

Il nuovo radicalismo si presenta co
me il principale collettore di tali at
teggiamenti. In ciò sta la sua forza, 
ben al di là della rappresentanza par
lamentare conseguita dal Partito radi
cale. La disponibilità a farsi portavoce 
di ogni forma di trasgressione fa del 
neoradicalismo il punto di riferimento 
di diverse, e talora contraddittorie, po
sizioni antagonistiche presenti nella so
cietà , con la conseguen7.a che viene 
svalutata l'esigenza di rendere in qual
che modo compatibili le domande « ra
dicali » dei nuovi soggetti colletti\•i con 
le più complessive esigenze del siste
ma politico economico. In verità, pur 
proclamando la modernità del proprio 
modello, il neoradicalismo non riesce 
a fare i conti con i grandi problemi che 
ruotano attorno al nesso libertà-gover
no-democrazia-riforme in un contesto 
di società tardo-capitalistica. Esso ha 
colto con prontezza il carattere forte
mente innovatore che b tematica dei 
diritti civili poteva avere nelle condi
zioni del post-Sessantotto rispetto agli 
assetti politico-ideolo~ici dominanti: e 
ha compreso, altresl, che i temi etici 
legati alla soggettività stavano diven
tando problemi politici aperti su cui 
era possibile impostare una battaglia 
positiva e vincente. E tuttavia il neo
radicalismo, con la costante valorizza
zione del principio del conflitto e con 
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Pannella 

la rigida contrappos1z1one al « sistema 
dc.-i partiti», pur riuscendo in qualche 
misura a costituire un punto di rife
rimento per una fascia generazionale e 
sociale non agevolmente integrabile nel 
sistema con i tradizionali meccanismi 
di rappresentanza, appare oggi sogget
to al rischio di un ripiegamento invo
lutivo se privilegia costantemente la 
propria azione lungo i confini delle 
diverse libertà, senza affrontare i pro
blemi della mediazione con altri orien· 
tamenti presenti nella società. 

Il gusto dell'immediate7.za, del rac
corciamento « radicale » tra il pensa
to e il vissuto, può condurre, insom
ma, ad esiti non propriamente progres
sivi. Intellettualizzare le forme concre· 
te dell'esistenza all'interno di una so
cietà in cui siano già operanti gravi 
processi disgregativi rischia di determi
nare taluni cortocircuiti non previsti. 
E credo che non sia eccessivo ritene
re che è su questo sfondo che si è ra
dicata in alcune frange delle più gio
vani generazioni la tendenza a spende
re « ideologicamente » la propria esi
stenza, scambiando sovente per sim
boli - ora libertari ora rivoluzionari 
- concrete e dolenti realtà. Da qui 
l'esaltazione del gesto, tragicamente 
mimata da un lessico semplificante e 
trasgressivo, vuoi per motivare l'uso 
di droga, vuoi per giustificare l'intol
leranza e la violenza politica. In que
ste condizioni non meraviglia che nel 
magma dell'Autonomia le pulsioni al
la disperata ricerca della gioia si sia-

no intrecciate con quelle tipiche del 
l'aggressività, però sempre convergen
do verso l'autovalorizzazione della sog
gettivitù. 

Nei confronti di queste re:iltà, che 
pure hanno trovato nei radic 1li un in
terlocutore privilegiato, è difficile og
gi limitarsi a svolgere un discorso sul
le libertà dato che tale discorso si si
tua ormai sui confini delle stesse, con
fini che un sistema democratico non 
può non garantire. In termini politici 
pitt generali è parimenti difficile - in 
prec;en7.a di un grave allentamento dei 
\•incoli solidaristici - un discorso sui 
diritti disgiunto da uno sforzo cultu
rale e politico per affermare nuove fi
gure di doverosità sociale. Si tratta di 
tematiche rispetto alle quali la cultu
ra neoradicale ha mostrato, nel tempo, 
i suoi limiti. essendosi riMerrata nel 
minoritaritarismo e negli schemi di una 
mentalità di opposizione. 

Di fronte a questa esigenz.a e ai da
ti oggettivi della crisi italiana non è 
sufficiente alimentare la polemica con
tro il « regime ». Appare necessario, 
invece. confrontarsi concretamente con 
quei dati, adottando nella società e 
nelle istituzioni comportamenti coeren
ti per il loro superamento in positivo. 
Ciò richiede, però, di calibrare l'azione 
politica all'interno di una proc;pettiva 
rinnovatrice ma realic;tica. Abbandonar
si alle seduzioni dell'utopia o degli 
estremismi verbali non serve di certo 
per fondare questa prospettiva. E la 
stessa polemica antiburocratica, per 
quanto non priva di qualche fonda
mento, non coglie (poiché è impostata 
in termini unilaternli) quelle correla
zioni poc;itive che in una società com
plessa del capitalismo maturo sussi
stono tra il ruolo della burocrazia e 
delle grandi organizzazioni e le forme 
istituzionali della democrazia. 

In un sistema democratico non solo 
le forze di governo ma anche quelle di 
opposizione sono gravate, sia pure in 
forma e misura diverse, do responsa
bilità politiche. Anche sotto questo pro
filo l'azione radicale sembra aver subl
to una involuzione: rispetto al positivo 
ruolo di critica e di stimolo esercitato 
attorno alla metà degli anni Settanta, 
soprattutto in occasione del re/eren
dt1m sul divorzio, allorché la compo
nente radicale si propose come forza 
aggregante di uno schieramento mag
gioritario laico e progressista, la stra
tegia successiva, fondata su « pacchetti -27 



_IL_'A_S_T_R~O_L_A~B~IO~D~l~B~A~TT~l~T~O--------------------------------~' 
referendari », ha mostrato limiti gravi; 
non solo sul piano dei risultati effetti
vamente conseguiti, ma anche e soprat
tutto in termini di analisi e di atteggia
menti politici, i quali sono apparsi 
sempre più caratterizzati da settarismo, 
fino a giungere a definire « fascista », 
anzi «nazista», la vigente legge sulla 
interruzione volontaria della gravidan
za . 

Nel tempo, l'azione politica radicale 
si è venuta spostando dai contenuti agli 
schieramenti: le massicce iniziative re 
ferendarie, infatti, per le modalità con 
cui sono state sviluppate, erano essen
zialmente rivolte ad aprire un varco 
alla componente radicale nell'assetto 
politico, acquisendo consensi di natu· 
ra anche opposta purché orientati con
tro gli equilibri realizzati dalle princi
pali forze politiche. E mi pare che non 
sia stato casuale il fatto che, in questa 
fase, le ali estreme dello schieramento 
po1itico (che furono ostili ai radicali 
ne11a fase precedente, quando essi rap
presentavano la componente più sen
sibile di uno schieramento liberalde
mocratico), si siano convertiti in acce
si sostenitori delle posizioni di rottura 
assunte successivamente. 

Al di là dello specifico giudizio di 
valore, non va però sottaciuto che il 
neoradicalismo costituisce un fenome
no di grandissimo rilievo nel contesto 
della vicenda italiana. In termini poli
tico-culturali esso rappresenta un ele
mento di rottura rispetto alla tradizio
ne teorica della sinistra italiana, di cui 
ha comunque contribuito a mettere in 
luce l'insufficienza di consolidati mo
delli interpretativi rispetto ad una real
tà sociale riplasmatasi nel giro di po
chi anni. Il disagio che le forze della 
sinistra hanno talvolta mostrato nei 
confronti del fenomeno deriva dal fat
to che esso si è diffuso anche all'inter 
no del loro universo sociale e intellet
tuale, modificandone i caratteri e i 
confini. Credo che sarebbe· errato defi
nire questa condizione in termini pu
ramente negativi; essa pone piuttosto 
problemi di tipo nuovo, soprattutto per 
le più forti polarità individuo/classe, 
individuo/genere che il neoradicalismo 
immette nelle tradizioni delle forze del 
movimento operaio. Si tratta di una 
sfida ulteriore che dovrebbe essere po
sitivamente raccolta, soprattutto sul 
terreno dell'organizzazione e della qua
lità della democrazia, tanto nelle sue 
forme sociali che in quelle istituzionali. 

28 

E' su questo terreno, mi pare, che il 
confronto tra filoni culturali diversi 
può meglio evitare sia il rischio di una 
reciproca chiusura sia quello di un sin
cretismo intellettualistico. In termini 
di orientamento politico credo che si 
dotrebbe privilegiare l'opzione liheral
socialista, nel cui contesto In compo
nente più schiettamente liberal del neo. 
radicalismo potrebbe meglio prevalere 
sulle componenti antistituzionali ed 
estremistiche con le quali oggi convi· 
ve, e ciò grazie anche al fatto che essa 
ha alle spalle una tradizione liberalde
mocratica di grande valore. Con questa 
tradizione, d'altra parte, la sinistra ira. 
liana ha avuto rapporti non sempre lim. 
pidi. E del resto gli stessi partiti « ideo. 
logici» di massa, che hanno dato un 
contributo decisivo per lo sviluppo del
la democrazia, debbono oggi fare i con
ti con anomie non previste, generate 
da quel complesso e lacerante proces
.>o di modernizzazione che pure hanno 
contribuito a realizzare. 

In questo quadro, il recupero di al. 
cune distinzioni fondamentali tra ciò 
che è « privato » e ciò che è « statua. 
le », tra partiti e istituzioni, lungi dal
l'indebolire il tessuto connettivo tra so. 
cietà civile e società politica, potreb
be ampliare la sfera di autonomia sia 
dei partiti che delle istituzioni, con ciò 
determinando condizioni più favorevo
li per un efficace raccordo tra il plu
ralismo sociale e il pluralismo istituzio
nale. L'obiettivo di un sistema demo· 
cratico di governo che consenta non so
lo di rappresentare gli orientamenti e i 
processi in atto nella società, ma an
che di comporli e di governarli, dovreb. 
be sollecitare la cultura neoradicale a li
berarsi di quegli schemi che l'hanno 
condotta per un verso ad esaltare l'im
mediato soddisfacimento dei bisogni 
della soggettività e per un altro ad ac
creditare i più svariati utopismi esi
stenziali. Anche grazie alla labilità di 
una cultura politica empirica che fosse 
rigorosamente attenta ai dati materiali 
della realtà economico-sociale, il mo
dello neoradicale ha potuto influenzare 
a fondo una consistente fascia genera. 
zionale e sociale - anche operaia -
la quale, appunto, ha oscillato tra la 
volontà di vivere integralmente il pre. 
sente (non badando ai vincoli oggettivi 
che esso contiene) e la tendenza a pro
iettarsi in un futuro lontanissimo e 
dunque non obbligante per l'assunzio
ne di responsabilità impegnative. 

Il nuovo radicalismo ha mutato pro
fondamente il modo democratico di 
pensare la vita sociale e i suoi conflitti. 
Innestandosi sulla mutazione antropo
logica del Sessantotto e del post-Ses· 
santotto ha potentemente contribuito 
alla affermazione di un'idea di libertà 
incommensurabile rispetto a quella tra
dizionale. E' cosl accaduto che una 
intera fascia generazionale si è affaccia
ta bruscamente sulla scena politica sen
za aver prima introiettato quel nucleo 
di norme e di sanzioni sul quale deve 
poter contare qualsiasi società per 
strutturarsi o per ri-strutturarsi. Le 
conseguenze sono state di grande rilie
vo. Per questa generazione il concet
to di libertà è limitativo: si chiede, 
piuttosto, la « liberazione ». Gli atteg
giamenti « liberali » sono considerati o 
accreditati come « conservatori »; le 
nuove minoranze invocano invece un 
~istema «libertario », che consenta un 
libero sfogo alle pulsioni «creative » 
della soggettività, senza tuttavia porsi 
il problema di come rendere compatibi
le questa idea della libertà con le re
pole e con le forme organizzate della 
democrazia. 

Su questo sfondo, intanto, il radica
lismo della non-violenza viene sovrasta
to dalle tendenze palingenetico-rivolu
zionarie. Dall'estremismo delle parole 
si passa rapidamente all'estremismo 
delle azioni. Dalle pieghe di una so
cietà civile sovente mitizzata il terro
rismo rivoluzionario conduce un attac
co di eccezionale portata contro lo Sta· 
to democratico. Nonostante questa si
tuazione, il neoradicalismo ritiene di 
dover innalzare la bandiera dell'iper
garantismo, espressione legittima di 
quell'ottimismo umanistico già ricorda
to. Dietro di essa si ritroverà anche 
una parte di coloro che solo pochi an
ni prima misero in àiscussione l'obbli
gazione politica repubblicana; neppure 
quella bandiera servirà, però, a frenare 
l'attacco terroristico contro la Repub
blica. 

Le vicende (terribili) di un decennio 
offrono oggi ragioni molteplici per una 
riflessione severa sulle radici della cri
si italiana. Una tale riflessione si im
pone soprattutto alle forze del cambia
mento; ad essa non può sottrarsi nep
pure la cultura neoradicale se, pren
dendo atto della caduta delle utopie, 
vuole davvero contribuire alla costru
zione di una democrazia migliore. 

L. F. 
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Franzoni 

Movimemi cauolici 
, 

Le Comunità di base 
negli anni '80 
di Adriano Declich 

e Cosa significa essere « Cristiani di 
base nella società degli anni '80? ». 
Questa domanda se la sono posta oltre 
mille persone riunite in Assemblea a 
Roma sabato, domenica e lunedì (30 ot
cobre . i· novembre). 

Marcello Vigli, Baget Bozzo, José Ra
mos Regidor, Luciano T avazza si sono 
avvicendati nelle aule un po' asettiche 
della facoltà di economia e commercio 
di Roma, come animatori di una rispo
sta. Protagoniste, le comunità di base 
più prestigiose: da San Paolo all'Iso
lotto, da S. Anna di Gorizia ad Oregina 
di Genova. 

C'erano Franzoni e Filippo Gentiloni, 
il collettivo del periodico Com, uomi
ni e donne, vecchi e giovani, che han
no affrontato il problema con profond0 
senso di realismo, attenti ai segni dei 
tempi, ali'« opacità dcl trionfalismo do 
minante», al dr:tmma di essere po· 
polo di Dio nell'era di Wojtyla. 

Non erano certo, questi « cristiani », 

ammassati in Piazza San Pietro a reci
tare il rosario per il compleanno del 
Papa, non hanno sventolato bandierine 
al suo passaggio, non hanno avuto fi
nanziamenti dall'IOR di Marcinkus. 

Sono, appunto, cristiani di base e vi
vono in profondità la loro condizione 
di credenti. 

Li hanno chiamati cattolici del dis
senso, cattolici progressisti, bolscevi
chi della Chiesa. L'Avvenire, fresco di 
iniezioni CL (Comunione e Liberazio
ne) ne ha ufficialmente decretato la 
morte. « Le masse - così dice Liverani 
- il vero obbediente popolo di Dio 
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non sono con loro ». 
Dalle colonne dell'Unìtà Carlo Car

dia ha fatto un'analisi del movimento, 
corretta ed amichevole, ma certo non 
protesa ad ottimismi o a diagnosi fau
ste. « Siete in calo ». 

Qualcosa di quanto dice Cardia è ve
ro, è in sostanza il discorso di Marcel
lo Vigli, il quale introduce il tema ge
nerale. Com Nuovi Tempi ha problemi 
seri per uscire ogni settimana; c'è forse 
un calo numerico, anche se le statisti
che di entrate ed uscite è praticamente 
impossibile farle; anche perché non ci 
sono tesseramenti, non c'è un censi
mento, mancano una organizzazione ge· 
rarchica e i capi carismatici. 

« Siamo un gruppo di cristiani -
dice Marcello Vigli - impegnati a por
tare innanzi il Concilio ». 

Il Concilio ha compiuto i vent'anni 
e qualcuno sostiene, parafrasando altrz 
contesti, che ha perso la sua forza pro
pulsiva. 

« Noi siamo convinti del contrario, e 
proprio per questo non ci sentiamo né 
siamo esterni alla Chiesa, che cerchia
mo di vivere nello spirito del Concilio 
e nella sua realtà profetica ». 

Nell'ultimo congresso, a Verona, sen
za finanziamenti esterni, senza s ponso
rizzazioni, erano presenti 180 comunità 
di tutta Italia e 2.000 persone Oggi 
il numero delle comunità non è aumen· 
tato ma non è diminuito. Ci sono me
no persone, ma bisogna mettere in con
to che viaggiare e stare fuori sede tre 
f!.iorni oggi costa molto di più. L' assem
blea è vivissima, e gli argomenti trai-

tait - pace, ecumenismo, lotte di libe
rar.zone - stimolanti. 

« Sono stati gli altri a chiamarci cat
tolici del dissenso. Questa definizione 
non l'abbiamo mai accettata. Dissenso 
da che? Non c'è comunità cristiana 
in Italia che abbia l'intensità di dialo
go che hanno le comunità di base con 
il loro vescovo. E qui torniamo al Con
cilio. Non vediamo nel vescovo un fun
zionario, che detti una disciplina ghet
tizzante, ma un fratello che ha respon
sabilità verso la Chiesa, verso il Popo
lo di Dio. Può sbagliare come sbaglia
mo noi e il metro non è la disciplina 
ecclesiastica, ma l'aderenza al Vangelo. 

Siamo dissenzienti dalla Chiesa se 
chiediamo, come abbiamo fatto c~n il 
cardinale D'Urso, di aprire i conventi 
e le comunità ai terremotati della Ba
silicata, e se denunciamo l'insensibilità 
della Curia napoletana? 

Siamo dissenzienti dalla Chiesa se 
denunciamo le infiltrazioni mafiose in 
Sicilia (ricordiamo i frati di Mazzari
no e i don Coppola) e chiediamo prese 
di posizione chiare, denunce non gene
riche? E credi che ci sentiamo scon
fitti se i parroci del triangolo della 
morte condannano i mafiosi, se Pappa
lardo dice e fa quello che ha detto e 
fatto alla morte di Dalla Chiesa? 

Siamo forse dissenzienti dalla Chiesa 
se vogliamo che essa sia attenta ai se
gni dei tempi, che sia nel mondo e per 
il mondo, non del mondo? 

Gerarchia, magistero, sono parole ri
dondanti se non si sostanziano di ascol
to, di servizio. 

Altra Chiesa? No, siamo proprio il 
contrario. Non siamo né l'Opus Dei che 
la strumentalizza né CL che la ridico
lizza, né lo IOR. Certo è il momento 
loro ed è un segno dei tempi molto 
brutto, non ti pare? ». 

Avete condotto e conducete grosse 
battaglie Siete stati i cattolici del no 
nel referendum per il divorzio ... 

• Sono battaglie che abbiamo fatto 
da cristiani. come da cristiani combat
tiamo il Concordato e l'obbligo dell'in
segnamento religioso nella scuola. 

Non siamo integralisti. I nostri cri
stiani di base giocano in proprio, non 
pretendono di rappresentarci né accet
tano di essere rappresentati». 

C'è una netta preferenza per i par
lttt della sinistra? 

« Sl, è un dato statistico. Siamo con
vinti che la Democrazia Cristiana è un 
partito incapace di promuovere rifor--29 
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me. Ma certamente possiamo dialogare, 
forc dei tratti di strada insieme con 
quei democristiani che sono cristiani. 
Non siamo schiavi di ideologie, credia
mo fermamente nell'ecumenismo di ba
se (testimoniare Cristo insieme). Lot
tiamo perché si affermi una cultura del
la pace nella giustizia, in un mondo 
che sempre di più premia il violento. 
Siamo dalla parte dei poveri, degli e
margin:ui e degli oppressi, e guardiamo 
ai paesi latino-americani e al Terzo Mon
do come a un grande laboratorio del 
futuro. ricco di potenziolità cristiane. 

Guardiamo al Brasile, al Nicaragua, 

al Salvador, ai paesi dove la :.celta cri 
stiana è una scelta di liberazione » 

Non occupate più cattedrali. Non SIC· 
te più al centro di episodi clamorosi ... 

« Ma a Comiso ci siamo, ci siamo al· 
le marce per la pace e contro i mis· 
sili, e ci trovi.imo accanto vescovi , prc· 
ti, cattolici e no, credenti e no. Siamo 
con i terremotati, con le vittime della 
mafia e del terrorismo. Preghiamo con 
palestinesi ed ebrei vittime di una vio· 
lenza che è gestita dagli Sharon, dai Be. 
gin, dai Reagan, dai falangisti "cristia· 
ni'' . Siamo con i polacchi che vivono 
In loro stagione di sofferenza per la li· 

Movimenti cattolici 

bertà Siamo ovunque si soffre e si lot
t:i nel mondo per afferm.ue i diritti 
dell'uomo. 

fermenti, avanguardie, profeti? Chia. 
mateci come volete. Ma il discorso del 
rinnovamento conciliare continua_ E 
siamo ben lieti se vesC<'vi, cardinali, pa
pi, uomini di governo, ci sono compa
gni di strada . 

E' questo il metro per valutarci. Se 
:.i preferiscono le masse "obbedienti" 
cd osannanti, o gli elaboratori di com· 
promessi di vertice. accomodatevi, non 
ci saremo noi » . 

A. D. 

A NEW YORK PER LA PACE 
e New York, giugno 1982. La metropo
li americuna è stata mèta di uno stra· 
ordinario pellegrinaggio di pacifisti da 
tutto il mondo. Qualcuno è partito dal 
Giappone, sei mesi prima. altri dal Ca
nada. dall"Australia, ecc .. poch1ssim1 dal!" 
Italia. Occasione di questa convergen
za è stata la seconda sessione straor
dinaria dell'Onu sul disarmo che si è 
tenuta dal 7 giugno all'11 luglio. Non 
venivano per seguire le astuzie diplo
matiche o le acrobazie oratorie in cul 
si sono esercitati nel Palazzo di vetro 
capi di Stato, di governo e ministri de· 
gli Esteri d1 tutti i paesi. ma per unire 
In un unico grande coro le richieste di 
oace della gente comune di tutto il 
mondo. Manifestazioni. incontri, dibatti
ti, coordinamenti ecc. sono stati il frut
to migliore di quest::i appuntamento 
mondiale. Solo chi ha guardato a loro 
può dire che l'appuntamento newyorke
se è stato un gran:le successo. 

Gli autoadesivi appiccicati nelle sta
zioni della spaventosa metropolitana di 
New York riproducevano una grintosa 
vecchietta che prende a calci un missi
le ccn la scritta • Protest and survive! • 
(protesta e sopravvivi!). La presenza 
della vecchietta non è solo grafica: uno 
dei più attivi movimenti pacifisti ameri
cani è quello degli anziani per la pa
ce, • The grey panthers •, le pantere 
grige; sperimentano quotidianamente i 
costi sociali del riarmo. Sotto c'erano 
tre appuntamenti di massa: 11 giugno, 
la • lnternational rellgious convoca· 
tlcn •: 12 giugno. la marcia mondiale 
nelle vie di New York e il 14 la mani
festazione di disobbedienza civile col 
blocco delle ambasciate dei cinque pae
si produttori di bombe atomiche. 
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Per il mio interesse specifico ho se
guito di più il settore delle chiese e la 
pace e ho trovato qui il vero fatto nuo
ve dell'intero movimento pacifista mon
diale. Alla luce del motto biblico • sce
gli la vita perché tu e i tuoi figli pos
siate vivere •, leaders e fedeli di tut· 
te le religioni hanno pregato ed espres
so pubblicamente nelle vie di New York 

il loro impegno perché ci sia un futu· 
ro su questa terra. Buddisti giapponesi 
con i testimoni di Hiroshima e Naga. 
saki, indiani Hopi in lutto per • la ma· 
dre terra •. negri, ebrei americani, pro· 
testanti e cattol1c1, musulmani ecc. 
hanno dato vita ad un'indimenticabile 
liturgia della vita. La presenza dei grup
pi religiosi cattolici mi ha particolar· 
mente impressionato il giorno successi· 
vo d,st1nguendos1 nel milione d1 marCIO· 
tori che per ore e ore hanno cambiato 
il volto di New York. Un lunghissimo 
spezzone del t::orteo era affollato di suo· 
re Benedettine. Domenicane, Orsoline. 
Gluseppine, suore della Carità, di No· 
tre Dame. dell'Assunzione. ecc. Senza 
abiti religiosi, in blue-jeans e con scar· 
pe da footing, reggevano grandi scritte 
pacifiste (spesso con parole della bib· 
bia o del papa) ed esprimevano tanta 
gioia e consapevolezza. Non era la prì· 
ma manifestazione delle suore per la 
pace. Il 30 maggio a Washington erano 
state convocate dalle loro superiori 
provinciali. Da tutti gli Stati Uniti era
no arrivate 7.000 suore, con 300.000 
messaggi di pace raccolti nelle loro 
comunità e scuole. Per tutto il giorno 
avevano assediato con canti, preghiere 
e danze gli ingressi della Casa Bianca. 
Reagan se n'era andato nel suo ranch 
in California. 

In Italia ha fatto notizia il gesto pa. 
cifista di due suore americane che il 
5 luglio nella base di sottomarini nu
cleari a Groton sono riuscite a danneg· 
giare attrezzature atomiche. Pochi però 
hanno saputo che questo gruppo dì 
religiosi si era preparato all'azione 
dimostrativa con mesi di preghiera e di 
studio. Il Vietnam, le lotte femministe 
e la diffusa coscienza nucleare hanno 
cambiato il volto (anche in senso let
terale) a queste suore che sono diven· 
tate una delle maggiori forze di oppo
sizione sociale alla politica militarista 
americana. Tra le 1800 persone che so
no state arrestate il 14 giugno a New 
York per il blocco delle ambasciate de
gli Usa, Inghilterra. Cina. Francia e 

Unione Sovietica, c'erano molte decine 
di suore e religlosl. Il vescovo Gum· 
bleton di Detroit, presidente nazionale 
di Pax Christl aveva detto a messa: 
• ringraziamo il Signore perché ci man· 
da ancora questi coraggiosi testimoni 
di pace •. Le • testimonianze • della 
base hanno colpito e convertito anche 
molti vescovi. Ben sessanta di loro si 
sono iscritti lo scorso anno a Pax Ch
risti per sostenere l suoi obiettivi di 
pace e nonviolenza. lndividua'.mente 
hanno fatto dichiarazioni e scelte anti· 
militariste coraggiosissime; ricordiamo 
scio il vescovo dì Seattle che ha an
nunciato di non pagare più le tasse per 
l'esercito (e negli Usa le pene sono se
verissime!). Ultimo in ordine di tempo 
viene un recentissimo documento col
lettivo pubblicato il 22 ottobre da una 
apposita commissione della Conferen
za episcopale degli Stati Uniti La con· 
danna delle armi nucleari è categorica; 
si analizza e s1 condanna pure la con
cezione della deterrenza su cui si ba
sa l'inte~a strategia militare america
na. Questo l'amministrazione Reagan 
non lo può digerire e sta cercando in 
tutti i modi di bloccarlo. 

Non voglio cadere In un neotrlonfali· 
smo. Nelle chiese anche degli Usa c'è 
ancora tanto cammino di riforma da 
percorrere. Tuttavia credo che. anche 
per il politico italiano. questo fenome
no del protagonismo delle forze reli
giose per la pace è un fatto nuovo. da 
guardare con estremo interesse In par· 
ticolare. nella situazione italiana. mi 
sembra che si debba riflettere sul fat-

• to che da noi questo potenziale è an
cora molto da sviluppare; si tratta di 
possibilità ed energie nuove tutt'altro 
che da sottovalutare soprattutto ora 
che per svariate ragioni i comitati e i 
movimenti della pace • politicizzati • 
sono tanto in crisi Gianni Nov311i 

L'autore ha fondato nella primave
ra del 1982 il Centrc interconfes· 
sionale per la pace che ha sede In Via 
Acciaio// 7, 00186 Roma, te/. 06-6568692. 
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Legge sulla cittadinanza: un passo verso la "parità" 

Il calvario della famiglia mista 

La legge sulla cittadinanza, 

vecchia del 1912, sta per essere 

demolita per consentire la parità 

tra uomo e donna, sancita 

dalla Costituzione e dalle norme del 

1975 sul diritto di famiglia. 

,, 
L
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di Clara Romanò 

e Dal 1912 sono passati 70 anni: due 
guerre mondiali, vent'anni di fascismo, 
la Resistenza, la Costituzione, 36 anni 
di Repubblica. Eppure risale a quell'an
no la normativa che ha regolato finora 
la concessione della cittadinanza al co

niuge straniero, normativa che si fon. 
da su di una palese discriminazione: 
l'uomo italiano che sposa una strame 
ra trasmette a lei e ai figli la propria 
cittadinanza, la donna italiana no. An. 
~i , fino al 1975 - anno dell'entrata 
in vigore del nuovo diritto di famiglia 
- questa perdeva anche la propria. Og 
gi finalmente, grazie anche al lavoro di 
sensibilizzazione svolto dal « Coordina 
mento donne italiane moglie e madri di 
stranieri »,è stato approvato dalla Com
missione Affari Costituzionali del Sena
to in sede referente, e verrà discusso 
in aula al Senato 1'11 novembre, il di
segno di legge n. 433 , « Disposizioni 
in materia di cittadinanza», nato dalla 
fusione delle proposte democristiana 
(Rosa Russo Jervolino), comunista (Gi
glia Tedesco Tatò) e socialista (Marghe
rita Boniver) e di un progetto di legge 
del governo. Anche se presenta alcuni 
limiti, in particolare per quanto riguar
da l'acquisizione automatica per matri
mcnio della cittadinanza, questa legge 
tenta di sanare la situazione di grave 
disagio in cui si trovano i gruppi fo. 
miliari misti, formati appunto da don
ne italiane e mariti stranieri. Il «ca
so » per eccellenza non esiste. Ogni si
tuazione è un « caso », ogni « famiglia 
mista » ha da raccontare una propria 
storia di peripezie giuridiche e umane 
Basti pensare al problema del soggior
no e a quello del lavoro. Se lo stranie-

ro non ha permesso di soggiorno non 
può trovare lavoro e se non ha un la
voro non gli danno il permesso di sog
giorno. Cosl se il marito straniero è di
soccupato - e questo è ciò che avvie
ne nella gran maggioranza dei casi -
la moglie deve dimostrare in questura 
di poterlo mantenere. I figli , che risul
tano stranieri a tutti gli effetti anche 
se nati in Italia da madre italiana, de
vono rinnovare il loro permesso di sog
giorno ogni tre-sei mesi come il padre. 
Spesso viene loro negato l'accesso agli 
asili-nido pubblici, alle vaccinazioni gra
tuite, all'assistenza sociale. 

Questa legge è quindi una conquista, 
sia per 11 riconoscimento della parità 
uomo-donna sia perché potenzialmente 
risolve la grave situazione dei matrimo
ni misti. Bisogna tuttavia vedere se 
l'ampio margine che il governo si è 

riservato per concedere o meno la cit
tadinanza - per ragioni di sicurezza -
e il lungo periodo di tempo che deve 
intercorrere tra l'eventuale rifiuto e una 
nuova richiesta - cinque anni - non 
siano un modo per lasciare le cose co
me stavano o, comunque, per non da

re un<\ soluzione soddisfacente e defi
nitiva al problema. I matrimoni misti 
in Italia sono complessivamente circa 
5.000 all'anno e la cifra non sembra 
tale da dover spaventare le autorità, 
anche considerando i gravi problemi 
economici e di disoccupazione del pae
se. E, d'altra parte, un'adeguata e giu
sta soluzione del problema, oltre a sod
disfare un elementare diritto umano e 
civile, collocherebbe una volta tanto 
l'Italia all'avanguardia, in materia, tra 
i paesi europei. • 
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Interviste a cura di Clara Romanò 

Giglia Tedesco Tatò: 
Una vittoria 
delle donne italiane 

« L,1 legge sulla cittadinanza è una vittoria del "Coor 
dinamento donne italiane mogli e madri di stranieri". Se 
non fosso stato per il loro lavoro la cosa non sarebbe usci
ta dalle secche. Le loro giuste rivendicazioni hanno con
tribuito ad illuminare le menti su di una questione le
gittima e necessaria ». A parlare cosl è la senatrice Giglia 
Tedesco Tatò, firmataria del disegno di legge comuni
sta, unificato ora, con quello democristiano di Rosa Rus
so Jervolino, quello socialista di Margherita Boniver e 
quello del governo, nel disegno di legge n. 433. 

« Prima di tutto devo dire - prosegue - che no
nostante alcuni limiti la legge presenta aspetti positivi che 
vanno valoriuati e, anche se non me la sento di cantare 
del tutto vittoria, abbiamo finalmente una legge che ri
solve il problema della cittadinanza dei coniugi stranieri 
e dei figli nati da matrimoni misti italiana-straniero ». 

• Glz aspelli positivi? 

Intanto che, pur essendo il relatore (il democri
stiano Libero Mazza, ex-prefetto di Milano) tutt'altro che 
tenero sulla que:.tione, nella sua relazione si parla di « au
tomati:.mo », che è pieno per quel che riguarda i figli 
(è italiano il figlio di madre o di padre italiano) ed ~ 
invece affievolito per quel che riguarda il coniuge. Ab
biamo cioè ottenuto una legge che sancisce l'acquisizione 
della cittadinanza come un diritto. 

• Gli aspetti negativi? 

Devo premettere che non sono perìcolose tanto le 
norme quanto l'uso che se ne fa. Dobbiamo cioè sperare 
che le autorità di polizia applichino correttamente e sen
za abusi l'articolo in cui si parla di « comprovati motivi 
contro la sicurezza dello Stato ». E' un articolo sul qua
le noi comunisti ci siamo astenuti in quanto concede un 
ampio margine di discrezionalità alle autorità per la con
cessione della cittadinanza. Per questo ho parlato di « au
tomatismo affievolico i> e capisco i dubbi e le perplessi. 
tà delle interessate. Siamo tuttavia riusciti ad ottenere che 
l'articolc ctnteng,1 alcune g:tranzie e cioè: la misura viem· 
adottata contro la « per:.ona » (e non guardando alla sua 
nazionalità d'c;rigine); per «comprovati» motivi (e cioè 
bisogna addurre prove davanti al Consiglio di Stato); e 
poi « centro la :.icurezza dello $raro ». 

• Per concludere, ritiene che sz possa migliorare ù! 
futuro questa legge? 

Per essere sincera, non credo che ci siano in questa 
legislatura le condizioni per un perfezionamento della 
legge. Il nostro compito, per ora, è quello di vigilare per 
una sua corretta applicazione. 
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Rosa Russo J ervolino: 
Solidarietà su una 
scelta costituzionale 

Quando ~i tratta di scelte costituzionali, yuando cioè 
si prende come pumo di riferimento, in modo corretto, 
la Costituzione, non è casuale che si registri un'ampia 
solidarietà era i partiti - ha detto Rosa Russo Jervolino, 
senatrice della Democrazia Cristiana, firmataria della pri
ma proposta di legge presentata nel 1980 per la revi
sione delle norme del 1912 relative alla cittadinanza. E' 
quello che è accaduto nel 1975 con il nuovo diritto di 
famiglia ed è quello che è accaduto quest'anno con la 
legge sull'adozione e ultimamente con quella sulla cit
tadinanza dei coniugi stranieri. 

• Come si è arrivati alla stesura del disegno dz Legge 
sulla base delle qual/ro proposte presentate (DC, PCI, 
PSI e governo)? 

Sul disegno di legge ha lavorato un comitato ristretto, 
nel yuale c'erano, tra gli altri. due ex-presidenti della 
Corte Costituzionale (Francesco Paolo Bonifacio e Giu
seppe Branca). E' stato condotto un esame approfon
dito di tutti gli aspetti e di tutte le connessioni giuridi
che. Per la DC i senatori che maggiormente hanno preso 
a cuore il problema sono stati, oltre a Bonifacio, Nicola 
Mancino e Learco Saporito, esperti di diritto costituzio
nale. Bisogna dire che anche se il dibattito ha messo in 
luce posizioni diverse in seno alla DC, c'è stata alla fine 
una convergenza non solo dei rappresentanti del partito 
ma di tutte le forze politiche che hanno collaborato alla 
stesura del disegno di legge. 

• Quali sono gli aspetti positivi della Legge? 

Il principale, a mio avviso, è che viene sancita la pie
na parità uomo-donna rispetto alla trasmissione della cit
tadinanza al coniuge straniero. Inoltre la legge, per quel 
che riguarda la questione della sicurezza dello Stato, è 
più «garantista» delle norme del 1912, in quanto la 
moglie straniera è sottoposta agli stessi controlli del ma
rito straniero. Un altro aspetto molto positivo è che la 
legge sancisce il dzrillo ad ottenere la cittadinanza, sem
pre che sussistano le condizioni previste dalla legge. 

• E gli aspe/li negativi? 

Bisognerà vedere come verrà applicata la legge. In
tanto è importante che essa venga approvata in aula al 
Senaro e dalla Camera. Ma proprio l'ampia convergenza 
prodottasi in sede di commissione fa ben sperare anche 
in una rapida approvazione da parte della Camera. 
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i--.--------Facciamo presto 
di Giuseppe Branca 

• La legge sulla cittadinanza, emanata nel 1912, é vecchiotta, ormai travolta dalla storia. Allora, 

70 anni fa, si pensava clze per dare ordine e unità alla famiglia occorresse mettere la moglie, tut

ta intera, nelle mani del marito. Conseguenze: poiché questa legge è ancora in piedi, se un italia 

no sposa una straniera, essa acquista automaticamente la cittadinanza del marito, cioè diviene cit

tadina italiana (senza bisogno che intervengano le nostre autorità); se invece è italiana la donna 

che sposa uno straniero, questi conserva la propria cittadinanza, vale a dire la citfadinanza stra 

niera. Qui la moglie è trattata diverrnmente dal marito. 

Ma la Costituzione (1948) e il nuovo diritto di famiglia (1975) vogliono la parita tra uomo e 

donna, dentro e fuori dal gruppo familiare. Ecco perché la legge vigente è stata denunciata pres

so la Corte costituzionale; ed ecco perché, se la Corte si pronunciasse, sicuramente l'annullerebbe: 

sicu.rarnente, dico, poiché non solo la disparità di trattamento fra marito e moglie è priva di qualun

que giustifical.ione, ma compromette l'unità della famiglia: infatti il marito straniero, dato che non 

acquista la cittadinanza italiana, può non trovare lavoro da noi ed essere costretto a lasciare l'l ta

lia e la moglie ed i figli, il che brutalmente contrasta con l'art. 29 della Costitu.7.ione, preoccupata 

di mantenere l'unità familiare. Ma la Corte costituzionale non si pronuncia (eppure ne è passato 

di tempo dal giorno in cui la legge sulla cittadinanza è stata sottoposta al suo giudizio!). Non si pro

mmcia perché ha saputo clze in Senato si discute il progetto di riforma, già mcito dalla prima com 

missione, e prudentemente aspetta che sia approvato a Palazzo Madama, poi a Montecitorio. Così 

è il Parlamento che deve decidere, non ci si illuda che sia la Corte costituzionale a risolvere il pro

blema, come è accaduto in altri casi. 

Che ora il Senato e poi la Camera siano essi a decidere, è normale ma non basta. Occorre che 

decidano rapidamente, poiché sono molte le famiglie italiane dove il marito straniero, condannato 

a restare straniero, è e si sente estraneo in casa propria. Il governo però non vuole che l'acquisto 

della cittadinanza da parte della moglie o del marito stranieri sia automatica, come invece noi pre 

feriremmo. Su questo punto esso è o sembra irremovibile. Certo dietro il governo la maggioranza 

11011 è compatta: anche lì non pochi colleghi stanno dalla nosl ra parte; ma di loro, quanti sono 

pronti a battagliare sino in fondo perché l'acquisto della cittadinanza sia automalìco? Pochi, non 

tutti si chiamano Jervolino o Bonifacio o Ma11cino. Comunque, sarebbe una battaglia molto lunga, 

per non dire interminabile, col pericolo che la piccola riforma resti irnmobile in panchina senza 

fare neanche wz passo. Perciò non abbiamo insistito oltre misura. Se il disegno di legge sarà ap

provato cosi com'è, occorrerà ad ogni richiesta di cittadinanza italiana un decreto presidenziale 

su proposta del ministro dell'Interno. 

Ma una cosa l'abbiamo ottenuta: che questi possa negare la cittadinanza, non ad arbitrio, ma 

solo in casi previsti dalla legge (condanna penale del coniuge straniero o "comprovati motivi di 

sicurezza della Repubblica»); e, se passa un certo tempo senza che il decreto ci sia stato, essa non 

può più rifiutarsi. Non è poco. A.cco11tentiamoci. E speriamo, speriamo che il disegno di legge cam· 

mini rapidamente e che, una volta approvato, i motivi di «sicurezza pubblica» non diventino, nel

la pratica amministratil'a, generici e fumosi motivi di "ordine pubblico». 

LA NUOVA LEGGE 
SULLA CITTADINANZA 
e Il disegno di legge proposto dalla Commissione Affari Co· 
stltuzionali del Senato in sede referente (•Disposizioni in ma
teria di cittadinanza•), nato dall'unificazione dei disegni di 
legge nn. 433, 1005, 1140, 1736, affronta la riforma delle vec
chie norme per l'acquisizione della cittadinanza italiana da 
parte del figli e del coniugi di cittadini e cittadine italiani. 

L'art. 3 stabilisce che la cittadinanza viene concessa p:ir 
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del mi
nistro dell 'Interno, dietro Istanza dell'interessato o del coniu
ge italiano (nel qual caso è necessario il consenso dell'Inte
ressato), presentata al Sindaco del Comune di residenza ov
vero alla competente autorità consolare. 

Gli 8 articoli che compongono il testo ne fissano pertan
to le condizioni e le modalità. Più in particolare: 

L'art 1 prevede l'acquisto della cittadinanza Italiana da par
te del coniuge di cittadino italiano straniero o apolide dopo 
almeno 6 mesi di residenza in territorio italiano ovvero dopo 
3 anni di matrimonio. 

L'art. 2 individua Invece tre condizioni che preclutlono l'ac
quisto della cittadinanza: 1) la condanna per uno dei delitti 
previsti nel libro Il, capi I, Il, lii del Codice penale; 2) la con
danna, per qualsiasi delitto, a pena superiore a due anni di 
reclusione; 3) la sussistenza, nel caso specifico, di compro
vati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica. 
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L'art 4 dispone che, in presenza di comprovati motivi ine
renti la sicurezza della Repubblica (vedi punto 3 dell'art. 2), 
il decreto di rigetto dell'istanza di cittadinanza, che peraltro, 
trascorso un anno dall'istanza stessa, è precluso, venga ema
nato su conforme parere del ConsigliQ di Stato; in caso di 
conformità l'Istanza può essere ripresentata solo dopo 5 anni. 

L'art. 5 riconosce cittadino italiano il figlio di padre o ma
dre cittadini; In caso di doppia cittadinanza, il figlio dovrà op
tare per una delle due entro un anno dal raggiungimento della 
maggiore età. 

lnfina l'art. 6 abroga le disposizioni lncqmpatibill con la 
nuova legge; l'art. 7 eleva ad un biennio, per i primi tre anni 
dall'entrata In vigore della legge, Il termine di tempo di un 
anno per l'emanazione del decreto di rigetto; l'art. 8 dispone 
l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla sua 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
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La nuova secondaria superiore 

Il problema dei contenuti 
Un discorso integrato su materie, 
orari, e programmi 
di Maria Corda Costa 

I contenuti vanno ripensati in termini di integrazione 
l'anno ed organizzati in unità di apprendimento che non coincidano con 

scolastico. La necessità di dare inizio ad una alfabetizzazione 
economica ed informatica degli italiani. 

e E' ancora tutt'altro che certo che 
la legge sulla riforma secondaria supe
riore passerà. Comunque le mediazioni 
sfocianti in ambigue formule di com· 
promesso sono state tante, troppe. Trop
;>e perché ci si possa trovare un'im )()
'>~azione chiara e costruttiva per tt· to 
l'ulteriore lavoro che, approvata la k~
ge, resterà ancora da fare. E ne reste.à 
tanto, visto che materie, orari e pro
grammi saranno affidati ad una com
missione tutta di politici, seppure con 
la possibilità (ovvia, ma ora non più 
esplicitata) di ricorrere ad esperti. 

Rinnovamento di contenuti, quindi, 
come ormai si invoca da anni per que
sta invecchiata scuola che va alla de
riva nonostante gli sforzi e la buona VO· 
lontii di molti insegnanti, nonostante 
la coscienza dif(usa dell'enorme poten
ziale di energie che si bruciano in una 
scuola inefficiente sia sul piano forma
tivo generale, sia su quello del rac· 
cordo col mondo del lavoro. 

Abbiamo parlato di materie, orari e 
programmi congiuntamente perché il 
discorso «contenuti » non va fatto nel. 
l'a!>tratto di scelte culturali tout court, 
ma deve essere un discorso integrato 
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nel contesto operativo della scuola. Le 
scelte vanno cioè riferite a un tessuto 
specifico di discipline considerate sia 
nelle loro diverse finalizzazioni e desti
nazioni, sia soprattutto nei loro rap
porti di sequenzialità e dosaggio. Altro 
punto di riferimento fondamentale è 
quello di tener presente quali materie 
o parti di esse devono essere inserite 
nell'aria comune e quali nelle aree di 
indirizzo. 

Si può intanto dire subito che i set
tori che possiamo considerare meno 
bisognosi di innovazione, almeno su di 
un piano formale e di principio, sono 
quelli che riguardano le tradizionali di
scipline umanistiche. Per esse, discipline 
linguistico-letterarie antiche e moderne, 
appare ad esempio difficilmente sosti
tuibile l'impostazione storica, sia pur 
con diverse accentuazioni legate allo 
specifico di materia o alle esigenze di 
integrazioni interdisciplinari volte a for. 
nire più ampi quadri di riferimento di 
storia della cultura. 

Più complesso, e impossibile a esa· 
minarsi qui in breve, è il problema de
gli insegnamenti matematici. Schema
ticamente possiamo indicare la neces-

sità di giungere ad impostazioni più 
flessibili e insieme più orientate verso 
strutture unitarie, garantite da un più 
stretto rapporto con la logica matema
tica, dall'accostarsi alle geometrie non 
euclidee e a più approfonditi e astratti 
sviluppi dell'algebra. Ma forse questi, 
come l'analisi ed altre sezioni della ma
tematica indispensabili per alcuni, ma 
non per tutti gli indirizzi, dovranno 
far parte delle materie « di indirizzo ». 

Un breve riferimento riserveremo an. 
che a quel coacervo di discipline che va 
sotto il nome di « scienze naturali » e 
che esige un rinnovamento di impianto 
che ne limiti Je parti descrittive accen
tuandone invece gli aspetti teorici da 
un lato e le pra~iche sperimentali dal
l'altro. La possibilità di trovare mag
gior spazio orario e miglior disponibi
lità per più elevati processi concettua
li dovrebbe essere facilitata dal fatto 
che l'avvio descrittivo e osservativo più 
elementare viene operato oggi a livello 
di scuola dell'obbligo, dove ormai dal 
'62-'63 si insegnano scienze nei tre an
ni della scuola media, e, nel '79, orari 
e programmi ne sono stati ulteriormen
te sviluppati, sen7a che peraltro questo 
abbia sino ad ora portato ad una modi
fica dei programmi della secondaria su
periore. Discorso più ampio ma assai 
più analitico andrebbe fatto per la 
fisica. 

Ma nel settore scientifico una disci
plina decisamente nuova impone la sua 
presenza ed è stata già in misura limi
tata (con risultati complessivamente po. 
sitivi) sperimentata a livello naziona
le: l'informatica. Di là dalla difficoltà 
della sua denominazione che potrebbe 
anche essere sostituita con quelle più 
pretenziose di scienza della comunica
zione o di scienza dell'informazione, 
non vi è dubbio che la diffusione dei 
computer in ambiti e a livelli diversi 
nel mondo della produzione e della di
stribuzione e in quello della ricerca 
scientifica, ha posto in modo urgente 
l'esigenza di diffondere largamente al
meno i concetti basilari di questa scien
za, quasi nei termini di una nuova, at
tuale forma di alfabetizzazione necessa
ria all'uomo di oggi in quanto produt
tore, consumatore, cittadino. Dei suoi 
due aspetti, quello della conoscenza di 
procedimenti logico-operativi in senso 
fermale, e quell'-' della padronanza del
l'uso dello stn1mento computer e del
l'interpretazione dei suoi prodotti, en
trambi appaiono come indispensabili, 
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anche se giustamente molti esperti han
no messo in guardi.1 contro i peric li di 
considerare il primo aspetto in senso 
eccessivamente totalizzante o il secon
do come troppo orientato al possesso 
di una sofisticata trumentazione tecni
ca inutile se non dannosa ai fini forma
tivi generuli. Questo vale, naturalmen
te, per I'« informatica per tutti »da col
locarsi nell'arca comune. Però in qual
che misuro è altresl da evitarsi un'ec
cessiva specialrzzazione tecnicistica an
che per gli individui che si orienteran
no professionalmente verso quel setto
re. Molte delle esperienze compiute in 
tale direzione nella secondaria superio
re hanno dato esito positivo e<l esiste 
a livello nazionale uno sforzo di coor

dinamento, ripensamento, organizzazio
ne dell'imposta7Jone di tali indirizzi, 

in parre spcrimenrnli, molti dei quali 

hanno d'altronde già conseguito buoni 
rtsultati anche sul piano delle opportu 
nità occupazionali aperte ai diplomati 
I:sistc certo il pericolo che l'introduzio
ne di tale materia soprattutto nell'arca 
comune offra un campo d1 pressione 
all'industria produttrice di computer, 
nM è pericolo che bisogna correre e 
che va comunque controllato attraverso 
una preparazione specifica degli inse
gn.mu ed una accurata organizzazione 
<li programmi e curricoli. 

ze sociali che costitul un'apposita com 
missione che lo studiasse anche in rap
porto alle proposte legislative per la 
riforma che sembmva allora dovessero 
avere un itinerario parlamentare cd una 
conclusione a bre\ e 1ermme Nel 1977 
la commissione dette alle stampe un 
volume (I) che presentava un'originale 
soluzione di insegnamenti per blocchi 
problematici integrati. La proposta eh 
be una certa eco in ambienti culturali 
e ne discussero anche i rapprcsentan 
ti dci partici politici impegnati in pro
getti di riforma (2) 

Mn h discussione che ha occupato la 
stampa sp-;:cialistica e non (anche nei 
limiti e semplificazioni in cui tali pro
blemi sono percepiti dai lettori) è sttt
tn quella dell'introduzione nei curricoli 
della scuola secondaria superiore delle 

cosiddette scienze sociali. Il problema 
venne affrontato organicamente nel 

197 5 dal Consiglio italiano per le scicn-

Sul posto che tali scienze hanno oggi 
nell'elaborazione della cultura esistono 
oggi in Italia posizioni diverse e ancor 
più diverse sono ;rnche le posizioni in 

torno alla loro funzione formativa Di
damo subito intanto che sotto il ter

mine scienze socwll o sc1e11u mntme -
Teatro impegna tutti 1 partiti, a c0-

minciarc da quelli che han. 
no lasciato vacanti 1 posti di 
cui dispongono. Altrettanto 
importante le scelte artisti
cht:: dalla direzione, il cui 
mandato e prossimo a sca
dcrt: ma può anche esser..: 
riconfermato se offre garan
zie di gt:stione scrupolosa e 
di rispetto per le altre for1e 
culturali, al cartellone -
che continua a vedere una 
prevalenza di spettacoli im 
portati nonché quelle 
concernenti il :.upporto cui. 
turai..:: lo straordinario sian. 
cio orgamaativo per quanto 
concerne il pubblko, il tea· 
tro-scuola proseguito m~no 
frlkemente d1 come era ini. 
ziato, l<rnto da essere ora 
sostituito dall'ini1iativa ETI, 
il rapporto con le realtà ter. 
ritoriah decentrate (a,·viato 
al Tiburtino, gra1ie all'ap
porto di energie sindacali, 
successivamente scoraggiate) 
anche a livello di centri mi· 
nori (dove la domanda di 

mento tra 1 partiti che con
corrono a formare le diver
sifkate maggioranze negli 
enti pubblici territoriali 
competenti, in quanto ta. 
((' accomodamento dovendo 
'oddisfarc pretese cd inte
ressi di V<H ia natura in mol
teplici enti finirebbe per por
re in secondo piano le esi
genze reali dcl teatro. Si 
rende allora necessario un 
confronto franco dal quale 
possano emergere con chia. 
rezza le ragioni di atti e 
comportamenti che rischia
no altrimenti di essere valu
tai i sul piano personalistico. 
Gli argomenti addotti anche 
in questi giorni pro e con
tro il C'ambio della gestione 
sembrano riduttivi rispetto 
alla fun1ionc culturale che 
l'ente è chiamato a svoll!ere 
m una città di tre milioni 
di abitanti, con un bacino d' 
utenza straordinariamente 
variato, dai raffinati spetta
tori dalla preparazione inter. 
nazionale agli studenti di 
Tarquinia, d1 Ceprano o di 
Formia, che, malgrado la 
consisten1a dei bilanci del 
teatro di Roma, restano sem
pre a digiuno per quanto ri
guarda gli spettacoli di pro
'ia. 

STABILE 
MA INQUIETO 

e A differenza di altre cspc
ricnze, il tC'atro di Roma ha 
sempre costituito un orga. 
nismo nel quale si sono bru
ciate spcran1.e e iniziative, si 
sono consumati ardori e ta
lenti. Nella più recente ge
:.t !one, si ha avuto il ritiro 
di uno dei piu insigni critici 
italiani, poi si sono registra
te le dimissioni del presi
dente dell'ente (che pure 
accoppiava alle qualità di 
scrittore una conoscenza ap
profondita degli ambienti 
politici romani), adesso è 
scoppiata una polemica che 
ha avuto come protagonista 
un docente, designato dallo 
stesso partito al quale ap
partiene il direttore artisti
co del teatro. E nel frattem
po erano divampate altre 
polemiche, suscitate da un 
gruppo di autori italiani per 
le scelte eccessivamente di
spendiose di una rappresen
tazione, o per alcune que 
o;tioni di personale, che si ri
teneva ingiustamente leso. 
Ma il problema, come è e-

mcrso anche nel recente con
H'gno di St. Vinccnt, non ri
guarda solo la capitale, giac. 
ché oggi da più parti, an
che all'interno della sinistra. 
si mette in dubbio la fun· 
zionalità del teatro pubbli
co, almeno come si e strut
turato m taluni casi, cd in 
particolare si ti<.:ne a fare 
risaltare come proprio il tea. 
tro pubblico, dal Nord a Ro
ma, sia stato piuttosto re
stio a far posto alla produ
:r.ione drammaturgica nazio
nale, che è rimasta sull'ago
ne cd è stata valorizzata pre
valentemente da iniziativi.' 
di privati o da cooperative 
(benché anche queste ultim~· 
abbiano trasmodato dai lo. 
ro caratteri iniziali). 

I.a crisi al teatro di Ro
ma non potrà risolversi che 
attraverso una chiarificazio· 
ne alla quale tutte le foo.e 
culturali ed artistiche h.in-
no il dovere di partecipare. 
La scelta di amministratori 
competenti e non legati ad 
in teressi di gruppi ristretti 
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teatro è molto forte, secon-
do le risultanze di una ricer
ca promossa dall'assessora. 
to regionale alla cultura). 

Quindi non si tratta tan
to di una serie di questioni 
cht: possono essere risolte 
nell'ambito di un accomoda- Carlo Vallauri 
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L'ASTROLABIO DIBATTITO 
(è la dizione certo riduttiva e che ha 
prevalso a lungo nell'arca culturale fran
cese e che il nostro ministero P.I. ha 
scelto) si raccolgono molte discipline 
diverse tra cui le principali appaiono: 
sociologia, antropologia culturale, demo
grafia, economia, psicologia, linguisti
ca, diritto. Le prime due, configuratesi 
in una loro autonomia di contenuti, se 
pur con matrici problematiche diverse 
negli ultimi due secoli, hanno avuto svi
luppi abbastanza differenziati sul piano 
metodologico soprattutto per quanto 
attiene all'uso di metodi e tecniche 
quantitative e sperimentali. L'ultima 
presenta invece caratterizzazioni a sé 
per i contenuti normativi cui si riferi
sce e quindi per un rapporto diverso 
con il mondo dei valori. Di tali disci
pline non vi è stata fino ad ora traccia 
nei programmi della nostra scuola, se 
non talvolta per quanto riguarda la lo
ro dimensione professionalizzante (eco
nomia e diritto negli Istituti Tecnici 
commerciali e in alcuni professionali, 
in orario ridottissimo la psicologia negli 
Istituti magistrali, nei Tecnici femmi
nili, e in alcuni professionali). Il per
manere del modello della scuola clas
sica di tradizione umanistica da un la
to, una spesso miope visione professio
nalizzante degli Istituti di Istruzione 
tecnica e professionale, e d'altro lato 
l'impostazione idealistica prevalente 
nella filosofia dell'educazione che ha 
dato luogo alla riforma Gentile del 
1923 e che ha avuto tanta parte nella 
cultura filosofica accademica, hanno si
no ad ora impedito il riconoscimento 
di un valore formativo all'ingente qu ·n
tità di informazione e di strutture di 
elaborazione che le scienze sociali ha 1-
no fornito al panorama culturale. Alla 
lentezza in cui esse hanno trovato posto 
nel nostro mondo accademico negli ulti
mi quarant'anni. ha corrisposto una an
cor maggiore difficoltà di ingresso nel
l'ambito delle discipline d'insegnamen
to, anche per l'inerzia che ha caratte
rizzato il processo innovativo in sede 
di legislazione scolastica. Inerzia carat
terizzata politicamente non da assenza 
di iniziativa, ma dal sistematico bloc
t;O, in forme diverse, delle iniziative 
assunte. 

Gli atteggiamenti verso l'introduzio
ne di tali nuovi contenuti sono tutta
vi;1 abbastanza differenziati. Nessuno 
nega ad esempio la necessità di dare 
inizio ad una alfabetizzazione economi
ca degli italiani. Negli altri paesi di 
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cultura occidentale l'economia viene stu
diata a livello secondario superiore o
vunque, anche se innegabilmente esisto
no diversi problemi a proposito dei 
contenuti specifici dei programmi e del. 
le metodologie della sua presentazio
ne. Alcuni tentativi ed esperimenti di 
costruzione e conduzione di program
mi di economia elementare sono stati 
fatti anche in Italia, citiamo come esem
pi, oltre ad alcune sperimentazioni pa
trocinate dal Consiglio italiano scienze 
sociali a Reggio Emilia e a Enna, il 
programma ELEC, finanziato dal For
mez e costruito dal CNITE, e il recen
tissimo esperimento in corso in due 
province della Lombardia e finanziato 
dalla Cassa di Rbparmio delle Provin
ce lombarde. I problemi riguardanti i 
contenuti da inserire a questo livello 
ncn sono pochi, da quelli che si riferi
scono alle « scuole » economiche cui 
l'impostazione si riferisce, a quelli di 
alcuni strumenti matematici necessari 
alla comprensione delle leggi che rego
lano l'andamento dei fenomeni, a quel
li dei livelli di astrazione che questa 
disciplina comporta se vuole dare stru
menti concettuali di comprensione del
la complessa realtà economica del mon
do contemporaneo. Si dice spesso che 
l'obiettivo di un'economia insegnata 
nella scuola secondaria dovrebbe esse
re quello di dar la capacità di com
prendere gli articoli e le notizie econo
miche di un quotidiano nelle pagme 
ncn economiche. Tale obiettivo è passa
bilmente chiaro, assai meno chiara la 
metodologia che consenta di pervenir
vi. Vi è solo un accordo abbastanza 
ampio sulla considerazione che un in
segnamento su base istituzionale sareb
be il meno fecondo, il più dogmatico ed 
astratte, quello che ha già dato i risul
tati peggiori nelle esperienze degli Isti
tuti tecnici commerciali. 

Analoga considerazione metodologica 
si fa a proposico degli insegnamenu 
giuridici: una formalizzazione a priori 
zd una impostazione istituzionale ne 
farebbero una disciplina « nozionisti
ca » nel senso negativo dcl termine, 
staccandola dal concreto della realtà so
ciale e dei rapporti interpersonali qua
li emergono nelle vicende storiche e 
nella vita attuale. 

Anche la sociologia presenta diffi
coltà di questo tipo, e di essa si sot
tolinea inoltre da parte di alcuni la 
scarsa definitezza e la fragilità meto
dokgica. Ma anche accogliendo tali 

l.riticht: rt:sta il fatto che non M può 
oggi accettare una formazione a medio 
livello che non contenga anche alcune 
informazioni e impostazioni sulla di
namica dei fenomeni sociali che solo la 
sociologia può fornire (a titolo di cu
riosità: i primi a introdurre in Italia 
la sociologia come materia di insegna
mento furono i Salesiani nei loro corsi 
professionali, all'inizio di questo se
colo}. Sulla sociologia, come è eviden
te, i consensi sono quindi assai meno 
unanimi di quanto non accada per l'eco
nomia ed il diritto. E discorsi analo
ghi potrebbero farsi anche per l'antro
pologia culturale e la psicologia, se pur 
con diverse angolazioni legate allo spe
cifico delle due materie. In questo ca
so, inoltre, sorgono problemi connessi 
anche alla loro introduzione nell'area 
di indirizzo per la difficoltà di indivi
duare una « professionalità » in tale set
tore, il più contestato, sempre, della 
riforma, cioè quello delle mansioni co
siddette « sociali » o socio-pedagogiche. 
Più facile soluzione offre invece l'in
serimento della demografia nell'area CO· 
mune per le sue naturali connessioni 
con gli insegnamenti geografici in sen
so antropico. 

Ma a questo punto va ripreso quan
to abbiamo detto all'inizio e poi via 
via richiamato. E cioè che nuovi conte
nuti non può voler dire nuove materie 
intese nella loro singolarità e come ta
li « trattate » per quanto attiene a ora
ri, abbinamenti di cattedre, program
mi. I contenuti vanno ripensati in ter
mini di integrazione, organizzati in uni
tà di apprendimento che non coinci
dano con l'anno scolastico, ma siano più 
agili e componibili, e più rapidamente 
verificabili quanto alla loro assimila
lione. Senza un ripensamento in tali 
termini si rischia di fallire lo scopo di 
un sostanziale rinnovamento, pericolo 
tanto maggiore data l'esiguità della rea
le portata innovativa della legge at
tuale. M. c. c. 

NOTE 
(I) Ba1dioni. Valerio Castronovo. Alessandro Cavalli, Raffaele Laporta, Matilde Pontecorvo, Stefano Rodotà, Pietro Rossi, Benedetto Sajcva, Paolo Svlos Labini, Scienze sociali e riforma della scuola secondaria, Torino, Einaudi, 1977. 
(2) Di un dibattito sull'argomento avvenuto in un convegno svoltosi a Roma I'! 1 ottobri! 1977, sono stati pubblicati gli atti nel volume: L. Firpo, P. Rossi, A. Giordano, M. Raicich, E. Porzio Scrravalle, M. 

Di Giesi, E. Bartocci, S. Melillo, L'insegnamento delle scienze sociali: dove, come, perche, Torino, Loescher, 1978. 
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f' CINA E URSS SUL SENTIERO DI PACE 
Cambogia e Afganistan i maggiori ostacoli al compromesso geografico 

di Giampaolo Calchi Novati 

• Il rapporto Urss·Ci11a è la 1•wiahile impazzita del sfatema i11ternud u1wle. Dopo un lungo periodo 
di conflittualità ideologica, il (Olltra .Ho è ormai concentrato .SII fattori statuali. Ed è almeno dal 1972 
che l'elemento cruciale è rappresentato proprio da quel Vietnam che per anni avei·a permesso a Mo
sca e Pechino di dfasi11111lare il peggio. illudendo persino il p<wero Ho Chi Minh su una non impossi
bile riconciliazione <llf'o111bra del suo feretro. Più di recente, al Viet11a111 \Ì è aggiunto anche l'Afgha
nistan, che se è stllto percepito in Occidente come la proie:io11e di u11a minaccia puntata poten-:.ial
mente sui mari caldi e sulle regioni petrolifere del Medio Orie11te ed è sta/O patito dal Terw Mondo 
come una macchia al/'1111111agine di una potenza che si era sempre di•ilinta come I'« anti-impero », è 
suonato per la Cma come u11'offesa diretta alla s1w sfera di rispetto. Non rnrpre11de allora se mentre 
Urss e Cina sta11110 saggic111do la possibilità di arrivare a un «modus vivendi», da Pechino si manda a 
dire che non basta ww generica volontà di non-ingerenza ma che ci si deve misurare, una volta di 
più, sull'Indocina (Cambogia) e appunto sull'Afghanistan. 

L'invasione russa dell'Afghanistan, quasi tre anni fa, f11 verosimilmente la sintesi di una serie di 
frustrazioni e di aggressit•ità che avevano il loro movente scate1.wnte _11ella disintegrazrone dell'Iran 
e nella conseguente « surenchère " americana in q11ello che per l occa-;ume era stato battezzato I'« ar
co della crisi». Non è dubbio che l'Urss - nel prendere quella mai .,uflicie11te111ente condannata deci
sione - avesse in mente i due fronti, Usa e Cina. Ma per /'America /'ingre'>so delle for:e sovietiche in 
Afghanistan valeva solo come preteslo per chiudere una fase della politica i11tema~io11ale, gridando 
alla frode e all'i11ade111piem.a. La Cina reagì in modo diveno. l.'Af glumista11 dopo la Cambogia signi
ficava che l'Urss - invece di quel patto di alleama o di sicurezza che Mosca da ternpo cercava dico
stiwire, sempre in funzione anticinese ma su una base minima di ccmsenso e spontaneilà - proce 
deva senz'allro ad erodere con la for::.a lo spa-:io della Cina nell'A sia meridionale. 

Ora che f'lra11 sprofonda senza w1 «climax» prevedibile verso l'anarchia e la stabiliz.za:ione di 
cui prima o poi si incaricheranno i vincitori della guerra civile occulta che si .\la combattendo dietro 
gli ultimi barlumi del potere dell'ayatollah di Qom, e che l'Af glumista11 è scaduto, nei « dossiers .. 
della politica degli Stati Uniti e delle potenze occidentali. a una mo11eta di scambio piuttosto remo· 
ta, è la Cina che si sente obbli/!,ata a riprendere /'iniziativa. 011and'a11che 11011 ci fosse il Pakistan, il 
più sicuro amico di Pechino i11 Asia, a farle premura per allegJ!.erirlu da w1 fardello (i profughi e /'ali
mentazione della resistenza a11tirussa) che sta diventando superiore alle .me forze, la Cina dovrebbe 
cornw1q11e pretendere dal/'Ur.'>.'> che qualsiasi politica comune parta da li In un certo senso, questa 
enfasi sull'Afghanistan laiciz:.a definitivamente il dissidio /ra Cina e Urss la Cina agisce in quanto 
grande potenza c.:he non p11ò tollerare impunemente w1 simile straripamento, a costo di assumersi an
che il ruolo che fu tipico 1111 tempo delle poten:e imperiali occidentali, le .wle a contendere alla Rus
sia l'alta i11fl11ema s11 questa reJ!,ione, sancendo in tal modo u11a vocazione che 11011 è solo nazionale 
e tanto meno di coere11w ideologica, vi.\to che in Afghanistan la Cina 11011 ha da far valere né diritti 
«negati» né .wlidorietà di li11ea o di mo\•imento ma semplicemente una primazia che la presenza 
di un esercito d'occ11paziu11e .rn1e11tisce troppo esplicilamenre. 

La tendenza a 1111a wlu::ione di compromesso sull'Af ghanisra11 sarebbe s11g1:erita da molte circo
stanze, non 11ltima /'incapacità dell'Urss di vincere militarmente e d'altra parte l'improponibilità di 
w1 successo i11co11dizio11aru del partito nazional-rea::ionario che lolla contro l'Armata rossa, ma l'in· 
gra11aggio hz c:11'i /'Unione So,•ietica .'>i è lasciata coim·ul/!,ere 11011 :>i presta a uscite indolori. Urss e Ci
na potrebbero trovare però s11bito 1111 accordo nel rif i11tare la « tensione» come scelta, che in realtà 
gio\•a solo agli Usa. Tutto il resto potrebbe seguire. /\'on si trai/a ovviamente di .. svendere" l'Afgha
nistan. L'Ur.'>.\ chiede che la Cina pregiudi::.ialme111e riiumci alla guerm come mezzo per regolare le 
dispute fra Stati socialisti (e Pechino, dopo il semifailimentu e/ella «lezione .. i11ferta al Vietnam, non 
foss'altw perclté l'Urs\ seppe autorestringersi. potrebbe mostrare ora u11a mag~iure disponibilità); la 
Cina ripropone. 11011 necessariamente in 1ermi11i propagandistici, la 411estio11e del/'« e~emonismo » (e 
le difficoltà in c11i ogget1iva111e11te la politica sovietica si viene a trcware potrebhero ' spingere Mosca 
a considerazioni più paritarie). Gli ef/elli po1rebbero estendersi a raggiera in tutta l'Asia, da 1111 lato 
affrellando 1111a pacificazione i11 Indocina e dall'altro fac:ilitwzclo liii ria\•vici11ame11to fra India e Pa
kistan. Non va neppure .wttuvalutato l'impatto che sta avc11clu la prl'para::.ione - a Nuova Delhi -
del prossimo vertice dei no11 allineati, destinato a fare gimti::.ia .\ia delle semplificazioni sentite all'Ava
na che delie polemiche fini a se stesse a c11i molti si sono spinti dopo il "colpo" di Kahul. 
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Cina e URSS 
ml sentiero di pace 

Quel virus 
benigno 

della distensione 
Una svolta che s1 accompagna ad una 

rivalutazione della dimensione 
asiatica e terzaforzista della Cina. 

Il rischio di una crisi di sfiducia. 
Il Pcc di fronte al problema di mezz:> 

miliardo di giovani da « politicizzare». 

di Luciano De Pascalis 

e Le notizie, che ci giungono da Mo
~ca e da Pechino, confermano che la 
lunga visita in Cina <lei vice-ministro 
sovietico agli esteri, Iliccv, è servita a 
getcare le basi per una nuova ripresa 
del <lialogo politico fra l'Urss e la Ci
na. E' stato infatti concordato che il 
dialogo (sarà una « maratona » ha dec
to il segretario del Partito comunista 
cinese) si 5volger~1 con incontri succes
">i\'i dfcnuati alternativamente nelle due 
capitali. 

Non dobbiamo solo per quesco pen· 
'>are che sia già scontato un esito finale 
posicivo. E' più prudente mantenersi 
cauti nelle previsioni. Sono troppi e 
troppo vasti i punti di contrasto per 
credere che possano sparire, o almeno 
attc.:nuarsi, di un colpo solo. 

Interesse generale è però che il dia
logo giunga a buon fine e normalizzi 
le relazioni ufficiali fra 1 due grandi 
paesi, almeno al livello di Stato e di 
governo. La loro ventennale inimicizia, 
arrivata a livelli di estrema gravità fi
no a sfiorare nel 1968 addirittura uno 
scontro armato, è stato infatti uno dei 
fattori del deterioramenco del clima in
ternazionale. Un clima di distensione 
fra Cina ed Urss contribuirebbe non 
poco a favorire la stabilità e la pace, 
raffreddando le tensioni che sono in ar. 
co in moire regioni del mondo. 

Accettando di riaprire il dialogo, che 
aveva interrot co a causa del! 'invasione 
Jell'Afghaniscan, la Cina non si riavvi
cina all'Urss per una ricrovata affinità 
con il paese-guida del comunismo o per 
una incesa strategica. che le consenta 
di passare sopra a storici conflicti e a 
rilevanti questioni internazionali. Il 
riavvicinamento. che Breznev ha inse-
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Al centro Dençi 

guito fermamente (l'ultima volta lo ha 
auspicato a Bakù con un discorso che 
sottolineava la priorità data da Mosca 
al dialogo con Pechino) è stato consi
gliato ai cinesi dalle cose: dalla poli
tica americana di Reagan; dal deterio
ramento dei rapporti cino-americani su 
Taiwan dopo che Reagan ha rimesso 
in discussione i diritti cinesi sull'isola; 
dall'ìmpegno dei dirigenti di assicura· 
re alla Cina un ruolo di grande poten
za, aperta ai paesi del Terzo Mondo e 
autonoma rispetto alle tensioni esisten. 
ti fra le due grandi potenze, giudica
te oggi ugualmente pericolose; cd in· 
fine dall'evoluzione della situazione in
terna della Cina, avviata dal XII con 
gresso del PCC lungo un binario di sta· 
bili tà poli ti ca. 

Ora questa stabilità viene fondata 
su due fattori essenziali: il successo di 
un processo di ammodernamento e di 
sviluppo gestito con ritmi moderati e 
un aumentato peso internazionale. 

La « nuova » Cina di Den Xiaoping, 
fiera ed orgogliosa per la ritrovata iden
tità nazionale, conta di realizzare questi 
obiettivi fidando solo sulle sue forze, 
esaltando (come vanno facendo i mass. 
media cinesi) l'originalità del modello 
cinese e sottolineando la necessità di 
costruirlo con le risorse e la forza-lavoro 
nazionali. 

Dietro il riavvicinamento a Mosca 
c'è oggi una politica estera cinese, che 
non vuole essere usata come * carta da 
gioco » da parte di nessuno e che da 
«difensiva »,come era fino a poco tem
po fa, si è fatta « dinamica » sfruttan. 
do fattori interni ed internazionali, che 
legittimano la Cina a giocare un n1olo 
autonomo e più autorevole nella difesa 

<lei suoi intere:.si nazionali. 
Riprenden<lo il dialogo con l'Urss, la 

Cma però non sembra disposta a fare 
J:randi concessioni; anzi va fissando con
dizioni precise {diminuzione della pres
sione militare sovietica lungo i suoi con. 
fmi, ritiro dci sovietici dall'Afghanistan 
e <lei vietnamiti dalla Cambogia) e non 
intende rompere i suoi rapporti con I' 
OCCI<lente. 

Siamo di fronte ad una svolta rilc
\'ante, che si accompagna ad una riva
lutaz1onc della dimensione asiatica e 
tcr1.aforzisca <lella Cina e ad una riven
dic.1zione, pacata ma ferma, su Hong 
Kong e su Taiwan in nome del diritto 
alla sicurezza dei confini ed all'integri
tà territoriale. La visione che ha ani
mato questa svolta è una visione multi
polare piuctosto che tripolare, che avrà 
il suo peso nell'evoluzione dei rapporti 
internazionali. 

La storia dei rapporti cino-sovietici 

La scoria delle relazioni fra le regio
ni della Russia e la Cina è una storia 
lunga, sempre dominata dalla paura ci
nese delle pressioni e delle minacce del
la gente del Nord. La paura del Nord 
è ancora presente nella coscienza popo
lare e non si è affievolita neppure do
po la vittoria della rivoluzione e du
rante il breve decennio di amicizia con 
l'Urss. 

Anche le relazioni fra i due partiti 
comunisti non sono mai state serene. 
Qua!1d? S~alin, in anni lontani, propo
se ai cinesi una strategia rivoluzionaria 
basata sull'alleanza con il Kuomintang 
e sulle insurrezioni urbane, Mao, che 
difendeva l'autonomia del partito cine
se e puntava su un'azione rivoluzionaria 
nelle campagne, si oppose e per questo 
nel 1927 fu espulso dal Politburo. 

Neppure Kruscev ebbe la mano leg
gera con le sue interferenze nella vita 
e nella politica della giovane repubbli
ca popolare e causò non poche frizioni 
e tensioni. L'origine della rottura fu il 
XX congresso del PCUS, nel 1956, con 
la scelta di una politica di distensione 
verso l'Occidente. Mao criticò il revi
sionismo sovietico ed accusò Kruscev 
di aver violato i principi dell'interna
zionalismo operaio e della ortodossia 
marxista. Si creava cosl un clima di 
tensione, che suggerì a Mosca nel 1960 
:.H interrompere la collaborazione eco
nomica e di ritirare i suoi tecnici. La 
decisione mise in grosse difficoltà la 
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Cina c:J i rapporti :.1 ma:.prirono con 
contrasti, che la lotta di liberazione dei 
Vietcong, appoggiati ma separatamente 
dei due paesi, contribul ad aggravare. 

Lo scoppio della rivoluzione cultura
le del 1966 portò al massimo livello 
l'avversione di Mosca per il maoismo, 
che l'aveva ispirata. L'attacco al quar
tiere generale del partito, lo sfascio del
l'apparato burocratico, il potere rico
nosciuto alle guardie rosse e, nelle va
rie province, ai militari furono conside
rati dai sovietici come esempi assai 
pericolosi per il campo socialista. Non 
sorprese perciò quando, nel 1968, al
l'epoca di Lin Piao, cinesi e sovietici 
vennero alle mani sull'Ussuri. 

Dopo la morte di Ho Chi Min toc
cò a Kossighin proporre ai cinesi trat
tative sulla questione dei confini e dei 
« trattati ineguali». Un negoziato ini
ziò nell'ottobre del 1969 e sì protras
se senza progressi e senza esiti fino al 
1971, mentre la _diplomazia cinese apri
va il dialogo con Washington. Nel 1972 
Nixon scendeva in Cina ed a Pechino 
si impegnava ad opporsi assieme ai ci
nesi ai <( tentativi egemonisti » di ter
ze potenze in Asia. Questo impegno 
::omune sanzionò la rottura definitiva. 

Nel 1971 e, poi più tardi, nel 1978 
Cina ed Urss si misurano e si scontrano 
in modo indiretto e per procura nella 
guerra India-Pakistan e, dopo l'inva
sicne della Cambogia, nella guerra Ci
na-Vietnam. Mosca, invadendo poi l' 
Afghanistan, rende ancora più pesante 
l'accerchiamento cinese. Circondata dai 
sovietici e dai loro alleati a nord, a 
nord-ovest, a sud, di fronte all'ostilità 
dell'India ed alla flotta sovietica, che 
pattuglia e controlla le sue coste, alla 
Cina non restava che intensificare l'aper
tura ad Occidente ed ipotizzare un'al
leanza con gli Usa ed il Giappone. 

Ma, con Carter prima e poi con Rea
gan, che senza preoccuparsi degli inte
ressi di Pechino rilanciava il vecchio 
rapporto con Taiwan, i cinesi devono 
amaramente riscoprire un'antica verità: 
degli occidentali non possono fidarsi 
e non possono contare su nessuna delle 
due grandi potenze; devono fare da soli 
e garantirsi con una politica di mag
giore equilibrio. 

Il Xli congresso del PCC 

E' a questa conclusione che è arri
vato il XII congresso del PCC, tenuto-
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:.i nd me~t: <li settembre, per aprire la 
via alla distensione con Mosca. 

Il XII congresso ha meritato da par
te dei cinesi la definizione di <( storico ». 
Storici in verità erano stati definiti an
che il nono ed il decimo, celebrati al
l'insegna della dittatura maoista, e, poi, 
ancora l'undecimo. Oggi questi tre con
gressi sono invece giudicati congressi 
« sbagliati », legittimando l'adagio che 
in Cina imprevedibile è sempre il pas
sato piuttosto che il futuro. 

A parte la definizione, vero è che il 
XII congresso ha chiuso una fase del
la storia cinese, quella del suo assesta
mento dopo la morte del « grande ti
moniere » (Mao stesso aveva previsto 
dopo la sua morte anni di sconvolgi
mento) e dopo una dura lotta per il po· 
tere, condotta con implacabile tenacia 
ed abilmente da Den Xiaoping. Tre uo
mini sono stati scelti a guidare la « nuo
va» Cina: Hu Yaobang al partito, Zhao 
Ziyang al governo e, al sommo vertice, 
Den Xiaoping. 

Ad essi, dopo un decennio di caos e 
di delirio ideologico, è stato affidato il 
compito di garantire la stabilità e l'uni
tà del Paese, operando in tre precise 
direzioni: per il miglioramento della 
situazione economica; per la « purifica
zione)) del partito, a cui è stato dato 
un nuovo statuto; per la definizione di 
nuovi <~ comportamenti sociali ». 

Novità significative sono state appor
tate in particolare alla politica estera 
con un profondo mutamento dell'ap
proccio ai problemi internazionali. 

In primo luogo nel rapporto con le 
due superpotenze, che sono ora poste 
sullo stesso piano e sono ritenute en
trambe responsabili della crisi interna
.donale. Si rinuncia alle tradizionali ac
cuse all'Urss di socialimperialismo e di 
revisionismo e, come abbiamo visto, si 
autorizza la ripresa del dialogo, sia pu
re condizionato, con Mosca. 

In secondo luogo nel rapporto con 
i paesi del Terzo Mondo assieme ai qua
li la Cina, che ha ripreso le critiche al
l'imperialismo americano, intende ora 
battersi attivamente contro tutte le 
« espressioni di egemonismo e di espan
sionismo ». Viene ridimensionata l'ipo
tesi, coltivata negli anni '79-'80, di una 
alleanza strategica con gli Usa per tre 
ordini di ragioni: perche l'Urss non co
stituisce la maggiore minaccia alla si
curezza cinese, posto che le difficoltà 
economiche interne e le difficoltà in-

terna.donali costituiscono ostacolo suf
ficiente a bloccare il suo espansionismo 
in Asia; perché il rapporto con l'Occi
dente ha dato scarsi risultati anche sul 
piano economico ed è più sicuro per 
la Cina ridimensionare il suo program
ma di ammodernamento, collocandolo 
nel quadro del rapporto nord-sud e dan
do più attenzione alle rivendicazioni dei 
paesi in via di sviluppo; perché è in
teresse della Cina non farsi condiziona
re dal rigido imperativo dell'antisovie
tismo di fronte ai conflitti regionali in 
Africa ed in America Latina. 

Fattosi consapevole che il conflitto 
est-ovest costituisce un intreccio peri
coloso per il mondo e negativo per i 
paesi in via di sviluppo, il XII congres
so ha superato l'antica opposizione al
la distensione, qualificata come una po
litica di « appeasement » all'Urss, ed ha 
abbandonato la teoria della inevitabilità 
della guerra, che era presente ancora 
nelle Tesi dell'XI congresso. La pace 
può essere salvaguardata se tutti i po
poli sapranno liberarsi dall'egemonismo 
delle due superpotenze: un contesto in
ternazionale pacificato è ora ritenuto 
condizione per il successo dei piani di 
sviluppo e per la crescita del peso in
ternazionale della Cina. La pace è obiet
tivo primario della politica estera cinese. 

Come si vede, dopo anni di dura lot
ta politica, Den Xiaoping è riuscito a 
fare passare la sua linea e a fare preva
lere il realismo in tutti i settori della 
politica cinese e con il realismo la con
danna dell'utopia, che ha portato ad un 
peggioramento delle condizioni di vita 
e che è stata solo una scorciatoia « per 
sfuggire alla realtà e dare spazio, sotto 
il mantello dell'ideologia, agli sfrutta
tori ». 

Non c'è più spazio in Cina per i 
sogni e i grandi balzi in avanti. I miti 
dell'éra di Mao erano però capaci di 
mobilitare le masse. Può il realismo di 
oggi fare lo stesso? Non c'è forse il 
rischio che, caduti i miti, subentri nelle 
masse cinesi una crisi di sfiducia? 

Il rischio è stato tenuto presente dal 
XII congresso, che ha impegnato il 
partito - un partito purificato da con
servatori e liberali - a non abbassare 
la guardia e la vigilanza e a lavorare 
per allargare la sua base sociale, poli
ticizzare la gioventù ( 500 milioni di 
cinesi hanno meno di trentanni), det
tare nuovi modelli di comportamento 
sociale, eliminare la corruzione. 

• 
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avvenimenti dal 1al15 ottobre 1982 
1 
- Napoli. Scontri tra polizia ed operai ltalsider che 
protestano per la chiusura dello stabilimento di Ba· 
gnoli. 
- Roma. Il Consiglio dci ministri <:ompleta I.a mano: 
vra economica d'autunno con la nprescntaz1one dei 
decreti scaduti. Prorogata al 30 novembre la fiscalizza. 
zione degli oneri sociali. 
- Bonn. Svolta a destra dopo 13 anni di socialdemo
crazia. Al Bundcstag, Schmidt rovesciato per soli 7 
voti; nuovo cancelliere il dc Hdmut Kohl. 
2 
- La Cgil presenta una proposta di ritorma dcl sala. 
rio alla cui base sta un profondo cambiamento della 
pc,litica fiscale. 
- Teheran. Attentato al tritolo provoca 60 morti e 
700 feriti. 
- Sventato in Spagna un golpe ~he dove':'a. s~attar1.; 
alla vigilia delle elezioni. Arrestati tre uff1c1ah supc. 
riori collegali all'estrema destra. 

3 
- Improvvisa offerta di De Mila al Psi cd ai partiti 
laici: «presentiamoci alle el~zion_i ~or:i un programma 
comune'"· Scontato il no dei soc1ahst1. 
- Bloccata dalla polizia la campagna. ?'autunno delle 
Br con 7 nuovi arresti (i rcsponsab11i dcl sequestro 
Cirillo) fra Napoli e Milano. Recuperate le armi ruba
te ai soldati a Salerno e Santa Maria Capua Vctere. 
4 
- Missione in Cina del sovietico Jliccv; riprende il 
dialogo Mosca-Pechino. . 
- Il dollaro a 1.433 lire. Moneta fuori controllo negh 
Stati Uniti; in Europa cede anche il marce:> t_edcsco. 
- Tutta Napoli in piazza con i suoi operai; 1mponent~ 
manifestazione per salvare il siderurgico di Bagnoli. 
5 
- Arrestato a Reggio Calabria Nicola Alvaro, presun
to killer di Dalla Chiesa. 
- Conferenza stampa di Dc :\1ichelis: per il 1?~2 l~ 
perdite Eni, Iri cd Efim ammontano a 4.300 m1har~1. 

- Ultimatum di Spadolini (discorso a Milano) a m 
dustriali e sindacato: chiudere entro il 30 novembre 
la trattativa sul costo dcl lavoro. 
6 
- Direzione socialista. Francesco Forte contesta la re
lazione La Malfa - approvata all'unanimità dal Con· 
siglio dei Ministri - sostt•ncndo che rischia di porta
re il paese verso una « defia:lionc indiscriminata». 
- Berlinguer al CC comunista: lotte, proposte e al
leanze per l'alternativa democratica. Il 16 Congresso 
dcl Pci si dovrebbe svolgere a Milano dal 23 al 27 fcb· 
braio 1983. 
- Nuovo sottomarino spia stretto d'assedio nelle ac
que svedesi. Non si esclude l'ipotesi dcl bidone {di 
ferro). 

7 
- Scala mobile. Non parte la trattativa Sindacato-Con
findustria per questioni procedurali. 
- Agguato camorrista sull'autostrada ad Avellino. Li
berato un killer, assassinato uno dci carabinieri della 
scorta. 

8 
- Banca Vaticana. Andreatta chiama in causa il Pap<t 
per •a restituzione all'Ambro!:>iano dì l.287 milioni di 
dollari. 
- Crisi siderurgica. Dopo la protesta operaia a Na-

poli, incontro fra Flm e Italsider; si riapre il nego
ziato sulla sorte di Bagnoli. 
- Commissione P2. Il capitano La Bruna (ex Sid) am
mette: il fascista Stefano Delle Chiaie era un agente 
pagato dal ministero dell'Interno. 
- La Dieta polacca scioglie Solidarnosc, con il voto 
co~trario di dieci deputati. 
9 
- Sanguinoso assalto terrorista alla Sinagoga romana 
durante la «Festa dellt.· Capanne'"· Commando spara e 
lancia bombe contro la folla assassinando un bambino 
di due anni; i feriti sono 35. Pesanti accuse lanciate da 
alcuni membri della comunità ebraica contro partiti, 
stampa e televisione. 
- Banc<1 Vaticana. Piccoli convoca l'ul ficio politico dc 
per esaminare le dichiarazioni di Andrcatta sullo IOR 
che «hanno assurdamente coinvolto il Papa». 
- Pc,lonia. Reagan punisce Jaruzelski per lo sciogli
mento di Solidarnosc revocando la clausola della « na
zione piu favorita ». 
10 
- Attentato alla Sinagoga romana. Le indagini punta
no su Abou Nidol, fanatico dissidente dell'Olp. 
- Elezioni in Baviera. Vittoria dei cristiano-sociali e 
leggera avanzata dei socialdemocratici, i liberali non 
ottengono il quorum. 
11 
- Il pentapartito fa quadrato attorno alla manovra 
economica. 
-Catturato in Bolivia il killer nero Pierluigi Pagliai 
gravemente ferito. 
- Sfida operaia a Jaruzel-;ki in tutti i porti baltici; oc
cupati i cantieri Lenin di Danzica. 
12 
- Inizia alla Camera il dibattito sulla linanziaria. An
dreatta ripropone il risanamento della spesa pubblica 
appellandosi alle fon:c C(;Onomiche e sociali. 
- Banca Vaticana. De Mila sdrammatizza il caso An
drcatta non inserendo nell'ordine del giorno al CN del
la Dc la richiesta di discussione presentata da Piccoli. 
Longo intanto attacca il ministro dcl Tesoro e la Ban
ca d'Italia: "gravi responsabilità per lo IOR». 
13 
- Achilk Gallucci chiede di lasciare la Procura di Ro
ma dopo le polemiche sulla requisitoria P2. 
- Arrestato in Svizzera (sarà estradato in Italia) il 
tt.:rrorista turco Omcr Bagci, l'uomo che fornì ad Agca 
l'arma pe1 l'attentato al Papa. 
- Accordo Arafat-Hussein: l'esercito Olp si rafforzerà 
in Giordania. 
14 
- Spadolini sblocca la trattativa fra sindacati e indu
stric;li sul co.,to del lavoro e scala mobile. Bocciati la 
previsione di spesa dcl ministero del Lavoro ed i con
suntivi della Difesa. 
- Nuova sconfitta delle Br a Torino. Presa alla sta
zione FFSS la terrorista Natalia Ligas. 
15 
- Al CN democristiano Dc Mita detta le regole per un 
patto di ferro settennale con i socialisti. Unità sostan
ziale dcl partito sulla prospettiva di un nuovo centri
smo; gli allcuti, per fortuna, non abboccano. 
- Situa1.io11c economica. Quattro ore d'incontro Pci
Psi: significative convergenze su una politica di svi
luppo, ma dissenso sulla legge finanziaria. 
- Muore a Milano a 86 anni Riccardo Bauer, uno dei 
fc,ndatori di • Giustizia e Libertà ,._ 
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LA RINASCITA 
DEL CINEMA 
Più gente 
per una prospettiva 
più ampia 

.. Torna a fiorir lo schermo ,. 
(Il Mattino); «Il cine risale la 
china » (La Notte); « Chi si rive· 
de: il pubblico in sala » (Paese 
Sera); « Code al cinema, siamo 
tutti innamorati pazzi » (La Re
pubblica); «La febbre del saba
to sera brucia le sale cinemato
grafiche ,. (Il Sole - 24 Ore). So
no alcuni fra i numerosi titoli 
di articoli recenti sulla « rinasci
ta» - come qualcuno ha \'Oluto 
chiamarla - del cinema, o, per 
essere più precisi. sull'inatteso 
ritorno in massa della gente nel
le sale cinematografiche. 

« Non c'è mai stata tanta fol 
la di adolescenti nei cinema do
ve si proietta una storia "puli
ta". Tutti in coda a vedere se 
stessi in un film romantico •. 
scriveva Il Corriere della Sera 
del 19 gennaio a proposito del 
film Il tempo delle mele. « Non 
è vero che la ripresa è esclusiva 
mente legata ai giovani », ribat· 
teva su La Stampa del 30 genna
io Giorgio Capitani, regista di 
commedie brillanti. <<Abituata 
dalla TV a consumare quotidia
namente una certa quantità di 
immagini - spiegava Capitani 
- la gente ha improvvisamen
te scoperto il cinema, sia per 
soddisfare questa "sete" e sia 
per sfuggire all'isolame:'lto casa
lingo"· 

Persino la stampa tecnica ha 
espresso un certo ottimismo (ma 
abbastanza cauto), affidandosi 
all'argomento concreto delle ci
fre. e Un avvenimento ecce1iona
le "· ~a intitolato Cinema d'Oggi 
(periodico dell'ANICA . Associa
zione nazionale industrie cine
matografiche), in un resoconto 
clell'8 dicembre 1981 sui dati di 
affluenza nei cinematografi ro-

mani. Ma di lì a poche settima
ne, il 26 gennaio 1982, ritornava 
sull'argomento osservando che 
« Il pubblico è tornato, per ora, 
solo nelle grandi città ». E torni
va alcuni dati che pongono a 
confronto le affluenze in sedici 
città-chiave fra l'agosto e metà 
gennaio della passata stagione 
- 1980-81 - e lo stesso periodo 
della stagione in corso. Il risul
tato di questo semplice ma uti
le confronto è che quest"anno 
sono andati al cinema tre mi
lioni di persone in più, pari ad 
un aumento medio del 17,5%. 

In quello stesso articolo si ap
profondiva l'analisi dcl fenome
no, rilevando come l'affluenza 
nelle grandi città fosse stata su
periore (il 19,9°0 ), rispetto a 
quella registrata nelle città me
die (soltanto il 6,9%). Per chia
rezza del lettore ripeteremo che 
il valore percentuale del 17,'5 ci
tato poche righe più sopra, si ri· 
ferisce pertanto aH':..umcnto me
dio in sedici capoluoghi, che I' 
industria cinematografica con
sidera « città-chiave » per l'ana
lisi del mercato. 

Riassumendo, siamo di fron 
te ad un aumento di tre milioni 
di spettatori, rispetto alla pas
sata stagione, nei primi mesi 
dell'c esercizio» 1981-82. «Un 
segnale favorevole da tener pre 
sente - commenta Cinema d'Og
gi -, ma che andrà verificato 
nei prossimi mesi (. .. ) così da 
accertare se si tratti di un fe. 
nomeno occasionale o di un ef
fettivo ritorno, sia pure molto 
limitato, del pubblico nelle sale 
cinematografiche ». 

Fatto sta che la gente è tor
nata ad affollare i cinemato~ra
fi. Perché? Perché ci sono buo
ni film, è la prima risposta che 
viene alle labbra. Ma non basta. 
Il fenomeno appare un po' più 
complesso. Di film buoni cc ne 
sono sempre stati, ma una vol
ta tutti andavano a vedere gli 
stessi film e soltanto quelli. La 
gente era meno matura, in fat
to di scelte; così poteva capita
re che certi buoni film passas
sero inosservati. Da qualche 
tempo in qua il pubblico sta 

cambiando: certamente anche 
per effetto della TV, la quale da 
un lato con i « cicli » di opere 
cinematografiche e con le mbri
che culturali e informative sulla 
Settima Arte lo ha educato; dal 
lato opposto, con l'assuefazione, 
lo respinge. 

A proposito di assuefazione di 
« cinema » televisivo, è bene for
se riflettere sulle dimensioni del 
fenomeno: nel corso del 1981 le 
TV locali-private hanno utilina
to qualcosa come trentamila film, 
se si contano i titoli uno diver
so dall'altro; se invece facciamo 
il conto dei « passaggi », arrivia
mo a centomila (ogni film è sta
to passato, in media, tre volte). 
In questi ultimi sei-sette anni, 
nel corso dei Quali il fenomeno 
delle TV locali-private si è as
sestato, il pubblico si è diviso 
in due blocchi: da una parte i 
passivi, che accettano il « sotto· 
prodotto» TV; e dall'altra par
te gli attivi, che della televisio
ne sanno individuare il meglio 
e al tempo stesso cercano ag
giornamento e svago al cinema
tografo. La gente è assai più sen
sibile di un tempo, insomma, al
le motivazioni personali, le qua
li stimolano a loro volta un'am
pia gamma di scelte: e ciò per 
l'appunto induce a fare attenzio
ne ad una quantità maggiore di 
film di un certo livello qualita
tivo. 

E' un aspetto, questo, che tro
va piena conferma nei da-ti for. 
niti dall'AGIS (Associazione ge· 
nerale industrie dello spettaco· 
lo). Sempre prendendo a cam
pione le sedici città-chiave, nel. 
la passata stagione '80-'8 I sol
tanto quindici film incassarono 
di domenica (identico periodo 
agosto - fine gennaio) oltre die
ci milioni di lire. Nella stagione 
in corso questo record di incas
si è stato rag3iunto da ben cin
quanta film. Non solo, ma que· 
st'anno il tetto dei dieci milioni 
di lire d'incasso domenicale è 
stato superato anche in locali di 
città medie. 

Guido Guarda 

I · (continua) 


