
Governo Craxi 

IL DECRETO RIVELATORE 
e se mai un'emergenza c'è stata. questo è il momento di 
tutte /e emergenze. Reduci da un'Impresa Internazionale come 
quella libanese. In cui la dignità nazionale, salvaguardata gra
zie all'Intelligenza di alcuni ufficiali come il generale Angionl 
e al carattere degli Italiani In servizio di leva, è stata impe· 
gnata senza un perché; frastornati dal clamore di un cerim<r 
nia/e che rischia di far dimenticare la sostanza di un • con· 
cordato • che ha rinnovato I patti lateranensi fra lo Stato ita
liano e quello vaticano; disorientati dall'improvvisa scoperta 
che fra /I sindacato che Invoca /'intervento governativo sulla 
scafa mobile e le masse che scioperano nelle piazze il colle
gamento è pressoché Inesistente; allarmati da improvvise re
crudescenze di un terrorismo che era stato dato per sconfit· 
to grazie alla dubbia formula del pentitismo diffuso; indiffe
renti all'evo/versi di uno spettacolo politico che porta in pri
mo piano un congresso di partito dal quale nessuno ha ancora 
capito cosa ci si debba attendere, gli italiani entrano in una 
fase nuova della vita nazionale caratterizzata da un'incertezza 
politica senza precedenti. 

/n uno scenario traboccante di soggetti non vorremmo ap
parire riduttivi attribuendo Importanza sov~rchi~ al decreto 
governativo del 14 febbraio. Quel decreto, infatti, non esauri· 
sce /'intera gamma del problemi su cui il Paese è chiamato 
a misurarsi; ma, secondo noi. compendia abbastanza bene il 
clima /e contraddizioni, I limiti e la precarietà in cui il qua
dro ;x,litico nazionale seguita ad agit~rsi. affrontan:io quel/~ 
della scala mobile come tutti g/1 a/tr1 g1gantesch1 problemi 

che cl stanno davanti. 

E' d'obbligo essere sinceri: più che mai lo saremo noi, 
che da questa vicenda vediamo rimessa in discussione la stra· 
tegia dell'alternativa su cui abbiam? lmpe~nato ~utt~ le n~stre 
energie. E sincerità vuole che si dica: 1) Il tag/10 a1 sa~ar1 Im
posto dal governo è molto piccolo: 2) la manovra • antinflazl<r 
ne • promossa dal governo è pressoché Inesistente; 3) al di 
là del motivi sindacali, cl sono ragioni politiche (che non si
gnifica • di partito•}. che hanno Indotto la Cgi/ a non conclu
dere /'accordo e che hanno spinto Cls/ e Ui/ a sollecitare l'In

tervento governativo. 

La partita Ingaggiata, dunque, ha in palio da un lato la di
t azione che Il Psi può governare anche senza i comunisti 

mos r consenso sociale limitato; dall'altra, che il Psi, senza e con un . . . 
· isti può governare solo a condlZlone d1 perdere la sua 1 comun • . . . · 1. li · 
rappresentanza di classe e la sua 1sp1raz1one socia 1sta. r~-
schio autentico che /'Italia corre è che ambedue le proposi
zioni risultino confermate dalla realtà. 

e ha di soclalista, Infatti, una politica •dei redditi • che 
osa I d. d I · 

I · che poco i redditi da avoro 1pen ente ma ascia co pisce. an • . . 
· t I rendite finanziarle e quelle da capitale? che taglia in egre e . f . 1. 
la spesa sociale e non promuove, se non in orme marg1~a 1 e 

I . t I 1 ini"zlative capaci di produrre nuova occupazione? c 1en e ar, . . . . 
che favorisce fa crescita di un sindacato 1st1tuz1ona/1zzato e 
corporativo crlmlna//zzando e condannando Il sindacato come 
espressione del mnvlmento spontaneo dei lavoratori? 
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E cosa ha di socialista un governo che fonda la sua so/1· 
dità sul meriti acquisiti presso la Santa Sede e presso il gran
de fratello americano, Installando missili che la gente non vu<r 
le e inviando e ritirando truppe militari nei tempi scelti e sta
biliti sulla misura degli Interessi Usa? 

Le • superiori esigenze • Internazionali possono essere In
vocate quanto si vuole: resta Il fatto che il governo Craxi non 
ha permesso a/l'Italia di conquistare neppure un millimetro 
di maggiore autonomia Internazionale di quanto non avessero 
fatto i 40 governi democristiani e I due di Spadofini che /o 
hanno preceduto; e non ha fornito neppure l'ombra di un'indi
cazione per un'Inversione di rotta rispetto a quello che una 
volta tutta la sinistra chiamava • il malgoverno democristiano • 
e che oggi dovrebbe avere un nome purtroppo grandemente 
più estensivo. 

Caparbiamente, tuttavia, seguitiamo a credere che l'alter
nativa non sia tramontato: la prospettiva politica di spingere 
la Dc e il suo sistema di potere all'opposizione seguita ad ap
parirci l'unica perseguibile e praticabile anche se, per adesso. 
è la Dc che sembra trascinare nel suo campo d'azione anche 
porzioni della sinistra storica e dei partiti che dovrebbero 
battersi al nostro fianco. La stessa vicenda dei decreti, sap
piamo che non è senza significati, da questo punto di vista: 
sappiamo che dentro il Psi le resistenze alla scelta di Crax/ 
sono state fortissime; sappiamo che nel sindacato i comuni
sti non sono i soli a porsi il problema del recupero dell'unl
t~;. sappiamo che In Parlamento si stanno predisponendo per 
s1z1onl e mosse che potrebbero correggere le linee di tenden· 
za emergenti, adesso, In direzione di una storica rottura della 
sinistra. 

La dissociazione della Cgil dalla stipulazione del patto 
proposto da Craxl, infatti, ha consentito, tra l'altro, di recu
perare nella sua pienezza la dimensione politica e par/amen· 
tare dello scontro. Se Lama avesse firmato, fa tesi più volte 
sostenuta da soclallstl come Gino Giugni, secondo cui f patti 
fra le parti socia/; tagliano la strada all'intervento delle forze 
politiche, avrebbe probabllmente Impedito al Parlamento di af
frontare llberamente l'ampia materia messa in discussione sen
~a rischiare accuse di Interferenza indebita. In questo modo, 
invece, partiti e forze politiche avranno libertà e spazio per 
pronunciarsi, Intervenire, ostacolare o sforzarsi di correggere 
le decisioni del governo, secondo logiche molto più ampie e 
complete di quelle esprimlbl// in un controverso braccio di 
ferro ingaggiato nella trattativa di palazzo Chigi. Dalle fab
briche, dal movimento dei lavoratori, potrà venire il supporto 
di massa a questa battaglia che in Parlamento è cominciata, 
che non riguarda ormai più soltanto 3 punti l'anno di scala 
mobl/e, ma I rapporti di forza, J mode//J di governo, l'assetto 
complessivo che la democrazia italiana dovrà avere. e il con
tributo che ogni componente della sinistra, In una prospettiva 
storica e politica, avrà la forza, la volontà e la capacità di 
mettere In campo. 

G. R. 



L'ASTROLABIO ATTUALITA' 

L'intervento d'autorità sulla scala mobile, 
oltre ad essere un atto di forza nei rapporti fra 

governo e parti sociali, produce, nel sindacato, 
reazioni laceranti che radicalizzano vecchie 

divisioni mai risolte. Non è impossibile, tuttavia, 
che proprio da questo si debba cominciare 

per la ricostruzione di un sindacato fondato 
su una nuova unità interna e su un ritrovato 

collegamento con la base. cc Astrolabio ,, ne parla 
con i protagonisti che all'unità sindacale non 

hanno mai rinunciato. 
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Sindacato 

Uno strappo 
• • • per r1com1nc1are 

di Pasquale Cascella 

e E ora? Ora e 1'1mpo
h!nza dcl sindacato. Tut
to è cominciato nella not
te dcl 14 febbraio, quan
do CJSL e UlL - per la 
prima volta nella storia 
àella Federazione unita
ria in contrasto aperto 
con la CGIL, la maggiore 
delle tre confederazio
ni - consegnarono a Bet
tino Craxi le lettere che, 
di lì a pochi minuti, sa
rebbero state assunte dal 
Consiglio dci ministri co
me a\'allo formale alla 
decisione di procedere 
con decreto al taglio del
la scala mobile. Contro 
uno strumento - cioè -
da sempre regolato dal· 
la libera contrattazione 
tra le parti e al quale 
le parti a\'C\'ano affidato 
storicamente un pezzo 
consistente c.tclla loro au
tori là salariale. 

Da allora, nessuno 
- nemmeno gli stessi 
protagonisti dello scon
tro sindacale ai quali [' 
Astrolabio si è rivolto -
è in grado di dire se e 
come sarà ricucito lo 
« strappo ,. operato nel 
tessute unitario dcl sin
dacato. Lo \·ogliono tut
ti, è vero. O almeno tutti 
dicono di \'Olerlo. Ma una 
risposta <1cfinita non 
c'è, tanto grande è il ca
rico di sospetti, di con
trapposizioni, ài proble
mi èi quella notte a pa
lazzr Chigi. 

E ' avvenuto, dunque, 
ciò che da tre anni si te
meva. Esattamente da 
quando una proposta del
l'economista · Tarantelli 

- guarda caso, una pro
posta di predetermina
zione degli scatti di con
tingenza, la stessa appli
cata con decreto legge 
ora - cominciò a con
trapporre Lama a Carni· 
ti, con Benvenuto nel 
mezzo in attesa del mo
mento più opportuno per 
schierarsi. Era, a quel 
tempo lo riconobbero 
tutti, una contrapposizio
ne politica, tra due con
cczicni del sindacato co
me autonomo soggetto 
politico. Se, cioè, la scala 
mobile doYesse essere ge
stita nella sua essenza di 
conquista sociale, come 
un elemento prezioso di · 
unificaz:one di un movi
mento da attestare nell' 
a\'amposto più avanzato 
della battaglia per il cam
biamento, oppure consi · 
derata il prezzo da paga
re in uno scambio poli
tico con qualche pezzo 
di lotta all'inflazione e 
alle più eclatanti ingiu
stizie sociali. Sappiamo 
quanto lacerante sia sta
to lo sviluppo di questo 
dibattito, tappa dopo 
tappa, fino. all'accordo 
del 22 gennaio con il 
ministro Scotti di cui il 
taglio del 20 per cento 
(più o meno) della con
tingenza fu il perno, ma 
nel quale la struttura 
della scala mobile fu 
prcsen,ata. Era giusto 
porre, dopo quell'accor
do, la strategia dcl sinda
cato alla verifica dell'in
sieme del movimento. 
Ma questo appuntamen-

(segue a pag. 4) 
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Sindacato 

L'accordo <<impossibile>> 
di Stefano Patriarca 

e Con il passare dei giorni quello che era stato 
correntemente chiamato lo « strappo » della Cgil 
si va sempre di più evidenziando come la cartina 
di tornasole di vecchi e supposli nuovi sistemi di 
relazioni industriali. 

Ali' enfasi dei primi giorni sui presunti benefici 
economici e sociali dell'intervento del governo, sul
l'autoesclusione della maggioranza della Cgil, si va 
sostituendo anche nei grandi mezzi di informazione 
che più si erano distinti in una campagna di infor
mazione un po' velenosa contro chi non aveva vo
luto l'accordo, perpléssità e qualche preoccupazione. 

J contenuti dell'accordo-decreto si vanno rive
lando ben diversi da quelli sbandierati sia durante 
che dopo la trattativa. L'unico punto effettivo e di 
rilevante valore politico-sociale è quello rappresen
tato dalla predeterminazione della scala mobile. In
fatti, al di là della diminuzione effettiva d~ costo 
del lavoro e di salario reale che provochera nello 
spessore qualitatil'O dell'i11te~~1ento, _com.Pensa lar
gamente il padronato de~l msoddrsf~~zon~ sulla 
quantità dell'intervento: L aspetto pru. rilevant~ 
dell'intervento è proprw quello che riguarda rl 
« come » si produrrà la riduzione del salario: la 
scala mobile viene /issata d'imperio nei suoi scatti 
massimi trimestrali. Si opera in questo modo una 
separazione tra livello dell'inflazione e meccanismo 
di difesa dei salari; la scala mobile predeterminata 
in tal modo offre un p,rado di copertura ovviamen
te più basso quanto più sar~ ~lto il tasso di infla
zione e se questo sarà del dieci per cento la coper
tura data dalla scala mobile sarà del cinquanta per 
cento circa, un livello solo di poco superiore a quel
lo offerto al salario medio dalla scala mobile prima 
dell'accordo del settantacinque. Si al'Via in tal mo
do un mutamento « genetico » dell'indennità di con
iinoenza che si va caratterizz.ando come un pezzo 
de/' salario da contrattare centralmente annualmen
te (in discesa) e come somma risorsa da utilizzare 
sull'altare della pratica dello scambio politico e del 
cosiddetto neo-corporativismo. Ma che questo ten
tativo di imporre un tale modello di relazioni in
dustriali e soprattutto sociali e politiche nel qua
le all'autonomia del «decisionismo politico-sinda
cale » si associa w1 lfrello crescente di autoritari
<;mo sociale e J.10li1ico (come non ri flettere all'in-
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credibile processo quasi di " bolscevizzazione » che 
sembra pervadere la Cisl, i cui dirigenti consi
derano «viltà e tradimento» ogni dissenso dall'ac
cordo punibile con l'espulsione dall'organizzazione) 
espliciti enormi contraddizioni è evidente proprio 
negli stessi contenuti dell'accordo, oltre che nello 
strappo della Cgil e nel dissenso operaio. 

Come non vedere infatti che la stessa idea di 
scambio politico ha come necessita intrinseca quel
la di sollecitare un confronto globale con il governo 
in cui vi siano, almeno formalmente, nella trattati
va tutte o quasi le sfere di intervento economiche 
sulle quali pllò intervenire il governo? Nel cor
so della trattativa abbiamo assistito ad uno strano 
processo per cui più cresceva l'interesse dei lavo
ratori per i contenuti che la stessa federazione uni
t~ria aveva indicato (fisco, prezzi e tariffe, occupa
zione, mercato del lavoro, politica industriale) di
ventando precisi elementi di vertenza, più la trat
tativa si stemperava proprio in questi contenuti, fi
no al punto che l'intervento finale del governo aval
lato e sollecitato da Cisl e Vii diveniva un ben mi
sero inter~ento sostanzialmente sul salario, nel qua
le sono divenuti perfino irrintracciabili le cose che 
De Michelis aveva garantito durante la trattativa. 

I nsomma l'impossibilità dell'accordo era nel
l'assenza di risposte al vero quesito che la Cgil ave
va posto alla trattativa: vi è o no una svolta nella 
politica economica e una nuova politica dell' occu
pazione? 

Ma questo contenuto effettivo come la natura 
es~enzial~ d~lla scala mobile, la dijesa (parziale) 
dei salari prit bassi dall'inflazione è stato brucia
~G sull:altare del cosiddetto « scambio politico ,, per 
mgraziarsi gli dei dell'intesa neo-corporativa. Ful
gore e gloira di questo modello di relazioni indu
stri~li si stanno bruciando in questo ter.ribile feb
braio, per il movimento sindacale italiano. Speria
mo solo che le ceneri servano se non a far nasce
re un nuovo modello di relazioni industriali e sin
~aca~i ~er lo meno a seppellire queste pericolose 
rllusiom di un sindacato che ritrova la sua leeitti· 
t1'.ità non nella sua capacità di rappresentarzz;; so
ciale, ma nella stia capacità di « scambiare » qual
che cosa. 

3 



L'ASTROLABIO ATIUAL 

MILITELLO (CGIL) 

''Il dissenso è sulla strategia'' 
cc li dissenso che esiste oggi dentro il movimento sindacale investe gran

di questioni di principio e di prospettiva » , afferma Giacinto Militello, segre
tario conreà~rale della CGIL, comunista. 

e Eppure si parla di uno scontro su qualche punto di scala mobile voluto dal 
la maggioranza comunista della CGIL per pregiudizi politici. Non è così? 

Chi continua a banalizzare il dissenso riducendolo ad un contrasto sulle quan
tità salariali o ad una caduta di autonomia della CGIL non solo non dice il vero ma 
finisce con l'alimentare un terreno di polemica solamente distruttivo ed ingoverna
bile. 

e Perché? 
Il dissenso verte sul fatto se il sindacato deve o no essere un partner subordina

to nella gestione di una politica economica inaccettabile per i lavoratori, e se è cor
retta o no l'impostazione teorica, in particolare fatta propria dalla CISL, che in buo
na sostanza afferma che il sindacato, soprattutto in un periodo di crisi economica, per 
poter contrattare e contare deve dare, con la conseguenza che per poter dare deve sot
trarsi alla verifica del suo potere rappresentativo, deve mettere al riparo le sue deci
sioni verticistiche dal controllo e dal giudizio dei lavoratori. 

e Qual è la differenza di questa impostazione? 
Proprio perché ha una natura che prescinde dal quadro politico esistente, questo 

dissenso è nello stesso tempo più drammatico ma anche, se ci si riflette, più gover
nabile. 

Certo, non lo si può risolvere in pochi giorni. Nell'immediato, anzi, c'è da at
tendersi, contro tutte le volontà, un oggettivo inasprimento del dibattito e del con
fronto. Anche perché, dopo i recenti provvedimenti del governo che hanno, al di là 
del merito, intaccato la libera negoziazione delle parti su materie ad esse affidate, quel
lo che finora era stato un confronto tra strategie diverse si è trasformato in una de
licatissima questione di principio. Non sono più in discussione l'assetto o le conse
guenze pratiche della teoria neocorporativa, ma siamo stati tutti messi di fronte ad 
una pratica, certamente involontaria ma non per ciò meno grave, tipicamente corpo
rativa. 

e Come è possibile, in queste condizioni, recuperare i termini di un corretto 
confronto strategico? 

Ma è proprio il drammatico evolversi dello scontro che deve portarci tutti a ri
flettere sulla necessità di cambiare strada. Ogni impostazione strategica presente nel 
movimento sindacale ha piena legittimità. Ma è anche vero che tutti dobbiamo esse
re pronti a sottoporre le nostre impostazioni ideali alla verifica dei fatti e al giudi
zio dei lavoratori che rappresentiamo. 

e E' in crisi il modello di unità fin ora praticato? 
Siamo in crisi tutti nel movimento sindacale! Saremo capaci di costruire tra di 

noi un confronto in cui il rispetto delle altrui posizioni ci apra a cambiamenti profon
di delle strategie rivendicative e contrattuali, a nuove sintesi unitarie? Noi lo vogliamo. 

(segue da pag. 2) 

to è stato continuamen
te rinviato. E così si è 
arrivati disarmati dinan
zi alla trappola. 

Non è servita la dichia
razione d'impegno offer
ta da tutto il sindacato: 
non si sarebbe ceduto di 
fronte all'attacco al po
tere contrattuale del sin
dacato sferrato da un pa
dronato - e dal suo 
« partito » presente oriz
zontalmente nello schie
ramento della maggio
ranza di governo - che 
proprio nella scala mo
bile aveva individuato il 
capitale più solido dell' 
au torità salariale del sin
dacato. Questa certezza 
è stata svuotata progres
sivamente da un nego
ziato che aveva poco da 
contraccambiare e poi sa
crificata da una parte del 
sindacato sull'altare del
la centralizzazione poli
tica del suo ruolo. Ma 
l'altra parte non può cer
to consolarsi della sua 
posizione, tanto più che 
per prima aveva capito 
che per difendere quel 
capitale era necessario 
investire in maggiore po
tere contrattuale. 

Ha giocato un brutto 
scherzo la fiducia nel ri
spetto reciproco, nella 
mediazione per l'accor-
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do. Si dice che un diri
gente sindacale del fron
te del .. sì ,. all'accordo 
comunque con Craxi ab~ 
bia cosi rassicurato i 
suoi• " I comunisti sono 
togliattiani. Al dunque, 
scelgono semp.re l'unità 
e lt.: alleanze rispetto al
le forme e ai contenu
ti •. Dimenticava che l' 
uni là non può essere s~ 
praff azione e i contenuti 
non possono divent~re 
arretramenti . Questo, in
vece, è avvenuto in n.o
me di una caduca legit
timazione, politica o isti
tuzionale che sia. Con 
buona pace di quel cam
biamento (dov'è?) delle 
strutture economiche e 
sociali che pure era pre
sentato come obiettivo 
comune. 

« Divisi si perde •,han
no detto le ACLI. Ed ~ 
vero. Hanno perso tutti. 
Ha perso il sindacato 
unitario, il sindac~to 
del cambiamento, il sin
dacato dei consigli, il sin
dacato dci lavoratori. 
Versare lacrime di coc
codrillo non serve. Ser
ve rimettersi al lavoro, 
fare oggi, e alla svelt~, 
ciò che non si è fatto m 
tre anni. Se se ne ha il 
coraggio. 

P. C. 

DEL TURCO (CGIL) 

ere.xl 
De Michells 
lama 
Del Turco 

''La Cgil ha una proposta da fare'' 
« s:amo un pezzo della CGIL e in questa organizzazione restiamo a testa alta », ripete Insistentemente Ottaviano Del Turco, segretario generale aggiunto della CGIL, socialista. 
e La componente socialista della CGIL ha voluto votare un proprw documento favorevole alla conclusione del negoziato con il governo, restando in minoranza Perché? 
Perché abbiamo trovato incomprensibile il metro usato dalla maggioranza per giudicare i risultati del negoziato. Come si fa a dire che è solo una « spallata al salario»? E' una contraddizione con la cultura e la storia della CGIL che è cultura e storia di riformismo e gradualismo. 

e Ma i motivi di contrasto all'interno della CGIL non si sono fermati al giudizio sul negoziato. Ora rischiate di dividervi sulle lotte? 
Una cosa è la protesta un'altra è la « locomotiva selvaggia ». Cominciamo a ragionare su questo. E poi chiediamoci: quali sbocchi prefigurare alla protesta? Il nostro dovere di sindacalisti è recuperare parole d'ordine giuste che creino alleanze e favorbcano soluzioni. Lasciare le briglie libere al sindacato che si « autoconvoca» significa saltare dieci anni de1la nostra elaborazione. 

e Nelle vostre file sta forse montando la tentazione di organizzare la minoranza? Abbiamo accettato le regole interne e lo abbiamo pure dimostrato. Questo, però, non significa che cambiamo pelle. Certo, una minoranza che si oppone una volta, una seconda, una terza, alla fine diventa frazione. Io non lo voglio, ma non dipende solo dalla minoranza: dipende anche, se non soprattutto, dalle scelte della maggioranza. La CGIL si salva con l'unità, non con la divisione. 

e Scelte immediate, suppongo. E og~1 c'è zl probtema del decreto legge sulla scala mobile da affrontare. La CGIL può farlo unita? 
Io faccio il sindacalista e per mestiere lavoro per l'accordo. Lavoro che signifi· ca contrattazione. Ma non è che questa volta non si sia negoziato. Non c'è stato l'accordo di tutti, questo sl. E il governo ha deciso lo stesso. Non serve strapparsi le vesti. Si può rimediare? lo credo di sl, se riteniamo che il decreto sia un problema di tutti. Cosa possiamo fare? Da tempo dici imo che vogliamo misurarci con una vera riforma del salario e della contrattazione in cui la scala mobile abbia il posto che le compde. Facciamolo, con coraggio, subito. E mettiamo in campo la nostra proposta. Se cosl fosse, non ho dubbi che il Parlamento rispetterebbe una scelta legittima del sindacato rispetto ~ U? intervento d'autorità. Quel che è stato già deciso assumerebbe un carattere provv1sor10, consentendo di liberare nuovi spazi per il negoziato. 
e L'impegno per l'alternativa resta un caposaldo per tutta la CGIL? Ora dobbiamo chiederci come si fa l'alternativa. Non con le forze della sm1strn contrapposte. Di questa realtà, se non la si cambia per tempo, può approfittarne solo De Mita. E lo sta già facendo. 
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L'ASTROLABIO ATTUALITA' 

'' Facciamo uno sforzo 
per guardare avanti » , di· 
ce Silvano Veronese, se
gretario confederale del· 
la UIL, socialista. 
e Ma quanto è avvenuto a 
palazzo Chigi e dopo tra le 
tre confederazioni non ha [!.ià 
preg,iudicato i rapporti fu
turi? 

Lo «strappo » che si è 
consumato tra UIL, CISL e 
socialisti CGIL, da una par
te, e maggioranza comunista 
della CGIL, dall'altra, con
seguente alle divergenti va
lutazioni delle conclusioni 
del negoziato con il gover
no è certamente un fatto 
cla~oroso, che rischia di se
gnare pesantemente e nega
tivamente il futuro e le pro
spettive del sindacato, in ter
mini di caduta del suo pre
stigio, della sua forza, del 

VERONESE (UIL) 

''Per l'unità 
non tutto è perduto'' 

suo potere e del suo ruolo. 
C'è da augurarsi. quindi, una 
rapida riflessione autocriti
ca all'interno del sindacato, 
che consenta di riprecisare 
strategia e contenuti della 
sua iniziativa. 
e In quale direzione, però, 
visto che questo oggi è il 
punto di più profondo con
trasto? 

Di un movimento sinda
cale che voglia essere all'al
tezza della situazione, che 
intenda riproporsi come sog
getto di governo e di tra
sformazione dell'economia e 
non come semplice portatore 

di interessi di parte e puro 
strumento di protesta e di 
contestazione delle scelte de
cise con la sua autoesclusio
ne. Su questa riflessione, 
sui suoi risultati può essere 
ricostituito su basi nuove un 
più adeguato e diverso rap
porto unitario. 
e Come: non è già stata 
dichiarata la fine della Fe
derazione unitaria? 

Sulle basi che prima indi
cavo può e deve essere ri
fondata la Federazione uni
taria, ridefinita non solo nel
le sue strategie politiche ma 
anche nelle sue regole di vi-

- -----COLOMBO (CISL) 
• Tra noi non ci sono 

dubbi », afferma Mario '' N f • 
Colombo, segretario con· 0 Il aCCJaffi 0 
federale della CISL. • 
e Non ci saranno dubbi, antJC0filUniSffi0 '' 
ma qualche dilf erenza di to-
no vorrai concederla? 

Perché no? Ma, sia chia
ro, non riguarda la scelta 
compiuta con la conclusione 
della trattativa. 
e Non riguarda, vuoi dire, 
il sì politico all'uso del de
creto legge in contrasto a
perto con la steua tradizio
ne contrattualista della 
CISL? 

Non avevamo alternative, 
vista 1'autoesclusione delh 
maggioranza comunista del
la CGIL da un risultato per 
noi positivo e importante. 
Tutta la CISL ha condiviso 
con grande consapevolezza e 
sensibilità la decisione presa. 
e Quali sono, allora, le dif
fereme? Certe dichiarazioni 
non lasciano, forse, suppor
re che almeno una parte del
la CISL viva questa opera
zione in funzione anticomu
nista? 

No. l'operazione - come 

tu la chiami - non ha al
cuna val~nza anticomunista. 
Tra noi· i toni, semmai, dif
feriscono sugli effetti politi
ci generali che può produr
re questa situazione. lo so
no tra quanti credono che se 
la divisione dovesse durare 
nel tempo, il sindacato tut· 
to, non questa o quella con
federazione, conterà sempre 
di meno. Ciò che adesso dob
biamo evitare è di offrire 
con le nostre mani un'arma 
a chi punta alla delegittima
zione del sindacato. 
e Non è certo il Pci, eppu
re le vostre prese di posi
zione sembrano tutte con
trapporsi al partito comuni
sta. Perché? 

Prova a rovesciare la do
manda. Perché il Pci si è 
opposto a un negoziato te
so a dare un ruolo sia al 
sindacato sia al movimento 
operaio? Una risposta io non 

l'ho trovata. M,\ so che in 
Parlamento il Pci non si tro
verà di fronte soltanto al 
provvedimento sulla scala 
mobile ma anche alle norme 
sull'equo canone, sul conte
nimento delle tariffe e dei 
prezzi amministrati, sui con
tratti di solidarietà e cosl 
via. Cosa farà: contrasterà 
anche queste? Non lo cre
do. Semmai, il Pci dovrà 
contrastare le resistenze che 
verranno dalla destra: Para
dossalmente, si troverà nel
la condizione di dover difen
dere l'accordo. 
e Un accordo, però, conclu
so volutamente senza la 
CGIL, o almeno la sua mag
gioranza. 

In quell'accordo ci sono 
anche molte cose comuni. lo 
la partita della politica indu
striale l'ho affrontata, al ta
volo di trattativa, con Mili
tello, e con Trentin ho lavo-

ta interna e di funzionamen· 
to democratico. 
e Come è possibile supe
rare le ragioni contrapposte 
dello «strappo»? 

Ci sono impegni del go
verno che ora vanno gestiti 
e vanno praticati fino in fon
do per una loro puntuale ap
plicazione. Riguardano i qua
lificati terreni del fisco, del 
contenimento dei prezzi e 
delle tariffe, della politica 
industriale, dell'occupazione, 
della politica sociale e del 
governo del mercato del la
voro. Per questo lavoro c'è 
bisogno dell'impegno e del
la partecipazione attiva di 
tutte, dico tutte, le compo
nenti sindacali. Ecco, par
tendo da qui è possibile ri
prendere un rapporto atti
vo, una leale convergenza, 1' 
unità. 

rato fianco a fianco per le 
modifiche alle norme sul 
mercato del lavoro. Come si 
fa, adesso, a cancellare tut
to? No, dovremo andare 
avanti assieme. 
e Ma se la CISL per pri
ma ha dichiarato conclusa 
una fase detta Federazione 
unitaria? 

Una fase, appunto. Non 
- per dirla con Camiti -
il bisogno di unhà. Non pos
siamo far finta che non sia 
successo nulla: molte cose 
dovranno essere ripensate. 
Ma, intanto, dobbiamo saper 
gestire questo difficile pas
saggio ancora con le ragioni 
dell'unità. Se sarà evitata 
nella manifestazione del dis
senso la ricerca puntigliosa 
della contrapposizione, se 
riusciremo senza tentare stru
mentalizzazioni a tenere as
sieme i vari pezzi dell'inizia
tiva sindacale, grande o pic
cola che sia, allora tutto sa
rà più facile. Dovremo far 
uso di molte bende e molti 
cerotti, ma - rimarginate 
le ferite - torneremo uniti 
come prima. 
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chi! ha portato le Confederazioni sulla soglia di una rot 
tura, finora almeno non avvenuta e che si spera non av 
venga. 

E' difficile credere - e nessuno difatti ci crede -
che i contrasti fra e nelle Confederazioni riguardino soltan
to alcuni punti in meno di scala mobile, o il modo con 
cui informare e consultare i lavoratori durante le trattati· 
\'C o dopo l'accordo, o il giudizio da dare sulle offerte del 
Governo (il bicchiere è mezzo pieno o è mezzo vuoto?). 

Questi, certamente, sono i tre principali punti di at· 
trito sui quali la corda tesa si potrebbe perfino rompere . 

I 
Tuttavia, se ci si ferma a consicrare soltanto i tre punti 
di accrito, non si esce da una pura posizione propagandi-
stica e si insiste nello scambio testardo di reciproche ac· 
cusc di asservimento del sindacato ai partiti. 

Il pilastro d'ar~illa 
della democrazia 
sindacale 

· I d I Consigli di fabbrica, Cgil Cisl ed Uil hanno Se si csc u ono . t• d. d 
1 tessa struttura organizza 1va 1 quan o conser~at~ a s. permanente rissa fra loro • Si continua 

erano 1vise e '" 
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iù ristretto vertice sindacale 
a vedere un se~p~ i~erso mentre la base viene convocata in 
alle prese con ble~ che dovrebbero decidere in modo 
aff.rettate assebma1·1 d'intesa elaborati alla stregua chiaro su ver 
di formule chimiche. 

di Gianfranco Antonio Bianchi 

L Sul Costo del lavoro ha segnato profonda-• a vertenza . . . e 
1 g..,n·1·,z·lzioni sindacali dei lavoratori. Le tre on-mente e or " ,_.. d. · · · saranno più le stesse 1 pnma e nessun federazioni non I • · · • 

d
. · · dacale di buona vo onta riusctra, per quanto mgente sm f · · il • f er quanto potrà tras ormars1, a riportare potra are e P · · boe . 1·t..,rio » (lo ricordate?) verso 1 sognati s · « processo un " 

chi degli anni Settanta. . . . f ·1 1 Si uò dire che si tratta di una prev1S1one ~c1 e, ne. 
hp he prima dell'ultima « mega-trattativa» dei senso c e anc · · · d 1· ·• . ·1 Governo e le orga01zzaz1001 pa rona 1, g1a smdacau con 1 · · · d. 1· ' 

h
. to fossero mutau 1 rapporti « 1 qua 1ta » era c taro quan . . h f I 
I f 1 t re Confederaz1om, ma anc e ra e compo-non so o ra e I · d ·Il' . d li Già l'accordo de 22 gennaio e anno nentt e e stesse ' . d Il · tt'c,,mente salutato come « storico » a a scorso enrusias " ' d Ila CGIL pareva avere segnato una sorta CISL ma non a ' · · li' d I 

d
. · e fra il sindacato d1 prima de accor o e que · 1 sparuacqu I' d lo che si sarebbe dispiegato dopo accor o. 

Le ultime vicende burrascose non hanno fatt~ che co~
fermare quella impressione, aggravandola, se vogliamo, poi-
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Meglio invece sollevare lo sguardo e dare un'occhiata 
ai pesi e ai contrappesi che hanno teso in quel modo pe
ricoloso la corda sindacale fino a farla sfrigolare sui ricor~ 
dati punti di attrito. 

Il primo, e forse più grosso, di quei pesi e contrappe
si, viene dall'interno dello stesso movimento sindacale. E' 
:.tace. posto sulla bilancia anni fa, quando pareva che le tre 
Confederazioni avessero trovato un linguaggio, una concezio· 
ne, una pratica comuni. In gran parte ciò era vero, ma non 
si fece gran caso al fatto che non tutti i pilastri dell'unitJ 
poggiavano su un terr~no solido C'erano zone arg11lose e ce
denti, la cui esistenza fu sottovalutata o- ritenuta non preoc
cupante, almeno in misura tale da mettere in pericolo l'in
tero edificio 

Vogliamo scendere nel concreto, abbozzando una se
rie di ipotesi senza avere la pretesa di essere completi? 

La democrazia nel sindacato, ad esempio. Th:cinc e de
cine di convegni, risoluzioni approvate nei congressi con
federali, apposite assemblee di quadri e di delegati delh 
Federazione unitaria, proposte per dotare l'organizzazione 
sindacale di strumenti di democrazia capaci di garantire la 
necessaria simbiosi fra i vertici e la base. 

Eppure, nonostante tutto questo, nulla è mutato dal 
dopo « autunno caldo » del 1969, da quando sorsero i con
sigli di fabbrica. Anzi, tranne rare eccezioni, si può parlare 
perfino di passi indietro, sia perché i consigli di fabbrica 
hanno avuto una evoluzione tormentata, e spesso una in 
voluzione; sia perché di fronte agli accresciuti interventi 
del sindacato nella società, non è corrisposto un radicamen
to organizzativo dello stesso sindacato negli strati « nuovi » 
che esso ambisce di rappresentare. Basti pensare al falli
mento delle leghe giovanili e dei disoccupati. 

In sostanza, se si escludono i consigli di fabbrica, CGIL, 
CTSL e UIL hanno conservato la stessa struttura organiz
z~tiva di quando erano divise e in permanente rissa fra 
d1 loro. La stessa Federazione unitaria non ha saputo anda-
re oltre un collage, per di più paritetico e pertanto buro 
cratico, di frammenti di organismi confederali. 

Una contraddizione acuta, della quale le stesse Confe
derazioni si sono rese benissimo conto, senza tuttavia riu
scire a modificarla. 

La conseguenza è stata l'attuale carenza di una stru· 
mentazione capace di garantire la vita democratica in\'OC<\l<l 
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da tutti e corrispondente alle mutate condizioni in cui si 
muove il sindacato. 

I motivi di questa carenza sono molti, accanto alla 
difficoltà culturale di far crescere mezzi e modi di autenti
ca democrazia sindacale senza ricorrere ad interventi di in
gegneria organizzativa. Su tutti i motivi ne eccelle uno: una 
simile trasformazione dell'organismo può avvenire solo in 
presenza di una sufficiente chiarezza strategica e di una de
finizione concorde e diffusa dello stesso ruolo del sindacato 
nella società italiana. Due presupposti che, bisogna ammet
terlo, sono venuti in gran parte a mancare, o perlomeno 
non sono divenuti elaborazione e patrimonio comune. Da 
qui la sofferenza del corollario organizzativo, l'insufficien
te éapacità di risposta e di aiuto ai vertici da parte della 
base, nonostante la diffusione della protesta e i segnali di 
disaffezione, quando, come nelle trattative con il governo e 
la Confindustria sulla riduzione della scala mobile, ciò sa
rebbe stato indispensabile. 

Pertanto, le « consultazioni » della base alle quali le 
Confederazioni hanno fatto ricorso ogniqualvolta si sonc 
trovate di fronte ad un imbuto troppo stretto da attraver
sare, hanno avuto questa carenza di fondo, ed i risultati del
le stesse sono stati « letti » in modo difforme dall'una e 
dall'altra parte in disaccordo, trovandovi ognuna conforto 
alle proprie tesi. 

Era inevitabile questa carenza di strumenti di demo
crazia sindacale? Si potrebbe rispondere di s1, dal momen
to che il sindacato non è riuscito a colmarla. Come si sa 
del senno di poi sono piene le fosse. Ciò che però meravi~ 
glia, e non è affatto invece inevitabile, è che si continui 
imperterriti nella vecchia pratica, senza introdurvi la mini
ma correzione. Si continua cosl a vedere, come in una se
quenza interminabile, un sempre più ristretto vertice sinda
cale alle prese con l'universo e una base convocata in affret
tate e colossali assemblee dalle quali dovrebbe uscire un 
chiaro sl o un altrettanto chiaro no a complicati verbali 
<l'intesa, elaborati come straordinarie formule chimiche in 
sessioni di trattative defatiganri e spesso bizantine. 

Nella stessa zona argillosa della democrazia sindacale 
si. trova anche un altro ~ila~tro: il ruolo del sindacato Sap
piamo che le Confederaz1om sono concordi nel ritenersi fat
tore di trasformazione democratica della società, ed hanno 
ragione. Se in I talia, malgr:tdo i colpi ricevuti e l'esistenza 
di tossine reazionarie palesi e occulte nel corpo sociale la 
democrazia esiste ancora ed è forte, lo si deve anche ad' un 
movimento sindacale quale il nostro. Tuttavia, sotto questa 
base si intravvede sempre più chiaramente una divaricazio
ne fra la concezione della CISL del ruolo del sindacato e 
quella della CGIL. Una delle prime più clamorose manife
stazioni di questa divaricazione avvenne sulla questione del
la trattenuta per il Fondo di solidarietà e, successivamente 
in occasione dell'accordo del 22 gennaio 1983, che avreb~ 
dovuto porre fine alla controversia sul costo del lavoro 
e durante la trattativa di quest'anno sul medesimo arg; 
mento. 

In queste occasioni, la CISL ha puntato alla istitu
zionalizzazione di un rapporto (anche confHttuale) con i 
governi, presentandosi non solo come il sindacato espres
sione di lavoratori ma anche come un sindacato disposto 
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a ~estire in modo diretto una parte delle risorse prodottL 
da quegli stessi lavoratori. Una divaricazione molto più se
ria e di contenuto che non la semplice trattenuta sulla bu
sta paga per il Fondo o la predeterminazione dei punti di 
contingenza. E' un modo di concepire il ruolo del sindacato 
molto diverso di quello della tradizione CGIL e non ap
pare dettato da preoccupazioni di schieramento politico o 
di partito, come invece sembra dominare nella UIL. La 
CGIL, dal canto suo, si confronta, opponendo altre conce
zioni, come i piani di impresa, obiettando che la scelta do
minante della CISL rischia di avere un supporto corpora
tivo, poiché tutta interna ai soli lavoratori occupati e di 
essere subalterna alle decisioni di politica economica del 
l'esecutivo. 

E' una questione aperta e come tale dovrebbe appas· 
sionare l'intero movimento. Meraviglia quindi l'atteggia
mento di quei dirigenti CISL incapaci di uscire dallo stec
:ato propagandistico da essi stessi eretto, fuori del quale 
vi sarebbe solo la pervicace \'Olontà di asservimento del 
sindacato da parte del PCI. 

Altri pesi e contrappesi stanno facendo sfrigolare la 
corda sindacale fino a surriscaldarla. Si tratta di pesi e di 
contrappesi portati dall'esterno del movimento. Ci limi 
tiamo ad accennarli. Un padronato alla ricerca di un atto 
di Governo che legalizzi la manomissione « per decreto » 
dei salari e centralizzi la contrattazione secondo la più pu
ra concezione autoritaria. Un gruppo di partiti al Governo 
incapaci di porre sotto controllo la spesa pubblica impaz
zita e le risorse nazionali saccheggiate se non insistendo nel
! 'unico modo con cui lo «stellone d'Italia» ha superato le 
sue crisi, imponendo cioè « tasse sul macinato », ora ov
viamente chiamate in altri e più ammodernati modi, come 
una tantum sulle case o riduzione della scala mobile. Per 
uscire da questo circolo vizioso occorrerebbe un cambia
mento di alleanze politiche e sociali tali da rendere possi
bile una revisione del sistema fiscale e dell'amministrazione 
della cosa pubblica, al fine di sottrarli alle erosioni dovute 
ai privilegi legali concessi alle varie e insaziabili clientele. 
Ma no~ sembra proprio questo l'obiettivo del pentapartito, 
nemmeno quello a direzione socialista, il quale invece tende 
a seguire il vecchio fiume dell'ingiustizia, volente o nolente, 
per garantirsi se non altro la sopravvivenza. Si può atte
nuare il giudizio in questo modo: una parte almeno del 
pentapartito confida in possibili approdi futuri più conso
ni alla sua tradizione socialista se riuscirà a consolidare il 
proprio potere. Per questo ha bisogno del sacrificio del 
lavoro dipendente, esempio nobile e luminoso per le clien 
tele privilegiate. Un sacrificio, sia pure modesto, sulla sca · 
la mobile, potrebbe innescare un fruttuoso esame di co
scienza nel ceto padronale. Tutto sta a crederci. 

In conclusione, alla luce di queste considerazioni, ap· 
pare meno oscura l'insistenza caparbia con cui è stato po
sto il problema di ridurrf il salario operaio. Le « mega-trat
tative » dell'anno scorso e di quest'anno sullo stesso tema 
appaiono pertanto il punto di incrocio di un sistema di re 
!azioni sociali ingiusto e; che finora, da sinistra, si è riusciti 
a modificare solo in parte. 

G. A. B. 



CONGRESSO DC Carniti e De Mila 

Vecchi schemi 
e nuove (inutili) 
scadenze 
di Antonio Chlzzonlti 

e La domanda ormai ricor
re da. tempo sullo scenario 
politico italiano senza a~ere 
mai una risposta esausuva. 
Ricorre prima e dopo le ele
zioni· ricorre prima e dopo 
le c;isi di governo, ricorre 
prima e dopo i grandi ap
puntamenti politici. Ed af
fiora puntualmente anche 
adesso: che succederà? Ed 

in questo caso: che succede
rà dopo il Congresso della 
Democrazia cristiana? 

Le carte sono ormai tutte 
sul tavolo: il nuovo concor
dato è stato firmato ed ora 
attende di essere ratificato, 
il decreto sulla scala mobi
le è stato emanato ed atten
de di essere vagliato dal Par
lamento, la crisi sindacale 

giunge .1J una :.volt.1 defini
tiva, quelb dei partiti è og
getto di .tp('rt<l discussione. 

DomunJarsi cos<t succede 
adesso può c;omigliare mo). 
to ad un.t pigra atte:.:1 mcs
:.ianica, destinata a non ave
re mai, perlomeno in que:.ci 
termini, un,1 vera risposta. 

Ha ragione Lama qu:indo 
scrive (e vale ,1! di là dello 
stesso sindacato) che « si 
continua a ragionare con gli 
schemi di vent'anni fa» e 
che « questo guardare indie
tro anziché avanti non con
sente neppure di percepire 
ciò che di nuovo c'è nella 
sensibilità, nella cultura, ne
gli stessi bisogni dei lavora
tori » e, naturalmente, di 
tutta la società civile. 

Quello che colpisce è che, 
come del resto nota Io stes
so Lama, a fronte di consi
stenti trasformazioni sociali 
ormai chiaramente in atto, a 
fronte di un futuro che è già 
iniziato, ma ancora non per-

cepito, b risposta politica 
sia, al di là degli sbocchi che 
potr.rnno avere gli scontri 
che si preannunciJno per I' 
immediato fucuro, del tutto 
esangue, se non evanescente. 

Ed in questo quadro si 
colloca il congresso della De
mocrazia cristiana; un parti· 
to che, secondo autorevoli 
ed insospettabili commenta· 
tori come ad esempio il di
rettore di Civiltà Cattolica, 
Padre Sorge, se «non si rin
nova rischia di morire». Ma 
anche qui: il rinnovamento 
reale passa attraverso le gran
di strategie politiche ed at
traverso la loro maggiore o 
minore aderenza alle doman
de che in quel momento po
ne la società. E questo non 
sembra il caso della Dc di 
De Mita, né di chiunque al
tro. 

La prospettiva del dopo
concresso finisce quindi per 
prefigurarsi come un ennesi
mo momento di rimpallo -CONGRESSO DC 

Intervista all'oo. Angelo Sanza a cura di Neri Paoloni 

"Ritrovarsi nelle istituzioni, ma per servirle'' 
e « Il congresso è necessario per poter ripren~ere gu:I 

rocesso di rinnovamento della DC che purtroppo 11 
~oto del 26 giugno ha, in qualch~ modo, rallentat~ .». 

Angelo S:mz:i, ferma mente e ~mce~amente demtt1a
no, al rinnovamento ~cl suo partlt? c.1 crede. La stra
da che il suo segretario aveva commciato a percorrere 
_ sostiene - è l'unica valida per riportare in quota 
la Dc o come egli si esprime, « per riportare la Dc al 
servizio' delle istituzioni, no~ alla loro occupazione, ~r 
·1 rafforzamento del meccanismo democratico costrmto 1
sulla Costituzione repubblicana ». 

« Con il congresso, afferma, dovremmo rilanciare 
quest'azione, che con il 26 giugno si è sostanzialmente 
fermata. Perché De Mita propone un progetto globale, 
direi storico per il nostro Pa:s~. ?al quale. nascono i 
discorsi sulle alleanze,. le coal1Zton~, la gestione ~tess~ 
delle nostre istitu~iont. Da ~sso d1s~ende anche ti ~1-
scorso del bipolarismo, . dell ~lt~rnattva •. d~lla m~raltz
zaziont> della vita pubblica, l esigenza d1 rttro~ars1 nel
le istituzioni, non per occuparle, ma per servirle». 

e Proprio voi democristiani parlate di moralizza
zione, di no.t occupazione delle istituzioni. Non vi 
sembra assurdo? 
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Ma è proprio questo il prog~tto di De Mita che 
deve essere rilanciato da una sua conferma conar~ssua
le. Dc Mita aveva proposto alla DC e alle su~ realtà 
esterne un disegno di partito che doveva scrollarsi di 
dosso, scrosta.r. via tutti i condizionamenti propri di 
una forza politica al potere da molti anni. La Dc era 
diventata n:gH ~!~imi tempi un partito di interessi, più 
c~e un part.lt? d1 1de~. J?e ~ta vuole rilanciare un par
tito al servtZ10 delle 1stttuz1oni, che si affranchi dal re
taggio delle logiche di puro potere. 

e C'è una certa dose di inrredulità, nella Dc, su 
qu~sto f~Ogetto, che si traduce in un consenso al segre
tarto v11.1ato da distinF,uo e da tentativi di condizio
namento. Una fase, che recentemente ha pronunciato 
Cava, lo lascia capire: « i dorotei - ha detto riferen
d~st al calore con cui Forlani fu accolto al convegno 
d1 Montecatini - applaudono Forlani ma poi votano 
De Mita ». ' 

Ecco cosa intendevo, quando parlavo di rinnova
mento, di partito nuovo. Sono presenti, oggi, nella Dc, 
due tentativi: quello di mettere insieme una maggioran
za di tessere e di voti, di chi tenta di stare sul carro di 

(segue a pag. 10) 
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L'ASTROLABIO ATIUALITA' 
tra le forze politiche in at
tesa di qualche altro appun
tamento messianico. 

E' indubbio che la Demo
crazia cristiana ambisce a ri
prendere nel minor tempo 
possibile le redini del gioco 
politico nazionale, ad allon
tanare Craxi da Palazzo Chi
gi e ad inaugurare una nuo
va era della propria egemo
nia. Ed è anche vero che que
sto è il motivo di fondo che 
circola nel congresso, anche 
se non si rispolverano gli 
eclatanti toni dell'antisociali
smo che caratterizzarono lo 
svolgimento del precedente 
congresso. 

Ma è anche chiaro che il 
tentativo di « svuotare » la 
credibilità di Craxi dall 'in
ti.: rno, di renderlo cioè im
proponibile per un reincari
co, e, perlomeno per il mo
mento, fallito. 

E' evidente, per esempio, 
che nella battaglia durissima 
che si svolger!1 in Parlamen-

(segue da pag. 9 J 

to sui decreti, l:i Dc, come 
gli altri partiti della coali
zione, non potranno che so
stenere solid:tlmente il go
verno per non tradire una 
parte consistente degli inte
ressi che rappresentano, per 
non pregiudicare (il che va
le soprattutto per i repubbli
cani) le conclamate afferma
zioni di « rigore » e di « ri
sanamento» economico che 
fanno parte della loro imma
gine recente. 

Né lo « sgambetto >> potrà 
essere tentato sul condono e
dilizio o su altri provvedi
menti in discussione in P ar
lamento perché la « valen
za » politica viene a manca
re; viene a mancare cioè la 
probabilità concreta di un 
cambio della guardia a favo
re di qualcun 'altro. 

Con ogni probabilità, 
quindi, si andrà, tra le more 
dei congressi degli altri com
ponenti del pentapartito ad 
un altro appuntamento 

Dc Mita perché De Mita è l'unico «vero» candidato alla 
:.egreteria e l'unico attorno al quale si costruirà una 
maggioranza: quello di omogeneizzare il più possibi
le quelle forze che si ritrovano nel disegno di De Mi
ca e che hanno contribuito a portare avanti il suo di
segno, ma senza esprimersi marcatamente. De Mita, 
nvcndo dovuto registrare la sconfitta del 26 giugno, 
ha avuto l'esigenza di raccordarsi con l'intero partito, 
perché il suo progetto non venisse punito, accantonato. 
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Si può comprendere come molti siano, con la cul
tura e la tradizione, lontani da lui, ma mantengano la 
\·c.cchia logica di essere nella maggioranza del partito 
ed essere con lui solo nel voto. Con il congresso do
vremmo in\'ece rilanciare il progetto di De Mita e quin
di ritrovare pienamente tutte quelle componenti della 
Dc che sentono profondamente l'esigen1.a di rinnovare 
il partito nella direzione indicata dal segretario. 

e Ha ancora spazio, nel disegno di De Mila e 
ne/l'attua:e fase politica. il discorso della costruzione del
la democrazia compiuta? L'irrigidimento che si sta ve
rificando tra Psi al _goz:emo e Pci alt' opposizione, 11011 

porterà 11 sewetario democristiano ad accantonare il 
disegno, in attesa degli eventi? 

Lavorare per una democrazia compiuta comporta 
proprio la necessità di superare il tentativo, che è sem
pre « in nuce », di un gruppo che vuol essere egemo-

« messi:inic\) ,, : le clezitmi 
europee, b.inco di pro\'a del 
rinnovato impegno di De Mi
ra, dell'impatto che la pre
sidenza Craxi ha sull'eletto
rato, del permanere della 
credibilità di Spadolini, delJa 
tenuta del Partito comuni
sta. 

E' pur vero che questo e
vento sarà rivelatore degli 
umori dell'elettorato, ma è 
anche vero che, a meno di 
catastrofici ribaltamenti di 
posizioni, finirà per incide
re marginalmente sulla no
stra situazione politica es
sendo proiettato all'esterno e 
potendo quindi essere v:ilu
tato da ciascuno « pro domo 
sua ». 

L'interesse del dopo-con
gresso dc si presenta quin
di molto limitato in termi
ni di svolta politica o di ri
cambio di governo. Il discor
so riguarda invece il modo 
di atteggiarsi e di confron-

tarsi delle forze politiche nei 
confronti di una società che 
cambia e che non è ascolta
ta; ma su questo versante 
non si intravvedono segna
li di novità né indicazioni cli 
impegno ad analizzare ed a 
cercare di capire ciò che sta 
succedendo. 

Non è irrilevante ricorda
re allora che non è senza si
gnificato che ormai da dieci 
anni i risultati elettorali la
sciano di stucco commenta
tori, uomini politici e partiti. 

Il famoso distacco tra so
cietà politica e società civile 
si ripropone cosl con gran
de evidenza, e non basterà 
certo il congresso della Dc. 

•o quello degli altri partiti a 
colmarlo 

Perlomeno fino a quando 
si continuerà a ragionare con 
schemi vecchi di vent'anni. 

A. C. 

ne rispetto ad un altro. Proprio noi democristiani. che 
abbiamo dovuto « subire » il discorso della « pari di
gnità», che non risponde affatto ai princlpi della ve
ra democrazia, non stiamo a domandarci chi sarà pre
valente nel disegno bipolare di una democrazia com
piuta. Lo lasciamo alla forza delle cose. Noi conside
riamo quest'alleanza di governo un 'alleanza strategicrt, 
il cui fine però deve essere la costruzione di una de
mocrazia compiuta. A sinistra ci sarà un confronto dal 
quale dovrà emergere chi è in grado di guidare la si
nistra in difesa di uno Stato a dimensione soci:tlista. 
Ma anche nell'area, diciamo, centrale è aperto il con
fronto. Noi manteniamo la nostra aspirazione di gui
dare l'area centrale, diciamo occidentale, dello schiera
mento politico del nostro paese. E' nel confronto fra 
le forze socialiste e le forze moderate e popolari, che 
però scelgono una società europea, occidentale, che si 
giocano oggi le carte della democrazia compiuta. 

e Questo discorso non finisce per identificare la 
Dc come un partito conservatore, sia pure moderno e 
aperto al nuovo come lo vuole De Mita? 

Il nostro popolarismo, quello sturziano, ci mette 
al riparo da questi rischi. Siamo un partito più che in
terclassista, aclassista. Un partito popolare e di m1ssa, 
sostanzialmente concorrenziale con le altre forze politi
che di massa della sinistra italiana . 

N. P. 
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UN PONTE PER L'UNITÀ A SINISTRA 
Con la replica del nostro direttore prosegue il dibattito aperto dalla lettera di Ercole Bonacina 

sul n. 3 di Astrolabio ~tto il titolo ,, AJternativa ma senza Craxi. '' 

Caro Bonacina, 
la tua lettera ha il merito di riaprire, in termini netti, 

senza perifrasi, uno dei problemi di fondo della vita poli
tica italiana. 

Ti sono assai grato della " provocazione •, con la qua
le _ tra l'altro - rimetti in discussione il ruolo stesso 
della nostra rivista. A questi esami di coscienza Astrolabio 
(e tu lo sai meglio di me) è abituato da sempre: c'~ da au. 
gurarsi che il dibattito da te aperto vada a~anh anche 
nei prossimi numeri, fornendo per questa via la prova 
che )'.,attendismo • che ci rimproveri non arriva a spe
gnere, almeno in noi, il gusto della discussione spregiudi
cata e della polemica. 

E vengo al merito. Pare a mc che - gira e rigira -
iJ problema che tu soJlevi sia inerente alla natura dell'at
tuale Psi ed alle residue possibilità di una sua uti!izzazio
ne per l'altemat~v~. Non si può fa'.e. a meno ~el Psi per 
l'alternativa - d1c1 - ma questo Psi e del tutto irrecupera
bile. L'alternativa - quindi - non esiste; il Pci " non sa 
che pesci pigliare "· Cost.11;1iamo noi - affe~i - (n_oi di 
Astrolabio?) una "oppos1z1one esterna• al Psi per ricrea
re un equilibrio che faccia rivivere le due anime socia:i
ste e che per questa via dia forza alla politica dell'alter
nativa. Bando al " fiducioso attendismo,. di Astrolabio; 
più polemica con Bettino. 

Ho cercato di individuare obiettivamente il filo con
duttore del tuo discorso sia per comodità del lettore. sia 
per saggiarne la coere~za, ma . - prima di arrivare al 
punto decisivo - ho bisogno d1 due premesse. 

c:econdo me non c'è spazio in Ita'.ia per un'altra - sia 
pur ~minuscola - formazio~e socialista. ~no spirag~io . i? 
questa direzione si poteva mtraveder~ ali_ epo~a d_ell um~1-
cazione tra Psi e Psdi (1966); lo sp1ragho s1 chiuse già 
all'indomani del '68 con la rottura del partito unificato e 
con la successiva conf'uenza del Psiup nel Pci. Da a:lo· 
ra non ci sono stati più spazi rilevanti e per ragioni plau
sibili: il Pci occupa - a pieno titolo - una vasta area 
che fu già del socialismo itali.ano e l~ a_ltre due formazio
ni (con le tentazioni sudamericane d1 Pietro Longo e con 
quelle moderato-decisioniste di Craxi) tengono quasi tut
to il campo residuo, a'meno in fatto di strutture partiti
che (il discorso sulla Sinistra Indipendente lo faremo a 
parte). ,. . 

Il punto più dol~nte (secon~a premessa) del! mte~a si
tuazione politica italiana è_ costituito dal fatto che s1a~o 
senza ricambio da 37 anm. Il mondo ha mutato faccia, 
l'Italia è diventata un'a:tra d:i quella ~s~ita da'.la guerra 
ma noi continuiamo ad essere governali m sostanza da11o 
stesso partito, in alcuni cas.i dagli ste~si uomini. Credo 
che si tratti di un fatto umco, o quasi, nel mondo con
temporaneo. Da quest_a anchilosi dc) nostro sistema. na
scono i guai più gro~s.1: la purulenza ~elle s~rutture d1 go
verno· la loro inefficienza; la corruzione diffusa; la len
tezza 'neile decisioni politiche; le mezze misure eterna
mente ricorrenti; una politica economica fatta di toppe 
su toppe; una ammorbante aria ~i ricorrente mod~ratismo 
entro il quale può fermentare d1 tutto: dal terrorismo al
la P2. Una politica estera incapace di individuare il ruo
lo che spetta all'Italia in un mondo tragicamente diviso. 

Sono convinto che stiamo rapidamente avvicinandoci 
al momento in cui o il paese riesce a far funzionare ap
pieno il suo sistema politico oppure le ulteriori prevedi· 
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bi:i degradaLìoni rischiano di portarci molto lontano. Io 
non sono per una alternativa qualsiasi ma sono tra colo
r?. che assegnano alla questione dell'alternativa una prio
nta molto elevata nella convinzione che il solo colloca
mento della Dc alla opposizione costituirebbe il piu gros· 
so e salutare scrollone per la società italiana nel suo com
plesso. 

E veng? al. punto. ~I ." Pci non sa che pesci pigliare,.? 
Per la vcnt~ 1 comumst1 hanno chiaramente individuato 
nel loro ultimo congresso i termini fondamentali dell'al
ternativa: c~llocarc la Dc alla opposizione, costruire una 
nuova maggioranza con tutte le forze democratiche e di 
sinistra disponibili, a cominciare dal Psi. 

Si p~ò non condividere questa prospettiva ma non 
c'è dubbi? . che ~ssa sia sufficientemente chiara. Si può 
~on c~md1v1dere 11 modo con cui i comunisti da Milano 
m. po.1 ~anno portato avanti quella prospettiva, le loro 
e~1taz1om, _le d1vcr~e vah~tazioni esistenti nel gruppo di
n_gente, gh anncb~>1a~ent1. della linea nella prassi quoti
d1ai:ia. ~ questo. è 11 dibattito di tutti i giorni in cui Astro
labio s1 sente impegnato. 

Quella prospettiva di alternativa non è fondata sul 
nul'.a o so'o _su un~ a~tratta teoria della unità a sinistra: 
e?-'a trova nsco~tn significativi nella realtà amministra
tiva del paese (giunte democratiche governano ancora cir
ca la m~tà del popolo italiano), nel:a vita dei sindacati e 
dcl r_nov1mento ~ooperativo. Si tratta certo di realtà che 
Crax1. tc!id~ a nmett~re tu~te in discussione e gli ultimi 
avvenimenti. st~~no h a dimostrare che siamo vicini al 
momento d1 cns1 generale nei rapporti tra Pci e Psi. con 
quel dccret~ sulla scala mobile che è perico'.oso soprattut
t<? perché "'.1e.nc usato dai socialisti come strumento di di
v1s1one a sinistra. 

Ma io no~ _mc. la sento di regalar~ a Craxi tutto il Psi 
su quel!e pos1~1c;im e qualora ciò avvenisse torneremmo al 
1966 .e 1~ r~vv~cmamento col Psdi riproporrebbe gli stessi 
prob.e~1 d1 a.lc;ir~, compreso lo spiraglio per una nuova 
formazione socialista. Lasciami dire, però, che io non 
mc lo al!guro perché da tempo ho imparato a diffidare 
del vecchio slogan massimalista: tanto peggio tanto ì· Certo . h h • meg io. 

e c e anc e al peggio bisogna essere preparati 
ma non credo 7hc Astrolabio venga meno a questo suo do'. 
v~re. N?n abb.ia~o lasciato passare nessuno degli atteg
g_1amcnt1 sbaghat1 del Psi senza levare (col tuo contribu
ho)_ la nostra voce. Ci dobbiamo rimproverare di aver 
o~~itato anche voci diverse? Non credo perché la nostra 
nv1~ta re~ta uno spazio libero per il c~nfronto a sinistra 
ed e bene che tale resti. 
. E'. '!ui c~e si può individuare il ruolo (o uno dei ruo

h) c~1 e _ch_1amata l'area de'la Sinistra Indipendente e i 
molti socialisti che in quell'area lavorano. Ricordare ostif atam~~te a tutta la sinistra !'urgenza e l'importanza del-
a J>?l!t.1ca del:a al_terna!iva, fornendo i materiali per le 

possibih c?n.crete _mequ1voche piattaforme; mettere alla 
P.r~va tutti 1 ponti possibili attraverso i quali l'unità a 
sinistra possa essere costruita. 

I governi (s?prattutto in Italia) non durano a lungo 
e secondo molti osservatori anche il governo Craxi sta 
percorrendo una parabola non diversa da quelle prece-
de t• S -n !· ono proprio uno sprovveduto se oltre all'impegno 
per 11 presente io penso anche al dopo? Con o senza Craxi? 

Tanto affettuosamente 
luigi Anderlinl 
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n Psi, la sua 
autoriforma 
e la giunta 
capitolina 

''SOCIALISTI, UN PASSO IN AVANTI'' 
Il malessere della giunta di sinistra al Comune di Roma, l'esigenza di rinnovamento del Psi ed un nuovo sforzo per approntare un programma chiaro che porti alle elezioni dell 'SS una amministrazione • rossa • in att.vo. Sono i temi del dibattito che anima in queste settimane i socialisti romani, impegnati sia sul fronte della campagna precongressuale del Partito che su quello di un suo rilancio politico-programmatico in grande stile nel governo del Campidoglio. Ne parl;amo con Nevol Ouerci, membro della Direzione nazionale del Psi. 

Intervista a Nevol Querci a cura di Raffaele Luise 

e Cosa pensi del malessere della gwnta di sinistra, m par· 
tzcolare di quello mostrato dalla parte socialista? 

Tra i socialisti romani esiste un'insoddisfazione assai 
manifesta sia per l'azione della giunta di sinistra al Comu
ne di Roma che per il pentapartito alla Regione, nonché 
per la condizione dcl Partito. Per quel che riguarda le giun
te, l'insoddisfazione dà luogo ad una « turbolenza» che 
non può essere certo considerata una linea politica. E' dav
\ero miope la posizione di chi pensa - magari guardan
do al ri~uhato elettorale di Napoli - di mantenere la si
tuazione così com'è, per cogliere nelle elezioni dcll'85 un 
risultato positivo. L'ulteriore logoramento della giunta com
porterebbe invece un indebolimento di tutta la sinistra, 
quindi anche del PSI , con le conseguenze negative facil
mente prevedibili per il futuro della città. Analogamente 
:.baglia chi nel PCI pensa di far assumere ai comunisti una 
posizione simile rispetto alla giunta o, peggio. ipotizza ad
dirinura un disimpegno. 

e Cosa doirebbe fare, allora, secondo te, il PSI? Quale 
linea clovrebbe adottarl'? 

Per cercare di mcire in chiaro sulla questione, biso
gna innanzitutto avere occhio per l'evoluzione del quadro 
politico nazionale, cercando di comprendere come la DC 
vuole rispondere alla sua crisi politica. Ora, dal momen
to che io credo che l'obietth•o di De Mita sia quello di 
stabilizznre i socialisti intorno alla Democrazia Cristiana, il 
PSI nei prossimi mesi dovrebbe muoversi partendo da tre 
caposaldi. TI primo riguarda la necessità di fare emergere 
a livello di Governo la su:i identità progre<:,ivn Or<'orre 
evitare di ripetere, cioè, l'errore compiuto dal PC I duran
te la politica di unità n:izionale. La Presidenza del Consiolio 
non è eterna, e bisogna convincersi che, malgrado le diffi
coltà obiettive della situazione, la discriminante tra pro-

12 

gressisu e moderati ali interno dell'attuale Governo deve 
con•un4ue emergere. Solo in questo senso la Prec;idenza 
socialista può rappresentare una novità, può nel contempo 
porre ui comunisti questioni inerenti alla loro stesc;a iden
tità nella società dei nostri giorni, e dare, infine, al Paese 
<lei segnali vivi capaci di suscitare consenso. Il secondo 
punto di applicazione dell'azione del P5I deve cs-;erc l'arca 
moderata-progressista, che occorre spostare a sinistra nei 
prossimi anni, tenendo presence d<1 una parte il contenzio
so di Spadolini e di Zanone con la DC, e sviluppando dal
l'altra una vigorosa iniziati\'a ver~o il PSDI. tesa a solle
citare quanto di positivo si muove al suo interno in po
lemica con la miope· e conservatrice posizione dcl c;uo se
gretario. Il terzo punto da definire riguarda, infine, il rap
porto tra Parcito e Governo. Oggi, in presenza di un Pre
sidente del Consiglio socialista. non è possibile orientarsi 
riassumendo la semplicistica e vecchia definizione di un 
• Partito autonomo dal Go\, :·no»>. E tuttavia. sarebbe un 
grave errore appiattire semplicemente il Partito sul Go
\'erno. Prendiamo ad e:.empio il problema dei Cruise a 
Comiso. Orbene, se si può arrivare a comprendere il com
promesso raggiunto sull 'installazionc dei missili non si può 
certo giustificare l'appiattimento dcl Partito su di esso. In 
nome dei valori che il PSI ha sempre rappresentato sul 
tema della pace, sarebbe stato necessario mantenere al
meno un passo più avanti il Partito rispetto al Governo. 
Questo ci avrebbe evitato di estraniarci dal movimc:nto per 
la pace, ora maggiormente legittimato dal nobile messag
gio di fine anno di Pertini. Ciò, altres1, ci consentirebbe 
<li mantenere il passo con quanto di nuovo si è m:inifestato 
in questo campo nelle socialemocrazie europee. 

e Torniamo al problema della Jl.iunta capitolina. Tu hai 
dl'tto rl'centl'mentl' che per sconfiggere il disegno modera
to e revanchista .Jella Democrazia Cristiana è necessario un 
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L'ASTROLABIO ATTUALITA' 

rilancio del PSI, che porti alla crescita di una nuova spinta 
progressista nel Paese. In che modo questo progetto può 
realizzarsi a Roma? 

Il PSI deve battersi prioritariamente per almeno quat
tro obiettivi: rispondere alle nuove domande della società 
complessa che, come giustamente è stato detto, è contras
segnata non pi~ d~ una.« d.omanda deferente». ma da una 
«esigente», quindi qualitatlv~ent~ nuova e di_versa; p~~
tare ad una maggiore democratizzazione della vita ammtru
strativa con una vigorosa sollecitazione di nuove forme 
di partecipazione; esprimere una risposta positiva al preoc
cupante senso di sfiducia esistente, anche provvedendo ad 
una rapida riorganizzazione delle riforme attuate; rilancia
re un ruolo più penetrante del Partito nella società anche 
attraverso una sua vera autoriforma. 

e Ed eccoci giunti al problema cardine, che sta al centro 
dello stesso dibattito precongressuale: l'autoriforma del Par
tito socialista. Come la configuri tu questa esigenza:> 

Io penso sia ora di abbandonare quella ideologia del 
«potere» nefastame~te entrata nella menta~tà. di molti 
socialisti. Non certo m nome del suo contrario, m quanto 
i cittadini sono coscienti che la politica è legata al potere 
e contestano solo l'esercizio improprio che se ne fa. Occor
re allora approfondire il rapporto che nella società deve 
intercorrere anche sulla base delle esperienze positive e 
negative m~turate, tra potere di gestione e potere politico. 
Lo snodo è proprio qui: il potere politico deve riacquistare 
una qualificazione efficace, elev~ta ~ trasparente, _mentre il 
potere di gestione, quello applicativo ed operativo, deve 
essere sottratto alla pratica delle lottizzazioni partitiche, del
le spartizioni, delle ingerenze, in una parola della falsa 
politica. 

e Qualche esempio, Querci, di queste nuove vie sul ter
reno del potere locale? 

Su questo piano io individuo almeno quattro campi 
di intervento urgente, che possano riqualificare e poten-
7iart J'l·sperienza delle giunte di sinistra: il decentramento, 
Ja riforma delle USL, il traffico e l'abusivismo. 

li riesame del problema della partecipazione in rap
porto <il decentramento, deve porsi come occasione per 
una nuova filosofia politica. L'unità di base che si manifesta 
tra J.1 gente nelle comunità circoscrizionali consiglierebbe, 
j
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facti. di ricercare nuove forme di Governo, capaci di pro
muo,·cn.: un consenso ed una partecipazione più generale, 
non fornita certo dalla meccanica riproduzione del mo
JcUo capirolino in periferia. Sullo stesso terreno si gioca il 
destino delle USL. La loro riorganizzazione si impone ormai 
in maniera addirittura drammatica. Qui più che mai la pre
messa è che la politica e i politici rientrino nella loro se
de naturale, per ricreare nel settore sanitario un incentivo 
alla professionalità e all'efficienza. 

Anche il problema del traffico è ormai indilazionabi
le. Personalmente approvo l'idea del referendum avanza
ta dal Comitato cittadino del PCI, a condizione però che la 
si leghi ad un disegno organico chiaro, e che su di esso 
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si coinvolga l'intera città per comprimere la spinta delle 
corporazioni e degli interessi particolari. Sul tema dell'abu
sivismo, infine, il PSI deve muoversi uscendo dalle Se
zioni ed entrando nella città. In questo modo diviene pos
sibile tirare allo scoperto il PCI , in quanto a nessuno può 
essere concesso di cavalcare tutte le tigri. Ed è necessario 
anche, su questo problema, riuscire a parlare alla Roma 
non abusiva, cercando di operare anche qui nuovi rapporti 
con l'opinione pubblica, per esempio con quella del centro 
storico. 

e E il problema morale, che ha assunto nuova rilevanza 
specie dopo le dichiarazioni di Sesti? 

Anche se nell'operato della magistratura appaiono tal
volta forme di deviazione o di degenerazione (si pensi alla 
vicenda del Vice Presidente socialista della regione sicilia
na), dobbiamo convincerci che i partiti stanno seduti su 
delle autentiche polveriere che, se un tempo non scoppia
vano, oggi scoppiano sempre più frequentemente. Occorre 
scenderne immediatamente e ciò è possibile se il Partito 
saprà cambiare il suo modo di organizzare il consenso, se 
saprà ridurre, fino ad annullarlo, il peso dei vari caciccati, 
che si muovono ormai non per dare risposte alla domanda 
politica della società, ma per soddisfare ambizioni persona
li quasi sempre sproporzionate ed ingiustificate. 

e Hai disegnato per il partito socialista un lavoro gigan
tesco, anche in considerazione del fatto che la società com
plessa ter.-ie ad esprimersi spesso con un grado notevole 
di indipendenza dai partiti. Basti pensare alla gelosa autono
mia di chi opera nel campo del tempo libero e del volon· 
tariato sociale, per i diritti del malato, per la difesa dei 
consumatori o del/' ambiente ... 

Credo che questo sia uno dei terreni privilegiati del-
1 'autoriforma del Partito socialista (come del resto altri 
partiti), dove nessuna azione strumentale è possibile. Ma 
peh questa ripresa occorre un partito che getti le sue an
tenne nel profondo della società, e che lungi dall'ingabbia
re i segmenti movimentisti, li aiuti ad accrescere il loro 
spazio. In questo modo si vivifica ciò che è giusto vivifi
care, stabilendo cosl nuove condizioni per la crescita del 
Paese e per un rinnovato rapporto tra partiti e società. 

e Con quali tempi e quali strumenti? 

Se mi fosse consentito fare una proposta, direi che oc
corre un piano di rinnovamento di durata almeno trienna
le. Si tratta di partire sin da ora con alcune idee forza, ve
rificando i risultati in tre momenti significativi: il Congres
so; le elezioni europee e quelle amministrative del1'85. Può 
favorire questo processo l'elezione dei segretari da parte 
del Congresso, ma soprattutto la definizione di un vero 
gruppo dirigente, capace di esercitare una positiva colle
gialità. I tempi sono più che maturi ed occorre fare pre
sto. Anche perché i lavoratori non ameranno mai chi perde 
l'appuntamento con la storia. • 
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L'ASTROLABIO ATTUALITA' 

fl coerente comportamento della nostra Forza di Pace 

Le ''convergenze parallele'' italiane 
per il Libano 

La vicenda libanese è 
un esempio positivo di come 

varie forze politiche 
possano contribuire al prestigio 

dell' Italia. Le ambiguità 
della seconda fase della 

• multinazionale • e I piani 
reconditi degli americani. 

I precedenti In Corea e nel 
Vietnam. Per naturale 

predisposizione e/o per una 
serie di interessi concordati la 

nostra azione è un 
esempio di Intelligenza 

politica e di diligenza 
umanitaria. 
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di Italo Avellino 

e L'intervento di pace ita
liano in Libano è un esem
pio positivo di « convergen
ze parallele » fra le diverse 
espressioni politiche e idea
li del nostro paese. Come 
ognuna delle parti, anche 
per finalità e interessi di
versi, possa contribuire a 
conferire grande dignità al 
la limitata azione internazio
nale dell'Italia. Portando 
questo nostro paese, spesso 
indicato a dito per altre fac
cende fosche, ad esempio. 
Almeno a tutt'oggi perché la 
complessa, e tragica, vicen
da libanese non è purtroppo 
finita. E anche perché nell' 
azione italiana, inizialmente, 
vi sono state delle ambigui
tà che non vanno sfumate 
nel momento di esaltazione. 

L'intervento italiano nel
l'ambito della « forza multi-

nazionale di pace » in Liba
no, a fianco di St<:1ti Uniti, 
Francia e Gran Bretagna, era 
stato lineare nella prima fa
se quando si trattava di ga
rantire l'esodo dei palestine
si da Beirut. Meno nitido 
nella seconda fase nonostan
te l'urgenza umanitaria di 
impedire il ripetersi di altre 
stragi di innocenti. Perché 
nella seconda fase al coper
to della « forza multinazio
nale », Washington masche
rava una chiara politica di 
penetrazione tentando di im
porre il suo « protettorato » 
sul Libano con l'appoggio 
dei cannoni della VI Flotta 
dietro il paravento dei paras 
francesi, dei bersaglieri ita
liani, e dei granatieri ingle
si. Spalleggiando non soltan
to politicamente, economica
mente e diplomaticamente 
Amin Gemayel ma dotando-

lo in fretta e furia di una 
Armée addestrata dagli im
mancabili « consiidieri » sta
tunitensi. Sostituendo di fat
to i soldati della Stella di 
David con i suoi marines. 
Con gli altri - italiani in 
testa data la partecipazione 
quantitativamente raddoppia
ta - a fare da «utili» com
pagni di avventura. Secondo 
uno schema neanche molto 
originale che ha un suo pre
cedente storico nella guerra 
di Corea. Allora gli Stati 
Uniti che dominavano lette
ralmente le Nazioni Unite, 
si avvalsero del vessillo cele
ste dell'ONU per coprire I' 
invio del 1oro corpo di spedi
zione rafforzato da un grosso 
contingente turco e da drap
pelli di altre nazioni. Ma 1'. 
ONU degli Anni Ottanta non 
è quella degli Anni Cinquan
ta perché nel frattempo 1a 
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storia ha camminato e alle 
Nazioni Unite sono entr:iti 
decine e decine di altri pae
si del Terzo e Quarto Mon
do spesso succubi economi
camente dell'Occidente, e 
tuttavia non-allineati con 
Washington. La disaffezione 
degli Stati Uniti per le Na
zioni Unite sta tutta nella 
nuova realtà di quel conses
so internazionale che non è 
più, e per fortuna, quello 
dei freddi Anni Cinquanta. 

Scottati dalla guerra nel 
Vietnam dove, prima de1la 
rotta del 1975, a fatica ave
vano coinvolto soltanto al
cuni reparti sudcoreani e del-
1' Asia australe, in Libano -
che non è Grenada - gli 
Stati Uniti avevano bisogno 
di una copertura alleata di 
prima qualità, senza dover 
far ricorso ai « caschi blu » 
dell'ONU, ormai infidi poli
ticamente per Washington. 
Con questo sottofondo poli
tico, con questa ambigtiità, 
nacque la « forza multina
zionale di pace » che aveva 
un precedente recente nel 
Sinai quando si trattò di 
creare una zona cuscinetto 
fra Israele e 1'Egitto nemici 
fra loro ma alleati entrambi 
degli USA. Solo che Beirut 
non è il Sinai, né il Libano 

l'Egitto. 

Neppure la « multinazio
nale » è una idea nuova di 
coinvolgimento della NATO 
fuori dai suoi confini e d'.li 
compiti « difensivi » statu
tari. Già negli Anni Sessan
ta con Kennedy, gli USA 
a;evano tentato la costitu
zione di una « forza navale 
multinazionale » composta 
da unità delle flotte della 
NATO, da mandare con 
compiti di « gendarme dei 
mari » lontano dal perime
tro geopolitico dell'Alleanza 
Atlantica. Iniziativa che falll 
per l'avvedutezza drgli euro
pei che allora potevano con-

tare sulla fermezza di Char
les De Gaulle. Durante que
sti lunghi e tragici mesi del-
1a guerra (civile?) in Libano 
vi è stato più di un tentati
vo americano di costringere 
gli altri tre partners della 
forza multinazionale (di pa
ce) a costituire una flotta di 
questo tipo sotto il coman
do statunitense. Le cannona
te delle navi da battaglia a
mericane non erano dirette 
soltanto contro i drusi o gli 
sciiti. Dovevano pure por
tare le unità francesi, italia
ne e inglesi a riunirsi in una 
flotta comune contro i « ka
mikaze» komeinisti. Ed è 
a quel punto che gli Stati 
Uniti registrano la prima 
sorpresa: i francesi non coo
perano; gli italiani si tengo
no alla larga o al largo del
la VI Flotta; e gli inglesi 
addirittura sono i primi a 
parlare di un ritiro unilate
rale. 

Londra che ben conosce 
storicamente la situazione li
banese avendo disegnato 
questo Medio Oriente do
po il crollo dell'Impero Ot
tomano, non si impegna né 
poco né tanto. Non crede in 
Gemayel e nel piano di Rea
gan che somiglia fin troppo 
al precedente sudvietnamita. 
Anche allora a Saigon, Wa
shington puntò sulla mino
ranza cristiana per imbasti
re, attorno a Diem e seguen
ti, governi fantocci di coper-

tura all'intervento america
no. Con l'esito che tutti 
sanno. E' mai possibile con
trollare un'ampia realtà isla
mica mediante due minoran
ze, quella ebraica in Israele 
e quella cristiano-maronita 
in Libano? Gli inglesi non 
vi hanno mai creduto. I fran
cesi nemmeno. E gli italiani 
neanche. I molti viaggi nei 
paesi arabi del nostro mini
stro degli Esteri on. Giulio 
Andreotti che è andato per
fino da Gheddafi, sono la 
conferma più lampante. 

L'on. Giulio kndreotti è 
un « papista » convinto. E' 
un guelfo che crede di più 
nel primato del papa che 
in quello dell'imperatore. 
Primato del pontefice che 
ha subito più di una ingiu
ria in questo secolo. Non 
soltanto da Lenin e disce
poli in Europa e in Asia, 
ma anche a Gerusalemme 
contesa da David e da Mao
metto. Anche perché sto
ricamente non è più tem
po di crociate. Neanche di 
quelle a stelle e strisce co
me dimostrano l'Iran komei
nista e l'eliminazione bruta
le di Sadat. 

Calcolo storico, contingen
te o futuribile, in Italia ci 
si è convinti che, naturale 
vocazione a parte, laggiù nel 
Libano e a Beirut gli italia
ni dovevano svolgere rigo
rosamente un'azione di pa
ce. Con diligenza umanitaria 

PRECISAZIONE 

In merito a quanto pubblicato da " Astrolabio ,. li 7 giu· 

gno 1982 (intervista a Francesco Siniscalchi dal titolo: 
" La P2 "spremuta" e abbandonata. L'America ha smesso 

di puntare sui cavalli perdenti •) tengo a precisare che il 
nome dell'on. Vito Sc~lia fu da me fatto in riferimento ad 

una mia mera, personale ipotesi politica e che io non in: 

tendevo affatto affermare che lo stesso on. Scalia fosse 

della P2, né che egli avesse relazioni di affari con l'avv. 
Michele Papa. 

Francesco Siniscalchi 
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e intelligenza politica. Nono
stante alcune tentazioni di ti
po « risorgimentale » (vedi 
polemica sull'invio o meno 
di una forza aerea d'appoggio 
italiana che per nostra for
tuna non ci andò). Chi per 
un verso, chi per un altro, il 
bilancio a tutt'oggi è che l' 
Italia ha svolto veramente 
una missione di pace. 

Che Andreotti guardi o 
meno al futuro storico del 
papismo; che Craxi riesca 
abilmente a conciliare la sua 
«solidarietà » occidentale a 
Reagan e la solidarietà di 
internazionale socialista con 
il suo compagno druso J um
blatt; che Spadolini si eviti 
per ambizione di diventare 
un ministro della guerra; 
che il Pci spinga al ritiro 
del nostro contingente più 
per appoggio ai palestinesi 
che per fare una cortesia po
litica agli sciiti libanesi; che 
il complesso finanziario e 
industriale italiano guardi 
per proprio tornaconto più 
al vasto mondo islamico che 
alla piccola minoranza ma
ronita, è relativamente im
portante. Il fatto è che si è 
verificato sul nostro ruolo 
in Libano, una « convergen
za parallela » di tutte le for
ze politiche italiane. Se San
dro Pertini si merita il No
bel per la pace è anche in 
nome e per conto di quei 
nostri ragazzi in divisa che 
a Beirut con molta dignità 
e senza farsi prendere la ma
no da dimostrazioni bellici
stiche, hanno svolto effetti
vamente un ruolo di pace. 
Di difesa neutrale· degli umi
li libanesi di qualsiasi fede. 
Un esempio per tutti. Che 
è auspicabile duri e continui. 
Non soltanto fuori dai no
stri confini ma soprattutto, 
o anche, dentro. Perché qual
che contraddizione l'abbia
mo in Italia. A Comiso. 

• 
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FORZE ARMATE E MASSONERIA 

È una battaglia, 
ma chi la combatte? 

L'elenco dei 45 ufficiali pubbl1catu sul numero 2 di "Astro
labio • sta sollevando scalpore. Si trattava - come dicemmo -
di militari in servizio attivo ai quali sono stati assegnati inca· 
richi di particolare responsabilità e. ~i coma~do non~stan.t~ ~ 
loro nomi fossero stati trovati Inseriti nella hsta degh aff1hat1 
alla P2 compilata da Licio Gelli. Sul numero scorso abbiamo 
pubblicato la precisazione del minist~? S~adolini s~condo. cui 
su tutti costoro è già stata svolta un inchiesta: abbiamo rispo
sto ricordando al ministro che quell'inchiesta fu condotta in 
presenza di " limiti posti allo ~volgimento delle in.dagini » eh~ 
la stessa commissione volle citare, rendendo ogm formula d1 
proscioglimento inficiata dal dubbio connesso a quei " limiti " 
dichiarati. 
Contemporaneamente, cose strane accadono: un giurista CO· 
me Massimo Severo Giannini ci scrive per protestare contro 
l'a immoralità ,. della nostra denuncia; un'agenzia di stampa 
diretta da un giornalista piduista pubblica subdoli avvertimenti; 
la legge che doveva sbarrare il passo alla nomina del generale 

piduista Giulio Grassini alla carica di vicecomandante dei Cara
binieri viene mod<ficata, alla Camera, in modo da lasciare a 
Grassini via libera (ora tocca al Senato ripristinare le garan· 
zie perdute). E nelle Forze Armate, da quanto sappiamo, c'è 
fermento: si attende l'esito di questa campagna per capire 
se i legami occulti intrecciati con occulti gruppi di potere pre· 
varranno sulla " questione morale "• ripristinando aggregazioni 
e garanzie di carriera. Oppure se prevarrà la volontà politica 
di voltare pagina e avviare quel lavoro di ricucitura delle isti· 
tuzioni militari a quelle democratiche che le passate deviazioni 
avevano intern>tto In Parlamento si svolge un .. pezzo ,, di que· 
sta battaglia (qui pubblichiamo i testi di due interrogazioni pre· 
sentate alla Camera e al Senato, l'Intervento di Eliseo Milan! 
e quello di Giancarla Codrignani); ma altri " pezzi " si svol· 
gono fuori e comincia ad emergere la sensazione che a com· 
batterla, da inusitate posizioni, siano molti di più di quanti 
credessimo. 

La lista di Gelli? È una invenzione 

La lettera del 
Prof. Giannini 
Caro Anderlim, 

mi giunge l'ultimo numero dell' 
«Astrolabio» in cui c'è la «lettera 
aperta» a Spadolini, per i supposti ap
partenenti alla Loggia P2. 

Mi permetterai di dirti che sono ve
ramente sorpreso, poiché il fatto è in 
violento contrasto con la linea di mo
ralità pubblica che l' «Astrolabio » ha 
sempre seguito. 

E' ormui acquisito, se non altro da
gli accertamenti fatti in sede penale. 
che le liste pubblicate dalla Commis
sione Sindona non sono liste di ap
partenenti alla P2, cioè non sono au
tentiche, e vi sono altre fonti dalle 
quali ciò rimlta chiaro. Nelle inchieste 
amministrative, che sono state fatte per 
tutti i nominativi che tu pubblic~i, è 
stata accertata, inoltre, la non appar
tenenza neppure aUa Massoneria di 
molte delle persone indicate. 

Quindi è semplicemente immorale 
ripubblicare liste di nomi per suscita
re contro le persone ulteriori reazioni. 
La cosa è tanto peggiore, in quanto l' 
Amministrazione della difesa, sull'affa
re delle liste inautentiche, ha impian
tato un vero e proprio cannibalismo 
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burocrattco: in questa Ammm1straz10-
;ze infatti esistono gruppi occulti di po
tere, ben più efficienti del gruppo 
Gel!i. 

Quindi, come la st metta, la cosa 
non va. Ne sono dispiaciuto e, per l' 
antica amicizia, ho voluto dirtelo. 

Molto cordialmente 
Massimo Severo Giannini 

La nostra 
risposta 
Caro Giannini, 

tra le tante possibili reazioni alla 
iniziativa di Astrolabio su « Forze Ar
mate e P2 » non avevo previsto - lo 
confesso - una lettera come quella 
che mi hai inviato. 

L'azione che stiamo conducendo si 
colloca proprio lungo il miglior filone 
della linea di « moralità pubblica • che 
la rivista persegue fin dalle sue origi
ni: quella linea che portò (col tuo con
corso) Ernesto Rossi a denunciare su 
queste colonne le malefatte della Fe
derconsorzi, Parri a sollevare il caso 
Sifar e che ci ha visti sempre in pri
ma linea nei confronti dei tanti scan
dali che hanno costellato gli ultimi 
trenta anni della nostra vicenda nazio
nale. Parlo anzitutto da politico a te 
che alla politica non sei certamente 
estraneo. 

Con la P2 siamo in presenza di una 
loggia segreta che ha al suo vertice un 
personaggio implicato - oggi lo sap
piamo - in almeno una mezza dozzi
na di loschi affari per i quali è perse
guito dalla nostra e da altre magistra
ture, un personaggio che non ha fat
to mistero delle sue intenzioni eversi
ve dei nostri attuali assetti politici in 
documenti divenuti di pubblica ragio
ne; una loggia segreta molto numero
sa, i cui componenti non si conosceva
no tra loro: avevano come unico pun
to di riferimento comune e come tra
mi te esclusivo il venerabile Gelli so
pra il quale navigava - secondo il 
presidente del consiglio in carica -
un qualche altro personaggio di mag
gior rilievo <( che non dovrebbe essere 
difficile scoprire »; una organizzazione 
costituzionalmente <( illecita » (secon
do il parere dei « tre saggi » nomina
ti da Forlani) che si era insinuata « nei 
gangli dei poteri pubblici e della so
cietà civile » (dai servizi di sicurezza 
alla stampa e alla Rai-Tv, dalla Farne
sina alle Forze Armate, dalla Presi
denza del Consiglio ai partiti politici, 
al Parlamento) e che tendeva ad «or
dinare in un unico disegno bisogni e 
aspirazioni, ambizioni e interessi indi
viduali, sl da convogliarli verso tutt' 
altri risultati che quelli della solidarie
tà umana ». Secondo alcuni: «uno 
Stato nello Stato». 
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ll ministro e il Parlamento 

Una mozione in Senato per costringere 
il governo alla vigilanza 

di Eliseo Mllanl 

e Nell'arco di poco più di un m~s.e i! ~en~t? ha aff~ontat~ 
per due volte la questi?"~ del . ~1htari 1sc~1tt1 nell~ hste d1 
Licio Gelli, con risultati incred11J1lmente ~1sc<;>rdant1. Se, In
fatti il 13 dicembre scorso il sottosegretario B1sagno se I er~ 
cavata con una risposta piatta e burocratl7a. _el~de~do tutti 
gli Interrogativi posti da un'_int~rpellanza dei primi ~· .se!te~
bre, che avevo presentato insieme al. compag~o .Fiori, •.I d1· 
battito anche aspro che si è svolto in comm1ss1one p1fesa 
tra il 26 e Il 31 gennaio si è ch~uso. a sorpresa. co~ I ~~pro
vazione quasi unanime di un ordine del giorno dal significato 
inequivocabile. SI trattava, a dire li vero, di L ~.a ~is?ussi~n~ 
h solo • lateralmente • riguardava il nodo delta inf1ltraz1oni 

ciduiste nelle Forze Armate: la commissione ~ra Infatti con: 
eocata per discutere il disegno di le~ge per I aumento ~egh 
organici degli ufficiali del carabinieri,. u~a buona occas1~ne 
_ peraltro - per verificare le int_enz1om del ~overno circa 
· molti militari coinvolti nella loggia P2. Proprio per q~esto 
: senatori della Sinistra lndipend~nt~ e del PCI. hanno ri~enu· 
to opportuno proporre alla comm1s~1one. un ordme del giorno 
che. nella sua stesura originale. inv1t~va ". ?o~ern~ • ad ~sclu~ 
dere dagli avanzamenti di grado gh ufficiali .de•. carabinieri 

mpresi negli elenchi P2 •. Le Immediate reazioni della mag· 
c? anza sono state di netta chiusura: il relatore della legge. 
g1or . d" d I . . .bll 
senatore Butini, giudicava I or ine e giorno. • 1m~r?poni. e 
e di dubbia legittimità •, il sottos~gretano C1ccard1ni lo r.'te-

addirittura discriminatorio • m quanto sarebbe applica· 
neva . f · d. I · 
bile soltanto ed esclusivamente nei con ront1 1 a cun1 ap-

partenenti alla loggia P2 • . . . . 
La seduta del 31 dicembre. reg1str~va mvece un esph-

•t · lto da parte dei senatori Saporito (OC) e Bozzello 
Cl O inv d. . • f t h 
Verole (PSI) all'approvazione 1 un testo p1u s .uma o. c ~ 

invitava Il Governo a tener conto dei • responsi 
comunque · t 1· ff. · 1· · 
dei comitati d'Inchiesta che hanno esamina o g 1 u 1c1a 1 ri-

sultati iscritti negli elenchi della P2 • . . . . 
Dopo un breve dibattito la comm1ss1one, ad ecc~z1one 

d I atore Pastorino (OC). che paventava una • mamfesta-
e sen d 1• • h h · d. sfiducia nei confronti eg 1 organi c.,e anno proce-

z1one 1 · · t t• cluto 
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svolgere le Inchieste ammin1s ra 1ve •, approvava un 
ordine del giorno che cosi suonava: 

« La quarta commissione permanente del Senato, 
in sede di approvazione del d.d.I. n. 143, recante 
adeguamento degli organici degli ufficiali dell'Arma 
dei Carabinieri; 

ritiene necessario che il Ministro della Difesa 
vigili sui risultati delle Commissioni di avanzamento 
perché siano tenuti nel dovuto conto i responsi dei 
comitati di inchiesta che hanno esaminato gli uffi
ciali iscritti negli elenchi della P2, e riferisca alla 
Commissione sugli esiti dei predetti comitati di 
inchiesta ». 
(Saporito. Bozzello Verole, Milani Eliseo, Fiori) 

Gli insegnamenti che trarremo da queste vicende sono 
su due piani: da un lato rimane lo sconcerto per il compor
tamento del Mi~1stro ~he. convocato al Senato una prima 
volta •. ha . preferito aff.1dare ad un sottosegretario l'ingrato 
compito d1 eludere le questioni, trincerandosi dietro l'indub
b~a preparazio~e professionale e culturale del nuovo capo 
d1 stato maggiore della Difesa. salvo poi resistere (con un 
altr? sottos~gr~tario) all'approvazione di un ordine del gior
no m co~!TI·~s1one che . vincolava il Governo ad un compor
t~m~nt? ~·u ~1goros~ nei .confronti di tutti gli ufficiali sospet
t! p1du1st1. L al.tra riflessione riguarda invece più da vicino 
I • ~niversc;> m1hta~e • : la P2 ~veva affondato le proprie radi· 
ci m molti settori dell.a ~ubbhca amministrazione, ma proprio 
nelle Forze ~rmate ~1 riscontrarono le presenze più nume
ros~. e pro~rio qui. ~· son~ incontrate le maggiori resistenze 
n~ll. opera d1 • ~uhz1a • . 01 per sé non c'è da stupirsi. la 
d1ff1coltà con cui le Forze Armate italiane • cedono • al pro
ces~o . di de.mocratizzazione e di rinnovamento (valga per 
tutti I esempio d~lle rappresentanze militari) spiega a suffi
cienza. come mal. m questo settore dello Stato siano più forti 
le resistenze dei gruppi di potere e di pressione. Proprio 
per ~uesto occorre andare avanti in quel processo, con co· 
raggio e rapidità. 

LE INTERROGAZIONI 
a quale rosultanza I eventuale accertamento 

della commissione è pervenula. e quali prov· 
ved menti sono stati assunti 

lino, Marano V•ttono. Bertacch1 Carlo. Marrone 
Mariano, Carch10 Alberto, Fusari Silvio, Fran· 
c1n1 Luciano. Mori Carlo, Grossi Ernesto, SI· 
lanos Giuseppe, 

Le denunce di Astrolabio 
hanno suscitato reazioni 

parlamentari. _Pubblichi~m~ 
i testi di due anterrogazaoni 

presentate alla Camera 
e al Senato da esponenti del Pci 

e della Sinistra Indipendente. 

Al Ministro della difeH. - Per sapere • 
esso che la rovista •L'Astrolabio• del 29 

p~e:08,0 1984 11a pubblicato I elenco d1 4S uf· 
~ clah derresorc 10. dell'ooronau: ca, della ma· 
r'ina dell arm" dei carah n eri, 1scr1t•i nlll!ll 
lenchl della P2 di L1c10 Gelll e che r sultano 

~uuorn 1n aervmo con resp0nsab1lltà d CO· 

mando -
se tali uff c1ali si1no stati oggetto d accer· 

tamento da parte della comm1sa1one a suo tem· 
po predisposta dal Ministero dolla difesa. 
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Palmieri • 
Baracettl 

Al Ministro della difesa. - Per sapere· 
se risponda al vero quanto roportato sul n 2 

del qu1nd1c1na1e •Astrolabio• del 29 gennaio 
1984 ctrca la presenza, in posti di comando e 
do alta responsabilità. in d1vers1 Incarichi ope 
ratlVI delle Fone armate, dei seguenti ufficlall 
d1 vano grado già risultati presenti nella 11 
sta deglt iscrott1 alla loggia masson•ca P2 80• 
questrata fra gll mcartament1 do L1c10 Gellt 
Geraci Antonio. Forg1one Vittorio. Favuzzi En· 
roco. Siracusano Giuseppe, M1ssort Igino. Ml· 
diii Giuseppe. Mazzotta Giuseppe, Oddo Sai· 
vatore. Lorenzett1 Carlo, Schettino Michele, Del 
Gaudio Manilo. Montanaro Giuseppe, Calabrese 
Antonio. Sc1aldone Mario. Tumm1nello Dome· 
nico. D'Agostino Serg.o, Poggi Giuliano, Cesari 
Umberto. Lenci Federico, S1e111n1 Marcello. Scop· 
pio Domenico, Della Faz1a Bruno, De1dda Ser· 
g.o. R1z~utt Vincenzo •. Quartararo Giuseppe, Soni 
Giovanni. Sabat1n1 Gianfranco, Putignano Gtu· 
seppe, D'Allura Giuseppe, D'Ov1d10 Giancarlo 
Murtas Franco. Pastore Franco. Tars1 Giacomo' 
Murru Angelo. D1 Fabio Bruno. Liberati Sera: 

se ti M1n1stro sia al corrente che Il proscio
glimento dei suddelll militari. a suo tempo 
deciso dalla commissione Tomasuolo. insediata 
per del1nire le pos1Z1on1 di tutti i m1lltan risul· 
tali Iscritti n quell'elenco, venne espresso con 
formula pesantemente dubitativa, poiché fu su· 
bord1nato a1 • llm1tl posti allo svolgimento del· 
te Indagini •. 

se Il M1n1stro sappia on cosa si siano ma· 
n1fntat1 quel e llm•h • e da chi e perché furono 
pogtl, 

se, in presenza d1 tali circostanze. non sia le· 
g mmo nutrire, nonostante quel prose oglomen· 
to, dubbi e perplessità sulla asserita estraneità 
del suddetti alla Loggia P2. 

se, In presenza d1 tali dubbi e perplessità, 
Il M nlstro non ritenga opportuno esercitare la 
wa opera per evitare che 1ncar1ch1 dt comando 
e di reaponsablhtà che richiedono la massima 
aff1dab hl~ d1 chi v i è preposto restino alllda11 
a persone che, nonostante l'inchiesta ammoni· 
strat1va condotta, non sono state collocate al 
di sopra d1 ogni sospetto di appartenenza alla 

P2 Anderllnl 
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Porsi oggi IJ donunJJ: « dove so
no finiti gli uomini di Gclli? QU'.1li 
posti di responsabilità occupano? ». 
Non solo è giornalisticamente corretto 
ma politicamente doveroso per chi ab
bia a cuore le sorti del nostro sistema 
democratico e la pulizia della casa co
mune. 

Lungi dal considerare « immorale » 
la nostra azione, ti dico che se la ri
vbta ne avesse la possibilit~1 tecnica 
vorrei rifare, per gli altri settori in
quinati dalb P2. quel che abbiamo fat-

to per le Forn· Armate. 
Mi sento dcl resto in buona com

pagnia: il mio giudizio politico sulla 
P2 coincide con quello di pcrc;onaggi 
di grande rilievo: dal presidente della 
Repubblica all'onorevole Anselmi, da 
Craxi e Spadolini a Berlinguer, alla mag
gioranza (fortunatamente!) dci respon
sabili della vita politica del p:tese. 

Dal testo e dal tono un po' avvo
catesco della tua lettera deduco che a 
te stanno però particolarmente a cuo
re gli aspetti giuridici della questione. 

TOCCHERÀ AL SENATO 
FERMARE GRASSINI 

Il disegno di legge che doveva eliminare l'automatismo che attualmente regola la 
nomina del vicecomandante dell'Arma dei Carabinieri è stato cambiato, alla Ca
mera. Secondo il nuovo testo, quell'automatismo è confermato, anche se il go
verno ha facoltà, per giustificati motivi, di modificarne l'esito. La prima conse
guenza che si avrebbe, se il Senato non ripristinerà il testo originario, sarebbe 
l'accesso del generale Giulio Grassini alla carica di vicecomandante. Il governo 
potrebbe opporsi, ma Grassini potrebbe ricorrere contro questa opposizione; non 
solo, ma dopo Grassini toccherà ad altri generali iscritti alla P2, che entrerebbero, 
nel giro di pochi anni, in graduatoria per quell'incarico. Sulla vicenda pubblichiamo 
l'intervento di una parlamentare della Sinistra indipendente che si è battuta per 
evitare questi rischi. Ora tocca al Senato. 

e Se il disegno di legge circa la nomina del vicecomandante dei carabinieri non 
fosse stato presentato. il ministro Spadolini avrebbe dovuto attribuire l'incarico 
al generale Grassini e autenticare così le corpose ombre della P2. 

Ma il disegno di legge è stato messo all'ordine del giorno della Commissione 
Difesa e, per deliberare con inusitata solerzia (la data di presentazione è il 21 
ottobre 1983), si è adottata la procedura legislativa. 

Si tratta di un disegno di legge regolare e oggettivo? Certamente. Ma non è 
eludibile il fatto che la sua immediata applicazione ne fosse la causa determi
nante: sono rimasta stupefatta dal bon ton generale che ha consentito alla discus
sione di pervenire alla quasi unanimità dei consensi senza neppure menzionare il 
prou;gonista recondito. Anzi, avendo io deciso la trasgressione di dire nome e co
gnome del • problema • e di chiedere assicurazioni al rappresentante del governo, 
il bollettino parlamentare si vela di pudore e mi fa dire che la discussione è sta
ta caratterizzata da eccessiva cautela. Il resoconto non cela, tuttavia, l'inquietudi
ne del sottosegretario Olcese che, riconosciuto che • le norme non possono che 
avere un carattere generale • osserva che • ad eventuali episodi di degenerazione 
si Pl.!Ò e si deve far front~ solo con un'attenta opera di vigilanza •. Il che significa 
che 11 governo non garantisce nulla: e già questo può bastare per far riflettere i 
senatori a cui ora tocca discutere. 

Resta. il fatto che le_ leggi - come hanno detto i colleghl del Pci e della Si
nistra Indipendente a cui va la responsabilità dell'emendamento in sede di Affa
ri Costituzionali - sono tutte da valutare nel merito dei contenuti e che non si 
può farle ru?t~re sui sol.i te.mi delle infiltrazioni piduiste. A questo proposito, vi
sto che la sinistra esercita 11 suo pluralismo, vorrei dire la mia. 

Poiché nessuno ignora che l'esercito non è un ramo qualsiasi del pubblico 
impiego e che l'anzianità non deriva dal passaggio di • scatti • controllabili. ma 
viene cos~r~1ta e pilotata secondo criteri insindacabili, dare al governo maggiore 
responsabilità in questa materia è scelta • laica • che antepone il civile al mili
tare. Chi teme che anche la direzione dell'esercito venga lottizzata dovrebbe 
rendersi conto che la degenerazione spartitoria va combattuta in altro modo 
e che. comunque. non la si elimina se l'indicazione di anzianità non ha fondamenti 
oggettivi e controllabili. Dando, poi, al ministro la facoltà di scegliere il secondo, 
piuttosto che il primo, si lascia spazio a ipotesi conflittuali fra il candidato dello 
Stato Maggiore e il candidato dell'esercito 

In realtà questa legge apre più problemi di quanti non ne chiuda. Ed è ovvio: 
la materia militare ha bisogno di un rinnovamento che consenta di strutturare 
l'organizzazione della difesa secondo criteri razionali, moderni e rigorosi che dia
no responsabilità democratica ai livelli direttivi, ma impediscano l'autonomia del 
corpo separato. 

Ho l'impressione che, con o senza la P2. la sinistra debba studiare di più 
questa materia. Giancarla Codrignani 
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Anche qui mi sento m buona compa· 
gnia: 

1. Sandulli, Levi Sandri e Crisaful
li (i « tre saggi » dì Forlani) hanno 
scritto che lo schedario trovato a Ca
stel Fibocchi « può essere considera
to riscontro idoneo a dimostrare ... » 
... la appartenenza alla loggia, al di 
là di talune anomalie (comprensibili 
in un elenco di circa 1000 persone) 
che non mutano sostanzialmente l'im
pressionante quadro d'insieme. 

2. Il Consiglio di Stato ha rite
nuto che «l'art. 212 (del testo unico 
del '31) possa c~:.cre utilizzato come 
norma di attuazione dell'articolo 18 
della Costituzione » che fa divieto ai 
dipendenti dello Stato di appartene
re ad associazioni segrete. 

3. Decine di magistrati, ordini pro- . 
fessionali, commissioni d'inchiesta, han
no preso provvedimenti basandosi su
gli elenchi di Gclli, nella maggior par
te dei casi censurando o assolvendo 
per insufficienza di prove. 

4. Il Consiglio Superiore della M1-
gistratura ha detto un anno fa che la 
P2 « svolgeva attività politica con in
terferenza su delicatissimi apparati » 
e che «operava con fini politici di 
interventi sulle pubbliche istituzioni », 
ha ritenuto autentici e attendibili i do
cumenti sequestrati a Gelli e sulla ba
se di essi ha preso i noti provvedimen
ti tra i quali l'espulsione dall'ordine 
di due magistrati. 

Ti risparmio l'elenco dei tuoi amici 
giuristi che hanno ripetutamente espres
so pareri in contrasto con le tue opi
nioni in materia. 

Vengo alla conclusione. Immoralità 
per immoralità, lasciami dire che io 
ccnsidero immorale il fatto che un 
nome come il tuo venga adoperato per 
servizi di basso profilo come quello 
cui assolve la lettera che mi hai in
viato. 

Quanto ai « gruppi occulti di pote
re ben più efficienti del grupoo Gel
li ,. che si anniderebbero nell'ammi
nistrnzione della Difesa, ti dirò cht" 
l'affermazione ha dell'incredibile. Se 
vuoi essere preso sul serio, se non 
si tratta di malumori personali o, peg
gio, di un diversivo, se vuoi compiere 
quello che io al tuo posto considere
rei un dovere civico, non hai che da 
denunciare con nomi, cognomi e fatti 
precisi quanto è a tua conoscenza. Ma
gari sulle colonne di Astrolabio. 

Tanto cordialmente L. A. 
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Una falla incalcolabile nel bilancio pubblico; un grave 
conflitto tra organi dello Stato: ques te, secondo 
l'allarmato intervento dei gruppi parlamentari comunisti, le 
conseguenze che avrebbero potuto de rivare dalla sentenza 
del Consiglio di Stato in materia di trattamento economico 
dei magistrati. l 'improvvisa marcia indie tro del governo 
che - a pochi giorni dal passaggio in giudicato 
della sentenza - ha deciso di impugnarla davanti 
alla Cassazione (dopo un primo, vago intervento 
del ministro Gaspari in Commissione) ha scongiurato, almeno 
per ora, le conseguenze che si temevano. In attesa 
della legge di Interpretazione autentica in materia 
di trattamento economico dei magistrati - che il governo s i 
è impegnato a varare e che restituirà la parola al 
Parlamento - abbiamo parlato della vicenda con 
il sen. Edoardo Perna, cofirmatario della proposta di 
risoluzione presentata dai comunis ti per sollecitare 
il governo ad intervenire. 

CONSIGLIO DI STATO 

UNA SENTENZA ORIGINALE 
Intervista aJ sen. Edoardo Perna a cura di Raffaella Leone 

e Ha fatto molto rnmore,. la sentei:i· 
za del Consiglio d1 Sta~o in ~nater:'! 
di trattamento econom1ço ~ei . magi: 
strati. Alcuni mesi fa .drv_ersr g10rnal1 
pubblicarono in4iscrez1om. e co~nmen
ti. Ora, la questione ~ a_rrrvatçi rn .Par
lamento. Mi può dire di preczso di co-
sa si tratta? 

Debbo chiarire prima di t~tto, che 
la questione fu seg~ala~a n~.la cor~
missione Affari Cost1tuZ1on~h del Se
nato fin dal 1981, quando. intervenne 
una prima decisi~ne dcl Tnbun~le Am
ministrativo Regionale dcl Lazio. Ma 
il governo, pure al cor~enlc 9e11a vo
lontà dcl Parlamento dt ~spnmerc la 
sua opinione, fece orecchi d.a mercan
te. Altrettanto è avvenuto m . n.ovem
brc, quando si diffu~ero le notl7.le eh<; 
lei ha ricordato. Ct sono volu.te . pot 
due sedute della stes~a Comm1s~10nç 
dcl Senato - il 1° e 11 7 febbrai<? d1 
quest'anno - e una forte pressione 
politica esercitata dal nost~o grupp~ 
parlamentare, prif!la che ct s1 ~ect
dessc ad una riumon.e .. av:cnuta .11 15 
febbraio, delle c<;>ml"!1t;'s1on.i J\ffan Co
stituzionali e G1ust1Z1a, numone che 
è stata introdotta da un nostro ~r<~ 
getto di mozione. Senza la n~st~ 1m
ziativa ci si sarebbe acco~c1ali alla 
sentenza. E' com~mquc npr?vevol~ 
che il governo ab?ta e.creato m ogm 
modo di sottr~rs1 all.appuntamento, 
e che ci sia infine arrivato, non sen
za riluttanza, sol~an~o a!la .vigilia dcl 
possibile passaggio ,m. gtU~1cato dell~ 
decisione del Cons1~ho d1 . S_ta~o. ~1 
sono poi molto gravi as_peth 1stttuz1~ 
nali. compreso quello d.' una trattali· 
va quasi occulta che 11 governo ha 
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intrattenuto per mesi con le associa
zioni dei magistrati, pur essendo ma
teria riservata all'attività legislativa 
dcl Parlamento. 

e Al di là del comportamento del go
verno, la sentenza in sé quali problemi 
sollev4? 

Il contenuto della sentenza riguar
da due grossi problemi, tralasciando 
aspetti minori: primo, se l'indennità at
tribuita ai magistrati ordinari con I' 
articolo 3 della lt!ggc 19 febbraio 1981, 
n. 27, debba essere corrisposta anch~ 
ai magistrati amministrativi (Tar, Con
siglio di Stato, Corte dci Conti) e agli 
aHocati e procuratori dello Stato; se
condo, se tutti i magistrati, ordinari 
e amministrativi, e gli a\'"\·ocati e pro
curatori dello Stato abbiano o meno 
diritto, a partire da:la qualifica di 
consigliere di Corte d'Appello, (e di 
quelle corrispondenti), a sei scatti di 
anzianità " figurativi» e, successiva
mente, sempre ad altri sei scatti " fi. 
gurativi " al conseguimento di ciascu
n~ .dcli~ qualifiche ~upcriori., Il Con
s1glto d1 Stato ha nsposto s1 a tutti 
e due i quesiti: per quanto riguarda 
l'indennità, andando contro la tassa
tiva lettera della legge e il chiarissi
mo intento dc) legislatore; per quanto 
riguarda gli scatti " figurativi"• attri
buendo fittiziamente un'anzianità di 
dodici anni al consigliere d'Appello (e 
qualifiche equiparate) e di altri do
dici anni ai consiglieri di Cassazione 
e di. an~ora alt~i dodici anni ai presi
denti ~· Cassazione; e così di se~uito. 

Se s1 pensa che è normale che si 
consegua la qualifica di presidente di 

sezione di Cassazione - dato che la 
qualifica è indipendente dalla effetti· 
va funzione - se ne ricava che, se
condo il Consiglio di Stato, gli appar
tenenti a tutte le magistrature e a ll' 
Avvocatura dello Stato dovrebbero be
neficiare, nel corso della loro carr ie
ra economica, di ben trentasei anni di 
anzianità fittizia. Allo stato delle co
se, nessuno è in grado di precisare con 
esattezza quale sarebbe il costo per 
l'erario, e nessuno saprebbe dove tro
vare i mezzi finanziari occorrenti. 

Secondo cifre riferite dal ministro 
Gaspari, i soli arretrati dovrebbero 
ascendere a 300 miliardi; ma, ammes
so che questo sia esatto, bisognerebbe 
comunque aggiungere gli arretrati do
vuti a coloro che, trovandosi già in 
pensione, avessero diritto ad aumenti 
deri\'anti dal congegno degli scatti 
che ho descritto prima. 

e Lei ha accennato anche a gravi que
stioni di carattere istituzionale. Quali 
sono? 

Dopo la dunionc del 15 febbraio, 
al termine della quale il governo ha 
do\'uto dichiarare che impugnerà la 
decisione del Consiglio di Stato avan
ti alla Cassazione, e che presenterà 
un disegno di legge d i interpretazione 
autentica delle norme in materia di 
trattamento economico, è possibile, 
ma soltanto possibile, che non si ve
rifichino fino in fondo le gravi conse
guenze istituzionali che noi avcvaf!lo 
da tempo indi\'iduato, semp~e. che in
tervenga in tempo la legj?e d1 mterprc· 
tazione autentica. Resta il fatto che la 
decisione dcl Consiglio di S tato, an· -19 



dando ollre i limiti propri della fun
ziom.: giurisdizionale, ha invaso il cam
po della funzione legislativa. Noi non 
protestiamo soltanto per la lesione del· 
la prerogativa parl~entare, a ~é .con
siderata che pure e fatto grav1ss1mo. 
Denunciamo ancor più vigorosamen
te l'alterazione dell'equilibrio di po
te~i fissato dalla Costituzione. Infat
ti così come il Parlamento non può 
approvare modifi~he della Co~tituzio
ne con il procedimento propno delle 
leggi ordinarie, non può nemmeno fa. 
re leggi ordinarie che . si p~nga?o ii;t 
contrasto con i precetti costituz1onah. 
Questo limite non è superabile, e a 
garanzia del rispetto di esso sta ~l si
stema di impugnazione delle leggi or
dinarie avanti alla Corte Costituziona
le che ha il suo fondamentale alimen
to dalle magistrature, dato che ogni 
giudice - dal con~il~at~re ~lla c.assa~ 
zione dalle comm1ss1oru tnbutane a1 
tribu~ali militari, dai Tar al Consiglio 
di Stato alla Corte dei Conti - ha il 
potere di sospendere l'applicazione di 
una legge che ritenga ingiusta e di ri
metterla alla Corte Costituzionale. 
Questo potere, come sappiamo, è lar
gamente esercitato. 

Se questi sono i limiti al potere le
gislativo, altri la Costituzione ne po
ne all'ordine giudiziario e a tutte le 
magistrature in genere. L'art. 101, in
fatti, stabilisce che « i giudici sono 
soggetti soltanto alla legge"· Il che 
vuol dire - e noi comunisti ne siamo 
pienamente convinti e perciò non con
dividiamo le tesi che vogliono limita
re l'indipendenza della magistratura -
che a garanzia del sistema democrati
co e di libertà scelto dal popolo ita
liano ci deve essere una magistratu
ra forte e libera. Ma vuol dire altresì 
che i giudici alla legge sono soggetti. 
Il giudice può, anzi deve, domandar
si se una legge, così come è scritta, 
è ingiusta o sbagliata; può tentare di 
risistemare l'apparente significato del
la legge in una logica più coerente e 
in un precetto più giusto. Se, esauri
ti tutti i possibili tentativi interpreta
tivi, il giudice si trova pur sempre di 
fronte a una norma che non può es
sere interpretata diversamente da co
me è scritta, non può cambiarla con 
un'altra norma, inesistente, di sua 
personale creazione. 

Anche in questo caso, peraltro il 
giudice può continuare a pensare che 
la norma, irriducibilmente resistente 
ai suoi tentativi, non sia giusta. e può 
quindi rinviarla alla Corte Costituzio
nale. Orbene, se questo bilanciamento 
di poteri si scardina, se il campo dcl 
legislativo viene invaso dal giudizia
rio, o viceversa, si rompe un punto 
essenziale della costruzione costitu
zionale. Se mi è permesso dirlo. si so
stituisce a un valore di civiltà un 
preoccupante e oscuro disvalore. Ab
biamo dichiarato di essere disponibili 
a trovare soluzioni che evitino la 
formale proposizione di un conflitto 
di poteri fra Parlamento e giudici -
anche questa è un'attribuzione della 
Corte Costituzionale - ma che biso
gnava francamente prendere atto che 
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il conflitto, di fatto, si è già verifica
to. E se, domani, si presentasse l'iin
mediata necessità di elevare formal
mente il conflitto, noi ci adopererem
mo per farlo. 

e Lei ha detto che, intanto, il ricor
so del governo alla Cassazione impe
disce che si verifichino le gravi con
seguenze - di natura economica ma 
anche istituzionale - che avrebbero 
potuto derivare dalla decisione del 
Consiglio di Stato. Tuttavia sull'utili
tà di questo intervento non ~ono man
cate perplessità. Sono ingiustificate? 

Innanzitutto il ricorso impedisce il 
passagio in giudicato della sentenza 
con tutte le conseguenze che questo 
a~rebbe. provocato. La seconda que
stione riguarda la necessità di fare al 
più presto la legge interpretativa. 
Quanto all'esito del ricorso è strano 
che si parli già di probabilità di suc
cesso o meno, come se fossero già 
noti gli argomenti che svolgerà l'Av
vo~atura dello Stato; spetta a quest' 
ultima .t~ovare gli argomenti, ma non 
per criticare una normale decisione 
~iurisi;>rudenziale quanto per mettere 
i~ «:v1denza che, sotto un'apparenza 
giunsprud~nziale, si è invece compiu
t~ sost~nz~almente. un atto legislativo. 
c è qumd1 un chiaro travalicamento 
di poteri. 

e Tornando alla decisione del Consi
glio çli Stato, essa ha esteso alle altre 
magt;Stratu_re l'~nden.nità speciale da
ta ai magistrati ordinari nel 1981. Ma 
la. norma che istituiva questa inden
nità, non è da considerarsi transitoria? 

Se~z~ fare la storia di questa in
denmta, basta dire che venne istitui
ta, come "indennità speciale,. non 
pensionabile, in considerazione 'di un 
complesso di problemi che rendevano 
particolarmente pesante, a volte estre
ma~ente pericoloso, il compito dei 
magistrati ordinari: terrorismo, cri
minalità organizzata, eccessivo carico 
di processi, esistenza di sedi partico
larmente disagiate (come le grandi cit
tà) irrazionalità della distribuzione 
delle sedi giudiziarie, e altro. Si ri
tenne perciò, considerando impossi
bile rimuovere in breve tempo tutte 
queste situazioni negative, di istitui
re t~mporaneamente questa indenni
tà: dicendo tuttavia esplicitamente che, 
esaurita la fase più critica, si sareb-
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be dovuto procedere ad una revi-;ionc 
del trattamento. Credo ch1.: si debba 
onestamente ammettere che in gran
de parte - basta ricordare i discorsi 
di apertura dell'anno giudiziario -
quelle situazioni negative continuano 
a pesare duramente; e d'altra parte, 
pur non volendo escludere che per le 
magistrature amministrative ci siano 
difficoltà, tali ultime sono certamen
te di tutt'altro genere e di assai 
minore portata di quelle di chi ha 
il compito di celebrare la giustizia 
civile e penale. Altrimenti non si spie
gherebbe come ci siano magistrati del 
Consiglio di Stato e della Corte dei 
Conti che, pur svolgendo funzioni im
portanti nei gabinetti dei ministri o 
in grandi enti pubblici, riescono a 
partecipare egualmente ai collegi giu
dicanti e agli altri organi deliberanti 
dei due istituti... Se, dunque, l'indenni
tà è stata istituita in via transitoria, 
debbo aggiungere che ancor più tran
sitoria era la norma sugli scatti di 
carriera, prevista da una legge del 
lontano 1961. In entrambi i casi, non è 
consentito utilizzare norme transito
rie per l'interpretazione analogica. Al
tro discorso, ovviamente, è quello che 
riguarda i ritardi e le inerzie - da noi 
più volte e da tempo denunciati - in 
cui si è arenata la discussione su quel
le riforme che potrebbero rimuovere 
le cause strutturali dei disagi a cui 
l'indennità speciale cerca in parte di 
far fronte. 

e Un'ultima domanda: si è detto che 
le esitazioni ad affrontare responsa
bilmente un tema così delicato non 
sono state solo del governo, ma an
che del Parlamento. Visto da fuori, 
il problema appare come una questio
ne di Palazzo, dato che la vostra in
dennità è ancorata al trattamento e
conomico del presidente di sezione 
della Cassazione. Le resistenze veni
vano dunque anche dal Parlamento? 

Per quello che riguarda noi comuni
sti, anche dall'interno del Palazzo cer
chiamo sempre di uscire da simili lo
giche, e da quella che, con espressio
ne benevola, si usa chiamare la re
gola dello • scambio politico •. Non 
nascondo che le pressioni sono pe
san ti, ma si deve resistere e respinger
le. La questione dell'indennità parla
mentare è comunque mal posta. per
ché la legge che la regola - che ri
sale al 1965 - stabilisce che le Came
re determinano la misura dell'inden
nità in una quota del trattamento ta
bellare dcl presidente di sezione del
la Cassazione. Una quota può essere 
il 100%, ma può essere - ed è stata 
a più riprese nel tempo - inferiore 
al 100%. Le deliberazioni sull'argomen
to sono affidate agli uffici di presi
denza delle due Camere, nei quali so
no rappresentati tutti i gruppi. In de
finitiva, è un problema che si risolve 
bene avendo senso di responsabilità, 
comprensione della situazione gene
rale del Paese, attenta considerazione 
dello spirito pubblico: è un problema 
di volontà politica. 
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Cruise a Comiso il 16 Marzo 

Se il Parlamento 
non perde la voce 

La dislocazione dei missili Cruise sul territorio italiano avviene 
a tempo di record; per questo è - almeno - altrettanto 
urgente ricordare a Craxi la disponibilità da lui a suo tempo dichiarata, • • 

per un nuovo confronto parlamentare al fi~e di v~rificare eD 
una possibilità di rinvio della loro entrata m funzione. • 

di Aldo Garzia 

e La notizia è trapelata senza ecces
sivo clamore: le operazioni di traspor
to delle parti meccaniche de_i . Cruis~ 
che stazionavano nella base militare dt 
Sigonella sono iniziate. ~i~ da m?lti 
giorni, destinazione def1ruttva Com1so. 
Lì infatti i missili a testata .nucleare 
en~rerann~ ufficialmente in funzione 
il 16 marzo. La solerzia dei nostri 
militari addetti alla difesa e le pres
sioni provenienti dai vertici della NA
TO hanno fatto sl che i lavori per la 
dislocazione dei Cruise sul territorio 
italiano avvengano a tempo di record. 
QueUo che stupisce,. ~utt~vi~, è che 
reazioni a questa notizia s1 siano avu
te solo dai banchi dell'opposizione di 
sinistra. Perché diciamo questo? 

Occorre ricordare, innanzitutto. che 
a conclusione della discussione che si 
svolse dal 14 al 16 novembre alla Ca
mera in cui si tornò a dibattere sull' 
oppo~tunità di instal~are i mis_sili a Co: 
miso ndla data prevista, Bettino Crax1 
si dichiarò disponibile a un nuovo 
confronto parlamentare per verificare 
le possibilità di rinvio dell'entrata in 
funzione dei Cruise. Il Presidente del 
(c,nsiglio, infatti, sembrò recep~re la 
richiesta di adoperarsi per raggiunge
re una « moratoria » attraverso l'im· 
pulso di una rinnovata !nizi~tiva in
ternazionale da par•e dell Itaha. Quel
l'idea venne avanzata con forza da En-
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rico Berlinguer e molti videro nella rea
zione di Craxi un segnale di distensio
ne nei rapporti tra i due partiti della 
sinistra. Oggi sembra che il governo 
non voglia tenere fede all'impegno 
preso dinanzi alla Camera. 

Certo, nelle ultime settimane il pen
tapartito ha dovuto gestire la non fa. 
cile trattativa sul « patto antiinflazio· 
ne » ma se si ripercorre la storia di 
questi mesi non si può certo dire che 
Craxi abbia brillato per spirito di ini
ziativa verso gli altri interlocutori del
la scena internazionale. Berlinguer ha 
compiuto, come dcl resto si era im
pegnato a fare, i suoi viaggi esplorati
vi in alcune capitali dell'Est e, molto 
probabilmente, avrebbe finito per an
dare anche a Mosca se le condizioni 
di salute di Andropov lo avessero per
messo. Craxi, invece, ha rinunciato an
cor prima di tentare. 

Se in queste settimane qualche ini
ziativa di tono adeguato è venuta da 
parte italiana sul fronte internaziona
le il merito, dispiace doverlo ammct· 
tere, è di Giulio Andreotti. Il mini
stro degli Esteri, infatti, ha tenuto al
la Conferenza di Stoccolma un discor
so molto preoccupato sulla escalation 
della corsa al riarmo e sulla rottura di 
ogni trattativa. Dopo qualche giorno 
infine, ha formalmente protestato ver~ 
so l'ambasciata americana a Roma per 

l'intervento diretto in Libano da par
te dei marines. 

Vale la pena. inoltre, ricordare un 
altro episodio significativo dcll'inerzifl 
del nostro governo. Più di un mese 
fa si è svolta a Roma una riunione del
la commissione ~ui problemi Nord-Sud 
dell'Internazionale socialista. Tutta la 
macchina propagandistica del Psi si 
è messa in moto per ricavarne qual
che risultato di immagine sui media. 
Ma sull'esito di quella riunione Craxi 
ha preferito tacere o dissociarsi. Il 
~remier svedese, Olof Palme, e il pre
sidente. della Spd, Willy Brandt, in un 
comurucato congiunto invitavano i go
\·erni europei a sospendere la scelta 
di installare i missili Cruise sul pro
prio territorio in modo da favorire la 
ripresa delle trattative dopo il falli
mento del vertice di Ginevra. Forze 
importanti della socialdemocrazia eu
ropea, quindi, premevano per ripren
dere un'iniziativa così come in prece
denza aveva fatto il socialista greco 
Papandreu. Dai socialisti italiani nes
suna risposta, come del resto dalle al
tre forze del pentapartito. 

Discutibile anche la scelta fatta da 
Craxi di non partecipare ai funerali 
di Andropov (motivata dal fedele ca· 
po ufficio stampa Ghirelli con i troppi 
impegni) a cui hanno invece assistito 
Pertini e Andreotti. Craxi ha preferi--21 



to fare come Reagan, ma quest'ultimo 
aveva dei validi motivi dal momento 
che rappresenta la controparte dcli' 
Urss dopo la rottura delle trattative 
sugli armamenti. Anche questa occa
sione di incontro con g1i altri lcadcrs 
- si sa che questi momenti servono 
a scambi di vedute seppure informali 
- è stata perduta. L'inerzia, la pas
siva accettazione, hanno dominato la 
nostra politica estera sulla vicenda dci 
Cruisc. 

E' molto probabile, perciò, che a 
un nuovo dibattito parlamentare non 
si vada, che il governo ritenga di non 
dover assumere nessuna nuova verifi
ca. In questo caso, il 16 marzo avre
mo i Cruisc in piena funzione nelh 
base di Comiso mentre la Danimarca 
li ha rifiutati, il Belgio e l'Olanda han
no rinviato la loro messa in opera e 
la Germania è ancora pervasa da dub
bi nonostante il voto favorevole dcl 
Bundcstag. La nostra tradizionale li
nea di politica estera, come si vede, 
non rnrnbia . 

Un 'altra notizia importante è passa
ta quasi sotto silenzio. Il Senato ha 
approvato, qualche giorno fa, un pro
getto di legge che stanzia 1.000 nuovi 
miliardi in spese militari da qui all'89. 
Le motivazioni addotte dal ministro 
della Dife:;a Spadolini erano inerenti 
alla necessità di dare il via all'acqui
sto di tre nuovi sistemi militari: il 
Caccia Amx, l'elicottero Eh 101, il 
sistema di comunicazione Catrin. Que
sta nuova decisione, presa con il vo
to favorevole finanche del Movimen
to sociale. incrementa le nostre spese 
militari dell'8 per cento. Una scelta 
di dipendenza economica e militare 
che si commenta da sé nel quadro di 
un già massiccio impegno in questa 
direzione. Anche questa volta, tutto è 
stato deciso e approvato in gran frct· 
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ta senza che si avesse la possibilità di 
discuterne a fondo. 

Mentre gJi impegni militari dell'Ita
lia sembrano ampliarsi a dismisura, il 
movimento pacifista non si dà per vin
to. La campagna per il referendum au
togestito contro la scelta di installare 
i missili a Comiso continua nonostan
te le tante difficoltà, anche pratiche, 
che una simile iniziativa comporta. Il 
dibattito per lanciare una legge di ini
ziativa popolare, con la conseguente 
raccolta di firme, per istituire un re
ferendum straordinario sulla scelta dei 
Cruise, continua. E il movimento pa
cifista non si ferma qui. Vuo1e lan
ciare anche una legge di iniziativa po
polare che richieda una modifica del
la Costituzione in modo che decisioni 
così importanti, come quelle che inve
stono la nostra politica estera e di di
fesa, d'ora in poi vengano prese dalla 
maggioranza qualificata dcl Parlamento 
(il 50 per cento più uno) o vengano 
rimesse al giudizio popolare. 

Un movimento che si vuole a tut
ti i costi dare per sconfitto o ghettiz
zare in una funzione di testimonianza, 
dimostra invece di voler dare conti
nuità e spessore istituzionale alla sua 
azione. Di non volersi arrendere di 
fronte alla sordità delle forze politiche 
di governo, dal momento che pone pro
blemi di riassetto della democrazia, 
delle forme di decisione e partecipa
zione alle scelte. Il 24 e 25 marzo il 
movimento pacifista terrà a Roma la 
sua assemblea nazionale e da Il lan
cerà le prossime iniziative di lotta . Ma 
il 16 marzo, in concomitanza con l'en
trata in funzione dei Cruise a Comiso, 
tante manifestazioni si terranno in tut
ta Italia. Craxi farebbe bene a tener
ne conto e a ridare la parola al Par
lamento. 

A. G. 
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Nasce a Orvieto 
il C.Omitato per la Pace 
e Un pubblico numeroso, attento e par· 
tecipe ha assistito alla prima uscita dcl 
Comitato Orvietano per la pace, sabato 
21 gennaio al Poliforum. dove ha avuto 
luogo un incontro-dibattito sul tema: 
• CHE FARE PER LA PACE? • introdotto 
da Pietro Pinna, esponente del movimen
to nonviolento e responsabile della fon· 
dazione • Aldo Capitini • di Perugia. 

Il Comitato Orvietano per la pace vor
rebbe lavorare in vista di due obiettivi: 

1) vincere la rassegnazione di chi non 
vorrebbe la guerra, ma pensa di non 
poter fare nulla per impedirla e sostan
zialmente è Incapace di passare dal tor
pore della semplice astensione all'im· 
pegno dell'· operare per•: 

2) studiare le radici economiche, po
litiche. culturali della • guerra •, condi
zione indispensabile per tentare di co
struire una solida • cultura della e per 
la pace •: riatlermare quindi il valore 
della CONOSCENZA come strumento di 
riappropriazione, come primo passo ver
so una qualità della vita migliore. 

Quello che si sta costituendo ad Or· 
vieto è un gruppo rigorosamente auto· 
finanziato, autonomo da partiti ed asso
ciazioni, formato da cittadini di diver
so orientamento culturale e politico. uni
ti comunque dalla volontà comune di 
reagire ai senso dominante di rassegna
zione e dalla convinzione che qualcosa 
di concreto può essere fatta anche ad 
Orvieto. Gli obiettivi immediati, dichia
rati nel corso della conferenza del 21, 
sono infatti l seguenti: 

- Costituire un vero e proprio comi
tato per la pace, dotato di statuto e pro
gramma, capace di agire operativamente. 

- Informare i cittadini circa le tema
tiche del movimento pacifista. A questo 
fine è stata programmata una serie di 
incontri - di cui quello con Pinna è 
stato il primo - al quali invitare espo· 
nenti delle varie tendenze e correnti 
di pensiero che confuiscono nel compo
sito movimento per la pace. Pinna ne 
ha rappresentato l'anima • nonviolenta •, 
• gandhiana • o. se preferiamo, • capl
tiniana • , Il comitato conta di far veni
re al tavolo del Polìforum, nel corso del 
prossimi mesi, esponenti delle altre 
• anime •: la marxista, la laica, la cri· 
stiana . Questo non per un malinteso 
senso del pluralismo - è bene precisar
lo per rispondere ad alcune critiche ri
volte all'iniziativa dei comitato -, ma 
perché la • cultura della pace • non de
ve essere univoca. bensì poggiare su 
molti apporti, purché sinceri ed offerti 
in buona fede. 

- Terzo obiettivo: favorire il • volon· 
tarlato per la pace •, sostitutivo del ser
vizio militare di leva (servizio civile in 
Italia o nei Paesi del •Terzo Mondo•). 
e costituire. a questo scopo, un centro 
di informazione al quale possano rivol
gersi tutti i giovani interessati. 
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Stato Chiesa 

A sinistra : 
Il Cardinale 
Gaspam e 
Mussolini; 
a f ianco: 
Roma 1973 
contro il 
referendum 
sul divorzio 

Il Concordato dimezzato 
di Nico Valerio 

A cinquantacinque anni dai Patti Lateranensi, dopo 16 anni di ripensamenti, con fretta improvvisa e un 
po' sospetta il nostro governo vuole consegnarsi alla Storia come 

firmatario di un nuovo patto tra Stato e Chiesa. Ma si t ratta ancora di un vero Concordato? 

e Al grecista Ruggiero Bonghi, ca
vourriano moderato e relatore nel 
1871 della « legge delle guarentigie », 

la formula bica e pluralista cnn cui 
all'atto dell'iscrizione all'anno scola
stico 1984-85 i direttori didattici e i 
présidi si rivolgeranno a _genit?ri e 
alunni. parrebbe di cert? indovinata. 

. « ì\:ell'anno in corso, desidera avvaler
si 0 no dell'insegnamento delle religio
ni? ». Niente più oblique gesuitiche 
cscnziom. mo un'opzione dignitosa, 
una facoltà a cui ricorrere o rinunciare 
liberamente, in modo chiaro e aperto. 
senza discriminazioni. Anche quel toc· 
co di ritualità - perché no? - può 
servire a sanzionare la scelta «di co
scienza », dando corpo al primo dei di
ritti assoluti, quello della libertà di 
pensiero e di educazione. Purc~é -
ha aggiunto più d'uno - non s1 sche
dino gli alunni, in base a mie scelta: 
lo Costituzione non lo consente. Ma 
come si potrà evitarlo? 

E' anche certo che delle altre clau
sole del secondo Concordato tra Sta· 
to e Chiesa, che il governo Craxi ha 
messo a punto un po' frettolosamen
te dopo 55 anni dal primo e sedici 
di

1 

ripensamenti e riunioni di commis
sioni, ben poche piacerebbero al Bon
ghi. Figuriamoci, poi, quanto poco 

Astrolabio • qulnd1clnale · n. 4 • 26 febbraio 1984 

contenti sarebbero quei desramisados 
dei liberali di sinistra, e il Zamrdelli, 
buonanima, e i vecchi radicali alla Ca
vallotti, e il partito d'Azione. Perfino 
le guarentigie, dopotutto, erano frut
to d'una mediazione all'italiana, vem
ta d'un realismo un po' cinico caro 
,,1 Segrerario fiorentino. Al papa, al 
< c~iro nemico», è riconosciutn l'invio
labilità ma non la sovranità, la pote
stà diplomatica ma anche il diritto al
lo stipendio statale. E tutto ciò con 
una legge interna, sì, ma insieme co
stituzionale e internazionale. Un ca
polavoro di confusione giuridica che, 
ferendo i cleric:ili, eludeva il giusnatu
ralismo degli anticlericali e degli al
lievi di Giannone. 

Non è facile mettere d'accordo Sta
to e Chiesa, n quanto pare. Da quan
do, innovando all'agnosticismo laico 
delle grandi democrazie europee (il 
non expedit era stato accantonato già 
nel 1913 e poi abrogato nel 1919), 
~lussolini volle rafforzare il proprio 
potere dando valore pattizio e parita
rio agli accordi con la S. Sede del 1929 
numerosi sono stati i punti d'attrit~ 
e i contrasti interpretativi su singole 
norme del Concordato e del Trattato. 
E' recente, tra i tanti episodi, la sen
tenza della Cassazione con cui è stata 

dichiarata innppellabile la condanna 
del Vicario - il dramma Hochhu
th in cui Pio XII è accusato di correi
tà in antisemitismo - vietato dopo 
essere stato presentato a Roma, città 
definita «sacra» in un comma dei 
Patti che ora, però, non è più inseri
to nel Concordato-bis. 

Certe norme pattizie firmate dal cav. 
Mussolini e dal card. Gasparri stride
vano anche alle orecchie, poco sensibi
li ai temi dell'uguaglianza delle fed i e 
dell'indipendenza dello Stato, di alcu
ni cattolici integralisti. Anche le co
siddette <<comunità di base», ecco la 
novità, avevano fatto sapere che non 
solo le singole norme, ma lo stesso si
stema concordatario, erano ormai su
perati . « Il Concordato - ha detto 
Ciro Castaldo - mortifica lo Stato 
nella sua laicità e impedisce alla Chie
sa di annunciare nella società, libera
mente e profeticamente, il messaggio 
evangelìco, che per sua natura non ri
chiede strutture di potere o strumen
ti garantiti ». I nsomma, sembrava qua
si di ascoltare, se non P asquale S. Man
cini o Ernesto Rossi, almeno uno dei 
rari cattolici liberali dell'800. 

L'evoluzione culturale degli italiani 
ha fatto il resto. L'istituto del divor
zio, la punibilità dell'aborto (un dop--23 
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pio i:ulnus mai piì1 rimarginato, in un 
sistema che definiva quella cattolica 
« la religione dello Stato »), la civiliz
zazione in massa del matrimonio, la 
necessità di delibazione delle senten
ze di annullamento della Sacra Rota 
(sentenza n. 16 e 18, 1982, della Cor
te Costituzionale, ex art. 796 e seg. 
c.p.c.) come quelle di qualsiasi giudi
ce straniero, insomma la progressiva 
laicizzazione della società italiana. con 
zone diffuse di rigetto della spiritua
lità cattolica, rischiavano di rendere 
del tutto inoperante, quasi mero /lotus 
l'Ocis, il dettato dei Pani, col rischio 
di riportare paradossalmente i rappor
ti Stato-Chiesa alla situazione prece
dente al 1929. Al di qua del Tevere, 
intanto, il centro-sinistra prima, e poi 
l'avanzata dei partiti laici e progressi
sti, e ora la presenza contemporanea 
di due socialisti alla testa della Repub
hlica, rendevano improcrastinabile l' 
adeguamento, almeno formale, delle 
cbusole privilegiatarie del '29 alle 
norme costituzionali di libertà, plura
lismo e uguaglianza. 

Che fare? Come mettere d'accordo 
i princìpi e gli interessi di due orga
nismi sovrani così diversi - uno ge
rarchico e totalitario, l'altro democra
tico e pluralista - senza eliminare 
quello strumento concordatario così 
caro alla Chiesa, se non altro per aver 
dato vita alla sua proiezione terrena 
riconosciuta dal diritto internazionale, 
lo Stato della Città dcl Vaticano? Ec
co perché. tra la delusione dei laici e 
delle sinistre, non si è voluto abhan
donare il vecchio strumento limitan
dosi ad intese o accordi, come è acca
duto nel 1978-79 nella pur cattolicissi
ma Spagna. Si è preferito ricorrere, in
vece, all'inconsueto binarro del Con
cordato-cornice, da una parte, e dall' 
altra ad accordi particolari monote
matici, di là da venire, per togliere ri
gidità al sistema e garantire il rapi
do adeguamento alle future trasfor
mazioni sociali. Così facendo, però, il 
mezzo concordatario tende a decade
re, e già oggi, se non abbiamo anco
ra la liberalizzazione assoluta o la to
tale dere11.ulation, siamo almeno in 
presenza d'un concordato «dimezzato». 

Trattando ormai solo dei princìpi, 
molti dei quali già contenuti nella Car
ta costituzionale o nelle sentenze della 
Corte, e servendo da contentino for
male per l'Oltretevere, il mini-con
cordato bis può ben consistere in soli 
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quattordici articoli, in luogo dei 45 
dei patti mussoliniani. Entro sei me
si, una commissione mista italo-vati
cana deciderà su vari temi, il primo 
dei quali riguarda la definizione e il 
trattamento giuridico-fiscale di quel 
vasto e confuso arcipelago che va sot
to il nome di « enti ecclesiastici )>. La 
scottante vicenda dell'Istituto per le 
Opere di Religione, la banca vaticana 
implicata nello scandalo del Banco Am
brosiano di Calvi e debitrice verso lo 
Stato italiano di 2.000 miliardi di li
re - per ammissione dell'allora mini
stro del Tesoro, il Dc Andreatta -
dimostra quanto possa rivelarsi peri
colosa dal punto di vista finanziario 
e sociale la condotta di molti enti fi
nora definiti « ecclesiastici » e perciò 
esenti da controlli e imposizioni. 

A parte i rinvii ad ulteriori intese 
(festività, enti, assistenza alle forze 
armate, titoli accademici, patrimonio 
artistico), dopo le quali soltanto potrà 
esserci la ratifica da parte del Par
lamento, quali sono i princlpi gene· 
rali del « piccolo Concordato >>? In
nanzitutto l'aconfessionalismo. Cade il 
fantasma della « religione di Stato » 
(art. 1) e si proclama l'uguaglianza as
soluta tra tutte le religioni per il di
ritto pubblico (art. 2), innovando, sul
la carta, alla logica del privilegio. M'I 
i privilegi sostanziali di status ed eco
nomici a favore della Chiesa cattolica. 
restano, e sono tali da far agitgre sul
la sedi3 più d'un giudice costituzionale. 
Si pensi solo ai 300 miliardi di lire 
versati come « supplemento di con
grua » ai 3 5 mila ecclesiastici e alla 
manutenzione a carico dello Stato dei 
beni artistici di « proprietà » dei reli
giosi ( « danno emergente »), e alle 
migliaia di miliardi di lire di esen
zioni fiscali concesse ( « lucro cessan
te ») Due categorie di « indebito ar
ricchimento )> che conosce bene ogni 
studente di diritto. 

Anche sul piano istituzionale. nel 
« Concordato dimezzato» la religione 
cattolica, attraverso i suoi organismi 
(parrocchie, vescovati, Conferenza e
piscopale italiana, codice di diritto ca
nonico ecc.) è nettamente favorita ri
spetto, per esempio, a quelle prote
stanti e a quella ebraica. « A che val
gono i princìpi di uguaglianza - si 
chiedeva il buon Rodelli, dell'Associa
zione per la libertà religiosa in T talia 
- se poi prevale il criterio del nu
mero, della quantità di aderenti? )), E 

le probabili nuove intese con le re
ligioni minoritarie, per quanto ad es
se favorevoli, non varranno certo a 
neutralizzare i residui privilegi medio
evali che i nuovi Patti di Craxi con
servano alla Chiesa d'Oltretevere. 

In sede di rinvio alle intese parti
colari, tra le poche novità che verran
no in evidenza, spicca il nuovo ruolo 
di interlocutore con lo Stato che la 
CEI - l'assise dei vescovi italiani -
è destinata ad assumere. Come inter
pretare tale concessione? E' un rico
noscimento puro e semplice alle isti
tuzioni « di governo » esistenti nella 
Chiesa, oppure è un'abile mossa del
lo Stato italiano per procurarsi all'oc
correnza una controparte più elastica 
e sensibile alle sollecitazioni della clas
se politica e della cultura laica? Sta
remo a vedere. 

Per ora il « piccolo Concordato » 
preoccupa soprattutto i responsabili 
delle Antichità e Belle Arti, gli storici 
dell'arte, gli archeologi e gli amanti del 
bello artistico in genere. In un con
vettno tenuto a Reggio Emilia, « Italia 
Nostra » ha denunciato la pericolosità 
e la sconsideratezza della norma (art. 
12) che impegna lo Stato a concorda
re con la Chiesa la disciplina dei be
ni culturali di interesse religioso -
formula vaga, che si presta a compren
dere quasi tutto il patrimonio artisti
co italiano - di proprietà degli en
ti ecclesiastici. 

Il concordato di Mussolini non ar
rivava a tanto e faceva scattare per le 
opere d'arte in mano alla Chiesa la 
legge di tutela del 1939. Grazie a que
sto nuovo codicillo, invece, i parroci 
di campagna, di cui è ben nota la 
competenza artistica, potrebbero alie
nare, come già fanno, o restaurare jn 
modo errato, e finnnco distruggere i 
più bei capolavori dell'arte italiana pre
senti in chiese, oratori, conventi e cap
pelle. Molci uomini di cultura hanno 
inviato appelli a Craxi perché riveda, 
in sede di accordi, questa dannosa 
delega che « ci fa tornare indietro di 
due secoli », come ha detto il prof. 
Gianni Romano, sovraintendente ag
giunto ai Beni culturali del Piemon
te. Vero è, come lamentava il filosofo 
di Pescasseroli, che ci sono uomini 
per cui «Parigi val bene una messa »; 
ma è proprio convinto il Presidente 
del Consiglio che Roma, anzi l'Otlre
tevere, valga i due terzi del patrimo
nio artistico italiano? N. V. 
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Occupazione/Un appello della Fgci 

I giovani al tavolo 
della trattativa 
di Claudio Stacchini 

e Negli ultimi 7 an~ son? au~enta
ti di 600.000 unità i g1ovaru tra 1 14 e 
i 29 anni in cerca di lavoro. Nella sola 
fascia di età tra i 14 e i 19 anni si so
no persi dal 1980 ad oggi 116.0~0 posti 
di lavoro su 1.150.000 occupati. 

Dal '79 ad oggi le forze di governo 
sono rimaste a guardare lo scempio e 
la mortificazicne delle energie di una 
intera eenerazione esclus~ ~~mpre. più 
organicamente dalla poss.1bilità di ~~
cedere ad un lavoro utile e qualifi-
cato. . . eh 

Tanto è palese l'ingiusuz1a e an-
che le classi dominanti sono dovute 
ricorrere nel corso di questi anni a 
giustificazioni politiche e culturali 
delle proprie inadempienze. 

Nel passato recente si è provato ad 
attribuire ai giovani la responsabilità 
della loro condizione accusandoli di 
non voler fovorare. Oggi invece si 
cerca di presentare come oggPrtiva 
una situazione nelh quale la disoc· 
cupazione di massa è il prezzo da pa-
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gare all'altare dello sviluppo e della 
lotta all'inflazione. 

Il carattere dello scontro sociale an
che in questi giorni sembra ripropor
re questa interpretazione. Lo scena
rio è quello già ampiamente speri· 
mentato di un anno fa con l'accordo 
del 22 gennaio: i lavoratori rinun
ciano a bbnefici immediati ed il 
governo ed il patrocinio assumono im
pegni per il futuro regolarmente di
sattesi e smentiti. 

La democrazia italiana si sta peri
colosamente abituando allo spettacolo 
vergognoso che ci offrono le nostre 
classi dirigenti 

Al tavolo della verifica tra gover· 
no, narlronato e sindar-ati il mil'li<;tro 
De Michelis senza ne~nche un po' di 
pudore ha presentato una ipotesi di 
discussione che riproponeva ciò che 
già un anno fa era stato promesso e 
non realizzato. 

Anche le poche e generiche novi
tà contenute nel documento rispetto 

, 
Centomila firme per chiedere 
l'impegno de1 governo su un piano 
straordinario per il lavoro 
e la forma;;rione, per la 
cooperazione e la riqualificazione 
dei servizi nella pubblica 
amministrazione. 

all'occupazione sembrano più dettate 
dalla propaganda che dal buon senso . , 
tn quanto sono state smentite solo po-
che settimane fa dall'approvazione di 
una legge finanziaria tutta rivolta a 
negare ogni provvedimento per l'oc
cupazione giovanile sia ordinario che 
straordinario. 

In questa situazione, senza forza
ture politiche non si determinano le 
condizioni per iJnoedire una chiusu
ra ncJ?ativa della trattativa. 

E' per queHo che la FGCI ha ri
volto un appello ai giovani ed al mo
vimento operaio promuovendo la rac
colta di 100.000 firme nel mese di 
febbraio in calce a una petizione per 
impegnare il governo alla definizione 
di impegni precisi su un piano stra
ordinario per il lavoro e la formazio
ne, per la co0perazione e per nuove 
assunzioni e la riqualificazione dei ser
vizi nella pubblica amministrazione. 

Con la petizione ci vogliamo rivol
gere anche al sindacato, chiedendogli 
un imoegno preciso per soluzjoni chia
re e non pasticciate come sembra vo
ler imoorre il governo insieme a chi 
nPl sindacato ha già dPciso di capi
tolare prima ancora di discutere. 

De Michelis oropone la conferma 
e l'estensione della chiamata nomina
tiva istituita in via sperimentale con 
l'Art. 8 della legge 17. ed inoltre 
parla di « assunzioni dirette » nella 
pubblica amministrazione. Provvedi
menti di questo tipa, prilna ancora 
di indebolire il sindacato, avrebbero 
l'effetto di agevolare ed incentivare il 
potere di controllo che, in particola
re nel Mezzogiorno. esercitano le or
ganizzazioni criJninali e mafiose, asse
stando cosl un colpo mortale ai sen· 
timenti di rinascita di cui ancora in -25 



questi giorni sono stati intt'rpreti 
gli studenti ed i giovani napoletani, 
avanguardia di lotta del movimento 
contro mafia e camorra. 

Accettare soluzioni come queste, od 
ancora generici provvedimenti atti ad 
organizzare e tamponare la disoccupa
zione senza una linea risoluta e de
cisa su come affrontare il problema e 
su come reperire le risorse necessarie 
da destinare a questo sforzo, avrebbe 
effetti gravi non solo sul paese e sui 
giovani, ma direttamente sul movi
mento sindac~le che si candiderebbe 
all'isolamento ed alla subalternit,\. 

Per questo le 100.000 firme vo· 
gliono essere monito anche al movi
mento operaio ed alle sue organizza
zioni. 

Un monito che proviene da quella 
parte delle nuove generazioni più col
pita dalla crisi e più emarginata dal
la democrazia e dalla politica. 

Ci impegneremo tra i giovani nelle 
scuole e negli uffici di collocamento 
per restituire voce e per organizzare 
autonomamente, fuori dal sindacato, 
dove questo non sia possibile, i co
mitati per il fovoro. E' una strada do
lorosa, che fa dell'unità e del tesse
ramento dei disoccupati al sindacato 
l'obiettivo da raggiungere e non più 
come anche noi avevamo pensato la 
condizione per l'unità delle forze di 
lavoro. 

A questo siamo obbligati dalle in
sormontabili resistenze a perseguire 

questo obiettivo emerse nel sindacato, 
dai continui rinvii, dalle trattative 
estenuanti a cui il movimento sindaca
le ha costretto le organizzazioni giova
nili e i primi nuclei di disoccupati 
organizzati. 

Con la petizione vogliamo far pe
sare i Riovani al tavolo della trattati
va, ma anche ricostruire le condizioni 
di un movimento di lotta che ripro
ponga i giovani come un soggetto po
litico che in nessun caso può essere 
cancellato. 

Per questo oltre le sigle ci pare 
doveroso chiedere l'impegno di tutti. 

Claudio Stacchini 
(della Segreteria nazionale 

della FGCI) 

CONFERENZA DEL PCI SULL'EMIGRAZIONE 

MISCELA ESPLOSIVA 
e Il dato che ha segnato la e confe
renza nazionale • del Pci sull'emigrazio
ne (Roma 7-9 febbraio) è stata la con
sapevolezza della dimensione politica 
che questo fenomeno sta assumendo; 
Il che ha permesso di elaborare piatta
forme di intervento di ampio respiro 
ben di là della prossima scadenza per 
Il rinnovo del Parlamento europeo .• Ab
biamo voluto organizzare questo "In
contro" politico - ha chiarito Il rela
tore chiave, Giadresco - degli emigrati 
con la vita italiana perché avvertiamo 
che oggi la crisi è vasta e profonda e 
si è aperta una fase di svolta nell'eco
nomia, Italiana e Internazionale, nella 
quale vi è, per gli emigrati, il pericolo 
di una nuova emarginazione "· 

Infatti, alcune cifre, sia pure somma· 
rie, mostrano, con chiarezza, che per I 
5.300.000 italiani emigrati all'estero 
(2.300.000 circa in Europa e il resto ol· 
treoceano o nei paesi del Terzo Mon
do soprattutto al seguito di imprese spe. 
ciallzzate: è un fenomeno che stando 
a una rilevazione dell'lsfol nel 1982 ha 
coinvolto ben 854.800 soggetti) si stan· 
no chiudendo gli spazi di inserimento 
tradizionale. Nel mondo vi sarebbero 
20-22 milioni di emigrati che, tenendo 
conto delle famiglie, salirebbero a 40 
milioni mentre, al tempo stesso, nel 
paesi industrializzati i disoccupati uffl. 
ciali sono ormai trentacinque milioni. 
La miscela più inquietante (che è alla 
base di provvedimenti restrittivi se non 
xenofobi che stanno passando in varie 
nazioni) si trova, tuttavia, nell'Europa 
Occidentale oberata da 14 milioni di 
lavoratori immigrati (per lo più di co
lore) dei quali 2 milioni clandestini, 
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e da circa 13 milioni di disoccupati. 
All'interno della massa del disoccu· 

patì - come ha documentato l'on. Do
menico Ceravolo in un'allarmata comu· 
nlcazione sulle prospettive occupazio
nali - specie nella comunità economi
ca europea, • la disoccupazione giova. 
nile rappresenta il più alto tasso euro
peo sul totale dei disoccupati raggiun· 
gendo quasi il 50% •. Il fenomeno sem
bra destinato a durare perché l'appli· 
cazione, ormai inarrestabile, delle nuo
ve tecnologie ai processi produttivi a
vranno come conseguenza fondamentale 
la necessità di ricorrere a un numero 
sempre più ristretto di mano d'opera. 
Al tempo stesso, per entrare con una 
qualche speranza nel mercato del la· 
voro occorrono basi di studio sempre 
più qualificate mentre nella Germania 
Federale, tanto per fare un esempio, 
dopo i progressi degli anni scorsi, so
no solo il 10% i figli degli emigr~ti che 
riescono a raggiungere gli lndispensa. 
bili corsi di formazione professionale 
superiore contro Il 40% del giovani te
deschi. 

Come reagire a questa tendenza che, 
se lasciata agli " automatismi " del li
bero mercato, rischia di far pagare co
sti assai alti? La relazione Ceravolo ha 
Insistito sul nesso tra investimenti del 
" Fondo Sociale Europeo • (FSE) e ri· 
qualificazione anche in senso tecnolo
gico della piccola Impresa. In termini 
più concreti ciò significa riqualificare 
i lavoratori espulsi dal ciclo produttivo 
o quelli in cerca di prima occupazione 
in Italia attraverso stages seri e im· 
pegnativl, strategia che urta nel no
stro paese nella gestione clientelare di 

gran parte degli apparati di formazione 
professionale. D'altra parte, la portata 
d'azione del FSE può essere utilizzata 
per I'• Integrazione " di una parte degli 
emigrati nei paesi dove si sono trasfe
riti e per • preservare • la conoscenza 
linguistica materna nel caso che essi 
desiderino ritornare ancora in patria. 
Per attuare questo settore di interven
ti, però, è necessaria - come ha do
cumentato l'on. Franco Ferri - una pro
fonda • riforma • degli istituti di cultu
ra italiana all'estero. Occorre farli pas
sare da dispensatori, spesso antiquati, 
di una cultura umanistica e arcadica a 
centri di elaborazione, severi e qualifi· 
cati, di una conoscenza tecnologica In 
collegamento con la fuga di " cervelli • 
italiani specie verso i lidi americani. 
Una situazione che, all'interno di que
sto quadro, appare In via di ulteriore 
aggravamento senza che sia facile in
tervenire è quella della donna emigra
ta soggetta, tra l'altro, a un alto nume
ro di separazioni e di divorzi. Da que
sta conferenza è emerso, nel comples· 
so, un groviglio di temi politici e socia
li che vedranno il Pcl Impegnato su duG 
direttrici di fondo. La prima, di fronte 
al Parlamento europeo, per la promulga
zione di una carta-statuto dei diritti del 
lavoratori emigranti; la seconda sul ver· 
sante Italiano perché, nel 1985, si ar. 
rivi alla convocazione di una seconda 
conferenza nazionale dell'emigrazione. 
Un appuntamento importante che per 
lo meno realizzi una parte degli obiet· 
tivi additati nel 1975 ma che sono ri
masti lettera morta, come per gran par
te del programma di " solidarietà na· 
zionale •. 

Maurizio Di Giacomo 
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La f ilosofia di fondo 
del nuovo programma 

1 
di strategia industriale - Adeguarsi 

La nuova strategia industriale 

in tempi brevi alle esigenze 
m'n:me necessarie per mantenere 
l 'Italia tra l paesi avanzati - I 
problemi dell'energia e della 
siderurgia -
L' internazionalizzazlone 
dell'economia e i nodi dei recenti 
accordi di Olivetti e Montedison 
con grandi gruppi esteri. 

Sul vagone dei paesi avanzati 

e Tra il progello znzziale dei «baci
ni di crisi» e gli attuali orientamenti 
del Governo c'è una differenza sortan
::1ale 11 primo prevedeva u~a. ~~lit~ca 
tendenz1alme11/e organica dz mmatzve 
straordinarie, oggi si preparano _inve_
ce s peczfiche iniziative. straord1~a~1e 
per situazioni eccezionatt. Come sz in-

quadrano queste iniziative nel contesto 
. d . l ? puì generale della politica z.n ~1str1a e. 

E, ad esempio dal punto, d~ vzsta e.on
ere/o a che cosa portera zl coordma
ment~ delle varie leggi industriali (675, 
Gepi, Prodi, ecc.)? 

Negli ultimi mesi del 1983 e in 
questo primo scorcio del 198~ l'azio
ne del Ministero dell'Indusma s1 e 
sviluppata, in un certo senso, su due 
piani: da un lato si è provv_edu~o. ad 
una serie di interventi leg1slat1v1 e 
amministrativi « di prima necessità », 
dall'altro si è proceduto ad una inten
sa fase di studio e con~ronto, prepara: 
toria ad un più ampio progetto di 
strategia industriale. . 

Si tratta di dar corpo al concetto d1 
« gestione attiva del!a transizione i~
dustriale » che dovra essere determi
nante nella politica economica del no
stro Paese nei prossimi dieci anni. In 
questa ottica perdono necessaria_ment: 
peso le polemiche su provved1ment1 
come quello per i « bacin.i di crisi » 
<che io, comunque, ho ereditato al mo-
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Intervista aJ ministro dell'Industria 
Renato Altissimo a cura di Roberto Ferreri 

mento della mia nomina al ministero 
dell'Industria) e le, giuste, lamentazio
ni sui fallimenti di leggi come la 675 o 
la famigerata legge Prodi, che anche 
l'attuale Presidente dell'IRI discono
sce. Quanto alla GEPI , se la lascia
mo lavorare, nel suo ruolo originario 
potrà fare qualcosa di buono in que
sta fase complessa della nostra econo
mia. 

Adesso è necessario e irrinunciabile 
voltare pagina, una volta per tutte. 

Entro la fine di marzo il nuovo pro
getto, le cui linee essenziali sono sta
te gin illustrate alle forze sociali, do
vrebbe essere pronto. Occorre realiz
zare nuovi strumenti per garantire un 
giusto impulso finanziario ai proces
si di innovazione, per favorire le at
tività esportative, per assicurare ser
vizi reali alla piccola e media impre
sa, per un riassetto ed una migliore 
utilizzazione degli impulsi provenienti 
dai ministeri più strettamente inte
ressati alla produzione industriale (In
dustria, Commercio Estero, Ricerca 
Scientifica), per un più razionale orien
tamento della fiscalità rispetto al ca
pitale di rischio. Potrei elencare an
cora numerosi punti del nuovo pro
gramma di strategia industriale. 

Ma, al di là dei singoli campi di 
intervento, è importante la filosofia 
di fondo: o il nostro Paese in tempi 
brevi si adeguerà alle esigenze minime 

per mantenersi tra i Paesi avanzati 
oppure non solo subiremo un distacc~ 
incolmabile rispetto ad essi, ma sare
m~ an~he accerchiati dai Paesi più 
bnllantt fra quelli in via di sviluppo. 
La prevalenza definitiva dell'informa
tica è ormai alle porte: ogni giorno 
di ritardo nel comprendere la natura 
profonda dei nuovi processi produt
tivi sarà pagata duramente in tempi 
molto più brevi di quanto si possa 
oggi prevedere. 

9 Nell'ambito dez problemi della si
derurgia, ve ne sono alcuni dz rilievo 
che riguardano le imprese private. In 
che modo, ad esempio, il Governo evi
terà il verificarsi di sostam:ialz frodi 
da parte dei prwati per quanto riv1ar
da i contributi a fauore delle riduzioni 
della capacità produttiva? E ancora: 
gran parte delle imprese private usa 
og11.i l'energia eleurica, Jl,Odendo dt con
sistentt agevolazioni sul prezzo. Il Go
verno prevede, almeno per il futttro, 
una sua iniziativa per favorire un cam
bio delle fonti energetiche usate negli 
altiforni? 

Posso assicurare che il Ministero 
dell'J ndustria ha la volontà e i mezzi 
per impedire che si verifichino frodi 
da parte delle imprese siderurgiche in 
relazione ai contributi comunit:1ri per 
la riduzione della capacità produttiva -27 



Per quanto riguarda il problen1a cut:1 -
getico in siderurgia la linea di fondo 
è quella di favorire l'utilizzazione di 
fonti energetiche meno costose rispet
to a quelle utilizzate attualmente e di 
ridurre comunque (come si sta già fa
cendo) ogni possibile spreco. A pro
posito dell'energia elettrica per la si
derurgia c'è da aggiungere che all' 
estero le tariffe ridotte sono larga
mente diffuse e nessuno ne fa motivo 
di scandalo. 

L'energia elettrica, inoltre, ha costi 
diversi a seconda del modo con cui è 
prodotta e in questa direzione lo svi
luppo delle centrali nucleari potrà ap
portare non marginali risparmi. 

e Per l'economia marittima (cantieri
stica-porti-flotta) il Governo prevede 
solo una razionalizzazione, oppure pun
ta a creare le condizioni perché l'I ta
lia possa affrontare la competitivitÌJ 
aggressiva dei Paesi europei e medi
terranei e quella del Giappone? 
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I lavoratori 
e la politica 

dei redditi 
Perché il sindacato 

non giochi 
solo di rimessa 

di Carlo Vallauri 

Quancio si punta ad una razionaliz
zazione di un settore è evidente che 
lo si vuole rendere competitivo. L'eco
nomia marittima non fa eccezione. 

Non si tratta certo di fare una po
litica « di bandiera » tanto dispendio
sa quanto controproducente: dobbia
mo, invece, tagliare i rami secchi, po
tenziare tutto ciò che può essere re
so competitivo attraverso i migliora
menti tecnologici ed organizzativi, por
re 1a parola « fine » al Governo « po
litico » di attività come, appunto, i 
porti, la cantieristica e la flotta. 

Il principio essenziale della econo
micità di gestione deve avere piena 
cittadinanza anche per quanto riguar
da le attività marittime del nostro 
Paese. 

e Nella ricerca di un avanzamento 
tecnologico e di un rafforzamento sui 
mercati internazionali, molte imprese 
italiane perseguono una politica di ac
cordi finanziari, commerciali, dì ricer-

e Nel momento in cui più teso si fa
ceva nelle settimane scorse il confron
to tra governo e parti sociali, e più pe
ricolosa diveniva, per le possibili con
seguenze, la divaricazione tra i sinda
cati, e in particolare all'interno della 
CGIL, a Roma gli istituti di ricerca 
che fanno riferimento rispettivamente 
alla componente comunista e alla com
ponente socialista della maggiore con
federazione - CRIPES « Agostino 
Novella » e CLES, di recente co
stituzione - hanno ritenuto di esa
minare i termini di fondo della situa
zione economica italiana in un dibatti
to che, ·pur tenendo conto delle ulti
missime, diversificate, prese di posizio
ne, delle due componenti medesime, 
valutasse i molteplici aspetti del pro
blema in una cornice non legata alle 
polemiche contingenti ed anche poli
ticamente idonea ad escludere volon
tà pregiudiziali di rottura o di irrigi
dimento. 

La CGIL ha vissuto spesso dram
maticamente la propria funzione non 
s0lo in rapporto alla contrapposizione 
all'antagonista storico ed economico 
del proprio ruolo (il padronato e le 
forze sociali - persino statuali - che 
con esso hanno frequentemente collu
so) bensl in relazione allo sviluppo di 

ca e produttivi con i grandi gruppi 
multinazionali; nello stesso tempo al
cuni «pezzi» del nostro apparato pro
duttivo si stanno vendendo ad impre
se estere. Emblematici, a questo pro
posito, sono i casi della intesa Olivet
ti-ATT (informatica), degli accordi di 
ricerca della Montedison con gruppi 
esteri (chimica fine), della vendita del
la Magrini Galileo alla Merlin Gerin 
(termoelettromeccanica). Possono esse
re fatti positivi, se esistono le garan
zie per il mantenimento di una effet
tiva autonomia delle industrie italia
ne soprattutto nei settori strategici. Ma 
che cosa fa il Governo per garantire 
questa autonomia? 

Occorre distinguere tra il princ1p10 
base della internazionalizzazione dell' 
economia, che sarebbe folle e miope 
respingere sotto la spinta delle tenta
zioni nazionalistiche o ideologiche, e 
l'attuazione pratica di questo principio. 

In altri termini: ci possono essere 

una coscienza più moderna dell'istitu
zione sindacale quale supporto per ]a 
crescita della società in un contesto 
modificato sul piano sociologico. Le 
divisioni partitiche sono state sotto 
questo riguardo meno significative del
le differenze di mentalità, di mcrodo, 
di modo di porsi di fronte alla l'volu
zione tecnologica. Anche la vJIUL:izio
ne del compito proprio <lei fattore « go
verno» e le domande del sindacato JJ
le istituzioni pubbliche hnnno subito 
un cambiamento da quando le orga
nizzazioni dei lavoratori hanno mi-.u
rato le varianti intervenute nt!i com
portamenti del mondo industriale e 
delle classi dirigenti borghe~i per l'.1f
fiorare di una evidente contrncldizione 
tra esigenze produttive e sacche paras
sitarie mentre nel contempo il sinda
cato si è sforzato di perdere i wnno
tati di una protesta sociale per assu
mere una capacità di orientamento per 
l'intero mondo del lavoro, non mera
mente sul piano rivendicativo. 

Sulla base di queste esperienze, i1 
sen. Gino Giugni ha tenuto a sottoli
neare la necessità di una politica eco
nomica globale, al cui interno la po
litica dei redditi possa essere utiliz
zata come strumento per agganciarsi al
la ripresa internazionale, per favorire 
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-----accordi buoni e accordi cattivi. Inoltre 
non è corretto parlare di « vendita » di 
« pezzi » del nostro a~parato pr~ut
tivo nel caso di accordi tra grandi im
prese italiane e grandi imprese s~ra
niere. Quando, poi, si tratta effettiva
mente di una vendita (come nel caso 
della Magrini Galileo alla Merlin .Ge
rin) è necessario valutare la questton~ 
senza pregiudizi e con il metro del ri
sanamento economico e dell'occupa
zione. 

Il Governo vigila per evitare che 
in accordi o in vendite che coinvolgo
no imprese straniere si ledano inte~ 
ressi strategici del nostro Paese o s1 
compiano illeciti. . 

Ma non siamo in una economia da 
socialismo reale: l'imprenditore deve 
avere il suo spazio di manovra, anche, 
e soprattutto, nei rapporti con gli im
prenditori stranieri. E poi ad oltre 25 
anni dal trattato di Roma non può fa
re scandalo l'acquisto di una azienda 

un trasferimento di reddito dagli oc
cupati ai disoccupati. Dal canto suo il 
sen. Napoleone Colajanni ha m~sso 
in dubbio la credibilità governativa, 
considerato che sono stati disattesi gli 
impegni che discendeva.no dall'accordo 
del gennaio 1983, a cu1 non era ten~
to solo quel ministero che aveva si
glato l'accordo ma anche la for'.11azio
ne governativa che ne ha cont1~uato 
l'attività in vista dcl traguardo d1 una 
riduzione dell'inflazione. Più diretta
mente politici gli interventi di Achille 
Occhetto e Rino Formica. Il primo ha 
richiamato l'attenzione sul rischio di 
uno scambio diseguale tra governo e 
sindacati: questi ulcimi dovrebbero ac
cettare un « taglio » dei salari senza 
ottenere in cambio nulla di concreto. 
Ha obiettato il presidente dei deputa
ti socialisti: davvero si teme che se l' 
inflazione non dovesse diminuire, la 
sinistra che conta nel paese il 49 per 
cento ~on sarebbe in grado di inter
venir~ a favore della salvaguardia del
la condizione dei lavoratori? Se cos} 
fosse la situazione sarebbe veramente 
tragica. 

Come si vede - e gli ultimissimi 
sviluppi della vicenda ne danno con
ferma - siamo di fronte ad un nodo 
ineludibile. 
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-
italiana da parte di unJ azienda fran
cese. 

e Lo Stato sopporta oggi un onere 
finanziario consistente per erogar~ la 
CIG e per fiscalizzare i cosidetti one
ri sociali. Secondo Lei, Ministro, sa
rebbe possibile impiegare queste ri
sorse per ottenere effetti più produtti
vi sia per le imprese che per l'occupa
zione? In ogni caso Lei ritiene che 
sia giusto che una Società privata di
stribuisca dividendi dopo aver fatto 
ricorso in modo massiccio al finanzia
mento dello Stato (sotto forma di CIG, 
fiscalizzazione degli oneri sociali, altri 
sostegni)? 

Nel quadro della nuova strategia di 
politica industriale non può trovare 
spazio la cassa integrazione guadagno 
cosl come è oggi concepita. Si dovrà, 
invece, attuare un complesso strumen
to legislativo che garantisca pro-tem
pore il reddito dei lavoratori in uscita 
dai processi produttivi irreversihilmen-

Il superamento delle condizioni in
ternazionali di scambio che erano a 
tutto sfavore dei paesi produttori di 
materie prime, la crisi petrolifera, l' 
accentuarsi delle spese militari, il rial
zo del dollaro, hanno reso più manife, 
sti i punti deboli del nostro sistema 
economico, in cui, accanto ad una 
grande potenzialità di lavoro, di im
piego del capitale, vi è una carenza di 
strutture tecnologiche modernamente 
attrezzate, un'alta incidenza comples
siva sui costi di lavoro di forme pa
rassitarie e di vischiosità amministra
tiva, con sprechi inauditi di risorse, 
per trasferimenti di capitale all'estero 
- utilizzando persino i canali protet
tivi del Vaticano - e per la inutiliz
zazione di talenti e capacità, specie 
nel Mezzogiorno. 

Se si aggiungono le evasioni fiscali 
- complessivamente collocabili a cir
ca la metà del totale di quelle che do
vrebbero essere le entrate, ben al di 
là quindi della naturale tendenza a ~at
trarsi al pagamento delle imposte -, 
le agevolazioni creditizie, i trattamen
ti privilegiati per determinate imprese, 
si nota come il rapporto Stato-pro
duzione vede in Italia l'intervento pub
blico perpetuarsi più come continua
zione del privilegio che come soddi-

te obsoleti, separi il destino dei lavo
ratori da quello delle imprese in crisi 
irreversibile, avvii un profondo proces
so di qualificazione professionale in 
vista della futura domanda di lavoro. 

E' questo concetto di « rete di 
protezione sociale » che dovrà essere 
inteso in senso dinamico, cioè come 
elemento chiave per favorire il pas
saggio dal vecchio al nuovo nel siste
ma industriale, e non più come un sup
porto praticamente a fondo perduto 
ad imprese decotte mantenute in vita 
contro ogni logica economica e socia
le. Una volta attuato il principio di 
separazione tra i lavoratori e le impre
se in crisi irreversibile si farà anche 
un significativo passo avanti sulla stra
da della chiarezza nei rapporti tra l'in
dustria e i finanziamenti pubblici. In 
ogni caso anche il capitale è un fatto
re, è un fattore importante e non va 
scoraggiato, specie in quei settori che 
richiedono forti incrementi innovativi. 

R. r. 

sfozione di interessi dei ceti più disa
giati (una « povertà» che, come ha 
confermato l'inchiesta CEE, tuttora 
sussiste, anche se in termini diversi 
da quelli tradizionali). 

Ecco perché la concentrazione dell' 
interesse attorno alla scala mobile -
o una spaccatura per una lieve per
centuale in più o in meno, pur nella 
valutazione delle conseguenze pratiche 
di una scelta o dell'altra, tuttavia non 
definitiva, ma verificabile in pochi me
si e quindi sostituibile - minaccia di 
sviare dci problemi di fondo attorno 
ai quali anzi il sindacato può assumere 
una funzione di propulsione e di gui
da, non giocando sempre di rimessa, 
e ponendo invece di fronte al paese 
la disponibilità della classe lavoratrice 
a sostenere oneri e sacrifici necessari, 
purché finalizzati ad una ripresa che 
rafforzi col sistema produttivo nazio
nale il ruolo dei lavoratori nel pro
cesso sociale e nelle responsabilità eco
nomiche ed aziendali. L'importante è 
di evitare una ricaduta nellà logica per
versa dei sacrifici da una s0la parte 
per poi consentire all'altra di ripren
dere col sopravvento anche un mag
giore potere decisionale sulla vita eco
nomica e dell'impresa. • 
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I disegni 
di Carlo Levi in carcere 
Significato politico e valori 
pittorici nella Mostra ali' Archivio 
centrale dello Stato 

e Prima del suo arresto più noto 
- avvenuto nel maggio 19 3 5 e che 
condusse all'assegnazione al confino 
in Basilicata, terra nella quale matu
rerà Cristo si è fermalo a Eboli -, 
Carlo Levi aveva già subito la deten
zione l'anno precedente. 

L'attività d~ Gillstizia e Libertà si 
era dimostrata particolarmente peri
colosa per il regime, giacché si trat
tava di inizintive di un movimento 
strettamente minoritario ma che per 
l'arco delle energie che coinvolgeva -
uomini di cultura, insegnanti, tecnici 
- rappresentava lo sprigionamento di 
una forza nuova, tale da colpire alle 
radici le- « certezze » del fascismo Non 
più una tradizione legata ad un pas
sato di grandi valori ma ormai inca
pace di parlare alle nuove generazioni, 
come il liberalismo, né un partito di 
quadri militanti votati all'identificazio
ne con la causa di un grande paese 
in trasformazione come l'URSS ma 
certamente su lince e prospettive dif
ficilmente esportabili e proponibili per 
la soluzione del dramma politico ita
liano. 

GL esprimeva l'insoddisfazione 
dei ceti borghesi colti, pronti a co
gliere il significato dell'avvento delle 
masse e quindi aperti al rinnovamen
to teorico cd operativo, per suggeri
re moderne ipotesi di organizzazione 
sociale ed istituzionale e svolgere una 
serie di azion; concrete di lotta, se
condo una ~trategia « interventista » 
non pit"namente condivisa e tanto me
no praticata dagli altri gruppi antifa
scisti. 

Al prograrrma « rivoluzionario » del 
movimento Levi aveva dato un con
tributo rilevar.te, sia stilando alcune 
parti dd documento sia partecipando 
alla elaborazk•ne e stesura del testo 
quale unico rappresentante, ·tra gli 
emigrati che lo stavano scrivendo a 
Parigi, dalla ~ parte » di Giustizia e 
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Libertà che viveva in Italia. 
Levi contrapponeva alla dittatura di 

Mussolini ide2li e proposte di segno 
del tutto diverso, innovativo e demo
cratico, perché solo questi a suo av
viso avrebbero avuto forza morale e 
capacità creativa per preparare il ro
vesciamt"nto politico Se si pensa che 
poi effettivamente il movimento che 
determinerà la lotta più significativa 
nel momento decisivo contro il fa
sci:imo fu caratterizzato da uno schie
ramento molt0 ampio, con una « unità 
nazio11ale » diretta a superare pregiu
diziali, schematismi , posizioni di clas
se o di partito, si vedrà come un 
« artista » sapesse intendere il « sen
so della storia », nelle sue grandi linee, 
meglio di tanti operatori politici, stret
tamente legati al contingente ed a 
«passaP<?i » conseguenziali, astrattamen
te considerati. 

In carcere Levi mantenne la sua 
serena compostezza, anche nella indi
pnazione interiore: ne fanno fede i 9 
disegni che egli tracciò in pr1g1one 
e che Na. riti ovati da va]Pnti sh1dio
si dell'Archivio centrale dello Stato 
tra le carte del ministero di Grazia e 
Giustizia, ove sono rimasti - silen
ziosarnerite, si oserebbe dire - iier 
a 11asi 50 anni. si possono v<"dere nella 
Mostra aooositamente allestita nei pa
la7.?:i degli archivi all'Eur. 

Sia la carta che l'inchiostro 11c;ati 
dPnotano la l>ingolarità delle condizio
ni in cui l'autore dei disegni si tro
vava, e confermano - come ha scrit
to con un richiamo emblematico San
dro P"'rtini nella breve presl"ntazione 
d,.I b0 l cat"l<''!O cnrato da Mario Se
rio, in collaborazione con A. Lolli 
Sr:-apoini e M.G R irci - come 11n
che in cella « l'uomo libero rimane 
libero », secordo la nota espressione 
crociana. La mano sicura dcl disegna
tore lascia il segno di un linguaggio 

di immagini « creato nel momento in 
cui si fa », come egli stesso ha avuto 
occasione di scrivere. Le figure uma
ne - e lo mette in rilievo nel suo 
sa,R~io Pia Vi"arelli - risentono della 
problematica dei rapporti tra dimen
sione soggettiva ed oggettiva della 
realtà, quale veniva enucleandosi nel 
lavoro di Casorati a Torino e di quel
la pittura moderna che a Parigi Levi 
aveva modo di seguire, attraverso la 
frequentazione di artisti, mostre e di 
un maestro - profugo politico anche 
e1>li - di nome Lionello Venturi. 
L'« autoritratto», il « ritratto della 
madre », i disegni senza titolo sono 
la proiezione di una riflessione interio
re che ha un valore di ripensamento 
profondo ancor prima che meramente 
estetico. 

In una Italia frastornata da mali 
più rece-nti, una «operazione» cultu
rale come quella realizzata con que
sta iniziativa assume una portata che 
v-i <>I di là de1 mero f1tto oqzaninativo 
della « riscoperta » di disegni che era
no abban<lonati al loro destino. Il re
cuoero. il restauro, la presentazione 
s"no manif,.st11zioni di un'attenzione 
alla storia degli esseri umani attraver
so la quale si può me1dio comprende
re la storia dei grandi cicli. 

Sono « picroli » eventi come questi 
a spi,,.oare la funzione del ministero 
d,,.i « lx-ni culturali » non come sov,....I').. 
posizione- statuale nei confronti della 
cultura ma come canalizzaz1one di 
esnerieme, ricchezze, patrimoni del 
paese. Per questa mostra c'è allora da 
auspicare una « presenza » anche in 
altre città in Italia e all'estero quale 
testimonianza di una cultura per la 
lihi-rtà e la pace, valori ai quali Levi 
offrl tutta la sua esistenza d 'uomo e 
d'artista. 

C. Val. 
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Archeologia 
del 
radicalismo 
sociale 

Lucio D'Angelo, Radlcal-socfa
/ismo e radlcallsmo sociale 
In Italia (1892-1914), Giuffrè 
Editore. 1984, pp. 179, Lire 
12.000. 

In Italia, dove lo svi_luppo 
industriale awenne in ritardo 
rispetto ad altri paesi, si dif· 
fusero in anticipo Idee prove· 
nlenti da quei paesi che già 
conoscevano il capitalismo. Si 
trattava appunto di Idee a_nti
clpatrici che dovettero m1su· 
rarsi ed adattarsi ad una real· 
tà arretrata. Ciò risulta incon· 
testabile per quanto riguarda 
l'incontro tra li pensiero so
cialista e il movimento ope· 
raio italiano. Anche in seno 
alla borghesia maturarono idee 
e fermenti che percorrev~no 
l'evoluzione socio-economica 
del paese. E' 11 caso ~i. quel· 
la corrente politica definita ra· 
dical-socialista, che sorse nel
l'ultimo decennio dell'800 c?n· 
temporaneamente alla nascita 
delle prime Camere del Lavoro 
e del Partito socialista. Ma pro· 
prio la costituzione di u~ par· 
tito di classe faceva venir me· 
no quella funzione di ~appre· 
sentanza e di tutela dei lavo
ratori che i settori più • illu· 
minati • della borghesia, e se· 
gnatamente i radicali, a~evano 
in precedenza svolto. L ~man· 
clpazlone politica del moy1me~ 
to operaio poneva ora I rad!· 
cali davanti ad una scelta: n· 
fluire nel fronte moderato per 
contrastare i socialisti o sta· 
billre con questi una qualche 
Intesa. 1 radical-socialisti pro
pendevano per la seconda ipo
tesi mirando a • condur.re qual
che frazione democratica con 
le sue masse medie su~ ~er· 
reno stesso, ove i soc1ahstl 
operavano con le m~sse ope· 
raie •. Si trattava d1 un. pro
gramma ambizioso e dest!nat~ 
a scontrarsi con una serie d1 
ostacoli sia d'ordine socio-eco
nomico che politico. D'Angelo 
rileva che le istanze d: cui I 

radico-sociali erano portatori 
non trovavano immediata ri· 
spondenza nel paese reale: 
• non erano ancora venute com
pletamente a maturazione quel· 
le trasformazioni nella strut
tura economica e sociale del 
paese che, tra I primi del nuo
vo secolo e lo scoppio della 
prima guerra mondiale, crean· 
do più numerosi e diversifica
ti strati sociali intermedi fra 
la borghesia imprenditoriale e 
finanziaria e Il proletariato ur· 
bano e rurale, fornirono il ter· 
reno di coltura adatto al rlsor· 
gere, prima, e al sia pur len· 
to diffondersi, poi, di idee ra
dical-socialiste, o radico-so
ciali •. 

Una difficile battaglia politl· 
ca fu poi combattuta dai radi· 
co-sociali all'interno del Parti· 
to radicale (costituito a Roma 
nel 1904) per liberarlo dal vas· 
sallaggio nel confronti di Gio
litti. Vi riuscirono soltanto nel 
1913 sull'onda del risentimen
to provocato dal Patto Gentllo
ni. Fu tuttavia un effimero suc
cesso: la guerra e la radicaliz· 
zazlone dello scontro sociale e 
politico provocarono la crisi 
del partito. 

La scrupolosa ed originale 
ricerca di D'Angelo colma una 
lacuna storiografica • sco
prendo • una corrente politica 
minoritaria. cui si debbono tut
tavia tesi e progetti interes
santi, ancorché astratti. Tra 
questi la teoria che alla lotta 
di classe tra capitalisti e pro
letari sostituisce l'antagonismo 
d'interessi tra produttori e 
consumatori. 

Giuseppe Sircana 

Il passaggio 
dal cinema 
alla 
televisione 

Hollywood verso la televisione, 
Marsilio. Venezia, 1983, pa
gine 244. 

Nei • Quaderni • della Mostra 
Internazionale del nuovo cine 
ma di Pesaro, è stato pubbli· 
cato un Interessante volume 
che ripercorre l'itinerario che 
dagli anni quaranta agli anni 
cinquanta segnò il passaggio 
della Hollywood cinematografi
ca verso la televisione. La cri
si dell'ottava musa provocò al
lora anche negli Stati Uniti di 
fronte al nuovo mezzo televi
sivo una fase di tensione, dal. 
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la quale la produzione america
na si liberò grazie ad una ca· 
pacità di mutazione che ri
guardava da un lato gli lnve· 
stimenti nella nuova industria 
dall'altro l'impegno delle ener
gie di tecnici, sceneggiatori, re
gisti, attori. 

L'esperienza rievocata nel li
bro della collana. diretta da 
Lino Micclchè, conferma sia 
nei puntuali dati tecnici sia nel 
saggi come In effetti i nuovi 
processi produttivi possano es
sere utilizzati con risultati po
sitivi: sia le riserve tecniche 
che le opportunità mancate di 
integrazione non negano la pos
sibilità di creare nuovi siste
mi e nuove strutture, a soddi· 
stazione delle richieste delle 
masse, purché si abbiano Idee 
chiare e volontà di perseguire 
risultati concreti. Sono temi e 
domande che oggi ci poniamo 
anche in Italia: quindi le mo
difiche nei flussi creativi e 
nelle trasmissioni commercia
li vanno analizzati come aspet 
ti di probleml che le innovazio
ni tecnologiche pongono e che 
sono risolvibili, nel contempe
ramento di interessi diversi, 
quando scelte e proposte, nor
me ed organizzazioni vengono 
affidate a chi realmente opera 
nel campo ed è in grado di va
lutare convenienze e necessità, 
in un settore nel quale l'inte
resse collettivo non coincide 
con i calcoli economici delle 
grandi imprese. 

Le cifre 
della "morte 
di Stato" 

AA. VV., La pena di morte nel 
mondo, ed. Marietti, pag. 
258, L. 13.000. 

Il dibattito sulla pena di mor
te ha sfiorato l'Italia qualche 
anno fa, nei primi • anni bui • 
del terrorismo, quando i neo
fascisti del MSI riuscirono a 
raccogliere migliaia di firme In 
favore. del ripristino della pe
na capitale. Oggi quell'episodio 
di cinica utilizzazione dell'e
motività popolare è fortunata
mente lontano e quasi dimenti
cato, nella patria di Beccarla: 
eppure c'è chi si è assunto 
i! co_mpito di ricordare per tut
ti noi una realtà amara e dram
matica. Ancora nel 1981, alme
no 3.278 persone in tutto il 
mondo sono state • giustizia-

te • - mai verbo si è rivela
to più inadatto di questo -
proprio da quello Stato che 
a norma di un antico contrat
to sociale avrebbe dovuto sal
vaguardarle. Solo in Iran, nel
lo stesso anno, sono state ese
guite 2.616 condanne capitali. 
Mentre negli USA, dopo anni, 
nel 1983 uno Stato ha ripreso 
ad applicare le esecuzioni me
diante sedia elettrica, in URSS 
talvolta è condannato a morte 
anche il truffatore. Insomma, 
pare proprio - come ha p!ù 
volte lamentato Amnesty ln
ternational - che, nonostante 
l'opinione contraria dei giuri
sti, i governanti di mezzo mon
do non se la sentano di abban
donare una pratica penale che 
faceva ribrezzo agli spiriti illu
minati già alcuni secoli fa. In 
ciò gli Stati sono sorretti o non 
ostacolati, purtroppo, da strati 
diffusi di pubblica opinione, 
specialmente nei paesi sotto
sviluppati, con un distacco mol
to preoccupante di sensibilità 
etico-giuridica dall'intellighen
tia. Il convegno internazionale 
sulla pena di morte nel mondo, 
tenuto a Bologna dal 28 al 30 
ottobre 1982, è ora opportuna
mente presentato attraverso 
saggi e relazioni di grande in
teresse in un volume che sa
rà considerato inquietante da 
molti intellettuali, giuristi e 
uomini politici democratici. Le 
cifre della • morte di Stato • 
sono minuziosamente provate 
ed analizzate: ogni nazione è 
rigorosamente incasellata -
al di là degli slogans di pro
paganda politica - tra quelle 
che ancora uccidono i propri 
cittadini •per giustizia. (127 
paesi), oppure tra quelle che 
hanno ripudiato questo rituale 
sanguinoso di vendetta sociale 
(25 paesi), o ancora tra quelle 
che conservano la pena di 
morte solo per reati e circo
stanze eccezionali, come il 
• tempo di guerra • ( 16 paesi). 
Altri due paesi, Stati confede
rali, lasciano i propri Stati
membri liberi di applicare o 
meno la pena capitale. Que
sti e altri dati sono contenu
ti nel saggio introduttivo di E. 
Prokosch, cui si affiancano do
dici relazioni sui più diversi 
aspetti del problema, da quel
lo morale a quello giuridico, 
da quello storico-religioso a · 
quello psicoanalitico. Notevoli 
gli apporti culturali di N. Bob
bio, V. Strada, F. Fornarl: sor
prendenti certe risultanze di 
studi sull'Illuminismo. come an
che le statistiche su li 'opinione 
pubblica italiana e i rapporti 
con le culture giudaiche, isla
miche e cristiane. 

Nico Valerio 
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EST-OVEST DOPO ANDROPOV 
a cura di Bijan Zarmandili 

La morte - anche non improvvisa - di Yuri Andro
pov e l'ascesa di Konstantin Cernenko ai vertici di 
partito e dello Stato sovietico, dopo una serie di vi· 
cende negative nelle relazioni tra l'Est e l'Ovest, 
già da tempo critiche, introduce elementi di poten
ziale novità nei rapporti e nella politica internazio
nale. Dietro molte analisi e diversi commenti sulla 
nuova leadership sovietica si cela la speranza di 
un miglioramento del clima dei rapporti tra l'Unione 
Sovietica e gli Stati Uniti. 
L'altro elemento di novità consiste nella ricandida
tura per un secondo mandato presidenziale alla Ca
sa Bianca di Ronald Reagan, per altro costretto nel 
corso dell'84 dalle esigenze elettorali ad un mag
giore moderatismo nei confronti di Mosca. 
Quali e quanti elementi effettivi di rinnovamento po
trebbero contenere questi ultimi avvenimenti? A qua
li conseguenze potremmo arrivare con Reagan per 
altri quattro anni alla testa dell'amministrazione 
americana e con Cernenko, vecchio leader cc brez-
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neviano .. alla gestione della politica sovietica? 
QuEsiti non certamente facil i da risolvere. Tuttavia 
un'ulteriore analisi della situazione complessiva del
la crisi internazionale, con particolare riferimento 
alla crisi Est-Ovest, sembra necessaria, anche se 
per ovvi motivi di spazio e di tempo non sarà quella 
esauriente. 
Siamo partiti da una conversazione con Roberto Ali
boni, direttore dell'Istituto Affari Internazionali, e con 
Giampaolo Calchi Novati, direttore dell'lpalmo, in
torno alle difficoìtà attuali, non solo tra te due su
perpotenze, ma anche tra gli Stati Uniti e i loro 
alleati europei, per arrivare ad una serie di consi
derazioni che saranno riprese negli articoli succes
sivi. Questi affronteranno un panorama di problemi 
che va dai rapporti tra l 'Unione Sovietica e i paesi 
del Terzo Mondo, tra l'America e i paesi dell'America 
Latina, tra la Cina e le due superpotenze, fino ad al
cune constatazioni che riguardano i problemi inter
ni dell'Unione Sovietica dopo la mort3 di Andropov. 
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Una Ostpolitik 
tutta da inventare 

Conversazione con Giampaolo Calchi No~ati e Roberto Aliboni 

e Paradossalmente la morte di .Yur~ 
Andropov e il cambio di g~ar?•a a1 
vertici del Cremlino hanno coinciso sul 
versante opposto con un'altra ;.ic~n· 
da altrettanto importante per 1 ms1e
m~ delle relazioni internazionali: la ri· 
candidatura di Ronald Reagan alla pre· 
sidenza degli Stati Uniti per altri quat
tro anni . 

L'intreccio di questi due avveni
menti probabilmente è de~tinato. a in
fluenzare in una certa misura 1 rap· 
ocrti generali tra gli Usa e l'Urss, ma 
~r.che quelli tra l'Est e l'Ovest. 

La nostra conversazione con Rober
to Aliboni, direttore dell'Isti.tuto Af. 
fari Internazionali e con Giampaolo 
Calchi Novati, direttore dell'lpalmo, 
ha preso l'avvio in un pr~o m~men
to dall'analisi degli effetu che I even
tuale riconferma della presidenza di 
Reagan potrebbe esercitare .nei. rappor
ti tra )'America e il suo principale an: 
tagonista, l'Unione ~ovie.ti~a, ~ome. net 
rapporti tra gli Statl Unu1 e 1 suoi al-
leati europei 

Per Aliboni la ricandidatura di Rea
gan riflette innanzicut:o la perc~zione 
che l'America ha de1 rapporti Est· 
Ovest e mette in luce una forte ten· 
drnza nel paese a continuare sulla stra
da intrapresa nel 1980 con l'attuale 
presidenza: ciò indica anch~ u~a per: 
sistente difficoltà nelle relaz1om con l 
Urss e nello stesso tempo questa stes
sa tendenza potrebbe dar luogo ad un 
accrescimento della progressiva crisi 
interoccidentale. 

Per spiegare questo stato di dis1-
gio e di difficoltà.' Aliboni ~ccenna. al: 
)a storia del fallimento dei negoz1at1 
l!inevrini: «Credo che tutto il round 
delle trattative Usa-Urss, conclusosi 
con l'installazione dei missili america
nt in Europa, sia stato imoo<;tato m'l
le Nonostante:: l'ogg~ttiva difficolti'i del 
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negoziato e il fatto che si sia chiuso 
su una rottura non ci si deve nascon
dere che nel corso dei colloqui si so
no verificati episodi, il più importan
te dei quali è la ormai famosa "pas
seggiata nel bosco", che hanno dimo
strato, se non ci fossero stati impedi
menti di natura politica, che un accor
do tra le due parti sarebbe stato tec
nicamente possibile ». 

Il fallimento attuale e la rottura 
delle trattative mette in luce l'erronei
tà delle premesse a quelle tratt1tive. 
Prosegue Aliboni: « Fc,rse a questo pun
to sarebbe il caso di ripartire da nuo
ve premesse che potrebbero consiste
re, come aveva prospettato Kissinger, 
in una serie di pubblicazioni in meri
to, nella considerazione delle testate 
singole dei missili. Tuttavia la ripre
sa delle trattative e un loro eventuale 
futuro successo dipende - secondo 
Aliboni - da una parte dall'atteggia
mento degli Stati Uniti (la riconferma 
della linea intransigente o della linea 
più responsaqile e moderata dell'am
ministrazione americana che trovano 
entrambe udienza presso Reagan) e 
dall'altra parte della politica che gli 
europei adatte.ranno nel settore della 
difesa e della sicurezza per il vecchio 
continente cioè dalla loro scelta per 
il potenziamento degli armamenti nu
cleari visto come più sicuro e più e
ccnomico e conseguentemente per lo 
sviluppo della "&>ree de frappe" fran
cese e inglese o per il potenziamento 
degli armamenti convenzionali come 

era nella \'ecchia concezione della si
curezza dell'Europa ». 

Ecco alcune fonti di difficoltà poten
ziali ne.Ile relazioni Est-Ovest e in 
quelle interatlantiche. 

Calchi Novati a proposito della ri
candidatura di Reagan fa alcune con 
siderazioni preliminari: Innanzitutto i 
scvietici, malgrado le loro esperienze 
di dialogo pcsitivo « in nome del rea
lismo e del pragmatismo » con i pre. 
sidenti repubblicani alla Casa Bianca 
nei confronti di Reagan, hanno dovuto 
fare marcia indietro. «Tutto ci dimo
stra che i sovietici non sperano più 
nulla da Reagan - sostiene Calchi 
Novari - e che sono perciò ostili al
la sua ricandidatura». 

La campagna elettorale va inoltre 
ricordato che ha le sue esigenze e l'at
tenzione dcl candidato è presumibil
mente concentrata verso il « centro », 
cioè verso quella parte dell'elettorato 
che ancora deve decidere e spesso è 
quella che determina la sorte delle elc
zicni. « Si potrebbe perciò supporre 
che il candidato Reagan sia più "mo
derato" del presidente Reagan per non 
presentarsi sbilanciato per poter con
co.rrere con i candidati democratici ». 

La terza considerazione è volta ver
so il secondo periodo della presidenza 
di Reagan alla Casa Bianca, che come 
lui stesso conferma sarà ispirato alla 
continuità della linea percorsa duran
te il primo quadriennio. « Dopo que
st'anno di assestamento durante la 
campagna elettorale e di accorgimenti 
tattici - afferma Calchi Novati -
Reagan ripartirà con quella sua visio
ne politica che cerca soprattutto di 
penalizzare l'Urss come antagonista 
principale, come elemento non inte
grabile nel sistema internazionale, ::m· 
che se questa linea bloccata, questi\ 
contrapposizione netta e così ri~ida. -33 



Cernenko 

non è necessariamente ricnnducibi. 
le alla linc<t Est-Ovest, a un suo a
speuo retorico e d{ facciata che ser
ve a semplificare e a dissimulare i ve
ri contrasti della politica internazio
nale » 

Ciò premesso l'America - secondo 
Calchi Novati - è parsa in questi ul
timi mesi più disponibile alle propo
ste flessibili, in particolare in ciò che 
riguarda i negoziati sugli armamenti 
nucleari, ma nonostante ciò quei ne
goziati, appunto, non hanno avuta esi
to. Questo insuccesso è dovuto tra I' 
altro alla contestazione dell'Unione So
vietica del modo adottato da Reagan 
nella gestione degli affari internazio
nali . ., L'Unione Sovietica non è in
teressata tanto ad un negoziato sugli 
armamenti nucleari se prima il com
ple5SO delle relazioni internaziomli 
non muta - afferma Calchi Novati -
e bisogna vedere se l'amministrazione 
reaganiana è disposta ad una riconuer
sione della sua politica internazionale ». 

L'Urss esce in questi ultimi tempi 
da una pesante sconfitta, avendo gio
cato senza successo tutte le ""e c'1rte 
per impedire agli americani l'installa
zione dei missili in Europa e avendo
ne fatto persino la condizione prelimi· 
narc per continuare i negoziati INF a 
Ginevra. Reagan dal canto suo è riu-
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scito a confermare la sua leadership 
politica e strategica sull'Europa. 

Calchi Novati prost!gue ricord:mdo 
che «se l'Urss intende ristabilire dei 
rapporti simili a quelli dell'epoca del
la "distensione" con gli Usa, deve tro
varsi degli alleati per creare un clima 
e un sistema internazionale più equi· 
librato, ed è chiaro che il punto di ri
ferimento in questo campo rimane I' 
Europa, ma non i movimenti pac\fisti 
europei, anzi l'estasblishment dell'Eu
ropa ». Ma ancora oggi dopo la mor
te di Andropov. manca una politica 
sovietica « spendibile in Europa ». 

L'altra ipotesi potrebbe essere una 
iniziativa europea che faccia proprie 
le preoccupazioni dell'Urss, impeden
do che essa divenga solamente una 
potenza militare, restituendole tutti i 
suoi attributi di grande potenza glo
bale e cogestore del sistema politico 
mondiale, reinserendola nel comples
so dei rapporti internazionali e noten
ziandone il senso di corresponsabilità. 
A Stoccolma si è ampiamente sentito 
il vuoto che si è creato recentemente 
tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica 
e si è ulteriormente riconfermata l' 
esigenza di una iniziativa europea per 
colmare quel vuoto. « Una O<;tpo)itik 
europea senza la quale difficilmente 
i rapporti internazionali prenderebbe-

Reagan 

ro un indirizzo costrumvo: J'iniziauva 
di uno o due governi europei che ab· 
biano forza trainante - sostiene Cal· 
chi Novati. Dopotutto il Cance1\ie 
re Schmidt riusciva, senza avere un 
mandato specifico, a parlare con gli 
americani a nome di tutta J'Europ:i -.. 
Ma ciò richiede una maggiore chiarez
za nei rapporti Est-Ovest e una minor 
conflittualità dei rapporti interocciden· 
tali. 

Purtroppo come indicano molti fat · 
tori oggi in Europa non si vede qua
le forza potrebbe farsi carico di una 
Ostpolitik europea, anche se non si 
può escludere che l'insieme delle cir
costanze potrebbe farla sorgere. 

Aliboni, a proposito di un proget· 
to internazionale dell'Europa, replica 
con un certo pessimismo e ricorda un 
fatto cruciale della storia di questo 
dopoguerra: « L'alleanza tra l'America, 
il Giappone e l'Europa, pur mettendo 
in moto la tendenza a un si-;tema di 
integrazione comune, implicò anche 
che qualsiasi tipo di sovranità e di au
tonomia dell'Europa o del Giappone 
fosse accordato organicamente con gli 
Stati Uniti; se sorgesse un'Europa co
me elemento autonomo e sovrano sul
la scena internazionale non solo I' Ame
rica, ma anche l'Unione Sovietica sa-
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rebbc pronta a schiacciarla per la ter
za volta» . 

S<; <licci anni fa ] 'ipotesi di un 'inte
grazione politica tra gli Stati Uniti e 
l 'Eu rnpi.1 era più chiara, in q~es~o ul
cimo periodo, malgrado ulteriori ten
tativi - si ricordi la formula della 
trilaterale - spesso fatica a decollare 
qualsiasi progetto di inte~razion~ in: 
teradancica. « In realtà gli amer1can1 
- sostiene Aliboni - non hanno la 
volontà di cedere parte del loro po
tere e di dividerla con i loro alleati ». 
«Perciò questa unità occidentale non 
è mai progredita verso forme più or
ganiche e più ampie di quelle attuali 
e contemporaneamente gli americani 
sono costretti a vigilare affinché gli 
europei occidentali non vadano dall'al· 
tra parte ». 

Per:.ino la tendenza ad una certa in
tegrazione economica tra ~e due Sp'l?· 
de dell'Atlantico - l'ulnmo e~emp10 
è quello m1 Olivetti e l'ind~scria nme
rican<l ITf - di fatto funziona come 
faccore deconcentratore della integra· 
zione inter-curopea e la rende più pro 
blematica. 

Riguardo a un progetto politic'~ 
europeo che fonzioni come punto d1 
riferimento nei rapporti Est-0\'est, Ali. 
beni afferma che tale progetto poten
zialmente già esisterebbe. ma la con
dizione perché esso divenga operativo 
dipende dai rapporti esistenti nel seno 
del Patto Atlantico: se gli Stati Uniti 
fossero capaci di risolvere l'accuale 
crisi dell'alleanza, allora gli europei 
non avrebbero più bisogno di presen
tarsi come entità politica autonoma e 
l'insieme della Nato potrebbe iniziare 
le trattative con l'Unione Sovietica. 

Tale esigenza si farà maggiormen
te sentire nel caso che le difficol
tà intc.ratlantiche divenissero più acu
te e di conseguenza i rapporti tra gli 
Stati Uniti e l'Europa Occidenrn\e si 
deteriorassero. Un'ultima precisazione 
da p:irte di Calchi Novati che non ve
de all'Nigine di un eventuale proget
to di Ostpolitik europea necessaria
mente un conflitto dei contrasti poli
tici Usa-Europa, ma la prosecuzione 
delle rcla:r.ioni bilanciate tra le due en
tità e il fattore indispensabile negli 
attm:ili :;istemi di alleanze internazio· 

nali . 
B. Z. 
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Reagan prigioniero 
della propaganda 
di Carlo Pinzani 

e La morte d1 Yuri Andropov e la 
s11ccessione di Cernenko alla testa del 
Partito comunista sovietico hanno da
to luogo ad una vera e propria orgia 
propagandistica da parte dei mass-me
dia occidentali. Si è detto tutto e il 
contrario di tutto: fino alla morte di 
Andropov si affermava con assoluta 
certezza che egli aveva prevalso su 
Cernenko nel novembre 1982 grazie 
all'appoggio dei militari e che questi, 
conseguentemente, nel breve periodo 
andropoviano, avevano ulteriormente 
aumentato il loro potere nella società 
sovietica. E, si aggiungeva, questo era 
confermato sia dalla gestione del! 'inci
dente dell'abbattimento del 111mboget 
coreano, sia dalle frequenti sortite pub-
bliche dei militari. · 

Poi - improvvisamente - i mili
tari, questo gruppo rampante delJa so
cietà sovietica, diventano improvvisa
mente deboli e non sanno contrastare 
l'ascesa dell'anonimo Cernenko. Deci
samente, la cremlinologia è una scien-

za del tutto peculiare. Vero è che tut 
to ciò ha una spiegazione nel deplo
revole modo in cui si svolge il dibatti· 
to politico in URSS e in seno al parti· 
to comunista di quel paese, a proposi
to dcl quale vale ancora - e con mol· 
ta maggior forza - l'esigenza che To
gliatti espresse già al VI Congresso 
dell'Internazionale Comunista alla fine 
degli anni '20, quando, citando Goe
the morente, chiedeva appassionata· 
mente « più luce! » sulla dialettica in
terna del Partito comunista sovietico. 

Non v'è dubbio che un'esigenza in· 
soddisfatta ad oltre 60 anni dalla sua 
formuhizione diviene drammatica. Ma 
è altrettanto certo che se non vi so
no notizie su un fatto reale è del tut 
to inutile, ai fini dell'informazione, in· 
ventarsele. 

La propaganda, poi, non ha rispar
miato neppure i rapporti tra i blocchi 
e la loro e\'oluzione in seguito alla 
morte di Andropov. Così, il tono re· 
lativamente pacato degli interventi di -35 



Cernenko e di Gromyko sulla Piazza 
Rossa è presentato come segno di di
stensione: ma si pretendeva forse che 
ad una cerimonia in cui il mondo in
tero, attraverso suoi dirigenti di pri
missimo piano, rendeva omaggio all' 
URSS, i capi di questa usassero i to
ni propagandistici delle conferenze
stampa? 

Se la serietà delle analisi occidenta
li sulla politica interna ed estera dell' 
URSS fosse tutta a questo livello, ci 
sarebbe ben poco da sperare sulle pos
sibilità di giungere ad accordi reali. 

A questo punto il rischio che l'Oc
cidente rimanga prigioniero della pro
pria propaganda è effettivo. Reagan 
e altri dirigenti occidentali, con in 
prima linea Margaret Thatcher, dopo 
aver proceduto all'installazione dei 
primi euromissili, ricercano, con mol
ta buona volontà, una atmosfer1 più 
distesa nelle relazioni con l'URSS. Lo 
sforzo non è certamente da biasimare: 
ma dovrebbe puntare sui problemi rea
li. E il principale fra questi è il chiari
mento della grande strategia occiden
tale che, con l'Amministrazione Rea-

e L'eredità di Breznev. La presiden
za di Andropov è stata troppo breve 
e sfuggente per aver veramente volta
to pagina. E d'altra parte la scelta di 
Cernenko, uomo di Breznev e suo 
delfino in pectore, conferma l'impres
sione di una continuità volta piuttosto 
verso il passato. Segno che le difficol
tà e le contraddizioni degli ultimi an
ni '70 sono ancora in attesa di una 
soluzione e rischiano di ingombrare 
la strada dell'Urss anche nei prossimi 
anni. 

Stando almeno alla percezione che 
se ne ebbe in Occidente e soprattutto 
negli Stati Uniti, l'elemento determi-
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gan, si e venuta gradualmente allenta· 
nando da quella del containment che 
fin dal 194 7 aveva regolato i rapporti 
con l'Est. Oggi, mentre si annuncia 
con orgoglio che «l'America è di nuo
vo forte», si assumono iniziative che 
fanno pensare al passaggio ad una 
strategia offensiva in tutte le dire
zioni. Dal potenziamento degli arma
menti nucleari controforze (tra i qua
li rientrano gli euromissili), all'appre
stamento di forze d'intervento rapido 
in tutto il globo, agli annunci di « guer
re stellari » è tutto un processo enor
me di riarmo degli Stati Uniti che è 
in atto: dal 1981 al 1987 il bilancio 
militare americano aumenterà in ter
mini reali del 59%. 

E' veramente difficile pensare che 
uno sforzo di questo tipo abbia, se 
non scopi aggressivi, almeno quello 
della ricerca della superiorità sull' 
URSS e sul capo socialista. E i diri
genti sovietici - « giovani » o ge
ronti che siano - hanno chigramente 
dichiarato (addirittura dalla crisi dei 
missili a Cuba) che non accetteranno 
più la condizione di inferiorità mili-

tarl'.. Una reale volontà distemiva, dun· 
qul'., non può che passare attraverso 
un rilancio del controllo degli arma 
menti: ma questo, a sua volta, non è 
compatibile con posizioni e domine 
strategiche che si allontanino dalla 
« garanzia della distruzione reciproca », 
cioè dell'equilibrio del terrore, come 
fanno invece tutte le tesi, ora preva
lenti nella Amministrazione Reagan 
anche se mai ufficialmente annunciate, 
sull'importanza dei sistemi d'arma con
troforze, sulla possibilità di limitare i 
conflitti a diversi livelli, come per co
struire una scala che renda più agevo
le l'accesso all'Apocalisse. 

E' su questi temi - e non sulle 
offerte propagandistiche - che si può 
misurare realmente la proclamata vo
lontà di pace dei dirigenti sovietici, 
che non sono certo alieni dalle astuzie 
e dalle durezze nella trattativa, ma che, 
almeno nella vicenda degli euromissili, 
avevano mostrato con Andropov una 
duttilità negoziale che è auspicabile 
mantengano i successori. Altrimenti, 
l'umanità dovrà rimpiangere altre oc
casioni perdute sulla via de11a pace. E, 
più di tutti, dovranno rimpiangerle i 
popoli d'Europa ridotti ad oggetto e 
dei missili e della trattativa per la lo
ro eliminazione, come sostanzialmente 
lo sono stati per tutro il negoziato gi
nevrino. c. P. 

Quale Terzo mondo 
per Cernenko 
di Giampaolo Calchi Novati 

nante della « rottura » va individuato 
ndla politica di Breznev nelle diverse 
aree del Terzo Mondo. Già Carrer 
giunse alla conclusione che I'« espan
sione » sovietica era diventata ecces
siva e che occorresse tirare una riga. 
Formalmente l'allarme fu rappresenta
to dal « colpo » di Kabul ma più che 
sulJ' Afghanistan l'attenzione si con
centrava sull'Iran: si ricorderà l'im
pennata della « dottrina » a difesa del 
Golfo, elevato a zona di interesse « vi· 
tale » per gli Usa. C'era qualcosa di 
paradossale in quello scambio da di
plomazia vecchio stile. La rivoluzione 
iraniana aveva tolto, è vero, il ba-

suone preterito dell'America nel Me
dio Oriente, ma senza nessuna vero
simile acquisizione per l'Urss. L'irri
gidimento americano avveniva quan
do ormai l'Urss era in fase di regres
sione. Le iniziative di Breznev aveva
no toccato l'orlo massimo e l'Unione 
Sovietica doveva accorgersi di non ave
re i mezzi - malgrado l'affermazione 
di una « grandezza » pari a quella de
_gli Stati Uniti, da sempre potenza glo
bale - per tener dietro a tutte le 
« conquiste »: non tanto perché esse 
erano troppe, o troppo impegnative, 
quanto perché la strumentazione a di
sposizione dell'Urss non era adatta al 
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contesto in cw 1 processi erano avve

nuti. 
La « seconda guerra fredda », anti

cipata da Carter e proclamata ufficial
mente da Reagan, ha avuto come epi

centro il Terzo Mondo: tutte le sue 

Berlino sono dislocate in quella che 
Brzezinski chiamava l '« arco della cri

si», fra il Nord Africa e l'Oceano In
diano. Gli Usa non avevano previsto 

che la distensione avrebbe autorizzato 
Mosca a mettere piede in Africa e in 

altre regioni in cui vigeva un ordine -

'/. 

AMERICA 
AMERIKA 
di Guido Pulettl 
e Diventerà l'America Latina il • patio 
trasero •, • l'arrière cours • di Reagan? 
Da Managua a Buenos Aires, e da Bo
gotà a Lima, attraverso le più diverse 
geografie politiche ci si comincia a 
domandare sulla piega preoccupante che 
hanrro preso i cosiddetti rapporti Nord
Sud. L'ospite della Casa Bianca sembra 
cavalcare un cavallo sbagliato, e se pri
ma faceva li bello e il cattivo tempo, 
ora sembra raccogliere sconfitte o co
munque vede cadere come un castello 
di carta I propri progetti politici. Lo sco
glio del Libano è l'esempio più lam
pante. 

C'è già chi pensa che Reagan sia In· 
ciampato nelle stesse sabbie mobili In 
cui sprofondò Carter, e che gli Stati 
Uniti da antica potenza Internazionale 
siano diventati una potenza regionale. 
Vero o falso? Gli ambienti dlpiomatlcl 
dell'America Latina non si mostrano 
molto Interessati nello sciogliere que
sto rebus. non per disinteresse teorico, 
ma semplicemente perché si sentono 
assillati da problemi più concreti e 
pressanti. Il moderatissimo quotidiano 
colombiano La Repùblica si lamentava 
qualche tempo fa: • Per avere preso 
parte alla polemica fra Washington e Mo
sca, abbiamo perso coscienza di una 
lotta oggi più Importante: quella che 
oppone Il Nord al Sud, quella dei Paesi 
Industrializzati con alti salari ai Paesi 
In via di sviluppo •. 

I governanti latino-americani sentono 
sul collo il fiato caldo del crescente 
• protagonismo • di Washington su que
sto terminato e turbolento continente. 
E non a torto. Diversi awenlmenti con
fermano il profondo malessere che si 
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postcoloniale o neocoloniale - da cui 
l'Urss era esclusa. Fu un risveglio du

ro: ne segu1 la fine di tutto un pro
cesso per decisione unilaterale, anche 

se in America si sosteneva, con ragioni 

più o meno fondate, che l'Urss era ve

nuta meno all'impegno di « autorestri

zione » di cui alle intese del 1972-7 3. 
Senonché quella scoperta era a dop

pio senso. Anche l'Urss doveva capire 
troppo tarè:li che l'Angola, l'Etiopia, 

il Medio Oriente erano entrati in una 
fase per la quale le categorie a cui era 

estende a sud del Rio Grande. 
I campanelli d'allarme sono suonati, 

ma molti, in particolare in Europa, fan
no finta di niente. L'11 gennaio, dopo 
un travagliato lavorlo, viene pubblicato 
ufficialmente Il • Rapporto Kissinger • 
sull'America Centrale. Reagan si dice 
• tremendamente soddisfatto •. E certa
mente ha ragione: avalla le pericolose e 
irresponsabili tesi Interventiste sostenu
te dal giovani leoni della Casa Bianca. 

Dal 9 al 14 gennaio, nella vecchia e 
malinconica Quito, si è svolta la • Con
ferenza economica latino-americana •. 
Nodo dell'incontro: la situazione disa· 
strosa in cui si trovano i 33 Stati della 
regione. Come si è osservato in questo 
palcoscenico, •il 1983 è stato l'anno 
peggiore nella storia economica del Pae
si latino-americani •, e 1'84 non si pre
senta meglio. A riprova che non si pos
sono separare i nodi economici da quel
li politici, il • Rapporto Kissinger • è ca
duto sui lavori della conferenza come 
una vera e propria bomba. La • Dlchia· 
razione di Quito •, di stampo nettamen· 
te politico, ha concluso questo incontro. 

Nella rovente, ma spesso Intricata, po
litica della Casa Bianca verso il resto 
dell'America (spesso i funzionari del 
dipartimento di Stato confondono gli 
States con tutta l'America) il • Rappor
to Kissinger • funge da chiave d'Inter
pretazione. Se non altro, ha il pregio 
della chiarezza, e ahlmé l'aguzzo delle 
baionette. • Lo sforzo sovietico-cubano 
- si può leggere - per inserirsi nell' 
America Centrale è diventata una que
stione di sicurezza per gli Stati e per 
tutto l'emisfero •. 

La Commissione bipartitica presiedu
ta da Klssinger non si è limitata a re
digere un rapporto; ha anche stilato al
cuni • suggerimenti •: da aiuti militari 
all'esercito salvadoregno e al controrl
voluzlonari nicaraguensi fino • al ricor
so a un intervento diretto degli Stati 
Uniti nel caso di un imminente pericolo 
per la sua sicurezza •. L'amico america
no sembra non esitare a mettere tutte 
le carte sul tavolo. 

Nella conferenza di Quito, a cui han
no partecipato cinque capi di Governo 
due vice-presidenti, e I ministri deglÌ 

piì:1 abituata - i movimenti di libera

zicne nazionale - non avevano prati
camente più corso. Anche senza stecca

ti alzati frettolosamente e indebita
mente contro di essa, l'arroccamento 

sarebbe stato obbligato. A distanza di 

pochi anni l'ipotesi di costituire in 

Africa o nel complesso del Terzo Mon
do un blocco omogeneo di paesi a re

gime socialista, gravitanti attorno ali' 
Urss come una sua « periferia » rispet

to a un centro (in termini politici, eco
nomici e culturali), ha perduto 4ua· -

Esteri e dell'Economia di tutti gli Stati 
latino-americani, qualcuno ha avanzato 
il sospetto che le difficoltà economiche 
e sociali abbiano, o più esattamente, su· 
biscano una logica politica. La metà del 
debito estero del Terzo Mondo è con
centrato in America Latina (circa 310 
miliardi di dollari). La disoccupazione 
ha raggiunto 36 milioni di persone su 
una popolazione attiva di 120 milioni. 

La crisi economica Internazionale, non 
cl sono dubbi, spinge le grandi potenze 
capitaliste fino all'asfissia del capitali
smo locale. Una vera e propria guerra 
di rapina. Il deprezzamento delle mate
rie prime e gli alti tassi d'interesse so
no una conferma. Ma è un • sacc'1P.q
gio • economico che mina la stabilità 
politica dei P3esi latino-americani. li 
presidente colombiano Betancour, lea
der del Gruppo della Contadora e ter
zomondista moderato, si è allarmato: 
• I conflitti sociali hanno trasformato i 
nostri sistemi in depositi di dinamite •. 

La bomba è innescata e potrebbe e
splodere in qualsiasi momento. Il tem
po stringe ed esige decisioni drastiche, 
ma al momento di agire i leader latino
americani sembrano scivolare In una 
sorta d'impasse: la Conferenza di Quito, 
quando ha dovuto abbordare il problema 
d.el debito estero o quello dell'integra
zione economica, si è risolta in un nul
la di fatto; e prima ancora lo scorso 
novembre, la conferenza del SELA (Si· 
sterna economico latino-americano), era 
caduta sugli stessi argomenti. 

Impotenza strutturale? Maledizione 
storica? Forse si tratta di qualcos'altro. 
Come ha spiegato uno studioso latino
americano, il prof. Camilo Gonzales Pos
so, le esitazioni della leadership latino
americana hanno origine in una contrad· 
dizione' basilare: • da un lato essi pre
suppongono il consensus popolare per 
poter fare pressione sulle potenze ca
pitaliste, ma, dall'altro, essi devono ap
poggiarsi alla Banca mondiale, agli Sta· 
ti Uniti stessi, per riuscire ad arginare 
una esplosione sociale sempre più in
combente •. Tra la padella e la brace 
le classi dirigenti latino-americane spro
fondano in una lenta agonia. 

• 
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si tutta la sua attualità, e non certo 
per i rimedi a cui ha ritenuto di dover 
ricorrere 1'amministrazione Reagan. 
Finito il rapporto proprio delle guer
re di liberazione, quando il legame con 
Mosca è legittimato e premiato dall' 
appoggio politico-militare, l'Urss si è 
trovata a fare i conti con la dipenden
za dei paesi del Terzo Mondo da un 
«centro» che non è Mosca e con la 
propensione delle loro classi dirigenti 
a cercare in Occidente tutte le refe
renze. 

Inchiodata in Afghanistan da una 
guerra insensata, scavalcata in Africa 

-dalle aperture che i suoi migliori al
leati sono costretti ormai ad operare 
verso il mercato, mortificata nel Me
dio Oriente dalla disfatta dei suoi pu
pilli e dalla pessima performance del
le sue armi, sbalordita dalla disinvol
tura con cui Reagan utilizza i marines 
da Beirut e Grenada, l'Urss si riduce 

(. 
a coltivare gli irriducibili: Vietnam e 
Cuba. C'è chi cita l'invio di armi so
fisticate a1la Siria come esempio del 
« recupero» operato da Andropov. 
Ma se Assad sembra in grado di det
tare in parte le sue condizioni per il 
futuro del Libano e del Medio Orien
te, è meno per i Sam-5 venuti· dal 
freddo e più per il disfacimento della 
struttura su cui Reagan aveva basa
to il suo teorema. 

Ridotto ai suoi termini più elemen
tari, il problema - per l'Unione So
vietica - è di aggiornare le sue anali
si e la sua azione al « dopodecoloniz
zazione ». La più moderna dimensione 
Nord-Sud, ora sconfessata anche da 
Reagan, che ragiona secondo parametri 
di redditività per il rafforzamento del 
sistema, trova l'Urss completamente 
spiazzata, non foss'altro perché la po
sizione dell'Urss nell'economia mondia
le è Jebolc, più simile a quelb dci 

La Muraglia cinese lungo 
il confine Usa-Urss 
di Luciano De Pascalis 
e Giorni or sono sulla Stampa di To
rino Vittorio Zucconi titolava con 
« Soffia il vento dell'Est» un artico
lo in cui iJlustrava come all'estremo 
Est ed al di là dell'Ussuri il \·ento del
l'Est soffi oggi con forza sugli equili
bri internazionali e prometta di smuo
verli con assai più vigore di quanto 
abbia cercato Ji fare, fallendo, l'Eu
ropa. 

Il titolo era azzeccato. I soli segni 
concreti di protagonismo e di tn17lat1-
va fuort dall'asse dominante Mosca-
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W:1shingcon si possono vedere proprio 
in Oriente dove Pechino e Tokio pen
snno ed elaborano nuove strategie e 
nuovi rapporti internazionali, che non 
mirano né nl mantenimento dello sta
lli~ quo e neppure a pericolosi giri 
cli valzer nell'assetto delle alleanze, 
che oggi ancora regolano il mondo. 

Per molti anni l'Asia ha vissuto pas
siva entro i limiti della geografia poli
tica prodotta dalla seconda guerra 
mondiale ed ha patito gli effetti dei 
conflitti locali, che, come in Corea ed 

pacc;1 m da di sviluppo che a quella 
cli una grande potenza sviluppata. Il 
primo obiettivo dovrebbe essere il 
reinserimento nei processi di gestione 
delle crisi, in Medio Oriente anzitut
to, eventualmente tramite l'Onu. La 
dotazione di una forza contrattuale ai 
fini della promozione dello sviluppo 
richiederà ben altri sforzi. D'altro can
to, l'Urss non dovrebbe avere alcun 
interesse a autolimitarsi alla funzione 
di « copertura » militare, per operazio
ni (si pensi alla repressione della guer
ra in Eritrea o alla stabilizzazione dcl
i' Angola) che gli Stati Uniti non si 
possono assumere direttamente. 

Si esce cosl dalla sfera tlptca 
del Terzo Mondo. La questione cen
trale anche per Cernenko è sem
pre la stessa: è in grado l'Urss di far
si « riconoscere » il rango di potenza 
a tutti azimut, senza aree riservate, 
senza poteri dimezzati, estendendo al 
mondo, comprese le famose « aree gri
gie » di cui parlava Dulles, le respon
sabilità che nessuno più le nega in 
Europ.i? G. C. N. 

in Vietnam, ne erano lo strascico. Og
gi l'int\!ra regione asiatica è in movi
mento. Emergono nuovi poli e si agi
tano nuovi soggetti politici, che sono 
giunti alla maturità internazionale ne
gli ultimi anni proprio mentre, con 
Nixon e Carter, rifluiva la grande ma
rea militare americana e la strategia 
ideologizzata dell'Urss mostrava tutti 
i suoi limiti. Si muove la Cina e si 
muove anche il Giappone, che, soste
nuto dal suo forte apparato industria
le, tende con prudente tenacia a riar
marsi. 

Politica e diplomazia sono al lavo
rc e con una intensa frequenza di vi
site, incontri e contatti si dipana un ar
dito disegno di superamento della fi
loscfia e della logica dei blocchi. 

Sempre più attiva si mostra soprat
tutto la Cina. L'attivismo cinese fa 
prova che Pechino non intende più es
sere spettatore scettico e passivo dei 
grandi giochi internazionali ma ope
rare come un protagonista attivo del
la pace. 

Lo hanno dichiarato all'unisono Hu 
Yaobang in visita a Tokio, dopo che 
era passato Reagan, e Zhao Ziyang in 
America: la CÌ!;!a non resterà più all' 
angolo e non accetta di schierarsi a 
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fianco dell'uno e ddl'alm.> Jei due 
grandi contendenti. Si rende ben con
to di non avere ancora voce abbastan
za forte per farsi sentire con sufficien
te attenzione da \Vashington e da Mo
sca ma rifiuta il ruolo di carta di ri
serva nel gioco bipolare: ~antiene un_a 
posizione indipendente, rifiuta la log1-

ca <.:he « gli amici dci m1e1 nem1c1 so
no miei nemici » cd appoggia ogni ini
ziativa di pace da qualsiasi parte pro
venga. Pur riconoscendo che la di
stensione passa necessariamente in pri
mo luogo fra i due Grandi, difende 
con ostinazione il multipolarismo, che 
gli apre la strada ad un ruolo autono-

UNIONE SOVIETICA 

mo nella politica mondi.tic. 
Nel corso dcl 1983, come ha volu

to precisare Hu Y aobang in un collo
quio con alcuni giornalisti francesi in 
visita a Pechino, la politica estera ci
nese ha preso un nuovo più incisivo 
abbrivio. 

Il perché lo si ritrova nella analisi 

Chi è l'artefice dell'ideologia 

e «L'eterno uomo di marmo», «Il 
Cremlino ha paura del futuro», «Un 
leader per la transizione», « ~'illusio
ne della continuità», « Vecchzo, senza 
dip!omi, con l'asma, arrossisce», «· L'ul
timo gradino », « Dati'. isba si~erìana. ~l 
Cremlino », «Strategia dell ~mmobtlt
smo » «Un grigio e metodico uomo 
del/' a; parato venuto dalla .Siberia.» ... 
l'elenco dei titoli - che rispecchiano 
pienamente il senso dei pensieri - po
trebbe continuare a lungo. La stampa 
di casa nostra, in questo senso, ha fa~
to sfoggio di corrispondenze, ed ~nalt~ 
si seguendo la cronaca dell.agonza. dt 
Andropov e del trapasso dt pote_ri a 
Konstantin Cernenko Sov1etolog1~ e 
cremlinologia a ~on finir~ per scrrv~
re, in lingua occidentale, il necrologro 
di Andropov. E stesso tratt~mento per 
presentare il nuovo segretano g~nerale 
del PCUS che si è visto dare ti hen-
11muto a colpì di « portaborse», « lea
der di transizione », « esponente della 
vecchia guardia », « creat11~a d~ll' appa
rato », «anonimo apparatczk dt perrfe
ria » « tarchiato », « zigomi sporgen
ti»,'« voce esile ». T n pratica z~n ve
ro identikit per 11n monarca chiamato 
a reggere quello che R~agan d:fìnisce 
«Impero del mate». Hppu:e, zn. q~e
sta esasperata « ricerca ': ~zor~al1_st1ca, 
tutta tesa alla presentazione dt brogra
f ie ragionate e alla in~tviduazi?ne. di 
«messaggi» e « asse/Il » f~tu:z, risal
tano anche alcuni momenti dz vuoto. 

Il riferimento - ben preciso _e quin
di documentabile - va fatto rn rela 
zione al periodo di Andropo~ e va de
lineato, proprio per consentire al cro
nista di fare il suo mestiere, al cam· 
po della politica interna. C,osì se _si ri
percorre il film della gestione dr An
dropov, basandoci sulle immagini ri-
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prese dagli operatori occidentali, si 110-

ta l'insistenza su primi piani di gran
de effetto, ma non sempre rispondenti 
al disegno generale Per intenderci: tm 
Andropov che usczto dal palazzo del 
KGB si appresta a demolirlo in quanto 
neo-inquilino dei palazzone del CC del 
PCUS. Immagine, tra l'altro, fotogra
fata dai corrispondenti occidentali con 
una sequela di articoli che annuncia
vano (ricordate?) i' abbattimento della 
Lubianka. Al contrario: con Andrc,pov 
segretario ge'?erale la sede che fu di 
Felix Gerginskij è stata restaurata, mo
dernizzata e, forse, aperta all'elettro
nica. Altri colpi di «zoom » si sono 
concentrati sulla «campagna di mora
lizzazione e pulizia», sulla lotta alla 
« burocratizzazione » e su altri aspet
ti diciamo più in luce Sono così rima
sti in ombra una serie di momenti che 
oggi possono, se individuati, permette

re al cronista di tracciare uno schema 
per disegnare a grandi linee quel pro
cesso che Frane Barbieri definisce co

me « crescita di un segretario genera 
le degli An~i 2000 ». 

Ecco, quindi, per ricollegarci alla ge
stione Breznev-Suslov (che ha lasciato 
una profonda traccia sulla società so
vietica), che si nota subito un detta
glio. Quello del permanere, nella vi
ta del Cremlino, del principio della con
tinuità. E se Breznev ha avuto il suo 
Suslov è vero che Andropov - visto 
che il vecchio ideologo era passato al 
cimitero dei grandi accanto al mauso
leo di Lenin - ha trovato già pronto 
il successore lineare. Cernenko, appun
to. E tutta la pur breve - ed mteres
sante - parabola di Andropov sta a 
dimostrare che se c'è stato tm settore 
che si è « ristrutturato » (oltre a quel-

lo, ovvio per un grande Paese, dei ser
vizi di sicurezza) questo è stato non 
tanto quello destinato ad effettuare i 
controlli di mora/ izzazione (anche per· 
ché sia Stalin che Kruscev in materia 
non scherzavano) quanto l'altro cht• li 
identifica con l 'apparato ideolo.t?,ico. 
Non è un segreto (basta leggere riviste 
specialistiche come «Vita di partito», 
« Agitatore », « Giovane comunista» 
« Domande e risposte »)·per vedere eh; 
la bilancia del PCUS pende dalla par
te del gra>tde complesso «ideologico». 
Andropov - con Cernenko - è sta
to appunto l'arte/ice di questo pro
cesso di continuità. Ha migliorato (tro
vando anche ostacoli) le « armi» . E 
un successo - almeno sul piano ester
no - lo ha avuto. Tanto è vero che 
tutti gli osservatori si sono occupati 
delle campagne moralizzatrici, dei pro
cessi di funzionalità ecc. dimentican
do in un certo senso l'azione messa 
in atto a livello « ideologico ». 

In pratica quel tenere alta la ban
diera della purezza ideologica come ri
peteva Suslov Breznev prima, Andro
pov poi hanno rispettato il gioco di 
squadra. Cernenko ha fatto da trami
te. E che Ogl!,i sia un segretario gene
rale di transizione non è compito del 
cronista affermarlo. Un fatto è però 
certo. Ed è che il problema dell'URSS 
del 1984 è quello di tropare una rispo
sta interna ( « ideologica ») agli attac
chi che vengono al suo «sistema ». La 
paura di un mondo da « giorno dopo » 
è grande. Ma per quanti al Cremlino 
preparano la « transizione generale » 
oggi più che mai è il momento di « te
nere alta la bandiera ». Costi quel che 
costi Questo è il fardello che sta nel
la borsa di Cernenko • 
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delle questioni della politica mondia
le apparsa sull'ultimo numero della 
« Rivista di studi internazionali », au
torevole pubblicazione di Pechino. 

Nel gennaio del 1983 questa stessa 
rivista, analizzati i fatti politici del 
1982, aveva sostenuto che l'Urss era 
all'offensiva sullo scacchiere mondiale 
mentre gli americani si mantenevano 
sulla difensiva. Tirando il bilancio del 
1983 riconosce invece che gli Usa 
in m~lti campi ed in molte regioni del 
mondo hanno recuperato orientamenti 
e posizioni offensive che hanno co
stretto i sovietici alla passività ed alla 
difensiva. 

Quattro ordini di considerazioni fan
no da supporto a questo giudizio. che 
è destinato ad influenzare la politica 
estera cinese dei prossimi mesi. 

In primo luogo perché gli Usa ora 
cercano la superiorità e non si accon
tentano più della parità. In secondo 
luogo perché sul piano economico, con 
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le sanzioni e con la corsa agli arma
menti. mirano scopertamente a collas
sare l'economia sovietica e ciò lega le 
mani a Mosca ed ostacola il riaggiu
stamento deciso dal 26" congresso del 
Pcus. In terzo luogo perché sul piano 
politico la Casa Bianca non si limita 
a contenere l'attuale sfera di forza del
l'Urss ma dichiara illegittima la divi
sione dell'Europa e considera suo do
vere mutare l'attuale equilibrio. In 
quarto luogo perché gli Usa non per
mettono ai sovietici di allungare le 
mari nei punti caldi, come il Medio 
Oriente, e nelle zone di loro compe
tenza, come l'America centrale, anche 
se Mosca, da parte sua, ha fatto ben 
cr-pire di non desiderare, perché trop
po costosa, una seconda Cuba. 

La conclusione è che Reagan è tor
ro.tc.. ad una chiusa concezione bipola
re del mondo ed ha abbandonato la 
visione nixoniana dei cinque poli: ar
chiviata la politica di contenimento at-

traverso la distensione degli anni '70, 
Washington segue ormai una politica 
offensiva, assume come asse portante 
della sua politica estera lo scontro 
con Mosca, cerca di coinvolgere poli
ticamente ed anche militarmente i suoi 
alleati e tutti gli altri paesi nella con
tesa per l'egemonismo. 

E' da questa analisi che è stato 
ispirato il nuovo abbrivio della politi
ca estera cinese. Mirando a garantirsi 
la difesa e la sicurezza, Pechino pun
ta a favorire ogni proposito e tenta
tivo di autcnomia e di indipendenza 
messo in atto da altri Stati, dentro e 
fuori dei blocchi, e a rilanciare il pro
cesso di distensione. In questo trova 
rispondenza anche in Europa, che è 
b regione su cui, più che altrove, gra
va la politica di Re1gan. Non guarda 
più con timore all'Urss, che si affac
cia sull'Ussuri, potendo contare sul
la crescente amicizia col Giappone; 
fronteggia con sagacia l'influenza ame
ricana nella regione asiatica e cerca 
nella vasta area dei paesi ex-coloniali 
ed in via di sviluppo l'appoggio ne
cessario per difendere e sviluppare il 
multipolarismo. L. D. P 
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1 C . D . . . Il . _ ur.:: dllficili per rn~! : . t\' ls!om _ne a ~agg1oranza 
in h:mn di condono ed1 .1110:. s1tuaz:one b. occata alla 
Rai in attesa tli u~a nl!o\•a n~ori:n:;i : magg1o~anza bal
lllla alla Camera m set \'Ola~1om 1~ tema d1 carcera-
1iL11c prc\'cntiva (!cggc Ma~11ryazzoh ). . . 
_ Co-.to dcl lavoro. La Cg1! interrompe 11 negoziato: 
prima della concl~sione occorre consultare le assem
bkc dci lavoraton. 

2 
JI tentativo dcl go~c.rryo d! porre la questioi:ie ?i. fi~ 

duci::i :.ul condono cdtl1Z10 b,occat~ dalle preg1ud1z1ah 
Ji im:ostituzionalità poste dal Pc1. . . . 
_ Bonn. Vertice Kohl-Mitterrand prepara 11 nlanc10 
dell 'Europa. . . . 

~ _ Washington. J. dem~crat1<;1 ch1edonc;i un voto del 
Congresso sul ritiro dci manncs dal Libano. 

~ Condono edili7.io. Craxi rinuncia alla fiducia e la 
lcgoc ritorna in Commissione. . . 
_ No della Confindust;ia a u.na proposta dt De M1che
Ji, -.ul blocco d1 prcn1 e tanft~. 
....:. Lolla all'arma bianc~ a B~1~ut. L'esercito di Ge· 
mayel attaccato da drusi e sc11t1 . 

~ Manovra finanziaria. Goria non c.cde sui B?,t. (se 
, aml>wte politica me ne vado) e .Crax1 lo tranqu1._hzza. 
_ S1..otti pone ufficialm.ente (discorso a Napoli) la 
candidatura a•:a segreteria dc. .. . 
_ Libano. Dopo l'appello de.I leader scuta Be.rry, a~ban· 
donano l'amministrazi?ne d1 Gemayel tre m1mstn mu· 
sulmani oltre i: premier Waz7.an. 

~ \lartinazzoli convoca a ~orna i respo~sabili delle 
P . • 1·1aliane per un \'Crtrce sul terrorismo. 
~<..A~d~eolli incontra Ghed~af_i. a .Tripo1.i. Ribadito il 
ruolo difensivo degli curom1s~1h d1 Com1so .. 
_ Muore n Firenze il gcn. Giuseppe Santov1to. 

! Libano. L'esercito di Gemayel. si .sg~et~la sc;itto. l'at
tai:co druso e sciit~. li governo e d1m1ss10nan? 1 sol
dati si rifiutano d1 combal~ere. Restano .sul! Onu le 
ultime speranze, a consu:to 1 quattro paesi della For-
za multinazionale. . . . 
_ Scicpero dci trnsportator.1. Aut<?trem bl?ccat1 e por
ti ,·uoti, paralizzato il traffico dc.le merci. 

!_ Bdrut ovest è nelle mani ~egli sciiti di Berri. Rea-
't'ira 1· marincs sulle navi, analoga mossa del con-gan n · · · f · d · tin .. ente inglese mentre resta~ ~o.alt ra_nce~1 .e 1ta-

lia~i . Andr~otti .a B_e
1
1grra

0
do e di.e 0eac~n comvo g1mento 

d . on alhncat1 ne e · rze 1 c. 
eiR~ ·cnc delle Confederazioni sindacali sul costo 

- iu~i si conclude con un nulla di fatto. Le tre 
dccl la\1?r0°r.;anizzeranno separate assemblee degli iscrit-cntra 1 e d d' . · ti. !\:on succedeva da o 1c1 anm. 

8 'Italia decide di l asciar~ il Libano, .m.a qu~do i 
- L · rofughi saranno al sicuro. Spadohm: « usciamo 
campi. Pnità da una missione fallita». Un inviato del 
cC·on d1!g a D::imasco per ri:anciare il ruolo dell'Urss rem mo . • · 
in :-.kdio Oriente. . 
_ A:.!>c.:lllblcl' <>peratl' in tulle le fabbriche tld Nord; 

sciopero compatto l.' manikstatiuni a ~1.i'.ano . mcnt rl' 
la Confindustria chiede • un intervento immediato .. 
del governo sulla scala mobile. 

9 
- A Beirut la !lotta Usa seguita a cannoneggiare 
drusi e mette in pericolo la stessa Forza di pace.: ita· 
liana. Prntcsta e.li Andreotti. 
- Craxi avoca la trattati1:n sul costo del lavoro; sullo 
sfondo un intervento di autorità per la scala mobile. 
- Vertice antidroga a Palnzzo Chigi. Un team di qual· 
tro ministri guic.lcrà la 101 t;:i agli spacciatori. 

10 
- Muore Andropov dopo 175 giorni di ma!allia. Da 
Reagan giungono segnali distensivi, mentre i grandi 
dc! mondo si preparano a partire per Mosca. 
- Craxi incontra mons. Casaroli in Vaticano per met· 
terc a punto il testo dcl nuovo Concordato. 
- Ondata terroristica in Francia: cinqut:: morti in 
quarantotto ore. 

11 
- Costo del lavoro. Dopo una giornata di traltati\'a, 
Craxi presenta alle pani il pacchetto delle proposte . 
Contraria all'accordo la Cgi1. 
- I: Pci appronta il progetto (disegno di :egge) di lot
ta alle lossicodipçndenze: pene alternative ai drogati, 
no al metadone d1 mas-.a. 
- Il ddicit c..ommereiale con l'estero si riduce (dati 
lstat) a 11.475 miliardi contro i 17.000 dcl 1982. 

12 
- Pertini decide di recarsi a Mosca per i funerali di 
Andropov, Reagan manda il \'iccprcsidente Bush. 
- De Mit<i (discorso a Milano) ùclla le condizioni per 
ripresentarsi alla segreteria de. Gli occorre il piu am
pio mandato per rinno\'arc il partito. 
- Muore in esilio a P;:irigi lo scrittore sudamericano 
Julio Cort;:iza1. 

13 
- Mosca. Konstanlin Cernenko al posto di Andropov: 
il nuovo segretario dcl Pcus eletto all'insegna della 
continui Là. 
- La Cgil a maggioranza (76 voti contro i 43 della mo
zione socia:ista) si. op~one al progetto governativo sul 
cesto dcl lavoro. R1bad1ta la proposta di un referendum 
nelle fabbriche. 
- A Parigi confcrcma dci paesi Ocse esamina (tra l'al
tro) i problemi inerenti al deficit federale Usa_ Assen
ti americani, giapponesi e inglesi. 

14 
- Il Consi.~:io de~ ministri vara il piano antinflazione: 
scal~ mob1.e. tagliata per dccreto legge, tre punti di 
contingenza m meno nel 1984. Lotte operaie nel L<uio, 
grande sC:opcro a Firenze. 
- Da Strasburgo un primo segnale per l'unità dell' 
Europa. Approvato il Trattato che avvia la riforma 
della Comunità. 

15 
- Assassinat~ a Roma dal!e Br il diplomatico u ... a Lc:i 
mc:.n Hunt, direttore dcl Mfo (Forza di osservat.iunl! 
su: Sinai). 
- Solidale la maggioranza sul decreto che tagli;i la 
scala mobile la Banca d'Italia abbassa di un punto il 
saggio di -;conto; il Pci preannuncia una dura opposi-
7.ione in Parlamento. Lama: "recuperare con l'unita 
tlirill1 c pu1c11 ~indaeali ». 


