
CACCIA AL COLPEVOLE 

e Ha fatto in fretta, Craxi, ad adeguarsi al passato. ~ipe
tendo le battute di un copione già rappresentato, il go· 
verno si accinge ad affrontare il sindacato per ottenere il 
« consenso » sui tagli alle retribuzioni del lavoro dipen
dente; citando frasi che fecero la celebrità di ~padolini 
e La Mal/a, aggiungendo, di suo, certa perentorietà d'ac
centi, De Michelis ammonisce i lavoratori a « fare la lo
ro parte di sacrifici » senza lamentarsi; recuperando spet
tacoli messi in scena negli annz passati da Andreatta e 
Formica, og?,i Goria, Visentini e Longo viaggiano su bi
nari tanto divergenti da costringere uno di loro - Vi
sentini, per l'appunto - a minacciar~ le ~~missioni, 
accusando i rivali di avanzare proposte « ignobzlz ». Come 
Spadolini e Fanfani, anzi più in fretta di loro, il gove~no 
Craxi sfonda i limiti che da solo aveva fOsto al ~isa
vanzo, perde il controllo d_ella sf.esa ~ubblica eh~ 1iceva 
di voler tenere a freno, spinge l inflazione che dichiarava 
di voler contenere. E appena constata che su questa stra
da può consumare preziose alle~nze, cerca 4i _correre az 
ripari nello stesso modo dei suoz predecessori: imputando 
di tutto la scala mobile, rea di distorsioni e perversità a 
danno della pubblica finanza dell'economia del Paese e 
della giustizia sociale. 

Del programma con cui si era presentato alle Camere, 
il governo Craxi sta lasciando i~ vita b~n poco. ~ lotta 
alla disoccupazione è rinviata, dz legge in legge, di docu
mento in documento, a future riforme: resta, nell'esile e 
incerto provvedimento per i bacini di C:isi, un a~sisten
zialismo a termine che peraltro vincola i lavoratori senza 
lavoro ad obblighi di trasferimento da un capo alt' altro 
della penisola, come soldati al fronte e chi non parte è 
zm disertore che verrà punito. 

La politica sociale - che pure il nostro giorn,ale av~va 
vivamente apprezzato in quel programma - e p:at1ca
mente tutta ridotta e rinviata ad una futura riforma 
delle pensioni; per ora ai pensionati _sono. t~ttavia ri
servati solo i tagli previsti nella legge Finanz1arta. 

L'impegno a favore del Mezzog~orn~, che sen:brava 
recuperato dopo anni di dimenticatoio, s1 trad~ce in tt~a 
legge che il governo non ha neppure av~to tl c~raggto 
di assumere in prima persona delegando 1 gruppi parla
mentari di maggioranza a presentarla, e alla quale man
ca, in Bilancio, la copertura finanziaria. 

La politica tributaria, che pure _po~rebb~, rap~resen
tare uno dei più formidabili strumenti d1. equ1ta e d~ « po
litica dei redditi», è rimasta, nelle manz del suo titolare, 
come uno straccio lacerato dalle diverse componenti del 
pentapartito che non cessano di tirarla e strapparla in tut
te le direzioni. 
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La politica monetaria, baluardo della saldezza detta 
lira e della posizione internazionale del Paese, subisce il 
ricatto sempre più pesante del debito pubblico cre
sciuto oltre ogni livello di decenza. 

La politica di bilancio, nei documenti in discussione 
in Parlamento, è talmente inconsistente da determinare, 
in virtù della legge Finanziaria, non un miglioramento, 
sia pure teorico, dei suoi risultati, ma addirittura un peg
gioramento sia in termini di spesa che in termini di di
sava~no rispetto alla legislazione vigente. 

La politica dei redditi, parola magica tornata in pro
fumo di celebrità dopo decenni di ostracismo, si riduce, 
nei fatti, al controllo della variabile più dipendente di 
cui il governo dispone. i salari. La ripresa degli investi
menti, che, nel suo programma, Craxi aveva ostinata
mente difeso anche in polemica con i suoi alleati, diven
ta una parodia di se stessa: da un lato il Fio è già desti· 
nato per la gran parte ad una sanatoria di debiti degli 
enti di gestione, dall'altra la legge sui bacini di crisi 
non trova di meglio che recuperare l'antica filosofia del 
credito agevolato e degli incentivi in conto capitale. Ma 
siccome le logiche di mercato son più forti della politica 
economica del governo, ripresa, anche in Italia, si avrà, 
trainata dal resto del mondo: ma sarà una ripresa pro· 
duttiva che aiuterà i sani affossando i malati, producendo 
nuova inflazione, nuova emargina1.1one, nuova disoccupa
zione, nuova povertà collettiva. 

Perché, in così poco tempo, il primo governo a guida 
socialista che l'Italia ha saputo darsi, arriva ad annove
rare un così massicico numero di appuntamenti mancati? 

Non è lecito aspettarsi miracoli mai, e neppure da 
questo governo. I disastri, in Italia, hanno una storia an
tica che affonda le radici in oltre trent'anni di distorsioni, 
corruzioni, indifferenze, corporativismi e insensibilità. 

L'impegno necessario ad uscirne, perciò, ha bisogno 
di una coralità di sforzi e di unanimità di intenti che sug· 
geriscono prudenza, in caso di fallimento, nell'attribuire 
colpe e responsabilità. 

Ma se il fallimento appare evidente e prossimo, e le 
azioni per impedirlo sono fiacche o comunque insuffi· 
cienti, le distinzioni fra i diversi gradi di responsabilità 
diventano difficili: il risultato, agli occhi del Paese, por
terà la firma di tutto il governo, di tutto questo governo. 
E un'altra occasione « storica » di trasformazione sarà 
stata bruciata. 

G. R. 

~~~~~~~~~~~~~~~~--.::.....~~~~~~~~~~~~~~~~ 



L'ASTROLABIO ATTUALITA' 

Al microfono Berlinguer 

fl Comitato centrale del PCI 

Faccia a faccia 
con l'alternativa 
di Antonio Chizzoniti 

e Il New Look, se cosl 
possiamo chiamarlo, del 
Partito Comunista, sia in 
politica estera che in poli
tica economica, sta a dimo
strare con esemplare chiarez
za, per le reazioni avute sia 
all'interno (quelle espresse 
al Comitato centrale) sia 
all'esterno (nelle altre forze 
politiche e nell'opinione 
pubblica), un assunto or
mai fondamentale della no
stra vita politica. Un assun
to che appare sommerso nel
la dialettica di tutti i gior
ni ma che è invece struttu
raie ai meccanismi di « far 
politica » del nostro paese, 
ed all'evolversi degli stessi 
rapporti tra i partiti. 

Stiamo parlando, non a 
sproposito, di alternativa ed 
insieme della sua definizione; 
del senso che ad essa vo-
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gliamo dare in un contesto 
opportuno e circoscritto co
me quello italiano. Ha ra
gione Renato Zangheri quan
do, dopo la sconfitta di Na
poli, dice che bisogna « ren
dere credibile» l'alternati
va, che bisogna farla uscire 
cioè dai fumi dell'indetermi
nazione e dell'approssima
zione. Ma l'intenzione certo 
non basta se essa non vie
ne perseguita con tempesti
vità e con costanza e, insie
me, se non viene sottratta 
ad ideologismi che non le 
appartengono e se non indi
vidua con chiarezza gli inter
locutori con i quali, prima 
o poi, bisognerà tentare di 
farla. 

·Da questo punto di vista 
le proposizioni e gli esiti 
del Comitato centrale se
gnano un notevole salto di 

qualità in direzione non so
lo .di una ritrovata capacità 
di proposta politica, ma so
prattutto di aderenza ad una 
realtà nazionale ed interna
zionale in continua evoluzio
ne con la quale, volenti o 
nolenti, tutte le forze poli
tiche italiane devono fare 
conti. 

Si può dire che il pro
filo di un partito della sini
stra democratica europea 
comincia adesso a disegnarsi 
con più forza e con più coe
renza rispetto al passato, in 
relazione soprattutto all'ab
bandono di una serie di ca
scami e di remore tattiche 
o strategiche che avevano 
spesso indotto a pensare ad 
una perenne vocazione all' 
opposizione del Partito co
munista. 

Le tesi di politica estera 
esposte da Berlinguer e 
quelle di Reichlin sul terre
no economico lanciano in
fatti più di un ponte sul 
fossato che divide un isola
zionismo privo di speranze 
<lai fautori di un aggancio 
concreto alla concreta dia
lettica politica di tutti i gior
ni. 

In effetti, il PCI sembra 
tenere adesso in seria con
siderazione il fatto che una 
politica compiutamente pro
gressista potrà essere fatta 
in questo paese solo allor
ché al governo siederanno 
rappresentanti di forze omo
genee a questo progetto e 
non coalizioni che, rappre
sentando interessi ed anta· 
gonismi diversi, sono co
strette a far di mediazione 
virtù. Ma che, nello stesso 
tempo, la strada va indicata 
e percorsa in positivo. 

E questa è una posizione 
di alternativa; favorevole 
cioè alla crescita dell'alterna
tiva nelle coscienze e nei 
fatti. 

Chiedere cioè una morato
ria nell'installazione dei mis
sili e, insieme, non far ca
dere la proposta di Fumagal
li per una consultazione po
polare sulle decisioni che ri
guardano le armi atomiche 
è una prova di realismo po
litico e di civile indicazione 
per il futuro. Cosl come lo 
è l'accettazione della poli
tica dei redditi e le proposte 
<li risanamento dell'econo
mia italiana. E' evidente cioè 
il tentativo di fuoriuscire 
una volta per sempre dagli 
spazi tropo angusti in cui 
la sinistra ed il sindacato 
rischiavano di collocarsi per
dendo credibilità (e consen
si elettorali) ed indulgendo 
a posizioni che finivano con 
l'essere alle volte estranee 
agli interessi degli stessi la
voratori. 

E' altrettanto evidente, 
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comunque, che il terreno sul 
quale il PCI si pone do~ 
questo Comitato centrale . ~1 
novembre è tale da mod1f1-
care •la preclusione finora 
ribadita nei confronti della 
natura e degli obiettivi per
seguiti dal governo a guida 
socialista. 

Rimane un cerreno di op· 
posizione, non di preclusio
ne; e quindi un terreno sul 
quale momenti di dialogo 
non possono essere esclusi, se 
la buona volontà dei due in
terlocutori non dovesse man 
care. 

Anche quesca è una posi
zione alternativa, perché in
dividua l'interlocutore la 
sciando cadere alcune ambi
guità (vere o supposte) del 
passato e tiene conto del 
fatto che i governi di coali
zione disomogenei possono 
anche, in tempi non lunghi, 
rivelarsi inadeguati ad af · 
frontare la realtà italiana e 
che per le sinistre, e quindi 
anche per i socialisti, il mo
mento delle scelte potrà di
ventare inevitabile. Su tut· 
to questo scenario, di grande 
interesse, permane però un' 
ombra tenace che sarebbe 
pericoloso sottovalutare o ad
dirittura ignorare. Ed è 
quella che riguarda i tempi 
normalmente impiegati dalle 
forze politiche italiane, ed 
anche dal PCI per tradur
re in azione le proprie li
nee politiche. 

Non si può negare che è 
formalmente corretta l'os
servazione di chi rileva eh~ 
troppo spesso il PCI è arri
vato su posizioni giuste con 
tale ritardo che al suo ar
rivo gli scenari disegnati in 
partenza erano cambiati co:.l 
come avviene in periodi di 
rapida trasformazione so
ciale. 

L'interrogativo, che ri
guarda quindi anche quello 
che abbiamo definito per 

semplicità di sintesi il « New 
Look » emerso dal Comitilto 
Centrale, è dunque questo; 
e non è un interrogativo da 
poco visto che da esso di
pende l'intera compatibilità 
politica dell'innovazione e 
la capacità di giocare d'anti
cipo in una realtà così com
plessa e contraddittoria co
me quella italiana. 

Tutti sanno che la resi
stenza al cambiamento ap
partiene alla logica della po· 
litica e che nessun partito, 
in nessuna parte del mondo, 
ne è esente; ma è anche ve
ro che in Italia queste resi
stenze si sono accumulate 
nel tempo e che senza un' 
azione decisa e rapida esse 
tenderanno ad accumularsi 
sempre più. Chi ne uscirà 
per primo, uscirà anche vin
cente dal coacervo di con
traddizioni del nostro asset
to politico. E poi, non è 
forse questo un compito 
specifico della sinistra? 

Ed inoltre, lo scenario 
politico dei prossimi mesi 
può anche rivelarsi partico
larmente interessante a que
sto riguardo: il governo do
vrà portare a termine la pri
ma parte della sua manovra 
economica; gli altri due 
maggiori partiti terranno i 
rispettivi congressi. 

Il ruolo del PCI, i suoi 
atteggiamenti, la sua posi
zione non saranno, come non 
lo sono mai stati, ininfluen
ti. I segretari dei due par
titi storici della sinistra han
no l'invidiabile privilegio di 
essere, anche nei momenti 
di maggior polemica, pun
tualmente ed a lungo ap
plauditi nei loro interventi 
alle assise del « partito fra
tello ». 

Nulla vieterebbe di pen
sare che, a marzo, questo 
consenso possa durare più 
a lungo del momento con
gressuale. 

• 
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Scotti e Prodi 

Alla vigilia del Congresso 

Fermenti e fremiti 
della nuova Dc 
di Neri Paoloni 

e All'ombra del governo 
Craxi un fermento incon
sueto attraversa la DC. Non 
si tratta della preparazione 
del Congresso, che si svol
gerà a fine febbraio, quanto 
piuttosto di un interrogarsi 
e riesaminare il proprio ruo
lo, in una domanda conti
nua: quale DC, oggi? quale 
il suo ruolo, la funzione di 
un partito di cattolici impe
gnati politicamente, quali le 
prospettive immediate e fu. 
ture? Ed ancora: è la DC 
in crisi, come tale, o sono 
in crisi i partiti come rap
presentazione del Paese, e tra 
essi in particolare i partiti di 
massa? Convegni e riunio
ni, iniziative e proposte si 
sono intrecciati a più ripre
se negli ultimi tempi, con 
caratteristiche diverse, a vol
te legate a schemi tradizio-

nali, a volte protese a dire 
o a cercar di dire qualcosa 
di nuovo. 

Più che alla vigilia di un 
Congresso che, stando alle 
premesse organizzative e sta
tutarie su cui si basa, appa
re come giocato a tavolino 
dalle componenti tradizio
nali, in quel continuo scin
dersi e riaggregarsi che ve
niva, in passato, chiamato 
significativamente « rime
scolamento di carte», sem
bra quasi di essere agli ini
zi di una nuova fondazio
ne di una forza politica che 
sa di esistere, ma che è an
ccra incerta delle ragioni 
per cui esiste. 

Non sembri un paradosso. 
In quasi tutti questi con
vegni e riunioni si parla - e 
ne parla sovente lo stesso 
segretario - di rifondazio-
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ne della DC. Né sono in 
contraddizione con quest'i· 
potesi alcuni atteggiamenti 
trad.i.z.ionali, che sembrano 
volti più alla conservazione 
dell'esistente e quindi alla 
perpetuazione di un tipo di 
gestione del potere che ad 
una vera e propria trasfor
mazione in senso veramente 
rinnovatore del vecchio Scu· 
do Crociato. 

Il risultato elettorale di 
giugno, ma ancor di più la 
perdita in tempi successivi, 
ma in modo assai significa· 
dvo, del Quirinale e di Pa
lazzo Chigi, stanno metten
do tutto il partito di fronte 
alla domanda: che fare per 
sopravvivere? Ed è una do
manda alla quale cominciano, 
proprio dall'interrogarsi di 
questi ultimi mesi, da Fiug
gi a Chianciano, da Taor· 
mina al Mida's di Roma, da 
Montecatini a Montegrotto 
Terme a venire le prime 
rispost~: la loro sostanza è 
che è cambiata la società in 
cui la DC si trova ad agire, 
scn7a che sia cambiata di 

Critica 
marxista n. 4 

pari passo la forza p0hm:a 
che riteneva di averne la 
maggior fetta dj rappresen
tanza. Di conseguenza, se il 
partito vorrà mantenere -
di fronte ad altre forze che 
si apprestano a raccoglierne 
le eredità - la sua supre· 
mazia, o almeno vorrà non 
essere addirittura spazzato 
via, dovrà mutare sia il mo
dello di rappresentanza, sia 
la sua stessa struttura. 

In questo il partito sem
bra essere sostanzialmente 
..concorde. L'ultimo Consi
glio Nazionale ha segnato il 
primo vero momento di uni
tà politica da almeno un de
cennio a questa parte. « C'è 
fra noi e la segreteria - ha 
detto recentemente Forlaru, 
leader della minoranza del 
passato Congresso - un av
vicinamento oggettivo che 
potrebbe riuscire utile per 
il rinnovamento della DC, 
per dare rilievo alla sua iden
tità e fargli riprendere quo
ta ». 

Sono parole che fotogra
fano una situalione. La <li-

Gerardo Chiaromonte, Particolarismi, sviluppo • spontaneo • 
e identità nazionale. 

Renzo Glanottl, Il movimento di massa per la pace: questioni. 
Teoria e realtà del presente 
Nicola Badalonl, I • possibili • e la politica. 
Furio Cerutti, Ragione, guerra. futuro. 
Idee e ideologie 
Silvana Nlttl, Lutero: la laicizzazione della Chiesa. 
franco Battistrada, Religione e coscienza socialista. 
Bruno Accarlno, Estetica e religione in Max Weber. 
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Roberta Ascarelll , Componenti culturali della svolta politica nel
la Rft 

Interpretazioni economiche 
Gianfranco la Grassa, Appunti per una teoria non economi

cistica del valore. 
Massimo Mugnai, A proposito di Marx e gli economisti clas

sici· note per la ricostruzione del • programma scienti· 
fico • marxiano 

Schede critiche 
p.: Maria Moneti, Contro la filosofia della storia. Un libro di 

A. Heller; p.. Maurizio Ghelardl, La ricerca di Delio Can
timori; p.: Guido Liguorl, Filosofia e politica nel novecento 
italiano; p.: Guido Coccoli, Coscienza e psicologia nella 
Germania di Weimar; p.: Vittoria Franco, Una discussione 
sulla • decisione •: p.: Roberto Cordeschi, Peirce tra algebra 
della logica e logistica 

v..ui\'.aztone interna, negli ul
timi anni, si era sempre ma
nifestata nel modo di collo
carsi rispetto alle altre due 
maggiori forze politiche del 
Paese: il PCI e il PSI. Più 
o meno per ragioni tatuche, 
c'era sempre nello Scudo 
Crociato chi vedeva nel Par· 
tito Socialista, anche nel PSI 
di Craxi, l'alleato necessa
rio e indispensabile per go
vernare, con il quale sem
mai dividere il potere, ma 
mai in maniera conflittuale 
tale da essere costretti a ser· 
virsi « dell'alto forno », co
me con espressione felice
mente cinica Andreotti de
finl la situazione politica del
la DC, e le sue possibilità 
di scelta di alleanze tra co
murusti e democristiani. Così 
come c'è sempre stata una 
componente che, per ragio
ni storiche, sociali e cultu
rali, ha visto nel PSI il po
tenziale concorrente, da usa
re per ridurlo all'impotenza 
e nel Partito Comunista la 
forza del Paese con cui dia
logare, in una spartizione 
dei ruoli che poteva anche 
tradursi in occasionali ac
cordi. 

Oggi, sul piano delle al
leanze politiche, esiste una 
convergenza, reale o di ne
cessità, pressoché unanime. 
L' « alleato », nel bene o nel 
male, non può che essere 
il PSI, con il contorno dei 
più o meno infidi partiti mi
nori. E ciò ancora per « X » 
anni. Può essere antipatico 
ammetterlo e si può temere, 
come è stato detto a Chian
ciano da Rognoni, che il Par
tito Socialista, al riparo di 
questo stato di necessità, 
che al momento lo ha por· 
tato addirittura a Palazzo 
Chigi, finisca per guadagna
re voti a scapito, proprio, 
della DC. Ma tant'è. Fino 
a quando il Partito Comu
nista si presenterà come for
za alternativa globale di go
verno alla DC e finché non 
sarà possibile governare con 

esso (come postula una Jel. 
le interpretazioni della « ter
za fase » di Aldo Moro), 
tanto vale accettare l'esisten
te e prepararsj pjuttosto al 
futuro. 

Qui però, indubbiamente, 
inizia la divaricazione. La 
differenza di linguaggio e di 
indicazioni, le stesse politi· 
che appaiono diverse, quanti 
sono non solo i gruppi, ma 
all'interno di essi, gli uomi
ni della DC. Manca, anche 
se qualcuno potrebbe osser· 
vare che è sempre mancata, 
una unità effettiva tanto in 
politica estera, quanto in 
politica economico-sociale, 
quanto sulle possibili modi
fiche del sistema istituziona
le. E' una notazione emersa 
dal convegno di Montegrot
to, ma trapelata un po' in 
tutti i luoghj in cui i de
mocristiani hanno posto . a 
confronto le loro idee. 

Così come da alcuni es~ 
nenti democristiaru, e signi
ficativamente da quelli più 
da tempo impegnati nell'at· 
tività politica, si tende a ri· 
solvere i problemi interni in 
modo tradizionale. 

Ne è un esempio la di
sputa, all'esterno apparen
temente bizantina, sul mo· 
mento in cui possono esse· 
re poste le candidature alla 
segreteria del partito. 

C'è chi ne sosteneva, e 
lo ha ripetuto ancora ulti
mamente Fanfani, che esse 
dovessero essere dichiarate 
con molto anticipo, prima 
dei precongressi regionali, 
allo scopo - ha sostenu
to - di avere un orienta· 
mento preventivo « delle 
scelte libere di proposte av
venute in sede di assem· 
blee sezionali », e chi, co
me Forlaru, riteneva che le 
candidature dovessero esse· 
re poste non prima, ma a 
conclusione del dibattito con· 
gressuale, dopo « un con
fronto il più possibile libero 
da condizionamenti e come 
espressione di una linea po· 
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litica democraticamente ma
nifestata e decisa ». 

La soluzione adottata, per
mettere cioè la possibilità 
di porre candidature fin su
bito dopo l'inizio del con
gresso, non cambia molto 
le cose. De Mita, in questo 
congresso, non gioca la pro
pria carica su linee politi
che, ma ancora su aggrega
zioni di potere e di forze. 
Lo sa, cosl come lo sa e 
lo dice Forlani e come, di 
fatto, ammette il terzo pos-

sibile « candidato», il mi
nistro Scotti, quando addi
rittura nega la propria can
didatura, per mancanza -
sostiene - di proponenti. 

Ma certamente la DC 
non uscirà più dal congres
so cosl come ne sarà en- · 
trata. 

Basta una considerazione 
comune: il mondo è già en
trato nell'era della terza ri
voluzione industriale, come 
ha osservato Fanfani, si è 
di fronte ad un « trapasso 

MICHELE DI GIESI 
e Bisognerà togliere il suo nume ~! « tamburino ~ 
della nostra rivista. Non potremo pm contare su d1 
lui, sui suoi articoli, sul suo parere sempre avvertito 
e confidente. 

Improvvisamente, domenica scorsa, q~ando sem
brava essersi rimesso da un attacco cardiaco che lo 
aveva duramente provato, Michele Di Giesi ci ha 
lasciati. 

Avevo parlato con lui venerdl. Era tornato a casa, 
aveva ripreso l'abitudine di rispondere personalmen
te al telefono. La voce era sicura, come di chi si 
considera di nuovo presente, a pieno titolo. Ci sa
remmo visti di D a qualche giorno. « Cerca di ripo
sare » - gli avevo detto - <( a volte il cuore fa 
brutti scherzi ». 

Aveva 56 anni, Michele Di Giesi. A Bari, in una 
città del sud che da tempo ormai viene presentan
dosi con un suo volto significativo agli appuntamenti 
della politica e dello. svilu~po, ~gli aveva fatto !~ 
sue prime prove. 1?01 ~al 72.' 1~. Pa.rlamento. Pm 
volte ministro, con esperienze s1gruficauve come quel-
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di epoca», come ha prefe
rito dire Scotti, e la DC non 
appare preparata cultural
mente, politicamente e ideo
logicamente ad affrontare il 
«nuovo mondo». Partito di 
estrazione contadina o pic
colo borghese, legato fino 
a ieri a filo doppio al mon
do cattolico ed oggi sul pun
to di esserne abbandonato e 
già considerato da esso co
me forza politica simile alle 
altre (si veda il recente con
vegno della « Lega demo-

cratica » e il rifiuto dei cat
tolici di essere strumento, 
come « esterni » del rinsan
guamento dc), oggi la DC è 
alla disperata ricerca del pro
prio ruolo e, con esso, della 
non ancora del tutto perdu
ta « centralità ». 

Ecco dov'è la straordina
rietà del congresso, a cui fa 
riferimento De Mita e che 
quest'interrogarsi generale, 
nello Scudo Crociato, con
ferma. 

N. P. 

le fatte al Ministero del Lavoro nei due goverpi Spa
dolini, fino all'ultima polemica uscita dal Ministero 
Craxi , fino alla ripresa di una milizia politica in di
retta, all'interno della nostra socialdemocrazia. 

L'adesione di Di Giesi alla nuova serie di Astrola
bio, più di un anno fa, non era stata certamente ca
suale. Aveva sollevato polemiche e aveva sollecitato 
dibattiti. La formazione di una giunta di sinistra a 
Bari, aveva dato il segno che anche nel sud l'alterna
tiva era possibile, anche a livello della vita ammini
strativa di una grande città meridionale, mentre ma
gari a Firenze e a Torino qualcuno spingeva le cose 
in direzione opposta. 

Attorno al grande tema dell'alternativa ruotava 
- ormai da tempo - il suo impegno politico. « Sen
za contraddizione » - diceva - « con la mia presen
za al governo». «Non è dietro l'angolo, l'alternati
va » - disse in una delle nostre tavole rotonde -
« ma guai a non pensarci guai a non prepararla nel 
lavoro di ogni giorno. Una democrazia non si libera 
dai veleni della corruzione che la insidiano se non 
c'è alternativa e in Italia l'alternativa postul~ l'unità 
la più larga possibile, della sinistra». ' 

Della socialdemocrazia egli aveva una visione eu
ropea e non sud-americana come troppi colleghi del 
suo partito. Dentro il Psdi lascia un vuoto non facil
mente colmabile. Ci vorrà pur qualcuno che raccolga la 
sua eredità se non vogliamo veder navigare Pietro 
Longo verso approdi sempre più lontani dalle social
democrazie europee. 

Chi pensa alla alternativa come a un grande mo
mento capace di dare nuovo nerbo alla democrazia 
italiana, e chi sa che quel sistema richiede - se l'ipo
tesi vuol essere politica e non storica - una vasta 
unità di tutte le forze di progresso entro le quali 
deve pur essere presente qualcuno degli eredi di Fi
lippo Turati, non può non dare al proprio rimpianto 
per la scomparsa di un amico come Michele Di Giesi, 
il significato di un impegno politico, volto a conti
nuarne l'opera e a tenerne presente la prospettiva. 

Luigi Anderllni 
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n ruolo 
della Banca 

d1talia 

Roma
Assemblea 
della Banca 
d'Italia 

Autonomia <<scomoda>> ma necessaria 
di Alfredo Recanatesi 

e La polemica attorno al ruolo della nostra Banca cen
trale è destinata a riaccendersi; anzi, si è già riaccesa. 
L'occasione è stata offerta dai consuntivi dell'anno che 
sta per chiudersi i quali, per quel che riguarda l'anda
mento dell'economia, presentano un bilancio totalmente 
negativo. Tale connotazione negativa non deriva soltanto 
dalla circostanza che il ciclo recessivo non si è ancora 
compiuto e che, in conseguenza, l'economia reale ha 
continuato a contrarsi. Deriva piuttosto dal fatto che 
l'anno si era aperto all'insegna degli accordi triangolari del 
22 gennaio, ovvero all'insegna di un embrione di patto 
c;ociale che avrebbe dovuto produrre non solo e non tanto 
una ripresa del processo di crescita, quanto soprattutto 
un recupero di occupazione. Ciò, appunto, non è avve
nuto; il patto sociale è stato rispettato ma non ha pro
dotto i benefici sperati; I '83 si chiude dunque negativa
mente non solo per l'economia, ma anche per la politica 
economica e, in definitiva, per la capacità che il sistema 
politico ha di governare l'economia. 

E' evidente che di questo andamento sono note tutte 
le motivazioni tecniche. L'arresto della crescita dei sa
lari reali non basta a restituire competitività alle imprese 
quando l'attività produttiva si contrae più di quanto sia 
possibile ridurre proporzionalmente la quantità di ma
nodopera impiegata. E' così avvenuto che, malgrado il 
contenimento dei salari reali, la produttività del lavoro è 
diminuita e conseguentemente il costo del lavoro per unità 
di prodotto è cresciuto in misura ben superiore al tasso 
di inflazione e al tasso di deprezzamento del cambio della 
lira. Le imprese cosl sono state fortemente penalizzate 
avendo dovuto affrontare una minore competitività sacri
ficando erofitti. Si è verificato, inso~ma, il c.ontesto OP: 
posto a quello necessario per favorire una r~presa. degli 
investimenti volti ad ampliare la base produttiva; d1 que-
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gli investimenti cioè che creano nuovi posti di lavoro an
ziché distruggerne. 

Che c'entra il ruolo della Banca d'Italia in tutto que
sto? C'entra, perché viene chiamato in causa da quelle 
forze politiche che devono prendere atto di questa realtà 
senza però ammettere che gli accordi del 22 gennaio, pur 
essenèlo stati un successo politico, alla prova dei fatti 
sono risultati del tutto inadeguati alla soluzione del pro
blema economico che allora come ora abbiamo davanti. 
Da parte di queste forze politiche si sostiene, infatti, che 
i risultati del 1983 sono stati cosl negativi perché la lo
gica e lo spirito degli accordi del 22 gennaio non hanno 
mai varcato il portone di via Nazionale 92. La Banca d'Ita
lia non li ha recepiti adottando una politica monetaria che 
favorisse, o almeno accompagnasse, il raggiungimento de
gli obiettivi economici e sociali impliciti in quegli accordi. 
Al contrario, ha indotto il Tesoro a finanziarsi quasi esclu
sivamente sul mercato lasciando agli investimenti del si
stema economico una quantità di credito scarsa e, co
munque, molto cara. 

Che una disponibilità di credito più ampia e più a 
buon mercato fosse stata sufficiente a determinare un 
maggiore volume di investimenti - ed eventualmente an
che un maggiore contenimento dell'inflazione - è ovvia
mente tutto da dimostrare. Ma in questa sede non ci fer
miamo tanto sugli aspetti tecnici di questa disputa, 
quanto su quelli istituzionali. 

Se viene volta in accusa la tesi che gli obiettivi del 
1983 siano stati mancati a causa di un atteggiamento 
della Banca centrale non coerente con la logica degli ac
cordi di gennaio, di fatto si mette in discussione il ruolo 
della stessa Banca, ponendo sul tappeto la questione se 
debba essere uno strumento della politica economica go
vernativa, oppure se rispetto a questa debba mantenere 
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una propria autonomia. Una vecchia questione che non è 
scata mai chiarita, né probabilmente lo sarà mai perché 
mai ci sarà un legislatore che possa scoprirsi al punto da 
pronunciarsi chiaramente a favore dell'una o dell'altra tesi. 

L'attuale ordinamento, infatti, è ambiguo e, comun
que, non coerente. Affida alla responsabilità della Ban
ca la salvaguardia della stabilità monetaria interna e del 
valore e:.terno della moneta. Ma, essendo queste variabili 
condizionate da innumerevoli altre decisioni, nessuno pub 
dire con certezza in che cosa consista quella responsa
bilità, ovvero fino a che limite la Banca deve salvaguar
dare la stabilità della moneta ed il cambio quando altri 
dovessero agire in senso contrario, tra q 1esti « altri » po
tendosi comprendere il governo, il Parlamento, i sindacati, 
gli imprenditori e così via. Perché questo limite, ovvia
mente, c'è: altrimenti dovremmo concludere che l'infla
zione è soltanto colpa della Banca d'Italia. Ma allora si 
dovrebbe poter stabilire almeno come la responsabilità 
della Banca si debba comporre con qudlc Jelle altre isti-

Il ruolo della Banca d1talia 

Un dialogo 
con il Parlamento 

per il santuario 
della tecnica 

di Angelo De Mattia 

e E' ormai prassi consoli 
data che, nel comparto del 
governo dell'economia, la 
complessità dei temi istitu
zionali si evidenzia, nel no
stro Paese, solo al verificar· 
si di casi eclatanti che im· 
pongono di risalire dalle sin· 
gole fattispecie alle ragioni 
degli assetti istituzionali. Co
sl è stato puntualmente an
che per la « querelle » insor
ta a proposito di talune di
chiarazioni recentemente re
se dal Governatore della 
Banca sulla politica econo
mica governativa in occasio
ne della presentazione del 
« Bollettino » del Servizio 
Studi, che hanno fatto se· 
guito all'analisi sviluppata, 
pure dal dottor Ciampi, nel 
corso del convegno venezia-

no del Forex. Dopo quelle 
dichiarazioni sono stati emes
si - in un contesto di non 
sufficiente trasparenza - co
municati di puntualizzazione 
da palazzo Chigi e sono sta
te sollevate questioni che 
vanno dalle valutazioni cri
tiche del comportamento del 
Go,·erno - che avrebbe pre
teso di zittire la Banca cen
trale - ad una ipotesi di 
costituzionalizzazione della 
Banca stessa per rafforzarne 
lo status di autonomia. L'og
getto delle discussioni è co
munque il seguente: può (e/ 
o deve) la Banca centrale, 
oltre che esporre le proprie 
valutazioni nelle competenti 
sedi, interloquire pubblica
mente nel dibattito sulle scel
te di politica economica e 
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tuzioni, ma sarebbe vano cercare nei nostri or<linamenti 
i termini di questa composizione. 

Cosl tutte le tesi possono ottenere diritto di citta
dinanza. Quella che vorrebbe la Banca d'Italia uno stru
mento della politica economica governativa sottintende 
che la politica economica, della quale la politica mone
taria è una componente, appartiene al campo delle deci
sioni politiche, ovvero alle opzioni che la collettività può 
e deve democraticamente esprimere. Al limite, sarebbe 
inconcepibile infatti che gli indirizzi fissati dal Parlamento 
possano essere avversati e contrastati dalla Banca cen
trale, cioè da un'altra istituzione dello Stato. 

Sostenendo la tesi contraria, si sostiene di fatto che la 
difesa della stabilità monetaria interna e del valore del 
cambio sono princìpi fuori discussione e come tali stabi
liscono i limiti entro i quali la collettività, e per essa 
il Parlamento, può esercitare le sue opzioni di politica 
economica. La posizione della Banca d'Italia sarebbe cosl 
in qualche modo assimilabile a quella della magistratura 

finanziaria, con particolare 
riferimento a quest'ultima? 
E, infine, tutto ciò le è con
quando del caso - dissen
tire dalle scelte governative? 
E', infine, tutto ciò le è con
sentito dall'attuale sua collo
cazione istituzionale? 

La pubblicazione della 
nuova edizione del « Bollet
tino» - e, più in generale, 
gli interventi esterni - co
stituiscono un fatto impor
tante che si muove lungo la 
linea della diffusione delle 
forme di pubblicizzazione del 
pensiero tecnico-scientifico 
della Banca d'Italia che for
ze progressiste hanno spes
so auspicato. Insomma, in 
luogo di una Banca centra
le che operi per « linee in
terne » nell'ambito degli or
gani di governo dell'econo
mia e che, per tale via, per
venga - stanti i « vuoti » 
della politica economica -
all'esercizio di funzioni di 
supplenza senza neppure a
ver tentato di problematiz
zare il suo operato (quale, 
fu, in alcune circostanze, la 
Banca di Carli) non è prefe
ribile un Istituto che si apra 
al dibattito esterno (che, in 
un certo modo, tenti di lai
cizzarsi) e, a tal fine, consen
ta anche una dialettica inter-

-
na nella fase preparatoria 
delle sue elaborazioni? Un 
ruolo di tal genere - che 
ovviamente deve equilibrarsi 
ponderatamente con l'habitus 
di riservatezza e di rapidità 
decisionale che in alcune cir
costanze incombe all'Istituto 
- esige però che la dialetti
ca interna sia veramente am
pia e che, ad esempio, nei 
« prodotti dell'Istituto» tro
vino spazio anche tesi che 
un malinteso senso della 
asetticità scientifica potreb
be considerare da escludere. 
Tutto ciò irrobustisce l'auto
nomia di Bankitalia che -
come ci ricorda l'assalto ten
tato da forze retrive durante 
la gestione Baffi-Sarcinelli 
- costituisce un bene da 
difendere. Non è un caso che 
oggi - ripreso il filo della 
continuità con quella gestio
ne che costituirà, per rigore 
ed autorevolezza, una fase 
decisiva per la storia dell' 

Istituto - si riapra nuova
mente la discussione sull'au
tonomia. La filosofia Carli 
degli iniziali anni '60 che 
muoveva un duro attacco al 
costo del lavoro (corsi e ri· 
corsi storici!) veniva conte
stata nel merito dalle forze 
della sinistra (memorabile un -7 
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e come questa, in conseguenza, deve avere riconosciuta 
una propria autonomia rispetto al potere politico. 

Merita un inciso la constatazione che il Governatore 
della Banca d'Italia il quale assimilò la funzione dell'isti
tuto a quella di una magistratura fu proprio quello che, 
invece, si dimostrò più sensibile alle istanze ed alle am
bizioni delle forze politiche giungendo a configurare in 
termini di sovversione le decisioni della Banca che, sep
pure adottate nella più rigorosa ortodossia, fossero suscet
tibili di indurre negative ripercussioni sociali. 

Il ruolo e la funzione della Banca centrale non pos
sono comunque essere considerate indipendentemente dal 
contesto politico. Indipendentemente, cioè, dalla circostan· 
za che l'Italia, tra le grandi democrazie occidentali, ha un 
sistema politico peculiare, per non dire atipico. Negli altri 
paesi, infatti, la espressione del voto può determinare una 
effettiva alternanza delle forze politiche al potere e, in 
quanto tale, diventa un giudizio di responsabilità al quale 
devono necessariamente sottoporsi sia il governo che la 
maggioranza parlamentare. In Italia il voto non ha, ed 
è ben difficile che possa avere, effetti analoghi per cui la 
responsabilità delle forze politiche ha contenuti assai più 
limitati. Questo è vero soprattutto per il governo dell' 
economia e spiega ampiamente il divario a questo propo
sito esistente tra il nostro Paese e le altre democrazie in· 
dustriali dell'occidente. 

discorso di Togliatù in Par
lamento poco tempo prima 
della sua morte); oggi, le cri
ticl~e si appuntano sulla for
ma, ineluttabili essendo -
non certo. ad esempio per il 
movimento sindacale che 
propone una diversa uscita 
dalla crisi, ma per quelle for
ze che nel Governo hanno ab
bracciato la linea duramente 
rcstrizionistica - le valuta
zioni del Governatore, una 
volta accolta questa linea. 

Non è però congruo cen
surare la /orma senza corri
spondentemente affrontare il 
merito soprattutto quando, 
in passate circostanze, ci si 
è appropriati del merito del
le analisi della Banca d'Ita
lia per avallare scelte gover
native. 

In linea generale, non 
sembra che confligga con lo 
status della Banca d'Italia 
un'attività - mirata alla tra· 
:.parenza e alla sollecitazione 
delle riflessioni - di promo-
7.tone del di~attito, come 
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quella in esame. Tuttavia, da 
un verso si deve osservare 
che l'autonomia della Banca 
Centrale - se non vuole ri
schiare di tradursi in sepa
ratezza e in qualche forma 
di sconfinamento dall'alveo 
naturale di una « tecnostrut
tura parallela dello Stato » 
- deve trovare un aggancio 
con l'organo rappresentativo 
della sovranità popolare; dal
l'altro canto, non si posso
no dissimulare le conseguen
ze che potrebbe avere una 
progressiva estensione di un 
ruolo « politico » della Ban
ca Centrale; se, insomma, 
non v'è in assoluto neutrali
tà della tecnica, occorre ri
cercare la sede di una sinte
si tra « tecnica » e « politi· 
ca». 

In altri ordinamenti, la 
Banca centrale trova più e
spliciti agganci nei previsti 
raccordi con gli organi rap
presentativi della sovranità 
popolare e si caratterizza per 
un conseguente, più robusto, 

In Italia, pertanto, è necessaria più che:: altrove una 
Banca centrale dotata di autonomia poiché in Italia, 
molto più che altrove, le forze politiche mancano di re
more alla trasgressione dei corretti prindpi di ammini
strazione ·economica e monetaria. Il livello dell'indebita
mento pubblico, la dimensione del disavanzo statale, 
l'indebitamento veri;o l'estero che si è arrestato solo quan
do ci è stato negato ulteriore credito, sono tutte circo
stanze che dimostrano la necessità di un potere distinto 
ed autonomo da quello politico. 

Del resto, se ci rifacciamo al cosiddetto divorzio tra 
Tesoro e Banca d'Italia, appare evidente come in quella 
circostanza furono le stesse forze politiche ad autolimitare 
il loro potere di creare moneta attraverso la emissione di 
titoli pubblici, affidando interamente quella creazione alla 
responsabilità della Banca d'Italia. Il caso esprime assai 
bene la consapevolezza delle for.:e politiche dei limiti 
operativi che hanno nell'attuare politiche e decisioni che 
pure ritengono necessarie nell'interesse del Paese. 

Ciò nondimeno, il potere politico scalpiterà sempre 
verso la Banca centrale e la sua autonomia. Proprio per
ché questa autonomia è funzionale ad una corretta gestio
ne dell'economia, si traduce - come abbiamo detto -
in un limite all'azione dei politici. E più questa azione 
urta contro quel limite, più la sua preservazione si con
ferma, in definitiva. necessaria. 

status di autonomia (ad es . 
la Banca centrale svedese, per 
non parlare di quella della 
RFf). E' ora, dunque, che 
il dibattito - sin qui attesta
tosi su livelli molto elevati 
- sopra le funzioni e gli as
setti della Banca centrale per
mei di più le sedi politiche 
ed operative. In questo sen
so, muovendo dalle feconde 
discussioni che sul ruolo del
la Banca d'Italia si svolsero 
all'Assemblea Costituente 
(approdati poi all'art. 47 del
la Costituzione) e riesami
nando anche l'interessante e
laborazione prodotta durante 
la vicenda Baffi-Sarcinelli, oc
correrà riprendere il tema sol
levato dallo stesso Baffi, sia 
pure in termini dilemmatici, 
di un qualche rapporto della 
Banca stessa con il Parlamen
to; ciò senza dover arrivare 
a ipotesi di una sua costitu
zionalizzazione. Il problema 
andrà valutato sotto i più 
svariati aspetti, a partire dal
le forme di correlazione esi-

A. R. 

stenti, ad esempio, tra leg
ge finanziaria, formazione 
del bilancio pubblico ed o
biettivi di espansione del cre
dito totale interno o di de
terminazione degli aggregati 
monetari. E'_ipotizzabile, ad 
esempio, che nella « sessione 
di bilancio~ si ricavi un ruo
lo per la Bahca d'Italia per 
un raccordo « ex ante ,. con 
il Parlamento e non « ex 
post», avuti presenti anche 
gli eff ctti che la manovra 
monetaria - se considerata 
a sé stante - è suscettibile 
di determinare sulla mano
vra di bilancio? Ciò natural
mente nella piena salvaguar
dia dell'autonomia dell'Isti
tuto. Sarà comunque oppor
tuno che la commissione bi
camerale per le modifiche 
istituzionali, senza arrestar
si ai « rami alti », avvii, nel 
contesto dell'esame degli isti
tuti del governo dell'econo
mia, un deciso approfondi
mento di questo tema. 

A. D. M. 
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Carcerazione preventiva 

Il ''pudore'' di una legge irrazionale 
di Giuseppe Branca 

• Non ricordo chi abbia scritto che della carcerazione 
preventiva può dirsi quanto un'antica dottrina liberale 
diceva dello Stato: « è un male necessario». E sta be
ne; ma, non dimentichiamolo, è un male: essa toglie la 
libertà a chi non sappiamo se sia innocente o colpevole; 
a chi, anzi, secondo un principio tanto generale quanto 
esplicito, deve considerarsi non colpevole fino a quan
do non sia condannato definitivamente (se lo sarà): è la 
cosiddetta presunzione di non colpevolezza, art. 27 della 
Costituzione. 

La nostra Carta Costituzionale, notoriamente, tenta di 
conciliare questa presunzione di non colpevolezza con 
la necessarietà della carcerazione preventiva. L'indiziato 
deve essere tenuto a disposizione del giudice, gli si deve 
impedir la fuga e gli si deve togliere la possibilità di « in
quinare le prove» eccetera: scopi che il carcere permette 
di realizzare nel modo più semplice (ma anche più cinico 
e violento). Ecco perché si ritiene dovunque che il carcere 
preventivo sia necessario. Ma la s~a ?urata non, pu? es
sere nelle mani di questo e quel giudice, non puo dipen
dere dall'arbitrio di lui. Perciò la Costituzione ha stabi
lito che il termine massimo della custodia preventiva sia 
determinato con legge del Parlamento: art. 13. Non vor
remmo che di questo articolo 13 si desse un'interpreta
zione banale conservatrice: quasi che consentisse al le
gislatore di 'fissare quel termine a su? piacimento, per 
esempio 20 o 30 anni. N.o·. Nean~he il Parlamento può 
far ciò che vuole e percto il tenmne non deve eccedere 
una certa misur;. Se la eccedesse, l'ingiustizia sarebbe 
palese poiché si dimenticherebbe che l'imputato può es: 
sere innocente o aver commesso un reato meno grave d1 
quello del quale sul principio è indizi.a~o. 

Immaginiamo che un~ le~e stabilisca .la durata mas
sima del carcere prevenuv~ 10 trenta anru ... sar.e?be u~ 
misura eccessiva intollerabile: è vero che l mdiziato p1u 
tardi può esse~ condannato all'ergastolo,. ma sappiamo 
che l'ergastolo ormai non ~ un carcere a ~tta: do!?° ven
totto anni l'ergastolano puo essere messo m ltberta; dun
que, se la custodia preven~~va. ~tesse toccare. un tren
tennio sarebbe certo che l mdiz1ato restando m carcere 
trenta' anni pagherebbe in privazione della libertà più di 
quanto dovrebbe pagare con la conda~a all'ergasto.lo. 
Perciò, quando il termine della carcerazione preventiva 
fissato dal Parlamento fosse cosl lungo, la legge che lo 
statuisce sarebbe sicuramente contraria .a ~stituzione: 
lo sarebbe poiché non è giusto che un c1ttadmo, mentre 
potrebbe non essere colpevole o essere !lleno ~?lpevole 
di quanto sembra, subisca una carcerazione piu lunga 
di chi sia dichiarato colpevole e condannato. 

Ma qual è la misura oltre. la qu~le ~eanche il Par
lamento può andare? . Qui. possiamo rif ~rct ~e pr~n~nc~ 
dei tribunali internazionali o sopranazionali che s1 1sp1-
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rano, naturalmente, alla Dichiarazione dei diritti dell'uo
mo: il termine massimo della carcerazione preventiva, sta
bilito nei Paesi che aderiscono a quella Dichiarazione, 
deve essere ragionevole. E allora, quando è ragionevole e 
quando non lo è? Ripeto, se la legge consentisse una 
carcerazione preventiva di venti-trenta anni, l'irragione
volezza sarebbe patente, chiassosa, brutale; ma se il ter
mine fosse di non molto inferiore, per esempio (che so 
io?) quindici anni? Sarebbero sempre troppi: chi sia 
condannato per omidicio normalmente se la cava con 
quattordici, quinòci anni di carcere (ventuno meno un ter
zo per attenuanti); sarebbe abnorme punire nella stessa 
misura chi non risulta ancora colpevole (anche se indiziato 
di reato gravissimo). 

Il brutto è che da noi l'indiziato può essere tenuto 
in prigione anche più di dieci anni (dieci anni e otto 
mesi). Vi sembra poco? Il legislatore stesso se ne ver
gogna poiché, invece di dire apertamente che la custodia 
preventiva può durare un dodicennio, afferma che essa 
non può superare un terzo in più del doppio di quattro 
anni: quasi che il terzo in più del doppio di quattro anni 
fosse solo una frazione matematica, e non corrispondesse 
a un decennio e otto mesi. Anche le 1eggi più spietate 
hanno un pudore e perciò si nascondono dietro formule 
ipocrite. Ma dieci anni e otto mesi sono troppi! 

Il fatto è che il termine massimo della custodia pre
ventiva, in Italia, è tagliato pari pari sulla durata del pro
cesso: siccome i processi che passano attraverso i diversi 
gradi, da tribunale a Cassazione, durano anche otto-dieci 
anni, il limite massimo della carcerazione preventiva è 
superiore al decennio; il concetto è che l'indiziato vada 
tenuto in carcere fino al giorno della sentenza definitiva 
(che può essere anche d'assoluzione). Ma questo, oltre che 
ess~r~ iniquo, è anche illogico, cioè irragionevole. Non è 
legtt~o commisurare il massimo della carcerazione pre
~enttva. alla durata (patologica) del processo. Razionale è 
mvece il contrario: stabilire un termine umano di carce
razione preventiva, umana, vale a dire sensibilmente infe
riore al decennio; e poi fare in modo che i processi si 
unifo.rm_ino a quel termine per evitare che uomini peri
c?los1 s~ano messi in libertà per decorrenza di esso. Mar
tm~oli, che se ne intende, ha giustamente osservato 
che il problema si risolve soprattutto con l'accelerazione 
d.ei ~udizi penali. Ed è giusto; ma intanto per raccor
c1arh può essere utile proprio la riduzione del massimo 
di custodia preventiva. Se esso è di dieci-undici anni, il 
giudice non avrà alcuno stimolo a correre verso la sen
tenza; se è di quattro-cinque anni, divisi tra i vari stadi, 
sarà indotto a sbrigarsi. E, insomma, terrorizza il pensie
ro che un cittadino (forse innocente) possa restare in car
cere tanto tempo solo perché lo Stato non dà giudizi ra
pidi e tempestivi. Anche la logica è strapazzata! • 
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McNamara 
e la strategia della Nato 

Riflessioni sulla 
proliferazione 
nucleare 
di Nicola Loprieno 

e Robert S. MacNamara, il Segretario alla Difesa del Go
verno degli Stati Uniti dal 1961 al 1968, prima sotto la 
presidenza di J. F. Kenne?~ e ~i di .L: B .. Johns~n, ha 
scritto un articolo sulla nv1sta di politica internazionale 
Foreign Affairs, vol. 62, pp. 59-80, 1983, dal titolo 
« Il ruolo militare delle armi nucleari: riflessioni critiche» 
in cui fa un'analisi del ruolo degli euromissili nella strate
gia politica e militare sia deJla NATO, che degli USA. 

Nell'articolo McNamara fa una descrizione dettagliata 
della situazione militare nelle nazioni del Patto Atlantico 
dal 1954 in poi, del loro armamento in confronto a quello 
delle nazioni del Patto di Varsavia, sino al momento in 
cui è stata presa la decisione (dicembre 1979) di installa
re in Europa 572 missili di tipo Pershing 2 e Cruise, ve
nendo quindi a discutere sul valore politico e strategico 
di queste nuove armi per la società occidentale. 

Sino al 1979 la risposta ad un attacco ai paesi occiden
tali (NATO) da parte dei paesi orientali (Patto di Var
savia) con mezzi tradizionali ·(forze di terra ed aerei) era 
affidata a diversi tipi di artiglieria atomica a breve rag
gio forte di 6.000 pezzi (compresi mine del tipo ADM 
« atomic demolition munitions »), risposta che avrebbe co
munque colpito territori tedeschi (in risposta all'invasione 
orientale) provocando in essi notevoli danni alle cose e alle 
persone sia delle forze militari NATO c~e fra_ i civili tede
schi: si ritenne nel 1979 che questo tipo di armamento 
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nucleare fosse poco deterrente nei confronti degli avver
sari, non avendo sufficiente potere per scoraggiare i paesi 
del Patto di Varsavia e dell'URSS nel possibile attacco 
ai paesi occidentali. 

Simulando un attacco orientale ad una risposta uti
lizzando soltanto 335 ordigni nucleari, in maggior parte 
da esplodere in Germania, gli esperti militari USA e NATO 
calcolavano che ci sarebbe stata la morte di 1.500.000 civiU 
e 3.500.000 feriti civili; secondo i calcoli del Pentagono 
questa strategia avrebbe portato alla morte un numero di 
civili europei compresi tra 2 e 20 milioni, con grave dan
no economico dell'Europa e forse anche sino a 100 milioni 
di morti. 

Questa strategia, che coinvolgeva la decisione di usa
re per primi ordigni nucleari sarebbe spettata ai paesi 
NATO e agli USA, a cui sicuramente l'URSS si sarebbe 
sentita in grado di contrattaccare con missili mirati agli 
USA, sui suoi sottomarini. 

Fu cosl deciso di cambiare strategia, soprattutto per 
volontà del tedesco socialdemocratico H. Schmidt, il qua
le non sentiva sufficientemente protetto il suo paese in 
caso di attacco di questo tipo. Con la decisione di installa
re missili Pershing 2 e Cruise a gittata più lunga capaci 
di colpire gli obiettivi direttamente in territorio sovietico 
nel caso sempre di un attacco di tipo tradizionale ai pae
si occidentali, si sviluppava cosl un'idea di deterrenza più 
efficace, nell'intento di impedire che nascesse un con
flitto nucleare in Europa. 

Secondo McNamara questa strategia è errata, perché 
la risposta occidentale porterebbe più sicuramente ad una 
guerra termonucleare di grandi proporzioni che coinvol
gerebbe le due superpotenze: l'URSS infatti, risponde
rebbe agli euromissili, colpendo con armi nucleari in Eu
ropa e in USA. 

L'uso di euromissili da parte della NATO come deter
rente capace di impedire un attacco tradizionale da parte 
delle truppe del Patto di Varsavia è quindi inutile, perché 
scatenerebbe un ..:onflitto termonucleare di dimensioni glo
bali, con gravissime conseguenze per la nostra civiltà. 

Questa strategia comunque è in contraddizione con le 
dichiarazioni da sempre fatte dai presidenti americani. Es
si da Kennedy in poi hanno affermato sempre che non 
saranno mai i primi a dare l'ordine di lancio di ordigni nu
cleari. Se questa affermazione vale per i missili in
stallati sul territorio USA o sui bombardieri USA, per
ché essa non varrebbe anche per i missili installati in 
t~rritorio europeo, visto che il risultato finale, cioè il con
flitto termonucleare globale, è lo stesso? 

L'insediamento degli euromissili in Gran Bretagna, Ger
mania, Belgio, Olanda, Italia (Comiso) come deterrente 
nucleare verso i paesi del Patto di Varsavia non può es
sere credibile, perché, secondo McNamara, è basato su un 
tipo di azione (risposta ad un attacco orientale) che non 
può mai avvenire, perché sarebbe un suicidio. 

Secondo McNamara quindi l'attuale strategia decisa dai 
paesi NATO e dagli USA è basata sulla costruzione di 
un deterrente credibile (gli euromissili), basato su un'azio
ne non credibile (che presuppone la decisione da parte 
del presidente USA di autorizzare per primo il lancio 
di missili nucleari). 
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Il vero rischio, secondo McNamara, è quello derh·antc: 
dalla proliferazione eccessiva di ordigni nucle!ari sui terri
tori di frontiera con i paesi dell'Est europeo: è facile pen· 
sare che, data la necessità di una rapida operazione in ca
so di attacco, si arrivi alla delega della decisione di un at
tacco nucleare a poteri militari periferici. Ciò determine
rebbe un grosso rischio, in quanto la dislocazione di tali 
ordigni nucleari è l'attuazione di una dottrina politica che 
ne prevede l'uso. 

Valutando la prospettiva di una guerra nucleare ca
pace di colpire obiettivi in territorio sovietico, i capi mi
litari NATO ritengono che i leaders sovietici percepisca
no il pt:i icolo derivante dagli curomissili e decidano di 

Pacifisti 

IL MOVIMENTO 
PUNTO A CAPO 
di Ornella Cacciò 

e Ciò che di peggio si 
poteva temere accadesse 
è accaduto. La rottura 
delle trattative di Gine· 
vra lo sbarco dei missili 
arr:ericani in Germania 
- e comunque le compo· 
nenti sono già arrivate in 
Inghilterra ed in Ita
lia - il rilancio violen
to del confronto nuclea
re USA-URSS da parte di 
Andropov... La tensione 
tra le due superpotenze 
sempre più rischia di var
care la soglia della guer
ra fredda per precipitare 
in guerra nucleare totale. 

Per il movimento della 
pace italiano il « che fa
re » si pone ora in forme 
ancor più difficili e. pro
blematiche. Il pericolo 
di un ripiegamento dell' 
impegno nella lotta per 
la pace oggi, dopo il v~
to parlamentare e _la si
tuazione internazionale 
creatasi, è forte. Ma i .se: 
gnali di questi ':'lti'?1~ 
giorni sono indtc~t~vt 
della maturità politica 
individuale e globale dei 
partecipanti al movimen
to, che sembra aver ac
quisito una fisionomi~ 
più precisa ed una soli· 

dità di analisi che supe
rano i limiti della facile 
emotività. Il dibattito 
avviato nei vari comitati 
si è unificato in un mo
mento di confronto più 
ampio il 26 e 27 scorsi 
quando si è riunito, a 
Roma, il coordinamento 
dei comitati della pace. 
In quella sede si sono in
dividuati nuovi e concre
ti obiettivi di mobilita
zione e di lotta. Primo 
fra tutti il sostegno alla 
proposta di legge della 
Sinistra indipendente re
lativa ad un referendum 
popolare istituzionale 
che permetta di « influi
re sulle decisioni dei par
titi, dei governi e dei Par
lamenti a cominciare dal 
nostro ». Infatti ci si 
chiede se un problema 
così drammatico quale 
la possibilità di una guer
ra nucleare, possa essere 
risolto con decisioni pre
se dalla semplice maggio
ranza parlamentare -
dopo un dibattito seguito 
con così scarsa parteci
pazione da quanti erano 
tenuti a decidere per l' 
intera nazione - o se 
piuttosto l'ultima parola 

L'Astrolabio • quindlclnale • n. 23 • 4 dicembre 1983 

ascenersi da qualsiasi attacco sia pure tradizionale nei con
fronti dei paesi occidentali. Tutto ciò però non avrebbe 
valore perché è facile che il sistema sfugga dalle mani di 
politici responsabili e che anzi porti ad uno scambio di 
attacchi immediati tra le due superpotenze e quindi ad 
un conflitto termonucleare. 

Occorre riflettere su queste critiche molto valide ed 
acute presentate dall'ex segretario alla difesa del governo 
USA, Robert MacNamara, in un momento in cui gli eu
romissili vengono installati e in un momento in cui deci
sioni irresponsabili di guerra e di distruzione vengono 
presi nel Libano, nel Medio Oriente, nell'America Cen
trale ed in Sud-America. • 

su « interessi primordia
li », che riguardano il de
stino e la sopravvivenza 
biologica di tutti noi, 
non debba spettare di 
diritto all'intera collet
tività. Anche perché è 
quantomeno dubbio se 
le decisioni prese non 
sollevino un problema di 
incostituzionalità (art. 
11) e se la installazione 
dei missili in Sicilia sia 
compatibile con il man
tenimento della piena 
sovranità nazionale. 

Il Coordinamento dei 
comitati ha perciò deci
so di far propria questa 
battaglia impegnandosi 
a sostenere la proposta 
di legge sul referendum 
della Sinistra indipenden
te con una petizione po
polare - venerdì 25 no
vembre all'Università di 
Roma sono state raccol
te in due ore e mezza 200 
firme ( 4 al minuto): che 
sia un segnale? 

Inoltre tutte le inizia
tive per la pace dei pros
simi mesi avranno come 
punto qualificante il te
ma del referendum, stru
mento essenziale per con
tinuare la battaglia per 
la pace in modo -concre
to. Le iniziative si muove
ranno su vari piani, con
tinuerà la forma di lot
ta già sperimentata que
st'estate a Comiso e sot
to il Parlamento, di azio
ni dirette nonviolente. 

Il 4 dicembre una lunga 
catena umana congiun
gerà Catania a Sigonella 
(base in cui sono le com
ponenti dei Cruise), il 28-
29-30 dicembre ancora. 
azioni dirette in tutta la 
Sicilia ed in particolare 
alla base di Comiso e di 
Sigonella dove si bloc
cheranno simbolicamen
te le strade di accesso ed 
i cancelli delle basi. La 
miriade di iniziative pro
mosse dai comitati di 
base, dalla CGIL e dal 
sindacato, dalle organiz
zazioni cattoliche, dalla 
popolazione, verranno se
guite dal coordinamento 
che cercherà di porre l' 
attenzione sull'esigenza 
ài « un referendum per 
decidere». 

Altro momento di ap
profondimento e di con
fronto sarà poi quello dei 
due giorni di seminario 
in preparazion~ ali' as
semblea nazionale dei co
mitati per la pace. La da
ta orientativa è per la 
metà di gennaio - a 
Roma -, i punti all'or
dine del giorno del semi
nario saranno, ancoro 
una volta, sul referen
dum, cercando di stabi
lire dei canali legali e 
giuridici su cui orienta
re il lavoro operativo e 
la strutturazione defini
tiva del coordinamento 
stesso. • 
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~ 
Intervista 
al/'On. 
Antonio 
Rubbi 
responsabile 
della Sezione 
&teri del Pci 

L'Italia non deve essere 
una espressione di Reagan 

Il ruolo dell'Italia. La questione del Medio Oriente. La politica di Reagan e quella 
di Andropov. La crisi della Comunità Europea. Gli ombrelli atomici dei 

due blocchi. L'azione internazionale di Craxi. Lo scambio di cc attenzioni » fra PCI e PSI. 
Le diversità di orientamenti nei partiti socialisti europei. 

A cura di Italo Avellino 

L'Intervento di Enrico Berlinguer nel dibattito alla 
Camera sui missili In Italia, ha costituito una delle 
maggiori novità all ' interno del quadro politico ita
liano. Se ne è discusso, ne ha discusso il Comitato 
Centrale del PCI , se ne discuterà ancora. Non sol
tanto della iniziativa in sé, ma pure delle ripercus
sioni nei rapporti fra i partiti italiani. All'on. Antonio 

Rubbi che dirige la Sezione Esteri del PCI, in ·una 
lunga intervista non limitata alla sola questione dei 
missili , abbiamo chiesto di definire le linee fonda

mentali della politica estera dei comunisti italiani 
con particolare riferimento al Medio Oriente e al

l'Europa. 
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e L'Italia è sempre più in prima linea. Sempre più vin
colata da servitù militari occidentali che ne limitano l' au
tonoma iniziativa diplomatica. Come mai l'Italia si è tro
vata rapidamente in questa situazione? 

Una maggiore attività internazionale dell'Italia sareb
be senz'altro auspicabile. Ma bisognerebbe muoversi con 
idee, proposte, iniziative proprie, mentre invece le gran
di linee della politica estera e militare italiana sono state 
viste negli ultimi tempi come complemento e supporto di 
una strategia, quella statunitense, che aumenta i rischi di 
insicurezza. Non c'è solamente la particolare collocazione 
geo-politica dell'Italia, ponte sul Mediterraneo e cerniera 
tra l 'Europa, i Paesi arabi e il Continente africano, a det
tare la necessità di una più marcata iniziativa autonoma 
dell 'Italia; ma c'è un patrimonio da spendere che non han-
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no altri Paesi . Mi riferisco al credito e al prestigio che 
l'attiva azione di solidarietà internazionale del movimento 
operaio e democratico, delle forze progressiste e della si
nistra, di un grande ed autonomo partito comunista com'è 
quello italiano, hanno saputo guadagnare all'Italia presso 
i paesi di recente indipendenza e in via di sviluppo. « Voi 
avete imbandita la tavola, non lasciate che i commensali 
siano altri», cosl ci sentimmo dire un giorno da un gran
de leader africano. Purtroppo aveva buone ragioni perché 
questa possibilità in più non viene utilizzata come si 
dovrebbe. 

e Passiamo al Medio Oriente. L'attuale tensione, peri
colosa come non mai per la stessa pace mondiale, non 
nasce dall'illusione che per il Medio Oriente fosse possibile 
una soluzione unilatera/e:> 

Non c'è dubbio che qualunque tentativo di soluzione 
della crisi medi0-0rientale che P'escinda dalla questione 
palestinese e dalla soddisfazione del diritto legittimo di 
questo popolo all'autodeterminazione, è destinato ad acu
tizzare ulteriormente lo stato di tensione e di conflitti in 
tutta la regione. Qualcuno non ci credette quando ci op
ponemmo all'invio del contingente nel Sinaj e dicemmo 
che ciò sarebbe servito solo ad Israele, che sentendosi co
perta le spalle al sud avrebbe attaccato al nord. Ciò che 
è puntualmente successo con l'aggressione pri.ma al Golan 
e poi al Libano. Con l'accordo del 17 maggio scorso tra 
Libano ed Israele, auspice la mediazione USA, dicemmo 
che ciò avrebbe di fatto legittimato la presenza israelia
na nel Libano, alienata l'integrità e la sovranità di que
sto paese, riproposto lo s~~ntro .tra le. dive.rse componen
ti etniche religiose e pohttche hbanest, coinvolgendo an· 
che la fo;za multinazionale. Ed è ciò che si è verificato 
e che ci fa chiedere il ritiro del contingente italiano, per
ché in questa situazione non sarà possibile mantenerlo le
gato agli esclusivi compiti urnani~ari e. di p~ce! m~. pa~so 
dopo passo potrebbe essere t:ascmat~ m az10.m rmh~art a 
sostegno di una parte contro 1 altra. Bisogna amtare 1 OLP 
a superare la sua attuale, tragica divisione e rilanciare 
con urgenza una nuova base negoziale con tutte ~: parti 
interessate. L'Europa, a questo punto, non può ptu star
sene in disparte; ha un ruolo e una responsabilità che 
non può più delegare ad altri. 

e Come definirebbe l'azione internazionale di Reagan? 

Essenzialmente rivolta a riproporre una superiorità mi
litare, economica e politica degli Stati Uniti nel mondo. 
In tale direzione mi sembra vadano: il colossale piano 
di stanziamento con la costruzione di nuove e terrifi
canti armi nucleari e biochimiche; la cosiddetta dottrina 
degli « interessi vitali »; l'allestimento di una forza di 
pronto intervento in ogni angolo del mondo; la guerra 
degli alti tassi e del dollaro, per mettere in ginocchio 
le economie dei paesi più deboli e quelle dei paesi socia
listi e togliere dinamismo e propulsione anche a quelle 
dei paesi industrializzati europei. Il tutto nella cornice 
ideologica della crociata contro «l'impero del male» e per 
la salvezza della democrazia. Come appunto si è visto a 
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Grenada. Ma perché se si è intervenuto per «rimettere 
ordine e ripristinare la democrazia», dopo l'assassinio di 
Bishop, non si è fatta la stessa cosa con Pinochet, dopo 
l'assassinio di Allende, o con Marcos dopo l'assassinio di 
Aquino? Forse perché sono due regimi funzionali ai di
segni americani e in questo caso si può benissimo pas
sar sopra ai valori di democrazia e libertà e ai più elemen· 
tari diritti umani. 

e E come definirebbe l 'azione internazionale di Andro
pov? 

Mi sembra un po' troppo presto per giudicarla, dato il 
breve tempo della direzione Andropov. Ma le proposte 
avanzate sulla questione degli euromissili; il migliora
mento dei rapporti con la Repubblica popolare cinese; il 
tentativo di affidare al negoziato politico la questione 
afghana e di rilanciare un dialogo est-ovest, mi sembrano 
tutti elementi che denotano la volontà di correggere scel
te e indirizzi degh anni passati, che anche noi non abbia· 
mo mancato di sottolineare e di criticare, anche duramen· 
te, e di riproporre una politica internazionale fondata sul 
dialogo, la coesistenza pacifica e la cooperazione. Ritengo 
che se questa è la volontà che tenderà ad affermarsi, sia 
interesse di tutti stimolarla ed incoraggiarla. 

e L'Europa comunitaria è in crisi. L'europeismo non 
sembra reggere, per le chiusure egoistiche nazionali, alla 
stagione delle vacche magre. E' così? 

Sl, purtroppo è cosl. Si può aggiungere che in questi 
ultimi anni il processo di ulteriore integrazione e di co
struzione di una unità politica europea, invece di progre· 
dire è regredito ed oggi ci troviamo in una crisi profonda 
dell'Europa comunitaria. Sarebbe lungo spiegarne le cau
se, ma certamente questo è anche l'effetto della politica 
di contrapposizione e di contesa tra i due blocchi e le 
due grandi potenze che sacrifica a logiche di schieramen· 
to, che si traducono in una pratica di subalternità, inte· 
ressi specifici e spazi di autonomia che sono sempre più 
oggettivamente necessari e rivendicati all'interno dell'uno 
e dell'altro blocco. Da qui l'importanza di un migliora
mento del clima dei rapporti est-ovest, e della ripresa di 
una politica di distensione, condizioni essenziali per ri
lanciare, assieme alle indispensabili riforme interne, a par· 
tire da quella istituzionale, il processo di unità economica 
e politica dell'Europa comunitaria. Va aggiunto che non 
poca influenza sulla crisi dell'Europa comunitaria e sulla 
incentivazione degli egoismi nazionali ha la politica ame
ricana del dollaro e degli alti tassi di interesse. Gli europei 
invece di rispondere unitariamente a questa politica d'oltre 
Atlantico, hanno cercato di provvedere in ordine sparso. 
Sicché invece di una politica europea si è avuto il « si sal
vi chi può ». 

e Il PCI è avverso a una forza di dissuasione nucleare 
europea? Come fare uscire l'Europa dall'egemonia degli 
ombrelli atomici della NATO e del Patto di Varsavia? 

A mio parere, non si tratta di creare nuovi ombrelli -13 



L'ASTROLABIO ATTUALITA' 

<1tomici, nuovi bloc1.:hi militari. Ciò intensificherebbe la 
corsa agli armamenti ed addenserebbe nel nostro conti
nente una massa di armamenti nucleari e convenzionali che 
già ora ne fa una polveriera di estremo pericolo. La dife
sa dell'Europa sarà tanto più garantita quanto più si pro
cederà, in modo bilanciato e controllato, ad una progres
siva riduzione, all'est come all'ovest, degli armamenti 
nucleari e convenzionali e si andrà ad un graduale supe
ramento, sino al loro scioglimento, dei blocchi militari e 
politici del Patto di Varsavia e della NATO. Noi lavoria
mo per questa prospettiva. 

e Come giudica l'azione internazionale del governo Craxi:J 
Tutto negativo:J 

Non abbiamo mancato di dare atto e di apprezzare ini
:dative che abbiamo giudicato positivamente, come la 
condanna agli USA per la vile aggressione a Grenada, i 
passi compiuti verso Jumblatt, la Siria e i palestinesi, nel
l'aggrovigliata matassa della crisi libanese, gesti distensivi 
nei confronti dell'est europeo. Come vede, non esiste da 
parte nostra nessuna pregiudiziale verso questo governo. 

Abbiamo detto che ogni nostro giudizio sarà ricavato 
dagli atti e dai comportamenti concreti e cosl facciamo. 
Non avremo esitazioni a dare il nostro sostegno a inizia
tive e misure che siano rivolte a dare contributi costrut
tivi alla politica del disarmo, della soluzione negoziata dei 
conflitù in atto, dello sviluppo della cooperazione inter
nazionale. 

Ma come una rondine non fa primavera, cosl bisogna 
dire che alcuni atti buoni non fanno ancora quella poli
tica estera di cui avrebbero bisogno il nostro paese e 
l'Europa occidentale. 

Siamo ancora troppo a rimorchio della poliùca inter
nazionale degli Stati Uniti e ciò mette in causa interessi 
di indipendenza e di sicurezza, interessi economici e com
merciali, che l'Italia e l'Europa comunitaria debbono met
tersi in condizioni di salvaguardare con una loro autonoma 
iniziativa internazionale. 

e Nel dibattito alla Camera sui missili si è assistito a 
uno scambio di attenzioni fra PCI e Craxi. Che rilievo 
politico ha questo episodio fra comunisti e socialisti? 

Di fronte a un negoziato in fase di stallo, e ad un 
dibattito parlamentare che poteva terminare con la pura 
registrazione delle rispettive posizioni iniziali, il nostro 
partito ha avanzato una proposta nuova che si muove nella 
direzione di superare le due pregiudiziali: quella america
na di mettere comunque i missili e quella sovietica di con
siderare chiuso il negoziato allorquando i primi nuovi mis
sili saranno installati e messi in condizione di effettiva 
operatività. Quella del PCI è una oroposra chiaramente 
rivolta a guadagnare tempo e a permettere al negoziato di 
asquisire nuovi elementi che siano tali da comportare la 
non installazione da una parte, e l'inizio dello smantella
mento di un numero consistente dei missili installati dal-
1 'altra parte. Abbiamo preso atto che il governo ha assun
to questa raccomandazione e si è impegnato ad esplorare 
presso i governi interessati le possibilità di rendere pra-

14 

cicabik la da da noi indic:ita. &ambio di att.:nziont:> Noi 
partiamo sempre dal presupposto che la pace è un bene 
universale da salvaguardare ad ogni costo e questa esi
genza la metùamo in cima ai nostri compiù; in secondo 
luogo riteniamo che su scelte cosl importanti, cosl decisive 
per i destini della nazione, sia sempre necessario cercare 
di determinare il massimo del consenso nazionale. A chi, 
dunque, dovremmo rivolgerci con le nostre proposte se 
non al grande movimento pacifista, al mondo cattolico, 
e al PSI e alla su:l tradizione pacifista? 

e Gonza/es in Spagna, Papandreu in Grecia, Mitterrand 
in Francia, Craxi in Italia: nell'Europa Meridionale i go
verni sono a supremazia o a orientamento socialista. Nel
l'ambito della politica internazionale, quale politica estera 
di questi paesi, globalmente, il PCT apprezza maggior
mente? 

Naturalmente andrebbero fatte le debite differenze tra 
ognuno di questi governi. Bisogna dire, tuttavia, che cia
scuno di questi governi a presidenza socialista porta avan
ti una sua linea politica internazionale. Come ha dimo
strato la recente riunione di Atene non esiste un disegno 
unitario. 

Se si pone mente al fatto che questi governi operano 
in un'area geo-politica di straordinaria importanza (crisi 
medio-orientale, tensioni nel Mediterraneo, rapporto Eu
ropa-Africa e paesi arabi), la mancanza di una strategia 
e di proposte unitarie per affrontare i problemi che qui si 
pongono è davvero un fatto preoccupante. Non basta ave
re la guida di un governo, occorre avere una politica che 
si muova in direzione di presupposti socialisti. Ma per 
questo bisognerebbe far leva su tutto il potenziale delle 
forze di sinistra e progressiste che esistono in questi paesi. 
Nei rapporti che abbiamo con tutti questi partiti noi spin
giamo in questa direzione ed apprezziamo ogni atto coe
rente con questa necessità. 

e Come spiega che dall'Inghilterra alla Svezia e dall'Au
stria alla Germania Federale, i partiti socialdemocratici e 
laburisti dell'Europa Centro-Settentrionale hanno un at
teggiamento tanto di/ferente dal PSI e dal PSDI? 

Si potrebbero aggiungere anche altri partiti socialisti 
e socialdemocratici, oltre a quelli citaù. In verità, tutti 
quelli dell'internazionale, con l'eccezione di quelli italiani 
e del Partito socialista francese. Per quest'ultimo la spiega
zione può essere quella di una difesa ad oltranza dei pro
grammi nazionali in materia di armamenti; per quelli ita
liani si tratta di un allineamento ai disegni di riarmo de
gli Stati Uniti e della NATO. Se sulla questione dei mis
sili ad esempio si lavorasse sulla proposta che il nostro 
partito ha avanzato con il discorso di Berlinguer alla Ca
mera, oltre a contribuire alla prosecuzione del negoziato 
e alla costruzione delle condizioni di un suo esito positivo, 
questi partiti potrebbero recuperare il terreno perduto ri
spetto alla tradizione pacifista del movimento socialista 
italiano: sarebbe cosa assai utile per la comune lotta per 
la pace e il disarmo. 

I. A. 
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Slamo di nuovo in una fase di stallo nella crisi 
mediorientale. Tanti morti , molti profondi contrasti ed aspri 

conflitti in atto ma senza che. ci siano sul tappeto 
progetti o disegni politici e diplomatici capaci 

di sbloccare la situazione generale o che diano alle due 
questioni centrali della crisi, quella libanese e quella 

pales tinese, l'avvio verso soluzioni accettabili e durevoli. 
Amln Gemayel viaggia e magari si s iederà ancora insieme 

ai suol rivali drusi e sciiti intorno al tavolo 
delle trattativa; i palestinesi con o senza Yasser Arafat 

rimpiangeranno quella preziosa e insostituibile unità ormai 
perduta; i contingenti della multinazionale di pace, alcuni più 

bellicosi, altri più • pacifici • ma comunque svuotati 
oramai di qualsiasi significato politico, restano nella 

trappola e I siriani e gli israeliani tramano nuovi intrighi 
e ripetono i vecchi. 

Con il pericolo di una guerra nucleare alle porte 
dell 'Europa, con le relazioni inter-blocchi inceppate 

sul pericoloso terreno della corsa al riarmo, 
la cris i irrisolubile in Medio Oriente diviene lo specchio di 

una situazione sempre più precaria ed instabile. 

LIBANO/chi soffi.a sul fuoco della guerra civile 

• Tutte le guerre civili attirano. l'in
tervento straniero. Quelle che s1 so
no svolte in Spagna e in Grecia alla 
vigilia e all'indomani della . secon.da 
guerra mondiale, nel Congo d1 Pat~1ce 
Lumumba, nel Vietnam e nella Nige
ria nell'era della decolonizzazione, e 
più recentemente nel Ciad hanno, in 
un modo o nell'altro, assunto una di
mensione internazionale. Fino al punto 
che non si riescono a distinguere, nel 
cocktail tumultuoso di origini e di 
conseguenze, fattori nazionali dai so
vranazionali. 

L'imbroglio libanese, come è sta· 
to definito da diver:.i osservatori in
ternazionali, minaccia d'incendiare i 
già precari rapporti inter~aziona~i .. 3.0 
navi di guerra,. 25~ aer~1 ~- m1gli~1a 
di marines americani - 11 pm massic
cio dispiegamento d i foF,::a militare 
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di Guido Puletti 

Usa dai tempi del Vietnam - si ag
girano al largo delle coste dcl paese 
del Cedro. Circa 15 mila effettivi 
sovietici - protetti da rampe di mis
sili Sam-5 capaci di colpire un bersa
glio in un raggio di 250 chilometri -
sono insediati dietro la linea rossa 
della frontiera sirio-libanese. La più 
piccola scintilla potrebbe fare brucia
re l'intero Medio Oriente sotto impres
sionanti lembi di fuoco. 

Gli Stati Uniti e l'Urss avranno pre
disposto tutte le misure nece:;sarie per 
evitare un confronto che rischierebbe 
di degenerare in una guerra apocalit
ti:a~ Eric Rouleau, columnist del pre
stigioso Le Monde Diplomatique, ri
sponde con un'altra domanda non me
no inquietante. «Ma questa visione 
relativamente ottimista delle cose tie
ne sufficientemente conto della mol-

titudine di attori, autoctoni o stranie
ri, nella maggior parte irresponsabili, 
che agiscono sulla scena libanese o 
dietro le quinte, delle provocazioni che 
essi potrebbero orchestrare, dei falsi 
calcoli e degli slittamenti possibili in 
una congiuntura cosl anarchica? ». G li 
attentati dei « Suicide bombers » con
fermano macabramente che il destino 
del Medio Oriente è alla mercé di un 
qualsiasi « incidente». 

Chi ha soffiato sul fuoco delle guer
re civili che hanno insanguinato il 
Libano negli ultimi decenni? A chi 
ha giovato questa logica delle mi
tragliatrici e delle bombe? « G oing ali 
rhe Way; Christian Warlords, lsrael 
Adventurers and the W arf in Lebanon» 
(Tre Viking Press, New York 1983) 
di Jonathan Randa1, inviato del \Va
shmgton Post per più di un qu:irto -15 



di secolo, tira fino in fondo il bandolo 
della matassa libanese. Sulla scia della 
migliore tradizione americana dell' 
« investigation joumalism », scova tra 
i meandri delle « cover story » e sotto 
la coltre dei luoghi comuni propagati 
da certi mass media. 

La dichiarazione di un diplomatico 
americano, nella calda primavera del 
1975, gli mette la pulce nell'orecchio: 
« Benché lui non li abbia fomentati, 
i disordini del Libano non sono par
ticolarmente dispiaciuti a Kissinger ». 
Qual era l'interesse dell'allora segre
tario di stato americano di alimentare 
le fiamme della guerra civile libanese? 
E' il punto di partenza di una intricata 
inchiesta sui giochi di poteri che han
no « distrutto» questo paese e « de
stabilizzato » il Medio Oriente. 

A credere a fonti degne di fede 
- le testimonianze dell'ex direttore 
della CIA William Colby, le memorie 
di Moshe Sharette e alcune dichiarazio
ni di Itzhak Rebin, tutti e due vec
chi premiers israeliani - i servizi se
greti americani e il Mossad sono di 
casa negli ambienti della destra ma
ronita. E sin dai lontani anni 50. Ma 
dalla d·ata chiave del 1974 - il 13 
aprile 197 5 esplode la guerra civile in 
Libano - questi legami subiscono 
una svolta: i fondi e le armi che Wa
shington e Gerusalemme inviano ai fa. 
langisti di Pierre Gemayel e al Par
tito Nazionale di Camille Chamoun 
raggiungono un'ampiezza senza prece
denti. 

Pierre Gemayel, il padre dell'attua
le presidente libanese, è un uomo di 
ferree convinzioni. Ammira il Fi.irher 
e organizza le proprie milizie secon
do l'inconfondibile modello nazi. « La 
maggior parte dei massacri di civili » 
scrive Randa! « sono stati perpetrati 
dalle milizie maronite, in particolare 
le falangiste ». Molte delle faide in
terne, dall'assassinio del figlio dell'ex 
capo dello stato Soliman Frangié fino 
alla morte dello stesso Bechir Gemayel, 
sono attribuibili alla intemperanza e 
alle ambizioni dei notabili del Libano. 

Strane affinità. Lungi dall'essere 
« isolati in un oceano arabo-musul
mano », come ha fatto credere una 
certa stampa, i cristiani maroniti han
no goduto dei più disparati appoggi. 
Spesso le casse dei paesi del Golfo, 
alleati degli Stati Uniti, si sono aper-
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te per i « signori della guerra » del pae
se del Cedro; Gerusalemme ha forni
to armi, istruttori, consiglieri e soste
gno logistico a Beirut; e i siriani, in 
virtù di un accordo segreto de1 22 
gennaio 1976, si sono spinti fino a 
partecipare a massacri contro palesti
nesi (con il beneplacito di parecchi pae
si arabi, Israele e Stati Uniti). 

Per il potere di re Hussein, gli epi
goni della « democrazia confessiona
le», il Baath di Damasco e in gene
rale per le classi dirigenti moderate del 
Medio Oriente, naturalmente ostili e 
diffidenti della massa di diseredati mu
sulmani, si è trattato di arginare le 
minacce del « comunismo internazio
nale » e di rafforzare gli ultimi ba
luardi « dell'Occidente cristiano ». Do
po gli accordi di Camp David tra Egit
to, Israele e Stati Uniti, nel settembre 
del 1978, la Siria si rende conto di 
essere stata ingannata, « e cambia il 
fucile di spalla». Ma è all'ombra del
la Pax Americana, rammenta il gior
nalista del Washington Post, che Be
chir Gemayel riesce ad unificare le 
m_ilizie maro?ite (d'ora in poi Forza 
Libanese), ~ventando l'unico rappre
sentante det notabili cristiani. 

« Bechir Gemayel è un uomo divo
rato ?all~ambizione, senza scrupoli e 
sa~gu~n~no ». Per raggiungere i suoi 
ob1~tttv1 non bada a spese né a mezzi: 
uccide un migliaio di uomini del suo 
«alleato» Camille Chamoun; si ta
glia a misura un territorio «liberato» 
esclusivamente abitato dai suoi corre: 
ligionari, dopo avere sistematicamen
te distrutto i quartieri dei libanesi mu
s~lmani. Ma il leader falangista non 
riesce ~ estendere la sua egemonia su 
ru_tto . il paese né_ a cacciare i pale
s~mest. La palla rimbalza agli israelia
ni. Scatta la famigerata operazione 
« Pace in Galilea ». 

Randa] è uno dei rari giornalisti 
che dicono ad alta voce quello che 
tutti sanno. Le Forze Libanesi 
create da Bechir, diventano lo stru~ 
mento dei massacri di Sabra e di 
Chatila. « I carnefici non poteva
no agire impunemente senza l'ordi
ne ricevuto da alcuni generali israe
liani e senza l'accordo tacito di al
meno una parte del governo di Ge
rusalemme». Il giornalista americano 
si sorprende che il mediatore america
no Philip Habib, che aveva dato ga
ranzie scritte sulla sicurezza dei pale-

stinesi, non abbia sentito il bisogno 
di dimettersi per salvare, se non l'ono
re, almeno la credibilità dell'ammini
strazione Reagan. 

Tutt'altro. Come ha confidato il 
successore di Ariel Sharon al ministe
ro della Difesa di Israele, Moshe 
Arens: « L'operazione militare israe
liana ha comportato un grande mu
tamento geopolitico e gli Stati Uni
ti sono i primi a beneficiare di que
sta nuova situazione». Poco tempo 
prima lo stesso Reagan e Begin ave
vano affermato che le loro « analisi 
erano molto vicine » e che il loro 
« obiettivo comune era la installazio
ne di un governo centrale forte nel 
Libano». 

Una regione nevralgica, crocevia .,di 
interessi politici, militari ed economi
ci, non vale ... un massacro? Daniel Pi
pes, dirigente dell'ufficio per la pro
grammazione politica al dipartimen
to di Stato, si è domandato con inu
sitata sincerità: « Che cos'è questa 
OLP? Perché poi si è tanto turbati 
per il massacro di Sabra e Chatila? 
Le notizie le fabbricano i media: mas
sacri, per esempio, ce ne sono di 
continuo in Afghanistan e in Iran ». 

Amine Gemayel, dopo l'assassinio 
del fratello cadetto, diventa il nuovo 
presidente dì questo insanguinato pae
se. Deludendo le aspettative dei mu
sulmani e dei cristiani liberali, copre 
con la sua autorità la « falangizzazio
ne » di tutti gli ingranaggi dello Sta
to, e lascia alle milizie create da Be
chir, le famigerate Forze Libanesi, 
carta libera per agire nelle zone musul
mane, in special modo nello Chouf. 
« Una frazione notoriamente minori
taria • (Amine Gemayel e i suoi se
guaci), particolarmente sensibili ai ri
chiami di Washington e alle esigen
ze sempre più dure del confronto 
Est-Ovest, regge le redini dello Sta 
to libanese. 

« Ho vergogna di essere america
no» confessa Randa!, che non è un 
avversario della strategia americana in 
altre latitudini, dopo aver messo il 
dito nella piaga delle ingerenze occul
te e nella politica svolta da Washing
ton dal 1974 nel Libano. Conclusione 
sicuramente amara per un giornalista 
che per più di 25 anni ha fatto i più 
diversi reportages attraverso il mondo. 

G. P. 
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STATI UNITI/Il grande 
ritorno della Cia 
Perché il Congresso è una tigre di carta 
di Sylvia E. Crane 

La Cia ha ammesso ufficialmente, proprio in questi giorni, 
il fallimento delle infil trazioni di mercenari antisandinisti nel Nicaragua. Probabilmente 
non sono bastate le Ingenti somme stanziate 
dal Congresso per destabilizzare la repubblica centroamericana. 
Lo scacco subito serve comunque al Pentagono per avanzare nuove richieste 
di f inanziamento· questa volta I dollari del contribuente serviranno per l 'organizzazione 
di una centrale 'spionistica • all'antica •, cioè a misura d'uomo. 

• La segretezza è il segno di~tintivo 
dell'Amministrazione Reagan. Si tratta 
cli una spede di passion~ che viene c?l· 
tivata in nome della sicurezza nazio· 
nale e chi tenta di opporvisi per amo
re della verità è sospettato di slealtà. 
La segretezza è l'inevitabile accompa
gnamento della ripresa della ~uerr~ 
fredda e del potenziamento bellico. Si 
potrebbe pensare al ritorno dell'ormai 
logoro periodo cli McCarthy, se no~ 
fosse per il fatto che al Congresso gh 
oppositori più giovani non si fanno 
spaventare, mentre i più vecchi rest~
no incerti. Non toccati dal comuni
smo molti strenui difensori della pa
ce n~n si fanno intimidire perché han
no imparato la lezione; a sostenere la 
loro posizione si sono levate poche 
voci, ma forti. 

Dal canto suo anche ·a Presidente 
Reagan continua a seguire la sua li
nea senza deflettere. Sfruttando la vio
lenta retorica anti-soviecica seguita al 
disgraziato abbattimen•o dell'aereo ci
vile coreano, Reagan ha ottenuto dal 
Congresso l'avallo per i missili MX 
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che gli stavano tanto a cuore, e la ri
conferma dello spiegamento delle armi 
nucleari di teatro per il mese di di· 
cembre. 

Perché la Camera dei Rappresentan
ti, a maggioranza democratica, ha ac
consentito al massiccio potenziamento 
militare voluto dal Presidente, quando 
solo poche settimane prima si era det
ta convinta che gli MX sono armi inu
tili, dispendiose ed adatte solo ad un 
primo attacco? Il fatto è che sull'ar
gomento della sicurezza nazionale in
ciampano molti dei membri della Ca
mer.a dei Rappresentanti, che ogni due 
anm deve affrontare le elezioni per un 
rinnovo parziale. 

Durante l'appassionato dibattito 
svoltosi l'estate scorsa alla Camera a 
proP?sito della non tanto segreta guer
ra di Reagan per soffocare il regime 
sandinista in Nicaragua, la destra del 
Congresso letteralmente è riuscita a 
mettere a terra l'opposizione. Il rap
preseotante della Georgia N. Gingrich 
(repubblicano) ha messo alle corde il 
rappresentante dello Stato di New York 

T Downey (democratico) il quale ave
va affermato che i « combattenti per 
la libertà » cli Reagan in Nicaragua 
- in massima parte ex guardie del cor
po cli Somoza - erano « strangolato
ri, ladri e briganti »; Gingrich dichia
rò che Downey ed i suoi sostenitori 
«onestamente credono che la CIA sia 
pi~ p~ricolosa ~el KGB ». I repub
blicani applauduono ma T ed W eiss 
(democratic9 · New York) raccolse la 
sfida dichiarando fra l'altro: « Riten
go che mettere in dubbio la lealtà 
dei membri ... sia biasimevole, vergo
gnoso e deprecabile in quest'organi
smo ». Naturalmente questa dichiara
zione è stata accolta con un'ovazione 
dagli altri rappresentanti democratici e . . 
successivamente Weiss ha pubblicato 
su un settimanale liberale un articolo 
in cui lanciava un monito contro una 
possibile imminente ripresa del mac
cartismo. Una tattica del genere era 
stata già tentata la primavera scorsa 
dalla Casa Bianca per discreditare il 
moviment? a favo~e del blocco degli 
a~mamenu nuclean, allorché si fece 
circolare. la voce :=11e all'origine di que
sto movimento e era una certa influen
za sovietica. A vari Senatori venne 
chiesto di confutare decisamente il Pre
sidente - in particolare a due le cui 
mogli erano impegnate attiv~mente 
nell'attività del movimento. La caccia 
alle streghe degli anni '50 non è an
cora finita, soprattutto perché non si 
sono avute prove certe a proposito del
l'obbedienza dell'opposizione a diret
tive. impartite dall'estero, e perché la 
caccia alle streghe affonda radici pro
fonde in un terreno troppo vasto. 

D'altro canto si può scorgere il 
preannuncio di un orientamento molto 
diverso considerando il comportamento 
del capo della maggioranza alla Camera 
dei Rappresentanti, Jim Wright, del 
Texas. Già considerato un «falco» 
pieno di danaro ricavato dal petrolio 
texano, Wright ha abbandonato la sua 
posizione conservatrice per unirsi ali' 
opposizione liberale a propo~to degli 
MX e cli ulteriori potenziamenti bel
lici oltre che dell'emendamento Boland 
che mirava a por fine alla guerra « se
greta » in Nicaragua. Adesso vuole 
esplicitamente l'appoggio dei liberali 
per un paio d'anni, cioè fino a quando 
si presenterà candidato alla presiden
za della Camera in successione cli Tho
mas O'Neill, che si dimetterà. Lo stes--17 
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so O'Neill tdemocratico) che cli solito 
tiene la bocca chiusa, non ha avuto 
peli sulla lingua quando, dopo i~ dibat: 
tito che si è svolto sulla quesuone, e 
stato udito dire: « Reagan crede di 
e:.sere John \'(l'ayne, e pensa di poter 
muoversi e dare una ripulita», proprio 
come nel film di serie c che un tem
po videro l'attuale Presidente fare il 
cowboy. La votazione sull'emendamen
to presentato dal presidente della Com
missione servizi segreti della Camera 
E. Boland (democratico - Massachu
setts) mirante ad impedire la guerra 
« segreta » per scacciare il movimento 
sandinista dal Nicaragua, è stata de
cisiva onde por fine alle « attività na
scoste»; cioè ad esempio l'arruolamen
to dei mercenari addestrati nelle scuo- . 
le della CIA nel Panama, con base nel-
1 'Honduras in campi finanziati dalla 
CIA. Ma a settembre il Congresso non 
ha protestato, quando un aereo « spon
sorizzato» dalla CIA ha bombardato 
Managua in pieno giorno ed è stato 
abbattuto col suo poco attendibile pi
lota. 

Pochi giorni dopo, il 22 settembre, 
con 13 voti a favore e 2 contro, la 
Commissione servizi segreti del Sena
to ha autorizzato la spesa di 19 mi
lioni di dollari nel 1984 per queste 
« operazioni segrete » contro il Nica
ragua; è vero che i repubblicani al 
Senato hanno la maggioranza, ma è an
che vero che fra quei 13 voti a favo
re alcuni erano di Senatori democra
tici. 

Per quel che concerne gli obiettivi 
che vuole raggiungere nell'America 
Centrale, anche l'Amministrazione Rea
gan ha mutato indirizzo. Ormai i ri
belli nel Salvador non costituiscono più 
una minaccia, quindi adesso si mira 
a scoraggiare nella regione la cosid
detta « rivoluzione senza frontiere». 
E' un obiettivo vago, nebuloso, im
preciso? Si tratta forse di una giustifi
cazione per la spesa di 19 milioni di 
dollari sottratti ai programmi sociali? 
Alla luce della ragione e dei fatti, non 
si riesce a capirlo. Comunque alla Ca
mera dei Rappresentanti, controllata 
dai democratici, non è stata intrapresa 
in merito alcuna contro-azione decisiva. 
L'unica voce dissenziente è stata quel
la del democratico W. Fowler, che 
come presidente della sottocommissio-
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ne ddla Camera per i servizi segreti, 
ha proposto tre disegni di legge mi
ranti a por fine alla « guerra segreta »; 
essi prevedono l'approvazione preven
tiva del Congresso per qualsiasi azio
ne militare o paramilitare della CIA cd 
il controllo dcl Congresso sui fondi 
stanziati, onde impedire che la CIA 
continui ad abusare del suo « fondo di 
riserva d'emergenza»; Fowlcr inoltre 
contesta almeno due altre operazioni 
condotte dalla CIA, cioè il rovescia· 
mento del Presidente del Ciad (che è 
costato 22 milioni di dollari), e gli 
interventi in Angola, Filippine e Cile. 

Il Congresso ha cercato di contra· 
stare Reagan in base alla Legge sui 
poteri in tempo di guerra. Così si è 
opposto quando il Presidente sembra· 
va intenzionato a mantenere i mari· 
nes in Libano oltre i 90 giorni auto· 
rizzati per legge; in proposito si pre· 
vedeva un aspro scontro che pero è 
stato evitato soprattutto grazie ai buo· 
ni uffici del presidente della Camera 
O' Neill; in linea di principio ha vinto 
il Congresso, quando la Casa Bianca 
ha riconosciuto la validità dei limiti le
gali posti dal Congresso stesso per lo 
stanziamento di truppe americane al
l'estero, ma in cambio dell'autoriz
zazione del Congresso stesso a proro· 
gare la durata della presenza dei mari
nes in Libano. 

Potrà il Congresso andare avanti, e 
bloccare il continuo aumento del po
tere conferito dal Presidente alla CIA 
ed al FBI in materia di politica este· 
ra? Prima dello scandalo Watergate, 
questo tipo di potere era definito « pri· 
\ilegio esecutivo». 

In base allo statuto di fondazione 
che risale al 1947, la CIA non può 
assc.lutamente svolgere attività all'in
terno degli USA. all'epoca le attività 
interne erano riservato dominio dell' 
onnipotente capo del FBI J. Edgar 
Hoover. Ma il 4 dicembre del suo 
primo anno di presidenza, Reagan 
firmo l'Ordinanza esecutiva nume· 
ro 12333 che permetteva alla CIA <li 
svolgere « attività di appoggio ammini· 
strative e tecniche dentro e fuori gli 
USA » e di « cooperare con gli oppor
tuni enti per l'applicazione della leg· 
ge ». Così Reagan ha calpestato una 
norma di leg!o'(e con un semplice atto 
dell'esecutivo; il Congresso non glielo 

ha impedito, né s1 e pronunciat.i in 
proposito la Corte Suprema. 

A mar.to Reagan ha diramato la 
« Direttiva presidenziale per la pro
tezione delle informazioni sulla sicu
rezza nazionale ». In base ad e,sa i di
pendenti governativi che hanno acces
so ad informazioni riservate sono te
nuti a firmare un impegno a non divul
gare tali informazioni, a sottoporre ad 
un visto preventivo di approvazione 
ogni loro scritto destinato alla pubbli
cazione, ed a sottoporsi ad una spe
cie di prova della verità nel caso in 
cui si svolga un'indagine su una fuga 
di notizie. E' prevista inoltre la revisio
ne del programma di sicurezza dcl per
sonale federale che in passato scartava 
gli aspiranti ad un impiego in base 
alle op101oni politiche. E' chiaro che 
questa Direttiva mira ad impedire un 
dibattito aperto su questioni di poli
tica pubblica, e censura preventivamen
te le critiche all'Amministrazione in no
me della sicurezza pubblica. 

Al Congresso è stato sottoposto un 
disegno di legge che mira a sottrarre 
gli archivi operativi della CIA a quan
to disposto nel 1966 dalla Legge sulla 
libertà di informazione; proprio gra
zie a questa Legge è stato possibile, 
ad esempio, rendere di pubblico domi
nio tutta l'attività di sorveglianza spe
ciale svolta dalla CIA nelle scuole su
periori e nelle università americane al
l'época del conflitto vietnamita, oltre 
che i bombardamenti segreti sulla Cam
bogia e la guerra segreta in Laos. Ora 
informazioni dello stesso tipo sono 
state classificate come riservate in mo· 
do da evitare che il governo si trovi 
in imbarazzo: in base alle nuove diret
tive sarà lo stesso governo a stabi
lire quale tipo di informazione circa la 
sua propna condotta - o cattiva con
dotta - sia « significativa » oppure 
possa essere tranquillamente divulgata! 

Sulla scia dello scandalo Watergate 
il Congresso approvò una lc~e che 
obbligava la CIA a riferire in anticipo 
sulle sue attività segrete ad otto presi· 
denti di apposite Commissioni del 
Congresso, il cui compito era di « sor
veglian1.a »; sotto l'Amministrazione 
Reagan il numero è sceso da otto a 
due, cioè i presidenti delle Commissio
ni servizi segreti della Camera e del 
Senato. 
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Al momento attuale b questiom: d1 
politica estera più importante dibattu
ta nel Congresso è la guerra « nasco
sta» nell'America Centrale. Sebbene 
la Camera abbia votato per porvi fine, 
l'invasione continua ed anzi viene ac 
cclerata con l'impiego di mercenari. 

Il Pentagono si era preparato ad 
affrontare la possibilità che il Con
gresso cercasse di ridurre il potere dc.:~
la CIA e a ostacolare l'intervento mi
litare in Libano ed in America Centra
le voluto da Reagan. Già all'inizio del 
1982 le Commissioni per i servizi se
greti del Congresso avevano avuto no
tizia delle attività segrete della « ln
telligence Support Activity » cosdtuita 
dal Pentagono nel 1980 . durante la 
crisi iraniana, per appoggiare le op~
razioni paramilitari e di salvataggio 
degli ostnggi. Tali attività .segre~e co~
prendevano la fornit~ra dt ~q~tpaggia
menti vari a governi straniert, ed at
tività sotterranee contro il Nicaragua. 
Un'altra organizzazione - la DIA, cioè 
« Ente servizi segreti difesa • . - ha 
analoghi poteri. Eviden_temenre 1 fun
zionari del Pentagono ritengono che la 
CIA non risponda del t~t~o al.le loro 
necessità e che le tradizionali orga
nizzazioni di spionaggio militari son~ 
troppo visibili . .Nel bilancio .19~3 essi 
hanno chiesto fondi per costituire una 
nuova organizzazione segreta che do
vrebbe operare su sc:.~la mo~diale ~on 
funzioni di « spionaggio a misu~a ~ uo
mo»; sino ad ora questa ~1ch1e~ta 
non è stata accettata in consi~crazio
ne dei dubbi sollevati a proposito del-
1 . 'b'l.1ca' di controllare la nuova a posst 1 • . 
organizzazione. 

In materia le decisioni da prende
re sono mera~ente politiche. Esi.e sa
ranno certamente discusse nel cors? 
della campagna elettorale del. ~ro~s1-
mo anno e l'esito sarà cond1z1onato 
fcrse da 'manifestazioni di massa ana
loghe a quelle che all'epoca <lei con
flitto vietnamita indusser? Ly~don 
J h a non ripresentarsi c:md1dato o nson . b. 
alla Presidenza. In ogni caso oggi !-

sognerebbe ricordare. ~e sagge. p:ir~le 
dell'allora Primo Mm1stro bntanmco 
Stanley Baldwin: « Il potere senza re
sponsabilità è una prerogativa delle pro
stitute in tutti i tem?i ». E' anche un 
segno 'distinti\'o delle ~ittature, e la 
causa prima della corruzione. 

S. E. C. 
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Il deficit 
alimentare 
del Continente 
africano 

Il pane, un profumo 
proibito 
di Rosemary Galli 

e A fine ottobre la FAO ha pubbli
CJtO un'altra terribile relazione sulla 
crisi alimentare in Africa, i cui dati 
statistici sono allarmanti se si consi
dera che il 70 % della popolazione afri
cana tuttora lavora la terra. Negli ul
timi venti anni l'aumento della pro
duzione alimentare è stato solo del 
50% dell'aumento dell'intera produ
zione agricola; inoltre la produzione è 
in continuo declino, con un calo del 
15 % negli anni '70. Di conseguenza 
sono calati i livelli medi di nutrizione: 
il Direttore deUa FAO, Saouma, af
tcrma che essi sono del 6-7 % al di 
sotto del necessario. In Nigeria, il 
p:iese più ricco dell'Africa Nera, il con
sumo alimentare medio è di 1800 ca
lorie- giorno, mentre secondo i criteri 
della FAO dovrebbe essere di 2240 
culorie-giorno. 

Al momento i consumi alimentari 
in Africa sono inferiori del 10% a 
quelli del 1972; ciò significa una du
rata media della vita umana pari a 
47 anni, cioè la più bassa del mondo. 
L'anno scorso il Consiglio Alimentare 
Mondiale aveva ammonito che « .. du
rante gli anni '80 la fame e la mal
nutrizione si diffonderanno ancor di 
più ... ». 

Si può compilare un elenco delle 
cause .ili 'origine della riduzione della 
produzione alimentare: la siccità ricor
rente, la fuga dalle campagne verso le 
città, la degradazione dei terreni, le 
guerre, una generale mancanza di « in
puts » moderni. Un altro fattore im
portante è rappresentato dall'attenzione 
spropositata che i governi hanno dato 
all'industrializzazione; la maggior par
te dei magri fondi stanziati per l'agri
coltura di norma è stata spesa per mi 
gliorare le condizioni del settore delle 
esportazioni, il che - in altre paro
le - significa che i governi hanno tra 
scurato la produzione alimentare. 

Il colcnialismo è all'origine della 
trascuratezza nei confronti degli ali
menti principali. Nel periodo colonia
lista vennero espropriate \iaste aree di 
terreno che dovevano servire agli in
sediamenti degli agricoltori bianchi op
pure alle attività minerarie. Cosl av
venne in Kenva Zimbabwe, Sudafri
ca, Guinea, ec;n~o. ecc ... Altre aree di 
territorio vennero trasformate in una 
sorta di riserve di manodopera median
te politiche coloniali fondate ad ese~
pio sulla tassazione e sul lavor~ ob~lt
gatorio, con ciò provocando m.1gr~z10-
ni su vasta scala delle popolaz1om lo· -19 



cali indotte a lavorare nelle pianta
gioni degli immigrati ~ianchi e ne~e 
miniere. A causa del sistema colonia
le, inoltre, molti contadini africani che 
rimanevano a lavorare la terra furono 
costretti a cederne almeno una parte 
per avere i contanti necessari ad espor
tare i prodotti che coltivavano. Per 
questi motivi il colonialismo è stato 
largamente responsabile dello sfacelo 
della produzione alimentare in Africa. 

Negli anni '60 e '70 in cui i loro 
paesi ottennero l'indipendenza, la mag
gior parte dei governi africani sc~ls~. 
di continuare a favorire le produzioni 
agricole destinate all'esportazione, spe
cialmente per quel che concerneva le 
fattorie di grandi dimensioni. La FAO 
e la Banca Mondiale li incoraggiarono 
ad investire in vista dell'esportazione. 
All'epoca sembrava una scelta favore
vole poiché per la maggioranza dei pae
si africani le esportazioni agricole co
stituivano la maggior fonte di gua
dagno in moneta estera; si trattava pe
rò di una scelta a dir poco miope. 
Cosi ad esempio un gruppo di studio 
dell'Università Statale del Michigan 
che si occupava dello sviluppo rurale 
della Nigeria giungeva nel 1969 a que
sta conclusione: « ... per la Nigeria sul 
piano economico non si giustifica mol
to il varo di campagne a lunga scaden
za per la produzione alimentare negli 
anni '70 per far fronte al fabbisogno 
del mercato interno, a spese della pro
duzione di prodotti agricoli destinati 
all'esportazione•; ma solo quattro an
ni dopo, la Nigeria era nel bel mezzo 
di una crisi alimentare. 

Per di più le organizzazioni interna
zionali hanno favorito quel che si de
finisce un approccio di trasformazio-
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ne, cioè l'installazione <li aziende agri
cole moderne su vasta scala - grandi 
piantagioni e fattorie di stato. In al
cuni casi i contadini sono stati inco
raggiati ed emigrare per insediarsi su 
terre ripulite, spianate ed irrigate da 
enti governativi; anche in questo caso 
si è trattato della prosecuzione del me
todo coloniale, ma col tempo questi 
esperimenti su vasta scala sono falliti. 

Parallelamente molti contadini, so
prattutto giovani, hanno cominciato ad 
abbandonare la terra. I loro piccoli 
appezzamenti erano ignorati dai gover
ni ed i loro guadagni venivano decur
tati dalle tasse, dai prezzi di mercato 
imposti e dalla caduta dei prezzi sul 
mercato internazionale. Abbandonati 
e sfruttati, cominciarono ad emigrare 
verso le città per trovare lavoro o per 
frequentare scuole. 

In alcuni paesi sono state le gued
re a distruggere l'agricoltura: nel Cor
no d'Africa, in Ciad, Namibia, Ugan
da; in altri l'emigrazione è stata im
posta dalla siccità: ad esempio nei 
paesi del Sahel e recentemente nel Gha
na; l'industrializzazione ha attirato un 
gran numero di giovani contadini nei 
paesi più progrediti. Cosl nell'intero 
continente vi sono ora vaste estensioni 
di terreno abbandonate. 

Per comprendere meglio questi pro
blemi vediamo quello che è successo 
in Ghana e Nigeria nell'Africa occi
dentale, ed in Tanzania nell'Africa 
orientale. 

In Ghana il problema alimentare ha 
ridotto tutti alla fame, tranne i ric
chissimi. Tra il gennaio 1982 ed il 
gennaio 1983 è raddoppiato il prezzo 
del granturco, che è il cereale più im
portante; tra il gennaio e l'aprile di 

quest'anno esso è addirittura quadru
plicato; la cassava, che un tempo era 
consumata solo dai poveri, oggi è ri
cercata da tutti, e nel medesimo pe
riodo il suo prezzo si è più che decu
plicato. In aprile il pollo costava 60 
dollari USA al chilo - 90.000 lire ita
liane - al tasso ufficiale di cambio. 
Dal mercato è completamente scom
parso il pane. Le cause immediate di 
tutto ciò sono la lunga siccità, gli in
cendi che hanno distrutto i raccolti di 
yam e cassava, il ritorno di oltre un 
milione di ghaniani dalla Nigeria, i mu
tamenti di governo, la lotta contro il 
contrabbando speculativo. localmente 
« Kalabuli •· Ma se, come pensiamo, 
è vero che il calo della produzione ali
mentare deriva più dalla politica go
vernativa che dal disastro ecologico, 
allora si deve concludere che i proble
mi del Ghana affondano le loro radici 
nell'atteggiamento assunto dallo Sta
to nei confronti della produzione ali
mentare e delle masse contadine. 

Dopo l'indipendenza, anche il Ghana 
aveva intrapreso la via della trasfor
mazione. Nikrumah promosse un'agri
coltura su vasta scala che prevedeva 
anche la creazione di fattorie di stato. 
Successivamente Acheampong varò pro
grammi come « Operazione alimentati 
da solo » e « Operazione alimenta le 
tue industrie », che fecero da modelli 
per la Nigeria nella « Operazione ali
menta la nazione», che era in realtà 
più uno schema di pubbliche relazioni 
che un programma agricolo. Il « Nuo
vo Corso » di Limann e la « Rivoluzio
ne Verde» del governo attuale si pro
ponevano di andar oltre il piccolo col
tivatore che è quello maggiormente im
pegnato nel settore della produzione 
alimentare. In Ghana i contadini pro
ducono oltre il 90% di tutti i raccolti 
agricoli. Invece sono stati adottati pro
grammi tesi a trasformare le piccole 
aziende di villaggio in comunità agri
cole di grandi dimensioni, fattorie di 
re.insediamento, cooperative e fattorie 
statali onnipresenti. 

Nessuna di queste politiche ha fun
zionato. Recentemente la rivista West 
Africa rilevava che il tradizionale siste
ma delle fattorie è rimasto tale e quale, 
e che è stato fatto poco per miglio
rarlo, di conseguenza esso ha comin
ciato a sbriciolarsi: «Al suo posto 
non è stato messo a punto alcun siste
ma alternativo valido ... Perciò l'attuale 
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cnsi non è certo caduta all'improvviso 
sul paese ». 

In r\igeria i segni della crisi sono 
immediatamente riscontrabili nel con
tinuo aumento delle importazioni ali
mentari. Nel '78 si calcolava che que
sto paese avesse importato un milione 
di tonnellate di grano; fra il '75 ed il 
'76 le importazioni di riso sono aumen
tate di sette volte, e Era il '76 ed il 
'77 di quasi dieci volte. Nel 1980 le 
importazioni alimentari sono costate 
alla Nigeria 1.091 milioni di naire 
(oltre duemila miliardi di lire italiane). 
Lo stesso governo nigeriano prevede 
un deficit di 5,5 milioni di tonnellate 
di cereali per il 1985, se non sarà pos
sibile raggiungere l'autosufficienza. 

Per comprendere le origini del pro
blema nigeriano bisogna rifarsi alla po
litica agricola. Nei primi tempi del 
dominio coloniale gli inglesi fecero 
ben poco per interferire direttamente 
nella produzione, cercando soprattut
to di incoraggiare i contadini a colti
vare maggiormente i prodotti _che ~ro
vavano smercio sul mercato bntanmco. 
Il governo coloniale tas:.ava la pro
duttività dei contadini per pagare le 
spese della propria esistenza, e gius~i
ficarla. Si permetteva alle con:p~gme 
commerciali britanniche ed agli inter
mediari africani di sfruttare diretta
mente i contadini tramite scambi ine
guali. Fu cosl che si svilup~ il boom 
di un'economia di esportazione fon
data sulla coltivazione di cacao, ara
chidi, cotone, palma da olio. Aumen
tò anche la produzione alimentare, ed 
il boom durò fino agli anni '30. 

L'intervento statale cominciò all'ini
zio degli anni '40. Gli in?l7s! no~ 
potevano ignorare la produtttvt~a dell 
agricoltura, che non solo forn1v~ da
naro al governo ma inoltre serviva a 
pagare l'importazione di manufatti; 
ciò promosse lo sviluppo di_ un com
mercio redditizio e l'espansione della 
domanda interna di generi alimen
tari oltre che di altre merci e servizi. 
Il ~overno britannico pensò che si po
teva procedere ancora di più su que
sta strada, e tentò l'attuazione di vari 
schemi. Colpisce notevolmente la so
miglianza riscontra?!le fra ~uesti_ ~ce
chi schemi e le p1u recenu polmche 
del governo nigeriano. 

Molte di queste politiche erano in
tese a superare i criteri della produzio
ne su piccola scala ed a stimolare in-
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vece le imprese su vasta scala mediante 
la creazione di piantagioni statali e 
l'attuazione di schemi di reinsediamen
to, oppure la concessione di sussidi per 
la meccanizzazione. Nella maggior par
te dei casi gli esperimenti sono fal
liti. 

I recenti sforzi per lo sviluppo ru
rale puntano soprattutto su progetti di 
irrigazione su vasta scala - in Nige
ria ce ne sono undici - e su input e 
servizi sovvenzionati per i piccoli col
tivatori. Il problema principale è che 
i politici non vogliono ancora rinun
ciare alla cosiddetta trasformazione, e 
ciò in particolare perché è lucrosa. 
Essa infatti prevede la conclusione di 
grossi contratti per i principali lavori 
infrastrutturali come la costruzione di 
dighe e strade, la preparazione di stu
di di fattibilità, la fornitura di ferti
lizzanti e macchinari. Per chi conclu
de un contratto c'è una «mancia» 
del 10-15 % . Un altro motivo per il 
quale si continua a gettare via il da
naro, è che non si vuol ammettere il 
fallimento, perché ciò sarebbe politica
mente imbarazzante. Dopotutto, il Pre
sidente Shehu Shagari continua a so
stenere che verrà a capo della crisi ali
mentare grazie alla sua cosiddetta « Ri
voluzione Verde». Ed infine c'è da 
considerare che fino a poco tempo fa 
la Nigeria, grazie ai suoi redditi pe
troliferi, poteva permettersi di pagare 
le spese per l'attuazione di progetti su 
vasta scala, parallelamente ai quali era 
stato assunto l'impegno di aiutare i 
contadini anche se questi ricevevano 
solo 1'8 % degli stanziamenti in agri
coltura per il 1981 contro il 76% de
stinato ai progetti su vasta scala. 

Anche in Tanzania gli impegni go
vernativi nei confronti degli agricol
tori sembrano essersi vanificati al mo
mento della stesura dei bilanci. Nel 
1982 il Presidente Nyerere - che si 
era detto a favore di un approccio di 
tipo contadino ai problemi dello svilup
po- ha dovuto ammettere: « ... abbiamo 
trattato l'agricoltura come se fosse un 
qualcosa di marginale ... ». Negli anni 
'70 è andata diminuendo la percentua
le degli investimenti governativi in 
agricoltura mentre aumentava rapida
mente quella per l'industria benché in 
agricoltura fosse ancora i~piegato il 
90% della popolazione. Eppure nean
che la politica industriale della Tanza
nia ha avuto successo, dal momento 

l'.hc il pro<louo nazionale lordo J..:! 
pac~e è calato sia nel 198 l che nel 
1982. 

In Tan1.ania la politica agricola è 
stata un disastro. Negli anni '60 la po
litica dichiarata era di incoraggiare r 
organizzazione spontanea dei contadini 
in villaggi comunitari; lo si afferma\'a ai 
massimi livelli, ma nessun aiuto o qua
si veniva dato ai pochi gruppi che cer
cavano di praticare l'agricoltura con 
i sistemi cooperativi e comunali. Ne
gli anni '70 il governo decise di adot
tare una linea di trasformazione ge
nerale: in tre anni costrinse 13 milio
ni di contadini a raggrupparsi in 7 .700 
villaggi. Alla fine degli anni '70 i1 go
verno cominciò a pianificare la politica 
della produzione - sempre parten 
do dall'alto - e furono stabiliti obiet
tivi nazionali da raggiungere per cia
scun tipo di raccolto; furono inoltre 
stabiliti obiettivi regionali per inco
rag~iare la specializzazione regione per 
reg10nc. Tutte queste disposizioni erano 
poi comunicate ai vari villaggi di modo 
c~e il dir~t~ore della _fatto~ia di villag
gio - c1oe un funzionano governati
\'O - potesse aiutare i contadini del 
\'illaggio a pianificare la produzione. I 
prodotti veni\'ano poi venduti alle au
torità governative apposite, in modo 
che il governo potesse controllare le 
entrate. Ovviamente questo rigido con
trollo governativo non è stato efficace· 
i contadini ricorrevano a tutti i meui 
possibili per sottrarvisi. 

All'inizio degli anni '70 Gavin Wil
liams ha scritto un breve ma molto in
teressante articolo intitolato « Dalla 
pane dei contadini », nel quale con
frontava le politiche dei governi tanla
niano e nigeriano. A suo avviso in am
bedue 1 casi il governo considerava i 
contadini più il problema che la solu
zione, se si voleva raggiungere l'o
bietti\'o d1 aumentare la produttività 
agricola Sebbene un governo si au
todcfinme socialista mentre l'altro se
gui\'a un orientamento dichiaratamente 
capitalista, ambedue ritenevano che 
l'agricoltura poteva essere promossa so-
1o grazie ad aiuti dall'esterno, soprat
tutto stranieri, in capacità tecniche e 
macchinari. 

Negli anni '80, gli esperti stranieri 
stanno ancora sollecitando la concentra
zione della produzione agricola a favore 
dci prodorri destinati all'esportazione. 

R. G. 
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Un libro per un problema 

DIVENIRE 
SPETTATORE 
di Pasquale Misuraca 

e Divenire un perfetto partner sessuale è stato - perché non 
confessarlo? - faticoso. Ma non difficile. Grazie ai test. Sì, 
proprio i sistemini di domande con crocetta e .P~ntegg_io fina~ 
le che ormai in ogni campo soppesano e class1f1cano 1 nostri 
comportamenti , convogliandoli implacabilmente verso una as
soluta e definitiva modernità. 

Me ne compiacevo. affrontando finalmente senza timore le 
infinite verifiche quotidiane del Sistema (delle comunicazioni 
di massa), quando fui assalito da un nuovo bisogno: diventare 
uno spettatore ideale. li Sistema però produce più bisogni di 
quanti possa soddisfare. In quel periodo, in particolare, con
centrava tutti i mezzi nella formazione massiva di padri mo
dello. I miei già esigentissimi figlioli mi tallonavano inesora· 
bilmente. 

lo avevo altro per la testa: calcolare e commisurare stati· 
sticamente le mie capacità di spettatore, adeguarle rapida
mente alle idealità del nostri tempi moderni. Ma come, senza 
sondaggi, senza test? Ero disperato. I miei rapporti sociali de
generavano di giorno In giorno. Nelle piazze e nei salotti, se 
il discorso cadeva su chi artisticamente stesse invecchiando 
meglio, Allen o Godard, Arbore o Boncompagni, tacevo imba
razzato. Evitavo accuratamente I teatri. 

E' stato invece dal teatro. dalla raccolta di articoli che al 
teatro ha dedicato Ennio Flaiano, pubblicata quest'anno da 
Rizzoli - del titolo dirò dopo - che è venuta una risposta 
al mio problema. Risposta inattuale nell'era dei test, in cui 
l'identità dell'uomo-massa è definita dal rapporto a ideali 
astratti. statisticamente conformi agli schemi della cultura 
dominante, e sempre meno dal rapporto a concreti modelli 
umani, esemplari nella loro singolare e Irriducibile individuali
tà. In rapporto a tipi sociologici piuttosto che a maestri. 

Dalla lettura di un tale libro non ho perciò ricavato il deca· 
logo dello spettatore ideale, ma qualche indicazione sullo 
spettatore Flaiano. Uno spettatore magistrale, da emulare, e 
vorrei mostrarvi il perchè. 

il primo Insegnamento, il primo elemento di metodo che 
risulta dalle sue recensioni è come il grado, la qualità di uno 
spettatore (la sua capacità di godimento critico ed estetico) 
siano commisurati alla vastità del suol orizzonti culturali. 
• L'unico spettacolo che ti consiglio - annota Flaiano a chiusa 
di un pezzo da Parigi, del 22 dicembre 1966 - è la mostra dei 
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Picasso al Grand Palais. Siediti in un divano e guarda passare 
la folla davanti ai quadri. ascolta i suoi commenti e allora 
scoprirai che questa folla è picassiana, nei colori puri e vio
lenti ~egli abiti, nelle facce, nel suo comportamento disartic<> 
lato, m una sua certa srupefazione. Dalle Demoisef/es d'Avi
gnon, In sessant'anni la natura si è modificata anche sulle in 
dicazioni di Picasso e questa folla va ad ammirare se stessa, 
a constatarsi nell'opera del più grande profeta realista del 
nostro tempo •. 

Molteplicità di Interessi, e insieme conoscenza dei testi e 
dei. ~robleml specifici del teatro .• 'Assèntatl per un poco dalla 
feltc1tà ... per narrare la mia storia'. Sono parole di Amleto 
morente a Orazio, e lo penso - scrive il 15 dicembre 1963 -
c~e non le rivolga soltanto all'amico ma anche agli attori e 
a1 registi che decidono di mettere in scena la sua tragedia • . 

La profondità dello sguardo di uno spettatore si costituisce 
~lo~ nella conoscenza diretta e nella concreta esperienza del· 
l .u~1verso artistico. Delle arti per se stesse, nella loro speci
f1c1tà, e delle arti come componenti attive di società storica· 
mente determinate. Ciascun spettatore si trova difatti, e ne
cessariamente, • nella condizione di dover giudicare la società 
vedendola riflessa nelle rappresentazioni che essa ama dare di 
se stessa • (8 marzo 1964). 

Spettatore della realtà, e per conseguenza della condizione 
tut!a mode~na dello spettacolo teatrale. il 2 agosto del 1964 
Fla1ano a~s1ste al teatro romano di Ostia antica ad una rap
presentazione degli Uccelli di Aristofane. E' agitato, e forte
me.nte a disagio. Ciò non pare dipendere dal testo. dagli at 
tori o dalla messinscena . • Il semicerchio dell'orchestra è ri· 
coperto di un'erba che la luce dei riflettori accende tenera. 
me_nte. Che. cosa manca dunque alla nostra felicità di spetta
tc;in? For~e 11 sentimento dell'occasione unica. irripetibile: cioè 
s!amo qui. spettatori estivi con le nostre automobilette parcheg. 
g1ate tra 1 ruderi, ed eravamo oersino incerti se andare al ci
nema. Com'è triste l'uomo massa superiore. Si regala tutto. 
Stasera facciamo li pieno di cultura •. 

Come poi Flaiano materialmente si disponga ad osservare 
uno spettacolo, quale sia in concreto il suo stato mentale abi· 
tuale, lo apprendiamo nell'articolo conclusivo, del 23 novembre 
del '67. Dove è esposta la tesi della superiorità di una visione 
ad un tempo massimamente critica e radicalmente creativa, 
protesa In avanti e verso il profondo, propria di ogni Spetta
tore addormentato (è il titolo del libro) e per la precisione del· 
lo spettatore che gode lo spettacolo in stato di so-glia. • Chi 
una s~la volta si è appisolato a un concerto, o alla rappre
sentazione di un melodramma, o anche a un'opera drammatica. 
sa che . nel momento del passaggio dallo stato di veglia al 
sonno, m. questo punto detto la soglia, la rappresentazione o 
I~ ~~lod1a o il dialogo si liberano da ogni scoria, diventano 
liqu1d1, celestiali . I sensi fatti più acuti colgono ogni più lieve 
sfumatura dell'orchestra, del canto, della voce dell'attore, e li 
ricevono come un indimenticabile e personale messaggio. 
Ou~nte volte In quegli istanti lo spettatore non ha creduto di 
capire tutto, anzi di intuire? E' in quegli istanti che abbiamo 
lo spettatore perfetto, unico, ideale. Il problema consisterei>. 
be a mio awiso nel mantenerlo In quello stato per tutta la 
durata dello spettacolo : problema difficile poiché in genere 
lo spettatore scivola verso il sonno profondo o viene svegliato 
dal suo stesso ronfare o dagli applausi. E il senso di colpa che 
subito lo afferra lo spinge a rifiutare quel molto che il dor
miveglia gli ha comunicato di vero, di definitivo, di libero •, 

Esperta, disincantata frequentazione della società nelle sue 
rappresentazioni, attento ascolto della propria personalità nel
le sue libere associazioni. Criticità assoluta e assoluta libertà 
Insieme. Ogni volta. No, non è agevole per l'uomo massa su
periore diventare un decente spettatore. Più semplice. test 
alla mano, fare perfettamente all'amore . 

• 
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Le fonti 
storiografiche 
del 
sindacato 

Guida all'Archivio Storico del
la CGIL·Lazio, a cura di G 
Sircana e T. Lombardo. 
Ediesse, Roma, 1983. 

A conclusione del 90 della 
Costituzione della Camera del 
Lavoro di Roma la segreteria 
della CGIL-Lazio ha curato la 
pubblicazione di una guida al 
proprio archfvio storico. orga· 
nizzato negli ultimi anni gra: 
zie al volenteroso impegno d1 
giovani studiosi. L'agile volu
metto consente ora di avere 
un quadro chiaro d.ella docu
mentazione disponibile presso 
il nuovo centro. Cosi I dati 
sull'organizzazione e sui con
gressi a partire dal 1954, non· 
ché i testi di importanti elabo
rati sulla situazione economica 
e la corrispondenza con nu
merosi organi interni ed ester
ni al sindacato, offrono mate
riale abbondante per la valu· 
tazione dell'attività della CGIL 
in fasi tormentate e complesse 
della vita sociale romana. A~
pare con evidenza come a li
vello locale Il sindacato non 
si sia limitato a concentrare 
la sua attenzione sugll .1mpe!· 
tenti problemf delle riven~i
cazioni immediate ma abbia 
saputo adeguare le sue strut· 
ture e i suoi interventi allo 
svlluppo della società sul ter· 
reni della produzlon~. della ri· 
conversione industriale, di:ll~ 
sicurezza sociale. dei diritti 
civili e della cultura. ~nche 
dalle camere del lavoro d1 Fro
sinone, Latina .. Rie~I. ,Viterbo 
e dei centri minori risultano 
elementi importanti ai fini del
la ricerca storica per la valuta· 
zione del comportamento de· 
gli organism! e d_ei mi~itant1 
sindacali sui temi della di· 
soccupazione, della organlz~a
zione del lavoro. delle pensio
ni. de:lla scuola. La sezione de-

dicata all'attività condotta uni
tariamente con CISL e UIL sot
tolinea sia le difficoltà dell' 
avanzata del processo unitario 
sia la capacità di affrontare te
mi d'interesse generale come 
quelli della sanità, dei traspor
ti, dell'edilizia, egli asili nido. 
come d'altronde confermato 
dall'esame dei documenti in 
materia urbanistica, di agricol
tura e di commercio. 

L'anno scorso ad Ariccia in 
occasione d'un incontro tra i 
responsabili degli archivi sto· 
rici sindacali nelle varie re
gioni emerse la grande utilità 
di un riordinamento e di un 
coordinamento delle fonti sto· 
rlograflche della CGIL ai fini 
di un approfondimento della 
ricerca storica. Questa nuova 
guida costituisce uno strumen· 
to di lavoro indispensabile per 
chi vorrà addentrarsi nelle vi· 
cende s'ndacali laziali, e non 
solo in queste. C.V. 

Il mondo 
diviso in 65 
problemi 

M. Kidron • R. Segai - Atlante 
dei problemi del mondo d' 
oggi - Zanichelli - L. 14.000 
(illustrato). 

La grafica statistica al servi
zio della politica. E' possibile 
Illustrare i grandi temi della 
società moderna, quelli che po
tremmo chiamare • gli aggre
gati della macro-politica •, in 
un piccolo atlante facilmente 
maneggevole, tanto da asso
migliare ai sussidiari scolasti· 
ci d'una volta? 

Estrapolando dati, sommando 
statistiche ufficiali, bussando 
alla porta dei grandi organismi 
internazionali, come la FAO 
e l'Organizzazione lnternazio
r.ale del Lavoro. curiosando ne
gli annuari delle grandi ban
che e delle ambasciate, e ne
gli archivi delle agenzie gior
nalistiche, confrontando testi
monianze • incrociate •. aggre
gando tra loro i risultati di va
rie ricerche pubbliche e priva
te. M. Kldron e R. Segai han
no reallzzato una mappa mon
diale suddivisa in 65 proble
mi-chiave che toccano il pote
re politico e quello economi
co, le armi e l'industrializza
zione, l'ecologia e la condizio
ne femminile, il disordine del
le città e la criminalità, l'emi
grazione e lo sfruttamento del 
lavoro ecc. 
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Sessantacinque tavole gra
fiche a colori vivaci, per la 
felicità estetica-estatica degli 
studenti di scuola e di redazio
ne, riluttanti come pochi alla 
lettura e ben disposti invece 
verso la demagogica metodo
logia dell'immagine cara a 
McLuhan, buonanima. Anche se 
sotto la supposta • civiltà del 
grafismo • si rivela l'Inciviltà 
della semplificazione e dello 
schematismo. l'utilità della gra
fica geo-politica nel giornalismo 
e nella pubblicistica è Indubbia. 

In questo atlante, Infatti, 
ben ventotto pagine sono ri
servate all'analisi dei sessan
tacinque grafici mondiali, ar
gomento per argomento, per
mettendo oltretutto l'identifi
cazione della matrice culturale
ideologica dei curatori. Che è. 
va detto, marcatamente lalca
progressista, con una tendenza 
evidente alla critica degli Sta· 
ti e al loro pre-potere. Basta 
scorrere l'indice: i titoli dei 
vari capitoli e la loro progros 
sione ci dicono molto su una, 
neanche sotterranea, tesi di 
fondo. Lo Stato aggressivo, Ar· 
mi e Stati, Risorse naturali, 
Economia, I governi, Strumenti 
di dominio, Affari, Lavoro. So
cietà, L'ambiente, Sintomi di 
crisi, Segna/I di dissenso. sono 
capitoli che vogliono illustra
re a forti tinte • il sistema au
toperpetuante degli stati so
vrani, tutti assorti nel loro con
flitti e nella loro sete di po
tere •. 

li disegno appare, per quan
to possibile, obiettivo, diluito 
in una visione veramente in
ternazionale dei problemi, sen· 
za nulla concedere ad una par
tigianeria • di schieramento • 
quasi normale in lavori del ge· 
nere. Nico Valerio 

I boiardi 
della 
«nazione 
nascosta » 

Giorgio Galli • L'Italia sotter
ranea. Storia, politica e scan
dali - Laterza, 1983, pp. 296 -

Mentre la lotta partigiana 
infligge i colpi decisivi al re
gime di Salò, due fascisti re
pubblichini, Gelli e Crociani, 
con spregiudicata abilità dop
piogiochista costituiscono le 
basi delle loro brillanti carrie
re nell'Italia democristiana. 
Mentre le folle esultanti fan-

no ala al passaggio degli eser
citi liberatori i servizi segreti 
americani si sdebitano con la 
mafia per l'appoggio ricevuto 
in occasione dello sbarco in 
Sicilia: il potere politico dell' 
isola passa nelle mani delle 
• famiglie •. Mentre l'opinione 
pubblica riesce a percepire 
che in seno al centro-sinistra 
si dibattono una tendenza mo
derata ed una riformista, que
st'ultima deve soccombere die
tro la minaccia di un'interven
to autoritario predisposto dai 
carabinieri di De Lorenzo. 
Mentre studenti e operai • uni· 
ti nella lotta • sono protagoni
sti dei più significativi movi
menti di trasformazione sotia
le dal dopoguerra, Michele Sin
dona si rivela tanto potente 
da tentare_ la scalata alla mag
giore holding italiana, la Ba
stagi. Si potrebbe continuare 
con i mentre a legare le vi
cende dell'Italia ufficiale alle 
trame dell'Italia sotterranea. 
dal 1943 senza soluzione di 
continuità fino ad oggi: un 
elenco impressionante di scan
dali, speculazioni, intrighi, po
teri occulti, servizi segreti che 
hanno condizionato pesante
mente la vita politica del no
stro paese. Questo libro ri
percorre appunto il filo nero 
che dallo scandalo Montesi a 
quello di Fiumicino. dai sol
di elargiti da Cefis a quelli 
distribuiti da Calvi, ha tessu
to una rete di corruzione san· 
za precedenti nella storia uni
taria. Ecco perché. sostiene 
Galli, storici, sociologi e poli· 
tologi non possono prescinde
re da questa • nazione sotter· 
ranea •. Accanto ai movimen
ti collettivi ed agli aspetti v1· 
sibili della vicenda politica oc
corre far riemergere questa 
parte sommersa. Affaristi, in
triganti, avventurieri hanno in 
molti casi contato di più dei 
presidenti del consiglio, se
gretari di partito e uomini pub
blici famosi ej autorevoli. Gal· 
li definisce. ad esempio, Ce
fls • l'uomo più potente d'Ita
lia all'inizio degli anni Settan
ta •. Agli storici di domani non 
sarà tuttavia facile verificare 
il peso avuto in tutti questi an
ni dai protagonisti nascosti e 
misteriosi. né sciogliere alcu· 
ni nodi. Più che a prove e do
cumenti ci si può affidare a in
tuizioni, collegamenti e dedu· 
zionl, dal momento che i ver· 
bali delle commissioni d'in· 
chiesta, le sentenze della ma
gistratura non squarciano il 
velo di mistero che tuttora 
avvolge molti casi. 

Giuseppe Sircana 
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L'ASTROLABIO DIBATTITO 

Democrazia con le tasche bucate? 
Costo e funzione dei partiti nella nuova realtà po/irica ed organlzzativa 

di Carlo Vallauri 

e La confusione tra politica e politologia ha ingenerato 
nell'opinione pubblica una crisi di rigetto che si avverte 
in vasti settori e che è compito di chi ne valuta le pos
sibni e pericolose conseguenze valutare a fini di chia
rimento. Numerosi editorialisti esprimono sulla stam
pa le proprie opinioni, ma poiché sono tra i pochi testi 
di materia politica che molti lettori (forse sempre me
no) leggono, ne deriva che si attribuisce a tali inter
venti un ruolo di interpctrazionc degli eventi via via 
che si svolgono anche se in effetti essi costituiscono sol
tanto una espressione di personale convincimento e non 
una valutazione critica sulla base di osservazioni scien
tifiche, come è proprio della politologia, appunto in 
quanto scienza. Ma poiché quest'ultima non esalta e 
non gratifica ma analizz.a, classifica e sistematizza, non 
risulta molto gradita ai cosiddetti operatori politici 
che non vogliono essere giudicati ma soltanto votati o 
non votati, ( l'unic.1 forma di penalizzazione da molti di 
essi considerata, anche se per avventura, come accade 
sempre più di sovente, spesso incorrono in non infon
date disavventure giudiziarie). 

Il rifiuto del giudizio morale (abbassato naturalmen
te, da uomini come Galloni, a e moralistico,.) e la rinun
cia a servirsi delle acquisizioni nelle nuove procedure 
di studio fanno si che anche nel mondo della cultura 
aumenti il divario tra attività politica ed esercizio pra
tico delle altre attività quotidiane. 

Già nei primi anni '60 gli studiosi avevano segna
lato, sulla base di dati empirici raccolti e di sistema
zione teorica, il decadere della forma organizzativa e par
tito •, per lo meno nelle articolazioni territoriali, non 
più rispondenti alla realtà del vivere consueto degli 
italiani, a causa delle trasformazioni conseguenti ai mu· 
tamenti sociali cd urbanistici, al di là della caduta di 
tensione ideale e delle grandi certezze. 

La reazione che ne uscì fu imprevedibile nelle forme 
(contestazione giovanile largamente diffusa e, per con
tro, riaffiorare di settarismi 1deologici) ma non nelle 
motivazioni: significativamente i movimenti giovanili ne 
furono travolti più dci partili, e i partiti registrarono 
un vuoto maggiore dci sindacati. 

La ricomposizione della · funzione storica dei partiti 
si lega all'esaurimento della funzione dissacratoria dci 
« movimentini,. cd alla capacità che i partiti hanno mo. 
strato di adeguarsi a nuove ne<:essità, quali fattori -
al momento non sostituibili - di mediazione tra la mas
sa indistinta di cittadini e le istituzioni, anche se la pre
tesa di occupazione di tutti gli spazi di potere ha va
nificato in gran parte le esperienze di democratizzazione 
della vita civile, nei campi della sanità, della scuola, ecc. 

In queste condizioni si spiega come in più versanti 
(dal convegno romano organizzato alla LUISS dall'ISPES 

· a quello milanese dcl club dei club sino all'ultimo nu
mero di Laboratorio politico) si avYcrta l'esigenza di ri
considerare ruolo e costo dci partiti. Quest'ultimo acc<>
stamento non sorprenda giacché fu proprio una sottova
lutazione della questione finanziaria a provocare in 
tempi recenti una involuzione sul comportamento, in se
de centrale e periferica, di molti partiti. 

La necessità di dotare i gruppi politici di mezzi ec<>
nomici che potessero sottrarli ai condizionamenti delle 
pressioni privatistiche e parastatali indusse a sollecitare 
il finanziamento pubblico. La legge dcl 1974 - pur con 
le correzioni dcl 1981 - non ha corrisposto alle aspet-

tati\:e. pe~ché ~entrc non ha fatto cessare la ricerca di 
fon~1 d1 . fmanz1amcn~o nero per numerosi partiti, ha in 
altn c~s1 raffo~to 1) potere verticistico delle segreterie 
e. ?egh apparati _dei partiti giacché, oltre al potere P<>
h.11~<?· le segrct~nc detengono così anche la piena disp<>
mb1h~à. delle ri_sorsc finanziarie. AJ fine di ovviare a 
quesl! mconvcmcnti alcui:ii partiti (e ne hanno parlato 
a Roma B: ~assetto per ti PCI e P. Ungari per il PRI) 
hanno definito una regolamentazione diretta ad assicu
rar~ un~ distribuzione tra centro ed istanze territoriali 
r~~1onah e locali, dci fondi pubblici. Ma non sarebb~ 
p1u opport~no che siffatta distribuzione fosse stabilita 
m forma vincolante per tutti i gruppi che usufruiscono 
dcl denaro pubblico? 

Altro tema emerso nei recenti dibattiti è quello di 
preved~re p~r i partiti forme di bilancio più precise e 
dettagliate rispetto al modello predisposto dalla Presi
~cnza dcli~ Ca~cra, onde avere clementi concernenti lo 
stato. pat~1momale, la situazione debitoria eventuale ed 
un. '?ilanc10 ~onsolidato pluriennale, anche per ovviare 
agh mconvemcnti indicati di recente da Minervini e Spa
venta, come nell'imparziale libro di G. Pacifici. 

Ac~anto all'autofinanziamento da parte degli iscritti 
(~er 11 tesseramento, in alcuni gruppi non si esclude il 
ricorso. a forme che garantiscano la piena correttezza del 
proccd1~c?to ricorrendo al servizio delle racccomanda
t~ . o a_ddmttura ai notai), vi è da considerare la possibi
hta d1 rcgoI:ire aperti canali di finanziamento privati, 
no~ n~cessanamente da demonizzare se rispondono a cri
teri d1 corretta e manifesta donazione o sponsorizzazione. 
M~ è sol?rattutto sul terreno dell'assunzione di servizi 

a ~a~1co dci fondi pubblici (per quanto riguarda sedi di 
uffici, _spese per mezzi di comunicazione, attrezzature ti
pografiche, acquisto o noleggio di moderne apparecch:a. 
ture) c~c potrebbe delinearsi una fonte sussidiaria in 
luogo dt « indicizzazioni " delle attuali aliquote, che non 
offrono. garanzia. di impiego a causa della mancanza di 
adeguati controlh, per il timore dei partiti di ingerenze 
esterne !lclla lor<? vita interna. Le novità maggiori potreb
bero poi. css~rc. in forme di detassazione per versamenti 
effettua~1 dai ~1ttadini a favore di partiti ed organismi 
culturali! associativi (e, aggiungiamo, anche di sodalizi d i 
volontariato o di organi di stampa), onde incrementàre il 
~ostegn_o scoperto e legittimo a formazioni che svolgono 
mdubb1amente una funzione pubblica, anche se i partiti 
sono. sempre recalcitranti a qualsiasi tentativo di rico. 
n_osc1men.to _giuridico o di regolament<>-tipo capace di as
sicui;are 11 rispetto della democrazia interna, interpretan
d? l ~rt. 49 della Costituzione nel senso di attribuire k 
gisl~t1v~mcnte quel diritto di cui i cittadini sono titolari 
C?Slltuz1onalmente ma senza alcuna realizzabilità attua
tiva. 

c:è. infine il problema delle fondazioni affiancate ai 
part.1t1; .sulla falsariga tedesca, Spreafico ha avanzato 
a R1mm1 una proposta che comincia ad essere conside
rata po~itivamentc negli ambienti politici. 

G. Bianco ha osservato che occorre muoversi sul ter
ren_o di iniziativ~ dirette a por fine ai processi di coop
taz1one quale umco canale di selezione nella vita politica 
e ha lamentato l'inamovibilità delle oligarchie nella DC. 
E' una testimonianza significativa che sarebbe bene 
non f~ssc disattesa anche da altre forze politiche. Ecco 
come 1 problemi organizzativi e finanziari si ricollegano 
agli orientamenti, alle scelte dei partiti. 

• 
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Scuola 

Come <<femminilizzare>> 
la riforma 
di Maria Corda Costa 

e Si parla di riflusso del femminismo. 
si constata che l'attenzione al proble
ma dell'uguaglianza delle donn7 nell~ 
vita sociale è sempre meno vivo, s1 
nota con preoccupazione un abbassa
mento di tensione rispetto ai problemi 
tutt'altro che marginali che la grave 
situazione economica presenta per l' 
occupazione femminile in Italia e fuori 
d'Italia. In Francia di recente ha avuto 
un gran successo un volume curato da 
Elisabeth Paquot (Terre des Fem
mes, La Découverte - Maspero Boréal 
express, Paris-Montréal 1982) che con 
grande ricchezza di informazioni e no
tevole verve polemica, presenta alcuni 
« tagli » del problema a livello mon
diale, con larga attenzione riservata an-
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che al Terzo mondo. In questa situa
zione ci- si ripropone l'interrogativo di 
se e quanto i processi formativi isti
tuzionalizzati influiscano sul perpe
tuarsi dello stereotipo maschilista che 
di tanto in tanto riceve qualche scos
sone, ma permane largamento diffuso 
e impregna atteggiamenti e strutture 
organizzative. 

Innanzi tutto è bene rendersi conto 
che sul piano dell'organizzazione sco
lastica esiste ancora una dicotomia ab
bastanza pronunciata tra itinerari for
mati~i « di fatto » maschili e « di fat
to » femminili. Si noti tuttavia che esi
stono ancora anche di diritto istituti 
riservati alle donne: sono gli Istituti 

Tecnici Femminili che dal 1956 sosti
tuiscono i Magisteri per la donna (isti
tuiti nel 1933 con forti caratteristiche 
ghettizzanti e praticamente privi di uno 
sbocco professionale che non fosse l' 
insegnamento dell'economia dome:.tica 
e dei lavori femminili) e, nel 1963 e 
nel 1967, sono stati arricchiti di due 
ulteriori indirizzi, quello per econo
me dietiste e quello per dirigenti di co
munità, considerati tuttavia anch'essi 
« attività tecniche più proprie della 
donna ». Accanto a questi gli Istituti 
Professionali Femminili per sarte, ma
glieriste, assistenti per l'infanzia, ecc., 
e le Scuole Magistrali (di cui solo un 
numero estremamente esiguo statali) 
che preparano insegnanti per la scuo
la materna. 

Ma accanto a questa situazione già 
giuridicamente segregante va conside
rata la situazione di fatto, quella che 
vede nelle scuole professionalizzanti 
una forte differenza di percentuali di 
frequenza tra maschi e femmine nei di· 
versi indirizzi. Abbiamo cosl una netta 
prevalenza maschile nella frequenza de
gli Istituti tecnici industriali e per 
geometri, una netta prevalenza femmi
nile negli Istituti Magistrali, una lie. 
ve prevalenza femminile (60%) circa) 
negli Istituti Tecnici Commerciali 

' mentre sempre nel settore commercia-
le degli Istituti Professionali che dan
no titoli che portano a carriere gerar
chicamente subordinate, la prevalen-
7.a femminile è di nuovo fortissima. 
Diverso il caso di licei classici e scien
tifici, ma è lecito pensare che in due 
scuole orientate alla formazione ge
nerale il problema della scelta « ma
schili )> e « femminili » sia semplice
mente rimandato. E' a livello univer
sitario, per persone meno condizio
r.ate dalla situazione socio.economica 
che i percor::.i diventano prevalentemen~ 
te maschili o prevalentemente femmini
li, una netta prevalenza di donne nelle 
facoltà del gruppo letterario (circa 
80%) e di poco inferiore nelle facoltà 
di scienze naturali e scienze biologiche, 
mentre il rapporto si inverte per le fa
coltà tecnologiche. 

Difficile, certo, fare un dos.1ggio 
che tenga conto di quanto gli ~ter1..v· -25 



L'ASTROLABIO DIBATTITO 

Uno «sponsor» 
per il patrimonio 
artistico 

Il Colosseo? 

upi maschilìsu srnno stati interioriz
zati, e quanto invece questi vengano 
vissuti come dato oggettivo cui ade
guarsi se si vuole avere maggior pro
babilità di entrare nel mondo del la
voro. Certo è che non si son fatti molti 
passi avanti nell'organizzazione di una 
scuola che porti all'eguaglianza fra i 
sessi. Né pare che la cosa stia cam
biando, dato che la nuova secondaria 
superiore (ma è davvero cosl prossima 
la riforma?) presenta due percorsi an
ch'essi destinati ad una « femminiliz
zazione » <~ di fatto)>. Costituire in
dirizzi delineati sin dall'inizio, se pur 
con possibilità di passaggio senza sbar
ramenti dopo il primo anno, significa 
reintrodurre non solo distinzioni più 
favorevoli ad una discriminazione so
cio-economica, ma anche il prevalere 
di una mentalità che prevede per una 
donna canali preferenziali in certe di
rezioni. Ci riferiamo essenzialmente al
l'indirizzo biologico-sanitario e a quello 
di scienze umane, psico-pedagogiche e 
!:ociali; è facile prevedere il primo con 
( requenza nettamente preponderante 
di aspiranti infermiere o fisioterapiste 
o altre professioni sanitarie, il secon
do con ragazze che aspirano a iscri
versi a quegli infausti corsi di laurea 
didattici per la preparazione degli in
segnanti che pare siano anch'essi alle 
porte con il favore di buona parte del
le destre e del centro, ma anche (ahi
mè!) di una parte delle sinistre, sin
dacati inclusi. Il fatto che nessuno dei 
due indirizzi secondari sia di per sé 
professionalizzante non impedirà che, 
attraverso la regolamentazione agli ac
cessi post-secondari, si tratti in effetti 
di canali che predispongono a certi tipi 
di professioni. E sono, vedi caso, le 
professioni nei servizi di sostegno, ti
picamente femminili. Credo che nes
suno pensi che attraverso la scuola si 
possano o si debbano compiere rivolu
zioni sociali, ma certo si potrebbe e si 
dovrebbe tentare di innovare e rimuo
vere le cristallizzazioni e le chiusure che 
la società tende a riprodurre. Non sem
bra questo, in Italia, il momento giu
sto perché la scuola assuma tale com
pito? 

E' una marca di palle da tennis 

M. C. C. 
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di Giovanna Dalla Chiesa 

e Non è un caso che proprio nel mo
mento in cui ha toccato la depressio
ne economica più grave e il collasso 
del proprio patrimonio artistico anche 
l'Italia abbia scoperto lo sponsor. 

Il finanziamento privato di opere o 
manifestazioni a carattere pubblico è 
sempre esistito, nuovo è invece il ri
corso ormai frequente da parte dello 
Stato italiano ai contributi di uno 
sponsor - in genere un industria 
le - per grandi mostre e opere di 
restauro da lui promosse o organiz
zate. 

Come sarebbe stato possibile restau
rare i Cavalli di San Marco senza l'aiu
to provvidenziale della Olivetti? O il 
prezioso arazzo fiammingo l' « Incon
tro di Ester e Assuero » senza l'inter
vento dei Missoni? L'anno scorso i 
Fratelli Branca spendevano 200 mi
lioni per la mostra degli « Anni Tren
ta » a Milano, quest'anno sui tre mi
liardi stanziati per la grande mostra 
dello scultore americano Calder a T o
rino, la Toro Assicurazioni ha speso 
1 miliardo e mezzo. Ritz Saddler è 
sceso in campo per la mostra di De 
Pisis a Palazzo Grassi e la Zanussi per 
quella sulla Cina a Venezia. 

Queste sono solo alcune delle ini
ziative realizzate con la sponsorizza
zione ma le cifre stanno già diventan
do da capogiro. Anche parte dei re-

stauri della Colonna Antonina a Roma 
saranno presto integrati dai fondi del
la Montedison. 

La vastissima domanda di cultura 
di questi ultimi anni e la situazione 
di emergenza in cui si trova la maggior 
parte del nostro patrimonio, hanno 
posto di fatto lo Stato italiano, gia 
paralizzato dalla crisi economica, nella 
impossibilità di far fronte ai nuovi 
impegni, su cui grava ancora il cu
mulo di quelli mai sciolti in prece
denza. 

Questi fattori si inquadrano, tutta· 
via, in un contesto più ampio, che è il 
frutto del cammino compiuto dall'Ita· 
lia in questi anni verso un processo 
di liberalizzazione della cultura, che 
ci porta a riconoscere, oggi, nei valori 
a cui attribuivamo un tempo solo un 
significato spirituale o storico, anche 
un intrinseco valore economico. Ci 
stiamo accorgendo in sostanza che i be
ni culturali sono il nostro più grande 
in\'Cstimento. 

La figura dello sponsor trova cosl 
la sua naturale ragion d'essere in una 
società che si avvia verso una conce
zione meno statica ed immutabile dei 
valori, dove l'industria o altri mece
nati possono offrire un valido sussi
dio ad una cultura orientata in senso 
sempre più tecnico-scientifico. 

Nell'Italia odierna lo sponsor ap· 
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Anche in Italia si prospetta 
l'opportunità di promuovere 
un cc mecenatismo esentasse •. 
secondo parametri da tempo 
collaudati negli Usa. 
Crescono le polemiche 
sull'argomento, ma aumenta 
altresì la domanda privata 
di sponsorizzazione. 

pare a molti, dunque, come il nu?v~ 
« deus ex machina » intorno a cui s1 
agitano grandi speranze. Ma è inutile 
dire che il problema non è stato an
cora chiaramente affrontato, nè può 
esserlo a tempi brevi, benché sotto 
molti aspetti se ne avverta l'esige~a. 
Culture recenti, come quella amenca
na ad esempio - praticamente senza 
un passato - non ha dovuto prov
vedere come da noi avveniva sin 
dall'ep:Xa romana, all'amministrazione
di un patrimonio storico-artistico. 

Negli Stati Uniti, anche oggi, la leg
ge non prevede alcun finanziamento 
statale per la cultura e per l'arte, i 
musei sono nella stragrande maggio
ranza privati. 

Tuttavia si è costruito altrimenti 
un rapporto quasi naturale tra valore 
spirituale e valore economico. Ll, il 
sistema di sponsorizzazione prese l'av
vio, quasi cinquantanni fa, con la legge 
« Revenue Act » del 19 3 5, che sta
biliva una detrazione d:-Jlle tasse fino 
al 5 per cento per l'industria privata, 
reimpiegando il proprio reddito per 
scopi di beneficienza. 

Investire per la cultura fu dunque, 
in seguito, oltre che un modo di no
bilitarsi identificando uno scopo spi
rituale, un vantaggio organicamente 
integrato nel proprio sistema di vita, 
che doveva influire in modo determi-
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nante sul m~L~n.ni~m0 .imericano. 
Da noi invece manca del tutto una 

tradizione da parte dell'industria che 
offra queste garanzie. Si tratta in gran 
parte di fabbricarla dal nulla, di favo
rire cioè l'identificazione in un obbiet
tivo culturale di ampio respiro - co
me già avveniva per il mecenatismo 
antico - invece che in uno scopo 
meramente pubblicitario. 

Il che non è sempre facile. Questa 
almeno è l'opinione di Carlo Bcrtclli, 
sovrintendente ai Beni Artistici della 
Lombardia, uno dei primi fra i diret
tori dei musei italiani a far uso, già 
da tempo, della sponsorizzazione per 
il restauro delle opere d'arte. La sua 
impresa più clamorosa è il restauro 
del Cenacolo di Leonardo con il con
tributo deUa Olivetti, ed infatti i suoi 
colleghi lo hanno investito di polemi
che, bloccando o osteggiando a livello 
ministeriale l'iniziativa. 

Tra le critiche maggiori, che si ri
volgono oggi agli sponsors dell'indu
stria ci sono, da un lato, la ancora 
troppo scarsa partecipazione economi
ca di questi alle imprese, dall'altro 
il fatto che la pubblicità ottenibile con 
il finanziamento di importanti mani-• 
festazioni artistiche o con il restauro 
di opere d'arte costa assai meno di una 
campagna pubblicitaria tradizionale ed 
ha un'ampiezza di eco infinitamente 
superiore. Non si vede tuttavia come 
questo possa riguardare se non in 
modo puramente epidermico il promo
tore culturale di un'iniziativa che -
essendo insolvente lo Stato - non 
sarebbe stato in grado di organizzare 
altrimenti, se non con l'aiuto di un 
privato. Semmai, nel vantaggio imme
diato che il prestigio dell'arte offre di 
per se stesso è individuabile gia il 
primo punto a favore di un'offerta 
di sussidio che potrà trovare sbocchi 
sempre maggiori di collaborazione tra 
pubblico e privato. Certo l'attuale am
ministrazione statale deve trovare mo· 
di di regolamentazione più ampia, per 
concedere ai propri funzionari quei 
vantaggi inderogabili che - non es
sendo troppo spesso in grado di for
nire loro direttamente o con proce
dure sufficientemente celeri - pos
sono venire da altre fonti. Manca inol
tre, da noi, un sistema di regolamen
tazione per i meccanismi della spon
~orizzazione. Ma lo scoglio più grande 
è forse quello di attitudini mentali 
profondamente diverse, che ancora se-

parano come su fronti avversi, rl.!c1-
procamente sospettosi, la mentalità 
statale da quella imprenditoriale. Quan
to va fatto per costituire un nuovo, 
colto mecenatismo, va fatto in sostan
za anche per svecchiare quella buro
crazia pigra ed immobilista, spesso po
co lungimirante, che proprio l'eccesso 
di protezionismo statale ha, in qual
che modo, contribuito ad alleviare. 

Per molti versi il finanziamento del
lo Stato resterà invece insostituibile, 
offrendo quelle garanzie di continuità 
ed anche di cultura, che nella nostra 
società e per la vastità del nostro pa· 
trimonio sono indispensabili. Proprio 
il paese che ha inventato il sistema di 
sponsorizzazione è il primo, non a ca
so, ad invidiarci questa protezione. 
Mentre noi ci lamentiamo per gli in
finiti mali che c'insidiano burocratica
mente, i direttivi dei musei arnerica
nin, infittiti di innumerevoli soci e 
protettori, spesso di una allarmante 
incultura, fanno sentire ad ogni passo 
con pesanti intrusioni, proprio sul pia
no delle scelte culturali, un peso eco
nomico, da cui dipende ogni ultima 
decisione. 

Cosa rispondere allora a chi si chie
de cosa succederà appena diverrà ef. 
fettiva la legge 512, che prevede un 
primo sgravio fiscale per il finanzia
mento culturale? Come fare a distin
guere tra la ridda di nuovi pretenden
ti, che questa agevolazione scatenerà, 
e come difendersi dal pericolo di una 
dilagante sottocultura? Meglio la con
correnza o il rischio di un'arte di Sta
to? 

Ancora nel gennaio dell'anno scor
so nel convegno milanese « La spon
sorizzazione culturale », tra direttori 
di musei, da un lato, e nuovi mece
nati dall'altro, si sono scatenate inter
minabili polemiche. 

Ma intanto la domanda di sponso
rizzazione cresce. Il cammino sembra 
ormai irreversibilmente imboccato. Non 
resta che augurarsi, sia pur con ine
vitabili problemi, che proceda per il 
meglio. Il 15 ottobre scorso alla Fon
dazione Cini presentando il convegno 
« Capolavori e fisco », il professor Fe
liciano Benvenuti otteneva dopo po
che ore già otto adesioni sulle venti 
propo5te urgenti per Venezia. 

• 
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DOSSIER 
L'ASSE 
(DI EQUILIBRIO) 
USA- EUROPA 
a cura di 
Bijan Zarmandili 

UN RUOLO DECISIVO 

Con l'arrivo dei Pershing Il nella base Neckarsuim 
in Germania le trattative di Ginevra sugli euromissili, già 

ferme da tempo, sono state interrotte. La delegazione 
sovietica secondo quanto era già stato annunciato ha 

abbandonato sine die la sede dei negoziati e il Cremlino ha 
dato il via all'installazione dei potentissimi e velocissimi 

SS-21, 22, 23 in Cecoslovacchia e nella Germania Orientale. 
I sommergibili sovietici, inoltre, dotati di missili 

nucleari, minacciano direttamente le città statunitensi. 
Fin qui nulla di nuovo: da tempo le due superpotenze sanno 

di non avere più nulla da dirsi, almeno in questa fase. 
Tra loro si è creato uno spazio vuoto, morto. 

L'Europa, per I.a sua collocazione geografica 
e strategica e per il potenziale peso e ruolo politico che 

potrebbe svolgere occupando lo spazio intermedio 
tra le due, in un momento di particolare tensione - mentre è 

essa stessa minacciata e al centro delle contese - è 
praticamente immobilizzata. Segue con una strana vocazione 

alla rassegnazione la corsa al riarmo, senza fantasia 
alcuna, senza un gesto di reazione, magari simbolica 

come si chiede da alcuni settori della sinistra. Quali fili 
legano l'Europa alle due superpotenze, quali i legami tra la 

parte occidentale del Vecchio Continente 
e il « Nuovo Mondo»? 
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di Luigi Anderlini 

e L'osservatorio Italia - per 
molte ragioni che sarebbe lungo 
analizzare - appare a molti come 
il più adeguato a cogliere la misu
ra e il senso del problema Europa. 
Almeno a livello delle analisi e del
le ipotesi di lavoro: pur nella con
sapevolezza che le chiavi decisive 
non sono nelle nostre mani. 

Dall'Italia, dal nostro osservato
rio Astrolabio, vogliamo ten.tare 
una prima spregiudicata prospe
zione su quel che sta maturando 
fuori e dentro l'Europa. Per com
misurare la realtà ai buoni pro
positi e alle enunciazioni di prin
cipio, per tentare di capire quel 
che, negli ultimi venti anni, è cam
biato nei rapporti tra l'Europa 
e il mondo. 

Quando tra qualche settimana, i 
capi di stato e di governo si riuni
ranno ad Atene, si troveranno tra 
le mani un tessuto logoro e sdru
cito: le polemiche tra i membri 
della comunità si rincorrono or
mai da anni, niente lascia adito a 
serie speranze per il prossimo fu
turo. I dieci continueranno a vi
vacchiare tra di loro senza scio-
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Per un confronto serio con l'America 
e con i problemi mondiali 

gliere nessuno dei nodi de~isivi pe~ 
lo sviluppo, senza compiere quei 
passi avanti (allargamento della 
comunità e impegno per l'unità po
litica dell'Europa) che pure a mol
ti osservatori sembrano a portata 
di mano. Il contenzioso interno sa
rà probabilmente assorbente _ri
spetto ad ogni altr~ problematic?
e la Comunità continuerà a forni
re di se stessa un'immagine di im
potenza e di litigiosità. 

A ben altro sarebbero chiamati 
la Comunità e i popoli d'Europa 
dalla vicenda politica mondiale. 
Almeno per due ordini di ragioni 
che mi permetterò di richiamare 
rapidamente in questa introduzio
ne al « dossier Europa • con il qua
le Astrolabio intende aprire un 
dialogo ravvicinato con quant! al
la questione Europa hanno inte
resse. 

Il primo ordine di ragioni è so
stanzialmente politico. Appare 
evidente a molti che la gestione 
bipolare che ha guidato finora, 
dalla fine della prima guerra mon
diale, i destini del mondo, sta en
trando in crisi. Da una parte la 
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bipolarità come concentrazione di 
potere ai vertici della politica 
mondiale sta approdando al suo 
termine più negativo che è la com
petizione a due senza esclusione di 
colpi e senza cuscinetti di flessibi
lità; dall'altra - e non a caso -
alla stessa bipolarità sembra sfug
gire il presupposto su cui essa si 
costruisce, vale a dire il controllo 
stretto delle rispe-ttive aree di in
fluenza. Citerò il caso di Israele 
per gli Usa e della Siria per l'Urss 
che però non sono i soli, visto che 
anche in Europa a Est e a Ovest 
si avverte il brontolio di resisten
ze e di tensioni all'interno dei bloc
chi. C'è dunque più di un motivo 
per una presenza politica europea 
che dia voce ai brontolii (che se 
restano tali possono diventare pe
ricolosi) e che introduca momenti 
di flessibilità e di recupero nello 
scontro diretto a due. 

Il secondo ordine di ragioni è 
geopolitico. Questo estremo lem
bo del continente euroasiatico 
che è l'occidente europeo sta gio
cando militarmente in questi mesi 
un ruolo decisivo. 

Nella misura in cui accetta l'in
stallazione di missili americani 
puntati contro /'Urss diventa lazo
na str-ztegica più calda del mon
do, da cui si possono colpire i san
tuari di una delle due superpoten
ze senza che l'altra sopporti un 
rischio pari. Trasformata dunque 
in ridotta avanzata americana, l' 
Europa non solo si espone a rischi 
non suoi, ma si avvia a perdere 
ogni residua possibilità di svilup
pare nel prossimo futuro una pro
pria politica autonoma nel mondo. 
La rissosità degli europei tra di lo
ro diventa da questo punto di vi
sta un modo per mascherare la ri
nuncia ad un confronto serio con 
l'America e con i problemi mon
d•ali. 

E invano la Thatcher e Mitter
rand faranno valere su questo ter
reno i loro modesti deterrenti na
zionali. 

L'occidente europeo fa già le 
spese di questa situazione com
plessiva pagando a caro prezzo il 
dollaro la cui ascesa frena la ri
presa dei più forti in Europa e 
continua a mortificare i più deboli. 

Ci sono dunque argomenti più 
che validi per sospingere i dieci 
a diventare dodici e a stringere i 
tempi per significativi passi avan
ti in direzione dell'unità politica. 

Ci sono ragioni per ridiscutere 
a fondo tutto il modo di essere del
/' Europa sul piano militare dalla 
installazione dei missili ad ~na vi
sione europea dei problemi della 
difesa, senza lasciarsi intimidire 
da precedenti come quello della 
CED. 

Ci sono infine ragioni ed argo
menti perché il Mercato comune 
si trasformi in una operante co
munità economica, capace di met
tere a frutto per gli europei e per 
il mondo le grandi risorse umane 
e materiali di cui l'Europa di
spone. 

I margini di tempo disponibili 
sono modesti. Solo un grosso col
po di coda, solo uno scossone sa-
1 utare può restituire agli europei 
il senso della loro responsabilità. 

• 
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Il vertice 
di Wllllamsburg 

Perché è necessario un balzo in avanti 
nel processo di unificazione del vecchio Continente 

• Se un effetto Reagan esiste, sopra
tutto in Europa, è forse perché nel 
nostro continente non esistono altri 
soggetti capaci di produrre effetti. E' 
certamente il caso per la politica este
ra, ma anche, sorprendentemente, per 
quella economica. 

E' divenut<? di moda additare gli alti 
cassi di interesse americani come causa 
dei guai delle economie europee. Nel
la nostra remota provincia dell'impero 
l'eco di questi lamenti si è trasforma
ta in un confuso frastuono che do
vrebbe servire a coprire la nostra im
potenza in materia economica. Purtrop
po la nostra impotenza si adagia in 
una sempre più preoccupante evane
scenza europea. 

Commentatori attenti e qualificati 
(quindi assai raramente italiani) hanno 
da tempo messo in guardia sulla 
supposta forza della politica econo
mica reaganiana. 

Un articolo dell'Economist di qual
che settimana fa métteva in risalto 
(citando fonti americane) la fragilità 
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di Giancarlo Meroni 

della reaganomic. Fragilità di cui gli 
alti tassi di interesse sono risultato 
e reazione. Intanto: è riuscito Reagan 
a sviluppare la politica promessa? Sono 
gli stessi economisti americani a dire 
di no, anzi a sostenere che in effetti 
egli ha perseguito prindpi opposti a 
quelli dichiarati. 

E' vero, il prodotto nazionale lordo 
è salito del 6 % negli ultimi 6 mesi 
dell'anno, i prezzi del 4 % . I disoccu
pati sono diminuiti sensibilmente e si 
prevede un tasso di disoccupazione cor
rispondente a quello di pieno impie
go (6,2%) per la fine dell'85. L'in
dice Dow Jones di Wall Street è sali
to in 15 mesi da 800 a 1.200. Ma su 
quali piedi si regge questa ripresa? Es
senzialmente su quelli di una politica 
monetaria rigorosamente restrittiva. Il 
tasso di risparmio americano è del tut
to insufficiente ad alimentare gli in
vestimenti per cui i prestiti dall'estero 
divengono un elemento decisivo della 
ripresa. D 'altra parte il bilancio fede
rale (che Reagan aveva promesso di 
tagliare drasticamente) denuncia un de-

ficit tl cui trend indica il raggiungi
mento di un disavanzo di 200 miliardi 
di dollari nel 1988. E non è credibile 
che la politica di potenza e di riarmo 
di questa amministrazione e l'avvici
narsi della campagna elettorale presi
denziale costituiscano dei disincentivi. 

Il contenimento del credito e degli 
altri aggregati monetari e gli alti tassi 
(relativamente al tasso di inflazione 
USA) di interesse catalizzano gli inve
stimenti stranieri (e quindi l'indebita
mento) e spingono in alto il dollaro. 
Ma nello stesso tempo accentuano il 
deficit commerciale americano, che è 
passato a 30 miliardi di dollari e rag
giungerà i 60 nel 1984. La ripresa 
drogata trainata dalla politica moneta
ria di Reagan non si alimenta ad una 
crescita dell'autoaccumulazione, ma al
la lievitazione dei consumi interni e 
alla importazione di capitali. Essa po
trebbe divenire stabile se fosse accom
pagnata da un aumento di produttivi
tà, ma la crescita dell'occupazione tra
scinata dai consumi ha provocato una 
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flessione della produttività dcl lavoro: 

essa è cresciuta infatti ad un tasso 
dell'l,4% all'anno dal 1970, ma dal 

1977 al 1982 è stata nulla. Il che fa 

pensare che il tasso di crescita scen

derà nei prossimi anni intorno a 2-2,5 

per cento. Se questo è vero se ne de

duce che la politica di reindustrializ

zazione reaganiana e lungi dall'essere 

riuscita, salvo per la Chrys1cr e qual

che altra grande impresa lautamente 

finanziata dallo Stato nonostante i sa

cri princlpi. 

Dunque il colosso ha i piedi d'argil

la e lo dimostra colpendo duro e con 

aggressività attraverso misure protezio

nistiche, pressioni politiche contro la 

CEE sull'agricoltura, reiterate minac-

ce al Giappone la cui autolimitazione 

commerciale pare non dia frutti, cer

cando di condizionare (certo anche per 

ragioni politiche) i rapporti con l'Est, 

imponendo al FMI una politica restrit

tiva verso il Terzo Mondo. 

Ma un avversario esiste? E' vero 

che la CEE fa le mosse di contrastare 

le pressioni più spudorate di Reagan, 

ma è incapace di opporre alla politica 

(per quanto aberrante) della più grande 

potenza economica del mondo, una 

qualsiasi politica economica. Mentre 

gli USA scialano i governi europei si 

attardano in politiche nazionalistiche 

essenzialmente di stampo recessivo 

continuando il vecchio giuoco di sfrut

tare, accentuandoli, i divari fra tassi 

Roncaglia/ Quel che va 
male all'Europa va male agli Stati Uniti 

e Bisogna distinguere due questioni di
verse: uno è Il problema di cui si può 
parlare in un vertice dei grandi e cioè 
I riflessi della politica economica statu
nitense. Altro è li problema di cui si 
deve parlare alla riunione del Fondo m~ 
netario internazionale. Male ha fatto 11 
ministro Goria, per esempio, ad andare 
alla riunione del FMI affrontando li 
primo argomento; a proposito del qua· 
le bisogna dire subito che non si può 
parlare di una politica buona per gli 
Usa e cattiva per l'Europa. Quella adot
tata da Reagan è cattiva per tutti, es
sendo di tipo deflazionistico e quindi 
con effetti di aumento della disoccu· 
pazlone sulle due sponde dell'Atlanti
co. Purtroppo le possibilità dall'esterno 
di indurre un cambiamento della politica 
economica interna americana sono ab
bastanza limitate. Si tratta di sperare 
che dall'interno stesso degli Stati Uniti 
sorgano crescenti obiezioni e. dall 'ester
no, di appoggiare queste obiezioni; o di 
cercare di farne oggetto di scambio, 
cioè nel momento in cui si discute di 
un aiuto dell'Europa occidentale agli Usa 
In vari campi, chiedere come contropar
tita che la nazione-leader aiuti In generale 

il resto del mondo occidentale con una 
diversa strategia di politica economica. 

Per quanto riguarda Il Fondo moneta· 

rio, la cosa è ancora più importante nel 

lunao periodo di quanto non sia la po

litica economica statunitense. Tale po

litica, tra un anno o due potrebbe esse

re diversa; Invece quella di fondare un 
nuovo ordine monetario internazionale è 
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una questione che sta sul tappeto dal 
1971 e non ha ancora fatto un passo 
avanti. E' su questo problema, secondo 
me, che occorrerebbe molto più dram
matizzare di quanto non si faccia, distin
guendolo e isolandolo da quell'altro. 

La questione degli elevati tassi di in
teresse in Europa è la conseguenza 
della politica restrittiva statunitense; 
noi possiamo fare pressioni perché Rea· 
gan cambi questa politica, però o modi
fichiamo l'ordinamento monetario inter
nazionale - in modo che I Paesi che 
vogliano seguire una politica espansiva 
possano farlo senza essere cosi rigid• 
mente condizionati dai Paesi che vo
gliano seguire una politica deflazionisti
ca - oppure continueremo ad essere 
subordinati agli Stati Uniti. A Bretton 
Woods il professor Keynes aveva soste
nuto una tesi che gli americani respin
sero. Cioè che occorreva costruire un 
sistema monetario nel quale I Paesi 
con attivi di bilancia dei pagamenti 
fossero indotti a prendere misure cor
rettive, cioè espansionistiche, allo stes
so modo in cui i Paesi con passivi di 
bilancia del pagamenti fossero Indotti 
a prendere misure restrittive. Questo 
non è passato. e cosi sono i Paesi con 

problemi di bilancia dei pagamenti a 
dover intervenire. Se la politica keyne

siana fosse passata a Bretton Woods 
praticamente ci sarebbe stata una spin: 

ta ad Intervenire non solo sui Paesi 
europei, dal quali I capitali fuggono, 
ma anche sugll Stati Uniti. 

Alessandro Roncaglia 

di mflazione e struttura produttiva. La 

Germania frena artificialmente la sua 

economia mentre dovrebbe riequilibra

re la sua bilancia commerciale impor

tando di più attraverso l'espansione dei 

consumi ed esportando capitali, la 

Francia e l'Italia continuano allegra

mente ad alimentare dissennate politi

che di disavanzo con alti tassi d'infla

zione. E allora come si può parlare di 

politica monetaria comune, di concer

tazione sui tassi d'interesse, di influen

zare le decisioni americane? Eppure l' 

Europa ha una grossa chance: la poli

tica di Reagan apre grandi spazi alla pe

netrazione commerciale europea e alla 

sua competitività sia sul mercato ame

ricano che su quello mondiale. Ma una 

politica industriale e commerciale eu

ropea non esiste. I pochi conati che 

hanno visto la luce (nel settore dell'ac

ciaio) hanno avuto più carattere difen

sivo che offensivo. Nel campo agrico

lo non si vuole andare ad una riforma 

della PAC perché non piace alla Fran

cia o all'Olanda portando al fallimento 

il progetto di dotare di risorse pro

prie la C.Ommissione europea. Non 

parliamo dei velleitari disegni di con

centrazione e sviluppo nei settori stra

tegici in cui dominano le multinazio
nali. 

Quest'Euroa che non sa trovare la 
sua strada nella politica estera e subi

sce l'iniziativa americana non sapendo 

contrapporre altro che una ancora più 

sgradita egemonia francese (proposta 

di unificare l'arsenale nucleare anglo

francese e creazione della Forza di ra

pido intervento francese), non sa dun

que neppure usare l'unica arma vera

mente efficace di cui dispone: quella 

economica. C'è una via d 'uscita? For

se, ma essa è più politica che econo

mica: far fare un balzo avanti al pro

cesso di unità europea. Nessuna mi

sura monetaria o finanziaria sarà effi

cace senza una vera convergenza delle 

politiche economiche, ma nessuna con

vergenza sarà possibile senza politiche 

comuni elaborate, attuate e controllate 

da veri poteri sovranazionali. Utopia? 

Può darsi, ma un realismo senza pro-

. getto è il surrogato dd fallimento. 
• 
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NOI E LORO 

e Malgrado l'attenzione in più che 
vi è dedicata, le riunioni del Consi
glio dei ministri e i dibattiti in Par
lamento, gli ultimi avvenimenti han
no mostrato l'incertezza e la confusio
ne che regnano nella politica estera 
dell'Italia. Al di là delle intemperan
ze e delle rozzezze, lo sconcerto po
trebbe essere reale. Al centro - co
me di consueto - c'è il problema 
delle relazioni con gli Stati Uniti. Ma 
c'è una novità. Più chiaramente che 
in passato, la mediazione europea non 
basta più ad attutire l'impatto del rap
porto diretto con gli Usa e questo pro
voca obiettivamente divaricazioni di 
cui le varie forze politiche, sia pure 
con molta approssimazione, finiscono 
per farsi interpreti. 

L'Italia repubblicana ha sempre me
nato vanto della sua accettazione nei 
ranghi delle grandi democrazie indu
striali dell'Occidente. Fu una conqui
sta non da poco; il solo vero succes
so di politica estera dell'Italia. In teo
ria si trattava di un'adesione, ma in 
pratica è stata una cooptazione. Ciò 
lascia un po' incerti i gruppi dirigen
ti italiani sulla durata di quella partner
ship, quasi che essa possa essere revo
cata in qualsiasi momento. La conve
nienza reciproca potrebbe non bastare. 
Certe adirate reazioni alle presunte di
sinvolture di Andreotti, stia o no egli 
pensando al Quirinale o a qualche al
tra sistemazione, sono il riflesso di 
una paura inconfessata. E se l'Ameri
ca si risentisse? Reagan non manderà 
i marines ad Anzio per la nostra in
sensibilità ai suoi problemi, ma c'è 
quasi il timore che una « luna di mie
le» mai sufficientemente interiorizza
ta possa svanire. Le preoccupazioni 
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Quando è indissolubile 
anche il fidanzamento 

di Giampaolo Calchi Novati 

sono tanto maggiori perché - e lo si 
è potuto constatare proprio negli ul
timi scambi - è venuto meno appa
rentemente il trait d'union rappresen
tato dall'Europa. 

Di solito si dice che Cee e Nato 
sono le due facce, o le due compo
nenti, di una stessa politica. E per cer
ti aspetti è cosl. Il Parlamento euro
peo non ha trovato il modo di veni
re in aiuto ai programmi di riarmo vo
tando una risoluzione a favore dcli' 
installazione degli euromissili? Ma la 
catena Italia-Europa-Stati Uniti non è 
più cosl continua e salda come si po
trebbe pensare. Forse è esagerato so
stenere che l'Europa sta prendendo le 
distanze dall'America. Sotto alcune 
prospettive i Cruise e i Pershing ri
durranno ancora l'autonomia dell'Eu
ropa. E' vero però che l'Italia non si 
sente più «coperta», sul lato dell' 
America, dalla politica europea. E non 
solo perché l'Europa in quanto tale è 
a pezzi e niente sembra più in grado 
di riabilitarla. 

Bisogna ammettere che Craxi ha 
tentato un po' tutte le strade. Quel
la dei governi e quella dei partiti, i 
livelli alti e i livelli bassi. Nel suo gi
ro per le capitali europee, Craxi ha 
saggiamente evitato di dare l'impres
sione di inseguire assi preferenziali, or· 
mai logori, ma ha toccato tutti i ta
sti disponibili. Alla fine c'è stata an
che l'adunata dei socialisti mediterra
nei al potere sotto l'occhio vigile del
la Grecia. Qui il presidente del Con· 
siglio si muove allo scoperto perché 
non può certo sperare in convergenze 
con la Democrazia cristiana che no
nostante tutto è il memb~o senior 
della coalizione. Ma anche la valvola 

di sicurezza della Internazionale so
cialista che tutti consideravano desti
nata a irrobustire l'azione di Craxi è 
diventata sospetta. Guardate quel 
Brandt come disprezza i missili che 
Reagan ha offerto alla Germania e al-
1 'Europa. E il Papandreu umiliato dal
l'iniziativa della Turchia su Cipro, pre
sa puntualmente la settimana dopo la 
spolverata democratica sul regime mi- · 
litare di Ankara? Alla fine anche Mit
terrand si è rivelato una delusione: 
continua a dire di no a Spagna e Por
togallo, bombarda il Libano, non ci 
degna neppure di un preavviso e si at
teggia a un De Gaulle con una forte 
predisposizione al dialogo diretto con 
l'America. C'è quasi da corteggiare la 
Thatcher, se non lo avesse già fatto 
Spadolini, e se non fosse veramente 
l'ultima risorsa, da tenersi per l'emer
genza massima. 

Restano allora - imperiali - gli 
Stati Uniti. Ma allora non sono leci
te indecisioni di nessun genere. An
dreotti ha presente un'immagine di 
dirittura se non di indipendenza, ma 
a Longo e Spadolini (Craxi è ovvia
mente più articolato) la sua diploma
zia tutta « finte » fa la figura di una 
sfida che può avere un esito fatale. 
Non è neppur più necessario fare tan
ta fatica per dissimulare la nostra su
balternità . L'Italia agisce secondo pro
prie sc!!lte, ma esse portano in una 
sola direzione. E' naturalmente soprat
tutto il blocco dominante a dare il se
gnale, ma il vuoto che è stato crea
to tutt'attorno potrebbe presto o tar
di costringere anche l'opposizione a 
un'enfasi sul rapporto con gli Stati 
Uniti che ne limiterebbe di per sé gli 
orizzonti. 
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inutile dire che in queste condizioni 
le possibilita di diversificare le nostre 
relazioni con iniziative lungo le diret
trici che sarebbero più congeniali al
l'Italia risultano fortemente condizio
nate. L'Italia non ha validi motivi per 
condividere le interpretazioni restrit· 
tive o conflittive - verso l'Est o ver· 
so il Sud - con cui Reagan vuole ri
stabilire l'egemonia assoluta dell'Ame· 
rica, di un'America che ha posto co
me suo teatro d'azione il mondo, ma 
non ci si può permettere di perdere o 
allentare il contatto. Si è verificata 
veramente una situazione inedita: un' 
Europa meridionale tutta gestita da 
partiti socialisti che hanno fatto della 
politica estera il loro cavallo di batta-

glia (non è cosl fino in fonJo pèr il 
Psi) che si muove in ordine sparso ob
bligando i singoli paesi - e intanto 
l'Italia - a tutta una serie di rappor
ti stellari, non comunicanti fra di lo
ro, con il « grande alleato ». E' diffi
cile immaginare che la Dc e personal
mente Andreotti possano rovesciare la 
tendenza, anche se certamente da quel
la parte c'è una maggiore cautela, pen
sando forse alla Germania e non vo
lendo comunque dare l'impressione di 
un eccesso di zelo verso la Casa Bian
ca, che farebbe troppo parvenus. Sen
za adottare un modo nucwo - di po
litiche e di sviluppo - il percorso 
però è predeterminato. 

• 

APOCALITTICI 
MA NON ALLINEATI 

La crisi del capitalismo 
secondo W ojtyla 

di Ruggero Orfei 

• Lo stupore che ha affranto. alcuni 
strati cattolici habitués del dissenso, 
e l'opinione m~dia dei laici non religi~ 
si, quando il papa ha parlato agli 
scienziati di una specie di obiezione 
di coscienza rivela un curioso e sin
golare atteggiamento distratto di per
sone di solito puntigliosamente at

tente. 
In realtà il discorso del papa non 

era nuovo e rientrava in una prospet
tiva molto chiara e filologicamente 
fondata in una storia di discorsi svolti 
in un quinquennio. Nulla di impre
visto, tranne il momento scelto e gli 
interlocutori. Sebbene i punti salienti 
del discorso siano altri, come il richia
mo alla situazione storica e politica 
determinata e come l'evocazione del pri
mato anche politico concreto dei pro
feti disarmati, indubbiamente chiede
re agli scienziati di astenersi da ricer
che destinate con certeu.a a guerre 
di aggressione, vuol dire prender di 
mira uno dei piani più elevati dell' 
attività umana per comprenderne me
glio tutti gli altri. Ciò vale anche se 
oggi sappiamo che non è la scienza a 
guidare il discorso della tecnologia bei-
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lica ma è I industria delle applicazioni. 
Ciò significa che Giovanni Paolo II 

segue un itinerario abbastanza regola
re, sotto certi aspetti indifferente alle 
critiche più pesanti. Quel che, in gc 
nere, non si considera abbastanza in 
papa Wojtyla è la sua documentata e 
reiterata convinzione che la crisi dcli' 
occidente e del capitalismo è di tale 
pcrtata storica da trascinare anche il 
comunismo e le aree appena sfiorate 
dal mondo di produzione "moderno. 

Come ha osservato qualche giorno fa 
William Pfaff sul « N. Y. lnternatio
nal Herald Tribune » il papa « sem
bra ampiamente indifferente a quel che 
i governi occidentali, e in particolare 
quello degli Stati Uniti, possono pen
sare di lui, avendo reso chiaro che egli 
guarda al capitalismo come ad una 
forma di materialismo avido scarsamen
te preferibile al materialismo dialetti
co dell'Est ». 

L'osservazione è fondamentalmente 
esatta e questo spiega perché se Gio
vanni Paolo II cerca di mediare il più 
possibile tra i diversi episcopati (ad 
esempio tra quello degli Usa e quello 
di Francia e di Germania) sul tema del-

la guerra, egli procede sul piano diret· 
to della predicazione della pace, indi
cando una strada giudicata non da po
chi mo'.to spericolata. 

Ma ciò facendo egli compie molte 
« operazioni ~. In primo luogo resti
tuisce autenticità al Vangelo di pace, 
in cui il connotato storico, non vaga
mente pacifista, deve diventare menta
lità corrente della professione cristia
na. Inoltre egli cerca e trova un con
notato concreto di unità tra i cristia
ni. Nello stesso tempo egli indica an
che un termine preciso di identità che 
non re:.terà senza conseguenze. Se 
Pio XI aveva scomunicato il « comuni
smo ateo» soprattutto perché violen
to, Giovanni Paolo II prende di petto 
tutte le forme di violenza, togliendo 
il velo a tante manipolazioni della fin
ta pace e del finto ordine. La novità è 
grande, perché ciò getta scompiglio tra 
i poteri di questo mondo. l governi 
dell'occidente e dell'oriente comincia
no a nutrire serie preoccupazioni per 
un messaggio che, il più delle volte, 
viene annunciato di persona che rasen
ta sempre la disubbidienza civile e for
se politica. Non solo, ma egli tiene 
d'occhio anche i modelli di vita e si 
ricordera che nel suo viaggio negÌi Sta
ti Uniu, parlando ai vescovi a Chica
go, non fu leggero contro l'american 
way o/ lz/e. Sull'altro lato, il nostro 
europeo, ci invita all'autonomia cultu
rale e a ncercare alcune radici comu
n~, dall'Atlantico agli Urali, per orga
mzzarc una ripresa di civiltà che ri
parta dalle concezioni di vita. 

Tuuo questo crea problemi da ogni 
parte: quei settori laici della conserva
zione sociale ed economica che finora 
avevano trovato appoggio nel papato 
(almeno indiretto) adesso cominciano 
a scoprire un neoanticlericalismo non 
più diretto a combattere i privilegi del
la Chiesa, ma a contestarne gli inse
gnamenti. I comunisti al potere nell' 
Europa orientale sono costretti a scon
volgere tutte le loro opinioni sul rap
porto tra struttura economica e so
ciale e sovrastruttura ideologica, sco
prendo un papa che - almeno a parti
re dalla Polonia - dimostra che le 
convmzioni contano e servono (e que
sta idea che « servono » viene denign1 
ta come strumentalizzazione volgare) 
per dare vita ad una contestazione di 
portata ancora non valutabile. Il cri
stiano può estendere l'idea, forse an--33 
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cora croppo polacca, che il potere è 
quasi sempre « d'occupazione». 

Il profeta disarmato funziona, su
bisce anche attentati fisici alla sua vi
ta e riesce a sconcertare prospettando 
un fucuro incerto e abbastanza pessi
mistico (le sue certezze riguardano so
lo i fondamenti della fede e della mo
rale) che a volte gli è stato anche rim
proverato per l'accentuazione del bi
millenarismo delle sue encicliche. 

L'impatto tra questa presenza e il 
comune pensare è notevole. Lo scesso 
dissenso cattolico perde materia del 
contendere, quando si giunge all'es
senziale, e si ferma su aspetti mar
ginali e più tradizionali di un riferi
mento a una società cristiana che non 
c'è più, ma che lascia anche in un pa
pa la sua impronta educativa. La ve
rità è che nella Chiesa oggi c'è cir
colazione di idee e il problema nasce 
dalla richiesta di non subordinazione 
ai poteri di questo mondo per quel 
che riguarda il destino dell'uomo, che. 
peraltro, dagli stessi poteri è messo 
sufficientemente in dubbio. 

Forse uno degli elementi salienti 
della presenza di Wojtyla risiede nel 
suo non vedere la « cortina di ferro », 
nel suo prender di mira quel partico
lare dominio totalizzante costruito nel
l'Est europeo e tentare di dimostrare 
che lungi dall'essere demoniaco come 
lo vede Reagan e tanti come lui, es
so è del tutto umano, è influenzabile 
e non è invincibile come paradossal
mente credono coloro che pensano di 
vincerlo con i missili. 

C'è dietro una visione religiosa a 
noi difficile da capire in Italia, dove 
siamo diventati molto poco universali 
e c'è una visione ottimistica della sto
ria e dell'uomo che alimenta una spe
ranza che tiene in piedi un discorso di 
grande ampiezza. 

Forse tutto questo indica che c'è 
un'esigenza, ancora scoperta, di chia
rezza sul vescovo di Roma, troppo spes
so avvolto in cortine fumogene da in
teressatissimi mass-media che, sensibil
mente, rivelano la vera preoccupazione 
che il papa polacco suscita. R. O. 
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LA «GRANDEUR» 
ALLE PRESE COL DOLLARO 

Le contraddizioni della politica 
estera di Mitterrand 

di Italo Avellino 

e François Mitterrand non è Char
les De Gaulle. E neanche Pierre Men
des-France. In politica estera, per ri
farsi ai grandi protagonisti della Quin
ta Repubblica, è un Georges Pompidou 
di sinistra. Indubbiamente di statura 
come l'ebbe Pompidou, ma non di li
vello dei De Gaulle o dei Mendes
France i quali, con opposte sensibili
tà, ebbero comunque in politica in
ternazionale una visione globale, coe
rente ad ogni latitudine, rigorosamen
te terzaforzista. Volutamente autono
ma dai «grandi» . Anche Mitterrand 
che pure sente la « grandeur » france
se, ha una politica estera che spazia 
sull'intero Globo. Ma con atteggia
menti differenti a seconda dei conti
nenti. Molto polemico con la politi
ca d'intervento degli Stati Uniti in 
America Latina e prima ancora dell' 
invasione di Grenada. Per le Americhe 
la politica estera mitterrandiana è de
cisamente di sinistra: il presidente del
la repubblica francese fu uno dei ra
ri capi occidentali a capire, e appoggia
re, la rivolta e il regime sandinista in 
Nicaragua. 

In Africa Mitterrand è nettamente 
terzaforzista, quasi neo-gollista, inten-

dendo riaffermare nel continente nero 
e islamico il « ruolo storico » della 
Francia. Un ruolo di « protettore » co
me è nella tradizione francese, tranne 
che per la breve e grande parentesi di 
Mendes-France, ma non per conto ter
zi, Occidente e Stati Uniti che siano. 
Significativa, in proposito, l'azione 
più politica che militare della Francia 
di Mitterrand nel Ciad, dove appog
gia l'ex antifrancese Hissene Habré 
contro l'ex filofrancese Gukuni Ueddi 
non per fare dispetto a Gheddafi che 
sostiene quest'ultimo, ma per impedi
re che Habré e una parte del •Ciad fi
niscano sotto il <( protettorato )> ameri
cano. Nella circostanza Washington 
cercò di forzare la mano a Parigi in
viando uomini e aerei a sostegno di 
Habré magari con intenzioni punitive 
contro la Libia; e Mitterrand mandò 
un corpo di spedizione militare più 
consistente per non farsi scavalcare. O 
farsi sostituire nel Ciad, pietra ango
lare della presenza economica e mili
tare francese nel centro dell'Africa. 
Facendo capire a Washington che la 
<(grandeur» di Francia non sopporta
va la concorrenza insidiosa al di là 
dei confini del Ciad, in Africa . Quin-
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di, se in America L:ltina Mmerrand 
rassomiglia più a Mcndes-France, in 
Africa ricalca maggiormente le orme 
di De Gaulle. 

Nei rapporti con i paesi dell'Est 
Mitterrand soffre indubbiamente del 
complesso di essere « uomo di sini
stra », e pertanto appare molto più 
impacciato, molto meno disinvolto 
non soltanto di De Gaulle (che schie
rò la sua « force de frappe » anche 
verso Occidente, spostando addirittu
ra la flotta francese dal Mediterraneo 
all'Atlantico), ma meno dinamico di 
Pompidou e di Giscard d'Estaing che 
essendo uomini di « destra » non ave
vano troppi pudori a dialogare con 
Mosca. Si può dire senza entrare nel 
merito politico, che è proprio nei rap
porti con il blocco dei paesi sociali
sti che Mitterrand appare di minor 
respiro dei precedenti presidenti del
la Quinta Repubblica. Forse perché 
avendo dei comunisti al governo te
me di apparire troppo sbilanciato ver
so Est, ma indubbiamente rispetto al
la tradizionale politica estera gollista, 
quella di Mitterrand è, almeno sotto 
questo profilo, monca. E' mc:no glo
bale meno « tutto azimut » come di
ceva' De Gaulle per illustrare la sua 
equidistanza sia dall'URSS che dagli 
USA. 

Per Mitterrand, al contrario di De 
Gaulle per il quale l'Europa andava 
«dall'Atlantico agli Urali», l'Europa 
si ferma al Reno. Da De Gaulle a 
Pompidou a Giscard, infatti, la Fran
cia ha svolto un ruolo di copertura, di 
garante, della sottile azione interna
zionale di Bonn. Imponendo la cauzio
ne francese alla ost-politik della Re
pubblica Federale Tedesca ancor pri
ma dei cancellieri socialdemocratici, 
Brandt e Schmidt. Cauzione oltremo
do gradita da Bonn che aveva in qud 
legame « privile>1iato » con PariP.i h 
copertura alle aperture verso Mosca, 
senza che Washington potesse obiet
tare di cedimenti. In questo Mitter
rand è per niente neogollista, anzi in
verte una delle linee di fondo della 
strategia internazionale della Francia 
dopo quasi venti anni. E' vero che a 
Bonn c'è il democristiano Kohl ora; 
ma Ja politica di garanzia francese al
la RFr ebbe inizio col democristiano 
Adenauer. Almeno finora sembra pro
prio che l'Europa per Mitterrand fi. 
nisca sul Reno. Per non esasperare ul-
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teriormente l'opinione pubblica fom
cese di centro-destra che sembra tor
nata preponderante dopo « il 1 O mag
gio » ( 1981) giorno della vittoria elet
torale mitterrandiana? Forse. Quasi 
certamente. Ma è proprio nelle situa
zioni più intricate che si misura l'abi
lità di uno statista. De Gaulle, che era 
l'idolo dei generali felloni di Algeri, 
non ebbe timore a dare l'indipendenza 
all'Algeria. Magari dicendo, demago
gicamente, ai « pieds noirs » che li 
«aveva compresi». 

Per l'Europa Comunitaria Mittcr
rand appare oscillantè. Vi afferma il 
ruolo della Francia ponendosi in con
trapposizione alla terribile signora Mar
garet Thatcher che non è una europei
sta convinta; ma nello stesso tempo 
tiene socchiusa la porta della Comu
nità a Spagna e Portogallo che dovreb
bero entrarvi a pieni titoli l'anno 
prossimo, ottantaquattresimo del seco
lo. ~1entre Giscard d'Estaing, seppur 
con le dovute cautele per via dei pro
blemi agricoli, non aveva chiuso la 
porta alla Grecia che è entrata nella 
Comunità europea il primo gennaio 
1981. In fatto di Comunità Mittcr
rand sembra «soffrire» notevolmen
te la pressione dei piccoli coltivatori 
francesi che su tutte le strade che 
portano ai Pirenei hanno scritto « 110 

à l'Espagne ». Oltre a versare migliaia 
di ettolitri di vino italiano per terra. 
Anche qui i piccoli egoismi naziona
li, che sono indubbiamente dei gran
di problemi interni poiché l'agricoltu
ra è uno dei volani fondamentali del
l'economia francese, paiono prevalere 
nell'epoca mitterrandiana sui grandi 
disegni politici internazionali ove si 
faccia mente locale che a Madrid e a 
Lisbona vi sono due camarades (com
pagni, in francese) di François· i so
cialisti Gonzales e Soares. Non si trat
ta di impresc;ioni: all'ultimo con!!res
so socialista francese, la delegazione 
spagnola è uscita in segno di prote
sta per il virtuale veto del PSF all' 
ingresso della Spagna nella CEE. 

I nfine, il Medio Oriente che toc
ca direttamente l'Italia per la presen
za del nostro contingente di pace che 
rischia di essere coinvolto nella « esca
lation » terrorismo-ritorsioni, camions
karnikaze da un lato, super-bombar
dieri dall'altra. Indubbiamente la posi
zione francese è delicata. Nell'ottica 
della sua « grandeur » passata. La Si-

riil e il Libano sono due cx protetto 
rati francesi. La Francia sente un « suo 
ruolo storico » da quelle parti. L'eser
cito di Gemayel non si chiama forse 
« Armée » alla francese? Solo che è 
armata dagli americani. Più che per 
lavare l'offesa dei suoi soldati uccisi 
dai kamikaze a quattro ruote, il bom
bardamento di ritorsione ha probabil
mente dei sottintesi geopolitici, sul fu
turo di questa zona nevralgica del Me
diterraneo. Pardon, de la Mediterranée 
Dei presidenti della Quinta Repubbli
c~, ~itte~rand è indubbiamente il più 
filo-tsraeliano. Però deve fare i conti 
con gli « storici rapporti », non sem
pre idilliaci, fra la Francia e i paesi 
islamici. Per motivi di prestigio, ma 
anche per questioni di interessi. A co
minciare dall'industria bellica. E' dal 
dopoguerra, dal Marocco in poi che 
gli Stati Uniti cercano di scalza're la 
Francia dalla costa meridionale de] 
Mediterraneo. De Gaulle non lo di
menticò mai. Neanche Mendes-Fran
ce. E neppure Mitterrand. Questo tut
tavi~ ~on lo autorizza a coinvolgere I' 
Italia m strane avventure. Pericolose. 
Né a i~norarci, e non soltanto perché 
11 Mediterraneo prima di essere « la 
Mediterranée », è stato il Mare No
strum. La posizione della Francia in 
Medio Oriente, nel cuore dei proble
mi dell'Islam, è indubbiamente pit1 
complessa e intrecciata di quanto non 
lo si veda da Roma. Il che non giu
stifica la (tradizionale) insufficienza 
francese nei nostri confronti in una 
circostanza che vede duemila giovani 
italiani in prima fila. 

Nell'insieme, quindi, ]a politica e
stera di Mitterrand è complessa, non 
priva di contraddizioni ideali, con una 
coerenza unicamente - o egoistica
mente? - francese. Il vero punto de
bole dell'azione politica internazionale 
del primo presidente socialista della 
Republique, ha un nome preciso: dol
laro. Ne era cosciente De Gaulle che 
però riuscì nonostante ciò a realizza
re il suo terzaforzismo. Ne erano per
fettamente edotti Pompidou e un po' 
meno Giscard. Ne tiene conto anche 
Mitterrand che è entrato all'Eliseo in 
una stagione di vacche magre. Solo 
che ne tiene troppo di conto. E fini
sce per esserne impacciato. 

• 
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BONN IN PRIMA LINEA 

rompere i negoziati nucleari e 11ul Ji
sarmo mentre, anche nei paesi che di
cendo « si » agli euromissili hanno da
to il via al ritiro sovietico dal nego
ziato di Ginevra, si difende con vigore 
il principio che in ogni questione e 
crisi deve prevalere la predisposizione 
al dialogo. 

In questo contesto non ha certo sor
preso l'esito di un recentissimo son
daggio Gallup sull'orientamento del
la opinione pubblica europea: esso ci 
ha rivelato che in Gran Bretagna, Ger
mania ed Italia (con il 62% contrari 
ed il 27 % favorevoli) la maggioranza 
è contro la installazione di nuovi missi
li e contro ogni altra iniziativa di riar
mo. Questo risultato ricorda ai gover
ni che, per essere credibili e praticabi
li, tutte le decisioni di politica estera 
e di difesa devono trovare il forte con
senso dei popoli. 

E finita in Germania la solidarietà nazionale 
sui grandi problemi della difesa 
di Luciano De Pascalis 

1 Vista da Bonn la situazione in
ternazionale è la peggiore di quante ha 
vissuto l'Europa da molti anni a que
sta parte. Ha cominciato ad appesan
tirsi alla fine degli anni '70 allorché 
il Senato americano, rifiutando la ra
tifica del Salt 2, e Carter cercarono di 
reagire ad una congiuntura politica, che 
vedeva l'Urss in piena espansione po
litico-mili tare e gli Usa in ginocchio 
dopo la sconfitta nel Vietnam ed il 
dramma del Watergate, a cui in quei 
giorni si aggiungeva con la perdita del-

l'Iran la sfida di Komeini. Mese per 
mese si è poi aggravata fino a rag
giungere, con la mancata intesa gine
vrina fra le due grandi potenze, un 
altissimo livello di gravità e di preoc
cupazione. 

La consapevolezza delle conseguen
ze che il fallimento di Ginevra potreb
be avere sulla pace mondiale alimenta 
oggi in Germania un acceso e diffuso 
dibattito, che investe il governo, i par
titi , i cittadini. Da tutta Europa sale 
pressante la richiesta di non intcr-

Al peggioramento della situazione in
ternazionale hanno contribuito le ini
ziative sovietiche ma anche la politi
ca dell'Occidente, che in questi ultimi 
anni ha oscillato fra due linee presen
ti nell'azione internazionale degli Usa: 

Stati Uniti 

POLIDCA ESTERA O 
COLPI DI CANNONE? 

di Dino Pellegrino 
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e Un fiume di ricordi e ricostruzioni storiche ci ha som 
mersi con le recenti commemorazioni di John Kennedy, 
in occasione del ventennale dalla tragica • esecuzione • 
di Dallas; quasi sempre a senso unico, naturalmente, le 
opinioni via via registrate dai giornali Usa sul pensiero e 
le opere del presidente assassinato (per non parlare 
degli acritici osanna della stampa europea). E' il caso 
perciò di occuparsi delle rarissime critiche complessive 
a quella presidenza, non per il normale Istinto di contrad
dizione che dovrebbe pur sempre presiedere al lavoro 
del giornalista. ma perché da esse emerge un dato cu
rioso. Kennedy - secondo i pochi temerari che ne par
lano male - e stato un pessimo leader per la gestione 
disordinata degli affari interni e, soprattutto, per una sorta 
di arrogante ignoranza che lo contraddistingueva in tutte le 
possibili occasioni di crisi internazionali. Lo hanno incol
pato. addirittura, d1 e.c;sere, lui aristocratico e bostonia
r.o. una specie d1 cow boy alla Reagan. Tale equivalenza è 
stata da qualcuno direttamente abbozzata su Newsweek 
del 28 novembre; un fatto assolutamente secondario che pe
rò ·fa notizia• se collegato ad un altro Intervento, denigra· 
torio se vogliamo chiamarlo cosi, pubblicato dal settima· 
nale di New York nel medesimo contesto. 

Ad esprimere un giudizio decisamente negativo su 
J.F.K. è questa volta il signor Helms che dirigeva la princi
pale organizzazione spionistica Usa, la Cia. nel momento 
in cui, a Dallas, il presidente veniva assassinato. Helms 
non dice che Reagan è un incosciente come quel suo, or· 
mai lontano, predecessore. L'attacco è apparentemente Il 
mitato a Kennedy ed alle •teste d'uovo di cui egli si attor
niava. Ma non riguarda solo fa sponsorizzazione dello sbarco 
dei mercenari cubani nella Baya de los cocinos, op
pure /'evitabile coinvolgimento degli Usa nella guerra del 
Vietnam; quel che Helms non riesce a digerire è la ge
stione da parte americana della crisi derivata dal tenta· 
tivo sovietico di installare basi missilistiche a Cuba. 

Quello di Krusciov era stato un passo falso (gli costò 
anche il posto) ed i suoi missili gli si sarebbero dovuti far 
inghiottire; naturalmente, dice il capo della Cia, per que~ 
sto non era necessario. ed infatti fu controproducente, por
re Il blocco navale a Cuba mentre si dichiarava al mondo 
che sarebbe sccppiata la guerra nucleare se i razzi sovie
tici non avessero ripreso la via di casa. Come è noto 
/'Urss inghiotti Il rospo ma. da quel momento, non pensò 
ad altro che ad Impiantare un pii.I credibile arsenale atomi
co. Il provvedimento non fu dettato da spirito di vendetta 
ma, molto pii.I semplicemente. da ragioni di paura blu: 
fino a quel momento I dirigenti comunisti avevano creduto 
che come era facilmente riuscito agli Stati Uniti di semi
nare, tra l'altro. missili lungo il confine turco-sovietico. 
altrettanto avrebbe potuto fare f'Urss a Cuba magari per 
utilizzare come moneta di scambio gli inutili vettori. Se 
questa ricostruzione dei latti è vera, possiamo esser certi 
che l'attuale Intransigenza reaganlana (sbarco kolossal a 
Grenada, trattativa di Ginevra, anticomunismo da crocia
ta) produrrà /'effetto di destabilizzare /'Universo e non sol
tanto l'Unione So;1fetlca, secondo I plani prestabllitl. 

Purtroppo, nel generale clima di tensione. sembra as· 
surdo sperare che l'opinione americana {anche quella 
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una lim.!a persegue il contronto wn 
l'Urss puntando sulla forza militare e 
sul ridimensionamento strategico della 
Russia e l'altra gestisce il confronto 
puntando sul dialogo e sul negoziato. 

Nato, la :.ua :.trategta, la sua politica. problemi più gravi, che abbia dovuto 
affrontare la Rft in questo dopoguerra. 

Queste due linee coesistono e si 
scontrano all'interno della Alleanza 
atlantica ma sono rimaste minoritarie 
le voci politiche, che, pur riconoscen
do la necessità di impedire all'Urss di 
guadagnare una stabile superiorità in 
Europa, si sforzano di fare capire agli 
americani e a Reagan che la sicurezza 
del vecchio contincnre non dipende so
lo dall'uso della forza 

2 Più che il voto dei Parlamenti 
inglese ed italiano, scontati e poco in
fluenti sulla politica europea (la Gran 
Bretagna sogna ancora la grande incesa 
con l'America indicata da Churchill e 
l'Italia è conosciuta come satellite di 
Washington), è stato il voto di Bonn 
a provocare il ritiro della delegazione 
sovietica dal negoziato di Ginevra e 
ad offrire amari temi di riflessione sul 
futuro dell'Europa. 

Ha avuto cosl fine quel vasto con
senso che, per oltre un quarto di se
colo, aveva sostenuto in Germania tut
te le più importanti questioni di poli
rica e:.tera e di difesa. La solidarietà 
nazionale è ora messa in pericolo dalla 
grave frattura verificatasi fra il Parla
mento cd una larga parre della popo
lazione. 

Il c.mccllierc Kohl ha voluto ge 
stire la doppi<1 decisione della Nato 
con una concezione atlantica diversa 
da quella dell'ex-cancelliere Schmidt e 
così ha accentuato la polarizzazione del
la vira politica tedesca con pesanti con
seguenze anche interne nel caso che la 
situazione economica dovesse peggio
rare. 

Intanto i primi nove Pershing, sui 
108 assegnati alla Rft, vengono monta
ti nella base americana del Baden Wiir
tenberg. 

Molti in Germania non hanno ca
pito perché la Nato abbta respinto ra
gionevoli proposte di rinvio della in
stallazione allo scopo di rilanciare e 
« stringere » la trattativa ginevrina e~ 
abbia giudicato la richiesta di tregua d1 
Papandreu alla stregua di un cavallo 
di Troia inserito nel sistema difensivo 
europeo. Non può meravigliare per
ciò il fatto che, pur restando i missili 
il principale obbiettivo e bersaglio del
la mobilitazione pacifista, cante voci 
si levano in questi giorni conrro la 

Il voto del 22 novembre ha avuto 
un chiaro significato politico e per 
questo può apparire paragonabile a 
quello degli anni '50 sul riarmo della 
Germania e sul suo ingresso nella Na
to. Ma questa volta, premiando Kohl 
ed il suo richiamo alla realpolitik e al
la lealtà atlantica e penalizzando social
democratici e pacifisti, il voto del Par
lamenro ha aperto nel Paese una pro
fonda spaccatura e proprio su uno dei 

Willy Br,1ndt si era preoccupato, 
nel corso del dibattito al Bundestag, 
di preannunciare il peggioramento dei 
rapporti Est-Ovest, smentendo coloro 
che hanno sempre pensato che la in
-;tallazione dei Pershing avrebbe reso 
più malleabili i sovietici, e di c..limo
• trare che Reagan riteneva piu 1m-

dei conservatori) divenga cosi accort~ da re~dere non pa
gante in termini elettorali una • d1p~omaz1a de~le can
noniere • del tipo di quella che vien~ or~ . insta.ura
ta con qualche secolo di ritardo d~ll amm!nistr~z1one 
Reagan. Questo fiducioso ottimlsn;io •. ~ me~l1~ chta'!'ar
lo cosi, per quello che riguarda I op1n_1one italiana v1e_ne 
condiviso nella recente intervista rifasciata alla Repubblica 
da parte del presidente della Fiat, amico di J.F.K. fin da
gll anni del secondo dopoguerra. Agnelli ascrive a princi
pale merito di Kennedy proprio la gestione della crisi mis
silistica cubana: la sua parola contro quella dello spione 
Helms. Siamo pronti a scommettere che i nove decimi dei 
lettori sanno già a chi dar ragione. , . 

Tornando a bomba (al camion-bomba del Libano d oggi, 
ed alla polemica sulle rappresaglie conseguenti) si vede 
subito che le posizioni di chi si appella alla ragione ed 
alle armi della diplomazia, nei difficili frangenti che /'Allean
za occidentale si trova ad affrontare nel Medio Oriente 
come in Europa. sono scarsamente difendibili nel momen
to in cui la propaganda delle Cancellerie e l'esaltazione 
della politica gestuale da parte dei media hanno buon 
gioco sulle passioni umane. Questo fatto è tanto più 
grave per /"Europa, per noi tutti che dei problemi di ge
stione di Jmpefl traballanti dovremmo aver piene le ta
sche: infatti, per quel che riguarda /'amministrazione Rea
gan che certo va giudicata senza la minima indulgenza, 
quello di tenere un sito profilo internazionale è tra l'altro 
un passo obbligato (ricordiamo quel che accadde a Carter 
quando predicava che non si dovevano stringere alleanze 
con regimi fascisti e per di più corrotti: tutti si aspetta
vano che agli Usa sarebbero rimasti i soli clienti europei). 

Ma sarebbe errato concentrare le critiche solo su que
sto aspetto rlvofttJnte (le cannoniere) della politica rea
ganlsna, anche se è doveroso non trascurarlo perché il 
virus delf'oltranzlsmo sta contagiando l'Europa, vedi i raid 
aerei In MO .. per non parlare della sindrome Falklands. 
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Sappiamo. a questo- punto. di scrtvere • una cosa che non 
si può dire• ma che cl sembra provata dai fatti: per /' 
America. isolata ed isolazionista, la politica estera è solo 
una variabile della politica di difesa. Tutto è subordinato 
a scelte (congiunturali) interne: per quelle economiche, 
rimandiamo li lettore di questo Dossier alle riserve espres
se da Giancarlo Meronl sulla validità della ripresa Usa. 
Aggiungendo soltanto che i suoi rilievi trovano una con
ferma - e non e cosa da poco - anche dentro la Casa 
Bianca: lo stesso presidente del Council of economie 
advisers, Feldsteln, ha dichiarato che Reagan sarà costret
to a scadenza molto breve e comunque prima delle ele· 
zloni presidenziali ad attuare misure fortemente inflattive. 

Sembra assurdo parlare di isolazionismo. mentre i no
stri periodici a grande tiratura rilanciano l'idea degli 
Stati Uniti che si aprono alle nuove tecnologie ed alle 
nuove frontiere del Pacifico. Non sappiamo se quello delle 
Filippine, delf'lndonesla e del sud est asiatico sia un mer
cato • interno • americano e comunque quel che conta 
non è il nostro parere. Resta incontrovertibile il fatto 
che. la. politica monetarista dell'Amministrazione (il neopro
tez1omsmo ecc.) ha rotto le ossa - tra gli altri - ai 
tanti paesi di recente industrializzazione privi di un rap
porto preferenziale con I/ Nord America. 

Il ministro degli Esteri francese. Claude Cheysson, in 
una Intervista (17 novembre) al Corriere della Sera rile
vava che • l'attuale classe dirigente americana si preoc· 
cupa degli interessi americani negli Stati Uniti... Quanto 
al Terzo Mondo non le interessa come tale. Le interessa
no solo certi paesi, certe posizioni per ragioni interne 
americane - Israele - o per ragioni strategiche. come 
alcuni paesi dell'America Latina o dell'America Centrale •. 
Ironia del destìno. la crisi mette più in pericolo in questo 
momento la poltrona di Cheysson (e di Mitterrandl che 
q11ella di Reagan. /'/mplacsbile. 
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portante lo stazionamento dei Pers
hing sul territorio tedesco che 1o 
smantellamento degli SS-20. 

Il governo gli aveva risposto che, 
pur peggiorando al momento i rappor
ti politici e pur installando i sovietici 
nella RDT ed in Cecoslovacchia nuovi 
missili a media gittata, i rapporti eco
nomici sarebbero continuati favoren
do la ripresa, fra qualche mese, an
che dei rapporti politici. 

3 Ai socialdemocratici tedeschi, che 
dicendo « no » ai missili hanno però 
detto contemporaneamente « si » al
la Nato, alla amicizia con gli Usa ed 
alla difesa del Paese, si muove ora l' 
accusa di aver tradito gli impegni già 
assunti con Schmidt e di insidiare la 
sicurezza dell'Europa. 

L'accusa è ingiusta ed infondata. 
Quando nel 1977 Schmidt lanciò l' 
allarme contro il riarmo sovietico in 
quella « zona grigia » delle armi a me
dia gittata trascurata dal Salt 2, alla 
Casa Bianca sedeva un Carter incerto 
ed imprevedibile di cui poco ci si po
teva fidare. Ma era pur sempre un 
presidente americano legato agli ob
biettivi della distensione. Cosi la dop
pia decisione della Nato fu accettata 
come una soluzione idonea a rendere 
superflua la installazione in cambio 
dello smantellamento di una parte de
gli SS-20: la soluzione venne poi con
dizionata alla ratifica da parte del Se
nato americano del Salt 2. 

Arrivato Reagan alla Casa Bianca 
e messa all'indice la politica di disten
sione, il corso degli avvenimenti mu
tava. Il Salt 2 veniva accantonato, si 
tornava alla pratica della guerra fred
da, che la crisi polacca favoriva: la in
stallazione degli euromissili fu alla fi
ne vista come un buon mezzo per con
testare all'Urss la parità strategica gua
dagnata con i Salt. Naturale perciò che 
mutasse anche l'orientamento dei so-
cialdemocratici tedeschi. . 

Accettando i Pershing in un quadro 
internazionale nettamente condiziona
to dalla politica di Reagan, la Germa
nia federale ( « Kholl ha varcato il Ru 
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bicone » - ha scritto la Tass -) si 
è proposta come una base di lancio 
per armi americane di primo colpo 
puntate direttamente sull'Urss ed ora 
si trova di nuovo al <$ centro della bu
fera ». Ha violato uno dei princlpi 
cardine della sua politica estera e della 
sua sicurezza: avere una alleanza con 
gli Usa e buoni rapporti con l'Urss. 
Essendoci altri tedeschi al di là del 
muro, Bonn è costretta ad armarsi ma 
a difendere ad oltranza la distensione, 
anche solo al livello europeo e maga
ri in pieno contrasto con Washington. 

A questo principio i socialdemocra
tici sono rimasti sempre fedeli. In "giu
gno però la Spd ha dovuto passare 
la mano e Kholl ha girato pagina. 

Girando pagina, ha rimesso in di
~cussione tutta la politica estera e, 
soprattutto, le due grandi realizzazioni 
socialdemocratiche: la stabilità demo
cratica favorita dalla sicurezza econo
mica e la protezione ai confini garan
tita da un equo assetto delle relazio
ni intereuropee. 

4 Oggi a Mosca, con i Pershing 
installati in Germania, rinasce l'incubo 
di un pericolo proveniente dal territo
rio tedesco mentre i tedeschi temono 
le contromisure sovietiche. 

C'è però in vista la conferenza eu
ropea su1 disarmo, un seguito della 
CSCE di Madrid. Si terrà in gennaio 
a Stoccolma. Potrebbe essere una 
buona occasione per un primo con
fronto fra Usa ed Urss e per una ri
presa del dialogo fra Est ed Ovest. 
Non bisognerà perderla volendo atten
dere i risultati delle prossime elezioni 
americane o la stabilizzazione del grup
po dirigente del Cremlino. 

L'Europa non può attendere e non 
possono attendere i tedeschi. Molto 
però dipenderà dai governi di Londra, 
Roma e Bonn, che accettando i nuovi 
missili hanno provocato il fallimento 
di Ginevra e sono ora necessariamente 
co-protagonisti dei futuri negoziati. 
Toccherà ad essi agire sulle pregiudi
ziali ed i preconcetti di Reagan. 

Intanto su questi tre governi eu
ropei, dovrà premere l'opinione pub
blica e dovranno agire i partiti, i pa
cifisti, tutti coloro che hanno fiducia in 
quella linea politica che fa premio sul
la ragione contro la forza, sul nego
ziato contro le armi. 

l. D. P. 

• Londra, novembre. Non c'è alcun 
dubbio che la «special relationship », 
il rapporto privilegiato che tradizio
nalmente lega Gran Bretagna e Stati 
Uniti, e che sembrava potenziato da 
certe affinità ideologiche fra il pre
sidente Reagan e la premier Margaret 
Thatcher, è oggi relativamente in cri
si. Lo sbarco dei marines a Grenada 
ha catalizzato una dissociazione poli
tica per certi aspetti sorprendente da 
parte del governo inglese. La Thatcher 
ne ha fatto, in modo clamoroso e del 
resto tipico, una questione di princi
pio. « Se si vuole stabilire una nuova 
legge - ha affermato nel corso di un' 
intervista rilasciata alla BBC all'ini
zio della crisi di Grenada - in base 
alla quale gli Stati Uniti dovrebbero 
intervenire dovunque c'è il comuni
smo imposto contro la volontà della 
gente, allora si avranno veramente del
le guerre terribili nel mondo ... Quando 
in altri paesi accadono cose che non ci 
piacciono, non possiamo semplicemen
te arrivare con le truppe». 

L'atteggiamento risolutamente criti
co della Thatcher è stato peraltro, più 
o meno criticamente, contestato dall' 
interno del partito conservatore. Circa 
un terzo dei Tories avrebbe voluto 
adottare piuttosto una linea di solida
rietà con Washington, e ciò ha causato 
qualche difficoltà al Ministro deg1i 
Esteri sir Geoffrey Howe, che è di
venuto il bersaglio più immediato del
l'insoddisfazione della destra conser
vatrice. La stampa americana dal can
to suo non si è astenuta dal penalizzare 
la Thatcher in toni più o meno censo
ri. «Dall'imprudenza all'insolenza», 
ha sentenziato un commentatore del 
«Washington Post» a proposito della 
persistente condanna espressa dalla 
premier britannica. 

Sempre « Time » sottolineava il pa
rallelismo fra il dissenso politico euro
peo e l'adesione ai missili Cruise (sot
totitolo « gli europei dicono di no ali' 
invasione (di Grenada) ma sl ai missi
li»). «Con un atteggiamento critico 
variamente sfumato - dichiarava « Ti
me » - ogni maggiore capitale euro
pea ha continuato ad esprimere di
sapprovazione per il ricorso di Wa
shington alla forza militare». Nel con
testo europeo veniva fra l'altro rile
vato che « il Primo Ministro italiano 
Bettino Craxi ha dichiarato che l'inva
sione di Grenada non influirà sull'im-
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pegno dell'Italia cerca la decisione 
della NATO (sull'installazione dei mis
sili Cruise) ». Su posizioni nettamente 
filoamericane, un editoriale del quoti
diano inglese «Times» (che è di pro
prietà » del « tycoon » australiano 
Murdoch) ribadiva, in termini impli
citamente polemici verso il governo 
Thatcher, che l'operazione militare di 
Grenada era stata « un salvataggio » 
(questo il titolo dell'editoriale) perfet· 
tamente legittimo, e che la condanna 
dell'ONU era in realtà priva di si
gnificato in quanto, su 158 Stati mem
bri, solo una cinquantina aveva gover
ni ispirati a prindpi di democrazia 
parlamentare. Poiché tutti gli altri 
erano governati da regimi dittatoriali, 
la loro condanna di un'azione che in 
realtà salvava Grenada dalla dittatura, 
era secondo il « Times », ipocrita e 

' paradossale. 
Ma i settori « liberal » della stam· 

pa inglese hanno ribattuto che i prin· 
dpi valgono ancora qual~osa. ~l « ?ua~
dian » osservava che Tip O Ne1ll, 11 
portavoce dei democratici al Congres
so si era lui stesso opposto all'invasio
ne' di Grenada per questioni di princi
pio: « Le nazioni grosse non dovreb
bero fare questo genere di cose a quel
le piccole». Le truppe in azione e il 
successo militare sono sempre un forte 
incentivo al patriottismo, ma, ribadiva 
il « Guardian », « c'è pur sempre una 
differenza fra ciò che è popolare e ac
cettato e ciò che è giusto ». La parte 
dell'opinione mondiale che ha condan
nato Grenada (le Nazioni Unite, la 
maggior parte dell'Europa, la maggior 
parte del Sud America) non dovrebbe 
lasciarsi fagocitare dall'apparente suc
cesso dell'operazione. 

L"Astrolab.o • qu1nd1cinale • n 23 • 4 dicembre 1983 

In Gran Bretagna, come altrove del 
resto, la conseguenza politica più ma
croscopica della crisi di Grenada e del
la pericolosa tendenza americana all' 
interventismo, riguarda una perdita di 
c.edibilità dell'amministrazione Rea
gan proprio mentre si procede all'in· 
stallazione dei Cruise. Le polemiche 
per il controllo dualistico (britannico 
oltre che americano) dei Cruise basati 
in Inghilterra, sono tornate ad esplo
dere in questi giorni in concomitanza 
con l'arrivo dei primi missili a Green
ham Common. Uno degli ultimi son
daggi d'opinione indica che il 94 % de
gli inglesi favorisce il controllo bila
terale ( « dual key contro! »). « La si
gnora Thatcher - ha scritto il setti
manale "Observer" in un recente edi
toriale - è stata costretta a difendere 
un accordo che copre l'uso delle armi 
che è vago, segreto e che dipende per 
la sua efficacia quasi interamente dal
la buona volontà americana, e cioè 
esattamente nello stesso momento in 
cui pubblicamente ella pone in dubbio 
questa volontà in una serie di altri 
settori: Grenada, il Medio Oriente, le 
vendite di armi all'Argentina». 

L'area di potenziale disaccordo fra 
Londra e Washington si è infatti este
sa, come ha potuto verificare l'inviato 
di Reagan Kenneth Dam in una visita 
in Europa destinata a riparare il danno 
provocato dalla crisi di Grenada, ai 
due settori del Medio Oriente e dell' 
Argentina. Il timore britannico di una 
escalation in Libano è stato manifesta· 
to a più riprese dal governo That
cher, e un altro motivo di tensione, 
collegato alla questione delle Falkland, 
è l'intenzione americana di riprendere 
la vendita delle armi all'Argentina. La 

solidarietà dimostrata dagli Stati Uni
ti alla Gran Bretagna nel conflitto del
le Falkland, non reciprocata da parte 
inglese nel caso di Grenada, viene 
ora ricordata da Washington in ter
mini polemici. 

Ma è naturalmente l'incognita degli 
sviluppi in Libano che inquieta oggi 
soprattutto i politologi britannici. Il 
noto commentatore Edward Mortimer 
ha affermato sul « Times » recente
mente che quando i marines andarono 
in Libano poco più di un anno fa, 
si supponeva a Washigton che l'inva
sione di Israele avesse creato un ap
prossimativo equilibrio tra forze israe
liane e forze siriane, e che la presen
za americana potesse valere a far eva
cuare i due eserciti di occupazione 
restaurando potere al governo libanese. 
«L'effetto è stato invece di sostituire 
una guerra di movimento, in cui Israe
le aveva un chiaro vantaggio, con una 
di ~ttrito e clandestinità particolarmen
te congeniale al regime siriano». Do
po aver ricordato che il Ministro della 
Difesa Caspar Weinberger era notoria
mente contrario a mandare i marines 
in Libano, Mortimer sottolinea che, 
comunque, per il momento l'America 
;i trova a dover fronteggiare la Siria 
in Libano. « Sarebbe tragico - con
clude Mortimer - se un eccesso di 
baldanza provocato dal "fattore di Gre
nada", inducesse Reagan ad impegnare 
le sue forze in una guerra che non si 
può vincere sotto un'ingannevole eti
chetta di "forza di pace" ». 

Altri politologi osservano che la cri· 
si del rapporto «speciale)> anglo-ameri
cano potrebbe di conseguenza stimo
lare il tiepido europeismo della signo
ra Thatcher. E' certo una possibilità 
interessante ma ancora ipotetica, men
tre ci sono più sicure indicazioni di 
una volontà inglese di giocare più in· 
cisivamente la carta del Common
wealth. La questione di Grenada ha 
portato brutalmente alla ribalta la vul
nerabilità di territori ancora formal
mente legati alla corona britannica. La 
mancanza di consultazione da parte 
americana prima dello sbarco dei ma
rines è certo uno dei fattori che han· 
no p~ecipitato la condanna del gover· 
no Thatcher. • 
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avvenimenti dal 1 al 15 novembre 1983 
1 
- Politica economica. La Confindustria e il Pri con
cordano con il giudizio di Ciampi sull'inadeguatezza 
della mano\ ra finanziaria. e Occorre una politica che 
abbassi il costo dcl lavoro • . 
- Torino. Norberto Bobbio, sulla crisi della città 
(int. a Repubblica) prende posizione a favore di No
velli e contro il Psi. 
- Rimini. Marco Pannella lascia la segreteria radi
cale; il posto va a Roberto Cicciomessere. 

2 
- Socialisti e socialdemocratici attaccano Ciampi e 
La MaHa per le critiche alla manovra economica. 
- L'assemblea dell'Onu deplora l'invasione Usa di Gre
nada. Intanto il governatore dell'isola ordina l'espul
sione dci diplomatici sovietici e cubani. 
- Nuove proposte Usa a Ginevra per gli euromissili: 
300 testate per parte. 

3 
- Il Consiglio dei ministri vara la nuova sanatoria 
edilizia. Craxi chiede l'approvazione del disegno d1 
Legge entro l'anno. ~~Ila stessa r!uni<?ne, approv~to 
un progetto di mod1f1~~ ~ella leg1slaz1one. valutana: 
gli illeciti fino a 100 m1hom saranno esclusi dalle san· 
zioni penali. 
- Lama difende l'accordo sindacato- Confindustria del 
22 gennaio: • il nostro unico obbiettivo è la difesa 
dei salari reali •. 
- Alla e Confercn1.a di riconciliazione ,. di Ginevra 
rimesso in discussione l'accordo fra Israele ed il 
Libano. 
4 
- Pcrtini celebra la giornata delle Forze armate con 
il contingente di pa_c". ital.iano a Beirut. lJn. cam~on~ 
bomba, intanto, sbriciola 11 comando degh 1sraeham 
a Tiro: 50 morti. 
- Sulla scala mobile, lettera di Craxi alla Confindu
stria: i decimali vanno pagati. 

5 
- Superflotta americana nelle acque libanesi; si te· 
mono raid contro i combattenti sciiti. 
- Goria e Andrcatta chiedono " la modifica dell'ac· 
cordo del 22 gennaio, con o senza il consenso dei 
sindacati•. 
- Con\'cgno a Taormina dci dirigenti •quarantenni• 
della Dc: il partito affonda; occorre mandare in pen
sione i \Cechi notabili. 
6 
- Polemica Carli-Dc Michclis sulla manovra econo
mica. Il ministro socialista dice che " si deve inter· 
\'enire sui redditi da lavoro autonomo e colpire chi 
sfugge al fisco "· 
- Turchia. Risultato elettorale a sorpresa: vince il 
partito moderato della • madre patria• contro quello 
appoggiato dai militari al potere. 

7 
- Roma. Kreisky alla Fao: un nuovo • piano Marshall ,. 
contro la fame nel mondo •. 
- Confermata la "sistemazione provvisoria,. dei pri
mi missili Cruisc nella base Usa di Sigonella (Sicilia) 
finché non sarà pronta Comiso. 
- Mosca, Andropov, ammalato, non presenzia alla sfi
lata per il 66' anniversario della rivoluzione. 

8 
- Critiche dei partiti laici ad Andreotti per l'atteg
giamento conciliante nei confronti della Siria e dell' 
Urss. La Dc chiede una riunione del governo. 
- I punti di contingenza sono tre. L'lstat ha deciso 
sui decimali: la busta paga aumenta di 20.400 lire. 
- « Marcialonga ,. a Bruxelles di oltre 10.000 agricol
tori italiani per sollecitare una politica comunitaria di 
sviluppo. 
9 
- Violenta scossa di terremoto in tutto il Nord, con 
epicentro a Parma. Molti i danni, nessuna vittima. 
- Craxi pone la fiducia alla Camera sul decreto di 
riforma pensioni e sanità. 
- Trieste. Muore a 83 anni Vittorio Vidali. 
10 
- La Confindustria cede sulla scala mobile. Salvati 
i tre punti della contingenza da un faticoso compro
messo che sarà valido fino a gennaio. 
- Operazione di polizia coordinata dai giudici di Mi
lano contro i casinò di Sanremo, St. Vincent Vene
zia e Campione. Si riscopre che riciclavano 'denaro 
sporco: 23 arresti. 
- Ciampi promette la riduzione dei tassi quando la 
manovra finanziaria sarà ultimata. 
11 
- Più vasto l'impegno per la pace. Appello di 14.000 
fisici: e congelare le anni nucleari'"· Craxi scrive a 
Reagan chiedendo di scaglionare l'installazione dei 
Cruise in modo da lasciare aperta la trattativa di Gi
nevra. 
- Governo. Contrasti Goria-Visentini sulla questione 
dell'autonomia impositiva dei Comuni. Il ministro delle 
Finanze minaccia le dimissioni. 
12 
- Al Consiglio dei ministri una verifica di 4 ore sulla 
politica estera. Tregua fra Andreotti e Spadolini su 
missili e Medio Oriente. 
- Appello di Wojtyla ai membri della pontificia Ac
cademia delle Scienze: •non lavorate per la guerra,., 
Il Papa difende anche i « profeti disarmati ». 
- Viaggio di Papandreu a Sofia. Discussa con Jivkov 
la denucleariuazione dci Balcani. 
13 
- Nuove misure Ccc sull'acciaio per far cessare la 
guerra delle tariffe. Certa ormai la chiusura del no
stro stabilimento di Bagnoli. 
- Convegno sul carcere indetto dal Pci a Salice Ter
me. Proposte misure alternative quando non si è in 
presenza di gravi reati. 
- Reagan in Corea visita la zona smilitarizzata del 
38' parallelo; discorso oltranzista al presidio ame-
ncano. 
14 
- Aperto da Craxi alla Camera il dibattito sui mis
sili a Comiso. Giornate di lotta per la pace nelle più 
grandi città italiane; cariche della polizia a Roma. 
- Pechino. Pn:occupazione della stampa cinese per 
il rafforzamento dell'alleanza militare Usa-Giappone. 
15 
- Richieste dal Pci al governo iniziative per prolunga
re di un anno il negoziato di Ginevra. 
- Decisa dalla Commissione P2 la consultazione dei 
segretari di tutti i partiti dal 1975 al 1981. 
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