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La stretta 
e il Calendario 
• Siamo ancora, compagni, nel tren
tennale della Resistenza. C:he cosa 
c1 rimane da commemorare e da spe
rare? Allora, a fianco dei morti che 
avevano pagato, potevamo sperare 
in una nuova I tali a. Oggi possiamo 
temere il fallimento di questo dis
sestato paese. Non serve rifare il 
conto delle responsabilità storiche, 
ma è necessario avere chiara e pre
cisa consapevolezza degli errori, ne
gligenze, abusi, incapacità c!ie ren
deranno lunga, combattuta e diffici
le una ripresa non illusoria del no
stro Paese. 

Ma anche se la sensibilità della 
grande maggioranza del popolo non 
va oltre l'apprensione per il proprio 
domani, resta opportuna per il o;uo 
orientamento in primo luogo la pa· 
rola e l'indicazione di chi ha la pri
ma responsabilità di guida delle for
ze politiche prevalenti. Siamo ora ad 
un momento storicamente topico, in 
attesa dello sviluppo dt un comples
so programma governativo di lotta 
alla recessione e di promozione del
la ripresa; ed in auesa insieme di una 
grande lotta sindacale per un orga
nico e programmato progresso della 
classe operaia e quindi del Paese. 

Non potevano essere più tempesti
vi ed orientativi i due discorsi tenu
ti alla fiera di Bari dall'on. Moro 
ed a Firenze dall'on Berlinguer. 
Chiare, precise ed impegnative le 
indicazioni del Presidente del Consi
glio, così soddisfacenti come espo
sizione di una politica, che gli per
dono gli scivolamenti patetici. Cre
do che il suo partito avrebbe tutto 
da guadagnare se s1 affidasse alla 
guida sua e dell'on Zaccagnini sino 
alle nuove elez1on1. Può esser dub
bio che sia un augurio serio per un 
partito che appare pur sempre co
stituzionalmente frazionario e clien
telare come condizione generale e 
particolare d1 potere e di podere. 
Le incertezze s1 accrescono se dietro 
Moro scorgo l'ombra dell'ambascia-

tore americano che, con lo stile della 
impagabile signora Luce, dichiara in
compatibile e nociva a1Ja alleanza con 
Washington ogni dichiarazione ed 
atteggiamento del governo italiano 
non espressamente ostile a trattative 
ed intese con gli scomunicati comu
nisti italiani. Sarebbe veramente spia
cevole se questa offensiva interferen
za influenzando gli orientamenti di 
maggioranza della DC la inducesse 
a scelte politicamente neutralizzat.!, 
osciJlami tra il centralismo puro di 
Forlani o, se rroppo scoperto, ad un 
finalista Andreotti, parendomi esclu
so che il gioco possa concludersi con 
un outsider laico 

Sulla finale del gioco sarebbero 
forse da interpellare i grandi scac
chisti impegnati ne!Je gare di Mila
no, che forse declinerebbero il com· 
pao di fronte alJ'asfissiante polvero
ne delle pretese economiche in oppo
sta gara, al sottofondo di irriducibi
le corporativismo, al decimo pauro 
so del costume con l'abitudine al 
furto e all'imbroglio, caratteristiche 
tutte di tempi di crisi morale. 

Credo comunque augurabile che 
la guida del governo se resta alla DC 
vada all'on. Moro. Un punto impor
rante a suo favore dovrebbe essere 
la miglior condizione in cui il suo 
stesso discorso di Bari lo ha posto 
per trattare di un accordo con i so
cialisti, necessario per la sicurezza 
parlamentare, difficile per altro per 
una composizione di nuovo tipo del 
gabinetto: occorrono ancora le de
cisioni degli organi sovrani dei par
ti ti prima che possano essere stabi
liti accordi di massima e riprese per
ciò le tradizionali trattative per la 
composizione del nuovo governo nel-
1 'ambito dell'ormai malfamato « ar
co » delle chiacchiere. 

Quest'anno purtroppo potrebbero 
risultare più difficili e complesse 
dovendosi conciliare la ind1spensab1-
le omogeneità di azione del governo, 
finora scarsamente ottenuta, con le 
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nuove esigenze frutto delle elezioni 
del 15 giugno. Tra esse sembrano 
per ora avere il primo posto la ne
cessità per il PSI di armonizzare 
i più ampi e liberi rapporti con basi 
anche comuniste e la partecipazione 
efficace al nuovo governo. 

E così i partiti spendono una lar
ga frazione del loro rempo e della 
capacità di impegno a discutere e 
trattare del controllo, ma anche del
lo sfruttamento di interesse partico
lare, di una frazione di potere, pur
troppo normalmente senza vantaggio 
per il Paese, talvolta di grave danno 
come la lunga contesa per la forma
zione del governo alla fine del 197 4. 
Colpevole non è la Costituzione, ma 
il basso tenore di educazione civile 
di larga parte del popolo e della ca
p~ci tà educati~a ~ell.a scuola. Si ag
giunge la carnvena mvolontaria del 
calendario che non si regola sul tas
so di civiltà e preparazione dei cit
tadini e sulla convenienza del Paese 
ed accoppia malignamente elezioni 
politiche con strette economiche. 

Non vorrei tessere in contrasto 
l'elogio del Partito Comunista e dei 
suoi seguaci, immuni dal ricorrente 
batticuore de!Je falangi borghesi. Il 
discorso è più ampio ed io non ho 
ancor trovato la voglia di scrivere 
le « confessioni di un ottuagenario». 
Ma da cronista devo pur dire che il 
festival organizzato a Firenze dal 
Partito Comunista come laurea di 
capacità mobilizzatrice è stato una 
cosa grande. Dio mi fulmini se ne 
faccio argomento d1 propaganda per 
i tanti milioni e milioni d'iraliani e 
italiane onesti e vivi di diversa idea. 
Ma anche io sono de!Je idee di Ber
linguer, forse -- per ragioni di età 
- piu antiche: la unità delle forze 
popolari incorrotte, gelose della pro
pria libertà di spirito, concordi in 
chiare e concrete mete di progresso, 
4uesto è lo strumento liberatorio 
della nostra terra e della man:ia in 
avanti. La differenza è questa: Ber-

-
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linguer è ouimista , ed io stento a 
diventarlo. 

Non posso dare un giudizio bene 
informato sui discorsi di Berlinguer, 
tanto numerosi sono stati, ad esem
pio in occasione del voto del 15 giu
gno. Questo di Firenze, più breve, 
tessuto inseguendo ordinatamente 
punto per punto temi, giudizi ed av
vertimenti che era necessario richia
mare alla folla degli ascoltatori, mi 
è parso il migliore e più efficace dei 
discorsi che conosco (il solo richiamo 
ai problemi del Mezzogiorno poteva 
essere meno sbrigativo) A mio gu
sto devono essere particolarmente 
apprezzate le moralità che accompa
gnano tempi e modi della lotta del 
partito, segnandone la continuita e 
la sicurezza di successo secondo espe
rienze ormai consolidate dei principi 
di saggezza umana. In questo qua
dro un rapido cenno ha chiamato in 
causa il « compromesso storico », ri
messo a tempi ora non precisabili, 
forse - se non m'inganno - con
dizionati da evoluzioni di base. For
se Berlinguer ritiene che tempi agi
tati possano affreuare le soluzioni, 
forse anche mettendo fuori giuoco 
l'ambasciatore di Ford. 

I due discorsi quasi contempora
nei di Moro e Berlinguer, egualmen
te chiari ed impegnativi sul piano 
dell'indirizzo politico, potevano dar 
I 'impresi.ione di una presentazione al 
Paese in anteprima di un confronto 
dei due esponenti delle forze politi
che che possono decidere del suo av
venire. La differenza è questa: Ber
linguer ed il suo partito hanno, al
meno in partenza, puntualmente de
finito la tattica da seguire e gli obiet
tivi da perseguire, l'altra parte è 
claudicante sul piano delle possibi
lita politiche non meno che su quel
lo dei problemi economici. 

Non abbiamo da rallegrarcene. In 
un momento così grave per la sorte 
di tutti gli italiani sarebbe pur sem
pre desiderabile che la respon-;abi
lità del potere si accompagnasse con 
la massima disponibilità di forze. Sa
rebbero desiderabili, secondo un ov
vio giudizio, collaborazioni delle due 
parti, almeno per superare le strette 
più pericolose. Non mi p:ue sareb
bero impossibili, salvo malumori 
dell'irascibile cav. Volpe. 

Resta dubbio in qual parte ed in 
quanto tempo potranno es~ere effet-

tivamente impiegati i 4.000 miliardi 
che rappresentano il massiccio sfor
zo progettato dal governo per tene
re a galla la ripresa. La prima tran
che incontra difficoltà e spiacevoli 
contestazioni con le regioni in ordine 
agli interventi edilizi ed agricoli . Ri
salta purtroppo in tutta la sua gra
vità la impreparazione e la volontà 
negativa degli organi pubblici di ese
cuzione e dei collegati poteri politi
ci con l'ostruzionismo alle buone 
volontà. Ora si aggiungono i malu
mori regionali, facili alle tentazioni 
corporative. Se il governo riesce ad 
agire con energia intelligente e non 
oppressiva molte cose potrebbero 
aggiuc;tarsi strada facendo. Ma la 
strada è corta, e la volontà centrale 
non ha precedenti rassicuranti 

La caduta degli investimenti carat
terizza la recessione, a dir vero non 
solo in Italia. Con inconsueta ener
gia si è tentata una rapida azion~ 
per sollecitare il restio ed egoarch1-
co sistema bancario a più incorag
giante credito ai costruttori. Per ora 
domina l'indirizzo opposto : le azien· 
de mirano a minori costi di produ
zione con le ristruttura7.ioni , che si
gnificano per gli operai cassa inte
grazione. Aziende straniere se pos
sono se ne vanno. Spariscono le 
aziende pericolanti. Restano in piedi 
solo quelle salvare dallo Stato attra
verso il GEPI. Non si può dire a 
priori che non se ne farà nulla: si 
deve dire che occorre tempo e 1m 
pegno per rimettere e mettere in 
piedi medie e piccole industrie. li 
bisogno è invece di oggi, e possono 
oggi crescere minacciosamente le 
proteste di Napoli e delle località 
più derelitte. 

Forse la cura contro lo spettro del
! 'inflazione operata a suo tempo è 
stata eccessivamente drastica, senza 
la disponibilità di riserve che per
mettessero di frenare in tempo le ca
dute diventate inarrestabili . E' diffi
cile per i non competenti un gi~d~
zio sul momento turbato da gravissi
me difficoltà di tesoreria e di credi
to. Forse si è tardato ad operare nei 
mesi scorsi, quando è riapparsa la 
disponibilità di liquidità bancaria. E' 
chiaro che ora bisognerebbe sapere 
riguadagnare il tempo perduto. 1 co
munisti criticano un programma qua
si di salute pubblica limitato a scelte 
quasi occasionali. Si può os-;ervare 

l'astrolabio / segnalazioni 7-8 

che solo un governo diverso avreb
be potuto impostare una piano di ri
strutturazione della politica econe>
mica. L'on. Moro non aveva dietro 
di sé la forza necessaria. 

L'Italia non ha la possibilità te
desca di potere in breve termine li
berarsi dal peso e dalla minaccia 
della svalutazione monetaria. Noi sia
mo obbligau a tentare di conciliare, 
per non breve tempo ancora, una 
moderata inflazione con una mode
rata caduta del potere di acquisto, 
ma si procede timorosamente secon
do una stretta via limitata da liqui
dità disponibile fornita dal risparmio 
e non dal governo. 

Questa è la situazione che l'on. 
Moro ha indicato, precisando di do
ver ritenere che l'incremento sala
riale che sarà richiesto dai sindacati 
nelle prossime trattative sui contrat
ti di lavoro non porrebbe trovar pos
sibilità di accettazione oltre le 10 
mila lire mensili di aumento. 

I ferrovieri ne hanno già richieste 
25 .000, altre voci di provenienza 
sindacale accennavano a 30-35. Me>
destc esigenze di fronte al costo del
la vita ed al giustificato proposito 
di registrare anche nel compenso me>
netario un passo avanti in questo in
contro triennale con gli imprendito
ri . La colpa è del calendario. 

E rocca agli italiani incolpevoli il 
tormento della più difficile, incerta 
ma pericolosa prova del nostro paese 
da trent'anni a questa parte e della 
sua consistenza o desistenza politica. 

Ferruccio Parrl 
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RIMESCOLAMENTO NELLA DC 

Verso due 
• Che succede nella Dc? Dopo le 
inatte<;e ribellioni avvenute nei feu
di di due dei più potenti e discussi 
c<1p1 dorocei (quelli di Bisaglia e dei 
Cava l. in molti, anche a sinistra, 
hanno affrettatamente concluso che 
per la Dc non c'era rimedio. 

An7.1, le destre diagnosticavano, 
(On l<tnto di data, la fine del Gover
no Moro, dello Scudo crociato e del-
1.i lihertà del nostro paese Gli stes
~1 inoltre accusavano Zaccagnini e 
Moro di autolesionismo consideran· 
doli più dei curatori fallimentari 
che leaders d1 maggioranze in grado 
d1 d.m:, se non coesione, almeno ini·· 
ziativa e vigore per affrontare con 
m;1ggiore grinta il problema delle 
~iunte e la dilagante marea comu· 
nist.1. Lo stesso riavvicinamento di 
lJonat Cactin a Fanfani e le borda· 
cc estive di questo bizzoso ex-capo· 
corrente, rivelatosi un provetto cam· 
pione dell'integralismo, contro l'at· 
tuale segreteria, venivano interpre· 
rati come il convulso agitarsi di chi 
~ ormai in agonia. 

In dfetci le recenti vicende inter· 
ne della Dc, più che lo sfaldamento, 
se.tono a indicare l'involuto rimesco
lamento di carte, che, dopo lo scivo· 
Ione dd precedente segretario gene
r.1le, :.La avvenendo tra le correnti 
e all 'interno delle stesse. Se un tem· 
po bastava infatti la semplice cata· 
logaz1one per correnti per avere una 
idea dello collocazione politica e de· 
gli orientamenti di singoli e di grup· 
pi. ade:.so molti (specie in periferia) 
oscillano e le nuove aggregazioni de
vono continuamente essere aggiorna· 
te e v.1lutate. 

Comunque è ormai certo che due 
grandi schieramenti prendono ogni 
giorno di piu consistenza all'interno 
della Dc. uno fa capo a Moro e rac· 
coglie i morotei (tutti), quella parte 
Jd basisti che ruota atcorno a Gra· 
nc."!Ji, Galloni e Bassetti, la compo
nenre di « Forze Nuove ,. che si è 
opposta di propositi sanfedisti di Do
n:.H Cattin, il gruppo di Rumor e di 
Gullotti, e, forse, Andreotu. L'altro 
~chierarnento invece ruota attorno a 

• • max1-corrent1 
Forlani (e al suo ritrovato nume 
Amintore Fanfani) e raccoglie, al
meno sulla carta, una larga maggio
ranza dal momento che può mettere 
insieme il grosso della corrente do
rotea (Piccoli, Bisaglia, Gava, Ga
spari), i fanfaniani, il gruppo di Co
lombo, Donat Cattin e parte della 
« Base ». 

Questo secondo schieramento a
vrebbe intenzione ,a quanto hanno 
lasciato intendere, di mettere presto 
fine alla « pausa Zaccagnini » e di 
puntare a un rilancio del ruolo mo
derato e conservatore della Dc, che 
dovrebbe finalmente riacquistare il 
senso della propria forza e della 
propria « missione ». Giustamente 
ha fatto notare Aniello Coppola su 
Rmascita che questa nuova maxi-cor
rente moderata, più che al patriot
tismo di partito si appella alla no
stalgia, puntando sull'arroccamento 
vittimistico come arma per convo
gliare le risorse democristiane in una 
nuo\'a ma incerta battaglia antico
munisti!. 

Emblematico potrebbe essere in 
proposito il caso di Bisaglia. Com.! 
si ricorderà, proprio a casa sua, in 
Veneto, questo giovane leone do
roteo è stato recentemente battuto 
da una eterogenea coalizione che, 

St: pure faceva perno sulla prestigio
sa figura di Rumor, non aveva tut
tavia una compattezza solidissima. 
Stupisce infatti che il Toni Bisaglia, 
conservando più compatto che mai 
il suo gruppo, non abbia cercato di 
sgretolare - certo non gliene sa
rebbero mancati 1 mezzi - i suoi 
avversari, rubando le poche adesioni 
utili per raggiungere la maggioranza 
nella segreteria regionale. Alcuni so
spettano che la faccenda nasconda 
un disegno ben preciso. In sostanza 
Bisaglia ha accettato di perdere, mo
mentaneamente, nel suo feudo per 
recitare la parte del leader assedia
to, dalle sinistre (anche interne), e 
presentarsi all'opinione pubblica con
servatrice in una posizione di pre
stigio e di forza. 

Anche la vicenda di Napoli pre
senta più di un lato oscuro. Gava, il 
viceré, non controllerebbe più il par
tito nella sua città, mentre invece 
riesce a disporre a suo piacimento 
dei socialdemocratici partenopei. 

Una Dc, quella odierna, ancora in 
fieri, dove molti giochi interni non 
sono né chiari, né definitivi e dove 
l'eminente ed equilibratrice presen
za di Aldo Moro non riesce, o non 
basta, a mettere chiarezza. 
Leo Albertl 

Fra DC e PCI • 
I 

socialisti 
dimenticano il PSI 
• Prima del 15 giugno, tema del 
dibattito politico ed elettorale era 
« la questione comunista ». Ed è 
nota la risposta che il corpo elet
torale ha dato attraverso le urne 
dd 15 giugno. Successivamente a 
questo scossone, tema centrale del 
dibattito è diventata « la qt1est10ne 
democristiana » tuttora irrisolta no-

nostante l'allontanamento di Amin
tore Fanfani dalla segreteria del 
partito, e il vicarialo di Benigno 
Zaccagnini fino al congresso demo
cristiano di cui allo stato attuale 
si ignora ancora quando e come si 
terrà. Ma ecco sorgere un'altra 
« questione •, quella socialista. A 
dire il vero, chi aveva seguito i la· 

-
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TROPPA DC 
E'UNLUSSO 
CHE IL PAESE 
NONPUO' 
PERMETTERSI 
PSI 
UNVOIOPER 
CAMBIARE 

A~ 

~
...c.,· 

-r,,~-r:~ ~ 
~~_. .... 

;\fa11Ìfl!.) .. , 'f)ciali.;ta ..ielle 11ltime elezw111 ammmistratiw. 

vori ddl.1 Conferenza Organizzati· 
va del PSI :.voltasi a Firenze pri
ma delle elezioni del 15 giugno, a
veva compreso che la « questione 
socialista » era stata aperta dentro 
il partito di Nenni, De Martino, 
Mancini e Lombardi. Se la « quC' 
stione comunista» verte sull'ingres· 
so, organico o meno, del PCI nel· 
l'area della maggioranza governati· 
va; se la «questione democristia· 
na » si riduce in sintesi al peso che 
questo partito moderato deve avere 
nella vita politica italiana dopo la 
caduta della sua trentennale ege
monia; la «questione soctalzs/a » 
assume significati addirittura stori· 
ci: quali il ruolo e la funzione di 
un Partito Socialista in una società 
neo-capitalista euroccidentale nel 
momento in cui un partito comuni· 
sta dimostra eccezionali capacità di 
adattamento a questa realtà e per· 
tanto viene premiato dall'elettora
to? Le speranze, anche di Gianni 
Agnelli, che la disgregazione della 
.. rea c.lettorale della DC avrebbe 
avvantaggiato il PSI , si sono dimo-

strate illusioni da apprendista stre
gone poiché il mago aveva sotto· 
valutate il grado di maturità poli
tica dell'elettorato italiano. D'altra 
i;.art(., con il 15 giugno il PSI usu· 
fruisce di un fenomeno inatteso 
ouanto insperato: la crisi del PSDI 
la cui base e il cui quadro mter· 
medio guardano a sinistra sempre 
più verso i « fratelli separati » so
cialisti. Per cui si ha, come ha 
scritte Macaluso su Rinascita, un 
PSI che oscilla fra un « polo di 
autonomismo esasperato» e « un 
polo dt identificazione col PCI ». 
Da una parte Mancini e Mariotti 
insistono sulla « esigenza autono· 
mistica» e sul « senso autonomo » 
del PSI; e dall'altra Manca che con 
infelice espressione afferma che 
«il PSI (non deve più) far da pa
lo » del PCI al governo, alludendo 
che è meglio che i due partiti siano 
scci, così « costringendo rl PCI a 
uscire allo scoperto, a impegnarsi 
ad abbandonare la posizione abba
stanza comoda». In queste amba
scie, De Martino ripete che il PSI 
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tornerà al governo solo se il PCI 
sarà associato comunque all'impre· 
sa. La risposta dei comunisti è sta· 
ta secca e chiaramente rendente a 
sfuggire a qualsiasi tentativo di far
si intrappolare nelle pastoie delle 
formule governative: «Il PSI non 
può subordinare le sue scelte in ter
mini di schieramento a quelle del 
PCI come noi non subordiniamo 
le nostre a quelle del PSI » Cu
ricsameme, fra tante polemiche sul
l'autcnomismo nel PSI, è il PCI 
che ccmincia a ribadire . . . la pro
priii autonomia. E non perché il 
PCI tema di essere condizionato, 
ma perché i comunisti italiani ca
piscono che queste polemiche inter· 
ne socialiste finiscono per dare fia
to alla destra democristiana e al 
« partite americano » italiano. An· 
che fra i sol:1alisri italiani c'è qual
che piccclo Soare~ che a forza di 
lamentarsi del .. peso dei comuni· 
sti » rischia di alimentare gli ulu
lati dei lupi reazionari (con la dif
frrenza che Soares qualche motivo 
mag::ri ce l'aveva, ma i neo-autono
misti italiani proprio no). I socia 
listi italiani non devono andare a 
cercare alibi esterni, ma interrogar
si e risolvere i loro problemi al lo
ro interno. li rischio è che il PSI 
ripeta, quesra volta con il PCI sep· 
pur in termini diversi, quanto ha 
p:.11 uoppo fatte con la DC nei do
dici anni di centrosinistra. Quando 
cicè adossava alla DC le conseguen
ze anche delle r.roprie indecisioni 
ed esitazioni, del suo pendolari
smo. 

La 4( questrone soczalrsta » è, fra 
le tante questioni, la più urgente ed 
è auspicabile che il PSI la risolva 
in mode originale e proprio. se
ccndo le sue incontestabili tradizio
ni proletarie e libertarie, per il be
ne dei lavoratori e della stessa de
mocr::zill in Italia. 

Il PSI ha solidità storica, elet
tcrale e culturale ma questi valori 
hanno bisogno, per affermarsi, di 
una collocazione, di uo ruolo. Al
trimenti seno gli stessi gestori di 
questi valori che li vanificano. Il 
dibattito al prossimo Comitato 
Centrale del PSI se riuscirà a de
finire in modo politico criginale 
(che vuol dire qualcosa di più che 
in « stnso autonomo » poiché que
sta espressione sottintende una 
qualche contrapposizione nel sensc1 



l'astrolabio / segnalazioni 7-8 

sbagliato cioè verso sinistra) la pro
ç.ria linea e il proprio ruolo, allora 
gran parte dei problemi del con
gresso socialista saranno risolti e 
veramente l'assise nazionale sociali
sta di fine anno sarà, come è inten
zione di De Martino, « un congres
so umtarzo » A noi sembra che i 
socialisti stiano correndo il serio 
rischio di partire col piede sbaglia
to verso il loro congresso quando 
pongono al centro del loro dibatti
tc il falso dilemma: andare al go
verno ignorando il PCI sulla base 
di una esasperazione neo-autonomi 
sta, oppure andare al governo sol
tanto se il PCI è d'accordo anche 
qui sulla base di una identifica
zione esasperata. E' auspicabile che 
il PSI esca dalle liti intestine di 
schieramenti che assorbono tempo 
ed energie quando queste potrebbe
ro meglio essere impiegate per de
finire programmi, la sostanza della 
linea politica del partito, ovvero 
le « cose » sulle quali incontrarsi o 
non incontrarsi con le due altre 
grandi forze politiche che stanno a 
destra e a sinistra del PSI. La 
Ccnfercnza Organizzativa socialista 
tenuta prima delle elezioni a Firen
ze aveva dimostrato che il PSI ha 
la capacità di definire un « pro
gramma ,. : la delusione di un 2 o 
}% in meno sulle aspettative elet· 
tarali del 15 giugno, non deve fare 
dimenticare ai dirigenti socialisti 
qude momento di impegno e di 
entusiasmo militante era stato per 
la base del partito la Conferenza 
Organizzativa di Firenze aliena dai 
giochi di corrente, dai persnnalismi, 
dagli organigramma. Perché si par· 
lava di «cose ». Quello sl, fu un 
«congresso umlarìo "· E speriamo 
che a Roma, Venezia o dove si 
terrà il congresso del PSI, Firenze 
si ripeta. 

Italo Avelllno 
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DOPO IL SUCCESSO 
AMERICANO IN MEDIO ORIENTE 

L'URSS punta sul 
<<fronte del rifiuto>> 
• Sia il frutto di una « scommes
sa » o di una scelta ragionata, il 
cambio di campo dell'Egitto appa
re ormai un fatto acquisito. La 
classe dirigente post-rivoluzionaria 
si consolida rivolgendosi agli Stati 
Uniti, perché l'anticolonialismo, da
ti i suoi interessi, ha concluso il 
suo ciclo e perché nelle condizioni 
indotte dall'evoluzione in corso nel 
mondo arabo è l'Occidente che 
può fornire all'Egitco gli investi
menti, la tecnologia e il « modello » 
d1 cui la borghesia.burocrazia che 
detiene il potere ha bisogno per 
l'ulteriore sviluppo. E questo a pre
scindere dalla dimensione del con
flitto con Israele, che pure, nella 
ccntingenza, spinge a puntare sul
l'alleanza americana. Quando Sadat 
giustifica il revirement ac(. 1sando 
Mosca di non aver risposto con sol
lecitudine alle richieste d'armi, am
mette che l'alleanza con l'CRSS a
veva solo, al più, una funzione 
tattica, del tutto strumentale, men
tre si credeva che, soprattutto nei 
momenti migliori (migliori non so
lo per la politica egiziana, ovvia
mente), il rapporto avesse radici 
pii• profonde. 

Ci si attende ora che anche la 
Sma porti a termine la stessa con
versione. L'esca è il Golan. C'é un 
altro «disimpegno», e ci sono pro
spettive altret.canto in.t~ressanti ~r 
il gruppo ~ingente sma!l?· ~a ~~
ria tuttavia, ha trad1z1onr pm 
« difficili », non foss'altro perché il 
problema palestinese è sentito qui 
come una lacerazione diretta. Ma 
gli Stati Uniti hanno gli argomenti 
per realizzare i loro scopi. 

Fondamentale è completare il 
quadro in modo da evitare sia una 
riaccrnsione della guerra che una 
nuova escalation sul tema del pe
trolio. L'Arabia Saudita e l'Iran 
più l'Egitto sono una garanzrn suf
ficiente? La posizione degli Stati 
Uniti è per molti motivi 1nvidiabi-

le, perché ha il vantaggio - final
mente - di poter perseguire i pro
pri interessi (in tutte le dire7.ioni, 
anche contro l'Europa) agendo co
me « pacieri ». Il solo lato oscuro 
potrebbe rivelarsi a lungo termine 
qud gruppo di tecnici sui passi del 
Sinai: un insediamento che comun
que evoca precedenti inquietanti. 

L'URSS non ha nascosto il suo 
malumore E francamente non ci si 
può aspettare una collaborazione al 
rrocesso di mediazione se tutto è 
organizzato in vista di una sua 
«emarginazione ». E' un pericolo 
che anche alcuni dirigenti america
ni debbono aver intravvisto, ma 
che finora non è stato corretto un 
pc' perché la vittoria degli Stati 
Uni~i è ~~cente, un po' perché gli 
Stau Unm non sono ben sicuri se 
la distensione, nel Medio Oriente e 
:dtrove, preveda il monopolio 0 la 
cogestione. 

Une « scenario » possibile sareb
Òè una spartitione del Medio Orien
te lungo sfere d'influenza concor
renti. L'URSS, in fondo, potrebbe 
considcrilre non del tutto negativa 
una « semplificazione» delle pro 
prie alle.inze, nel senso di dare 
loro una base politica se non ideo
lcgica più chiara. Ma è questa la 
tendenza? C'è da dubitarne. La ve
rifìca potrebbe venire anzitutto dal
la Siria, dove l'URSS ha indubbia
mente una prela?.Joné ( Sadat si la
menta che Mosca abbia dato più 
armi alla Siria che all'Egitto} ma 
dove tutti gli interrogativi sulla 
natura di quella prelazione vanno 
avvicinandosi alla prova della ve
rità. Se l'URSS si riduce a fornire 
di armi la Siria, è inevitabile presto 
o tardi la stessa curva fatta segnare 
già dall'Egmo. Ma se l'URSS pun
t<l sulla Siria per la « linea » dcl 
governo baathista, non può non te
ner conto delle denunce - contro 
il 13aath - che tutti i PC del Me
dio Orience, compreso quello siria-

-
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no, hanno fatto pervenire a Mosca. 
Nel giugno scorso, Ponomarev è 
stato a Damasco: per rassicurare il 
Baath o per riallacciare il dialogo 
con i comunisti? 

La possibile ripresa della « car
rn » comunista, in alternativa ai go
verni militari-burocratici, sarebbe u
na svolta nella politica mediorienta
le dell'Unione Sovietica. Se dopo 
la Siria anche l'Iraq (che è sempre 
p1t• condizionato dalJ' Occidente, 
quanto più i suoi piani di sviluppo 
fanno affidamento sulle entrate del 
petrolio, venduto in Occidente, e 
sul travaso di know-how europeo 
e americano) dovesse venir meno 
alle aspettative, un ripensamento 
sarebbe pressoché obbligato. Uno 
dei motivi non confessati del cre
scente distacco fra Sadat e il Crem
lino è la ricostituzione, nella clan
destinità, del PC egiziano. Ci sono 
i sintomi per dire che persino il 
rapporto preferenziale con lo Ye
men del Sud sarebbe in crisi: l'am
b:~ciatore scvietico è staro ritirato 
prima dcl tempo e l'invadenza dei 
« consiglieri ,. sovietici sarebbe 
sempre meno tollerata dalle autori
t~ locali, anch'esse alla ricerca di 
uno spazio meno stretto nel conte
sto del mondo arabo. 

L'URSS, per la verità, avrebbe 
un'altra opzione, la Libia. E l'ha 
già in parte sondata, con il famoso 
accordo militare stipulato dopo la 
visita di Kossyghin nel maggio 
scorso. L'appoggio alla Libia è un 
altro ekmento del dossier anciso
vieuco di Sadat. Ma Gheddafi rap
presenta il revivalismo islamico in 
cui la rivoluzione si confonde pe
ricoksamente con certi connotati 
re:. zionari. D'altra parte, l'URSS 
può considerarlo il solo filone che 
si va profilando nel mondo arabo 
in alternaùva alla stabilizzazione 
promossa dall'Egitto di Sadat d'in
tesa con l'Arabia Saudita. Il rigo
rosismo islamico è anche la sola 
n.rrcnte che propugni ancora il pa
narabismo. E Gheddafi è iJ solo 
cai::o di Stato nel mondo arabo, a 
parte le solite ambiguità dell'Irak, 
a dichiararsi soJidaJe con il « fron
te del rifiuto ,. del movimento pa
lestinese, un altro possibile punto 
di riferimento per la politica sovie
tica. 

Giampaolo Calchi Novatl 

NELL'INTERVISTA 
DI VOLPE 
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Tutto il peso 
dell'Alleanza 
• La recente intervista dell'am· 
basciatore USA a Roma ha ripro· 
posto il problema della libertà de
gli italiani nella scelta del loro re
gime interno. 

Le dichiarazioni confermano che 
l'alleanza atlantica ha contenuti po
litici ed ideologici. 

D'alcronde anche le precedenci 
alleanze storiche del nostro paese 
coinvolgevano parimenti politica in· 
terna e politica estera: la Triplice 
implicava una linea di difesa del
l'ordine - un patto tra due impe
ratori ed un re a fini « antisovver
sivi ,. - e non a caso antitriplici
sta era in Italia il movimento de
mocratico e repubblicano; quanto 
alJ'Asse Roma-Berlino l'identifica
zione era, come è noto, assoluta. 

E non è conseguenza di tal ge
nere di legame - l'alleanza mili
tare usata a scopi interni di conser
vazione - il fatto che entrambe le 
alleanze non ressero alla prova del
le realtà, che il popolo italiano finì 
ron il combattere, pur in circostan
ze completamente diverse, contro 
le alleanze stipulate dai suoi so
vrani? 

C'è ora da chiedersi: il diritto 
di scegliere i propri orientamenti, 
le soluzioni de.i propri problemi, in
dipendentemente dagli accordi di
plomatici internazionali, trova for
se una limitazione nell'appartenen· 
za alla Nato? 

John Volpe parla di « contrad
dizione di fondo » nella eventua
lità della « partecipazione dei co
munisti al governo » o di una « loro 
conquista del potere in uno Stato 
membro della Nato » ed indica nel
l'Unione Sovietica e nei paesi del 
patto di Varsavia « potenziali ag
gressori » contro ì quali l'alleanza 
s::rebbe prevista, considerando 
quindi compromessa tale finalità nel 
caso di partecipazione al governo 
di partiti « legati indissolubilmen· 

re all'Unione Sovietica sul piano 
1deolog1co ». 

Senza voler qui affrontare tutti 
i grossi temi che vengono fuori 
dall'incauta intervista, è evidente 
come la partecipazione al governo 
di membri di un partito costitu · 
zionale venga considerata dall'am· 
basciatore elemento in contraddi 
1icne con l'alleanza, la quale pc.
tanto limita le libertà di autodeter
minazione. 

Un'altra osservazione si può fa
re. 

Uno dei gro:;si argomenti contro 
i movimenti comunisti è che essi, 
in nessun paese, sono andati al po
tere con il consenso della maggio
xanza. 

Ebbene: il discorso può essere 
rovesciato. 

La linea costante delle forze ca
pitalistiche - di cui gli Stati Uni
ti sono al presente il principale 
supporto, ed in questo senso si 
r Jne m discussione anche se la 
Nato non finisca per esserne il 
braccio militare - è, ovviamente, 
di impedire l'avvento della rivolu· 
1ione socialista. Non appena queste 
fcrze si avvedono che la causa dei 
lavoratori, del movimento operaio, 
compie passi in avantì tali da far 
ritere.re che possa conquistare il 
c0nsenso della maggioranza, si ado
pc.rnno cnde impedire che ciò av
venga, con tutti i mezzi possibili, 
la pressione sui gruppi politici, su
gli elettcri, se è ancora sufficiente 
(I t.ilia 1948 ), e strappando il velo 
delle istituzioni democratiche, se 
necessario (dall'Italia del primo do
ro11uerra al Cile J 973 ). 

Ne discende naturalmente che 
l'argomento del consenso della 
maggioranza non può essere usato 
da coloro stessi che sfacciatamen
te si arrogano il potere di impedire 
che tale consenso si formi demo
craticamente. 
Carlo Vallaurl 
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IL CILE 
DUE ANNI DOPO 

Aspettando 
un Caramanlis? 
• Il colpo di Stalo in Cile coin
cide, come si sa, con il giorno del
l'indipendenza nazionale del paese. 
E' la seconda volta che il generale 
Pinochet fesLeggia questa doppia ri
correnza, dovrebbe anche ec;ser l'ulci
ma, lo voglia il Cielo, dato che in due 
anni la giunta cilena oltre a non 
sapersi dare un minimo di credibi
lità democratica (sarebbe bastaco 
poco se è vero che il mondo occi
dentale è di bocca buona in tutre 
le cose che non tocchino il porta
foglio e adesso sembra aver dimen
ticato, per esempio, le sofferenze 
del Brasile o dell'Uruguay ) ha 
mandate dt:finitivamente a ...,icco, 
nonostante gli ingenti aiuti palese· 
mente o sottobanco ricevuti suhito 
dopo il golpe, il sistema produrti· 
vo e l'economia del paese. Le cifre 
sbalcrdiscono: un lavoracore che 
guadagna 150 .000 escudos al mese 
ne spende 1.500 per un chilo di 
pane, 4.500 per un litro di olio. La 
disoccupazione sta per toccare il 20 
per cento, l'inflazione ha raggiunto 
il 380% nel 197 4, le classi più di
sagiate hanno perso il 45°0 del lo
ro già magro potere d'acquisto. 

Al grande capitale straniero ed 
agli uomini di Washington che o
ra, in cambio dei nuovi ingenti 
prestiti di cui il Cile ha bisogno, 
chiedono « stabilità » economica 
condita anche con un po' di buone 
maniere per non compromettersi 
ultericrmente davanti all'opinione 
internazionale, il regime di Pino· 
chet non ha saputo dare nessuna 
1isposta utile. In più, ha smantel· 
lato definitivamente con due rapi· 
di colpi l'immagine, colcivata con 
diligenza per tutto l'arco del seco
lo, di una classe militare efficienu
sta ed, alla sua maniera, colta . Pri
ma col negare che le forze della 
repressione violassero co,tantcmen· 
te i diritti dell'uomo ma impeden

do contemporaneamente alle commis· 

Al centro, Pinocl1.i . 

sioni che agivano sotto il patrocinio 
delle Nazioni Untte di verificarlo 
con i sopraluoghi necessari . In se
cc.ndo luogo, emanando una legge 
sull'hobeas corpus (tentativo, non 
riuscito, di non inimicarsi la gerar· 
chia cattolica evitando una pubbli
ca denuncia da parte della medesi
ma) ai ptimi di maggio di quest'an· 
no e permettendo contemporanea
mente che essa venisse ignorata 
dalle varie polizie speciali - ce ne 
sono anche « privare » del tipo del
le A.A.A. argentine - che man 
mano sostituiscono nel lavoro 
«sporco» i reparti regolMi. Que-
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ste cose non le fanno neanche i 
Banxer della Bolivia. 

S1 può trarre schiavo un popolo 
col terrore ma non col terrorismo· 
infatti ai protettori internazionali di 
Pinochet non ha dato un grande sol
lievo la cessazione dello « stato di 
guerra » nel paese, ad appena due 
anni di distanza dal golpe. Non ci si 
p_uò nascondere dietro una foglia di 
f 1co e perciò questi gorilla, costretti 
ad aggrapparsi ai distinguo alla ma
niera dei teologi scolastici, non han· 
no fatto esartamente una bella figura 
« Avete tolto lo stato di guerra ma 
lasciaco in piedi lo stato d'assedio, 

-
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e allora? ». Ma tali misure ecce
zionali, senza voler svalutare le lot
te dell'antifascismo cileno, sono in
dispensabili per impedire l'esplosio
ne della rabbia di un 80% della 
i;cpolazione: di gran parte del ceto 
medio che sconta l'inflazione galop
Fante e gli altri danni provocati da 
un (sedicente) liberismo economico 
c:he in realtà privilegia solo i gros
si gruppi industriali; della piccola 
borghesia e della classe lavoratrice 
i cui salari riescono quasi esclusi
vameNe a soddisfare il fabbisogno 
~limentare della famiglia. 

Inutilmente il regime offre aper
ture a ceti e gruppi conservatori e 
ad elementi « sicuri » della DC ci
lena. E servono a poco le manife
:.cazioni di dissenso che si verifica
no nello stesso vertice golpista. 
Leight, il comandante dell 'aviazio
ne che fece centrare con ecceziona
la precJStone dai suoi aerei il pa
lazzo dove disperatamente si batte
va assieme ad un pugno di uomini 
il presidente Allende, si sarebbe a
desso fatto interprete dei cattivi u
mori degli ufficiali subalterni come 
di quelli dei ceci più diseredaci. As
sertore a parole di un giustiziali
smo di tipo peronista, Leight - che 
in realtà è il teorico di un fascismo 
di squisita matrice europea - è out 
o/ date per i « protettori » del Ci
le e, dato che questi sembrano 
muoversi a proprio agio fra gli sca
li maggiori ed i servlZI segreti a 
Santiago, difficilmente dovrebbe 
spuntarla. 

Il Dipartimento di Stato Usa e 
le multinazionali attendono inve
ce un segJ'lale dal paese reale (leggi 
cx classe dirigente conservatrice e 
tccnccrati che hanno rifiutato di 
.1ssociarsi alla sconsiderata attuale 
gestione degli affari economici del 
paese}. La risposta, tuttavia, non 
sembra ancora esser venuta anche 
per l'efficace contrattacco, pur nel
la clandestinità, della coalizione di 
sinistra che è decisa a tutti i 
costi di non rinnovare gli errori 
di Unidad Popular: la Dc cilena, 
come risultato, dimostra adesso la 
sua non disponibilità per una poli
tica che avrebbe come sbocco una 
frattura definitiva con le grandi 
masse popolari. 

Naturalmente il gioco non è af
f.itto chiuso, lo dimostrano le varie 

esche sacrificate da chi cerca, ora, 
di trovare una soluzione « decen
te » alla crisi che a suo tempo con
tribuì a provocare. Un buon boc
cone è stato offerto recentemente 
dalla FIAT (chi è l'ambasciatore 
della società torinese negli USA ed 
m Cile?) e dalla Generai Motors. 
Investimenti per molci miliardi; 
ccsì nei prossimi anni le auto co
struite in Cile apparterranno esclu
sivamente alle due grandi marche. 
E' forse il primo segno che qual-

IL GIRO DI VITE 
IN SPAGNA 
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cosa si muoverà a modificare un 
gelido quadro politico e che, pro
babilmente, Pinochet non sarà so
stituito da un generale finto « a
perturista » ma da un Caramanlis 
con sotto il braccio una carta Costi
tuzionale magari elaborata dal 
« pensatoio ,. di ua multinazionale: 
esito certamente non degno del 
sanguinoso sacrificio sostenuto da 
tutta la Resistenza cilena. 

Dino Pellegrlno 

Fine dell' <<apertura>> 
E ora? 
• La fine estate spagnola è que
st'anno all'insegna di un rilancio, 
particolarmente brutale, della re· 
pressione. I vertici del regime non 
hanno voluto perdere tempo e han
no iniziato l'annata politica con un 
monito, dal duplice indirizzo: c'è 
da un lato il tentativo - e questo 
è un fatto ricorrente dal momento 
ddla morre di Carrero Bianco -
di ricucire il tessuto dell'establzsh· 
meni e di ricomporre il blocco di 
p<Here, ora incrinato tanto da ten
denze centrifughe tante da lotte 
di gruppi. Ed è poi presente, dal
l'altra parte, l'attacco - che cor· 
na a essere frontale, in forme che 
parevano da alcuni mesi superate 
- centro l'opposizione operaia, un 
:.ttacco ccndotto con ampiezza e 
che si estende anche a forze mo
derate, a quelle cioè che non ave
vano trascurato, in un recente pa~· 
sato, l'ipotesi e l'eventualità ( lavu-
1ando inoltre perché si realizzasse
ro) di un accordo con il regime. 

I connotati di questo rilancio 
r(.pressivo sono noti: il varo della 
cosiddeua legge « contro il terrori
smo », che il primo ministro Arias 
Navarro aveva definito come uno 
strumento indispensabile nelb lotta 
all'opposizione comunista, la conse· 
guente ripresa degli arresti massic-

ci e indiscriminati, i nuovi bavagli 
imposti ;1lla stampa che - per me
rito soprattutto di una categoria di 
giornalisti particolarmente coraggio
sa e sensibile alle grandi questioni 
nazionali del paese, in primo luogo 
i diritti civili e politici - aveva 
gcdutc di una non lunga fase di 
1elativa autonomia. Il tutto in una 
escalation che è approdata all'em1s 
sione delle cinque recenti condan
ne a morte contro i due militanti 
baschi e i tre membri del Frap, 
rutte pronunciate da corti marzia
li, cioè t:vitando il ricorso alla m.1-
gism:tura ordinaria, la quale ha 
avuto modo di mostrarsi, almeno 
m alcune sue parti, in particolare 
nell'inverno e nella primavera pas
sati, finalmente disposta a ricono
scere l'effettivo diritto degli im· 
putati politici di difendersi e a 
distinguere fra lo svolgimento rea 
le dei fatti e le accuse mosse da
gli apparati di sicurezza. 

Il quadro, nel suo complesso, è 
quindi quello di un generale ritor
no indietro, di una pressione volta 
a cancellare l'avanzata generale dcl 
l'oppcsiz1one nei più diversi centri 
della vita sociale Si tratta, da par
te dei vertici del regime che ave· 
vano dichiarato d'impegnarsi nel 
senso J1 un'evoluzione e di un,i 
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apertura, cicè del gruppo legato a 
Arias, di un ritorno alla tradizio
nale politica del franchismo e, di 
conseguenza, di un'ammissione di 
fallimento: la scelta dell'apertura 
avrebbe dovuto passare infatti at
traverso la strada del confronto. 
Oggi, invece, c'è di nuovo la con
ferma del volgere le spalle alla 
realtà. Incapace di sostenere il con
frcnto con il movimento operaio 
(le comisiones obreras hanno vinto 
le elezioni sindacali di primavera) 
e visto il vicolo cieco in cui si 
era incanalata la prospettiva di uno 
sbocco politico che avrebbe dovu-

Madrid: ~/1 11/trus frt111d11s11 nw111/e~ltlno 
conlw l'i11dipe11de11-;.u dei pue~i hasclzi 

to portare all'isolamento dei comu
nisti, il governo « aperturista » ha 
cc,sì deciso di chiudere gli occhi di 
fronte ai cambiamenti intervenuti. 
Anche a quei mutamenti che han
no coinvolto settori e categorie 
che per decenni hanno funto da 
pilastri al regime: si pensi al ceto 
medio, che si trova a subire il 
r-eso della crisi economica, all'appa
rato amministrativo dello Stato al 
cui interno si sono espressi casi 
di aperto dissenso, da parte del 
corpo ufficiali delle forze armate, 
da dove si sono levate voci di ri
fiuto di compiti <li ordine pubblico. 
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In altri termini, 1 vertici e.lei re
gime hanno rinunciato a ogni ten
tativo di recupero politico, hanno 
avuto paura che un dialogo pub
blico si trasformasse in un prece
dente di reale confronto democra
ticc; e che il dissenso generico po· 
tesse crescere in una maggiore e 
più sottile presa di coscienza. Da 
qui allora un primo motivo di du
rezza: la durezza delJ'esempio. Un 
discorso reso esplicito dalle con
danne a morte e rivolto inoltre 
a quelle personalità, com~ Pio Ca~ 
banillas, che - interrotta la colla
borazione con il regime - hanno 
cercato di -aprire la strada a uno 
sboccc autonomo, moderato, di 
centro-destra. Ma se per costoro 
la questione si riduce a un esem
pio, certamente diverso è il discor
so che riguarda l'opposizione più 
decisa, cioè la Giunta democrati· 
ca che ha posto al centro della sua 
iniziativa l'ohiettivo dell'alternativa 
e del superamento del franchismo. 
Su questa opposizione, la reores· 
sione si abbatte oggi con la violen
za degli arresti indiscriminati. Cer
to non raggiunge le forme toccate 
ccn gli autonomisti baschi e con i 
militanti del Frap, con le condan
ne capitali oggettivamente agevo
late dal tipo di lotta ingaggiata 
dalle due organizzazioni in questio
ne. Ma, in ogni modo, h;, una di
mensione più vasta, di massa e 
L•n obiettivo che non è solo qu~llo 
di colpire dove si può, ma anche 
di isolare dove non riesce a colpire. 
Che risultati può attendersi in Que
sta direzione un regime che è tor· 
nato a evocare i fantasmi della 
puerra civile? Quello, pericoloso, 
di una nuova spaccatura del pae· 
se:. Con una differenza però: che 
difficilmente ad essere isolate sa· 
ran~~ Questa volta le forze dell'op
pcs1z1one operaia, che hanno este· 
so negli ultimi due anni le allean
ze sociali e politiche. Con la con
seguenza che dal giro di vite in 
atto pctranno uscire acutizzate le 
c~n~rad~izioni di un regime già in 
d1ff1colta e approfondirsi le sue la· 
cerazioni. 

Renzo Foa 
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REGIONI 

Preoccupa una 
<<piccola frase>> 
Andreotti 

di 

novra unitaria »1 Che tutte le re
gioni dovranno ottemperare allo 
« spirito » lamalfiano nell'applica
zione dei decreti ami-congiuntura
li? Che le regioni devono unifor
marsi al governo? Che, infine, le 
regioni alla fin fine devono com
portarsi come si comporterebbe il 
governo se gestisse direttamente la 
quota parte dei decreti assegnati al
le regioni? Questo, più la « picco
la frase » di Giulio Andreotti sul
le necessità di una sostituzione cen
tralizzante di tutte le regioni, fini
scono per dare l'impressione che 
fatte le regioni simbolo dell'auto
nomia e del Jecentramento, si vo
glia recuperare in definitiva l'im
perio su questa recente struttura 
che amministrativamente e politica
mente sfugge al controllo del go- 1 

RIFORMA 
DELLA RAI-TV 
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verno centrale. Ed e smgolare, per 
non dire di più, che Andreotti im
magini una sede <( istituzionale » 
per riunire i presidenti delle re
gioni quando esiste già - attual
mente nella persona del senatore 
democristiano Tommaso Morlino 
- addirittura un ministro con 
« incarichi per le regioni »! Se non 
basta un ministero (a proposito a 
che serve allora?) ma si pensa :t 
qualcosa che modifichi addirittura 
la Carta Costituzionale, sorge il so
spetto che si voglia annullare di 
fatto la differenza di ruolo fra go
verno e regioni. Centralizzando e 
omogenizzando nuovamente il tutto 
cc.me prima del 1970, magari a li
vello parlamentare. Infatti s1 è 
spessissimo mormorato di trasfor
mare il Senato in una Camera rap
presentativa - ma senza potere 
legislativo - delle regioni, delle i
stanze sindacali, siano esse dei lavo
ratori o padronali, e peggio corpo
rative. Sarebbe oµportuno che il 
ministro Andreotti chiarisse fino 
in fondo il suo pensiero in merito 
e sulla portata della sua proposta 
poiché dentro l'esca potrebbe esserci 
un amo appeso alla lenza della Se
conda Repubblica di cui periodica
mente si parla. 

Claudio Lobello 

• Una « piccola frase » d1 Giulio 
Andreottt, apparentemente piena di 
buon senso e di promettenti risvol
ti politici, desta non poche per
plessità e preoccupazioni. Uscendo 
dalla riunione indetta da Zaccagni
ni fra i ministri democristiani com
petenti e i rappresentanti dc nelle 
regioni per esaminare l'iter parla
mentare dei decreti straordinari per 
la ripresa economica, Andreotti ha 
affermato che « è mdef feribile, vi
sto la carenza di norme costituzto
nali, istituzionalizzare le riunioni 
dei presidenti delle grunte regiona
lt » allo scopo - aggiungono i 
c0mmentatori ispirati - « di colle
gare le differenti politiche regiona
li ». La prima impressione è poS!ti· 
va e sembra andare proprio nel 
senso, ripetutamente auspicato dal
le sinistre, di un « ruolo nuovo » 
delle regioni. Però, per chi sta ben 
attento ai vari tasselli del mosaico 
r-olitico italiano, questa uscita di 
Andreotti, che accenna nientemeno 
che a una revisione della Carta Co
sti ruzionale, va collegata a quanto 
è successo nell'incontro a livello di 
commissioni parlamentari fra i rap
presentanti del governo e i ra"'"'re
se.ntanti delle regioni convocati per 
conoscere il loro parere sui « de
cretcni » lamalfiani. E s1 sa che 
questo incontro non è andato del 
tutto liscio nemmeno fra i ministri 
demccristiani e i rappresentanti re
gionali della stessa DC. Per non 
parlare degli umori degli altri « re
gicnali » m merito. Ora, dopo il 
cc.lloquio con i rappresentanti delle 
regioni, Emilio Colombo, ministro 
del Tesoro, fa sapere che « gli e
mendamenti (ai decreti) possono es
sere accettati, ma specie quellt che 
rtP,uardano 1/ rapporto Stato-Regio
ni non dovranno modificare la 
·manovra unitaria• dell'intervento 
finanziarto ». Che vuol dire « ma-

Va ancora in 
Bema bei 

onda 

• Le vacanze della RAI non so
no state affatto tranquille: non ci 
sono state le nomine dei dirigenti 
dei nuovi organi (reti e testate 
giornalistiche) previsti dalla legge 
di riforma, ma m compenso abbia
mo avuto delle belle polemiche con 
tanto di direttore generale e di 
presidente ad inviare cablogrammi 
da bordo delle navi dove s1 tro
va vano in crociera. 

La polemica, come spesso succe-

de quando non c'è da discutere su 
prosptttive reali e costruttive, è de
generata in accuse personali ma nel
la sostanza si appuntava sul dirit
to, da riconoscere o meno alle 
vecchie strutture e ai vecchi diri
genti, di approvare programmi per 
qualche miliardo da realizzare per 
lo più m appalto. Alla fine s1 è 
sctlta una soluzione ineccepibile 
che è quella di approvare soltanto 
i p r o g r a m m i contrattualmente 
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« compromessi », tra cui ~n ~lJsto 
dontico « Gesù » di Zef~1rell1 .c~e. 
in quanto a costi, farà 1mpall1d1re 
a!"Khc « Mosè ». 

Tt1 tto a posto, quin?i '. a P•lllO 
che questi siano gli ult~mt • pro_vv;
dimenti « ponte » che il Consiglio 
di .1mministrazione è costretto a 
pn:nderc e che ci si d~cida a dar~ 
finalmente piena attuazione alla ri
forma. 

Il presidente Beniamino Finoc
chi.ira confessa di aver trovato una 
,1zicnda a pezzi; noi non ritenia~? 
che Jbbia fatto una scoperta on~t· 
nale ma era ora che qualcuno re
sponsabile la facesse e ne traesse 
tutte le conseguenze E' vero che 
il consiglio di amministrazione h,1 
do\'uto preparare la nuova con~·en· 
zione con lo Scaco. ha dovuto s1 ... tc
mare alcune centinaia di contralti 
di coll.tborazione, ha dovuto vedere 
chi.1ro ... ullo stato economico e fi
n. nziario dell'azienda, ma abbiamo 
l'irnp1cssione che fino ad ora .~i siJ 
giniw intorno al problema P•.u ur: 
g1.ntc: che era quello di ~v~iare ~ 
mcct'<lnismi per rimettere insieme 1 
pezzi dcll'Jzienda. Ora è ar_rivato 
il momento in cui il bersaglio dc:· 
ve essere immancabilmente centra· 
10. Infatci se non si procede a~l.t 
rbtrulturazione, non sarà possibile 
neppure fare quell'opera di mora· 
lizzazione che Finocch1aro h,1 pro
messo e che può realizzarsi solt<tn 
co nelle nuove strutture previste 
dalla legge. La prima opera 9i m~
ralinazione dovrà passare, infatti, 
attraverso il rilancio della produt
tivitj interna, avvilita a livelli bas
... issimi: la RAI è oggi un colosso 
•empre più paralizzato dalla sfid_u: 
eia dal corporativismo e da prec1s1 
dis~gni - consci o inconsci, non 
ha importanza - di svuotam~~t? 
del bene publbico a favore dell 101-

ziativa privata. A questo processo 
di spoliazione ha resistito fino ad 
era sol tanto la produzione elettro· 
nica non appaltabile, mentre que~ 
la cinematografica viene sistemati
camente appaltata a costi crescen
ti L'informazione dal canto suo s, 
è. mantenuta sui livelli burocratici 
e faziosi in cui fu costretca da Ber
nabei e dai suoi allievi. 

Fare la riforma significa quindi 
incidere sui programmi e sulle 
strutture interne che li producono 
e che devono essere - come seri 

(,,lll'>t'PPe Prr11t1pt' 
du <1ton· ~.-nera/e della R.i1 -Tv 

ve Giovanni Ferrara, uno dei giu
ttstt che hanno lavoraw. alli1 tor
mulazione della legge d1 r~forma -: 
strumenti « di individuazione e d1 
m:-nifestazione di quel che emerge 
nella società ». Per que.sto la . leg
ge ha adotta_to. la soluz1.one. d1 . te: 
st.He giornaltsttche . e d1 d1r~~1ont 
di rete auconome, in competmon~ 

tecnico-professionale fr~ loro, _a. cui 
devono essere affidati uomini e 
mezzi propri. E' questo, dopo la 
parziale dipendenza dal. .Parla~en
to del consiglio di ammin1straz1on~, 
il punto più qualificante. ~ella ri
forma ed è questo che s1 e cerca
to fino ad ora di eludere .. Ma la 
battaglia che il movimento riforn:ia: 
core sta conducendo ~on ~ni ra 
neppure nel ~ome~to tn cui le 
nomine dei dirige~tl sa~a~no fatte 
perché i contro-rtform1st1 st~nn? 
preparando nuovi. traboc~he.ttt, il 

iù pericoloso dei quali e I accen
framento nelle mani del direttore 
generale _ che li c?n~rollerebbe 
attraverso una potenttssu_na segre: 
teria centrale - di tutti i mezzi 
di produzione per recuperare ,da u
na parte ciò che sfugge dall altr~. 
E questo, oltre ad essere contrano 
allo spirito e alla lettera d~lla leg
ge, rivela u~a ~a~ovra piuttosto 
grossolana di chi s1 vuole battere 
fino all'ultimo perché le cose non 
c::mbino e le riforme rimangano 
sulla carta. 

Giancarlo Governi 
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CHE SUCCEDE 
NELLA STAMPA 
ITALIANA? 

Soltanto 
una 
fotografia 
• I fatti sono noti ma li riassum
miamo per quanti non avessero a
vuto c.ccasione di seguire la vicen
da. 

Il Mondo nel n. 37, a corredo 
di un servizio sulla ricerca scienti
fica nel quale era riportata un'in
tervista con il prof. Umberto Co
lombo, direttore per la ricerca e 
la pianificazione strategica dcl 
gruppo Montedison e presidente di 
un comitato Jell'OCSE per la ri
cerca scientifica e tecnologica, ha 
pubblicato una foto con una figura 
in maschera antigas recante un car
tello con la scritta. « in questo 
modo lavorare in fabbrica a Porto 
Marghera vuol dire morire ». Quan
do già il settimanale era in parten
za e quindi pronto per la distri
buzione venne deciso dalla dire
zicne di sostituire la foto relativa 
all'inquinamento a Porto Marghera 
- che chiamava in causa la Mon
tedison - con altra foto nella qua
le apparivano due figure con ma
schere antigas e nessun cartello. 
L'edizione con la foto cambiata è 
starn distribuita a Milano. Perché 
la sostituzione? 

li numero successivo de Il Mon
do ha precisato che essendosi la 
Montedison impegnata a realizzare 
in Porro Marghera un piano ecolo
gico per 125 miliardi, in effetti la 
foto sostituita si riferiva ad una 
polemica ormai « superata », e fa
ceva apparire la sua pubblicazione 
come « una gratuita scortesia verso 
l'intervistato ». Il direttore Anto
nio Ghirelli (secondo quanto scri
ve Panorama, n. 491) ha ammesso 
che la sostituzione si è avuta a se
guito di un intervento diretto del
l'editore Andrea Rizzoli. Il settima--
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nale ha riferito che proteste erano 
state avanzate dal prof. Colombo e 
dal capo delle relazioni pubbliche 
della Monredison Ghirelli, pur ri
conoscendo che l'intervento lo ha 
posto m imbarazzo, ha osservato 
che non c'era stata lesione della 
sua libertà perché « titoli e cesti 
ron sono stati toccati. E' stata 
semplicemente sostituita una fo
to ». 

Se andiamo a guardare bene, il 
p1ccolo incidente è specchio di una 
sHu::.zione sulla quale è opportuno 
richiamare l'attenzione delle forze 
politiche preoccupate della salva
guardia della libertà nel nostro 
paese. 

Nella scampa italiana infatti si 
sono comi;1uri negli ulcimi anni im
portanti passi in avanti sia per 
quanto concerne l'apertura di con
tenuti dei dibattici che in maceria 
di diritti e facohà riconosciuti alle 
rappresentanze dei lavoratori nelle 
aziende editoriali: comprova di 
quest'ultimo risultato è il comuni
cato che sull'evento hanno diffuso 
gli organismi sindacali del Corrie
re delta Sera, comunicato con il 
quale si protesta contro le pressio
ni esterne. 

Srnonché mentre ampio spazio 
viene concesso alla trattazione dei 
temi di sviluppo della società civi
le, il processo di concentrazione ed 
i legami non diretti ma ormai nep
pure negau tra grosl>e aziende edi
toriali e gruppi economici crea il 
rischio di ridurre quella pluralità 
di soggetti operanti, la cui presen
za è garanzia di feconda dialetti
ca. 

Proprio perché un grosso ente 
può aver ritenuto lesivo dei pro
pri interessi « semplicemente una 
foto » nella quale s1 ricordava un 
prcblema tanto reale e grave da 
determinare quello stesso ente a 
seguito di proteste di lavoratori 
compiute nelle forme risultanti dal
la fotografia - ad intervenire con 
un programma per 125 miliardi, 
c'è da chiedersi in quali modi sia 
possibile tutelare l'autonomia ~ior
nalistica dai colossi economici ed 
editoriali. Già l'esperienza france
se ha mostrato il i:;ericolo di inter
venti nel senore stampa di com
olessi indu~triali aventi altri .,peci
fici rami di dttivita. Sinora la ga
ranzi~ migliore per la autonomia 

dei giornali era la loro autosuffi
cienza finanziaria. 

L'indebolimento delle grandi a· 
ziende, l'esito incerto di iniziative 
autogestite e di sta pur ttdotta por
tata, l'aumento dei cosci e l'esigen
za di rinnovamenti tecnolog1c1 im
i:;one oggi di riconsiderare tutto il 
quadro della si tu<lZIOne della -;cam
pa italiana che corre il pericolo di 
trovarsi chiusa nel gioco di grandi 
ccmplessi, i quali, per avere pre
v::lenti interessi exrra-giornalisric1, 
sono più disposti a piegarsi alle 
prtssicnì del potere economico e 
dd potere politico, m r<1pporto al 
condizionamento che entrambi so
no in grado di esercicare, a parte 
il merito dei direttori e l'indubbia 
crescita di qualità dei servizi. 

Il finanziamento pubblico dei 
partici e dei gruppi parhmentari 
- pur con i difeui del sistema a
dottate -, ha indicato una strada 
intorno alla quale sarebbe utile di
scutere, visto che l'assegnazione di 
fondi, di carta, di agevolazioni, è 
ormai un dato acquisito: :.1 tratta 
invece di procedere ad un riesame 
organico della materia. 

D'altronde se si legge attenta
mente la grande stampa nazionale 
degli ultimi mesi si ha l'impressio
ne che st voglia utilizzare il me-
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glio del personale umano del gior 
r.dismo e dalla cultura, attribuen
do sta direzione de~li organi -
talvolta anche con l'avallo semi
ufficiale del PSI - che singole 
rubriche a nomi avanzaci, dando 
ccsì una soddisfazione at partiti e 
all'opinione pubblica di sinistra, ma 
n<:I ccntempo riservando le linee 
generali di tndirizzo a posizioni 
moderate. 

E' un moderatismo che non ha 
bisogno (come quello degli ufficiali 
f orccghesi) di ricorrere alla censu
r:t, ma che si rivela come tolleran 
za permissiva, nel cui ambito poter 
meglio svolgere una funzione di 
contenimento . 

Gli editoriali del Comere e del 
la Stampa a favore della disciplin:i 
legislativa del diritto di sciopero e 
della limitazione del suo esercizio 
nei servizi pubblici, lo spazio dedi
cno alle critiche al regime domi
r.antc. con la contemporanea prcoc · 
cupazione di lasciare inalterati gli 
c.auilibri esistenti, sono indici di 
una tendenza che, nel dare il mas
simo spazio a illusioni di libertà, 
tiene invece a controllare l'emerge
re di concrete aspirazioni rinnova
trici. 

C. Val 

LEGGE SULLA DROGA 

La destra impone 
l'iter più lungo 
• Ancora un colpevole ritardo: 
gli cssurdi articoli della lePPe 22 
ottobre 1954 sugli stupefacenti con
tir.uano ad aggravare una situazio
ne già compromessa al massimo, 
e la galera resta lo strumenco di 
« recupero » del tossicomane No
ncstante la promessa di riformare 
al ptù presto l'ingiusta normati
va m vigore, strappata al governo 
dalla .. campagn.i » della primavera 
scor-.a, e maturata nel cor~o del
l'c:.tJtc ·1 anto che il 24 luglio 
l'iter della riforma parve Jlla sua 

svolta conclusiva, con l'impegno 
del sottosegretario alla presidenza 
del Consiglio Salizzoni a predi
spcrre un decreto legge per risolve
re al più presto la questione. E 
per evitare il rischio, allora non 
improbabile, che un'.! ms1 di go
verno sopraggiungesse a mterrcm
r ere automaticamente i lavori sul 
disegno di legge giacente in Senato. 
Ma già poco dopo, riserve sulla 
opportunità dell'emanazione del de
creto legge erano state avanzate dal 
presidente dcllJ commissione giu-
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stizia al SenJtO Viviani, e negli ul
timi giorni di agosto il prof. Zin
gale, responsabile pro tempere del
l'ufficio legislativo della presidenza 
del Consiglio, confermava la man· 
canza di qualsiasi disposizione in 
materia. Ma al tempo stesso il go
verno dava precisa assicurazione 
sulla pronta conclusione dei lavori 
in sede redigente, promettendo la 
nuova normativa entro la fine di 
~ettembre. Ma una nuova battuta 
di arresto ha allontanato nel tempo 
la possihilità di una rapida appro· 
vazionc dcl disegno di legge. 

Il I" settemhre scorso le com
miss1on1 congiunte S•lnità e giusti· 
zia del Senato dovevano iniziare 
l'esame in sede redigente del prov
vedimento, già iscritto all'ordine 
del giorno dell'Assemblea per il 24 
settembre. L'approvazione da par
te delle commissioni « in redigen· 
tt » avrebbe permesso di trattene
re la legge in Assemhlea solo per 
la votazione generale. Ma, all'ini
zio della seduta dcl I O. ecco il pre
sidente della commissione giustizia 
Viviani dare lettura della lettera 
pervenutagli dalla presidenza del 
Senato. per informare che su n
chicsta dei senatori missini e libe· 
rali i disegni di legge in materia 
di droga sarebbero stati sottoposti 
alla procedura normale di esame e 
approvazione da parte dell'Assem
blea. Alle legittime proteste per 
un atteggiamento volto praticamen
te a boicottare in extremis gli sfor
zi di tutti i gruppi politici demo· 
cratici, adoperatisi per soddisfare 
nel più breve tempo possibile le 
aspettative dell'opinione pubblica, 
su un positivo rapido intervento in 
un problema sociale di giorno m 
giorno più drammatico, i senatori 
liberali e m1~sm1 hanno pretestuo· 
samente risposto. L'estrema impor
tanza della materia trattata, obiet· 
tano, renderebbe inaccettabile l'e· 
saurirsi del relativo dibattito « nel 
chiuso » delle Commissioni senato· 
riali. Esige al contrario la pubbli
cità, e le maggiori possibilità di va
glio, assicurate dalla discussione in 
Assemblea. 

Obiezioni pretestuose dicevamo. 
E infatti, da un lato le dichiarazio
ni di voto in Assemblea avrebbero 
dato alle posizioni contrapposte dei 
gruppi politici la pubblicità richie
srn dalle destre per certificare la 

loro estraneità alla normativa vara· 
ca. Dall'altro, le quattro sedute 
previste per la conclusione del la
voro m sede redigente avrebbero 
permesso un eventuale perfeziona
mento del testo. 

Fatto è che la vera intenzione 
delle destre nel creare questa occa· 
sione di ritardo, è quella di gua· 
gnare tempo, nella speranza di far 
coagulare frananto in Assemblea u· 
na qualche maggioranza cui la 
« prudenza » ispiri emendamenti ta
li da snaturare i principi basilari 
del disegno di legge. Assai elo
quente in proposito quanto dichia· 
rato dal senatore missino Mariani 
per il quale, tra i motivi di « per· 
plessità » suscitati dalla legge, pri
mo fra tutti si porrebbe l'istituto 
della depenalizzazione della deten· 
zione di stupefacenti per uso perso
nale non terapeutico. 

Ma, come è ben noto, proprio 
l'istituto della depenalizzazione co
stituisce l'innovazione principale, e 
irrinunciabile, della nuova legge an
tidroga, che giustamente considera 
il tossico-dipendente un « mala
to » da curare, non un delinquen· 
te da punire. Tanto più che la de
penalizzazione viene ad essere limi· 
rata dall'obbligatorietà delle terapie 
e d::lle provvidenze disposte per il 
n.cupero e il reinserimento dei tos
siccdipendenti. E' qui, semmai, che 
l'applicazione della legge pone se
ri problemi. 

Se infatti ]'inevitabile ritardo im
posto dalla manovra di dcs;ra ~ua
si sicuramente non determmera le 
am:.tramt.nto della normativa in di
scussione sul vecchio schema che 
ncn fa distinzione di trattamento 
ua ccnsumatore e spacciatore, è 
pur vero che l'efficacia operativa 
delle nuove disposizioni rischia di 
essere vanificata dalla inadeguatez
za se non dalla inesistenza, delle 
st;utture sanitarie e sociali indi
spensabili per l'attuazione della ri
forma. Scriveva a questo proposito 
il sen. Viviani in un suo articolo 
sull'Avanti dell'estate scorsa: 
« .. . s1 avvicina finalmente il tra
guardo, ma a cosa servirà se poi 
non vi saranno le strutture per la 
prevenzione, la cura e il reinseri
mento dei drogati? Una buona leg
ge finirà per essere inutile ... ». Co 
me regolarsi difatti con l'art. 83, 
il quale dispone che la prevenzìo 

pagina 13 

ne, gli accertamenti diagnostici, la 
cura e la riabilitazione dei sogget
ti tossicodipendenti è istituito in 
cgni regione un « centro » presso 
gli istituti ospedalieri o alni enti 
idonei? Questi «ceneri - precisa la 
legge - sono cenuti ad assicurare 
a~siste?za medica, psicologica e so
c1alc a1 soggetti dimessi, al fine del
la loro riabilitazione e del loro in
strimento nella società ». Ma, allo 
stato attuale, alla vigilia, per quan
to procrastinata, della riferma, sem
bra certo che l'assistenza in que
stione potrà essere fornita solo nei 
rtparti speciali dei manicomi, per
ché non risultano ancora realizzati, 
e nella maggior parte dei casi nem
meno previsti, i « centri » regionali 
istituiti dalla legge. 

Alessandro Colettl 

SCUOLA: 
ANNO NUOVO 
PROBLEMI 
VECCHI 

Nella 
giungla 
della PI 
• « Questo sarà un anno diverso. 
Faremo... stanzieremo... approvere
mo», i buoni propositi del bam
bino bugiardo si ripetono come 
sempre all'inizio di cgni anno sco
lastico che si rispetti. Il Palazzo 
della Pubblica Istruzione, ridondan
te di fregi e stucchi come i discor
si dei suoi abitanti, si frappone so· 
lido e testardo tra l'uomo della 
strada e la 'Cultura'. Schiere di u
scit'ri, disseminati come cavalli di 
frisia nei corridoi, istradano la cit
tadinanza verso stanzoni enormi 
occupati da tavoli enormi, dove o'. 
mini, di statura normale, ma rim
piccioliti a confronto del polifemi
co ambiente, timbrano, distribui
scono, negano, rispondono, zitti
sccno. E di fronte a loro si nllun· 

.__ ____________________________ .....;. _______________________________ ~------
----
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ga la fila intimidita e spaesata. Ai 
piani superiori non si va, che ci 
voglia un salvacondotto? Viene il 
dubbio che siano disabitati oppure 
formicolanti di ragionieri che cal
colano incessantemente: bambini 
diviso aule, ragazzi diviso profes
sori. E i conti non tornano mai e 
allora ricominciano, anni dopo an
ni. 

In effetti i conti non quadrano. 
Un milione e 630 mila di iscritti 
dle scuole materne; 4 milioni e 
940 mila alle elementari; 2 milioni 
e 700 mila alla scuola media. Le 
divisioni lasciano resti notevoli: 
90-100 mila aule in meno dell 'oc
corrente; 250 mila insegnanti non 
ancora 'assegnati' alle sedi. A colpi 
di carte bollate i trasferimenti, le 
supplenze, gli incarichi fanno del 
professore e del maestro un giro
vago e dell'alunno un profondo co
noscitore dei diversissimi metodi 
con cui si può insegnare la stessa 
materia. Forse il record spetta ad 
una classe liceale veneziana: in cin
què anni ha cambiato ben 90 pro
fessori. 

Mentre d'altro canto fiorisce spon
taneamente e con successo il mer
cato dell'usato gestito dagli stessi 
studenti. Spesso vengono cacciati 
via dai solerti vigili, specie quelli 
dell'Urbe, ma i ragazzi, librai per 
un solo mese, trovano sempre una 
strada laterale dove aprire il co-

In Italia è dal 1971 che manca 
un qualsiasi piano nazionale di edi
lizia scolastica e i 250 miliardi 
stanziati esattamente un anno fa 
sono stati a mala pena sufficienti 
per coprire i costi dei lavori ini
ziati con il piano precedente. Il bi- •••M• 
lancio del Ministero della Pubbli
ca Istruzione si è aggirato que
st'anno sui 3.889 miliardi, qudlr1 
previsto per il 1976 è di 4.665 
miliardi. Tanto viene a cosrart· il 
nostro Sudafrica scolastico, in mi 
la consistenza numerica dei parte
cipanti è inversamente proporziona
le alla appartenenza alle diverse 
classi sociali del paese. Perché la 
scuola in Italia, paese civile, del
l'occidente evoluto, costa, e costa 
cara. Qualche tempo fa qualcuno 
si divertì a calcolare la spesa che 
una famiglia deve sostenere per 
mantenere un figlio a scuola. Cifre 
da capogiro, quando la retribuzio
ne media nazionale non arriva alle 
200 mila lire mensili. Per esempio 
i libri sono aumentati del 220/o. I 
librai hanno già detto che quest'an
no non accetteranno i buoni-libro. 
« Siamo stanchi di anticipare fondi 
per le Stato. Vogliamo soldi, non 
cart~ » affermano minacciosi, met
tendo nei guai migliaia di famiglie . 
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fano della 500 e ricominciare le 
trattative, interrotte bruscamente 
poco prima. « Non siamo dei ven
ditori abusivi. Ci opponiamo al 
continuo aumento dei prezzi e ve
nkmo incontro agli altri studenti. 
Con noi possono trattare, con le 
librerie no », sostengono. 

Il meccanismo burocratico chi! 
avviluppa gli insegnanti non per
dona. Gli uffici scolastici provin
ciali, i provveditorati si difendono 
adducendo a scusante la mancanza 
di personale. Recentemente hanno 
accolto funzionari e impiegati di 
questura, a cui manca però la spe
cifica preparazione ai compiti, sen
z'altro diversi da quelli finora svol
ti. Tra leggine e circolari e! si ad
dentra nel disordine scolastico in 
cui dominano sovrani le graduatorie 
c> i prolissi programmi ministeriali. 
Un corpo, quello degli insegnanti, 
tutelato, oltre che dalle tre confc
aerazioni, da ben 43 sindacati au
tonomi. E a onobre, come a1 so
lito, due insegnanti su tre non sa
pranno dove presentarsi. 

Fiorella Viscontini 
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FESTIVAL DEL'UNITA' 

Motivazioni di una 
• • crescente partec1paz1one 

popolare 

• Firenze, settembre. Attraver
siamo il prato del Quercione, per 
una visita alla mostra dei Beni Cul
turali, una delle documentazioni più 
efficaci offerte da tanto monumen
tale Festival dell'Unità. Gremito in 
tutti i suoi stands, specie in que
ste ore del tardo pomeriggio, quan
do alla folla degli ospiti forestieri 
si somma compatta, con un' allegria 
d'altri tempi, la massa delle fami
glie fiorentine. Da una ricognizio
ne lungo i viali della «città» sor
ta al parco delle Cascine, emerge 
il carattere, al tempo stesso ·rias
suntivo e ridondante, della « fe
sta » in corso, tutta all'insegna di 
un enrusiasuco impegno al « dialo
go » rispetto alle sue precedenti, 
un po' chiesastiche, edizioni. 

« Un entusiasmo dovuto alla ma
turazione politica dei nostri ragaz
zi, che anche fisicamente hanno la
vorato, per nottate intere » sotto
linea compiaciuto il segretario di 
una delle più popolose sezioni fio
rentine. « Più che una festa è una 
manifestazione politica», precisa, 
«così vorremmo che l'interpretas
sero i visitatori ». E ribadisce il 
rimprovero a quanti, « anche gior
nalisti di sinistra » allude scherzo
so, sono venuti a Firenze attratti 
per lo più dal suo prestigiose car
tellone artistico: « Utopia » di Lu
ca Rcnconi, i concerti del Thoma
nerchor di Lipsia, la mostra del
l'Espressionismo tedesco :.i palazzo 
della Signoria, i madrigalisti rome
ni socco la Loggia dei Lanzi. 

Lo stesso tono « parrocchiale », 
tipica connotaziòné finora di ogni 
festival dell'Unità, appare qui a Fi
renze rivitalizzato da una nuova 
linfa, che nelle strutture abusate 
della festa popolare ha saputo tra
sferire contenuti di richiamo. Sul 
piano della informazione, soprattuc-

to, dove le migliaia di dati raccol
ti in chilometri di tabelle e nastri 
audiovisivi costituiscono la più ag
giornata antologia sulle conseguen
ze del malgoverno in Italia, su ciò 
che non è stato fatto e va attuato. 

Firenze. Festival 
del 'U11ita '75 

Certo non è da sottovalutare 
anche una funzione più utilitari
sticamente politica, di proselitismo 
e mantenimento della « tensione » 
era i militanti, ·svolta dal festival. 
Ulteriore riprova di un carattere 
della strategia vincente dei comu
nisti, capaci di interessare masse 
sempre più larghe di popolazione, 
:mche recuperando il momento del
la « festa » come medium giovevo-

le a trasmettere il proprio messag
gio. 

Dedicato al XXX anniversario del
la Liberazione, il festival fiorenti
no nasce essenzialmente all'insegna 
dell' « incontro », finalità perseguita 
a livello di vera e propria opera
zione politica, che lo diversifica 
dalle precedenti edizioni. Tanto è 
vero che tutte le manifestazioni e 
i dibattiti sono stati predisposti 
nell'ottica del « confronto » con le 
altre forze sociali e democratiche. 
Oggi che il problema dei rapporti 
con il PCI è al centro del dibatti
to politico nel paese, dicono gli 
organizzatori, i comunisti non pos
sono non avvertire l'esigenza di ri
badire agli interlocutori la loro 
proposta programmatica, sfruttan
do tutti i canali. E impostando 
dunque in tal senso lo stesso festi
vcl, come rutilante « strumento >' 
dialettico-pedagogico. 

Soprattutto i giovani militanti 
hanno recepito con entusiasmo l'i
dea, ci riferiscono al padiglione 
della FGCI, dove più netto si av
verte l'impegno aJl'ecumenismo. 

Proprio perché il superamento 
deJJa crisi attuale possiamo sperar
lo solo da un attivo intervento per 
la rimozione delJe cause che l'han
n_o dettrminata, afferma il segreta
no della federazione PCI di Firen

' ze, Michele Ventura, ecco che «è 
stato dato ampio spazio nel pro
gramma del festival ai temi di or
din~ economico e sociale sui quali 
~bb1amo cercato di favorire incon
tri e dibattiti tra le varie forze 
i:olitichc ». I temi difatti attengono 
tutti alle più grosse questioni del
h1 vita nazionale, riassunte e di
spiega.te a meglio puntualizzare l'ar
ticolarsi della « proposta » comuni
sta. « Dal centrismo al centros1m
stra », ~ Lo Stato e la crisi della 

-



pagina 16 

vita nazionale, riassunte e dispie
gate a meglio puntualizzare l'artico
larsi della « proposta comunis .. » 
« Dal centrismo al centrosinistra », 
« Lo Stato e la crisi della so
cietà italiana », « Regioni e auto
nomia locale », • Agricoltura e re
gioni », « Prospettive dopo il voto 
del l 5 giugno». Oltre l'analisi, l'in
dicazione degli obienivi più imme
diati da perseguire. « Casa e edi
lizia », « Scuola dell'obbligo », « La 
scuola materna », « I centri sto
rici ». 

Al di là della cornice visuale
olfattiva (le luminarie dei padiglio
ni, i cori scanditi dagli altoparlan 
ti, i vapori appetitosi dai ristoran 
ti esotici) ciò che contraddistingue 
quest'anno il festival è dunque que
sta vclontà di discussione aperta, 
per l'individualione di una solu
zione democratica unitaria Sembra 
così scongiuraco il pencolo, non 
troi;po ipotetico dopo la grande 
affermazione del 15 giugno, di una 
« festa » improntata a un trionfa
lismo rosso acceso. 

Un impegno al « confronto » che 
si rivela notevole anche nell'artico
larsi della sezione culturale, Quan· 
to mai idonea a stimolare il dibat
tito costruttivo. Specie negli incon
tri dedicati ai diritti civili, alla li
bertà pluralistica dell'informazione, 
arricchi ti da interventi anche poli
ticamente non allineati. Testi do
lenti in tutti i paesi a regime so· 
cialista, questi problemi, qui al fe
stival, non sembrano aver offerto 
appigli polemici verso il relativo at· 
teggiamento dei comunisti italiani. 
Forse perché molte delle chiusure 
di un tempo si sono ridimensiona
te e l'esigenza libertaria appare suf
ficientemente recepita anche nei 
settori della sovrastruttura tradizio
nalmente più ostici al risanamento 
dallii sclerosi paleomarxista. 

A. C. 

DEMOGRAFIA 

Italia 1974 

• Già da due anm l'Astrolabio 
ha inlZlato ad informare i lettori 
sull':mdamento demografico del no 
stro paese. Le due conferenze mon
diali, di Brighton e di Bucarest, 
sulla pianificazione familiare e sul
la popolazione, sono state ampia· 
mente commentate e, in seguito, è 
stata messa a punto un 'analisi del 
movimento naturale della popolazio
ne italiana, destinata a correggere 
alcune idee preconcette ed a sfata· 
re alcuni « idola menus », cari a 
ncn pochi sociologi, economisti e 
poliuci nostrani. 

Recentemente abbiamo aggiorna· 
to i lt:ttori sui dati internazion.1li 
riguardanti natalità ed aborto, che 
eravamo riusciti ad assicurarci per 
primi. 

Tutto ciò ad un sol fine: quello 
di dare una base non opinabile ad 
argomenti di cui da qualche anno 
s1 fa un gran parlare e non sem
pre con il dovuto rispetto dei dali 
reali, quelli delle statistiche demo· 
grafiche; le sole forse della cui ve· 
ridicità non sia lecito dubitare, na
scite e morti essendo fenomeni non 
deformabili nel numero, almeno 
nei paesi che dispongono di norma
li servizi anagrafici. 

« Non siamo una conigliera » 
scrivevamo un anno e più fa, par· 
lando del come e quanto crescia
mo. I dati di cui allora dispone
vamo erano quelli relativi al 197 3. 
anno in cm l'indice di natalità è 
stato del 16 per mille (sedici nati 
v1v1 per ogni mille abitanti) con 
una diminuzione di tre decimi di 
punto rispetto all'anno precedente 
(16.3 ). 

I dati del 1974, pubblicati m 
ouesti giorni dall'ISTAT, confer
mano esattamente questa linea di 
tendenza: da 16.0 l'indice di na
talità è sceso a 15.7 per mille 

Tendenza confermata ancora dai 
dati riguardanti il primo trimestre 
del '75, in cui l'indice di natalità 
è risultato del l '5 .O per mille, m 
confronto al 15.6 dello stesso pe· 
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ricdo dell'anno precedente. 
Di volata ci par utile ricordare 

l'allarme che da qualche parte si 
levò sulla pretesa constatazione di 
un'improvvisa impennata della na 
nalità alla scadenza dei nove mesi 
dal periodo in cui con maggior ri
gore vennero applicati i provvedi
menti dell'ormai dimenticata ausle· 
rztà L 'incons1Stenza delle illazioni 
che furono tratte da un esame troppo 
parziale e ristretto dei <lati è am· 
piamente dimostrata dal prosegui
re imrerturbato della curva discen
dente tra il 1972 e il '73, tra que 
st'ultimo e il '74. 

Ma n(gando la definizione di 
« coni~liera » dic,vamo pure di es
sere al tempo stesso Spagna e Sve
zia: Campania con il suo 20.9 e 
Liguria con il suo 11.4. Con i dati 
del '74 la distanza è rimasta pres
sappoco eguale, calati per l'una e 
per l'altra gli indici a 20.7 ed a 
l l.O. 

La mortalità generale ha segna
to una lieve flessione, portandosi 
dal 9.9 per mille a 9.5 (quasi e
gude a quella del '7 2 ), per cui il 
tasso di incremento della popola
zione è salito di un decimo di 
punto (da 6.1 a 6.2 ). Nulla di par· 
ticolarmente importante per l'uno 
e oer l'altro dato. 

·Da sottolineare positivamente in· 
vece la considerevole diminudone 
del quoziente di mortalità infantile 
(mcrti nel primo anno di vita rt· 
spetto a mille nati vivi) da 25.7 
del '73 a 22.6 del '74 e, cosa an· 
cor più importante, con maggiore 
accentuazione per le regioni meri· 
dionali e insulari: Campania da 
38.8 a 31.2, Sicilia da 31.1 a 26.4. 

Ad un'analisi più particolare~gia
ta ci riserviamo di procedere allor· 
ché avremo anche i dati per pro
vince, paghi per ora d i aver potu· 
to dare per primi questo breve 
commentc ai dati nazionali e regio
nali dell'andamento demografico del 
1974 
Simone Gatto 



EIBRI 
Introduzione 
al diritto 
parlamentare 

Vittorio Di Ciclo: Le fonti 
del diritto parlamentare, 
appendice di aggiorna
mento, Giuttré Editore -
pagg. 113 - L. 2.400. 

Presentiamo l'aopendice 
di aggiornamento al volu
ma di Di Ciolo Le fon· 
ti del diritto parlamentare 
da noi già segnalato nel 
dicembre 1973 (n. 12 di 
Astrolabio). Sono passati 
circa due anni da allora e 
molte innovazioni sono in
tervenute tanto da stimola
re l'autore a fissare un al
tro periodo di fatti signifi
cativi, sul piano normativo 
e della giurisprudenza par
lamentare, fino all'aprile 
1975. 

L'avvenimento forse di 
maggior rilievo di questo 
periodo è stata l'approva
zione della legge che sta
bilisce un contributo dello 
Stato al finanziamento dei 
partiti politici. E' una deci· 
sione che è stata larga
mente dibattuta in sede 
politica e tecnica e che 
probabilmente resterà a 
lungo al centro dell'inte
resse degli studiosi di di
ritto e dell'opinione pubbli
ca e che richiederà esami 
molto più approfonditi e 
completi di quanto non po
teva fare Di Ciclo in que
sta appendice che. come 
il lavoro base. preferisce 
la radiografia degli argo· 
menti trattati lasciando al 
lettore ogni commento. 

La pubblicazione del te
sto del regolamento di ap
plicazione della legge com· 
pleta utilmente la docu
mentazione. 

E' superfluo ricordare 
che il diritto parlamentare 
in Italia è una disciplina 
ancora giovane che ha bi
sogno di affermarsi soprat
tutto tra i giovani i quali 
debbono avere la possibi· 
lità di approfondire la co
noscenza di quella che 
certamente deve conside
rarsi la più importante isti
tuzione della nostra strut
tura statale. Per questo lo 
impegno di lavoro del Di 

Ciolo e di quanti come lui 
dedicano allenzione al Par
lamento ed alla sua atti
vità deve essere apprezza
to così come pure deve 
essere incoraggiata la isti· 
tuzione di corsi di diritto 
parlamentare presso le no
stre Università. 

A. Casiglia 

Il fenomeno 
del 
neofascismo 
in Europa 

Giuseppe Gaddi: Neofasci
smo in Europa. Ed. La 
Pietra. 

I tentativi di colpi di stato. 
le stragi. gli attentati han
no rivelato non solo la pre· 
senza di gruppi di eversivi 
neofascisti, ma le complici
tà. le connivenze di cui 
questi gruppi possono usu
fruire negli ambienti più re· 
trivi e reazionari del capita
lismo e dei partiti conserva
tori. 

Gaddi ci presenta un qua
dro rapido, ma esauriente, 
dei movimenti neofascisti e 
neonazisti di tutta Europa: 
storia, connotazioni. capaci
tà di intervento. tentativi di 
creare legami internaziona
li. Da questa analisi ricava 
un dato significatìvo: il fa· 
scismo è più forte. aperto 
là dove è ancora al potere. 
proprio nei paesi che lo han
no direttamente sperimen
tato. Italia e Germania. E' 
qui che troviamo i gruppi 
più numerosi e aggressivi, 
è qui che possono usufrui
re di maggiori complicità, 
è qui infine che troviamo 
uomini coinvolti nel passato 
regime occupare posti vita· 
li per il paese. 

Occorre eliminare il fa
scismo dalle stesse isti
tuzioni che ne hanno per· 
messo la rinascita: l'elimi· 
nazione dei coroi separati 
dello stato, il controllo de
mocratico. la fine della lot-

tizzazione del pubblico po
tere. devono diventare real
tà concrete. Forse non ba
sterà neppure questo ad 
eliminare nostalgie autori
tarie. Certamente servirà 
ad isolarle, recidere i lega
mi che le rendono ancora 
cosi vitali. 

M. Miele 

L'utile 
contributo 
della 
psicoanalisi 

Quadrangolo · Una rivista 
di psicoanalisi, Bulzoni 
Ed .. Roma, L. 2.500. 

La ragione per cui diamo 
notizia. noi che non siamo 
né psicanalisti né ossessivi 
cultori di psicanalisi, della 
presenza di una nuova rivi
sta Quadrangolo, ormai al 
secondo numero di appa
rizione. è quella che pensia
mo che essa possa interes· 
sare molta gente. E questo 
ci pare un fatto assai posi
tivo: ci pare singolare in
fatti che una scienza chiu
sa e imbronciata come la 
psicanalisi trovi e prima an
cora cerchi una forma di 
collegamento con le altre 
discipline. offrendo i pro
pri mezzi, servendosi di 
quelli altrui. 

Ecco quindi che Quadran
golo ci offre la possibilità 
di avvicinarci ad altri meto
di interpretativi nel loro 
volto scientifico che arric
chiranno il rapporto con lo 
specifico in cui ci muovia
mo, qualunque sia questo 
specifico (politica. arte. an
tropologia). 

Quadrangolo si articola 
infatti su tre nuclei di ri
cerca. di cui il primo riguar
da la teoria e la tecnica 
psicanalitica (da leggere 
con attenzione nel numero 
2 il saggio • Riflessioni ma
tematiche sull 'interpretazio
ne • di Matte-Bianco dove 
si tenta una definizione ma-

tematica dell'interpretazio
ne): il secondo interviene 
sull'attualità dando una let
tura psicanalitica dell'arte 
o del cinema o delle co
municazioni di massa attra
verso l'analisi di fatti ed 
avvenimenti contemporanei: 
ed il terzo settore associa 
la psicanalisi alle scienze 
sociali. aprendo il dibattito 
sul significato politico del
le stesse e riaffrontando lo 
spinoso problema del rap
porto con il marxismo at
traverso letture e riletture 
(vedi il dibattito su Althus
ser). 

Psicoterapie di gruppo, 
analisi di gruppo, esperien
ze comunitarie sono uno dei 
terreni d'incontro che la 
psicanalisi, fuori dell'am
bito più strettamente dot
trinario, ci offre; ma ci of
fre anche alcune esperien· 
ze terapeutiche come quelle 
esposte negli interventi di 
Emiliana Mazzonis che illu
minano in maniera descrit
tiva precise realtà umane. 
E poi ci sono esperienze di 
giovani psicologi che pos
sono essere estremamente 
chiarificatrici per il mondo 
su cui si affacciamo. come 
quella di Nicoletta Bonano
me ,psicologa di scuola ele
mentare. Voglio dire che 
accanto ai nomi dei nostri 
psicanalisti si articola un 
discorso di base che ne 
elabora ulteriormente i con
tenuti e compie una verifi
ca sulla realtà. 

Ne viene fuori una ma
teria molto sfaccettata e 
ricca, che pare mai defi
nirsi o autodefinirsi in una 
realizzazione di forma con: 
elusa. ma che affronta pro
blemi per sollevarne altri 
più interessata al process~ 
interpretativo che non ai ri
sultati della lettura perché 
i. risultati sono l'interpreta
zione stessa. 

Dunque tutto può essere 
letto in chiave psicanaliti· 
ca, cioè secondo una meto
dologia che non tende a co
dificare. a chiudere. a sche
matizzare. ma che al con
trario attorno ai suol fonda
menti si espande in scien
za di vita. 

F. D. C. 


