
La logica 
forte dell'alternativa 

di Luigi Anderlini 

e I significativi passi avanti che la politica della alterna
tiva ha compiuto nelle ultime settimane (incontro delle 
Frattocchie, elezione della giunta di Bari, soluzioni in vi
sta per Napoli e Torino) hanno fornito l'impressione che 
una nuova logica abbia cominciato ad operare nella no
stra vicenda politica . Lungi da me l'idea di considerare 
questa logica come prevalente rispetto alle molte altre che, 
in maniera non sempre decifrabile, fanno il nostro politico 
quotidiano. Lungi - a maggior ragione - l'idea che I:: 
storia si sia rimessa a camminare (come le capitava « pri

ma» di Marx) con la testa all'ingiù e che siano le « idee» 

o la logica - appunto - a fare la storia. E' vero però 

che quando una prospettiva politica viene posta con chia

rezza e comincia a muovere i suoi primi passi, un nuovo 

punto di vista viene acquisito, il quale spesso consente di 

cogliere in modo nuovo e diverso gli sviluppi degli avve

nimenti. Se questo nuovo punto di vista, questa nuova 

logica è forte e sa via via trovare nella realtà il suo na

turale nutrimento ognuno dei passi in avanti che si com

piono serve a preparare gli sviluppi successivi; il tutto è 
destinato a ridisegnare l'intera mappa degli schieramenti, 

dei problemi, delle soluzioni da trovare. 

Tra i politici italiani De Mita dà spesso l'impressione 

di aver afferrato il senso forte di questa logica. Nelle sue 

analisi è evidente la tendenza a semplificare le cose, a ri

condurle entro schemi bipolari e sappiamo bene come tut

to questo abbia per obiettivo non secondario quello di 

creare problemi al PSI. In De Mita tuttavia la logica è 
abbastanza forte da mettere in evidenza le connessioni che 

esistono tra la politica dell'alternativa e le soluzioni che 

ne possono derivare sul piano della politica economica 

(programmi alternativi, scelte finalmente definite, appun

to) o su quello della moralità pubblica (l'alternativa come 

deterrente). Non abbastanza forte perché il leader dc si 

convinca che uno degli approdi obbligati di quella logica 

è che la DC riconosca il suo ruolo di partito moderato. 

Nel momento stesso in cui egli ipotizza una sinistra ita

liana come forza di alternativa alla DC riconosce il ruolo 

moderato del suo partito. (Moderato, sia ben chiaro, non 

può significare reazionario - che sarebbe contro la logica 

dell'alternativa - e non deve necessariamente significare 

conservatore). Che le cose stiano del resto cosl è testi

moniato dallo stesso De Mita quando per esorcizzare la 

conclusione cui non vuole arrivare afferma (nella recente 

intervista a Scalfari) che ormai sono cadute le distinzioni 

tra destra e sinistra, che la dialettica politica non è più 

riferibile a dinamiche di classe, ma al contrasto tra vec

chio e nuovo. Ripetendo con ciò gli slogan con i quali da 

molti decenni i partiti moderati e conservatori di tutto 
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il mondo tendono ad accreditare il loro volto progressista. 

Tanto solerte - il segretario dc - in questo sforzo da 

inventarsi una nuova Democrazia Cristiana che dovrebbe 

darci - lei - la soluzione dei problemi economici, so

ciali e morali che la sua stessa trentacinquennale presenzll 

al governo ha creato. 

Arriva poi Mazzotta e rompe senza tanti complimenti 

le uova nel paniere di De Mita: parla esplicitamente di 

neo-centrismo, dice chiaramente quello che De Mita pensa. 

Ma tant'è. Non si può chiedere né al segretario né al 

vice-segretario cl.e di propiziare l'alternativa al loro par

tito. E le condizioni della sinistra non sono purtroppo tali 

da proporre prospettive a breve scadenza. 

C'è il problema del governo, anzitutto; dei tempi e dei 

modi con cui deve essere possibile andare ad elezioni (nor

mali o anticipate?) in cui la logica dell'alternativa giochi 

un ruolo primario. E ci sono i problemi dei contenuti, 

della piattaforma programmatica, dei punti in comune da 

enucleare, delle ipotesi di programma comune. 

Anche qui si possono segnalare alcuni passi avanti, si 

intravedono alcune possibili convergenze: sulla questione 

bruciante degli euromissili, dove mantenere aperta la dop

pia decisione NATO del dicembre 198 l può significare 

sospendere l'installazione a Comiso fino a che a Ginevra 

si tratta; sulle questioni istituzionali dove le originarie 

profonde divergenze tra PCI e PSI si sono venute sfu

mando in maniera tale da farci pensare che potremo de

dicare uno dei prossimi numeri della rivista ad un esame 

ravvicinato, a più voci naturalmente, dell'insieme di que 

sti problemi. 

Quel che mi pare essenziale è che nel vivo della no

stra vicenda politica si faccia strada la logica dell'alterna

tiva, che ci si abitui a tenerla costantemente presente. E' 

vero che si tratta di una logica spesso semplificatrice, di 

una tendenza a « banalizzare » (come dicono alcuni intel

lettuali) la politica, sull'esempio di molti paesi dove l'al

ternativa è la regola. E' vero che noi siamo abituati (per 

una tradizione che ha molte radici e che sarebbe lungo ri

percorrere) alle sottigliezze, alle analisi penetranti, alle par

cellizzazioni, alle riflessioni ridondanti e alle conclusioni 

evasive dietro le quali si maschera tanto spesso il volto bru

tale e semplificatore del potere. 

Sarà proprio un male se anche i nostri politici doves

sero abituarsi ad essere meno retorici e più pragmatici? 

A usare le parole per far capire quello che vogliono e 

pensano e non per nascondersi dietro di esse? 

' 
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Berlinguer 
e Craxi 

A mministrative 

LA DC GIOCA IL QUARANTOTTO 
e L'on. Cinaco Dc Mira 
stupisce gli altri allorché egli 
confessa candidamente il suo 
« stupore » per l'esito dell' 
incontro delle Frattocchie 
(« Ma perché? Che cosa è 
accaduto? Quali nuovi ele
menti hanno spinto Craxi e 
Berlinguer a cambiare opinio
ne l'uno nei confronti dell' 
altro e sui rispettivi partiti? 
Vorrei capire - dice - qual 
è la logica di tutto questo»). 

Stupisce perché se qualcu
no fosse animato da malizia 
più del dovuto potrebbe es
sere indotto a pensare che la 
sua strategia alternativista è 
basata soprattutto sul pre
supposto di un perenne anta· 
gonismo a sinistra e non sul 
rispetto delle ineccepibili 
norme che regolano la vita 
delle democrazie parlamen
tari, come pensavamo che egli 
dicesse. 

Forse sarà colpa del suo vi
ce, Mazzotta, che è venuto 
fuori in anticipo sui tempi 
con la sua teoria « neo-cen
trista »; forse sarà colpa del 
suo ministro del Tesoro, Go 
ria, che ammette che « non 
c1 sono in I talia le condizio-
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iii po1 iti ~hc » per fare quello 
che ha fatto la Francia sul 
piano dell'austerità e del ri
gore; forse sarà colpa sua al
lorché dice di rifiutare « vec
chie ricette » come « destra, 
centro e sinistra», lasciando 
intendere che egli accetta una 
sola reahà: la Democrazia 
Cristiana . 

Fatto sta che egli sembra, 
probabilmente a torto, essere 
stato preso in contropiede 
dall'incontro delle Frattoc
chie, nonostante il « nulla di 
nuovo» con cui il direttore 
del Popolo aveva commen
tato l'incontro stesso. Certo, 
un « nulla di nuovo » accom
pagnato dal timore di un ri
torno al « frontismo » che, 
come tutti sanno, è una co
sa che mangia vivi i bambini 
e della quale va matto !'on. 
Bettino Craxi. Anche qui co
me non cogliere l'eco degli 
anni '50, la stessa evocata 
da li 'on. Mazzotta. In effet
ti è ormai sufficientemente 
chiaro che le elezioni dcl 26 
giugno sono destinate, al di 
là di qualunque apparenza, a 
segnare uno spartiacque nel
la tormentata vita politica 

ttJliana, ... osl come è altret
tanto cvi<lentc che, qualun
que sia il responso delle ur
ne, il governo fanfani vivrà, 
subito dopo o in autunno, 
il momento decisivo delle sue 
ambizioni di legislatura. 

Non è solo la richiesta di 
una « verifica » da parte dei 
socialisti a delineare questo 
scenario (la « veri fica » era 
stata già concordata da tem
po tra i segretari dei partiti 
di maggioranza e il Presiden
te del Consiglio) né la con
dizione di « impasse » in cui 
si trova ormai P:ilano Chigi 
di fronte ad una situazione e
conomica che non accenna a 
raddrizzarsi. nt< alcune risor
genti polemiche all'interno 
ciel governo. I motivi vanno 
ricercati più lontano e, so
prattutto, in quella che po
tremmo chiamare una brusca 
accelerazione della dinamica 
politica italiana . Una accele
razione che può essere ricon
dotta per grandi linee a tre 
momenti fondamentali: l'av
vicinamento, certo ancora 
molto cauto, tra i due mag
giori partiti della sinistra; I' 
attacco, politicamente stru-

mentalizzato c;ulla vicenda to 
rine~e. alle giunte di sinistra ; 
il dispiegarsi senza veli della 
manovra democristiana per 
riconquistare l 'egemonia nd 
governo e nel P aese. Ed è 
quindi di tutto rilievo l'al 
<."<'nno d i Berlinguer alla irn· 
portanza della « questione 
dei tempi», giacché « Ol!ni 
rinvio e ogni temporegµia · 
mento servono solo a fai 
marcire tutto». Un tema q1J 

quale tutta la sinistra ha <la 
compiere una profonda auto 
critica. Ed è anche vero ck· 
il fatto che « non sia st.no 
lasciato cadere» l'impeµnt• 
che era scaturito a Milano 
cd il rilevare che - co1T11 
dice l'Avanti! - se «la po 
litica del dialogo prenderà 
corpo e saprà efficacemence 
sostituirsi alla politica d,·I 
conflitto non poche sarann• • 
le conseguenze utili che lll" 

ootranno derivare», srnnnP 
pure a significare quakos.1 
Aci esempio che in un fu 
turo prossimo potrchbt an 
che cessare la conflittualuà 
a sinistra e permanere qud· 
la con la DC. 

Antonio Chlzzonltl 
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Partiti 

Una risposta 
ali' offensiva 

''neo-liberal'' 
Intervista a NEVOL QUERCI 

e On Quercr, secondo il direttore del Popolo Gal 
lom « non c'è nulla di nuovo » nell'incontro delle Frat
tocchre tra Craxi e Berlinguer ... 

Non mi sembra che si possa dire che non c'è stato 
nulla di nuovo quando, per esempio sugli enti locali, si 
arriva ad una dichiarazione congiunta sulla necessità di 
estendere e rafforzare le giunte di sinistra; quando si 
parla di importanti convergenze sui rapporti con il sin
dacato; quando infine si ravvisa la necessità di miglio
rare il clima dei rapporti tra i due partiti. Certo, dopo 
anni difficili, non si poteva pensare di passare ad un 
sereno stabile. Tuttavia una svolta c'è stata e, dato il 
quadro politico generale, mi sembra si possano legittima
mente prevedere in un prossimo futuro altre importanti 
novità. 

e Lei pensa quindi che l'alternativa si avvii a prendere 
corpo? 

Ho sempre ritenuto che l'alternativa sia una linea 
obbligata per le forze della sinistra. Il sistema demo
cratico per la sua stessa vita, la richiede; in quanto non 
è possibile che si possa andare avanti con un sistema 
politico bloccato. Ma l'alternativa emerge anche dalla ne
cessità di dare una risposta nuova e credibile alla crisi 
economica e sociale che travaglia il paese. Oggi essa è 
ancor più necessaria in presenza, come siamo, di un'offen
siva democristiana che si sviluppa soprattutto intorno ai 
contenuti di una politica « neo-liberal » di chiaro segno 
conservatore. Sempre più il nostro paese, cosl come gli 
altri in Europa, si troverà di fronte al dilemma: o pie
garsi ad una politica di conservazione con tutte le con
seguenze facilmente immaginabili per i lavoratori o pun· 
tare ad un profondo rinnovamento del nostro sistema 
economico attraverso una proposta di uscita a sinistra 
dalla crisi. Certo, per quest'ultima ipotesi siamo ancora 
in ritardo, e ciò non può non preoccupare perché, giorno 
dopo giorno, i tempi diventano sempre più stretti. Vo
glio dire che il tempo non lavora per chi pensi di non 
utilizzarlo nella maniera dovuta. In questo senso do
vremo pure imparare qualcosa dalla spregiudicatezza e 
dalla tempestività dell'azione democristiana. 

e Non le sembra che questa azione sia adesso influenza
zata da resipiscenze centriste? 

Mazzotta, al di là delle smentite che gli vengono dalla 
sua stessa casa (dettate, a mio parere, solo da opportuni
tà politica), rappresenta con le sue idee que!Ja che è l'in
tima aspirazione della stragrande maggioranza della DC. 
Del resto, quando De Mica dice al PSI: scegli, o con noi 
o con il PCI, non mi sembra si discosti granché dalla 
propcsta del suo vicesegretario. Il fatto è che questo di
segno, al di là delle parole che lo annunciano, ha tante 
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più possibilità di affermarsi quanto maggiore è l'incertezza 
a sinistra e debole il segnale di un possibile cambiamento 
che il PSI ed il PCI insieme danno. 

e Galloni ha però parlato anche dt frontismo ... 
Anche il discorso di Galloni è in sé la confessione di 

una DC che mira a riconquistare il suo primato e che 
non sa vedere i rapporti con il PSI altro che in termini 
di subalternità dei socialisti ai democristiani. Quando 
agita lo spauracchio del frontismo rosso, lo fa in realt~ 
perché pensa al frontismo bianco, cioè ad una linea poli
tica guidata, sorretta e sviluppata dalla DC, rispetto alla 
quale i socialisti dovrebbero avere, per intenderci, la 
funzione di portatori d'acqua. La linea dell'alternativa non 
è ipotizzabile solo con un accordo tra PCI e PSI. Essa 
dève essere una linea profondamente laica e deve quindi 
comportare non una esaltazione delle ideologie - ca
ratteristica del vecchio frontismo - ma una convergenza 
di culture e proposte anche diverse nell'ispirazione ma 
sufficientemente coerenti nel definire una solida e gran
de linea di rinnovamento della società italiana. 

e .Ma prrma, non sarebbe necessario un rinnovamento 
anche nei partiti? 

Non ci può essere, quando si deve rispondere ad una 
esigenza di alternativa che scaturisce dalle condizioni sto
rico-politiche del paese, un prima ed un dopo. Questi 
due termini devono saldarsi nell'apertura di un grande 
processo che per svilupparsi ha bisogno di idee nuove, 
di senso anche profondamente autocritico, di progetti e 
di proposte che, per riguardare il paese ed il suo cam
biamento, devono investire anche i partiti che sono lo 
strumento fondamentale per questo cambiamento. Ciò 
che Torino deve dirci è che un'epoca è ormai conclusa, 
e che un'epoca nuova deve aprirsi anche per le ammini
strazioni di sinistra, che devono rappresentare l'a\'Vio 
di un nuovo processo di cambiamento e di alternativa 

e Lei pensa che t socialisti siano ormai decisi ad imboc· 
care la strada dell'alternativa? 

Non penso che ciò possa avvenire meccanicamente. 
La maggioranza del PSI ha per anni inseguito un disegno 
che i fatti dimostrano sbagliato. Tuttavia i presupposti 
di quel disegno, ora nella sostanza dissolti, hanno creato 
nel partito una mentalità che sarà impegnativo dover 
cambiare per taluni aspetti. ~1 i riferisco anche a quell:i 
concezione che finisce per sopravalutare il ruolo del PSI 
sul tema del potere, ad esempio sulla guida del governo. 
Questa concezione portò un esponente socialista ad ipo
tizzare una DC che doveva fornire le truppe ed il PSI i 
cervelli; non vorrei che adesso si riprendesse lo stesso di
scorso anche nei confronti del PCI ; è una concezione che 
di fatto sottovaluta il ruolo del PSI. In sostanza il PCI 
da solo non può farcela, il PSI può rappresentare non 
soltanto l'altra gamba dell'alternativa, ma il punto di 
riferimento per tutte quelle forze e quei movimenti che 
nella società italiana possono rendersi disponibili per il 
cambiamento. Su questo terreno, cioè su quello dell'al
ternativa, la Presidenza del Consiglio ai socialisti sarebbe 
la naturale convergenza del corso delle cose. Ma proprio 
perché le cose stanno su questo piano, occorrerebhe che 
le maggioranza del PSI accelerasse da subito il muta· -3 
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menco d1 indirizzi che ora sembra avere accennato a 
fare. 
e Zanghen ha mvitato 1l PSI a dichiararsi a fav~re del
l'alternativa già nella campap_na elettorale del 26 giugno .. 

Comprendo che quello che dice Zangheri corrisponde 
alle esigenze del PCI. Ma ai comunisti non può sfuggire 
che l'opzione alternativista fatta immediatamente dal PSI 
rappresenterebbe un evento che ci condurrebbe subito alle 
elezioni anticipate senza che le sinistre possano essere in 
condizioni di affrontarle su un terreno qualitativamente 
più favorevole di quello sul quale si muovono adesso No. la strada a me sembra un'altra, e cioè quella di rea· lizzare, giorno dopo giorno, delle novità politiche che: 
portino entro questa legislatura ad un mutamento del 
quadro politico complessivo del paese. Per far que sto, PSI e PCI devono confrontarsi, arrivare a stab1 
lire nuove convergenze, rendersi conto e farsi carico delle rispettive difficoltà e contraddizioni. Nel discorso di Zangheri non mi sembra che ci sia il farsi 
carico di queste esigenze. e Ma, allora. m che senso andrebbe accettata la sfida 
demitiana? 

Dc Mita parte dalla convinzione che i socialisti co 
munque dovnmno accettare per questa e per la prossima 
legislatura l'accordo con la DC, sempre che la DC non 
riesca a rendere ininfluente il peso dei socialisti attraverso il passaggio delle elezioni politiche. Occorre smentire que
sta convinzione attraverso una serie di posizioni che siano 
lo sviluppo graduale di una logica politica ispirata al 
rinnovamento e impedire, cosl, un ritorno, per inten
derci. al « '48 ». A tale proposito, nel recente incontro 
Craxi-Berlinguer si è data una prima secca risposta al problema delle alleanze negli enti locali non attraverso un 
« no » immotivato alle profferte di D'Onofrio, ma con 
una linea politica che fa chiaramente intendere la rite. 
vanza che socialisti e comunisti danno alle giunte di si
nistra come fattore di cambiamento. Questa prassi deve 
valere anche per la politica economica per la quale non 
è sufficiente rimanere ancorati al solo problema del costo 
del danaro (come quasi unico elemento di distinzione), ma è necessario invece definire un disegno complessivamente alternativo alle posizioni sostenute da Goria Occorre cioè che i socialisti passino da una posizione di trincea, sostan
zialmente difensiva, ad un'altra, di movimento, ancorata 
ad un disegno complessivo che si può determinare inten
sificando, su un piano diverso da quello del passato, i 
rapporti e il dialogo tra PSI e PCI e le altre forze di
sponibili. In questo quadro, grande rilevanza assume la 
necessità di un nuovo rapporto tra PSI e PSDI, che 
cggi può determinarsi, specie quando anche Longo an
nuncia una opzione di fondo in direzione dell'alternativa. 
Cosi come rilevanza assume il giudizio, nella sostanza po
sitivo, del PRI sul recente incontro Craxi Berlinguer, an
che se Spadolini nega una sua disponibilità per l'alternati
va. Vedrei quindi con grande favore l'eventualità di in
contri, a cielo aperto, tra socialisti, socialdemocratici e re 
pubblicani, in parallelo a quelli, che dovranno aversi, tra 
PCI e PSI 

A c ura d i Anto nio Chlzzonltl 
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Prova generale 
a sinistra 

e Le elezioni ammimstrau
ve, per una consultazione e
lettorale che riguarda più di 
sette milioni di cittadini . so· 
no state indette per il 26 giu
gno . Mancano, all'appunta· 
mento, più di tre mesi . Ma 
già c'è chi afferma che la 
campagna elettorale non fi. 
nirà la sera dcl 24 giugno, chi 
prevede che essa di fatto pro
seguirà fino alla consultazio· 
ne politica, che - stando al
la scadenza naturale della le 
g1slatura - dovrebbe svol 
gersi nella primavera dell'84 . 
Qualcuno ha visto gia nell 
attuale situazione politica, ed 
in particolare nei rapporti tra 
DC e PSI, sintomi tali di lo
goramento da rendere se non 
inevitabile, certamente diffi
cilmente sostenibile un'al
leanza di governo che « reg 
ga » fino alle politiche Al· 
tri, genericamente, si riferi
scono alla necessità della de
finizione di un programma 
concordato di • cose da fa. 
re» per superare l'anno che 
separerebbe le amministrati· 
ve dalle politiche. 

Nessuno, tuttavia, né tra 1 
partiti socialisti e laici - sia 
che facciano parte integrante 
della maggioranza sia che sia
no alla finestra, come il PRI 
- né tra le forze dell'oppo
sizione di sinistra, si pone 
apertamente il problema che 
è sullo sfondo di queste am· 
ministrative. Se esse cioè pos· 
sano essere considerate o me
no la prova generale delle po
litiche dell'anno prossimo, e 
se queste ultime possano por· 
tare all'alternativa. 

Ciascuna forza si limita, 
infatti, a prevedere o ad au
spicare un incremento elet
torale. sia pure limitato, o 
una « tenuta»: ci si spinge, 
al più, ad affermare la volon· 
tà di estendere il più possi
bile le giunte di sinistra ed 
a confermare quelle esisten 
ti Si guarda al dopo dezio
Pl prendendo tempo. Eppu
re dopo, qualcosa bisognerà 
pur decidere. Sarà possibile 
farlo . se gli spostamenti di 
c.wsenso dell'elettorato sa- I 
ranno dell'ordine del 2· 3 per 
cento? 

L'incertezza che domina 
laici, socialisti, comunisti e 
le altre forze della sinistra 
non sembra colpire i demo
cristiani L'ultima intervista 
di De Mita conferma, in so
stanza. ciò che avevano anti
cipato suoi interpreti minori 
più o meno autorizzati. La 
sua chiarezza è inoppugnabi
li! Se il PCI può fare, e fà, 
maggioranza negli enti locali 
con altri partiti , il PSI in 
primo luogo, es~o non potrà 
contare, nell'immediato e nel 
prossimo futuro, su alcun al
leato per una eventuale mag 
g1oranza alternativa Di qui 
la sicurezza della DC e la 
reiterazione, da parte di De 
Mita, di una proposta di 
« collaborazione » per un go
verno del Paese. che gestisca 
ancora per anni la fase post
industriale. Proposta diretta 
alle stesse forze con cui il 
partito dello scudo crociato 
ha governato la « fase indu
striale», nel suo avvio e nel
la sua realizzazione~ centri
smo o, al più, centro sinistra. 
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Alla domanda se sia pos· 
sibile, dall'esperienza delle 
giunte di sinistra, puntare, 
gta 10 vista delle prossime 
politiche, all'alternativa di 
governo, la risposta democri
stiana è una semplice alzata 
di spalle. Il segnale di cam· 
biamento, che veniva dai go
verni locali, è per la DC un' 
arma spuntata. Oggi sono in 
crisi le giunte di sinistra, os
serva De Mita, perché (( gli 
errori si png:mo <:cmpre e chi 

perde la leadership deve ac
cusare più se stesso che gli 
avversari ». 

E' vero. Il segnale di no 
vità, che veniva dalle giunte 
di sinistra, si è affievolito. E' 
anche vero che - in una si 
tuazione siffatta - cercare 
di trasferirlo dal livello loca
le a quello nazionale è estre
mamente difficile. 

Eppure le occasioni non 
mancano. Se è vero che è in 
atto una «offensiva moder.i-

ta », non solo a livello nazio
nale da parte della DC, ma 
anche a livello internaziona
le, quest'offensiva dovrebbe 
spingere tutti i partiti della 
sinistra a ricercare una stra
tegia di controffensiva. Una 
strategia comune e non limi
tata all'impegno a breve del
le amministrative. 

Un segnale in questo sen
so sembra essere scaturito 
dall'incontro delle Frnttoc
chie tra la delegazione socia 

Giunte 

lista e quella comunista. Sa
rà questa campagna elettora
le amministrativa a dire se 
si è trattato o no di un « pe
sce d'aprile » e se la logica 
che ha spinto Berlinguer e 
Craxi ad incontrarsi è quella 
della difesa - la logica del
la paura - o quella del con
trattacco. In modo che anche 
l'elettorato - oltre che De 
Mita - capisca. 

Neri Paoloni 

Intervista a MICHELE DI GIESI 

''LA DISFIDA DI BARI'' 

e Onorevole D1 G1esi, s1 sente colpevole per la g11mla 
di sinistra a Bart? 

Macché colpevole! Prima di arrivarci le abbiamo 
provate di tutte. noi e i socialisti. Maggioranza con la DC, 
giunta minoritaria. La \'erità è che con la Dc barese era 
ormai impossibile convivere. Non ha mai digerito il risul
tato elettorale <lcll'81, ed ha sempre cercnto di discono
scere il ruolo che i baresi avevano assegnato al PSDI e 
al PSI. Se dovessimo guardare all'esempio di Bari, ve
dremmo che la Dc, anche quando in voti e percentuali 
non supera i parciti laici e socialisti, non accetta che a 
parole intese paritarie. Rimane una volontù di rivincita 
che alla lunga logora ogni collaborazione. 

e Dunque lei rtfwla l'accusa di tradrmenlo, di avere 
«aperto., al PCI per pura sele di potere. 

Direi che la verità è proprio l'opposto A Bari, dopo 
la morte di Moro, la Dc non ha più saputo trovare una 
propria unità interna, ma ha preteso di mantenere quel 
potere che. in altre circostanze e con altri uomini, aveva 
essa sì gestito, intoccata, dalla fine della guerra ad oggi 
Campava di rendita, sicura dell'appoggio incondizionato 
dei ceti medi, dei commercianti, degli industriali, senza 
alcuna idea nuova nella città del mezzogiorno d'Italia 
più pronta a cogliere le occasioni di sviluppo e di ere 
scita. anche in una situazione generale di crisi, come 
quella odierna. L'accordo con il PCI è frutta proprio di 
questa « assenza », di questa mancanza di iniziative della 
classe politica democristiana barese, una volta che il PCI 
ha riconosciuto lealmente gli errori commessi in passato. 

e L'accordo con ti PCI, appunto. L'accusano, anche ali' 
111/erno del wo partilo, d1 sostenere che Bari può essere 
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un esempio, che l'alternativa nel capoluogo pugliese apre 

una prospettiva anche a livello nazionale. 

Se questa è un'accusa, ben venga. A Bari si è verificato 
quell'equilibrio tra le forze della sinistra che potrebbe 
favorire l'alternativa anche nel Governo del Paese. Io 
non sostengo che questa è lì a portata di mano, che la si 
può fare anche domani. Ed infatti non ho mai pensato 
che la giunta di sinistra a Bari fosse la prova generale 
dell'alternativa a livello nazionale. Ma non mi si può 
accusare per una cosa che ho, sempre e con coerenza, 
affermato che l'alternativa, se ci sarà, sarà possibile 

quando essa sarà socialista e democratica, ossia quando 

non ci sarà il rischio che ad una egemonia democristiana 

ci sarà il rischio che ad una egemonia democristiana si 

sostituisca una egemoma comunista. A Bari si è verifi

cato proprio questo. Dunque? 

e Dunque, replicano 1 suoi accusatori, siccome lei stesso 

rimmel/e che l'alternatrva non è attuabile a livello' di go· 

verno del Paese, non è possibile che Dr Gzesi continui ad 

essere Ministro del governo Fan/am e rnsieme auspichi 

l'alternativa, ossza la /me dell'alleanza di Governo del 

suo partito con la DC. 

Ma dove sta scritto che i ministri non debbano fare 
politica? lo ri\'endico, come uomo politico, questo di

ritto, pur continuando a collaborare lealmente ad un Go

verno costituito tra partiti che non hanno firmato un 

patto di sangue ma hanno stabilito di lavorare insieme 

per risolvere i problemi più urgenti del Paese. E ciò sen· 

za rinunciare, come ha sottolineato il Segretario del mio 

partito Longo, ciascuno alla propria strategia -5 
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e Ma né il suo. partito né il PSI ritengono possibile 
l'alternativa, oggi, a Roma. E la DC sostiene che anche 
il semplice auspicarla dimostra una volontà di doppio
giochismo. 

Un momento. Io non ho mai parlato di alternativa 
dietro l'angolo ma di una prospettiva strategica per la 
quale bisogna lavorare. Del resto l'obiettivo ufficiale del 
mio partito, e non da oggi, è quello di una alternativa, 
nella gestione dcl potere, tra partiti democratici, secondo 
un modello di tipo europeo. Badi che cito le parole di 
Longo, non quelle di Bcrlinguer. Rilegga quanto ha af
fermato il segretario dcl mio partito al CC del 27 gennaio, 
quando ancora il 16 Congresso del PCI doveva svolgersi. 
E le ricordo quanto lo stesso Longo ha sostenuto, ancor 
più di recente, cioè che la strategia del PSDI è quella del-
1 'alternativa di sinistra, e che questa è la strada da bat
tere, anche se non si realizzerà domani. Quanto ai socia
listi oggi anch'essi si accorgono come non fosse realiz
zabile quella politica del!'« alternanza » all'interno dello 
stesso sistema di alleanze moderato, su cui essi avevano 
puntato. Finché la DC sarà partito di maggioranza rela
tiva - e sarebbe strano che non fosse così - sarà sem
pre essa ad imporre ai propri alleati decisioni nella poli. 
tica economica, in quella sociale, nelle scelte di fondo. 
Craxi, la politica dcli'« alternanza», hanno avuto buon 
gioco quando la DC sembrava avere perso la sua carica 
egemonica, ma oggi ... 
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e Oggi cosa è successo? Non è che la sua idea di al
ternativa di sinistra arriva un po' in ritardo, quando in 
Europa sembra tramontare il sole della socialdemocra
zia ed anche in Francia sembra esaurirsi la carica mit
terrandiana? 

Ma in Italia non ci siamo mai arrivati, non siamo mai 
stati neppure alla soglia di una politica riformista di 
stampo socialemocratico. Sl, è vero, oggi la situazione eco
nomica è quella che è, e sembra finita l'era del « wel
fare state». Allora noi socialdemocratici che dovrem
mo fare, arrenderci? Mitterrand dovrebbe passare le con
segne a Chirac solo perché c'è la crisi? 

e Cos'è, ora crede anche lei nella «terza via»? Proprio 
ora che anche ti PCI.. 

Se « terza via » deve essere una sorta di via di mez
zo tra dittatura e democrazia, no. Non ci credo. Ma dalla 
crisi economica mondiale in qualche modo dovremmo 
uscirne. Le socialdemocrazie erano state in grado, in pas· 
sato, di correggere gli eccessi del capitalismo. Ora sia
mo di fronte alla crisi dello stato sociale. E in I talia 
dello stato assistenziale. Se dovessimo arrenderci, se i 
partiti della sinistra italiana dovessero arrendersi di fronte 
a questa crisi, potrebbero anche rinunciare al loro ruolo. 
E' proprio questo che non possono fare. Cosl come non 
possono pensare di trovare una risposta divisi, ciascuno 
sospettoso delle proposte dell'altro. Mi s~bra impor
tante, anzi fondamentale, che Craxi e Berlinguer abbiano 

espresso, nel loro incontro, la «comune preoccupazione» 
per una situazione che risente le conseguenze di un pro
lungato periodo di stagnazione e di inflazione. E sarebbe 
ancora più importante se i partiti della sinistra comincias
sero ad affrontare questo problema con una visione e 
con dei programmi comuni. 

e Condivide anche lei l'opinione che ci si stia avviando, 
anche in Italia, verso un'offensiva di tipo neocentrista, 
in linea con quanto sta accadendo a livello europeo, e che 
a questa offensiva ci si debba opporre? 

E' ciò che intendevo, quando ho affermato - susci· 
tando lo scandalo dei benpensanti - che sta avvenendo 
un attacco convergente sulle giunte di sinistra, che si 
verifica in concomitanza con un rilancio, da parte di au
torevoli dirigenti OC, del centrismo vecchia maniera. 
E' vero che Mazzotta è rimasto praticamente isolato, all' 
interno del suo partito. Ma, a mio parere, le smentite 
giunte dall'interno della DC sono, per buona parte, pale
semente strumentali. E' la politica di De Mita che mira 
obiettivamente ad isolare il PSI e a « riportare all'ovile 
i partiti minori». E' una politica che intende controbat
tere il disegno di dar vita al polo laico-socialista. Non si 
può vietare alla DC di svolgere il suo ruolo che, con 
De Mita o senza, è sempre quello di partito moderato. 
Ma attendersi che siamo noi socialdemocratici ~ dire di 
sl a questo gioco, che viene giocato peraltro in modo assai 
spregiudicato (mi riferisco agli strumenti usati, compreso 
quello giudiziario, per « demonizzare » le giunte di si
nistra), mi sembra troppo. 

e Torniamo a Bari. Perché tanto accanimento della DC, 
perché, secondo lei, farne un «caso», dopo che i so
cialisti e i socialdemocratici partecipano, senza che ciò 
faccia, o faccia più scandalo, ad altre giunte con il PCI? 

Perché proprio a Bari i due partiti socialisti, in parti
colare, hanno dimostrato una capacità di iniziativa che ha 
finito per farli diventare una forza trainante, costrin
gendo al movimento sia la DC che lo stesso PCI. La 
reazione della DC è quella di una forza preoccupata di 
perdere il proprio contatto con quei ceti che erano a lei 
tradizionalmente vicini. Si vedano le reazioni positive che 
alla formazione dì nuove maggioranze e al sorgere di 
nuove iniziative politiche sono venute dagli ambienti im· 
prenditoriali. Si veda la reazione dello stesso clero, che 
si è difatto collocato in posizione di attesa, mirando so
prattutto alla soluzione dei problemi della città. Quello 
di Bari è un discorso pericoloso per la DC. De Mita sa 
che il suo partito, nel momento in cui appare proiettato 
in avanti, non può permettersi battute d'arresto. Altri
menti l'elettorato potrebbe accorgersi, anche in Italia, 
che, quando un partito, una maggioranza non sanno pro
porre cose nuove, è possibile bocciarli, cambiare. Senza 
più tanta paura che se si fanno giunte « rosse » e, do
mani, l'alternativa di sinistra, i cavalli dei cosacchi ven
gano ad abbeverarsi alle fontane di San Pietro. 

a cura di Neri Paolonì 
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L'articolo che pubblichiamo in queste pagine denuncia un caso che, grazie anche al nostro intervento, risulta, per il momento, 

accantonato: la nomina alla carica di vicecomandante dell'Arma dei Carabinieri di un generale coinvolto nelle vicende P2, iscritto 

nelle liste di Geili, assolto con formula assai dubitativa dalla commissione d'inchiesta. La notizia della sua imminente nomina 

"per anzianità", Astrolabio l'ha diffusa subito, senza aspettare l'uscita del giornale, e subito si è manifestata la reazione: 

lo scalpore e lo scandalo suscitati dalla denuncia di Astrolabio in ambienti politici e parlamentari (la Sinistra indipendente ha già 

presentato, al Senato e alla Camera, due interrogazioni al riguardo), ha indotto il ministro della Difesa ad Intervenire, nel giro 

di poche ore, comunicando che alla carica di vicecomandante dei Carabinieri, per Il momento, rimarrà l'attuale titolare, Il generale Lorenzoni. 

Se Il rischio di trovare in una posizione tanto importante e delicata un personaggio come Grassini appare, per ora, scongiurato, 

il tipo di intervento del ministro della Difesa rimane, tuttavia, per cosi dire, "elusivo": con l'annuncio della sua decisione, infatti, 

il ministro non ha fornito alcuna assicurazione capace di tranquillizzare il Parlamento e l'opinione pubblica, non ha fatto cenno 

alcuno a criteri di opportunità che dovrebbero presiedere a simili scelte, non ha offerto il minimo appiglio che garantisca 

il non ripetersi di situazioni analoghe. Tantopiù che a settembre Il generale Lorenzoni andrà in pensione: fra sei mesi, quindi, 

lo stesso criterio di "anzianità" potrà riproporre il nome di Grassini alla successione. 

Situazioni del genere sono il frutto di una legge assai discutibile che affida ad automatismi "apolitici" certe promozioni che 

meriterebbero invece precise valutazioni di merito. Ma, soprattutto, derivano dalla timidezza e cautela con cui l'affare P2 seguita 

ad essere affrontato, impedendo, ora come in passato, quell'opera di pulizia che governi e partiti hanno invece tante volte annunciato. 

Per Il ministro e per Il governo, forse, esitazioni e incertezze del genere, che schiudono la porta di incarichi tanto deilcati per la 

sicurezza dello Stato a personaggi tanto discussi, hanno 
un fondamento. Ma per noi, per Astro/ab/o, e per vasti strati di 

forze politiche e culturali decise a giudicare politicamente tutte 
le implicazioni della "questione morale", certi imbarazzi non hanno 
ragion d'essere: e sara nostro impegno costante procedere, con le 

forze a nostra disposizione, senza riguardi e senza reticenze, 
in ogni intervento di denuncia che i tanti pidduisti in carica 

dovranno, in futuro, rendere necessari. 

Il gen. Grassini Vice Comandante dei CC? 

Sui Carabinieri 
l'ombra della P2 

Geli1 di Laser Grassini 

Il generale dei carabinieri Giulio Grassini, C).. direttore 

del Servizio di Sicurezza • interno • SISDE dimiss1011ato 

dall'incarico per i suoi legami con Lc.10 Gelli, sarà il pros

simo vice comandante generale dell'Arma? La voce, per 

quanto incredibile, circola con insistenza nelle alte sfere 

militari, suscitando reazioni e commenti preoccupati che 

chiamano il governo alla coerenza • morale • . Nell'attuale 

clima di restaurazione di una vecchia arroganza che pa· 

reva (almeno quella) debellata, tutto oggi sembra possi
bile. Anche che il discusso, e discutibile, generale Grassini 

possa assumere il più alto incarico spettante a un carabi· 

niere gallonato di greca. (Il comandante generale dell'Ar· 

ma non è scelto fra gli ufficiali dei CC, ma fra i massimi 

generali dell'Esercito). Il titolo di nce comandante gene

rale dell'Arma e, dunque, l'apogeo della gerarchia di corpo 

dei Carabinieri. A quel vertice sembra destinato proprio 

il generale Grassini. Come è possibile? 
La nomina del vice comandante generale dci CC è di· 

sciplinata dall'articolo 31 dcl Regolamento Organico del

l'Arma del 1934 modificato successivamente con la legge 

345 del 1976, e spetta al Ministro della Difesa che ne dispo
ne il decreto di designazione. In base a tale regolamento 

« il più anziano dei generali di Divisione dei Carabinieri as
sume di diritto la carica di vice comandante generale del

l'Arma •. E rimane in carica per un periodo di tempo non 
superiore ad un anno; ma può essere nuovamente nominato 

per una sola seconda volta, al termine del mandato. Né si 

tratta di un titolo onorifico: il vice sostituisce in tutto e 

per tutto il comandante generale durante le assenze di que

sti. E' un vice vicario. Unico requisito richiesto al generale 

dei CC che diventa vice comandante generale dell'Arma, è 

quello dell'anzianità di grado. 
L'attuale vice comandante generale dell'Arma, generale 

Pietro Lorenzoni, esaurirà il suo anno di permanenza nel

l'incarico fra pochissime settimane: il 6 maggio. Secondo 

regolamento, e in base all'unico requisito richiesto della 

maggiore anzianità nel grado di generale di divisione, gli 

L'Astrolabio • qu1nd1c1nale • n 7 • 17 aprile 1983 

dovrebbe appunto succedere il generale Giulio Grassini che 
figura nell'elenco della Loggia segreta P2, con tessera 

n. 1620, codice E/ 18/77, data di iniziazione il t• gennaio 1977, 

in regola - stando all'archivio di Licio Gelli - con le 
quote sociali, col versamento di centomila lire il 10 marzo 

1978 attestato dalla ricevuta n. 27 RL Propaganda 2. Sotto
posto a ìnchiesta disciplinare per la sua appartenenza alla 

Loggia P2, il « caso » dc) generale Grassini venne archiviato 

dall'apposita commissione disposta dal ministro della Di

fesa on. Lagorio, ma con formula fortemente dubitativa. 

Lo stesso dispositivo di sentenza dell'inchiesta deve am

mettere che «sono emersi elementi positivi sull'appartenen

ta dell'ufficiale (il Grassini) alla Loggia P2 "· Non solo. La 

sentenza, pur prendendo per buone le affermazioni di in· 

nocenza dcl Grassini, deve convenire che « queste dichiara

zioni c11e si devono considerare assai impegnative per un 
ufficiale generale dell'Arma dei Carabinieri, non cancellano 

naturalmente gli indizi a suo carico•. La commissione d'in

chiesta assolse, quindi, sulla parola, il generale Grassini, 

ma non poté tuttavia ignorare l'esistenza di precisi « indizi» 
che, magari in altra sede, verrebbero addirittura assunti 

come prove documentali, trattandosi di inequivocabili carte 
rinvenute nell'archivio Gclli. 

Come forse piu d'uno ricorderà, il comportamento della 

commissione dinchiesta disciplinare disposta dal Ministero 

della Di resa che doveva vagliare i «casi" dei generali 

implicati nella Loggia P2, sollevò molti dubbi, e fece mol· 
to discutere. Perché a capo di quella commissione era l'am

miraglio Luigi Tomasuolo, legato in affari al padre di Fran
cesco Palienza, chiacchierato faccendiere in odore di CIA. 

Infatti, l'ammiraglio Tomasuolo è presidente di una socie
tà che produce sofisticati strumenti elettroacustici per la 

Marina Militare, di cui è direttore generale Giuseppe Pa· 

zienza, genitore di Francesco che, da Gelli a Calvi, è sem

pre fra i protagonisti non minori di ogni • affaire » che 

sa di P2. 
Davanti alla commissione disciplinare del generoso am· 

miraglio Tomasuolo, il generale Grassini giustificò il Mto -7 
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"contatto• con Gelli per avere utilizzato il venerabile mae. 
stro durante "una irnportante operazione di carattere in· 
ternazionale •. Stando a 1la versione del Grassini, egli in 
quanto direttore del SISDE incontrò Gelli affinché costui 
lo mettesse in contatto con agenti dei servizi segreti argen· 
tini per la cattura di estremisti di destra, latitanti e rifu. 
giati in America Latina Il 23 ottobre, quando venne resa 
pubblica la giustificazione di Grassini, il ministro degli In· 
terni on. Rognoni lo smentì seccamente e clamorosamente: 
e le operazioni elle hanno portato alla cattura di Ventura 
e Freda il 15 e 20 agosto 1979 a Buenos Aires e a San José 
di Costarica, sono state condotte esclusivamente dall'UCl
GOS. Si smentisce - aggiungeva Rognoni - nella maniera 
più assoluta che a tali operazioni abbia dato una qualsiasi 
collaborazione diretta o indiretta il noto Licio Gelli ». D'al
tronde sul motivo degli innegabili suoi rapporti con Cclii, 
lo stesso Grassini si è contraddetto, affermando da\'anti al· 
l'ammiraglio Tomasuolo una cosa, e nella sua deposizione 
alla commissione parlamentare d'indagine sulla P2, un'altra. 

Secondo la legge di riforma sui servizi segreti, questi 
sono tenuti a informare di ogni opcralionc internazionale 
il CESIS, il comitato di coordinamento dci vari servizi di 
informazione. All'amm. Luigi Tomasuolo, Grassini dichiarò 
che "informò ogni volta i suoi superiori" dei contatti con 
Gelli per arrivare ai servizi argentini. Interrogato su questo 
punto dalla Commissione parlamentare sulla P2, Grassini 
si sment\, rettificando la precedente affermazione: " non in· 
formavo 11e.s.rn110, perclzé non ero tenuto a farlo. Ho detto 
rutto al sotto.segretario Maz::ola quando andai per le dimis
sioni •. L'on. Franco Manola sottosegretario alla prcsidcn· 
za del Consiglio con la delega del coordinamento dci ser
vizi, confermerà; ma quello su cui Gra!>sini sorvola è che 
informò Mazzola dei suoi contatti con Cclii il 27 maggio 
1979, dopo, r non prima. cht• era scoppiato lo scandalo della 
P2 con la pubblicazione dell'elenco degli iscriui alla Loggia 
P2, nel quale figurava ì1 suo nome, da parte della Commis
sione Sindona presieduta da Francesco Dc Martino. 

Il Comitato Parlamentare per i Servizi di Informazio
ne e di Sicurezza, investito dal clamore per l'asserita uti· 
lizzazione di Gelli da parte del SISDI di Grassini, nella 
riunione dcl 26 otlobre 1982 ha "appurato che né al CESIS 
11é negli archivi del S ISDI': esistono riferimenti ad una col
laborazione tra SJSDE ed il Gelli •. L'unica traccia scritta 
del fatto che Grassini avrebbe preso contatti con Gelli um· 
camente per entrare in rapporto con i servizi di informa
zione argentini, è un appunto autografo dcl Grassini stesso 
dove si accenna a una collaborazione necessaria fra servizi 
italiani e servizi argentini. Ma anche qui c'è un neo grosso 
così: l'appunto in questione reca la data del 15 settembre 
1979, un mese dopo la cattura di Freda e Ventura che il 
•contatto• con gli argentini, tramite Gclli, avrebbe dovuto fa
vorire. Insomma, ammessa l'attendibilità dell'appunto, Gras
sini avrebbe chiesto i buoni servizi di Gelli per una opera
zione che era già stata portata a termine brillantemente ... 
un mese prima! La scarsa attendibilità di questo appunto 
d iscende anche da un'altra circostanza, tutt'altro che at
tenuante: l'appunto autografo dell'allora capo dcl SISDE 
fu rinvenuto fra le carte di Massimiliano Cencelli (quello 
dcl famoso manuale omonimo sulla caratura delle correnti 
democristiane) allora segretario dell'on. Mazzola. Si dà il 
caso che Massimiliano Cencclli figuri, pure lui, nell'elenco 
degli affiliati alla Loggia P2 secondo il suo venerabile mae
stro Licio Gclli: fascicolo n. 0897, gruppo G, codice E/19/80, 
tessera RL Propaganda 2 n. 2180, versamento per quote 
L. 150.000. E' possibile che uno che, come minimo, si è 
fatto millantare credito da Licio Gelli, assurga al vertice 
della piramide gerarchica dell'Anna dei Carabinieri? 

Laser 
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Massoneria e caso De Palo 

Silenzio di Stato 
e I giornali hanno rn:ominciato a parlarne perché l'ex 
comandante del Sismi, Giuseppe Santovito, rischia l'incri· 
minazione per fafaa testimonianza. Ma il caso di lta· 
lo Toni e Graziella De Palo, scomparsi a Beirut ormai da 
oltre due anni senza clze sia mai stato possibile ottenere 
notizie certe della loro sorte, seguita, per quei mecca
nismi sotterranei ed inesplorati che regolano i signifi
cati dell'informazione di massa, a presentare connotati 
sfumati e sfuggenti, incerti ed equivoci, incapaci di of
frire all'opinione pubblica l'immagme vera cfte ormai fin 
troppi elementi disegnano di questo che dovrà pure esplcr 
dere come un agglziacciante atf are di Stato. 

la presidenza dcl Consiglio, il mini.Hero degli Esteri, 
i servizi segreti, che dall'ottobre dell'BO sono stati inve
stiti del caso, hanno seguito comportamenti talmente 
contraddittori, incerti, ambigui, eia legittimare i p1il cupi 
sospetti .sulla reale portata dell'intera vicenda, e sulle 
possibili implicazioni 

Il presidente del Consiglio a quell'epoca in carica, 
dichiarò personalmente d1 essere informato delle respon 
sabilità di gruppi libanesi falangisti nel tener prigionieri 
i due gwrnalisti. Altrettanto fecero esponenti della Far
nesina e dei sen·izi .segreti, assicurando per mesi 1 fa
miliari di Toni e di Graziella delle buone possibilità di 
liberarli. Poi le versione cambiarono: senza wta spiega· 
zione, senza uno straccio di prova, si indicarono altre 
responsabilità: si parlò di rapitori siriani, di estremisti 
palestinesi, di libici e di israeliani. In/ ine si disse cf1e le 
trattative per liberarli si erano interrotte. Ma le trattative 
con clii? L'ambasciatore italiano a Beirut, prima di es
sere trasferito molto sbrigativamente ad altro incarico, 
ebbe il tempo di comunicare alla Farnesina clw a lui 
personalmente erano stati indicati i nomi dei rapitori 
di Graziella e di Toni: quali erano quei nomi? E, ac· 
canto ai nomi, possibile clze non fosse ipotizzata una ra
gione precisa del rapimento? Ed è possibile clze queste 
domande non siano mai state poste a quell'ambasciatore? 

L'ombra della P2 e del traffico d'armi in cui certe 
logge massoniclze sono coinvolte, t ras/ orma quelle cfte po
trebbero sembrare fantasie influenzate dai film di Costa 
Gravas, in ipotesi terribilmente verosimili: Santovito, il 
capo dei servfr.i segreti che si occupò di tlltto il caso 
e clte adesso riscl1ia /'incrimina::.ione per fa Isa testimcr 
nianza, era iscritto alla P2 (tessera 1630 ). Era iscritto 
alla P2 il segretario dell'allora presidente del Consiglio 
Forlani, Mario Semprini, e quello del sottosegretario 
addetto ai servizi segreti, Massimiliano Cencell1. Era PZ 
il segretario generale della Farnesina Malfatti e il colon· 
nello dei carabinieri Cornaccltia cl1e, per primo, indicò 
la pista siriana; alla massoneria, per sua esplicita di· 
cl1iarazione, apparteneva una donna di nome Teila Cor1à 
elle nella capitale libanese creò una serie d i incidenti e di 
depistaggi. 

In questo quadro le omissioni, i ritardi, gli imbarazzi 
e le contraddizioni clte /tanno caratterizzato il comporta
mento degli organi dello Stato, nonostante l'autorevole e 
generoso intervento diretto dello stesso presidente del· 
la Repubblica, s11scitaro110 sdegno e meriterebbero dalla 
stampa e dalla opiliione pubblica ben alt ra attenzione; 
e, m sedi appropriate, dovrebbero suscitare veri/ iclte e 
comrolli commisurati alla gravità delle ipotesi in campo. 

G. R. 
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I giudici, le Giunte, gli abusi 
di Aldo Rizzo 

1) Le azioni giudiziarie promosse a Roma e a To
rino contro le locali amministrazioni comunali sollecitano 
alcur.e rinessioni. Riflessioni che nascono spontanee sol 
che si consideri che la Procura della Repubblica di Roma, 
tanto solerte nell'indagare sui presunti (e pare inesistenti) 
sperperi della giunta capitolina, retta da una amministra 
zione di sinistra che ha posto fine al governo dei palaz
zinari, è quello stesso ufficio che non ha esitato ad in
criminare, per una questione di tazzine di caffè, quasi tutti 
i componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, 
mentre poi nei confronti della Loggia di Licio Gelli, ha 
assunto ur{ atteggiamento assolutorio assai discutibile, 
con la richiesta di tutta una serie di proscioglimenti. 

A Torino i fulmini della giustizia si sono abbattuti, 
con comunicazioni giudiziarie e clamorosi arresti, con
tro locali amministratori, anche loro espressione di una 
giunta di sinistra, mentre in tante altre città italiane, 
dove il marcio è sotto gli occhi di tutti, dO\·e la pratica 
delle tangenti è una costante in tema di appalti e con
cessioni comunali, non si hanno cenni di eguale solcr?ia 
ed impegno. 

Si potrà dire che di tali comportamenti contraddittori, 
caratterizzati ora da notevole 1clo, ora da inspiegabili iner
zie, non c'è da stupirsi; sono il costo necessario da pagare 
per garantire un bene fondamentale, quale l'autonomia e 
l'indipendenza della magistratura, e quindi delle singole 
Procure della Repubblica. E si potrebbe aggiungere che 
un'indagine giudiziaria effettuata su pubblici poteri in 
ogni caso può essere vista positivamente perché chi non 
ha nulla da nascondere nulla ha da temere dal controllo 
della magistratura. Che se poi l'azione del magistrato 
si dirige ver:;o amministrazioni di sinistra, non dovrem
mo dolercene perché quello della correttezza e della 
trasparenza è il primo banco di prova sul quale si deve 
e si dovrà sempre misurare la «diversità » del governo 
delle sinistre. 

A questo punto il discorso su quanto è accaduto a Ro
ma e a Torino potrebbe anche chiudersi, per essere even
tualmente ripreso in altre sedi, quelle legittimate a va
lutare le iniziative giudiziarie intraprese, se le iniziative 
stesse non avessero una chiara valenLa poli ti ca. 

Ha ragione De Mila quando afferma che sarebbe as· 
surdo pensare ad una congiura della magistratura 
contro le giunte di sinistra, ma un dato di fatto, per la 
verità assai nuovo, è dinanzi agli occhi: due inchieste pro
mosse quasi contestualmente, a breve di:;tanza da una 

consul tt11ione elettorale che riguarderà il rinnovo di nu
merosi con:;igli comunali; l'effetto delle due inchieste le 
quali, già di per se stesse, hanno una loro idoneità a 
mettere in crisi il mito della correttena delle giunte di 
sinistra e ad incidere sul consenso elettorale. 

O\'\iamcnte non si può chiedere ai magistrati di muo
versi a comando, di stare inerti durante le stagioni elet
torali e di evitare che le loro inchieste possano produrre 
effetti in sede politica; ma è pure legittimo che ci si chie
da - on iamente al di là dci fatti di Roma e di Torino -
se tal} efletti pe.r ip~tcsi non sono la conseguenza di 
un chiar~ e preciso disegno, nell'ambito del quale qual
che magistrato potrebbe assumere, secondo i casi, la 
veste dcl manO\Tatorc, o dello strumento manovrato. 

2) La strumentalinazione a fini politici dell'azione pe· 
nale della comunicazione giudiziaria, dell'arresto - stru
mentaliaazione che non presuppone necessariamente la 
infondatezza dell'accusa in quanto potrebbe riguardare 
soltanto il modo e i tempi dell'indagine - per la verità 
sarebbe una realtà assai nuova. 

Dcl n;sto dietro la battaglia che i magistrati per primi 
hanno portato avanti, prima e dopo l'avvento della Car
ta repubblicana, con l'obiettivo di affermare e rafforzare 
l'indipendenza della magistratura, v'è sempre stata l'esi
genza di garantire la correttezza della funzione giurisdizio
nale contro il pericolo non già di inchieste pilotate per 
nuocere ad un gruppo politico, e favorirne un altro, ma di 
condizionamenti esterni che potessero condurre qualche 
magistrato all'inerzia, all'insabbiamento. 

Dinanzi ad una realtà che da sempre segnala il predo
minio delle stesse forze politiche in tutti i centri di am
mini-;tra1ionc atti\'a e di controllo dell'apparato pub
blico, il pericolo non poteva che essere a senso unico e 
tradursi in un cedimento verso quelle forze politiche, 
con la copertura delle loro malefatte nella gestione dcl po
tere. E nella consapevolezza che i punti più esposti della 
magistratura erano i vertici degli uffici giudiziari e più 
segnatamente i capi delle Procure della Repubblica, gli 
stessi magistrati hanno chiesto che l'indipendenza fosse 
al masc;imo garantita anche all'interno dell'ordine giu
diziario con la rottura dcl vincolo gerarchico negli uffici 
di Procura, la pcrsom11iaazione delle funzioni dcl PM e 
l'assegnazione automatica dei processi. 

Ma c'e da chiedersi se qualcosa è mutato, anche con 
riferimento alla magistr.itura ed alla' sua indipendenza, 
da quando è cambiato il panoram<i politico dcl noqro -
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paese, da quando è divenuto necessario il discorso con 
forze di sinistra per la formazione dei governi, da quan
<lo l'amministrazione di numerose e gran<li metropoli è 
passata nelle mani della sinistra. 

La caduta dell'egemonia democristiana, con tutto il 
complesso di interessi che essa rappresenta, che la so
stiene e fors'anchc se ne serve, non ha prodotto soltanto 
profonde modificazioni nel tessuto istituzionale, centrale 
e periferico; quelle ro:ze, occulte e non, eh~ ncl~'avai:zat~ 
<.!clic sinistre hanno nsto e vc<lono una sena mmacc1a a1 
loro privilegi cd ai loro interessi parassitari non hanno 
esitato ad organi1.zare strategie di risposta. E quale 
possa csse1·c :->tata l'azione port~ta avanti da forze rca-
1.ionarie è chiaramente tcst1momato dal fenomeno della 
loggia P2 e dal disegno politico restauratore perseguito 
dai piduisti, al quale non doveva essere estranea la ma
gistratura. Non a .caso. la corrente ?i centro dc~tra della 
Associazione Magistrati ha avuto 11 benevolo interessa· 
mento della P2 e non a caso suoi esponenti di primo pia· 
no colludevano con Licio Gclli. 

Va da sé che i tanti magistrali che militano in quella 
corrente nulla hanno a che vedere con le trame e finan· 
ziamenti dcl gran maestro aretino, ma rimane l'esistenza 
di una preoccupante intelaiatura, il tentativ? di. crear~ 
un cordone ombelicale che, almeno nelle mire d1 Gelh, 
doveva servir..: ad assoggettare una buona parte della 
magistratura ~on ~n'." c_amp~gn~ be~ orc_hest~ata e d1-
1 cita da alcum vert1c1, ai suoi d1segn1 reaz1onah; cosi co 
mc rimane, come dato di fatto, che il CSM, che ha ben 
\'Ululato la gravità dell'inquinamento P2 e non ha esi· 
tato ad adottare severi provvedimenti disciplinari nei 
confronti dci magistrati coinvolti nella loggia di Licio 
Gclli è stato, nella sua quasi totalità, incriminato. 

3)
0 

In questo quadro ben potrebbe esserci spazio per 
una strumentalizzazione dell'azione penale o dell'arresto 
contro le forzi.! di sinistra. Il fenomeno non potrebbe che 
avl.!rc dimensioni assai limitate, perché chi conosce bene 
l'ambiente della magistratura sa che la stragrande mag
gioranza dei magistrati ade~pie. con estrema correttezza 
cd imparzialità alle sue funz1om. 

Ma basterebbero alcuni magistrati, inseriti in alcuni 
delicati uffici giudiziari, per produrre un inquinamento 
assai grave e per incid~r.c, a colpi ?i co_m_unicazioni giudi-
1.iarie, sulle scelte poht1che dci c1ttadm1. 

Se ciò già accade non è dato di poter affermare, an· 
che.: se alcune.: iniziative giudiziarie, per il modo come so
no state promosse e condotte o per i risultati ai quali 
sono approdate, lasciano alquanto perplessi. Il peri· 
colo esiste e come sarebbe assai grave coprirsi gii occhi 
cd escluderlo, cosi, parimenti, sarebbe inaccettabile che, 
per scongiurare l'uso politico dell'azione penale, si soste· 
ncsse l'esigenza di ridurre il PM ad un funzionario del po
tere politico. Una tale scelta segnerebbe la fine del prin· 
cipio di eguaglianza e della giustizia. 

Occorre battere altre vie, quale anzitutto quella di 
restringere al massimo gli ampi poteri discrezionali dcl 
PM nell'esercizio dell'azione penale e in ordine ai tempi 
l.! modi dell' inch iesta, quella di delimitare lo spazio dcl 
sl.!grcto istruttorio e d i aumentare i controlli preventivi 
e successivi e le competenze collegiali all'interno dcl 
sistema procedurale, quella di fissare la temporaneità 
dl.!gli incarichi direttivi in magistratura e di ampliare la 
fascia di democrazia all'interno del sistema giudiziario, 
rivitalizzando i poteri dci consigli giudiziari e del CSM. 

Altre vie non sono ammissibili se non quella, certa
mente di ampio spessore, di un controllo continuo su come 
la giustizia è amministrata nel nostro paese, operato da
gli organi di informazione, dalle organizzazioni sociali 
e da tutti i cittadini, nella consapevolcua che la vigilan 
1.a della coscienza civili.! dcl paese costituisce la pri· 
maria garanzia contro qualsiasi tentativo - da chiunque 
portato avanti - diretto a compromettl.!rc l'imparzialità 
della magistratura e con essa i fondamentali valori di 
libertà, giustizia e democrazia. 

A. R. 
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Editoria 

Una legge 
truccata 

e La legge sull'editoria è dell'agosto '81. Era stata 
approvata, pur attraverso faticose discussioni, sot
to il martello dell'urgenza: senza contributi dello 
Stato la crisi finanziaria della stampa minacciava 
di arrivare al fallinzento. La legge appunto doveva 
essere il più spiccio salvagente gettato dalle Ca
mere sul mare tempestoso dei costi e dei ricavi. 
Essa, garantendo tempestivi contributi alle impre
se giornalistiche, le rendeva in qualche modo sol
vibili e meritevoli di crediti e anticipazioni banca
rie; che probabilmente qua e là ci saranno state, 
ma che poi sono venute a cessare, almeno per gior
nali come il Manifesto di cui le banche (a torto) 
non si fidano. 

Perché questo ritardo a due anni da una legge 
della quale tutti affermavano l'urgenza? A chi ne 
legga gli articoli uno per uno, fino al penultimo, 
la cosa sembra inspiegabile. 

I giornali pùi noti erano e sono in regola C\.>i 
precetti contenuti nella prima parte della leg;;:e 
(forma dell'impresa, assenza di nwnopoli, ecc.) " 
immagino che lo abbiano immediatamente diclzia 
rato e documentato. Quindi avevano diritto al 
contributo sul pre:.zo della carta subito dopo aver 
comunicato la tiratura del giornale, il numero del
le pagine, e altre cose previste nell'art. 22. 

Eppure il pagamento non c'è stato e non c'è 
ancora. 

Mistero? Niente affatto. La spiegazione è nel/' 
articolo 54 corz cui si clziu.de tutta questa norma
tiva: in cauda vcncnum. 

All'applicazione della legge non si può dare il 
fischio di inizio se prima, con decreto presiden
ziale, su proposta, deliberazione, parere ecc. ecc. 
di ecc. ecc., non ci siano le disposizioni d'att11az1011e 
(regolamento esecutivo) e una «commissione tec
nica» che darà pareri. Qui sta l'errore se di errore 
s; è trattato: per distribuire i contribt;ti sul prezzo 
della carta secondo lo stesso sistenza previsto dal 
corpo della legge, non sarebbero stati 11ecess1ri 
né wz regolamento esecutivo, ne l'intervento di 
commissioni; bastavano le dichiarazioni dell'im
presa giornalistica emesse sotto la propria respon
sabilità: per il loro controllo non c'era e non c'è la 
Presidenza del Consiglio? Un sogno .. 4/l'art. 54 in
vece si è impressa una portata generale, cosi clze 
esso,. pet~sato per una migliore riuscita della legge, 
ha rischiato e rischia di strozzarla. Si sa che, per 
pratica antica di colore Dc, i regolamenti esecutivi 
e le Commissioni consultive si creano o si mettono 
in azione il più tardi possibile o mai. 

Giuseppe Branca 
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Editoria 

Le grinfie di 
un potere (poco) occulto 

e La restaurazione de l'an
cien regime prosegue. La 
Confindustria torna allo sti
le Anni Sessanta. La FIAT 
ai tempi di Valletta col bel
letto della cassa integrazione 
che ai suoi tempi non c'era. 
Qualche corpo separato ri
trova la protervia dei tem
pi che sembravano andati. 
Gallucci osa sfidare Pettini. 
Il procuratore capo, che de
ve sentirsi le spalle coperte 
politicamente, si fa d'assal
to. 

In logica col quadro -
con l'unica « anomalia » di 
Pertini al Quirinale - è 
adesso il turno della stam
pa di sinistra, o del cambia
mento come si dice, a cade
re o tornare alla normaliz
zazione de l' ancien regime. 
Emanuele Macaluso sull'U
nità e Valentino Parlato su 
Il Manifesto, polemizzano 
non senza fondamento con 
Eugenio Scalfati di Repub
blica per le sue simpatie per 
De Mita. Secondo Parlato 
anche ScaHari «si tappa il 
naso » come fece Montanel
li nel 1976, e suggerirebbe 
di votare per la DC di De 
Mita. Parola più parola me
no questa sembra la tesi di 
Valentino Parlato, che si 
sorprende per la « sorpresa » 
di Macaluso (dice « inge
nuità ») per il « tango » di 
Scalfari ·che passerebbe dal
le simpatie al PCI a quelle 
per la DC di De Mita. (Scal

fari, a nostro avviso, non è 

spregiudicato fino a taÌ pun

to: il suo obiettivo, o pro

getto politico coerentemen

te caldeggiato col suo gior
nale, è il « governo diverso » 

visentiniano: prima il con

gresso comunista, poi l'in-

contro Berlinguer-Craxi al
le Frattocchie hanno affos
sato questa ipotesi di lavo
ro politico, da qui il risenti
mento di Eugenio Scalfari). 

Valentino Parlato nel suo 
articolo su « L'ultimo tan
go di Scalfati », commette 
però un piccolo errore che 
va rilevato non per punti
glio ma a conferma della 
normalizzazione ancien regi
me in atto nella stampa (per 
ora i quotidiani, seguiran
no i settimanali): «a questo 
punto il Giornale di Mon 
tane/li non marcia forse -
scrive Manifesto - nel
la stessa direzione del gior 
nate di Scalfari », a soste
gno di De Mita? L'errore 
c'è: a marciare in quella di
rezione è stato per primo 

Montanelli, ammesso e non 
concesso che Scalfari lo se
gua. Infatti, Montanelli du
rante il periodo del governo 
laico-democristiano di Spa
dolini, era apertamente col 
suo Giornale per Forlani e 
per una intesa fra la DC 

del preambolo e il PSI cra
xiano. Forlani falli il con
gresso dc, e Dc Mita di
venne segretario. Montanelli 
che ha il naso molto fino da 

quasi mezzo secolo, capì che 
il vento era cambiato: e Il 
Giornale (nuovo) perse pro
gressivamente, e rapidamen
te, qualsiasi simpatia per il 
craxismo, folgorato dal de
mitismo. 

Alrri seguirono, e seguiran
no. Perché l'intellighentia nel 
suo insieme sta sempre dalla 
parte del potere, il mecena
te più forte e più certo. E' 
così sotto ogni latitudine, 
non soltanto con Zdanov. E 
quando cambia mecenate è 
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perché, per sua intelligen
za, capisce chi sarà il nuovo 
potente. Se questa è stata 
«l'ingenuità» del PCI cui 
accenna Valentino Parlato, 
siamo d'accordo col Manife
sto. Anche il PCI, perché 
non dirlo, si è illuso che i 
« poteri », quarto potere in
cluso, gli erano diventati a
mici, fra il 1976 e il 1979 
quando i comunisti erano il 
più forte partito in termi
ni politici. E la stessa illu
sione ha colpito il PSI di 
Craxi (e Martelli) nel trien
nio successivo, dal 1979 al 
1982 nella stagione del pro
tagonismo craxiano. Mentre 
la stampa, ahinoi giornali
sti, non è il « quarto pote
re » ma la quarta ruota del 
potere (del momento) So
prattutto la cosidetta stam
pa indipendente. Non per 
vocazione ma per stato di 
necessità. (Si dice nei corri
doi della politica che le mol
te e recenti disgrazie del 
PSI gli derivino dal fatto 
che il partito non ha piì1 da 
qualche tempo l'amicizia dei 
servizi d'informazione che 
probabilmente dicono 
queste voci maligne - ser
vono altri). 

Di chi sono i quotidiani? 
Delle banche. Anche quan
do c'è il cosidetto « edito
re puro ». Angelo Rizzoli e 
Bruno Tassan Din per avere 
i favori, e i fidi, delle ban
che si misero nelle mani di 
Ortolani e di Gelli. Quan
do Angelo Rizzoli e Bruno 
Tassan Din hanno perso i 
favori delle banche sono fi. 
niti in galera. Se molte azien
de, non soltanto editoriali, 
perdessero i favori delle ban
che, le patrie galere sareb
bero piene di imprenditori 
piccoli, medi, grandi e gran
dissimi per bancarotta frau
dolenta. Calvi si è servito 
di questo suo potere per sal
varsi. Quando gli è venuto 
a mancare il controllo dello 
strumento di potere (la ban
ca) è finito appeso sotto un 

ponte di Londra. Da Pesen
ti in poi la storia dei gior
nali italiani è scritta nei fi. 
di bancari concessi o non 
concessi. 

I guai serissimi di Paese 
Sera nascono da una espo
sizione bancaria di miliardi 
da colmare per implicazioni 
politiche. Il resto ne è la 
conseguenza. Il Manifesto 
rischia di chiudere perché il 
governo non gli dà 600 mi
lioni di lire che Rossanda
Pintor-Parlato non otterreb
bero come fido da nessuna 
banca, o che non vogliono 
dalle banche sapendo quan
to pesano, politicamente, 
quei « favori » di sportello 
che si aprono soltanto die
tro cauzione politica, col 
solo consenso di chi è più 
forte al momento. (Chissà 
come sarebbe finita la fac
cenda del Vecchio-Nuovo 
Banco Ambrosiano se al po
sto di Andreatta ci fosse 
stato un ministro del Tesoro 
mangiapreti). 

Il nodo della libertà di 
stampa che personalmente 
preferiamo chiamare della 
vera autonomia politica (li
bero ognuno di scegliersi il 
campo che vuole), è nel cre
dito bancario alle imprese 
editoriali che devono essere 
poste - per legge - in 
condizioni di ottenere i fidi 
necessari alla conduzione a 
tassi agevolati a lungo ter
mine, e non condizionati da 
vincoli partigiani dei vari, e 

mutevoli, presidenti di ban

che. Come ha detto qualcu

no per debellare la fame nel 

mondo, non bisogna dare ai 

popoli dci paesi sottosvilup
pati pesce per sfamarli, ma 

lenze perché quel pesce se 

lo peschino da soli; anche 

ai giornali non occorre da

re soldi, ma sportelli e cre

di ti liberi da condizionamen

ti ccculti che non sono sol

tanto quelli della P2 e Gelli. 

Italo Avellino 
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Caro - denaro 

Tira 
e molla 
sui tassi 
e L'opportunità di una ri· 
duzione del costo del dcna· 
ro non è messa in discussio· 
ne da nessuno. Ovviamente 
non dalle imprese che ne so· 
no le principali beneficiarie; 
ma neppure dal sistema ban
cario stesso, o •llmeno dalle 
banche più consapevoli, le 
quali hanno tutto da guada
gnare dal rafforzamento dci 
loro clienti. Perché allora la 
discussione sul costo dcl dc· 
naro ha visto banche e im· 
prese finora « l'un contro I' 
altro arma te »? Perché tale 
obiettivo pur cosl largamen
r~ condiviso è ben lontano 
dall'essere stato conseguito 
in termini appn .. >7.zabili? 

Forse ha pesato nel dibat· 
tito l'enfasi stessa con cui 
la questione è stata impo· 
stata dalla Confindustria. 
Una impostazione, cioè, che 
di fotto ha attribuito alla ri
duzione dci costi di impresa 
un ruolo strategico al fine 
della ripresa. Su questa ma
teria, e soprattutto sulla que
stione del costo dcl lavoro, i 
termini non andrebbero mai 
capovolti anche per non spin
gere le controparti verso com
portamenti di secco rifiuto di 
responsabilità non proprie. 
La riduzione dei tassi ha un 
valore agcvolativo delle po
tenzialità di investimento e 
quindi di ripresa, ma soprat
tutto per imprese fragili può 
costituire un « galleggiante » 
in un mare in tempesta. 

Certo, le diverse parti in 
gioco non hanno fatto tutto 
il possibile per offrire tale 
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galleggiante. Ma non v1 e, 
forse, una responsabilità del
la stessa Confindustria? 

Partiamo, innanzitutto, dal 
Tesoro. Nel corso del 1982, 
da gennaio a dicembre, i tas
si sui Bot a 12 mesi sono 
diminuiti di circa un punto 
e mezzo. Troppo poco. La 
causa è nota. La domanda di 
fondi da parte del Tesoro è 
cresciuta di mese in mese, per 
tutto il 1982; si prevede che 
crescerà ulteriormente nel 
1983 cd infine che esploda 
nel 1984. Su questo campo 
della qualità della gestione 
della spesa pubblica, la Con· 
findustria ha abbandonato, 
di fatto, le conclusioni del 
suo convegno di Firenze per 
enfatizzare altre responsabi
lità. Quali le ragioni politi
che di tale svolta di 180°? 
Lo spostamento del tiro dal
la spesa pubblica alle banche 
non è forse un « piacere » 
alla DC? E c'è da meravi
gliarsi, allora, se i risultati 
raggiunti o raggiungibili so
no e saranno scarsi? 

Certo, ci sono anche le 
banche. Neppure il sistema 
bancario ha fatto il possibi
le per migliorare la situazio
ne. Troppo peso è stato da
to nelle polemiche pubbliche 
al ruolo del prime-rate e me
no a quello dei tassi per spe
cifici servizi (per l 'export, 
per lo sconto, ecc.). Inoltre, 
l'enfasi sul prime-rate ha im
pedito di prendere in giusta 
considerazione l'andamento 
trasparente del tasso medio 
il quale è applicato ad una 

fetta di clientela ben più 
nmpia. 

Che cosa è prevedibile per 
il prossimo futuro? E' un 
fatto che la domanda di cre
dito attraversa una fase di 
« stanca »; la riduzione dei 
tassi è già ipotizzabile anche 
alla luce della congiuntura 
dei prossimi 2-3 mesi. Eppu· 
re si può fare ancora di pi11 
di quel che concederà In con · 
giuntura. Purché si imposti 
in modo rigoroso la barta· 
glia. Si può recuperare, .id 
esempio, sul terreno dell'ef
ficienza bancaria. E all'inter
no dell'efficienza andrà con
siderato in primo luogo il 
problema dell'autonomia dei 
banchieri dai partici, recupe
rando una rigorosa gestione 
dcl credito. Troppi e crescen
ti incagli sono connessi a pre
stiti clientelari e all'assenza 
di autonomia di non pochi 
banchieri nella gestione com
plessiva delle risorse loro af
fidate . Mi pare che la Con
findustria ha finora sottova
lutato anche tale problema. 
Forse per scarsa conoscenza 
di ciò che sono divenute non 
poche banche in questi ulti
mi anni? E perché ci si con· 
tinua a riferire al sistema 
bancario quando di fono con· 
vivono al suo in• ~no due lo
giche opposte? La logica del 
banchiere del principe dispo· 
sto a concedere ciò che il 
principe chiede (dai tassi ai 
prestiti) e la logica del ban· 
chierc imprenditore. Non stu· 
pisce, allora, che a forza di 
tac ·re sia sulla gestione del
la spesa pubblica sia sulla 
qualità della gestione banca
ria si finisca poi per ottene
re scarsi risultati nei con
fronti dell'obiettivo principa
le. Si finisca, cioè, per por
tare a casa solo ciò che of
frirà la congiuntura. Ma il 
merito sara, allora, del mer· 
cato: e non vi è dubbio che 
in Confindustria sapranno 
vederlo! 

Gianni Manghetti 

Finanza 
internazionale 

Siamo 
costretti 
a prestare 
soldi 
Intervista a 
DOMINICK 
SCAGLIONE 
Vice Presidente 
della Chase 
Manhattan 
Bank 

e Di solito non si scrive e 
non ci si interroga sul mon
do finanziario e i suoi rap
presentanti. Eppure gli umo
ri e malumori - la stretta 
gola del mostruoso indebita· 
mento internazionale - del· 
la « comunica bancaria ,. 
fanno il bello e il cattivo 
tempo. A Nord come a Sud, 
a Est come a Ovest. Nel 
sonno già inquieto delle au
torità economiche si affac· 
cia l'incubo di un crack fi. 
nanziario. Le conseguenze, 
non occorre rammentarlo, sa
rebbero inimmaginabili. Do· 
mcnick Scaglione, vice presi
dente della Chase Manhattan 
Bank N.A., una delle prin
cipali banche americane, ha 
risposto ad una serie di do
mande sullo stato delle fi. 
nanze del sistema economico 
mondiale. 
e Lo spettro del crack ban· 
cario si aP,gira per il mondo. 
L'indebitamento internazio· 
nale ha raggiunto la sbalor· 
ditzva cifra di 900 miliar
di di dollari (600 miliardi 
circa i paesi in « via di svt· 
luppo », 200 miliardi i pae 
si industrializ.zati e circa 80 
mtl1ard1 z paesi del Come· 
con) e non pochi paesi 
(Mexico, Braçf/e, Cile, Ar
gentina, per citarne soltanto 
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alcuni) co111inr1a110 11 getta· 
re la spugna. E la Chase 
Manhattan è una delle ban
che più esposte ... 

Ci sono una dozzina di 
paesi che si trovano nella 
circostanza di dovere riman· 
dare il pagamento dei loro 
debiti internazionali. Ma è 
un problema che non inve· 
ste solo le grandi banche a· 
mericane: riguarda tutto il 
sistema finanziario interna· 
zionale. Oramai si è raggiun
to un livello di interdipen
denza e di internazionalizza
zione cosl stretto che non è 
possibile parlare di singoli 
problemi di uno o un altro 
paese, di una o un'altra ban
ca. 

e Dalle stanze della Fede· 
ral Reserve a quelle del di
partimento del Tesoro, da
gli u/f ici delle ?,randi banche 
a quelli della Cia, l'analisi 
dei diversi « scenari » possi
bili è diventala un esercizio 
quasi ossessivo Per quanto 
vi riguarda, che ipotesi pro· 
spettate? 

Le cose sono molto chia
re. Se non diamo a questi 
paesi la possibilità di riman
dare nel tempo i loro obbli
ghi internazionali, la situa· 
zione rischia di diventare 

Jifficili:;sima. Da ogni pun
to di vista. Il clima sociale, 
sotto l'incalzare del movi
mento di massa, potrebbe 
inquinarsi. E una volta scop
piati i « disturbi sociali » in 
qualsiasi paese potrebbero 
estendersi a macchia d'olio. 
Fino a verificarsi quello che 
negli Stati Uniti chiamiamo 
«l'effetto domino». 
e E i prestiti internazio
nali andrebbero in / 11mo ... 

Certo, non solo precipite· 
rebbero gli equilibri sociali , 
ma anche, per restare al di
scorso base di una banca, 
non ritornerebbero più a noi, 
e quindi ai nostri azionisti, 
tutti i fondi investiti. Dun
que, bisogna dare un'alter
nativa a queste nazioni; agi
re in modo di garantire loro 
il flusso permanente della 
linfa vitale ... 
e Ma l'offerta, poniamo 
dire così. di tm rinegozia
mento del debito estero, del
le sue scadenze. è subordina
ta a quali condizioni o pre
supposti? 

Occorre seguire da vicino 
questi paesi. Dare consigli. 
Evitare che quello che vie
ne prestato venga speso ma
le, per non dire peggio. In 
poche parole, che le nuove 
linee di credito vengano ef-
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fettivamente indirizzate ver
so investimenti produttivi. 
e Nel mondo finanziario 
comincia a rep,nare, per co
sì dire, una maggiore caute
la ... ? 

La Chase Manhattan non 
concede, già da tempo. pre
stiti per ingrossare le riser
ve di valuta, cioè senza uno 
scopo produttivo. Non fa 
più prestiti per risanare la 
bilancia di pagamento. Ci in
teressano soltanto i progetti 
produttivi, garantiti adegua· 
tamente, che hanno la pos 
sibilità - anche vagli:1ta da 
noi - di essere proficui e 
quindi di assicurare il rim
borso dei crediti concessi. 
e Spesso queste condizioni 
- sopra/tulio quelle che si 
riferiscono alla produuività 
dei prop,etti - veng,ono con· 
siderale dai paesi interessati. 
Non si sa se è peu.io la m11-

lattia o la cura. Tutlavia, al
meno così pare, non rono 
neppure su/licienti per « ri· 
sanare » la situazione inter
nazionale finanziaria Che 
ruolo, secondo lei, porsono 
giocare organi5mi internazio
nali come il F MI o la Ban
ca mondiale? Che altre mi
sure prospettare? 

Secondo noi, nessL1n ente 
internazionale o sopranazio
nale può affrontare adegua
tamente l'attuale crisi finan
ziaria. Per quanto grandi SÌ<I· 

no le loro risorse, saranno 
sempre limitatissime dinan7i 
alla vastità di problemi del 
sistema bancario (l'indehita· 
mento estero è pari a 13 vol
te circa le riserve del FMI). 
E' irrealista pensare che la 
Banca mondiale · o il FMI 
possano assumersi tutti i 
compiti. Ed è per questo che 
è stato creato un istituto in
ternazionale di Banche pri
vate esposte verso i paesi in 
via di sviluppo Piuttosto che 
un'analisi storica di ogni sin
golo paese (e delle ragioni 
del loro indebitamento), que
sto istituto si propone una 
lettura viva e dunque una 
soluzione effettiva. 

A cura di Guido Puletti 

Eugenio Garin 
TRA DUE SECOLI 
Socl1ll1mo • fttosolla 
In 111111 dopo l'Unii• 
•Ellttse/15•, pp. 384. L 22 000 

Marcello Fabbri 
L'URBANISTICA ITALIANA 
DAL DOPOGUERRA A OGGI 
Storl1 Ideologie Immagini 
•Opere fuori cottana•. rii.. lii., pp ~. L '8 000 

Roberto Glammanco 
LA PIU LUNGA FRONTIERA 
DELL' ISLAM 
.()pote'"°" cot11na•, r11.111. pp. 384. L 35000 

Trlgllla Plnnarò Fedele 
Massarl Baldassarre Donolo 
Cazzola Ergas TarTow 
IL SISTEMA POLITICO LOCALE 
l1t1tuzlonl • 1oclet• 
In una •199lona ro ... •: l'Umbria 
A cura di Marcello Fedele 
.-.. )'f -..nto oPentOl73-. PP- 320. L 11.000 

M. Ramat G. D'Alema 
S. Rodotà L Berllnguer 
LA RESISTIBILE ASCESA 
DELLA P2 
Pot1rl occulti • Stilo democnitlco 
lntrodUltOne di Pietro lngrao 
·O•....,.Si'124•, pp 176. L 6.500 

Umberto Curi 
LA LINEA DIVISA 
Modelll di nizlon1llli 
• pretlche eclentlllche 
nel pen1lero occldent•I• 
•El 1ue11e.. pp. 200, l. 13.000 

•Matecon•. Rivista bimestrale 
N 5·6: Strumenti per le geatlone 
del risparmio del levoratorl 
pp 320, L 18 000 

Dal catalogo: 
Pietro lngrao 
TRADIZIONE E PROGETTO 
•Riforme• poterei48-. 2• ediz.IOM 
pp 2.0, L 7 SOCI 

Giorgio Falck e altri' 
AL VENTO DEGLI OCEANI 
Il giro del mondo del RollyGo 
Prefazione di Folco Qulllcl 

vltrlto • colofi. rdegalo 
.()pet'1 tuon COiiana•. L 35 000 

Pietro lchlno 
IL COLLOCAMENTO 
IMPOSSIBILE 
Problemi e obiettivi 
dellll lffonna del mercato del l8YOIO 
•Riforme e pot.,...47•. pp. 24". L 10 000 
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LETTERE 
Marx 
non è morto 
senza eredi 
e E' noto a tutti come alla Fiat e 
all'Olivetti di Ivrea la quantità dei ro
bot è aumentata in numero lmpressio· 
nante e che ci sono sezioni in cui 
gll operai sono stati ridotti a un ter· 
zo e anche meno e dove Imperano ro· 
bot e tecnici. L'operaio diminuisce ed 
è nell'intenzione del Giappone di In· 
vadere l'industria da capo a fondo fi· 
no a ridurla a una struttura meccani
ca (per il momento pare che l'agricol
tura, per molte ragioni, sia rimasta in 
posizione d'attesa). E' noto anche che 
nell'Espresso Guido Cari! ha previsto 
ii momento non molto lontano in cui. 
negli Stati Uniti, gli operai disoccupa
ti saliranno a 45 mllionl (Il che si
gnifica 10 milioni per l'Italia). 

Fino a pochi anni fa, la classe ope
raia rappresentava proporzionalmente 
la grande maggioranza del lavoratori, 
adesso non più. Incominciò l'America. 
seguita dalla Francia. laddove la mag· 
gloranza passò. a mano a mano, al 
terziario (o, se si vuole. ai ceti medi) 
e mentre una cresce, l'altra diminui
sce. 
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Non siamo ancora alla distruzione del
la classe, ma ci awiamo. E' evidente 
che la società d'oggi non è più quella 
di ottanta o di trenta anni fa. si è tra· 
sformata sotto l'impulso del progresso 
tecnico. Facile paragonare la famiglia 
operaia di ottanta anni or sono (due 
stanze, di cui una adibita a camera da 
letto con gli inconvenienti forzosi delle 
necessità. l'altra a luogo di soggiorno: 
una tavola, una credenza. una conca per 
ìl pane. un armadio - se c'è - una 
mezza dozzina di sedie, un ripostiglio, 
uno specchlo rettangolare per il padre 
che deve farsi la barba la domenica. 
una bicicletta per andare al lavoro, una 
conigliera, un pollaio, una colombaia. 
un orto. cesso In comune ma niente lu· 
ce elettrica e via seguitando). Facile 
paragonare (la rivoluzione cola nel san· 
gue) a quella di oggi. Il ciclomotore. la 
motocicletta. le scampagnate. i ritrovi 
gli amici e niente più circoli (o limita· 
tamente) e dimostrazioni chiassose do· 
ve l'ewiva e l'abbasso è più uno sva
go che un atto di fede o un giuramen
to. Sentiteli parlare padre e figlio, fi· 
glio e madre. Entra un giornale sporti· 
vo non più l'Avanti o /'Unità. 

Il frutto del progresso tecnico. Cam
biane le idee. ci si modifica. ci si pla
sma. Oh non si distrugqe una civiltà in 
cento anni. ma si modifica. Li accanto 
vive l'impiegato, i figli vanno a scuola 
insieme. Qualche cosa di nuovo resta 
appiccicato alla pelle. Cosa sei? So
cialista E tu? Comunista Cl vai in se
zione? Qualche volta, nelle grandi oc; 
cas1oni. Che cosa è il Soclalismo? E 
l'uguaglianza di tutti. Come In Russia? 

la risposta esita o non cade. Il ragazzo 
va alle medie, si mescola. Rilutta a 
entrare in una officina, meglio l'ufficio. 

Che cos'è il Socialismo? lo sapeva· 
no tutti, ora più. Qual è la società so· 
cialista? Prendete un partito proletario, 
sempre e sovente gli operai sono in 
minoranza. In Italia le grandi manifesta· 
zioni • popolari • le ottiene il PCI. Se 
le considerate bene. vi accorgerete che, 
mutilate degli elementi sindacali, si ar· 
rischia di trovarsi intorno una minoran· 
za. Ma anche il PSI riesce a muovere 
migliaia di persone. 

Abbiamo dimenticato il cinema o, so
prattutto, la televisione. Al tempi di 
Turati... ai tempi di Nenni c'era l'uomo 
che contava e l'uomo era l'dea. 

Prendete l'oratore X: non c'è un ro· 
tocalco che non pubblichi la sua foto
grafia, non c'è un giorno che non pas
si alla televisione. 

Attira; è bello, gentile, rapace. tru
culento. è ciò che piace. Socialista? SI 
alzano le spalle. E' il fascino. Vorrei 
porre una domanda: Craxi ha indubbia
mente smosso qualche cosa; con la 
trasformazione teorica del suo partito 
o con l'azione con cui ha smosso le 
acque? Certo che ci sono differenze 
fra città e compagna. ma la sorgente 
del nuovo Socialismo è Roma, per 
un parti~o Roma è più che la capitale. 

E veniamo al Socialismo. Che cos' 
er~? Grosso modo il marxismo. oggi è 
un altra cosa. 
. ~eggete i libri dei più moderni poli

t1c1; andate alle sedute. ai cenacoli. al
le volgarizzazioni dei partiti di sinistra 
(socialisti e comunisti, con prevalenza 
socialista). Assisterete alle discussioni 
ai dibattiti. ai pro e contro. ' 
. l'U.nio~e Sovietica serve d'esempio. 

l ~~piraz1one d.i. Marx è caduta. la giu
st1z1a non è p1u il frutto dell'abdicazio
ne del ~ap!tale e delle analogie delle 
forme d1 vrta, della società. li sociali· 
smo sovietico è la dittatura e la ditta
tura diventa una uguaglianza (o dovreb· 
be) d_i mezz;. concreti (si sta meglio, si 
mangia meglro. ci si veste meglio e via 
e, via) sulla quale domina la burocrazia. 
L uomo è scomparso, l'uomo si trasfor· 
~a !n un utensile al quale è permesso 
d esistere meglio, ma non di scavare 
nelle proprie profondità, di perseguire 
un altro o altri sistemi; una macchina 
intelligente ma con tanto di cartello da· 
vanti: proibito andare oltre. 

Marx è sotterrato e la filosofia In ge· 
nere. E allora? Allora insieme con Marx 
è sotterrato il Socialismo. Rinunciare? 
Cons~rvare oggi e domani e dopo (I' 
awemre nessuno lo conosce) le basi 
fondamentali della società nata in Fran
cia circa due secoli fa? 

E' difficile rinunciare al Socialismo. 
Quello di Marx è diventato vecchio, ca
dente, falso. bisognerà dare le ali a 
un nuovo Socialismo. Ouale? In primo 
luogo conservare il mercato. Il merca
to è la libertà ed eccoli I moderni 
studiosi, i moderni propagandisti, sul 
podio e dibattere fra i si e I no. 
' E i partiti che cosa divengono? Ecco: 
il cambiamento sostanziale della socie· 

ta cancella 1 partiti così come esisteva· 
no e tende a farne uno nuovo, una sor
ta di particolare giolittismo con delle 
restrizioni e degli impedimenti. Sì, la 
fine del Socialismo ma anche la fine 
del capitalismo. 

Ahi! Ahi perché lavora il capitalista? 
Per mille ragioni, la maggiore: guada· 
gnare e trasformare il mercatuzzo in 
miliardario. Il giorno in cui non sarà 
più possibile. la baracca si ferma e stri
de. lasciate la libertà e awerrà ciò 
che è avvenuto al tempo della NEP. Ai· 
spuntano i miliardari, con la prerogati
va dell'eredità. Ricaschiamo in un tipo 
di borghesia vestito a festa. E se la 
società cambia in modo imprevisto ed 
Imprevedibile? 

Ci sarà la guerra atomica? Fine. Non 
cl sarà? Gli stati sono destinati a ras· 
somigliarsi sempre dl più. (Non vado 
fino a supporre una loro fusione). In un 
caso o nell'altro si formerà un blocco 
unico di tutto li pianeta (USA. URSS, 
Giappone, Cina) o un gruppo di blocchi 
minori che potrebbero essere l'Europa, 
l'Africa, l'Asia. Chi lo governa? Chi lo 
domina? Il denaro. Ma il denaro è un 
animale che più ingrossa e più si na
sconde. Difficile vedere un Agnelli 
(faccio per dire) o uno dei colossali in
dustriali o banchieri o finanzieri ameri
cani diventare presidente della Repub
blica o fare direttamente, in prima per· 
sona, della politica attiva. Si serve di 
chi lo serve. Ha il • suo • partito e la 
• sua • politica Come sarebbe curioso 
conoscere la cassaforte (chiamiamola 
(così) di X o v1 In uno stato unificato, 
prendiamo l'Europa, qualcuno bisogne
rà pure che governi ecc. ecc. In nome 
di chi? del paese. Ma se non ci sono 
più partiti ma il partito di cui un mo
mento fa? 

Mi è venuta un'idea stramba riflet· 
tendo su quell'insieme misterioso che 
va sotto li nome di società multinazio
nale. E' una facezia? 

Improvviso; mi domando l'estensione 
attuale, In Europa, dei beni controlla· 
ti In ogni paese dalle società multina
zionali e I loro legami e la qualità del
la loro esistenza. E' un'ipotesi. 

La verità è che qualunque sia il sog· 
getto fatalmente esso sarà indotto a 
finyere di governare democraticamente, 
ma, di fatto (ricordare tutte le premes· 
se) a farlo in modo totalitario. Una dit
tatura: l'uomo lascerà fare? Abdicherà? 
Accetterà di vivere come un orgoglio
so animale? 

No, lo credo di no. Si ribellerà. Vor
rà di più in più. Per sé. Per ubbidire 
allo stimolo del proprio cervello. li S<>
clallsmo è morto, ho detto, ma ho di
menticato di aggiungere che ha lascia· 
to un erede, il quale pure si chiama So
cialismo anche se veste in modo di· 
verso. 

Signori socialisti, signori comunisti. 
signori democratici. la deduzione è que
st:i: se vogliamo essere liberi dobbia· 
mo ritrovarci fra di noi e spezzare I& 
c~razza che ricopre i petti della rea· 
z1one. 

Alberto Jacomettl 
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e Perché Aristotele è stato il miglior 
allievo di Platone? Perché ha voluto 
e saputo superare il maestro. Platone 
l'aveva intuito, e lo chiamava « l'intel
ligenza ». 

Perché gli intellettuali marxisti, inve
ce di partire da Marx, di lavorare con 
Marx nella prospettiva di un suo su
peramento, hanno cercato di restare in 
ogni modo serrati entro il suo orizzon
te, fino a ridurre le idee che questi 
proponeva come « forme di sviluppo )> 
della conoscenza scientifica a sue « ca
tene »? Eppure, per dirla con le parole 
di uno dei suoi migliori allievi, « ognu
no di noi sa che, nella scienza, il pro
prio lavoro dopo dieci, venti, cinquan
ta anni è invecchiato. E' questo il de
stino, o meglio, è questo il significato 
del lavoro scientifico, il quale, rispetto 
a tutti gli altri elementi della cultura 
di cui si può dire la stessa cosa, è ad 
esso assoggettato e affidato in senso 
assolutamente specifico: ogni lavoro 
scientifico "compiuto" comporta nuovi 
"problemi" e vuol invecchiare ed es
sere "superato"» (Max Weber). Pro
babilmente, per sottovalutazione dei 
diritti della scienza. Marx l'aveva in
tuito, e diceva di non essere marxista. 

Tra gli intellettuali di parte comu
nista che invece hanno preso sul serio 
non soltanto il Marx politico, ma an-
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Marx e i marxismi 

''Quaderni'' sfogliati male 
di Pasquale Misuraca 

che il Marx scienziato, spiccano certa
mente Lenin e Gramsci. 

Lenin ha sviluppato e superato Marx, 
di fronte al quale scompare come teori
co e scienziato, sul terreno dell'azione 
politica e ideologica. Il risultato è sta
to, con la vittoria della Rivoluzione d' 
Ottobre e la conseguente egemonia del 
marxismo sovietico sull'intellighentsia 
comunista, un primato della politica e 
dell'ideologia all'interno della cultura 
marxista, che a me pare causa determi
nante dell'attuale sua crisi. 

E' toccato a Gramsci assumere e su
perare la lezione di Lenin, la sua « ri
voluzione contro Il Capitale», nella 
attività politica giovanile, e la stessa 
lezione di Marx sul terreno teorico e 
scientifico nei Quaderni del carcere. 
Opera che offre le basi per una rifon
dazione dell'intera cultura marxista e 
che ha posto fra l'altro il marxismo ita
liano in una condizione di progressiva 
egemonia a livello internazionale. Que
sta condizione di superiorità intellet
tuale del marxismo italiano che parte da 
Gramsci, che lavora con Gramsci, che 
vuole e sa superare Marx e il marxismo 
per superare la sua attuale crisi di co
noscenza e di direzione delle trasforma
zioni della « struttura del mondo», 
questo primato è tuttavia frenato nel 
suo sviluppo dalla parziale comprensio
ne della rivoluzione intellettuale gram
sciana, di cui si rendono ancora oggi 
responsabili i marxisti italiani medesi
mi, probabilmente per sottovalutazione 
dei diritti della scienza. 

Vorrei dare qui una modesta prova 
di questa S"lttovalutazione. Ho davanti 
a me gli interventi dei marxisti italia
ni di parte comunista in occasione dei 
festeggiamenti per il centenario della 
morte di Marx. Ne scelgo tre in qualche 
modo rappresentativi, per varietà di am
biti disciplinari e tendenze culturali, 
pubblicati su Rinascita del 4 marzo '83. 

Il filosofo Cesare Luporini sostiene 
finalmente necessaria la radicale distin
zione tra Marx e il marxismo, e perciò 
« l'impresa di rifarsi direttamente a 
Marx fuori dagli schemi del marxismo». 
Pensa ad un lavoro filologico e storico
critico capace di rileggerlo « in modo 

vergine, ma ricostruendo l'epoca, i lin
guaggi, la realtà contemporanea a 
Marx». 

Il fatto è che ogni filologia contie
ne una filosofia, e ogni ricostruzione 
è una nuova costruzione. La ricostru
zione filologica e storico-critica della 
struttura effettuale, della consistenza 
teorica e dell'efficienza storica del la
voro scientifico di Marx, per non ri
solversi in una sua riduzione (adatta
mento accademico o politico), deve es
sere guidata da un sistema di riferi
mento teorico superiore, storicamente 
e teoricamente superiore. 

Il curioso di Luporini è che, mentre 
non fa cenno alcuno a Gramsci, propo
ne un programma di lavoro intorno a 
Marx che è esattamente il programma 
di lavoro dei Quaderni: « Quaderno 
16. Questione di metodo. Occorre fa
re preliminarmente un 1avoro filologi
co minuzioso e condotto col massimo 
scrupolo di esattezza, di onestà scienti
fica, di lealtà intellettuale, di assenza 
di ogni preconcetto ed apriorismo o 
partito preso>). Perché? 

Il politologo Leonardo Paggi sostie
ne da parte sua che si è storicamente 
esaurita la « connessione del marxismo 
con la politica del movimento aperaio 
europeo », e ancora che il primato stes
so della politica risulta anacronistico 
nel contesto della crisi dello Stato so
ciale contemporaneo. Il futuro del 
marxismo starebbe conseguentemente in 
uno spostamento radicale dell'attenzione 
verso l'emergenza di una « soggettività 
individuale che privatizzandosi decide 
da sola di ciò in cui credere», che sa
rebbe stata profetizzata « alla fine de
gli anni trenta » da Cari Schmitt. 

Ora, l'apertura del marxismo contem
poraneo ai contributi della sociologia e 
della politologia è necessaria e positi
va, ma a condizione che avvenga in mo
do critico, non già pragmatico e me
ramente empirico. Occorre perciò su
perare la concezione e pratica leniniana 
e togliattiana della politica come « ver
tice delle attività umane» (Relazione 
di Togliatti al primo convegno di stu
di gramsciani, del gennaio 1958). Un 
superamento che però non può prescin--15 



dcn: dalla critica Jella sociologia e po
litologia moderne che Gramsci elabora 
agli inizi degli anni trenta, e che I~ 
porta ad una ridefinizione teorica dei 
rapporti tra politica e soggettività in
dividuale, ad un ridimensionamento del
la funzione della politica nel « passag
gio dalla struttura alle superstrutture ». 
« Quaderno 13 Si tratterà di stabilire 
le posizione dialettica dell'attività po
litica (e della scienza corrispondente) 
come determinato grado superstruttu
rale: si potrà dire, come primo accen
no e approssimazione, che l'attività po
litica è appunto il primo momento o 
grado, il momento in cui ~a suP<;rstrut: 
tura è ancora nella fase 1mmed1ata d1 
mera affermazione volontaria, indistin
ta ed elementare ». Scusate se è poco. 
Eppure Paggi dimentica Gramsci e con
~i.-Jia entusiasticamente Schmitt. Per-.. 
ché? 

Lo storico Renato Zangheri infine 
iirropone il concetto marxiano dello 
Stato cC'me « strumento della classe do
minante». Un concetto, dice, sostan
zialmente- adeguato per la comprensio
ne della natura e delle funzioni dello 
Stato contemporaneo, arricchito prima 
dallo !>tesso Marx nei suoi lavori storio
J:r.1fici e poi da Gramsci. Il quale lo 
as~ume in pieno e lo consolida con acu
te specificazioni nei Quaderni, per esem
pio « in un penetrante appunto sotto 
la rubrica "cesarismo" ». 

Il fatto è che, nella pratica, il PCI 
(partito del quale Zangheri è diventato 
da poco responsabile per i problemi 
dello Stato e degli enti locali), ma an
che in teoria (si \'eda l'ultimo libro di 
Pietro Ingrao, Tradizione e progett~, 
recensito recentemente su queste pagi
ne - e Ingrao è presidente del Centro 
studi per la riforma dello Stato istitui
to da qualche anno per iniziativa del 
PCI stesso), non si riconosce più nel 
concetto unilaterale che Marx aveva del
lo Stato, bensl in questo: « Stato è 
rutto il complesso di attivita pratiche 
e teoriche con cui la classe dirigente 
1-1imtifica e mantiene il suo dominio 
non solo ma riesce a ottenere il con
senso attivo dei governati». 

Il lettore si chiederà da dove salta 
fuori questo concetto, storicamente e 
teoricamente superiore al concetto 
m<lrxiano tradizionale. Ma dal Quader
no 15, paragrafo <' Sociologia e scienza 
pu/111ca » 1 Zangheri di questa contrad
di.done non tiene conto. Perché? 

P. M. 
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Lama 
Federazione CGIL- CISL- UIL 

NE' UNITI, NE' DIVISI 
Le divergenze strategiche (alternativa, neocontrattualismo, 
istituzionalizzazione) rendono sempre più lontana l'unità organica 
delle tre confederazioni ma il divorzio non ci sarà. 
di Pasquale Cascella 

e Si scrive sindacato ma si legge sin· 
dacati. Appena messa all'ordine del 
giorno la questione della « rifondazio
ne » del sindacato unitario, gli stessi 
artefici di un tale processo hanno te
nuto ad avvertire che il sogno dell'uni
tà organica è lungi dal trasformarsi in 
realtà Sulle nuove fondamenta sarà co
struita un'altra federazione tra tre di
verse confederazioni, con forme orga
nizzative e scelte d'azione politica me
no paralizzanti, ma ancora una Fede· 
razione CGIL, CISL, UIL. 

Il richiamo al pluralismo che sug
gella questa operazione non è tanto ri· 
ferito alla condizione polilzca per una 
unità effettiva tra organizzazioni sin
dacali che hanno differenti agganci sto· 
rici, sociali e culturali, bensl alla con· 
dizione del quadro poli11co in cui oggi 
n1?iscono i sindacati confederali. In de
finitiva, si tratta di una presa d'atto 
della natura vera delle tante Lensioni 
che hanno accompagnaro gli sviluppi 
negoziali della vertenza sul costo del 
lavoro, fino ai momenti immediatamen
te precedenti la firma dell'accordo al 
ministero del Lavoro. 

Divaricazioni di strategia, ma anche 
di collocazione politica. Lo stesso Car
niti riconosce og~i che « la funzione 
(reale o presunta) di stabilizzazione po
litica ha pesato in molte valutazioni 
dell'accordo», per la semplice ragione 
che, al punto in cui lo scontro sociale 
era giunto, « non solo la caduta del go
verno ma le stesse elezioni politiche an
ticipate apparivano l'unica possibile al
ternativa all'accordo ». 

li risultato finale va sicuramente mi
surato sui contenuti e non guardando 
alla cornice, e tuttavia proprio il con
testo politico dell'intesa costituisce il 
punto di coagulo di un dissenso politi
co che viene da lontano. Lo sforzo che 
ora si sta tentando nel tenere assieme 
l'azione del movimento e le sue prio
rità rivendicative, non dà per acquisi
to il ritorno a casa, ma appare più che 
altro il minimo comune denominatore 
tra confederazioni che non riescono a 
individuare una sponda comune al ruo
lo del sindacato nella battaglia politica 
del cambiamento. 

Il sindacato si gioca adesso un inte
ro decennio di eR,emoma nel sociale. 
L'accordo del 22 gennaio, per spiegar
ci con una battuta, è stato sul costo 
e non per il po~to di la\'oro Non ha 
aperto, infatti, spazi nuovi per quegli 
strati e movimenti sociali che sempre 
più costituiscono l'ago della bilancia 
di una società e di uno Stato moderni: 
gio\·ani, donne, interi pezzi di popo· 
!azione meridionali, ma anche cassain
tegrati e, sia pure da una particolare 
angolazione, quadri e tecnici. Il sinda
cato, consapevole che la seperazione 
tra vecchi e nuovi soggetti può porta
re una parte a fughe corporative e l'al
tra alla progressiva emarginazione, con 
conseguente maggiore ingovernabilità 
del paese, da tempo si era offerto co
me elemento d1 unificazione, cosl da 
esprimere tutta intera la rappresenta
t1v1ta sociale e cementarla in un pro
getto politico di trasformazione del-
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l'organizzazione della società e dello 
Stato. 

Questa sfida resta integra. Tanto più 
che la crisi che ancora attanaglia la 
nostra economia sollecita ben più che 
un'azione di razionalizzazione dell'esi
stente per raccogliere per tempo, quan
d.o ci sarà, tutte le potenzialità della 
npresa. Conosciamo, infatti, una crisi 
fatta anche, se non soprattutto, di pro
cessi di ristrutturazione e in alcuni set
tori pure di deindustrializzazione, che 
modificano il lavoro, lo frantumano e 
lo riarticolano in tanti segmenti, con 
un saldo negativo della forza-lavoro. 

Il sindacato vive la frustrazione di 
tenere sul terreno della distribuzione 
del reddito ma non su quello della de
mocrazia o, se si vuole della contratta· . ' 

questa direzione il sindacato ha tenta· 
to di avanzare sin dalla metà degli an
ni Settanta, una volta raggiunta in ter
mini contrattuali (dalle 150 ore all'uni
ficazione del punto di contingenza) la 
piena legittimazione ad agire sullo sce
nario politico-sociale. Fu subito chiaro 
che per garantire un avanzamento sta
·bile alla classe operaia occorreva cam
biare gli equilibri sociali e i rapporti 
di potere. Questa è divenuta l'essenza 
della « svolta dell'Eur », con la defini
zione della nuova identità di soggetto 
politico autonomo per un sindacato che 
accetta i vincoli imposti dalla crisi ( « il 
salario non è una variabile indipenden
te ») ma a condizione che lo sbocco 
fosse sul terreno delle trasformazioni, 
compresa l'organizzazione dello Stato. 

parte dell'azione sindacale di quegli an
ni privilegiò il quadro politico, carat
terizzato dall'ancoraggio del PCI ali' 
area del governo, con scelte che se pu· 
re avevano una propria finalità econo
mica peccavano di una eccessiva fidu
cia sulla linearità di quel processo po
litico ed anche di un certo distacco dal
le regole democratiche e dalla prassi 
contrattuale (tant'è che negli anni suc
cessivi si è imposta una faticosa opera 
di recupero di cui è emblema la vicen· 
da delle liquidazioni). Ma è anche vero 
che solo in quest'arco di tempo c'è sta· 
ta una convergenza tra elaborazione 
sindacale e programmi politici. L'auto
nomia della politica dell'Eur - risco
perta ora da Benvenuto - stava nel 
fatto che per la prima volta dopo la 
caduta dell'illusione della programma· z1one economica. Eppure proprio in In un certo senso è vero che buona 

UIL/ Giorgio Liverani 
''D . emocraz1a 
e trasparenza 
per contare di più'' 
• Al clima torbido alimentato dal caso Scricciolo la UIL 
r~agisce reclamando aria nuova per il sindacato. « Ridefi
~1re » e « ridiscutere », due verbi oggi assai ricorrenti nel 
hng~aggio sindacale, hanno un'accentuazione più marcata 
a. Via Lucullo. Ne parliamo con Giorgio Liverani, segreta
no confederale della UIL. 

• La UIL reclama nuove regole del gioco net rapporti 
unitari. Quali? 

. La Federazione unitaria nacque come ponte verso l' 
unità organica e a questa prospettiva sono stati finalizzati 
alcuni metodi come la pariteticità. Oggi constatiamo che 
questo ponte, che forse non aveva la fiducia dei suoi stes
si costruttori, non è completato. Occorre allora trovare 
altre strade, altri itinerari per mandare avanti il sindaca
to, senza che questo significhi la rinuncia all'obiettivo del
l'unità organica. Intanto siamo tutti d'accordo nel rifiu
tare la pratica dell'unità a tutti i costi (e quindi della 
d~ammatizzazione delle divergenze), della sintesi che fi
nisce per non accontentare nessuno. Potremmo adottare 
un metodo democratico simile a quello del Parlamento .. 

• Con la proporzionale pura e il suffragio universale? 

Partiamo dalla constatazione che c'è molta più omoge
neità tra i sindacati che non tra i partiti. Preoccupiamoci 
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-
quindi di garantire a tutte le opzioni politiche presenti nel 
sindacato e a t~tte le fasce professionali presenti nel mon
do del lavoro una effettiva rappresentanza a tutti i livelli. 
Dico opzioni politiche (quelle che concepiscono un sinda
cato di opposizione sociale o un sindacato del contratto o 
un sindacato della partecipazione e della cogestione) e non 
componenti di partito, perché ciò significherebbe la fine 
dell'autonomia e la lottizzazione della Federazione uni
taria. 

e Benvenuto ha sostenuto la necessità per il sindacalo di 
intraprendere « una serie di allivilà economiche, autonome 
e autogestite». E' la teorizzazione del sindacato-imprendi
tore? 

No. Però non andiamo neanche verso un tipo di sin
dacato che rifiuta moralisticamente e dogmaticamente di 
assumere responsabilità dirette nella gestione economica. 
Su questo punto c'è abbastanza fariseismo, dal momento 
che già oggi il sindacato gestisce l'Inps, organizzazioni tu
ristiche, è presente nei consigli di amministrazione di 
enti teatrali, opere universitarie, cooperative. E sulla mas
sa di miliardi che potranno venire dallo 0,50 il sindacato 
dovrà pure riservarsi un potere di controllo Non credo 
che la cogestione sia un peccato mortale per il sindacato, 
ma una necessità per far contare davvero i lavoratori. Tut
to ciò in ogni caso presuppone la massima democrazia e 
trasparenza nella vita sindacale ad ogni livello. 

e Lei, repubblicano, come giudica la carallerizzazione del
la UIL come sindacalo «socialista»? 

Il progetto politico che porta avanti la nostra organiz
zazione non può essere monopolio di nessuna forza poli
tica. Certo ci riconosciamo nella cultura e nei valori laico
socialisti, ma rifiutiamo la concezione rigida di un sinda
cato di area, antitetica a quella del sindacato dell'autono
mia e dei contenuti. 
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L'ASTROLABIO DIBATTITO 
~:vne :ilimentat:l dal ccntro.<;inistra, il 
sindacat0 trovava nel quadro politico 
interlocutori disposti a raccogliere la 
sua sfida. 

La rottura di quell'esperienza di go
verno avvenne all'insegna del supera
mento dell'emergenza, della scoperta del 
« piccolo è bello » e del « miracolo 
sommerso », lasciando nei fatti il sin
dacato e la parte più esposta della si
nistra a misurarsi con quei pezzi di 
società che la crisi continuavano a 
subire. 

Alla resa dei conti si è arrivati co
munque. Ma - ecco il nocciolo duro 
con cui oggi è alle prese il sindacato -
senza che il quadro politico prevalso 

ali 'insegna della discriminazione a si
nistra abbia avuto la capacità di rimet
tere in discussione assetti di potere 
e strategie economiche Se proprio si 
vuol guardare all'accordo del 22 
gennaio da questa visuale, allora ha 
ragione Lama quando dice che l'inte
sa « esce dal quadro di politica reces
siva prescelto dal governo » all'atto 
della sua formazione. Non risolve, pe
rò, la contraddizione, se non renden· 
do « ancor più incoerente la manovra 
complessiva inizialmente concepita». 
Come dire che una volta falciata l'erba 
autoritaria del primo programma di 
Fanfani, resta da arare il terreno del 
la politica per seminare i contenuti 

del! 'alternativa. 
La soluzione offerta da Camiti è in

vece di « uno, dieci, cento scambi po
litici », quasi una trasposizione auto
matica dell'esperienza del 22 gennaio 
dalle dinamiche dei reddiù alle politi
che dell'occupazione. Neo-corporativi
smo, si è detto. No, neo-contrattuali
smo, replica il segretario generale del
la CISL, senza riuscire a spiegare la 
differenza di sostanza. Persino Benve
nuto, che pure può rivendicare alla 
sua UIL il primato del metodo trian
golare (trattativa tra governo, impren
ditori e sindacati), teme che cosl si 
porti acqua non tanto al mulino del 
quadro politico esistente ma alla for 

CISL/Mario Colombo 
''Non basta 
rivendicare 
è tempo di gestire'' 
e L'accordo del 22 gennaio costituisce un'anticipazione 
del sindacato come soggetto politico: «Mario Colombo, 
segretario confederale della CISL, è convinto che il sin
dacato abbia finalmente imboccato la strada giusta. 

e Colombo, proprio certe enfatizzazioni e interpretazioni 
dell'intesa di p,ennaio hanno attirato sulla CISL accuse più 
o meno velate di neocorporativismo ... 

La nostra non è un'ipotesi di carattere ideologico, ma 
scaturisce dall'analisi dei fenomeni che stanno accadendo 
sotto i nostri occhi. Alla stagnazione economica fa riscon
tro una rivoluzione tecnologica che procede assai veloce
mente. Oggi non è più valida l'equazione secondo cui a 
maggiori investimenti corrisponde un allargamento della 
base produttiva e quindi della occupazione: nella fase at
tuale è piuttosto vero il contrario: maggiori investimenti 
comportano minore occupazione. E questo ci obbliga a ri
vedere cerri schemi interpretativi. 

tt In che senso? 

I lavoratori e il sindacato con il ciclo di lotte comin
ciato all'inizio degli anni '60 ed intensificatosi tra il 1968 
e il 197 3 hanno mirato alla distribuzione della ricchezza 
al punto che oggi il fattore lavoro rappresenta circa il 70% 
del reddito. Adesso occorre integrare questo ruolo rivendi
cativo con la cultura della gestione, cioè con la partecipa
zione dei lavoratori e del sindacato al processo di pro
duzione della ricchezza. E' evidente che oggi la difesa del 
salario e la lotta per assicurare il lavoro a chi lo ha e 
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creare nuovi posti di lavoro passano attraverso le deci
sioni di politica economica, alle quali il sindacato deve 
concorrere. In tal senso hanno una loro coerenza sia la 
proposta dello 0,50, che permette ai lavoratori di parte
cipare collettivamente al processo di accumulazione, sia 
la proposta di riduzione dell'orario di lavoro. 

e Non c'è il rischio che il sindacato si snaturi dilatando 
l'area dei suoi interventi? 

Chi esprime preoccupazione per una presunta invaden
za del sindacato in campi ritenuti non di sua spettanza 
dovrebbe fare un po' di autocritica. Del resto in tutti i 
paesi liberi è normale che le realtà sociali organizzate in
fluenzino le decisioni politiche. Nel nostro paese ciò è 
avvenuto per tanto tempo con le organizzazioni padronali 
e ora si mena scandalo perché è il sindacato che esercita 
il suo giusto peso. 

e Ma ciò avviene mentre si manifestano segni di logo
ramento nei rapporti con i lavoratori ... 

Le difficoltà di questo rapporto non sono certo mag
giori di quelle che si manifestano tra i partiti e l'elettora
to, tra le istituzioni e i cittadini. Oggi c'è tra i lavoratori 
una più matura coscienza critica che determina posizioni 
differenziate, ma questo è normale che avvenga sulle sin
gole scelte. Il termometro che rivela il grado di rappresen
tatività del sindacato rimane la partecipazione dei lavora
tori alle lotte e la grande riuscita dello sciopero del 18 
gennaio dimostra una condizione di relativo benessere del 
sindacato italiano. 

e La riforma delle strutlt1re unitarie rilancerà la Federa· 
zione CGIL-CTSL-UIL? 

Il sindacato deve trovare l'unità sulle politiche, sui 
grandi obiettivi. Le divergenze degli ultimi anni sono sta
te di carattere politico. Se il dibattito all'interno della Fe
derazione chiarirà il ruolo strategico del sindacato le so
luzioni organizzative non sarà difficile trovarle. 
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za politica che, con i rapporti di for
za attuali, ne costituisce il cardine: la 
DC. 

to senso il PSDI di Longo sta spe
rimentando questra strada). 

razione tra il momento negoziale e i 
processi politici in cui questo si col
loca. Ed è proprio questo che paven
ta il ribaltamento della natura di un 
sindacato che si è posto esso stesso 
come soggetto di democrazia econo
mica e politica nelle imprese come nei 
confronti delle istituzioni. 

Lo sbocco inevitabile di una ipo
tesi sarebbe la centralizzazione della 
contrattazione, con tutte le conseguen
ze in termini di democrazia, di auto
nomia politica e di appiattimento del
le scelte strategiche. Senza contare il 
pericolo di un ulteriore restringimen
to del livello di rappresentatività del 
sindacato, visto che in queste condi
zioni di « scambio » anche il partito 
politico, e non certo solo di opposi
zione, sarebbe sollecitato a cercare la 
propria legittimazione attraverso una 
sua rappresentanza diretta (in un cer-

L'istituzionalizzazione del sindacato 
(con il corollario dell'applicazione de
gli articoli 39 e 40 della Costituzio
ne). o almeno una sua collocazione 
nell'assetto istituzionale esistente. 
sembra tuttavia suggestionare settori 
ben più vasti del sindacato, compre
si pezzi della CGIL. Ed è proprio 
questo che colpisce in gran parte del 
dibattito aperto dal sindacato, alme
no al punto in cui è giunto oggi, 
una concezione del governo come 
unico riferimento politico, come sog
getto esclusivo della democrazia eco 
nomica, quasi a sancire una sepa 

Lo spartiacque resta la contrattazio
ne: serve o no a cambiare la natura 
del potere verso quelle scelte di ri
gore che trasferiscano, dal mondo del 
lavoro ai ceti privilegiati dall'attuale 
sistema di potere, gli ulteriori oneri 
che si impongono per uscire in avan
ti - come si dice - dalla crisi? 

P. C. 

CGIL/Enzo Ceremigna 
''Più democrazia 
per la nuova 
F edarazione '' 
e Mentre la Federazione Unitaria vara una riforma delJc 
proprie strutture la CGIL avvia un dibattito interno che 
si concluderà in autunno con la Conferenza di Organizza
zione. Perché la CGIL avverte l'esigenza di discutere al 
proprio interno questioni che assumono un rilievo quasi 
«congressuale»? C'è qualcosa da ridefinire per quanto 
riguarda il rinnovamento dei gruppi dirigenti e i rapporti 
tra le componenti della Confederazione? Lo abbiamo chie
sto a Enzo Cercmigna, segretario confederale della CGIL 
e relatore all'ultimo Comitato Direttivo sui problemi del
le strutture della democrazia e dell'unità del sindacato. 

«La CGIL ha aperto al suo interno - dice Ceremigna 
- un serio ed articolato dibattito per verificare lo stato 
delle strutture dopo la riforma sancita dall'ultimo Con
gresso ed apportare i correttivi necessari, dando il pro
prio contributo alla ridefinizione del Patto federativo. 
Questa ridefinizione implica alcune novità di politica or 
ganizzativa (partiteticità, tesseramento, strutture di base, 
ecc.) per giungere anche ad un rinnovamento dei gruppi 
dirigenti e ad una razionalizzazione degli apparati nel se
gno di un maggiore decentramento delle forze e delle ri
sorse, di uno snellimento delle strutture di vertice ed in
fine, perché no?, di un complessivo ringiovanimento. 
. Nel rapporto tra le diverse sensibilità politiche e idea
li che da sempre caratterizzano il pluralismo interno alla 
organizzazione, credo poi che la CGIL debba operare una 
scelta che, nella continuità e nella salvaguardia delle con
notazioni originali della nostra Confederazione, sia in gra 
do di acquisire esigenze culturali e politiche che in que· 
sti anni si sono andate radicando in una parte forse limi
tata, ma comunque significativa dei giovani lavoratori ». 
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e Quali sono le linee Lttnf!.O le quali la CGIL intende 
muoversi per rendere il sindacato adeguato ai compiti che 
si prefigge per gli anni '80? 

Noi dobbiamo rendere le nostre strutture in grado di 
rispondere ad una fondamentale esigenza: sottendere con 
più aderenza una politica sindacale che sia fortemente an
corata agli interessi immediati dei lavoratori, ma che si 
sforza di non cadere nel corporativismo e quindi cerca di 
coniugare questi interessi immediati con più generali e 
anche più ambiziosi interessi politici e forse storici di un 
sindacato che riconferma la sua scelta d'essere «soggetto di 
trasformazione ». 

Per far ciò occorre necessariamente operare per una 
reale «unificazione delle forze del lavoro», riconfermare 
la nostra tradizionale propensione per l'unità organica del 
sindacato, valorizzare il metodo democratico sia all'inter
no dell'organizzazione con gli iscritti, che nel rapporto sin
dacato-lavoratori. 

e Per quanto riguarda le strutture di base: in che mo
do saranno rinnovati i Consigli per renderli più rappre
sentativi e più incisivi? 

Il Consiglio dei delegati, figlio del moderno modello 
della contrattazione e sintesi delle esperienze che l'hanno 
preceduto (Commissioni interne, rappresentanze sindaca
li ... ) è, cosl come opera, la struttura su cui maggiormen
te fa perno l'equilibrio tra l'organizzazione e il movimen
to. Affinché questo giusto equilibrio non vada perso, ma 
si mantenga e si assesti sempre più, occorre che il C d.D. 
rafforzi la propria rappresentatività professionale e valo
rizzi il pluralismo sindacale proprio del mondo del lavo
ro attraverso un più compiuto e articolato metodo demo
cratico. 

Occorre in sostanza: adeguare le strutture del Consi· 
glio ai moderni metodi dell'organizzazione del lavoro, che 
spesso vedono il superamento del tradizionale gruppo omo
geneo e s'imperniano sulle cosiddette «aree»; sottende
re il sempre più corposo processo di articolazione delle 
figure professionali che oggi sono soggetti della produzio· 
ne e valorizzare il pluralismo superando la logica del 
cosiddetto «collegio uninominale». 

(Intervis te a cura di Giuseppe Sircana} 
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MEZZOGIORNO '80 

Nei prossimi dieci anni il Sud resterà l'area in cui è destinata a 
formarsi, In via quasi esclusiva, l'offerta aggiuntiva di lavoro (900 
mila unità entro il 1991) del Paese - AYYiare a soluzione la questio
ne meridionale significa pertanto fare i conti con la centralità della 
occupazione. Due le linee direttrici essenziali: 1) una politica in· 
dustriale che sposti dal Nord al Sud una parte della nuova capa· 
cità produttiva e punti a ristrutturare quella esistente, con lnve· 
stimentl aggiuntivi nell'industria; 2) un intervento straordinario 
(Agenzia del Lavoro) di "creazione di posti di lavoro" in attività 
socialmente utili con la revisione dell'attuale politica della finan· 
za pubblica. 

Con l'intervento di Giorgio Ruffolo, deputato socialista al Parlamento Eu 
ropeo, L'Astrolabio riprende il confronto a sinistra sui problemi del Me::.· 
zogiorno negli anni ottànta e sugli obiettivi e strumenti di una moderna 
politica di alternativa. 

UNA FORMIDABIIJE OCCASIONE DI SVILUPPO 

8 Parlare del Mezzogiorno, oggi, è 
sempre più difficile. Non solo perché, 
rispetto al passato, i problemi di que
sta area sono obiettivamente più com
plessi ma anche perché proprio questa 
complessità e diversifica7ione hanno de
terminato progressivamente, e diffusa
mente, una « cultura » che si potrebbe 
definire «dei Mezzogiorno», che si 
traduce in un approccio « micro » sul 
piano territoriale, settoriale e istituzio
nale. Un approccio il cui rischio è evi
dente: perdere la dimensione nazionale 
e unitaria della più formidabile occa
sione di sviluppo di cui questo paese 
disponga. Perché questo è, ancora, « il 
Mezzogiorno»: un'occasione di svilup
po, in gran parte sprecata. 

Non voglio affatto negare, anche per 
averlo tante volte io stesso affermato, 
né la crescita economica intervenuta nel 
Mezzogiorno negli ultimi decenni, né la 
profonda differenziazione che essa ha 
comportato tra le sue varie zone: e, 
quindi, l'esigenza pubblica di azioni e 
in1erventi mirati e selettivi. 

Vorrei solo riaffermare che, oltre 
cgni differenza interna, il Mezzogiorno 
cunserva un dato suo specifico che lo 
caratterizza rispetto al resto dell'Italia 
e che giustifica più che mai l'unitarietà 
dell'intervento. Ed è questo: che il Mez
zogiorno è l'area dove è destinata a 
formarsi, in via pressoché esclusiva nel 
prossimo decennio, l'offerta addizionale 
di lavoro del Paese. 

La coscienza acuta di tale situazione 
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di Giorgio Ruffolo 

nelle attuali condizioni di sostegno del
l'economia nazionale dovrebbe solleci
tare un recupero di visione meridiona
listica, sia per quanto riguarda l'orizzon
te temporale del problema, sia per 
quanto riguarda l'approccio program
matico di insieme. 

L'accorciamento degli orizzonti e l' 
abbandono delle prospettive program
matiche d'insieme avrebbero dovuto se
gnare, secondo certe concezioni ispira
te alla saggezza dell'empirismo prag
matico, un grande progresso sul piano 
dell'efficacia degli interventi; e sulla 
scena nazionale e su quella meridional . 

Non pare tuttavia che il ricorso pop
periano ad una strategia di interventi 
« a spizzico » abbia giovato granché. 
Le mode tornano. Verrà il giorno in 
cui anche la macroprogrammazione sa
rà, come si dice oggi, rivisitata. Per ora 
mi propongo un compito ben più mo
desto. Svolgere qualchr considerazione 
sul problema delle com,,atibilità tra la 
crescita del Mezzogiorno e quella del 
Paese in relazione al parametro fon
damentale rispetto al quale, credo, do
vrebbe misurarsi l'efficacia della poli
tica economica nazionale: quello della 
occupa7tone. 

L'offerta di lavoro nel 
decennio '80 

Il punto di partenza dell'esame è 
l'anno 1980. A questa data lo squili
brio di offerta e domanda di lavoro era 
globalmente pari in Italia a 1.670.000 

unità di cui 803 mila al Centro-Nord 
(5,3% delle forze di lavoro) e 867 mila 
nel Mezzogiorno (12,2%). 

Tra tale data ed il 1991, sulla base 
della crescita « naturale» della popo
lazione e nell'ipotesi di invarianza dei 
tassi specifici di attività (il che ovvia
mente non vuol dire invarianza di 
quelli generici che variano invece per 
effetto della modificata struttura per 
età della popolazione stessa) si verrà 
a determinare nel Paese un'offerta ad
dizionale di lavoro valutabile in poco 
più di un milione di unità. 

La crescita differenziata per regio
ne dell 'offerta di lavoro fa sl che nel 
decennio questa aumenti di circa cen
to mila unità nel Centro-Nord e più 
di 900 mila unità nel Mezzogiorno (1). 

In altri termini, la nuova offerta di 
lavoro italiana nel prossimo decennio 
si formerà per il 90% nel Mezzogiorno. 

Uno scenario tendenziale 
ottimistico 

Al puro scopo di definire un para
digma entro il quale si possono valu
tare le dimensioni del problema, pos
siamo formulare un'ipotesi di crescita 
e trarne implicazioni sulla domanda di 
lavoro che ne deriverebbe, per il Mez
zogiorno, restando inalterate le attuali 
relazioni strutturali (investimenti, pro
duttività, distribuzione settoriale e 
« specializzazione » territoriale tra le 
due aree). 
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I~ CONFRONTO A SINISTRA (6) 

Tenendo conto dell'attuale crisi, che 
ha già condizionato il tasso di cresci
ta dei primi anni del decennio '80, si 
è certamente molto « ottimisti » se si 
suppone possibile, fra il 1980 e il 1991, 
uno sviluppo del Pf\i'L del 3,3% (2). 
Esso è agganciato ad una ipotesi di 
forte ripresa dell'economia internazio
nale (3,5%) e ad un forte aumento 
degli investimenti nazionali (circa il 
4%). 

Quali sarebbero le implicazioni di 
questo molto ottimistico scenario sul 
piano dell'occupazione per quanto ri
guarda il quadro nazionale, e per quan
te riguarda in particolare il Mezzo
giorno? 

Per quanto riguarda il quadro na
zionale. 

Ad un aumento del 3,4 del PIL cor
risponderebbe un aumento della pro
duttività del 2,6 (sufficiente a garanti
re il grado di competitività dell'econo
mia italiana e ad assicurare, quindi, 
la coerenza dell'ipotesi di crescita na
zionale con quella di una economia mon
diale in espansione). L'aumento dell'oc
cupazione sarebbe dello 0,8% all'anno 
(contro un aumento dello 0,5% nel 
periodo 1970-'80). In termini assolu
ti, la domanda di lavoro sarebbe di 
22,4 milioni di unità. Rispetto all'of
ferta di lavoro (23,3 milioni di unità) 
alla fine del periodo considerato risul
terebbe uno squilibrio, tra domanda e 
offerta, di circa 900 mila unità, pari 
a 3,9% delle forze di lavoro. 

Per quanto riguarda il Mezzogiorno. 
Restando inalterate le attuali rela

zioni strutturali o, ancora più precisa
mente, se la crescita dei vari settori fos
se analoga nelle due grandi aree, l'ipo
tesi ottimistica di crescita comportereb
be, per le due aree, una situazione del 
mercato del lavoro nettamente diffe. 
renziata. 

Nel Nord, la d~manda di lavoro 
'15,5 milioni) supererebbe l'offerta 
05,3 milioni) di circa 200 mila unità. 

Nel Sud, l'offerta di lavoro (circa 8 
milioni) supererebbe la domanda (cir
ca 6,9 milioni) di circa 1 milione e 
100 mila unità. 

Due direttive per una politica 
del Mezzogiorno 

L'esercizio è, ovviamente, assai roz
zo. Si tratta di « pantografare » l'attua
le paradigma di relazioni strutturali in 
un campo ampliato, rispetto alla situa-
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zione attuale, dall'ipotesi di crescita 
adottata. Esso serve soltanto per giun
gere all'ovvia conclusione che, entro 
quella ipotesi di crescita, che sembra 
per più ragioni un'ipotesi ottimistica 
«limite», il problema dell'occupazio
ne nel Mezzogiorno va affrontato con 
politiche che permettano: a) di spo
stare dal Nord al Sud una parte con
siderevole dello sforzo di accumula
zione necessaria per produrre doman
da di lavoro; b) di modificare le rela
zioni strutturali tra produttività, oc
cupazione e investimenti, particolar
mente nell'area dove si formerà il 90% 
dell'offerta di lavoro. 

Il primo obiettivo deve essere per
seguito attraverso una più intensa in
dustrializzazione del Mezzogiorno. Ma, 
nel quadro delle ipotesi di crescita e di 
produttività adottate, questo processo 
incontra dei limiti nella necessità di 
utilizzare pienamente la capacità pro
duttiva degli impianti industriali del 
Nord. Si può calcolare che, entro tale 
vincolo, si possa determinare nel Mez
zogiorno una espansione ~ggiuntiva del
la domanda di lavoro di circa 270 mila 
unità. L'incremento discenderebbe qua
le effetto diretto ed indotto di una 
combinazione di politiche industriali te
se ad ampliare ed ammodernare la ba
se produttiva dell'industria meridiona
le, nonché ad orientare il processo di 
riordinamento e rafforzamento produt
tivo delle industrie di base nazionali 
privilegiando gli insediamenti esisten
ti nel Mezzogiorno. 

L'investimento aggiuntivo nel Mezzo
giorno associato a tali politiche ammon
terebbe complessivamente a 19 mila mi
liardi di lire, di cui 12 mila destinati 
all'ampliamento della base produttiva 
ed i restanti 7 mila all'ammodernamen
to dell'industria meridionale. I primi 
si concentrerebbero prevalentemente 
nei settori attualmente in via di ristrut
turazione (come la chimica e i prodotti 
energetici), in quelli che costituiscono 
la grande area della sub-fornitura (qua
li la meccanica, il tessile e abbigliamen
to, la plastica) e in quelli che presen
tano andamenti favorevoli a livello na
zionale e ripartizionali (quali il chimi
co-farmaceutico e i mezzi di trasporto). 

Come effetto diretto di questo in
vestimento aggiuntivo nei settori indu
striali si avrebbe un aumento di posti 
di lavoro di circa 60 mila unità: un 
aumento, cioè, pari a circa il 5% del 
totale degli occupati al 1980 de1l'in-

dustria in senso stretto nel Mezzo. 
giorno. 

L'intervento diretto attiverebbe a 
sua volta un investimento indiretto di 
circa 2.000 miliardi e un aumento di 
posti di lavoro di circa 210 mila unità 
negli altri settori produttivi {costruzio
ni e terziario privato). 

Complessivamente la domanda di la
voro salirebbe a circa 7 ,2 milioni di 
unità nel 1991. 

La dinamica ipotizzata manterrebbe 
comunque una differenza negativa tra 
offerta e dom:::nda di lavoro, di circa 
830 mila unità per un tasso di inoccu
pazione del 10,3 % , ancora troppo ele
vato per essere socialmente accettabile. 

Ci si deve chiedere, a questo punto, 
se occorra rassegnarsi a questa condi
zione di disoccupazione cronica, lascian
do all'assistenza pubblica e privata, al
l'invenzione del sommerso in tutte le 
sue forme (fisiologiche e patologiche) 
e ad una consistente ripresa della emi
grazione il compito di gestire una mas
sa cosl ingente di forze di lavoro, nel-
1 'ambito di un assetto sociale che as
sumerebbe sempre più i contorni della 
società duale (della società nella quale 
una quota crescente della popolazione 
è posta a carico di una quota decre
scente); oppure se è possibile interve
nire in forme che consentano comun
que l'impiego utile dell'eccedenza che 
si forma sul mercato del lavoro, pur 
rispettando: e le compatibilità impo
ste, in termini di produttività, dai set
tori esposti dalla concorrenza interna
zionale; e quelle finanziarie, relative al 
rapporto già gravemente deteriorato t ra 
disavanzo pubblico e redditÒ disponi
bile. 

Una prima serie di misure che pos
sono essere in proposito prospettate ri
guarda la redistribuzione e la riduzione 
del tempo di lavoro. Da un lato, infat. 
ti, la riduzione della durata del lavoro 
mediante la riduzione dell'orario setti
manale, il prolungameno delle ferie an
nuali, la riduzione dello straordinario, 
il lavoro part-time, sono tutte « tecni
che» che perseguono l'obiettivo di una 
riduzione della disoccupazione median
te la redistribuzione del lavoro tra oc
cupati ed inoccupati all'interno della 
popolazione attiva; dall'altro, il pen
sionamento anticipato o il prolunga
mento della scolarità e della formazio
ne sono iniziative comunque tendenti 
a sottrarre dalla vita attiva fasce di 
giovani e di anziani. -21 



L'ASTROLABIO DIBATTITO 
Il riconuscimento delle rigidità che 

qualificano il sistema di interazioni esi
stente tra forza-lavoro occupata e di
soccupazione strutturale, non consente, 
unitamente alle caratteristiche del no
stro sistema produttivo e dell'insieme 
di norme che regolano il mercato dcl 
lavoro in Italia, di attendersi dal tipo 
di proposte appena richiamate un con
tributo risolutivo al problema della di
soccupazione, mentre sottolinea per più 
di un aspetto la possibilità che si veri
fichino al contrario effetti collaterali 
negativi o, comunque, contraccolpi in
desiderati. E ciò in particolare in una 
area come il Mezzogiorno. 

Si pone, dunque, la necessità di per
seguire un approccio di politica attiva 
del lavoro che, al suo interno, preveda 
la realizzazione di un intervento straor
dinario di « creazione di posti di la
voro » (job creation). 

Inevitabilmente l'impostazione di una 
politica attiva del lavoro postula l'esi
stenza di un centro di coordinamento 
e di impulso capace di ricondurre ad 
unità l'insieme di strumenti ed azioni 
di cui tale politica si compone. L'esi
genza di un soggetto siffatto - al di 
là delle differenze, anche profonde, di 
denominazione, composizione e funzio
ni istituzionali - risiede infatti nella 
centralità stessa del problema occupa
zionale quale cardine della strategia di 
politica economica del prossimo de
cennio. 

In questo senso, affrontare il pro
blema del Mezzogiorno, che è fonda
mentalmente quello dell'assorbimento 
della manodopera, specie giovanile, è 
in definitiva il problema del ricorso 
ad uno strumento straordinario -
Agenzia o Servizio che lo si voglia 
chiamare - capace di concepire la 
formazione come momento coincidente 
con quello di un efficace inserimento 
nel processo produttivo. Ovvero in 
quelle attività create dalla stessa isti
tuzione (job creati on) . 

A questo proposito occorre ricorda
re che delle 830 mila unità che co
stituirebbero l'eccedenza di offerta sul
la domanda di lavoro nel Mezzogiorno 
una volta realizzati ed indotti nell'am
bito dello scenario più favorevole gli 
investimenti aggiuntivi 1lei settori pro
duttivi, circa 660 mila unità sarebbero 
costituite da giovani al di sotto dei 
trent'anni. 

L'impiego di giovani in attività di 
interesse e di utilità pubblica non tro-
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va, infatti, altri limiti di quelli rappre
sentati, da una parte, dalle capacità isti
tuzionali di organizzare i programmi ne
cessari, dall'altra, dalle disponibilità fi. 
nanziarie. D'altra parte, cosl si offre 
una formidabile occasione per far coin
cidere l'impiego utile dei giovani disoc
cupati con una formazion eh consen
ta di attenuare le rigidità esistenti dal 
lato dell'offerta di lavoro rispetto alla 
evoluzione della domanda. 

Un intervento di job creation del
l'ordine di 3 mila miliardi l'anno con
sentirebbe di mobilitare, in programmi 
di formazione lavoro, circa 250-300 mi
la unità lavorative. Un tale volume di 
risorse corrisponde allo 0,5% del pro
dotto normale: e cioè alla stessa per
centuale che il nostro Paese mobilita 
per gli aiuti al Terzo Mondo. 

Tale intervento sarebbe sufficiente 
a ridurre lo squilibrio tra offerta e do
manda di lavoro nel Mezzogiorno -
aUa fine del periodo considerato a cir
ca 560 mila unità. 

Rispetto ad un livello di disoccu
pazione frazionale e quindi socialmen
te accettabile ( 4 % , pari a circa 3 50 
mila unità) si avrebbe ancora un ecces
so di circa 200 mila unità. Esso cor
risponderebbe all'eccesso di domanda 
di lavoro che, per ipotesi, si verifiche
rebbe nel Nord. Una migrazione di tale 
entità dal Sud al Nord, incomparabil
mente inferiore a quella di massa re
gistrata nel passato, rientrerebbe nei li
miti di una mobilità geografica fisiolo
gica tra regioni ad alta e regioni a bas
sa pressione demografica. 

A differenza dcl passato, inoltre, ta
le pressione si indirizzerebbe verso fa. 
sce di forza-lavoro professionalmente 
qualificate e non assumerebbe, ovvia
mente, i toni di drammaticità propri di 
altri storici flussi migratori interni ed 
esterni. 

La politica di intervento nel Mezzo
giorno verrebbe quindi a qualificarsi in 
due direzioni: quella diretta ad assicu
rare la capacità produttiva e la compe
titività del « settore capitalistico» (o 
meglio <( market oriented ») e quella di
retta, invece, al sostegno e finalizza. 
zione di un settore di attività imme
diatamente a carico dell'intervento pub
blico teso ad impegnare in impieghi so
cialmente utili, la forza lavoro ecceden
te (settore delle pubbliche utilità, terzo 
settore o « sheltered sector »). 

Nella prima direzione, essa dovrebbe 
innestarsi in una politica industriale di-

retta a spostare verso il Mezzogiorno 
una parte della nuova capacità produt
tiva e a ristrutturare quella esistente 
nella zona, attraverso un programma 
di investimenti aggiuntivi nel settore 
industriale. 

Nella seconda direzione, essa do
vrebbe promuovere una politica attiva 
del lavoro intesa all'impiego socialmen
te utile e alla riqualificazione e forma
zione dei giovani lavoratori del Mezzo
giorno che non troverebbero possibili
tà di impiego nei settori del mercato. 

Il finanziamento di questo secondo 
tipo di intervento straordinario com. 
porta una profonda revisione della po
litica della finanza pubblica. I trasferi
menti alle famiglie e alle imprese co
stituiscono oggi il 34 % del bilancio 
pubblico e il 18% del P IL (3). Per una 
parte molto ampia queste risorse servo
no a finanziare la « dualità » sociale 
di cui abbiamo parlato: il mantenimen
to di una quota della popolazione a 
carico dell'altra attraverso il manteni
mento di posti di lavoro inesistenti e 
il finanziamento della disoccupazione. 

L'attuazione di un programma di po
litica industriale diretto alla ristruttu
razione delle attività industriali e al
l'aumento della capacità produttiva del
l'industria nel Mezzogiorno da una par
te, e la promozione di un vasto pro
gramma di occupazione-formazione dei 
!?iovani nelle attività socialmente utili 
dall'altra, consentirebbero di attuare 
una projlrcssiva e parallela smobilita
zione delle risorse attualmente impegna
te nel mantenimento della disoccupa
zione: di quella vera e propria <( im
posta sulla disoccupazione » che gra· 
va sul prodotto del Paese. Inoltre, es
sa consentirebbe di dare alla politica 
del Mezzogiorno, finalmente, la carat
teristica di una politica nazionale rivol
ta alla soluzione del massimo problema 
nazionale: quello della disoccupazione, 
che si identifica con quello del Mezzo
giorno; riscattandola dal ruolo che es
sa sempre più rischia altrimenti di as
sumere, di un insieme di interventi in 
opere pubbliche e in incentivi finan
ziari, singolarmente utili, ma non inqua
drati in una prospettiva di politica eco
nomica nazionale. 

La politica del Mezzogiorno, in tal 
modo, si inquadra perfettamente nei tre 
problemi strutturali che, mi pare, ca
ratterizzano l'economia italiana e ne 
condizionano fortemente le possibilità 
di sviluppo: quello della finanza pub-
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blica, nel quale si riassume l'invadenza 
e l'inefficacia dell'azione economica del
lo Stato; quello della politica industria
le, che rivela le carenze del nostro ap
parato produttivo rispetto a quelle dei 
paesi industrialmente più avanzati; 
quello dell'occupazione, che segna più 
che mai il dualismo economico e sociale 
del Paese. 

Conclusioni 

Ricordavo all'inizio rischi di una 
politica economica che, smarrendo la 
visione di insieme dei problemi del 
Mezzogiorno, finisca per risolversi in 
un insieme di interventi fra loro non 
collegati e non convergenti verso un 
obiettivo preciso di sviluppo. 

Vorrei concludere indicando quelli 
che, a mio modesto avviso, dovrebbero 
costituire i due principi direttivi di un 
rinnovato impegno meridionalistico. 

Il primo consiste nel recupero di 
una visione programmatica di lungo pe
riodo, che adegui l'orizzonte tempora
le degli interventi allo spessore dei no
di da sciogliere e delle strozzature da 
rimuovere. L'esperienza insegna che 
!~operatività dei programmi non può 
ricercarsi sacrificando alla visione uni
taria delle politiche da attuare, ma ri
cercando attraverso adeguate procedu
re di gestione, controllo e correzione le 
condizioni di flessibilità e scorrevolezza 
degli interventi. 

Il secondo coincide con il recupero 
della dimensione nazionale di un pro
blema come quello del Mezzogiorno, 
che coincide in pratica con il proble
ma nazionale dell'occupazione e che 
t3ppresenta, oggi più che mai, la più 
formidabile occasione di sviluppo di 
cui il Paese disponga. Mai come oggi, 
dtinque, la questione meridionale è 
stata non in senso retorico e cultura
le, ma in senso propriamente econo
mico e sociale, questione nazionale. 

NOTE 
G. R. 

( 1) A risultati analoghi giunge una ri
cerca della SVIMEZ, che valuta in circa 
un milione e centomila l'offerta addizionale 
di lavoro, di cui 190 mila nel Centro Nord 
e 900 mila nel Mezzogiorno. 

(2) Negli anni '80-'82, infatti, il tasso di 
variazione del prodotto in termini reali 
è stato negativo, e pari allo 0,5%; pertan
to il 3,3% medio del periodo '80-'91 si tra
duce in un 4,1% per il restante periodo 
'82-'91. 

(3) Sono qui considerati le prestazioni 
sociali in denaro ed i contributi agli in
vestimenti delle imprese. 
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Disegni di Bruno Caruso 

Finanza locµle 

Ordinaria amministrazione 
di un caos 

di Armando Sarti 
Cosi Il governo "controlla " la spesa pubblica, limitandosi a brevi ed inefficaci 

interventi di contenimento che non risolvono I nodi strutturali. 

e Intervenire in un dibattito sulla 
spesa pubblica dall'angolo visuale dei 
servizi pubblici, è certamente un com
pito assai delicato e arduo. Delicato 
in quanto il settore dei servizi pubbli
ci in generale e di quelli locali in par
ticolare è già da alcuni anni - per 
cosl dire - neJl'occhio del ciclone, nel 
senso che è oggetto di una offensiva 
che tende a negarne la validità e a 
chiederne, esplicitamente o implicita
mente, il ridimensionamento. Arduo 
perché, come vedremo, i problemi dei 
servizi pubblici si manifestano con mo
dalità tali da configurare soluzioni che, 
almeno nel breve periodo, impongono 
di governare due esigenze in contrasto: 
e cioè meno risorse assegnate e più 
qualità dei servizi. 

Per quanto riguarda il primo aspet
to cui si è fatto cenno - e cioè quel
lo della validità dell'esperienza di ges
stione dei servizi pubblici - va sotto
lineato che l'impostazione che tende a 
coinvolgere in un unico, indifferenziato 
giudizio negativo tutto il comparto in 
esame è non solo superficiale, ma non 
suffragata dai fatti, ciò per due or
dini di ragioni. 

Innanzitutto perché tale settore si 
presenta assai complesso e articolato 
convivendo in esso situazioni tra loro 
molto diverse. A titolo di esempio si 
possono brevemente citare alcune con
clusioni di un recente rapporto del 
CER (Centro Europa Ricerche). Da 
questo studio emerge infatti, che, ana
lizzando alcune gestioni pubbliche (Po
ste, Ferrovie, Enel, Municipalizzate), 

esse presentano andamenti spesso di
versi l'uno dall'altra. In particolare la 
tendenza generalizzata ad un allarga
mento del divario tra entrate e spese 
non si verifica per le aziende munici
palizzate che, anzi, registrano, negli 
ultimi cinque anni, una riduzione di ta
le divario. Un tale fenomeno, del re
sto, è confermato dal fatto che, nel 
contempo, i pagamenti correnti delle 
aziende pubbliche locali manifestano la 
tendenza a ridurre la loro incidenza ri
spetto alla spesa pubblica corrente (pas
sando dal 4,80% nel 1977 al 3,94% 
nel 1980) mentre le entrate tariffarie 
crescono di rilevanza rispetto alle en
trate tributarie (dal 2,95 nel 1977 al 
3,02 nel 1980). 

In secondo luogo il giudizio negati
vo sul settore dei servizi pubblici è, 
in larga misura, fondato su un criterio 
di valutazione della gestione di tali 
servizi fondato esclusivamente sulla 
redditività. E ciò è fuorviante per nu
merosi motivi sia <li ordine teorico che 
pratico. Dal primo punto di vista è op
portuno rammentare che la stessa ado
zione di criteri di efficienza nella po
litica tariffaria comporta la presenza di 
disavanzi nel caso di produzioni carat
terizzate da economie di scala. Dal se
condo punto di vista si deve sottolinea
re che molti servizi pubblici operano 
in presenza di più o meno rilevanti 
gradi di monopolio. In tali circostan
ze la spinta esterna al conseguimento 
-Oell'efficienza e al contenimento dei 
costi è molto attenuata: quindi l'esi
stenza di buoni livelli di redditiviLà non -
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garantisce af Lmu u1u huona gestione 
dcll'JLi(!nda. Anzi la possibilità di po
ter scaricare sui prezzi ogni aumento 
dei costi (in caso di indicizzazione) po
trebbe addirittura scoraggiare gli sfor
zi volti all'incremento della produttivi
tà. Per questo riteniamo che, fermo 
restando che la politica tariffaria deve 
fare coerentemente la sua parte per 
riequilibrare la gestione di queste a
ziende, il massimo sforzo va condotto 
sul terreno dell'efficienza. 

Governare due emergenze 

Questi problemi sono oggi più che 
mai in primo piano. Come dicevamo 
all'inizio il nodo che avvolge il setto
re dei servizi pubblici nell'attuale situa
zione può essere sintetizzato nei ter
mini della coesistenza di due emergen
ze - una finanziaria, l'altra politica 
- che appaiono, almeno nel breve pe
riodo, in contrasto tra loro. Tali emer
genze corrispondono ad altrettanti pun
ti di crisi: da un lato la finanza pubbli
ca, dall'altro il deterioramento del rap
porco tra cittadini e istituzioni. 

Dal primo punto di vista è opinione 
generalizzata che il risanamento del bi
lancio del settore pubblico vada per
seguito con decisione puntando non so
k (come si è fatto prevalentemente an
che nelle più recenti circostanze) sulle 
entrate (quasi sempre di carattere 
straordinario}, ma anche nel conteni
mento e nella riqualificazione delle spe
se. Questa strategia, per ciò che con
cerne i servizi pubblici, rischia di ri
solversi, almeno nel breve periodo, in 
un drastico contenimento di risorse al 
settore. 

Il secondo aspetto del problema è, 
come si è detto, quello dcl distacco che 
va facendosi sempre più preoccupante, 
tra cittadini e istituzioni. Anche sotto 
questo aspetto la posizione dei servizi 
pubblici è decisiva. Il momento cru
ciale, infatti, in cui il giudizio sul ren
dimento dell'apparato pubblico avviene 
in forma più immediata e - per cosl 
dire - prova di mediazioni è infatti 
quello in cui si usufruisce dei servizi. 

Ma a questo punto i due aspetti cui 
abbiamo fatto cenno, e cioè quello fi
nanziario e quello della credibilità del 
settore pubblico, trovano un loro pun
to di intersezione che ci aiuta a com
prendere le attuali difficoltà del set
tore dei servizi pubblici. 

Da una parte, infatti, la logica del-
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l'emergenza induce a contrarre le risor
se destinate a detto settore, dall'altra, 
viceversa, si avvertirebbe la necessità 
e l'urgenza di un salto di qualità nella 
capacità dei servizi di soddisfare i bi
sogni. 

La via prescelta nelle misure eco
nomiche del Governo è indubbiamente 
quella di privilegiare l'aspetto finanzia
rio. Ciò si manifesta in modo evidente 
nel settore dei trasporti locali per il 
quale sono previsti ad un tempo accen
tuati incrementi tariffari e drastici con
tenimenti dei trasferimenti .:tatali. Ap
parentemente l'effetto di questi prov
vedimenti dovrebbe almeno consentire 
di contenere il peso finanziario dei tra
sporti sulla spesa pubblica. 

Ciò, tuttavia, è vero (almeno in mo
do assoluto) solo apparentemente e non 
considerando le funzioni di reazione dei 
cittadini-utenti. Questi ultimi, infatti, 
di fronte a un servizio che cresce di 
tariffa e non decolla di qualità, tende
ranno presumibilmente a disertare l'uso 
del mezzo pubblico a favore del priva
to. Ciò rischia di provocare una mi
nor crescita dei ricavi e un incremento 
dei costi per effetto del congestiona. 
mento del traffico. Il prezzo, dunque, 
che si va a pagare sul terreno del con
senso non è neanche compensato sul 
piano dei conti economici. 

Maggior rigore 

Queste considerazioni ci inducono a 
concludere che l'obiettivo di un recu
pero di produttività, assunto per i ser
vizi pubblici locali, deve essere oggi 
riconfermato, ulteriormente qualificato 
e esteso all'intero settore pubblico. In 
questo senso, a nostro avviso, deve es
sere interpretata l'istanza di maggiore 
rigore nell'intervento pubblico: non in 
direzione di un suo ridimensionamento 
ma, al contrario, avviando un processo 
di profondo cambiamento che, per quan
to graduale, fornisca fin d'ora i i;egni 
inequivocabili di una strategia di fondo 
che si intende perseguire. E' nostra opi
nione, a questo riguardo, che sia indi
spensabile fuoriuscire dall'ordinaria am
ministrazione e rompere con comporta· 
menti consolidati. La situazione del 
Paese e della finanza pubblica non la
scia margine a compromessi: o si im
bocca la strada, certo imper\'ia, dell'in
novazione o si è condannati a soccom
bere e a vedere inesorabilmente ridi
mensionarsi e cadere quegli elementi 

• 

di progresso sociale e civile che l'in
tervento pubblico, pur con i suoi limi
ti, ha tuttavia garantito. 

Come risanare il settore pubblico 

La spesa pubblica resta dunque in
controllata; si dilata e si autoalimen
ta in modo distruttivo, provocando 
squilibri sempre più gravi. E ciò avvie
ne con maggiore intensità dopo brevi 
e inefficaci interventi di contenimento 
a breve termine attraverso manovre 
affannose e caotiche sul fronte delle 
entrate, capaci solo di nascondere nel
! 'immediato che gli argini delle uscite 
sono stati travolti. 

Quello del livello e della produtti
vità della spesa pubblica è uno dei 
principali nodi del Paese e costituisce 
un limite e un vincolo per la ripresa 
di un processo di sviluppo. Le entrate 
tributarie, ormai tutte chiamate a rac
colta, si consumano nella spesa corren
te e nella sua improduttiva dilatazione. 
La manovra fiscale, esercitata in ma
niera confusa e contraddittoria, resta 
contemporaneamente iniqua e inconsi
stente. Ma ancora più grave, in questo 
quadro, è l'insufficienza di un governo 
complessivo del settore pubblico e l'av
vio di un reale processo di riforma. Da 
anni ormai un tale processo è fermo, 
e ciò sia per la controffensiva modera
ta in atto, sia per i risultati modesti 
che alcune riforme hanno prodotto, sia, 
infine, perché le energie vengono esau
rite, senza residui, nell'affannosa ricer
ca d1 soluzioni per problemi immediati. 

Il Governo affronta i temi dell'eco
nomia e quelli sempre più urgenti del 
risanamento della finanza pubblica in 
modo ancora inadeguato e insufficiente. 

Si impongono perciò, a mio parere, 
in molti settori, compreso quello finan
ziario, interventi che, anche se di por
tata parziale, siano tuttavia coerenti e 
omogenei rispetto a un preciso obietti
vo di riforma. 

L'uso esclusivo e indiscriminato dei 
tagli denota un'impotenza. La strada è 
quella di « riformare», assumendo nuo
ve procedure, capaci di introdurre stan
dards di costi e indici di rendimento. 

Per questo come Cispel, abbiamo 
proposto nuovi strumenti, quali « L'Os
servatorio della produttività », che pos
sono rendere trasparente e misurabile 
l'efficacia, l'efficienza e l'economicità 
della gestione dei pubblici servizi. 

A. S. 
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e Il \'aro definitivo della Legge « Ri
valutazione monetaria dei beni e del 
capitale delle imprese; disposizioni in 
materia di imposta locale sui redditi 
concernenti le piccole imprese; norme 
relative alle banche popolari, alle so
cietà per azioni ed alle cooperati\'e, 
nonché disposizioni in materia di trat
tamento tributario dei conti interban
cari», meglio conosciuta come Visen
tini-bis è da salutarsi positivamente per 
un duplice ordine di motivi. 

In primo luogo poiché la « rivalu
tazione monetaria dei beni e del capi
tale delle imprese » consiste in una 
sorca di « FISCAL-DRAG ,. applicato 
alle imprese, le quali potevano porta
re in detrazione dal reddito quote di 
ammortamento delle immobilizzazioni 
tecniche non più corrispondenti, per 
effetto dell'inflazione, ai valori di ri
costituzione degli investimenti. 

J n secondo luogo poiché le « norme 
relative alle cooperative » introducono 
n_tlla legislazione italiana alcune modi
f~che corrispondenti ad esigenze basila
ri e richieste fondamentali delle cen
trali per consentire che l'impresa coo
Perativa possa operare adeguando le 
Proprie potenzialità alle mutate esigenze 
Ptodutuve e di mercato. 

Sul primo punto v'è da considerare 
che. pur trattandosi di un provvedimen· 
to necessario, tempi di cosl accentuato 
Processo inflattivo, la rivalutazione mo
netaria dei beni aziendali finisce con 
;1 privilegiare le grandi imprese e quel
e più consolidate patrimonialmente . 

V'è infatti da sfatare il mito, ormai 
diffuso, più di quel che non appaia, 
che la rivalutazione monetaria dei be
ni e del capitale delle imprese possa 
'>Crvire al ripianamento delle perdite 
CsJ)osre in bilancio. 

Non deve pertanto venir meno una 
azione coerente volta a favorire i pro
cessi d1 capitalizzazione delle imprese 
ed a diminuire e contenere il costo del 
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La Visentini-bis e le cooperative 

E' una 
riforma 
a metà 
ma serve 
di Giancarlo Pasquini 

dan.1rn -:on un abbassamento sensibile 
dei tassi di interesse praticati dalle 
banche. 

V'è un'altra considerazione da fare 
a proposito della « Viscntini-bis »: si 
tratta di un contributo ad una divari
cazione ulteriore tra le imprese già do 
tate di una loro conformazione patri 
monialc, finanziaria e gestionale, del re
sto già premiate dall'inflazione, e l'im
prenditoria minore, le imprese in nuo
va o più recente costituzione e quelle 
in fase di formazione. 

Sui provvedimenti per la coopera
zione il legislatore ha recepito una se
rie di esigenze che le centrali coopera· 
tive indicavano nello scioglimento di 
vincoli, che impedivano il pieno dispie
garsi delle potenzialità delle cooperati
ve sul mercato. 

$1 tratta d1 normative antiquate e 
sorpassate, volte più a tracciare le li
nee di contenimento dcl fenomeno 
cooperativo entro margini interstiziali, 
in omaggio ad una concezione ottocen
tesca delle clausole mutualistiche, che 
a delineare le prospettive di sviluppo 
di un settore autogestito. 

I vincoli, che con la « Visentini-bb ,. 
sono srati superati, si riferiscono ai 
lim1t1 massimi d1 capitale sociale, alla 
sua remunerazione, all'imputazione di 
una parte degli utili ad •lllmento gra
tuito delle quote di partecipazione del 
socio, alla possibilttà per le cooperative 
e loro consoni di costituire.: ed es~ere 
soci di S.p.A. cd a responsabilità li
mitata 

L'innalzamento dei limiti massimi del 
capitale sociale (rispettivamente a 20 
e 30 milioni pro-capite) non fa altro 
che adeguare le norme della mini-rifor
ma del '71 al tasso di inflazione veri
ficatosi negli ultimi 12 unni nel no~.cro 
Paese. 

Qualche discussione è llpcrta sul li· 
vello di remunerazione dcl capitale so
ciale (attualmente massimo 18,50%). 

per il pericolo che venga messo in di
scussione il requisi to della mutualità 
richics o ai fini fiscali. 

Sul tasso di remunerazione, credo si 
tratti di un provvedimento giusto, in 
linea con l'impegno assunto dalle cen
trali cooperative per sostenere con 
grande impegno adeguati processi di 
capitalizzazione delle imprese. 

Del resto l'Ordine del giorno del 
Senato impegna il Governo < ad emana
re direttive per chiarire che per remu 
nerazione del Capitale Sociale delle coo
peratwe l' dei loro Conson.1 devono in
tendersi i div1de11d1 dr cui alla lettera a) 
dell'ari. 26 del Dl.CPS 14 dicembre 
1957 11 1577 e successive modificazio· 
ni e che, pertanto, gli enti cooperativi 
che dovessero distribuire dividendi su
periori al 5%, ma non al 18,50°0, 
consen: ... no tutte le agevolaz1on1 con
dizionate dalla previsione e dall'osser· 
vanza delle clausole mutualistiche ». 

Forse sarebbe stato preferibile per
correre una strada diversa e cioè quella 
di una incentivazione fiscale (::;ul tipo 
della Legge Mauroy francese) al socio 
sottoscritto, associata ad un adegua
mento più contenuto del tas-;o di re
munerazione del capicale sociale. 

E' comunque importante che la coo
perativa sia contemplata in questa sor· 
ta di « mini-riforma » come un'impre
sa . a tutri gli effetti che, come tale. 
v::i capitalizzata incentivando opportu· 
namente il socio lavoratore. produttore 
o utente. 

Proprio m vmù di queste considera
z;oni n sembra limitato temporalmen· 
te (3 anni) e quantitativamente (10% 
l'anno) l'ammontare massimo consenti
to dell'aumento gratuito delle quote di 
capitale sociale riferite a ciascun socio. 

L'insieme di queste norme sem
bra cogliere però l'esigenza di una coo
perazione sempre più proiettata in di
rezione dell'associazionismo tra opera
tori economici. artigiani, commercian
ti, agricoltori, autotrasportatori, pesca
tori, operatori turistici, senza per que
sto rinnegare le radici e la tradizione 
del Movimento, che è costituita dalle 
cooperative di lavoro e da quelle di 
utenti 

S1 può dire anzi che l'occasione di 
una maggìore caratterizzazione impren
ditoriale della cooperuione deve pro 
prio p;mire dalla trasformazione del so 
cio-lavoratore in bvoracore associato 
dotato di una più accentuata consapevo
lezza Jcl ruolo imprenditoriale s\'olto. • 
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CRIJISE 

l!ìJJ 
DISTENSIONE TRADITA 
A pochi giorni dalla conclusione della prima sessione gine

vrina dei negoziati tra USA e URSS sugli euromissili - che 
non ha aggiunto nulla di sostanziale alle trattative in corso -
un duro confronto politico tra Washington e Mosca sta ridu
cendo ulteriormente il margine del dialogo tra le parti e sta 
compromettendo seriamente l'esito dei prossimi colloqui estivi. 

L'awicendamento dei diversi awenimenti che hanno recen· 
temente dominato la scena della politica internazionale, mo
stra una linea di tendenza negli attuali rapporti (o per me
glio dire, non-rapporti) tra Est e Ovest: rinchiudersi nel pro
prio pianeta politico-ideologico e relegare alla preistoria i tra· 
guardi raggiunti precedentemente nella fase della distensione 

Il periodo post-dètente. in un primo tempo, era caratteriz
zato dalla diffusione di una sorta di ribellismo nelle regioni pe
riferiche tradizionalmente sotto il controllo delle due super
potenze. che progressivamente aveva causato una acuta crisi 
nell'assetto blpolaristico del mondo. Ora a questa crisi si sta 
sommando anche lo scontro globale tra i due massimi pro· 
tagonisti del bipolarismo senza che tale moltiplicazione degli 
elementi della crisi faccia emergere fattori alternativi per la 
ricostruzione di un insieme del rapporti nuovi. 

Reagan nel momento In cui abbandona il dogma dell'op
zione zero. raccogliendo in parte gli umori dei suoi alleati, 
ed accetta la possibilità delle scelte intermedie per la ridu
zione degli armamenti nucleari nel teatro europeo, prospetta 
contemporaneamente. per il prossimo secolo, una paurosa 
guerra extra-terrestre (in nome della difesa della pace!) in· 
troducendo elementi di ulteriore tensione nei suoi rapporti 
con Mosca. Si ha l'impressione che il presidente americano 
tenti preventivamente di vanificare gli eventuali accordi futu
ri con il Cremlino e che di fatto voglia annullare. sin d'ora. 
possibili intese in materia di armamenti nucleari' o convenzio· 
nali a ' Ginevra. a Vienna, o a Madrid. 

Mosca a sua volta, ignorando. o forse cogliendo in pieno 
il significato tattico della novità nelle proposte di Reagan, 
si sta irrigidendo sulle proprie posizioni e tenta di conservare 
una certa superiorità militare nei confronti dell'Occidente (due
centocinquanta SS20 puntati sull'Europa). Probabilmente I' 
URSS, senza Il suo apparato militare e il suo arsenale missi· 
listico. sa di non poter reggere il confronto strategico con le 
strutture economiche e finanziarie dell'Occidente (in un even
tuale ridimensionamento o azzeramento degli armamenti ato· 
miei planetari) e questa Inferiorità strutturale diviene vulne
rabilità di fronte a qualsiasi tentativo di potenziamento della 
difesa dell'Ovest. 

L'attuale irrisolvibile contenzioso sul numero dei missili da 
ridurre (missili a medio o lungo raggio nel teatro europeo o 
in quello asiatico; l'Inclusione o meno negli attuali negoziati 
dei missili francesi e inglesi e degli aerei della NATO recanti 
testate nucleari) è in qualche modo il riflesso di quelle con· 
traddlzioni che per un lungo periodo hanno contrapposto l'Est 
all'Ovest. La paura del ritorno alla guerra fredda nasce dalla 
incapacità delle due superpotenze di una gestione duratura e 
feconda della coesistenza pacifica. 

Ecco la difficoltà fondamentale che sta emergendo con con
torni sempre più precisi nei rapporti tra i due sistemi. Le lea
derships delle due superpotenze. e i loro negoziatori ai vari 
tavoli delle trattative. sono in un certo senso paralizzate dal 
concetto della reciproca • superiorità • e • inferiorità • men
tre tendono ambedue alla supremazia assoluta. Un clima pe· 
ricoloso soprattutto per l'Europa. dal momento che l'oggetto 
della contesa è Il Vecchio Continente. 

B. Z. 
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SATELLITI KILLERS 
Il recente intervento del presidente Reagan sul tema della 

guerra spaziale non fa altro che sancire, a livello ufficiale, ana
lisi e ipotesi strategiche sinora conosciute da pochi addetti 
ai lavori. 

Anche se molti esperti americani considerano le ind;cazio
ni del presidente impraticabili nei tempi indicati e irrealizza
bili nella sostanza ultima, cioè la creazione di una rete spaziale 
in grado di distruggere al 100% un eventuale attacco missi
listico intercontinentale contro gli USA, emergono alcuni pro
blemi di fondo. 

In primo luogo Il settore belllco spaziale appare per gli 
USA ccme l'area ove tentare il raggiungimento della supre· 
mazia mllltare, rimettendo In discussione l'attuale strategia 
del terrore, basata sul bilanciamento delle forze. In tal modo 
l'Intero dibattito strategico presente e futuro, basato anche 
sulle Intenzioni degli avversari in campo, deve tener presenti 
tali dichiarazioni. 

In secondo luogo viene rimesso in discussione, ed in for· 
ma brutale, l'accordo siglato nel 1972 tra le due superpotenze 
per la restrizione del sistemi antimissilistici (ABM), peraltro 
economicamente costosissimi e tecnologicamente assai diffi· 
ciii da rendere operativi. 

Infine, ad opera delle due superpotenze, si è aggirato il 
Trattato sullo spazio extraatmosferlco (che proibisce la messa 
in orbita intorno alla Terra di armi di distruzione di massa}, 
dispiegandovi una serie di armi diverse da quelle definite di 
distruzione di massa, programmandovi il passaggio dei missili 
balistici portatori di armi nucleari ed organizzandovi una rete 
di controllo per I suddetti missili. 

Già da tempo, però, lo spazio viene usato a scopi militari 
attraverso una complessa rete di satelliti che, messi in orbita 
dalle due superpotenze, sono adoperati principalmente per ri· 
levazionl sia di spostamenti di truppe, sia di basi missilistiche, 
e cosi via. Già nell 'ambito stesso dell'accordo SALT I (1972} 
si accettò da parte statunitense e sovietica il principio del 
reciproco controllo e della relativa verifica del rispetto dei 
limiti stabiliti attraverso l'uso del cosiddetti satelliti-spia. 
Anzi, è proprio l'Incremento della rete dei satelliti che per
mette di concretizzare trattative che, altrimenti, si scontre· 
rebbero sullo scoglio dei metodi di verifica (come nel caso 
dei missili Crulse, dalle dimensioni assai ridotte e, quindi, dif· 
ficilmente indivlduablll già nelle loro basi a terra}. 

Indipendentemente da possibili errori tecnici (in USA già 
se ~e conoscono diversi episodi a proposito), un'ipotesi della 
moderna guerra spaziale si basa sulla possibilità di accecare 
tali occhi, distruggere, cioè, i satelliti dell'avversarlo lascian
dolo al buio, In modo da poterlo colpire prima che se ne pos· 
sa accorgere. 

I satelliti killers, quindi, acquistano già di per sé un ruolo 
non secondario nelle strategie spaziali contemporanee. Essi 
possono essere lanciati In orbita e poi su telecomando, fatti 
avvicinare all'obiettivo ed esplodere, oppure essere diretta
mente spediti dalla Terra contro il satellite avversario. 

Comunque, anche se già sperimentata, tale tecnica è ab
bastanza rudimentale, poiché il satellite obiettivo può attuare 
una serie di manovre diversive ed allontanarsi. Un altro meto
do d'.lttacco tra satelliti è quello basato sull'invio di messaggi 
elettr~nici in grado di farne disattivare le difese o il funziona
mento, spostandolo addirittura su altre orbite. 

L'uso del Laser (Llght Amplification by Stimulated Emission 
of Radiation} nello spazio si sta sviluppando, poiché l'assenza 
di elementi Interferenti (come ve ne sono nell'ambiente atmo
sferico terrestre) ne potenzia le capacità. 

La corsa alla supremazia negli spazi stellati vede sostan
zialmente in gara solo URSS e USA. Questi ultimi appaiono 
decisamente In vantaggio, come lo dimostrano la maggiore 
capacità di permanenza In orbita dei satelliti americani rispet
to a quelli sovietici, nonché soprattutto il successo dello 
Shuttle/ Columbia. Maurizio Simoncelli 
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e Il Presidente Reagan è arrivato al
la Casa Bianca nel 1980 enfatinando 
il tema dell'anticomunismo duro; rivi
talizzando la guerra fredda e distrug
gendo la distensione egli ha voluto 
manifestamente giustificare il massic
cio potenziamento dell'armamento nu
cleare per il quale si è fermamente im
pegnato. A conferma di ciò quando 
lo scorso autunno si è impegnato nel
la campagna per le elezioni di medio 
termine, il Presidente ha attaccato du 
ramente il movimento ami-nucleare che 
si è affermato in 8 Stati su 9 ed in 30 
città. A Reagan hanno fatto eco il Presi
dente del sottocomitato giuridico del 
Senato per la sicurezza ed il terrori
smo, il Sen. Jeremiah Denton, che ha 
definito « sovversivo » il movimento 
a_ttribuendone l'ispirazione ad « agen
ti stranieri » desiderosi di indeboJire 
le capacità difensive degli USA 

In realtà gli insulti erano stati lan
ciati da Reagan e dalle sue corti di 
destra, in spregio ad ogni precic:ione, 
per suscitare nell'opinione pubblica 
una reazione emotiva a favore dei lo
ro candidati preferiti; ma il giorno 
delle elezioni tutto ciò si è dimostrato 
controproducente. 

Nonostante le affermazioni a favo
re della distensione e del controllo 
degli armamenti, i negoziati condotti 
dall'Amministrazione mirano più a pla
care l'opinione pubblica interna e de
gli alleati della NATO che a consegui
re gli obiettivi conclamati. A parte le 
riduzioni di bilancio volute dal Con
gresso, il potenziamento bellico conti 
nua; altrimenti, perché affidare a no
ti « falch i » la conduzione delle trat-
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Usa 

Reagan 
un presidente 
''vecchio'' 
di Sylvia Crane 

tative? La retorica ami-sovietica ed an
ti-comunista che informa questa linea 
politica di Reagan fa venire alla men
te il maccartismo che accompagnò la 
guerra di Corea negli anni '50; oggi 
si sta sviluppando una mentalità del
la sicurezza nazionale che viola le li
bertà costituzionali. 

Una recente relazione dell'Unione 
americana per le libertà civili conside
ra l'intera Amministrazione Reagan 
come un pericolo, per le libertà civi
li, maggiore di quelli che furono il 
Sen. Joseph McCarthy o il Presidente 
Nixon. 

Dentro e fuori il Congresso la CIA 
viene criticata come la responsabile 
delle malefatte del governo. Poco tem
po fa sono stati resi noti documenti 
sconvolgenti circa il ruolo svolto dal
la CIA ai tempi di Kissinger e Nixon. 
Vi si provano fatti che in precedenza 
erano solo sospetti: ad esempio la de
liberata, sfrontata e massiccia manipo 
!azione di danaro e potere per favo
ri re il colpo di stato militare che nel 
settembre 197 3 in Cile depose ed uc
cise Allende per installare Pinochet, 
dietro esplicita istigazione di Nixon 
e sotto la direzione del Segretario di 
Stato Kissinger. 

Adesso tra le operazioni segrete fi
gura l'at tività di guerriglia alla fron
tiera tra Honduras e Guatemala con
dotta da uomini addestrati dalla CIA, 
volta a destabilizzare il regime sandi
nista in Nicaragua ed a sconfiggere i 
combattenti rivoluzionari nel Salva
dor; preoccupate sono anche le voci 
circa le forniture di armi della CIA a 

Jon:is Savimbi i cui guerriglieri, con 
l'aiuto delle truppe sudafricane, mi
nacciano il governo dell'Angola; que
sta continua minaccia ritarda la solu
zione del problema della Namibia per
ché Reagan non vuole negoziare finché 
le truppe cubane rimarranno in An
gola, ed i cubani non vogliono andar
sene finché non ci sarà un accordo in
ternazionale per porre fine alle in
cursioni alla frontiera meridionale con
dotte da Savimbi e/o dai sudafricani. 

L'opinione pubblica americana è an
che fortemente preoccupata per l'ap
poggio che l'Amministrazione dà alle 
repressive giunte militari dell'Ameri
ca del Sud. Anche. se per gli ameri
cani sono egualmente odiose le repres
sioni in Polonia ed in URSS, l'atten
zione è concentrata soprattutto nel!' 
America Centrale a causa della vici
nanza geografica e dei precedenti sto
rici di interventi USA a sud delle fron
tiere, che in qualche modo lep,ittima
no le operazioni. Resta però viva nel
la memoria pubblica la lezione del 
Vietnam che costò agli americani 
50.000 morti, e che tuttora rende 
drammatica la minaccia posta da even
tuali interventi all'estero. 

Già una volta il Congresso ha vo
tato la riduzione degli aiuti mili tari 
al governo salvadoregno, che Amnesty 
International accusa di massicce vio
lazioni dei diritti umani. All'opposi
zione attiva è passata anche la Chiesa 
cattolica, a causa dell'uccisione di 
suore cattoliche e di vari altri citta
dini americani ad opera delle squadre 
della morte, verosimilmente con la 
complicità del governo. · 

Durante l'ultima sessione regolare 
il Congresso ha ceduto alle pressioni 
governative approvando l'lntelligence 
P rotection Act, noto anche come Agee 
Act. Apparentemente la legge mira a 
controllare la pubblicazione di mate
riale riservato, ma Philip Agee in esi
lio ed i suoi colleghi in patria, che 
pubblicano il Covert Action Bul/etin, 
sostengono che il loro materiale non 
si basa su documenti riservati ma su 
fonti liberamente accessibili a tutti. 
In effetti essi si occupano delle atti
vità segrete della CIA - il che prati
camente equivale ad agitare il drappo 
rosso della provocazione davanti ai se
guaci di Reagan - e sotto le pressio
ni il Congresso è crollato. La legge è 
una specie di misura sui « segreti nf--27 
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t1cialt ». che .:C'ncb nna l'uso di infor
miuioni µubblichc che contnbuiscmo 
a ri\'elare l'identità di un agente se
greto; ma i fautori delle libertà civili 
contestano la censura preventiva in 
materia di informazione pubblica , ma· 
teria a loro av\'iso protetta dal primo 
emendamento. In seguito alle rivela
zioni sul caso Watergate, il Congresso 
approvèl quel Freedom o/ ln/ormation 
Aci, contro il ripetersi di pratiche il
legali da parte degli agenti della CIA 
e del FBI, che portarono prima ali' 

impeachment e poi alle d1m1ssioni di 
Nixon. Successivamente FBI e CIA so
no stati costretti ad agire in base a d i· 
rettive ben definite, per salvaguarda
re le libertà costituzionali ; il loro per
sonale ed i loro fondi sono stati dra· 
sticamente tagliati. Inoltre il persona· 
le della CIA è tornato ad occuparsi, 
come previsto originariamente, delle 
attività di analisi, mentre l'FBI de\'e 
limitarsi ad investigare sui crimini, 
praticamente abbandonando ogni coin
volgimento politico. 

Ma adesso sti:imo assistendo ad llna 
sottile inversione di tendenza. Ne è 
un segno certo la crescente riluttanza 
del governo a rilasciare documenti, 
come dovrebbe fare in base al Free
dom o/ I n/ormation Aci: ne è un al
tro segno la crescente tendenza a clas
sificare come riservate informazioni di 
natura tecnica e scientifica, oltre alla 
proibizione di procedere su scala in
ternazionale allo scambio di dati sulla 
ricerca scientifica; adesso di solito que
&ti dati vengono sottoposti ad una sor-

Lo stillicidio 
dei colpi 

e contraccolpi 
di Giampaolo Calchi Novati 

e Cli ultimi :.cambi <.u111<.111i.wv elle r ·-.:;1porti fra Stati 
U11iti e Urs:; si S\'Olgono ormai a due livelli, uno dei qua
li, quello •ideologico•, pre\'arica su quello per cosi di
re tecnico, impedendo ogni dialogo e ogni comprensione. 
Il solo far 10 che le proposte per l'unico 11egoziato in atto 
- quello missilistico - \'engano avanzate a colpi di di
:.corsi am11111ciati in anticipo o di co11ferenze-stampa, in
''ece di essere a{f idate alla discrezione dei dossiers, è una 
riprO\'a di q11eç1a sfa.rntura. le parti rischiano esse stes
se di caderne villime. Si spiega a11cl1e così l'escalation 
nella quale gli Usa .stanno per lasciarsi invischiare in Ame
rica centrale. 

Il presidente Reagan ha dato il tono con le sue rip.t· 
tute accuse rivolte all'Urss di minacciare la pace e di 
essere - l'U11io11e Sovietica e il co111unismo - 1'« impe
ro del male"· Lo :;copo, o almeno questo è ciò che ap· 
pare dall'esterno e c/1e certamente viene percepito da 
Mosw, e di «delegittimare" l'Urss come grande potenu1 
per poter far passare più facilmente piani di riarmo che 
llan110 a prima 1•1sta l'obie11ivo di assicurare agli Usa I' 
egemonia assoluta. Dopo tanti anni, se non di distensio
ne, di 11111t110 riconoscimento, anche a Reagan riuscirebbe 
difficile (e anclze cosi incontra molli ostacoli al Congres
so e nell'opinione pubblica americana) imporre una cor
sa agli armamenti illi11111ata, tesa a •punire• la contro
parte, mettendola davanti a/l'altemativa di perdere det
ta cor:.a o di rovinare la propria economia. Ma se l'Urss 
è 1111 pericolo per tutti, tutto si può giustificare: anclte la 
ricerca dell'• arma suprema '" l'ombrello cosmico che a 
1111 certo momento della storia conse111irà in teoria ali' 
America di dettare le sue co11dizioni dall'alto di una \•era 
o pre~11nta im•11l11erabilita. Partendo da queste premesse 
si p11ò capire l'impatto minore elle llanno le singole pro
poste che Reagan \'a sciori11a11do sui Per:;hing e sui Crui
se, a11che \e l1a compiuto il passo - di per sé sig11if ica
ti1·0 - di abba11do11are I'• opzione zero"· a cui pareva at
taccato ad ol t ra11za. 

L'Unione So1•ietica potrebbe reagire in due modi: o 
dando rilievo al livello «alto"• e rifiutando tutto finché 
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11011 verranno ristabilite le normali regole di un rapporto 
parilano, o disct11e11do nel merito le misure di «con
tro/lo. che malgrado tttllo, poco importa se spontanea
rnente o per venire incontro alle pressioni degli alleati, 
Reagan Ila pur elaborato. Ma anche Andropov ha la sua 
versione ideologica da soddisfare. L'offensiva da "crocia
ta " in cui si è impegnato Reagan da una parte gli offre 
il destro per e deprezzare• le iniziative dell'America, da
to il quadro in cui sono inserite, e dall'altra gli consente 
di perseguire a s11a \'Olta un'immagine «simbolica" degli 
Usa, potenza imperialista e aggressiva. In questi termi
ni non c'è letteralmente una trattativa ma solo contrap
posizione. Se11011clzé una trattati\•a è 111 corso. E non con
\'errebbe all'Urss e \'edere,. il giuoco di Reagan, tanto più 
se è \'ero elle sui tempi lunghi la sfida riarmistica del/' 
America è destinata a penalizzare l'Urss in modo inso
stenibile? A11cl1e q11i Mosca de\•e pagare Io scotto alla sua 
posizione preconcetta: prima di negoziare davvero deve 
mo:.rrare al mondo, e am.itwto agli alleati degli Stati Uni
ti, elle Reagan co11duce 1111 giuoco avventurista; in fondo 
A11dropov sa che il terzo interlocutore a Ginevra, muto 
ma non troppo. è l'Europa, e elle la « pa11ra • diflusa da 
Reagan no11 investe :;olo l'Urss ma appu1110 anche i po
poli dell'Europa occidentale. 

E' po.~sibile una sintesi? Pregiudiziale a tulio è una 
riconversione al fine di recuperare quello che è lo spirito 
di /1ase del «controllo degli armamenti'" cioè l'awore
strizione in cambio della restrizione altrui, il che impli 
ca una sommaria parila (11011 solo di armi ma anche di 
dignità e di credibilità). Probabilmente il primo passo 
dovrebbe toccare a Reagan che Ila rotto la tregua. Poi si 
dovrebbe riattivare con 1111 minimo di consistenza il ne
goziato vero e proprio. Da quando I'« opzione zero" è ca
dwa, la posizione negoziale dell'Urss a Cine1•ra si è fat
ta piit delicata perché si de\•e parlare d1 equilibrio, di do
saggi, e non pii1 di dogmi. Ma a11cl1e al tavolo dove si di
çcute di missili, l'Uns /1a u11 obiettivo apparentemente ir
rimmciabile: e\'itare l'installazione dei Persl1ing 2 in Ger
mania, clie, sotto altra veste, è un attentato esplicito al
la parità, perclté sottopone l'Urss a un ricatto simile a 
quello elle nel 1962 Ke1111edy ricusò a costo della crisi 
aperta. Da qui la necessità di non concedere nulla fino a 
quando :.i potrà barattare quella conce:.sione. Con che 
cosa? Forse il margine cli i11cer1ezza sta qui: quale con
cessione è dispo:.ta a fare l'Urss per la cancellazione dei 
Perslfi11g. La accettazione dei Cruise? Un arretramento 
politico o militare in un'altra area? Anclropov ha tocca 
10 parecchi tasti in questi suoi pmm mesi di leadership, 
dal Medio Onetlle all'Asia, e ci potrebbe essere suff icien· 
te materia per w1 co111prome:;so. 
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ca di lettura preliminare in vbta di 
una possibile censura preventÌ\·a. 

Attualmente forse le più flagranti 
violazioni delle libertà da parte del 
governo derivano dall'ordinanza presi
denziale sull'attività del servizio se
greto USA emanata nel dicembre 
1981, sulla base del National Secu
rit Act dcl 1947 che istitul la CIA. 
Con la scusa di indagare sulle • attivi
ta di spionaggio ,. straniere la CIA, 
le cui azioni per la raccolta di infor
mazioni erano prima limitate all'este
ro, ora è autorizzata ad operare anche 
in patria . Quest'ordinanza contraddice 
una precisa delibera del Congresso, ed 
è di dubbia costituzionalità; per di 
più fino ad ora le operazioni all'inter
no del paese erano di esclusivo domi
nio dell'FBI. che agisce sotto la diret-

• Segretario generale Jd PCUS dal 
12 novembre 1982, Yuri Andropov ha 
già avuto il tempo di indicare con ,i 
f?tti e con le parole quale sarà la poli
tica interna e internazionale dell'URSS 
nel prossimo futuro. Delle frasi pro
nunciate dal leader sovierico la più pre
gnance è senza dubbio quella con la 
()uale ha affermato la volontà di prose
~uire la politica del suo predecessore 
Leonid Brezhnev. Continuazione cioè 
e rafforzamento della ristalinizzazione 
del Paese. Accentuazione insomma del 
ruolo del partito in ogni settore della 
Vtta dell'URSS, fino alla realizzazione 
dell'identìfìcazìone partito-Stato, che fu 
I~ p1u cospicua particolarità del regime 
<l1 Stalin appunto. Non meraviglia que
sta linea, che del resto è da sempre 
quella prediletta dal partito, in un uo
mo che era già capo di un diparumen
to del comitato centrale del PCUS nel 
1951, in piena era staliniana. Ma la 
~~a appartenenza all'apparato del PCUS 
risale ancora più addietro, alla secon-
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ca supervts1one dcl Procuratore gene· 
raie degli USA . Un commentatore del 
Congresso sostiene che la nuova ordi· 
nanza « dà al direttore della CIA un 
ruolo pari a quello dell'FBI in mate
ria di controspionaggio all'interno de
gli USA », e che essa « rappresenta un 
significativo aumento del ruolo inter
no della CIA ». L'ordinanza autoriz
za in modo specifico tecniche intru
sive di registrazione, intercettazione, 
controllo della posta, senza alcuna ga· 
ranzia; sono permesse le infiltrazioni 
di agenti provocatori in organizzazioni 
interne e la diffusione di false notizie 
su singole persone ed organizzazioni ; 
è previsto l'accesso ad informazioni 
bancarie, mediche, telefoniche priva
te; è permesso il reclutamento di tn· 
formatori da assegnare alle varie or· 

URSS 

Andropov 
un ''classico'' 
segretario 
generale 
di Alessio Lupi 
ci.1 rn1.:l:i Jl:gli anni quaranta. La forma
zione politico-ideologica dell'uomo non 
lascia perciò dubbi, come del resto 
quella dei suoi predecessori, ivi com· 
preso il « destalinizzatore ,. Nikita 
Khrushev. 

D'altra parte si può ricordare che 
già nel 1963, oratore ufficiale alla com· 
memorazione dell'anniversario della Ri. 
voluzione, Andropov pronunciò un 
discorso agli antipodi di quella che 
era la pratica khrusheviana di quegli 
anni, tesa all'efficientismo e dunque 
propensa a favorire tecnocrati e tecni· 
ci a scapito dei funzionari di partito. 
Fu, quella di Andropov, la prima cri
tica pubblica, seppure prudente, della 
linea di Khrushev, critica che soltan
to un anno dopo apparve condivisa dal
la totalità del comitato centrale, che 
dimetteva lo stesso Khrushev. 

Da quanto precede emergono tra 
l'altro le vere motivazioni che porta· 
rono all'elezione di Andropov a segre· 

g.rniuJ1.ioni: può trattarsi di giornali· 
sci, preti , accademici, sebbene il primo 
emendamento proibisca le violazioni 
della libertà di parola, stampa, reli
gione, riunione o petizione. Pratiche 
di questo genere erano state vietate 
dal Congresso dopo lo scandalo W a
terga te, ma ora la Casa Bianca di Rea· 
gan le ha ripristinate. Ora tutto è 
pronto per il confronto diretto fra la 
Casa Bianca ed il Campidoglio su que
sti argomenti, oltre che sull'economia 
e la politica estera Ma anche l'opinio
ne pubblica a favore della pace e con 
tro le armi nucleari si va rafforzando 

Eppure al Congresso gli esponenti 
della destra sono stati molti solleciti 
nel ravvisare possibili minacce contro 
le proprie libertà costituzionali. Così -
cario generale: anzianità nell'apparato, 
garanzia delle sue opinioni sul ruolo 
del partito nella vita politica del Pae
se. La continuità della linea politica 
dell'URSS non porterà scosse di alcun 
genere e confermerà l'immobilismo, ca
ratteristica precipua dell'era brezhne
viana. 

Andropov cercherà certamente di cir. 
condarsi di uomini suoi, ed effettuerà 
dei mutamenti, del resto già comin
ciati, nella dirigenza del partito e del
lo Stato 

D'altra parte, con molto realismo, 
ha accettato i piani di sviluppo econo
mico per il 1983. che dovevano però 
essere gi \ pronti prima della sua ele. 
zione. Questi piani prevedono un in
cremento dello sviluppo di poco più 
del 3 per cento rispetto all'82 (la per
centuale dì sviluppo più bassa in tutta 
la storia dell'URSS). Nel piano è ac
cordata una certa preminenza all'indu
stria dci beni di consumo, ma subito 
dopo si è resa pubblica l'intenzione di 
diminuire, fino quasi ad annullarle, le 
importazioni di cereali, tradizionalmen
te necessarie per sopperire alla scarsa 
produzione agricola Nell'ultimo anno 
si è registrata una penuria alimentare, 
in linea del resto con gli scarsi aumen
ti di produzione degli anni preceden
ti. Da quanto precede emerge quale sa
rà nei prossimi anni l'obiettivo della 
leadership sovietica: aumentare la pro
duzione e la produttività del lavoro. -
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IL' ASTROLABIO DIBATTITO 
(Segue Crane) 

ad esempio il Senatore « dixie » di 
provata fede Jesse Helms (democra
tico), ha chiesto l'approvazione di una 
legge che limiti il ricorso ai tribunali 
federali contro le decisioni degli Sta
ti che perpetuano la discriminazione in 
materia di aborto e di pratiche religio
se nelle scuole; se approvata, questa 
legge avrebbe rovesciato la sentenza 
della Corte Suprema che proibisce la 
discriminazione, ed avrebbe sconvol
to la struttura storica del sistema giu
diziario USA; il modo piì1 corretto di 
introdurre il cambiamento era di ri· 
correre ad un altro emendamento co 
stituzionale. Poiché non è riuscito a 
raccogliere la maggioranza dei due ter
zi necessaria per approvare l'emenda
mento, Reims ha tentato di aggirare 
l'ostacolo ricorrendo a cavilli, mentre 
numerosi Senatori liberali ricorrevano 
all'ostruzionismo per evitare l'appro
vazione della legge; i lavori del Sena
to sono rimasti bloccati per settimane, 
e la vicenda si è conclusa quando 
Helms si è fatto convincere dal Sen. 

(Segue Lupi) 

Trovare i capitali per nuovi investi· 
menti senza compromettere l'andamen
i.o dell'industria pesante, specie di quel
la bellica. E' questo un problema che 
.sembra perpetuarsi nell'URSS, tanto che 
i politici americani seguono una certa 
linea che obbliga Mosca a sempre più 
alte spese militari, sapendo che queste 
vanno a detrimento degli investimenti 
produttivi, sl che il tenore di vita della 
popolazione sovietica rimanga a livelli 
bassi, nella speranza che ciò, come è 
avvenuto in alcune repubbliche popola
ri, provochi malcontento e destabiliz
zazione. 

Ecco dunque che il compito di An
dropov si precisa: dare benessere al 
Paese senza comprometterne il potenzia
le bellico: compito immane, ma non c'è 
dubbio che, se obbligato a scegliere, il 
gmppo dirigente non mancherà di esi
gere sacrifici sempre più importanti 
dalla popolazione. 

Ciò potrebbe richiedere la mano pe
sante sia verso gli amministratori che 
verso i cittadini. Andropov, che era am· 
basciatore a Budapest nel 1956 e che 
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Uoward Baker, capo della maggioran
za, a ritirare il suo progetto di legge. 

Durante l'ultima sessione alla Ca
mera dei rappresentanti sono stati pre· 
sentati 20 progetti di legge miranti a 
ricostituire il Comitato per la sicurez
za interna (sostitutivo del notorio Co
mitato sulle attività anti-americane), 
che era stato eliminato in una radica
le riforma del Congresso nel 197 5 sul· 
la scia del caso Watergate. 

E' ormai evidente che a Washing
ton si sta sviluppandcr una mentalità 
della sicurezza nazionale che può da
re origine a violazioni costituzionali. 
Questa svolta si conforma alla famo
sa « dottrina dell'equilibrio )> del giu
dice Felix Frankfurter, di molto tem· 
po fa, secondo la quale le libertà co· 
stituzionali garantite dal Bill o/ Ri)!.hts 
possono essere violate in considerazio
ne di motivi di sicurcna nazionale. 
Questa dottrina è stata contestata nel 
1962 con una decisione storica pre
sa dalla Corte Suprema; nella moti
vazione della sentenza, scritta dai giu
dici Douglas e Black, si ammoniva che 

organizzò l'intervento delle truppe so
vietiche, forse in accordo con Janos 
Kadar, già di fatto leader del partito 
ungherese, per stroncare la rivolta, non 
si tirerebbe certo indietro. Del resto, 
a manifestare i suoi umori c'è la chia· 
mata nel governo di Geidar Aliyev, già 
segretario del partito nell'Azerbaigian, 
ma che ha un passato di membro della 
polizia politica che affonda le sue ra
dici fin nel NKVD di Beria. Prima co 
me uomo del KGB poi come segreta 
rio del partito, Aliyev ha saputo stron
care la corruzione, il burocratismo e 
l'inefficienza nella repubblica caucasi· 
ca. E' da ritenere che Andropov con
ti su di lui, che è anche membro del 
Politbjuro, per un'opera identica al cen· 
tro. Del resto qualche ministro, accu· 
sato di incapacità, è già stato liquidato. 

Altro indizio delle possibili intenzio
ni « dure » di Andropov la mancata 
nomina di un uomo del partito alla te
sta del KGB, che è diretto - cosa che 
non avveniva dal 1961 - da un kaghe
bista. Può darsi che ciò significhi che 
il segretario generale, che è stato pre· 
sidente del KGB appunto, abbia con
servata intatta la sua influenza sull'or-

in tal modo si sarebbe avuto il gover
no degli uomini e non quello della 
legge equamente applicata. « Chi può 
tracciare la linea di demarcazione, e 
dove? » si chiedeva, e si concludeva 
che un sistema del genere avrebbe tra
sformato in un gioco di parole le li· 
bertà garantite dal primo emendamen· 
to. La sentenza affermava che se si 
vuole conservare queste libertà che 
costituiscono il fondamento della de
mocrazia, esse devono essere formu
late in maniera inequivocabile. F. pro· 
seguiva: una società democratica ri
chiede politiche aperte e l'assoluta re
sponsabilità di rendiconto da parte del 
governo. 

La decisione del Presidente Reagan 
di « proseguire diritto » significa il 
mantenimento di una politica econo 
mica che comporti alti tassi d'interes
se, disoccupazione crescente, amplia
mento dell'arsenale militare. E' una 
linea che comporta anche l'inasprimen
to delle misure di protezione della si· 
curezza nazionale all'interno del paese 

s. c. 

ganismo, che di fatto sarebbe allora 
sempre ai suoi ordini. Ma l'autonomia 
del KGB potrebbe anche essere indi
zio del fatto che alla polizia politica 
si vuol lasciare mano libera, senza gli 
impacci di un presidente politico. 

Da tutto quanto precede si può con
cludere che l'URSS sotto Andropov è 
destinata a un certo immobilismo in
terno (pur nella ricerca dell'efficienza 
e dello sviluppo economici), proprio 
di un tutto omogeneo neostaliniano 
quale si prospetta lo Stato sovietico. 

In politica internazionale, mentre sa
rà esercitato ogni sforzo per mantene
re l'unità del campo socialista, è plau
sibile che Andropov, senza compromet
tere la difesa del paese, sia incline a 
rbtabilire una certa intesa con gli Stati 
Uniti. Di nuovo con un obiettivo di 
immobilismo, quello del dominio bi
polare del mondo. Ma in questo setto
re il discorso è meno piano, anche per 
la presenza di un Terzo Mondo insof
ferente dell'egemonismo. Difficili, in
fine, rimarranno i rapporti con la Cina, 
se pure con questa, come con gli Stati 
Uniti, sono possibili intese parziali. 

A. L. 
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L'ASTROLAI IO DIBATTITO 

Esbtc ancora una 
"questione cattolica"? 
E in quali termini si pone oggi? 
Nel proseguire - su qu~to numero -
il dibattito aperto sulle colonne 
del giornale intorno al ruolo 
dei cattolici nell 'alternativa, non si può 
non notare come le domande poste 
ad apertura del dibattito abbiano 
sollecitato altre domande, abbiano 
aperto, o socchiuso, altre porte. 
Dagli intenenti, tuttatia, è anche 
possibile ricavare alcune consideraiioni, 
e una in particolare: il confronto 
con i cattolici, nella prospettiva 
dell'alternativa, deve anenire 
sui contenuti, sulle scelte 
e sulle proposte concrete, sui taJori 
che ispirano la politica dell'alternativa. 
Non un'adesione astratta: 
nessuno la chiede e nessuno 
è disposto a darla. 
Ma un dialogo, ed un'iniiiatha, 
comuni, sulle questioni 
che caratteriaano 
una politica di cambiamento. 
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LA V ALLE/La pace 

e Per <lis1..utere il ruolo dei c:molici 
n di qualunque altro nell'alternativa, 
occorre identificare l'alternativa, e so
prattutto farne un obiettivo altamen
te motivante e desiderabile, quali che 
siano le sue difficoltà. 

Se l'alternativa consiste nel manda
re all'opposizione la Democrazia Cri
stiana, si tratta di un obiettivo che 
certamente si può realizzare, e anche 
con relativa facilità, come del resto è 
avvenuto nei grandi Comuni; ma è un 
obiettivo cosi facile, che nessuno ( tran
ne, ora, i comunisti) ci prova . E non 
ci si prova perché se è vero che moltis
çimi in Italia, ceti dirigenti e partiti, 
\'Orrebbero cambiare il dato della ina· 
movibilità democristiana dal potere, è 
anche \'ero che essi vorrebbero cam· 
biare solo questo ; e siccome non è si
curissimo che, tolta la DC, il prodotto 
non cambi, si preferisce non toglierla. 
li giorno in cui si fosse finito di dare 
tutte le garanzie possibili ccl immagi· 
nabili che, senza la DC. le cose non 
muterebbero, allora l'alternativa sareb-

è la prima sfida 
da vincere 

be pronta : ma questo ai cattolici che 
cosa interessa? 

Poniamo che l'alternativa si realizzi 
nella semplice forma di una esclusione 
della Democrazia Cristiana dal governo. 
Ma se per mantenere il necessario con
senso all'interno ci si trovasse sotto il 
ricatto degli interessi corporativi con
solidati, si continuasse a restare vitti
me della irreversibilità e indisponibilità 
della spesa pubblica, si dovesse mante
nere l'impossibile e comunque ormai 
esaurita equazione tra società dei con· 
sumi e Stato sociale, si dovesse mante
nere un potere accentrato; e se si do 
vesse gestire la politica economica se
condo le ferree regole imposte dall'in
debitamento con l'estero, e le direni
\'e, perfino tecniche, dettate dal super
governo del Fondo Monetario Interna
zionale e dagli altri supremi centri di 
potere economici e finanziari che, in
denni dal controllo democratico, deci
dono il modello delle nostre società; e 
se per onorare impegni già presi o 
attuare eventuali accordi « intermedi » 
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a Ginevra si mettessero i missili a 
Comiso; e se dovessimo continuar1: ad 
assistere impotenti all'invasione del Ni
caragua, all'assassinio di tutte le Ma
rianelle Garcia dell'America Latina, al
lo scempio del popolo palestinese; e 
se continuassimo a votare all'ONU per 
Poi Pot, e approfittassimo - per man
tenere il nostro privilegio economico 
come parte del privilegio del mondo 
industrializzato e ricco - del crollo del 
prezzo del petrolio e delle materie pri
me e dei prodotti agricoli dei Paesi 
dell'altra metà del mondo, e continuas
simo a mettere al riparo dello scudo mi
litare dell'Occidente una forbice mon
diale dei redditi che va dai nostri 
10.392 dollari annui pro capite (che 
condividiamo con i Paesi più ricchi, in 
tutto 562 milioni di persone) ai 230 
dollari annui in media di altri due mi
liardi di persone (per non parlare de
gli 80 dollari de1 Bhutan e dei 120 del 
Bangladesh, suo vicino), allora non ve
do come questa alternativa possa in
teressare e motivare i cattolici, intesi 
non in senso puramente sociologico, ma 
come portatori di qualcosa di diverso 
rispetto alla cultura comune, e di spe
ranze ulteriori rispetto all'esistente. Se 
poi si intendessero i cattolici in un 
senso puramente anagrafico e statisti
co, e perciò in nulla diversi dagli al
tri, sia che si tratti di democristiani che 
di cristiani non democristiani, allora sa· 
rebbero tali cattolici a non interessare 
a noi, né all'alternativa. 

So bene che la risposta a queste os
servazioni è che sfondo una porta 
aperta, perché nessuno pensa a una al
ternativa ridotta come l'ho descritta, 
ma a qualcosa di ben più promettente; 
e certo, nelle condizioni dell'Italia, per
fino il non rubare sarebbe una grande 
riforma. Tuttavia il problema non è so
lo che cosa si voglia fare con l'alterna
tiva, ma quali sono le condizioni per 
tarlo. E le esperienze mitterrandiane e 
degli alrri socialismi europei sono or
mai abbastan7.a agghiaccianti. 

Se dunque occorre parlare delle con
dizioni dell'alternativa, bisogna dire 
che essa come alternativa politica (cioè 
di fini e modi del vivere collettivo) e 
non semplicemente come ricambio di 
Partiti al governo (quella è l'alternan-
7.a) non è nemmeno pensabile nei ter
mini ristretti della nostra provincia na· 
zionale, ma ha, per sua natura, respiro 
e condizioni interna7.ionali (lo dice an· 
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che la noc;tra Costituzione) e passa at
traverso un cambiamento, graduale ~ 
pacifico, delle relazioni interne, dci de
crepiti tabù e delle strutture esterne 
di dominio dell'Occidente, il più gran· 
de e universale Impero che la storia 
abbia conosciuto. 

Propriamente essa è l'ideazione e la 
pragmatica costruzione di una società 
che per modelli di produzione, di bi
sogni, di soddisfacimento dei medesi
mi e di relazioni tra gli uomini, dentro 
e fuori i confini degli Stati, sia vivi
bile non solo per alcuni Paesi armati 
fino ai denti e per un certo tempo, 
ma per molti Paesi normalmente ar
mati o poco armati e per molto tem
po, con tutte le variazioni possibili dì 
cultura, di condizioni, di reggimenti po
litici, ma in tendenziale e progressiva 
condivisione, corresponsabilità e univer
salità. Questa società vivibile non è 
quella industrializzata dell'Occidente (e 
nemmeno, beninteso, quella dell'URSS); 
le società industriali avanzate sono, per 
natura loro, in un mondo dalle risorse 

limitc1~.:. non generalizzabili e non 
.-«noi 1 ... l•1li, se non sotto forma di im· 
pero e di colonia. Esse hanno deì co· 
sti crescenti che in parte si scaricano, 
al loro stesso interno, sulle parti più 
deboli della popolazione, e in massi
ma parte si scaricano all'esterno, sul 
mondo terzo; sono le « esternalità » ne
gative del nostro modello di società, 
come società di moderata democrazia 
e di moderata abbondanza, che si sca· 
ricano sui Paesi terzi sia come fascismo 
(Cile, Salvador, Guatemala) sia come 
fame (India, Africa ecc.). 

Queste sono le sfide di un'alternativa 
realmente significativa. Ciò vuol dire 
rimandarla alle calende greche, e intan
to tenersi la DC? No certo; ma vuol 
dire mettere l'alternativa con i piedi per 
terra, facendo della sua dimensione e 
prospettiva internazionale non un ac
cessorio o un ornamento, ma il suo fon
damento e il suo oggetto. E allora la 
lotta per la pace non è uno dei tanti 
temi della politica di alternativa, né 
uno strumento per collegare forze di
verse, anche fuori dei partiti, e maga
ri terreno neutro su cui far soggiornare 
anche i catto1ici. Essa è invece la con· 
dizione e nello stesso tempo il conte· 
nuto dell'alternativa. 

Perché per avviare la costruzione in 
Occidente di una società politica nuo
va, fornita di un respiro universale, 
occorre previamente rimuovere l'osta· 
colo che ne impedisce perfino l'ipotesi; 
e questo ostacolo è la corazza militare 
e nucleare posta a presidio della con
servazione dell'esistente, con tutte le 
sue ingiustizie, le sue oppressioni e le 
sue fami. Sono la militarizzazione del 
mondo, la corsa al riarmo, l'assoluto 
potere dell'idolo nucleare che tengono 
fermo il mondo, lo incatenano e con
gelano, bloccano la dinamica storica, 
rendono una fatica di Sisifo ogni lotta 
di liberazione, e sterilizzano e vanifi
cano perfino ogni invenzione politica, 
ogni teoresi, ogni sogno diurno di una 
società nuova, lasciando spazio solo ai 
sogni dementi di Reagan sull'arma as
soluta. 

Per l'alternativa, bisogna togliere il 
tappo del ricatto militare e nucleare che 
comprime le potenzialità umane di in
ventare la propria storia, e le fa regre
dire all'impotenza primordiale. Tolto 
questo impedimento, tutto diventa pos
sibile, o almeno può ricominciare ad 
essere pensato. 

Raniero La Valle 
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L'ASTROLABIO DIBATTITO 

CARDIA/Non si tratta di sigle 
ma di contenuti e valori 
e ~ti sembra necessaria unil premes
sa. Non credo, infatti, che una que
stione cattolica, o cristiana, o religiosa, 
si ponga solo in quei paesi europei 
che conoscono l'esperienza cli partiti a 
base, o di ispirazione, confessionale, co
me l'Italia e la RFT. L'influenza delle 
forze, e delle componenti, religiose nel
le diverse fasi della più recente sto
ria europea è stata importante e spes
so decisiva. Nel sostegno a tanti re
gimi autoritari e fascisti prima, e nel
l'orientamento moderato negli anni 
post-bellici; ma anche nel sostegno, sem
pre più convinto, a sistemi e regimi 
democratici, o nei passaggi storici de
cisivi dell 'I tali a degli anni '70; nel 
cambiamento francese del 1981, e negli 
avvenimenti polacchi più recenti; e via 
di seguito. 

Non si può chiudere in un unico sche
ma un rapporto come quello religione
società-politica che si sviluppa secon
do le tradizioni e i problemi tipici di 
c!2scun paese e che richiede, pertanto, 
aPa]isi differenziate. 

In Italia si è posta negli ultimi an
ni la questione dell'alternativa. Ma si 
è posta, e si pone, in termini diversi 
ri~petto all'alternanza di partiti progres
sisti e conservatori nel resto dell'Eu- ' 
ropa. 

Sono convinto anch'io, come Ander
lini, che i presupposti, per cosl dire, 
ideologico-statutari per il dispiegamen
to del piì:t ampio pluralismo politico 
clei cattolici, e dci cittadini con diver-
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Sil ispirazione ideale, sono stati realiz
zati per intero in Italia: che non vi 
siano, cioè, pregitJdiziali ideologiche di 
questo o cli quel partito che impedi
scano lo sviluppo del pluralismo poli
tico. 

Ma proprio per questo ritengo che 
altre questioni restano aperte, e devo
no essere affrontate perché il contri
buto, e l'adesione, di larghi settori cat
tolici alla realizzazione dell'alternativa 
divengano più diretti e, in prospetti
va, decisivi. 

Ne indico sommariamente tre. 
1. La linea dell'alternativa, a mio 

avviso, deve tradursi, nei tempi oppor
tuni ma anche « non lunghi », in un 
programma politico che solleciti sem
pre più una adesione (e per chi vuole 
anche un rifiuto) laicamente e razional
mente fondata. Il cammino del cattoli
cesimo italiano sulla strada della laiciz
zazione è stato notevole ed ha supera
to ostacoli e svolte decisive: e tuttavia, 
la tradizione che vuole una rappresen
tanza politica diretta dei cattolici vanta 
in Italia radici non rinvenibili in altri 
paesi, e si è, soprattutto, venuta ce
mentando con una identificazione con 
lo Stato - e con la sua gestione -
che ha prodotto costume, cultura, rap
porti sociali. 

Tradurre in termini politici e pro
grammatici precisi - con l'esigenza di 
selezione e di scelta che ciò compor
ta - la linea dell'alternativa vuol dire 
indicare concretamente la possibilità di 

un ruolo protagonistico diverso e nuo
vo per i cattolici, le loro organizzazioni, 
le rispettive rappresentanze sociali, al
l'interno cli un progetto di trasforma
zione della società, e dello Stato. Per 
settori ampi del cattolicesimo italiano 
- che vivono una crisi di identità pro
fonda ma che restano, nonostante tut
to, e nonostante tutte le riserve, an
corati o vicini all'albero democristiano 
- la traduzione programmatica della 
strategia dell'alternativa costituisce og
gi uno strumento indispensabile per sol
lecitare e provocare una nuova rifles
sione « laica » sulla politica e sulle 
scelte da compiere: e per far valutare 
appieno la praticabilità dell'alternativa 
italiana « diversa » rispetto alle alter
nanze di altri paesi europei. 

2. Le radici storiche del cattolicesi
mo italiano hanno costantemente asse
gnato un ruolo tutto particolare - ed 
entro certi limiti « strumentale » -
alla politica e al «far politica»: un 
ruolo che garantisse e salvaguardasse 
determinati valori etici della vita indi
viduale e co11ettiva. Il partito cattoli
co doveva essere, soprattutto nei primi 
decenni, strumento di sintesi tra il pro
getto « politico » dei cattolici e quella 
« cultura del privato» di cui la Chie
sa era custode e interprete. 

Gli anni '70 hanno aperto su que
sto punto importanti e feconde con
traddizioni tra le degenerazioni demo
cristiane - che oscillavano paradossal
mente tra il più vecchio conservatori
smo in tema di morale « privata » e 
il più cinico « uso » dello Stato e del
la cosa pubblica - e le spinte cli rin
novamento dell'area cattolica. La sini
stra - e, bisogna dire, soprattutto il 
PCI - ha saputo essere soggetto at
tivo e di primo piano nel coniugare 
queste spinte cli rinnovamento con un 
progetto di riforme civili tra le più am
pie e avanzate. 

Oggi, però, la questione morale si 
pone e si presenta in termini nuovi e 
più alti. Si pone, cioè, come esigenza 
di dare una precisa valenza etica alle 
scelte generali della politica. E ciò non 
solo nel senso che deve essere garanti
to il rispetto delle regole elementari di 
buona conduzione della cosa pubblica; 
quanto, piuttosto, nel senso che l'or
ganizzazione concreta della vita socia
le - la quale presenta mille rischi di 
regresso e di degenerazione e disgrega
zione individualistica - deve risultare 
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ispirata e riflettere valori ideali e mo· 
rali fortemente sentiti a livello collet
tivo. 

3. Concordo con Anderlini quando 
sottolinea l'importanza della presenza 
in Italia del governo della Chiesa uni
versale. Ad onta di battute facili che 
possono farsi sull'argomento, questo 
fatto storico e geografico resta un da
to saliente della vita e della politica 
italiana. 

La sinistra ha, sull'argomento, una 
tradizione di attenzione e di capacità 
di analisi notevole: che si è tradotta, 
per dirla in due parole, nella ricerca 
di una trasformazione laica dello Sta
to, e dell'ordinamento giuridico, ita
liano capace di coinvolgere importanti 
forze cattoliche, e che ha raggiunto nel
l'ultimo decennio grandi risultati. 

Oggi, però, si è in una fase, per co
sl dire, « interlocutoria », caratterizza
ta da una sorta di accantonamento di 
temi - lato sensu di politica ecclesia
stica - che restano invece decisivi per 
tutti, ma anche, in particolare, per il 
rapporto tra cattolici e Stato e per la 
stessa Chiesa cattolica, e per le altre 
chiese. 

Un elemento da non sottovalutare, 
di conseguenza, potrebbe essere - nel
l'ambito della strategia dell'alternativa 
- quello della proposizione di un co
raggioso progetto di riforma e di ri
fondazione della legislazione ecclesiasti
ca (da intendere nel suo significato più 
ampio: che coinvolga, cioè, il concor
dato, l'attuazione delle « intese » con 
le confessioni non cattoliche, 1a legi
slazione del 1929-'3 l, la questione sco
lastica, assistenziale, ecc.) che ottenga 
il consenso delle forze laiche e di set
tori importanti e consistenti dell'area 
cattolica, e di altre aree religiose. 

Da queste considerazioni credo si 
Possa dedurre che non condivido il ri
ferimento (ipotetico) di Anderlini al 
«secondo partito cattolico» che altro 
non farebbe che raddoppiare vecchi 
equivoci presenti nel 1• partito cat
tolico. 

Ritengo, invece, che lo spazio, la 
Presenza, la capacità di azione, per for
ze cattoliche nella sinistra possano e 
debbano crescere e svilupparsi molto 
Più rispetto al passato: sul terreno, 
Però, dei contenuti (anziché delle si
gle) che deve caratterizzare la linea 
dell'alternativa. 

Carlo Cardia 
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COVATTA/Purché la sinistra 
non ripeta i vecchi errori 
e La « questione cattolica » non esi
ste. Non solo non esiste più: non è 
mai esistita. O forse è esistita fino al-
1'11 febbraio 1929. Da allora esistono 
questioni distinte e separate: che han
no potuto dar luogo a un'unica « que
stione » soprattutto grazie alla pigrizia 
intellettuale dei «laici», marxisti o 
meno che fossero. 

Esiste, invece, una « questione va
ticana»; esiste una «questione demo
cristiana»; esiste - lo dimostra da 
ultimo il bell'articolo di Mario Colom
bo su Astrolabio - una «questione», 
distinta da quella democristiana, che 
potremmo definire « cristiano-sociale »; 
ed esiste - esisterà sempre -=- la que
stione delle questioni: quella del rap
porto fra fede e politica, fra valori e 
storia, fra infinito e finito. 

La sinistra, se vuole essere alterna
tiva di governo, deve sapere rispon
dere adeguatamente a tutte queste que
stioni. Dall'adeguatezza di queste ri
sposte, non dalla predisposizione di 
« spazi » appositi che ricordano le ri
serve dei pellirosse, dipende anche l' 
orientamento politico ed elettorale dei 
cristiani (di tutti i cristiani: di quelli 

che non sono democristiani oggi e di 
quelli che potrebbero non esserlo più 
domani; a meno che la categoria dei 
« cristiani non democristiani » non goda 
di un suo autonomo status politico
culturale che personalmente mi sfug
ge). Ma da queste risposte dipende so
prattutto la fondamentale legittimazione 
della sinistra a governare un paese che 
è assai più profondamente cattolico di 
quanto non sia democristiano. 

Verifichiamo, allora, l'adeguatezza 
delle risposte della sinistra alle que
stioni vere, piuttosto che discutere su 
questioni inventate. Alla « questione 
vaticana », innanzitutto. Che politica 
ecclesiastica pratica la sinistra? Non è 
vero che oscilla fra paleo-laicismo e 
vetero-concordatarismo? Possibile che 
non riesca a collocarsi in una dimen
sione post-concordataria quale è quella 
esigita non solo dalla realtà dello Sta
to democratico, ma dalla stessa evolu
zione post-conciliare della Chiesa? Pos
sibile che nessuno abbia ancora avuto 
il coraggio di invitare le brave perso
ne che da anni trattano la revisione 
del Concordato a non darsi più distur
bo, dal momento che in questi anni. -35 
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prescindendo d:il Concordato, lo St:ito 
e la Chiesa hanno gi:i dovuto aff 1 .in· 
tare e risolvere la gran parte delle tra
dizionali « materie miste » che i con
cordati regolano, dal regime matrimo
niale a quello degli istituti di bencfi
cienza? E che hanno dovuto affrontar
le e risolverle attraverso istituti giuri
dici sconosciuti all'epoca dei concorda· 
ti, come i referendum popolari e le 
intese fra regioni e conferenze episco
pali? C'è l'articolo 7 della Costitu· 
zione? Ma la sua applicazione può es
sere regolata in termini più adeguati 
alla nuova realtà con espedienti assai 
più decenti di quelli immaginati per 
aggirare il disposto della XIII dispo
sizione finale della Costituzione stes
sa. Per esempio - secondo una fe. 
!ice ipotesi di Francesço Margiotta Bro· 
glio - riducendo lo strumento con 
ccrdatario a un solenne reciproco ri
conoscimento della reciproca sovranità 
fra Stato e Chiesa - seguendo la lette
ra del primo comma dell'articolo 7 
dettato da Dossetti - e rinviando le 
altre questioni alla legislazione ordina
ria. Cosl da poter risolvere anche -
come giustamente chiede Mario Goz. 
zini - la questione dell'insegnamento 
e della ricerca nel campo delle scienze 
religiose al di fuori delle pastaie con
cordatarie che oggi - Gozzini lo di
mentica - la condizionano. 

Sulla « questione democristiana » c'è 
troppo da dire, per poterne parlare 
compiutamente in questa sede St iden
tifica, ovviamente, con la questione 
complessiva del sistema politico i talia
no. Sarebbe stato più facile « risolver
la » - interrompere, cioè, la continui
tà dell'esercizio del potere da parte del
la DC - intervenendo con una propo
sta di alternativa quando - dal 1974 
al 1976, per esempio - il consenso 
alla DC era calante. Resto in attesa 
di sapere dal senatore Ossicini in che 
senso « lo stesso compromesso storioo 
ha rappresentato un tentativo coraggio
so dcl PCI di porsi anche la questione 
democristiana ». Nella mia ottica limi
tata, il compromesso storico ha con
sentito alla DC di superare la sua cri
si con l'onesto Zaccagnini fino ad apri
re la strada al rigurgito doroteo dcl 
« preambolo »: frustrando i tentativi 
di scissione a sinistra della DC ed esau
rendo la « spinta propulsiva » nata dal
le lotte della fine degli anni '60 nella 
socìeta italiana. 

Og~i abbiamo a che fare con la DC 
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di De Mita: costretta a fare politica 
(dalla « grinta » di Craxi o dalla se
conda svolta di Salerno? Forse da tutt'e 
due; ma non importa), deve collocarsi 
rispetto al semplice parametro indica
to da Mario Colombo: se rappresenta
re « coloro che accettano la realtà del
le disuguaglianze » o « coloro che lot
tano contro le disuguaglianze». Mi 
sembra che stia scegliendo. E la sua 
scelta non sarà priva di conseguenze 
sul terreno del consenso: recupererà 
a destra, non c'è dubbio. Auguriamoci 
di non essere ancora una volta così 
insipienti da salvaguardarla a sinistra. 

A questo proposito, confesso che 
non ho capito - o non ho voluto ca
pire, forse - il ragionamento condot
to da Lidia Menapace: che sostiene 
sempre - se ho capito bene - che 
l'alternanza spinge i democristiani a 
destra, mentre l'alternativa li trascina 
a sinistra. A parte il fatto che sarebbe 
necessario adeguare il lessico politico 
italiano a quello delle altre democra
zie europee - per cui alternanza e al
ternativa sono la stessa cosa, e non, 
come per i compagni del PDUP, l'una 
il sinonimo enfatico di rotazione e l'al
tra il sinonimo dimesso di rivoluzio
ne - non vorrei che il compromesso 
storico, cacciato dalla porta del PCI , 
rientrasse dalla finestra del PDUP. Per 
quanto « radicale e convincente » sia 
la costruzione dell'alternativa, infatti, 
non c'è dubbio che essa è destinata a 
favorire la formazione di un polo con
servatore che legi ttimanente si candi· 
derà - su posizioni, si presume, al
trettanto « radicali e convincenti » -
a sostituire lo schieramento di sinistra 
nel governo del paese. Perché tutto 

questo avvenga rispettando le regole del 
gioco, è auspicabile che l'alternativa 
sia più «convincente» che « radicale »: 
che si fondi, cioè, sul consenso. Ma 
perché l'alternativa si costruisca dav
vero è soprattutto necessario che la 
sinistra si accinga a mettere essa in 
graticola la DC di De Mita - che si 
trova appunto nella scomoda posizione 
di doversi collocare rispetto alla discri
minante laica e banalmente socialdemo
cr;ttica che distingue i progressisti dai 
conservatori - mentre è più discutibile 
che continui a farsi rosolare sullo spie
do del « rinnovamento » democristia
no, disprezzando le evoluzioni possi
bili cd aspettando pazientemente le ma
gnifiche sorti e progressive dell'alter
nativa come palingenesi. 

La « questione cristiano sociale » è 
stata mirabilmente posta - lo ripeto 
- da Mario Colombo. Il suo articolo 
ricorda a tutti che esiste un 'area ri
formista più vasta di quella rappresen
tata dai partiti della sinistra, e forse 
anche più coerente. Come dimenticare 
che negli anni '50 toccò appunto al mo
vimento operaio cristiano - alle ACLI 
e alla CISL - tenere accesa la fiac
cola del riformismo che altri avevano 
abbandonato per effimeri falò rivolu
zionari? E come dimenticare che oggi 
queste forze sono disponibili a parte
cipare al grande dialogo che si svolge 
nella sinistra europea alla ricerca di un 
riformismo moderno, ed hanno titoli 
non secondari per parteciparvi? 

Queste forze, non c'è dubbio, sono 
essenziali per l'alternativa. E non solo 
per le idee di cui sono portatrici. 

Anche perché sono la testimonianza 
dei limiti di rappresentatività della si
nistra italiana. Limiti che non si supe
rano con un secondo partito cattolico, 
ma che esigono, dai partiti della sini
stra, un diverso modo di atteggiarsi 
verso la società civile e i suoi originali 
modi di organizzarsi. Un atteggiamen
to non solo rispettoso delle autonomie, 
ma consapevole della necessità di legit
timare l'alternativa attraverso forme 
nuove di scambio politico col movimen. 
to sindacale, condizione del realizzarsi 
di ampie alleanze sociali senza le quali 
l'alternativa è effimera e minoritaria. 

A queste forze, probabilmente, si 
riferisce Anderlini quando pone il pro· 
blema del contributo dei cattolici al-
1 'alternativa ed evoca lo spettro del 
secondo partito cattolico. Sia consenti
ta, quindi, una digressione in forma 
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di testimonian.ta. Sono un reduce dcl 
MPL, non un « pentito ». L'autocritica 
l'ho (l'abbiamo) fatta. Fin troppo. I 
limiti politico-culturali di quell'espe
rienza sono stati impietosamente son
dati dai suoi protagonisti. Per cui ora 
- undici anni dopo - sarà lecito, mi 
auguro, un'apologia pro domo sua. Non 
ci saremmo buttati alla disperata -
non eravamo cosl ingenui - se la si
nistra italiana, allora, non avesse ma
nifestato limiti di rappresentatività an
cora maggiori di quelli che denuncia 
oggi. Se la sinistra italiana avesse sa
puto farsi interprete del nostro pa
trimonio riformista. Se avesse avuto 
una considerazione più attenta dei pro
cessi di secolarizzazione e di moderniz
zazione in atto, e se fosse stata meno 
gelosa della custodia del suo hortus 
eone/usus. Fummo costretti a scende
re sul terreno del confronto elettorale 
nel l 972 anche e soprattutto perché, 
a sinistra, prevalsero quelli che teme
vano l'esito del referendum sul divor
zio: chi può dire come sarebbero an
date le cose se nel 1972 si fosse fatto 
il ref crendum e le elezioni si fossero 
tenute l'anno dopo? E chi puu dire CO· 
me sarebbero andate le cose nello "tes
so l 972 se la solidarietà omertosa im
perante in seno al sistema politico ncm 
avesse indotto PCI e DC a stringere 
un pactum sceleris per cui noi e i com
Pagni del Manifesto fummo esclusi dal
le:: trasmissioni televisive della « Tribu
na elettorale »' 

La storia non s1 fa con i « se »: l'obie
lione è scontata. Ma sia consentito di 
esprimere fastidio per la banale sag
geua con cui, da allora, è stata esor
ci2zara l'ipotesi del « secondo partito 
Cllttoltco ». A condizioni immutate ri-
5P<:tto al 1970, commetterei lo stesso 
errore. E se nel 1972 ho scelto di mi
l1tarc nel PSI (e ovviamente non sono 
« Pentiro » neanche di questo) è stato 
Perché il PSI ha mostrato di essere di
SPonibile a mutare alcune di quelle con
dizioni. Perché, soprattutto, il PSI non 
rn1 ha messo in una riserva indiana, r ~i ha fatto fare la mia batta~li.1 po
•t_ica, con le mie idee, alla pari con 
glt altri compagni senza riservarmi 
trattamenti di favore quando mi sono 
~lov~to in minoranza, e senza negarmi 
1• diritto di far parte del gruppo di
rigente del partito quando a questo 
ruolo sono stato legittimato dal con
senso dei compagni. 

Quanto al rischio di ricadere nell'in-
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tegrismo (J1121, Jr accentuarlo rispetto 
alla « laicità» della DC), lasciamo per
dere. Non solo perché la « laicità » 
della DC sarà dimostrata inoppugna
bilmente solo il giorno in cui si trove
rà almeno uno degli oltre quattrocen
to parlamentari democristiani Jisposti 
a votare a favore del divorzio o con
tro il finanziamento pubblico alla scuo
la privata (possibile che su questi temi, 
che spesso dividono i partiti laici, tut
ti i parlamentari democristiani si ritro
vino a pensarla « laicamente » allo stes
so modo?). Soprattutto perché non pen
so che la nostra sia stata un 'esperien
za integrista (e Lidia Menapace me ne 
darà atto). Accettare di correre il ri
schio del confronto politico, infatti, è 
l'esatto contrario dell'integrismo. 

Rivendicare una cultura politica spe
cifica - quella del riformismo delle 
ACL! e della CISL - non è integri
smo. Integrismo è presentarsi al con
fronto politico - vale ancora il vec
chio Maritain? - m quanto cattolici, 
come fanno i democristiani e come, do
po di noi, hanno fatto alcuni non de
mocristiani. lntegrista di sinistra è chi 
non distingue fra le forze della sinistra, 
chi approda a sini~tra con spirito gre
gario, chi ha da portare solo il suo 
c .. -.crc cattolico, ~ non una cultura po
litica specifica Che que~1a cultura po
litica, poi, esiga una rappresentazione 
partitica, non è derco. Anzi: le è più 
connaturale la dimensione «sociale», 
che non quella « politica ». Ma proprio 
per questo - per questa sua peculiare 
vocazione all'azione «sociale» - la 
cultura cristiano-sociale esige la pos
sibilità di uno scambio politico: possi
bili ta che nel 1972 non si davu e che 
og~i, forse, si dà (o dovrebbe darsi, 
nello spirito dell'accordo del 22 gen
naio). La cultura cristiano-sociale, in
somma, porta a sinistra un'esigenza di 
laicità invita i p<trllti a ritrarsi dall'oc
cupazione della 'ocictà civile, ma al 
tempo stesso postula una loro capa
citìi « contrattuale » nei confronti del
le forze sociali organizzate. 

Paradossalmente, la stessa istanza di 
laicità emerge quando la (< questione 
cattolica » viene affrontata dJl versan
te più proprio. qudlo del rapporto fra 
fede e politica Con buona pace di rut
H. le « ecologie Jclla liberazione », e 
col massimo rispetto, invece, per 1 cri
stiani rivoluzionari (vale ancora il vec
chio papa Giovanni? La distinzione fra 
« errore » ed « errante », fra teoriua-

z1one ideologica e storia vissuta?) non 
riesco a dimenticare la lettera di don 
Milani « a un giovane comunista di San 
Donato»: « Il giorno che avremo sfon
data insieme la cancellata di qualche 
parco, installata insieme la casa dci po
veri nella reggia dcl ricco, non ti fidar 
d1 me, quel giorno io ti tradirò. Quel 
giorno io non resterò là con te. Io ror
nerò nella tua casuccia piovosa e puz
zolente a pregare per te davanti al mio 
Signore crocifisso. Quando tu non avrai 
più farne né sete, quel giorno io ti 
tradirò ». 

La fede è questa vocazione al « tra
dimento » di ogni progetto che presu
ma di raggiungere il fine della storia. 
E' il rifiuto di ogni visione totalizzan
te della politica, di ogni pretesa di 
cambiare l'uomo con la politica, di ogni 
utopia disumana. La fede ridimensiona 
l'orizzonte della poli ti ca, della trasfor
mazione, della rivoluzione. Le forze po
liuche italiane - anche e soprattutto 
quelle della sinistra, che per loro natu
ra sono le più esposte alle tentazioni pa
lingenetiche - sembrano essersi final
mente laicizzate, da questo punto di 
vista. Può darsi che sia l'effetto di un 
pit1 vasto processo di secolarizzazione, 
che i sociologi collegano con lo svilup
par~i dei consumi privati e a cui Paso
lini imputava la colpa di aver fatto 
scomparire le lucciole. 

A mc piace pensarla diversamente. 
Mi piace pensare che il merito sia an
che di quella riforma religiosa che in 
Italia è arrivata - con cinque secoli di 
ritardo - grazie al Concilio Vaticano 
II, e che ha liberato energie di fede 
dall'involucro del confessionalismo, fi
no a influenzare tutta la società. E mi 
piace pensare che questo è il fonda
mentale contributo che i cattolici ita
liani hanno dato, e devono continuare 
a dare, alla democrazia italiana, e quin
di anche a quel compimento della de
mocrazia italiana - in questo sono d'ac
cordo con De Mita - che è l'alterna
tiva. Quando sento impostare la que
stione in altri termini, ed evocare il 
rii.ch10 di un.i « opposizione cattolica», 
nin conseguenti esplorazioni circa gli 
orient.tmenti politici della Chies.1, mi 
vien\; 'empre in mente quella doman
d.1 J1 Scalin sull'entità delle divisioni 
dcl P.1pa. Ma fonunatamente - ed 
anche per merito dei credenti - la 
sini,crn italiana non è più stalinista. 
O no? 

Luigi Covatta 

37 



'L'ASTROLABIO DIBATTITO 

DE P ASCALIS/Un confronto 
che già comprende 
i cattolici 
e S1, caro Andcrlini : ~li interrogativi 
che ci hai posto riguardo a come uti
lizzare a favore di una politica di cam
biamento la grande diaspora cattolica 
(cioè la complessa ed articolata realtà 
del mondo dci credenti che, dentro e 
fuori della DC, si è venuta creando in 
Italia), mi sembrano retorici e, so
prattutto, astratti. Non pertinenti, co
munque, con un discorso concreto sul 
futuro della democrazia italiana, che 
vogliamo - in tanti - perfezionare 
con la pratica della alternanza alla gui
da del Paese fra forle politiche e bloc
chi sociali diversi. 

A mio giudizio questo discorso si 
fa invece concreto ed attuale se par
te da tre dati di fatto, consolidati nella 
realtà politica italiana. 

Il primo. La democrazia, come co
scienza popolare e come sistema poli
tico, è ormai stabilizzata anche in Ita
lia. Non più subita o passivamente ac
cettata, è una delle componenti vitali 
di quella « italianità », che caratterizza 
le generazioni di questo dopoguerra, 
che se non sono la totalità sono certo 
la grande maggioranza della gente che 
fa oggi l'Italia. 

La destra economica e la destra po
litica sono anch'esse inserite nel siste
ma democratico e si affannano a tenta
re di gestirlo in difesa dei loro inte
ressi. Sempre possibili, ma ormai ridot
te, nostalgie verso il passato sono bloc
cate dalla dura legge della interdipen
denza economica alla quale il nostro 
Paese non si sottrae ed impedite dalla 
nostra appartenenza alla CEE ed alla 
Alleanza Atlantica, cioe alla democra
zia europea ed alla più vasta democra
zia occidentale. 

La praticabilità della ipotesi e delle 
logiche dell'alternativa si basa, a giu
sta ragione, proprio sulla capacità del 
nostro sistema politico a mantenersi 
entro il quadro democratico e costitu
zionale. Nessun dubbio, d'altra parte, 
può esserci sulla lealtà democratica del
la DC quando, come auspichiamo, fos
se stata posta in minoranza ed all'op
posizione dal responso elettorale. 

Il secondo. La crescita della coscien-
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za e della sensibilità democratica del 
popolo italiano (in tutte le sue artico
lazioni sociali ed economiche) ha aper
to un processo di secolarizzazione e di 
laicizzazione dei costumi, dei modi di 
sentire e dei comportamenti, che ha 
inciso profondamente sul sistema dei 
partiti e quindi anche sulla DC e sul 
PCI, che - per anni dopo la fine del
la guerra - hanno rappresentato mo
delli alternativi ed opposti di società 
e di Stato. 

E' difficile negare alla DC la capa
cità di fare argint contro tutte le ten
denze clericali e sanfediste ed al PCI 
di respingere ogni richiamo a quei mo
delli del socialismo reale, che l'Occiden
te democratico critica e condanna. DC 
e PCI restano partiti alternativi ma 
oggi devono confrontarsi, nella crisi ge
nerale delle ideologie, sui problemi rea
li e presenti di un paese, che vive in 
modo drammatico la crisi del modello 
capitalistico produttivo, della sua capa
cità di assicurare lo sviluppo, della pro
duzione e della distribuzione del red
dito. 

Il terzo, infine. E' diventato piut
tosto difficile individuare fra i citta
dini italiani la categoria dei « cattoli
ci », cioè di coloro che vogliono carat
terizzare solo sotto questo aspetto la 
loro presenza e la loro azione politica. 

Quello che individuiamo è il com
portamento di italiani che, credenti o 
non, si associano nei partiti, aderi
scono alle organizzazioni sociali esisten
ti, militano nei gruppi di pressione e 
di partecipazione c!ollegandosi più che 
alle ideologie (o non più solo alle ideo
logie) ad un impegno di difesa e 
di valorizzazione dei loro interessi, dei 
loro bisogni e dei loro meriti, quali so
no definiti dalla loro collocazione nella 
società nazionale. 

La presenza in Italia, come del resto 
in Germania, di un partito democristia
no non muta questa realtà. 

Se inteAdiamo sul serio sviluppare 
fino al limite dell'alternativa il gioco 
democratico italiano, senza indulgere a 
previsioni o profezie, dobbiamo perciò 
agire nel quadro del sistema partitico 

esistente e della sua rappresentatività 
degli interessi reali. E' fra i partiti, pur 
con occhio attento a quanto si muove 
nella società civile, che dobbiamo apri
re un confronto di proposte e di pro
grammi in vista di maggioranze e di 
convegni (a questo punta il gioco de
mocratico), che siano diversi da quelli 
sperimentati fino ad oggi. In questo 
confronto e nel dibattito politico con
seguente i cattolici certo partecipano 
ma nella loro qualità di cittadini e di 
elettori, iscritti e non ai partiti esistenti. 

Nessuno, d'altra parte, è in grado di 
prevedere (tanto meno di programma
re) se nel seno della società potranno 
nascere altri partiti od altre formazioni 
politiche. La lotta e la storia sono pro
duttrici di novità, che nessuno può pre
figurare o prevedere. Fare politica non 
significa fare profezie, ma tracciare una 
prospettiva politica chiara (come deve 
fare chi vuole lavorare per l'alternati
va) e, poi, muoversi verso di essa, tap
pa dopo tappa, con coerenza e ricchez
za di iniziative. Se nuove formazioni 
sorgeranno, come sta avvenendo per i 
« verdi » e per gli « ecologisti », sor
geranno per la difesa di particolari in
teressi e bisogni e non ceno per l'af
fermazione di nuove concezioni genera
li, laiche o cattoliche che siano. 

Come dobbiamo allora concludere? 
Soffermarsi sui temi e sugli interro

gativi contenuti nella tua lettera mi 
sembra fuorviante. Altro è il proble
ma, che abbiamo di fronte: in una Ita
lia che va mutando in un mondo che 
cambia, dobbiamo assicurare al nostro 
Paese per gli anni che verranno pro
grammi e maggioranze e governi, con
fortati dal consenso popolare, che sap
piano governare la crescita del Paese 
e lo sviluppo della società. Siamo in 
molti ad essere convinti che a questo 
scopo non è utilizzabile la DC, per co
me è insediata nella società e per gli 
interessi che rappresenta. Altre sono 
le forze aperte al cambiamento e ca
paci di rappresentare le domande, or
mai tutte laiche, di una società, come 
quella italiana, articolata, pluralistica 
e dai connotàti democratici. 

In queste forze ci sono già i « cristia
ni non democristiani » con le loro idee, 
i loro principi, le loro convinzioni. Il 
problema della presenza dei cattolici 
nella vita politica italiana non ha più 
bisogno di essere garantita da uno spe
ciale partito di «confessione». 

Luciano De Pascalis 
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L'occhio 
androgino 
della Rai -Tv 
di Massimo Garritano 

e La dedica del libro, rivolta al grande Alfred Hitchock, 
potrebbe sembrare a prima vista fuori luogo per un testo 
che vuole soprattutto analizzare con criteri tecnico-politici 
un argomento spinoso come quello della Rai-TV riforma
ta. In realtà - sebbene l'autore non propenda troppo 
verso punti di vista semiologici o psicanalitici - quel ri· 
ferimento a Hitchock non appare del tutto fuorviante. In
fatti, Moscati non si ferma alla cronistoria della Rai-TV 
dagli anni sessanta ad oggi attraverso i momenti « sa
lienti » della sua evoluzione-involuzione, ma inserisce l' 
intero discorso su Il 'ente di Stato tra due (e anche più\ 
«poli » di sviluppo: in primo luogo la televisione come 
mezzo tecnico di riproduzione delle immagini (considera
to, quindi, nei suoi aspetti tecnici, sociologici, di costu
me) e il cinema (inteso nell'accezione più vasta, come film 
ma anche come documentario, inchiesta, servizio giornali
stico, ecc.). Questi i due termini principali, ma non man
cano le incursioni (e le relative intersecazioni) nel teatro, 
nella critica cinematografica, infine nella politica che ri
mane in realtà il punto di amalgama delle considerazioni 
di Moscati. Un discorso sulla Rai-TV, infatti, non può 
che partire da considerazioni strettamente politiche, che 
Prendano in esame i « fatti e misfatti » della Riforma, le 
note vicende (passate e recenti) della lottizzazione, del 
boicottaggio di iniziative culturali pregevoli, della pressoc
ché generale inerzia e carenza di idee che domina tra i 
dirigenti dell'Ente, oggi tanto più in crisi per la concorren
za spietata delle TV private. 

Ecco quindi prendere corpo in Moscati l'idea suggerita 
dal titolo del libro: un occhio androgino, simbolo un po' 
perverso di un'ambiguità di fondo che non è solo quella 
tnsita nell'immagine (sia cinematografica che televisiva) 
del rapporto realtà-finzione, dello sdoppiamento dei « mon
di individuali» di ciascuno di noi. L'ambiguità è anche 
nella fruizione di un mezzo (la TV) che sempre più in
~loba ed « ingoia» tutto, mettendo in atto un consumo 
irriducibile e non più controllabile di idee, fantasie, mes· 
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saggi. Moscati svolge con attenzione questo discorso sulle 
diverse potenzialità del mezzo, e non lo lascia nell'ambito 
di ricerche semiologiche che potrebbero sembrare trite e 
ritrite il suo discorso è sempre arricchito di argomentazio
ni che superano la fase delle teorizzazioni e guardano al 

, concreto, con un pragmatismo di cui giustamente lamen
tiamo l'assenza in molteplici settori della cultura e della 
politica; così è essenziale nel libro l'analisi dei diversi 
settori e specializzazioni in cui si divide il colosso-Rai, per 
esempio è sempre presente il discorso sulla scelta del ti
po di struttura considerata ottimale per un Ente come la 
Rai, una scelta che è chiaramente frutto di diverse ten
denze politiche, di stampo progressista o conservatore. 

Un'attenzione particolare meritano da un lato l'esame 
del rapporto Rai-Tv/ cinema e dall'altro quello Rai-TV / 
teatro. E' infatti possibile cogliere, attraverso i saggi che 
il libro dedica a questi due rapporti, le diverse modalità 
(e i diversi risultati) a cui sono andati incontro le rispet
tive simbiosi dopo anni di prove e sperimentazioni. Allora 
è possibile affermare, come fa Moscati, che la seconda ac
coppiata (Rai-Tv 1teatro) non è stata meno produttiva di 
quella certamente più diffusa tra cinema e Rai-Tv; tanto 
che una certa ripresa di interesse dcl pubblico nei confron
ti del teatro può essere imputata in vario modo proprio 
alla Tv, la quale ha offerto una varietà di « classici » e di 
« personaggi » altrimenti sconosciuti al grosso pubblico. 
Risulta invece più complessa l'integrazione Rai-Tv cine
ma e, all'interno di questo discorso, ancora più controver
so è il ruolo della critica cinematografica che evidente· 
mente non sa adattare la propria « voce » alle esigenze 
peculiari del mezzo televisivo e rimane il più delle volte 
« incastrata » nei luoghi comuni e nelle frasi fatte della 
« presentazione ». 

La stessa critica cinematografica considerata nel suo 
« ambiente » più congeniale - quello della stampa quoti· 
diana e settimanale e delle riviste specializzate - deve 
compiere, secondo Moscati, la sua autocritica, prima fra 
tutte quella di non essersi sufficientemente adeguata ai 
processi di cambiamento del mondo cinematografico, di 
venuto sempre più industria e quindi solledtatore di nuo. 
ve problematiche; i critici, invece, dimenticano spesso i! 
discorso sul mercato, si muovono su linee prestabilite, con 
il cuore (e la testa) sempre inclini alle incongruenze del
la vecchia critica contenutistica. 

Il discorso del libro si rivela, da tutti i punti di vista, 
ricco di argomentazioni, di punti di partenza per nuove 
indagini, per rivedere vecchi schemi mentali e cogliere 
quelli nuovi che si vanno delineando e l'analisi finale ri
torna, inevitabilmente, sull'« occhio androgino» che è il 
piccolo schermo, principale artefice dei consumi culturali 
degli italiani ma anche un mezzo che può rivelarsi perico
losamente passivo. Il « logoramento » del telespettatore 
(ma c'è già chi lo chiama, in senso spregiativo, « teledi
pendente ») è il riflesso del logoramento del mezzo-TV, 
avvilito nella sua capacità di rinnovarsi e di rendere opera
tivi gli slanci più positivi della Riforma .. L'auspicio è an
cora quello che la sinistra nel suo complesso, superando l' 
immobilismo degli ultimi anni, riaggreghi le proprie for
ze culturali intorno ad una progettualità che superi le fa. 
ciii fumisterie di qualche «convegno sull'informazione». 

ITALO MOSCATI • L'occhio androgino tre cinema e 1e1ev1s1one• LJ 
crisi delle Rao ·TV •, Bulzon1 editore, Roma 1983 pp 282, Lire 14 000 

39 



Alle donne ... 
con parole 
semplici 
Carlo Capuano. La stampa cat

tolica in /talla, Sellerlo. Pa
lermo. 

Una rassegna ampia e ragio
nata della stampa cattolica In 
Italia costituisce un lavoro fa
ticoso per chi lo esegue, pre
zioso per chi lo utilizza. Nel· 
le circa 150 pagine di questo 
libro. l'A. inizia dal bolletti
no salesiano e dai giornalini 
per ragazzi, per passare poi 
agli strumenti fondamentali 
dell'informazione cattolica in 
Italia. Famiglia cristiana con 
la sua tiratura di 1.800.000 
copie è la punta di diamante 
di un universo che le altre par
ti politiche e culturali da trop
po tempo omettono di consi
derare per il peso determinan
te che ha nella formazione del 
giovani e non giovani, per I' 
aggiornamento culturale e di 
costume di cui è a modo suo 
significativa espressione. 

VI sono poi gli organi mls· 
sionarl - da non sottovaluta· 
re - e tutto Il mlcromondo 
dei giornali che si accostan:> 
al problemi della preghiera e 
della sofferenza. quindi con 
una carica che. al di là del mi· 
sticismo. arriva a risvolti im
portanti della società. 

Capuano sostiene nella in
troduzione che prevale In que
sta stampa una impostazione 
fin troppo semplice, rivolta 
prevalentemente alle donne. 
con • l'impegno di regolare I' 
individuo per una società sta· 
tica, meglio soggetta al con· 
trollo e più disposta all'obbe· 
dienza •. Invero queste affer· 
mazioni, esatte per una certa 
tipologia di giornali, di cui 
vengono forniti titolo e not izie 
dettagliate. non appaiono ac-
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cettabili per alcuni tra i più 
diffusi organi cattolici, che an· 
zi nelle tematiche della vita 
sociale, del Terzo Mondo, del
la pace. svelano una moder
nità di accenti che l'A. sembra 
ignorare. Alcune formule mi· 
sticheggianti non tolgono valo
re all 'insieme di un fenomeno 
che andrebbe meglio approfon
dito. seguendo le singole rivi· 
ste nel corso di lunghi periodi 
ed anche in rapporto alle mo
difiche intervenute negli ulti· 
mi anni. 

Quando 
la sinistra 
"favorisce" 
i moderati 

cv 

Leo Valiani, L'Italia di De Ga· 
speri (1945-1954), Le Mon· 
nier. Firenze. 

Preceduto da una testimo
nianza di Giovanni Spadolini 
è stato ripubblicato il libro di 
Valianl sull'awento di De Ga· 
speri (1948), con l'aggiunta di 
un altro saggio dello stesso au· 
tore sugli anni del centrismo. 

Quel che colpisce a distan· 
za di anni è la lucidità con la 
quale l'A .. sin dall'indomani di 
eventi dei quali in parte fu an· 
che protagonista, seppe indivi· 
duare termini e nodi essenzia· 
Il del problemi italiani. In par
ticolare emergono le contrad
dizioni che minavano le stes
se forze di sinistra, trascina
te dalla speranza in una pa
lingenesi. a cui invece ostava· 
no, oltre alle difficoltà della 
situazione Interna. gli aspetti 
Internazionali, che le forze mo
derate riuscirono meglio a In
terpretare. La valutazione di 
Valianl è piuttosto critica nel 
confronti dei socialisti (parla 
del • torpore • di Morandi, 
della eccessiva fiducia di Nen
ni nell'evolversi successivo de
gli eventi a favore delle sini· 
stre e quindi nella tattica del 
• rinvio • delegando funzioni 
importanti a • eterogenee com
missioni di esperti•). dei co
munisti (accusati di • machia· 
velllsmo • e di soverchio ab
bandono nelle mani dei • mo
derati • in momenti essenzia
li .) degli stessi azionisti (a 
suo awiso. Parri avrebbe do
vuto nel dicembre 1945 rimet· 
tere la crisi. provocata dai li
berali, alla Consulta). 

Usci inevce la soluzione De 
~asperi. favorita da Togliatti 
in quanto consacrava la supre
mazia dei partiti d1 massa. ma 
che ben presto si risolse nel
la restaurazione del vecchio 
Stato. non contrastata in ma
niera adeguata dalle sinistre, 
i cui uomini di governo (ad 
eccezione di La Malfa e Lom
bardi) non mostrarono una li· 
nea coerente e logica di com
portamento. Cita al riguardo 
le illusioni • economiche • del 
PSIUP che non si rese conto 
dell'esigenza di favorire la pro
duzione attraverso lnvestimen· 
ti e innovazioni, mentre dal 
canto suo Il PLI si chiudeva 
nella difesa delle classi possi
denti, le quali però ormai pre· 
ferivano affidarsi alla più so
Ilda DC. Considerata positi· 
vamente l'azione del socialisti 
per la Repubblica. Valianl pas
sa a valutare la situazione in· 
ternazionale che, giusto il giu
dizio di Omodeo. si presenta· 
va dopo Posdam come quella 
regolata da una nuova Santa 
Alleanza. Il più grave errore di 
Togliatti - scrive poi Valla
ni - fu quello di essersi In· 
condizionatamente schierato 
dalla parte del delegato russo 
nelle trattative per Trieste. 
D'altro canto. avendo I comu
nisti promosso agitazioni e 
scioperi quando facevano par· 
te del governo. la loro succes
siva esclusione ad opera di 
De Gasperi non rese più dif· 
ficile l'opera del governo sen
za sinistre. Divenne allora più 
agevole per I conservatori far 
valere le loro ragioni. 

Esce cosi di quegli anni cru· 
clali un quadro nel cui ambi
to gli errori della sinistra si 
sommano con la capacità del· 
le forze Industriali di corri
spondere al caratteri occlden
tall della nostra zona di appar
tenenza. Non aver saputo far 
prevalere I motivi del rinno· 
vamento sulla ondata dell'av
vento della democrazia signifi· 
cò abdicare a favore delle so
luzioni più moderate. La pre
sentazione degli awenimenti. 
il concatenamento tra proble
mi economici ed lnternazi:ma
li rivela la profondità dell'ana
lisi - oggi ancor cosi viva -
pur nella freschezza e chia
rezza dell'esposizione. Un pre· 
gio non da poco tra politici 
che confondono e storici che 
giustificano tutto. 

Carlo Va/lauri 

Cattolici 
contro 
il "disordine" 
costituito 
Gioacchino Malavasi. L'antifa. 

scismo cattolico. Il Movi
mento guelfo d'azione (1928. 
1948), ed. Lavoro, Roma. 
1982. 
Giuseppe Acocella ha intervi

stato Gioacchino Malavasi che 
nel '28 fondò a Milano li mo
vimento guelfo d'azione, in ef
.fetti il solo gruppo di cattoli
ci antifascisti organizzato ne
gli anni del regime. Come è 
noto, i suoi dirigenti furono ar
restati e condannati al carce
re da un tribunale speciale. 

Attraverso Malvestiti e gli 
scritti su di lui la storiogra
fia ha potuto delineare il si· 
gnificato e il ruolo che quel 
movimento di credenti ebbe In 
una fase della quale la Chie
sa preferiva il compromesso 
con il regime fascista e gli 
esp011enti del partito popolare 
erano ridotti al silenzio. I 
• guelfi • si svilupparono nell' 
area milanese e rivolsero la 
loro attenzione soprattutto al 
problema della libertà intesa 
come problema morale in un' 
epoca nella quale l'indottrina· 
mento fascista cercava di so
pire e catturare le coscienze 
legandole alla sua mistica del
la forza. Malavasi contesta I' 
interpretazione data da Ba· 
get Bozzo sul movimento in· 
teso come sostenitore di una 
posizione integralista e mette 
in rilievo il manifesto diffuso 
dal gruppo in occasione del 
quarantesimo della Rerum No
varum: il contenuto del mani· 
testo era in sostanza un ri· 
chiamo al diri tto di resistere 
contro l i • disordine costitui
to •, rappresentato dal regime. 
Contro il torpore della grande 
maggioranza dei cattolici si cri
ticava l'ubbidienza cieca a 
qualsiasi potere. La • sconfes· 
sione • dell'Osservatore Roma
no si spiega con l'atteggia· 
mento della Santa Sede dooo 
11 Concordato. La forte sensi
bilità del gruppo per la que
stione sociale portava ad una 
critica contro il capitalismo. 
che ~veva generato il fasci
smo. Malavasi ricorda i con
tatti con Basso, La Malfa e 
Greppi, prima dell'arresto av· 
venuto nel 1933. L'anno suc
cessivo vi fu l'intervento del 
Vaticano per la liberazione che 
avvenne nella primavera del 
'34. Nell'intervista infine vie· 
ne ricordato il contributo da
to alla nascita della DC. 
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avvenimenti dal 1al15 marzo 1983 

1 
- Palermo. Auto-bomba contro la polizia nella bor· 
gata Brancaccio ferisce tre agenti di fronte alla sede 
appena aperta di un commissariato. Registrati nel
la stessa giornata quattro amidici per rese di conti 
mafiose. 
- Aperto a Milano il processo per il delitto Tobagi; 
164 imputati per sei anni di terrorismo. Assente Toni 
Negri e gli altri accusati per la rivista Rosso. 
- Franco Reviglio, insediato all'Eni, annuncia la pub
blicazione di un libro bianco sullo stato dell'ente. 
2 
- Aperto a Milano il XVI congresso del Pci. Berlin
guer illustra i contenuti dell'alternativa di fronte alla 
crisi dell'economia ed alle minacce alla pace. 
- Clamore e sorpresa a Torino per 18 comunicazioni 
giudiziarie emesse dalla magistratura. Inquisiti asses
sori e consiglieri del comune e della regione per inte
resse privato in atti d'ufficio e frode in pubbliche for
niture. 
- Partenza del Papa per l'America centrale (prima 
lappa in Costa Ric::i). 
3 
-:- .Al congresso Pci parlano i s~gretari politici di tu~
h 1 partiti e gruppi democratici esclusa la Dc. Crax1: 
"a sinistra può maturare un nuovo corso di conver
genze"· 
- Mentre il Papa vola in Nicaragua, Reagan lancia 
un grido d'allarme: gli Usa aumenteranno gli aiuti al 
Salvador in pericolo. 
4 
- A Genova protesta operaia dopo l'annuncio di nuo-
vi pesanti tagli nel settore siderurgico. . 
- In crisi lo Sme. Vacilla il franco per le forti spe
culazioni sui mercati alla vigilia del voto in Francia 
e in Germania. 
5 
- Managua. La folla interrompe il Papa: «Santo Pa
dre, ricordati dei nostri martiri•! 
- Resta sostenuto in Italia il tasso di inflazione. An
che a febbraio l'indice dei prezzi ha sfondato il 16%. 
- Camorra. Maxi-retata nel sud, con 834 persone ar· 
restate. 
6 
- Germania. Il cancelliere Kohl vince le elezioni sfio
rando la maggioranza assoluta. I socialdemocratici ce
dono voti ai verdi che raggiungono, assieme ai libe· 
rali, il quorum p.!r l'ingresso nel Bundestag. 
- Prima tornata delle municipali in Francia. Netto ce
dimento della sinistra (ci sarà un notevole recupero 
nel ballottaggio della prossima domenica). 
- Berlinguer, riconfermato segretario al termine del 
~~I congresso comunista, chiede al Psi una disponi· 
bihtà all'alternativa e rileva: • non proponiamo un go. 
verno per domani o dopodomani•. 
7 
- Il Psi di Firenze rompe a sinistra. Al Comune pas
sa il pentapartito, con Alessandro Bonsanti sindaco. 
- Suicidio dell'industriale Mario Lebole negli uffici 
della " Gioie ,. di Arezzo. 
- Aperto da Indira Gandhi a Nuova Dehli il vertice 
dei non allineati; dal negoziato Nord-Sud la risposta 
alla crisi. 
- Muoiono 80 operai per una esplosione di gas nella 
miniera turca di Zonguldak. 
8 
- . Sconvolgimenti monetari dopo il voto in Germania 
e 10 Francia. Massicci interventi della Banca di Fran-

----- ------
eia a sostegno della divisa. 
- Colombo a Washington sostiene con il segretario 
di Stato Shultz la necessità di un rilancio della trat
tativa ginevrina sugli euromissili. 
9 
- Approvata definitivamente dal Senato la legge qua
dro sul pubblico impiego. 
- La lira tiene nella tempesta monetaria, mentre il 
governo conferma l'impegno a contenere il disavanzo. 
Goria annuncia al Parlamento interventi nel settorè 
della sanità, postale a ferroviario. 
- I socialisti lombardi chiedono il trasferimento del 
Tg2 da Roma a Milano e la regionalizzazione della ter
za rete televisiva. 
10 
- Aperta un'inchiesta dalla Procura di Milano sugli 
affitti • facili ,. del Comune a partiti, enti ed associa
zioni. 
- Di ritorno dal Centroamerica il Papa incontra ali' 
aeroporto di Fiumicino il cardinale Glemp. 
11 
- Fiducia al governo sul costo del lavoro (316 voti 
contro 214). Immediata protesta degli industriali: «la 
Camera ha stravolto l'accordo Scotti •. Intanto Fanfa
ni riceve Goria e Ciampi; consulto sulla lira, la moneta 
più debole del •serpente•. 
- Sprechi di Stato. La Procura di Roma mette sotto 
inchiesta il CSM e la giunta della regione Lazio. 
- L'architetto Paolo Portoghesi eletto presidente del
la biennale di Venezia. 
12 
- Torino. A un punto critico lo scandalo delle tan
genti; arrestati il vicesindaco e tre assessori. 
- Roma. Durissime proteste del CSM per la pretestu~ 
sità delle accuse della Procura (scandalo del cappucci
no); rischio di scioglimento dell'organo di autogoverno 
dei giudici. 
- A Napoli, comunisti e Op occupano la sede della 
Regione: " la Dc ha paralizzato tutto ». 

13 
- Francia. Nelle elezioni amministrative del secondo 
turno la sinistra recupera, ~razie alla mobilitazione 
causata da un appello di socialisti e comunisti (i vo
tanti sono stati l'ottanta per cento). La maggioranza 
si aggiudica tutti i centri sopra i trentamila abitanti. 
- I chimici • privati ,. conquistano il contratto dopo 
quattro giorni di trattative praticamente ininterrotte. 
L'intesa, riguardante 350.000 lavoratori, si allinea al 
protocollo Scotti. 
14 
- Scandalo di Torino. I partiti hanno deciso: si di
mettono le giunte al Comune ed alla Regione. 
- Riaperto a Montecitorio il dibattito sul bilancio 
'83. II Psi (Sacconi, relatore di maggioranza) rivolge 
critiche alla linea Goria. 
- Accordo a Londra fra i tredici paesi dell'Opec. Il 
petrolio scende a 29 dollari al barile. 
15 
- Senza conseguenze le iniziative della Procura ro
mana contro il CSM. Pertini rivendica il potere di non 
sospendere i consiglieri inquisiti nella strana inchiesta 
sui caffè. 
- Il CC del Pci elegge la direzione e la segreteria. Pcc
chioli e Reiclin nominati coordinatori; a Zangheri, che 
lascerà Bologna, il dipartimento per i problemi dello 
Stato e delle autonomie. 
- Feriti a Beirut in un attentato 5 italiani della 
" Forza di Pace •. 


