
Craxi e i numeri della crisi 
di governo 

a Con due colpi di timone piutto
• sto vigorosi, il Presidente della 
Repubblica ha, nel giro di quarantot
to ore, impresso un ritmo assai ser
rato agli sviluppi della crisi di go
verno. 

Consultando rutti i gruppi nel po
meriggio o nella nottata dello stesso 
sabato in cui Andreotti aveva rinun
ciato al mandato, il giovane ottanten
ne che sta al Quirinale ha dato una 
severa frustata alle pigrizie, soprat
tutto a quelle di fine settimana, che 
troppo spesso si insinuano oltre misu
ra nei risvolti delle nostre crisi di go
verno. Ha detto, nel linguaggio che 
si conviene al Presidente della Repub
blica, che bisogna accelerare i tempi 
della crisi, ha fatto sapere che - se
condo lui - il paese non può atten
dere a lungo. 

Con il secondo colpo di timone 
sembra a me che Pertini abbia volu
to sfoltire alcuni episodi intermedi che 
gli osservatori politici prevedevano 
come tappe obbligate. Saltando gene
razioni e rapporti personali non fa. 
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di Luigi Anderlini 

citi, Pertini ha giocato in maniera mo
dernissima la vecchia formula del li
beralismo classico: chi fa fallire una 
soluzione è chiamato a sopportare la 
responsabilità di trovarne un'altra. 

E' cosl che siamo arrivati, per la 
prima volta nella storia d'Italia, a un 
socialista incaricato della formazione 
del governo. 

* * * 
Il compito di Craxi non è facile e 

i sentieri piuttosto aggrovigliati attra
verso i quali è passata la politica del 
PSI negli ultimi anni non lo aiute
ranno di certo. Scrivo a poche ore di 
distanza dal conferimento dell'incarico 
e c'è il rischio che quando Astrolabio 
sarà in edicola molte cose siano cam
biate. 

Una ricognizione dei dati del pro
blema che Craxi ha davanti vorrei pe
rò farla ugualmente. Il lettore potrà 
misurare poi, sulla realtà dei fatti, la 
verosimiglianza delle ipotesi che verrò 
formulando. 

Forte sarà certamente in Craxi la 
tentazione di formare un governo di 

sinistra e nori solo perché glielo chie
deranno i radicali che lo hanno desi
gnato ma anche perché il Segretario 
del PSI sa quanto vasta sia la spinta 
di coloro che, nel paese, vorrebbero 
la DC relegata all'opposizione. Per 
formare una maggioranza di sinistra 
Craxi dovrebbe però riuscire nel mi
racolo di mettere assieme oltre al PSI 
(62 voti) al PCI (190) e alla Sinistra 
Indipendente (11) anche repubblicani 
(16) e socialdemocratici (20) oltre che 
radicali (18) e PDUP (6). L'impresa 
è politicamente quasi impossibile e ap
proderebbe in ogni caso a 323 voti: ap
pena 7 in più della maggioranza di 
316 che è necessario avere alla Camera 
dei deputati, di fronte alla quale 
(stando alla regola dell'alternanza tra 
i due rami del Parlamento) il nuovo 
governo dovrà presentarsi per avere 
la fiducia. Si sa già che l'altra ipote
si, quella centrista, non esiste nem
meno sulla carta perché tra OC (262 
voti) PSDI (20) PRI (16) PLI (9) 
SVP ( 4) oltre all'Union Valdotaine (1) 
e al melone triestino ( 1) si arriva a -1 



Craxi e i numeri 
della crisi di governo 

313, vale a dire a tre voti in meno del 
minimo richiesto. Né possono valere i 
trenta voti missini di riserva perché 
almeno la metà di quei 313 deputati 
rifiuterebbe certamente di avere rap
porti politici con i neofascisti di Al
mirante. 

Esiste certo una maggioranza di cen
tro sinistra che anche escludendo libe
rali, sud tirolesi e formazioni minori 
arriva alla quota sicurezza di 360 vo
ti. Ma si può pensare che l'incarico 
conferito a Craxi possa far superare 
di colpo al PSI la sua decisione con
gressuale di non prestarsi in nessun 
modo a riedizioni comunque camuffa
te del centro-sinistra? E' vero che con 
il ritmo che il Capo dello Stato in
tende imprimere agli sviluppi della 
crisi oggi possono maturare abbastanza 
rapidamente soluzioni che invece a
vrebbero richiesto mesi o magari anni. 
Il fatto è che tutti siamo però con
vinti che una simile operazione che ri
peterebbe, forse in termini aggravati, 
il tentativo degli anni '60 di isolare il 
PCI, non gioverebbe a nessuno: non 
al PSI, non al paese. Tenterà allora 
Craxi di forzare la mano alla DC e 
di arrivare lui là dove non è potuto 
arrivare Andreotti cioè alla ricostitu
zione di una maggioranza di unità na
zionale e di un governo che ne sia di
retta espressione? Fino a che punto 
riuscirà a logorare la resistenza dei de
mocristiani contrari all'ingresso dei co
munisti al governo? E quali « condi
zioni di miglior favore » i comunisti 
possono fare a Craxi rispetto a quelle 
che hanno visto fallire Andreotti? Esi
stono altre formule intermedie in uno 
spazio cosl fitto e denso di decisioni 
già prese? Vi sarà la tentazione di un 
governo di terza forza, pendolare tra 
DC e PCI? 

Si tratta di interrogativi ai quali, al 
momento in cui scrivo, non è possi
bile dare una risposta. E' lungo di 
essi però che molto probabilmente 
si svolgerà la crisi di governo. 

* * * 
A Craxi, al compagno Craxi, al pri

mo socialista incaricato in I talia di fa
re un governo, io vorrei permettermi 
solo di sottoporre alcune considera
zioni: 

1) malgrado tutto, malgrado le po-
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!emiche estive e gli errori che tutti 
abbiamo commesso, i tre anni passati 
hanno consentito alla sinistra di te
nere nei confronti del governo un at
teggiamento univoco. Hanno governa
to i moderati con l'astensione prima e 
con l'appoggio poi delle forze tradi
zionali della sinistra italiana. I risul
tati non sono stati pari alle aspetta
tive e il rapporto tra le forze di sini
stra non ha fatto passi av:µlti sulla 
via dell'unità. Non sono però avvenu
te fratture irreparabili se è yero che 
la sinistra di classe amministra insie
me tre quarti dell'Italia. 

2) E' largamente diffusa ed è giu
sta l'opinione che solo l'unità della si
nistra può costringere la DC ad una 
trattativa seria e farle dimettere la sua 
arroganza. E' questa la chiave di vol
ta che può permettere lo sviluppo po
sitivo della crisi e darle un approdo 
capace di soddisfare le esigenze del 
paese. 

3) Subito dopo il voto del giugno 
un fatto positivo si è verificato pur tra 
molte tensioni. Esso consiste nella ri
presa di uno slancio unitario. E' un 
patrimonio da non disperdere, anche 
in vista delle elezioni del 1980. 

4) La questione nuova che le ele
zioni del '79 hanno posto è oggi que
sta: rendere governabile il paese e 
mantenere l'unità della sinistra appa
re un'impresa molto più difficile che 
non nella legislatura precedente. Per 
altro verso mai come in queste ultime 
settimane si è fatta pressante la du
plice richiesta di governabilità e di 
unità a sinistra. L'augurio è che Craxi 
riesca ad assicurare l'una senza incri
nare l'altra e a dare al paese il gover
no che si merita e che da molti anni 
aspetta. 

L. A. 

L'analisi 
economica 

al congresso 
comunista 

Una 
autocritica 
incompleta 

di Ercole Bonacina 

e AJ comitato centrale del PCI, ci 
son volute tre giornate di inten

so dibattito perché alla fine l'analisi 
della sconfitta elettorale fosse comple
tata con una indicazione fra le più im
portanti. Vi ha provveduto, anche se 
in modo non del tutto esauriente, En
rico Berlinguer nella replica. « Il pro
blema decisivo venuto pienamente in 
luce dall'esperienza di questi anni -
ha detto - è che modificazioni nelle 
condizioni di vita che comportino, ad 
esempio, cambiamento nel livello dei 
redditi monetari, non possono essere 
accettate dalle grandi masse, se non 
vengono avanti, visibili, delle contro
partite sul piano del rinnovamento so
ciale e politico, e cioè se non vengono 
colpiti gli interessi dei grandi gruppi 
privilegiati, se non cresce il peso del 
movi"1enlo operaio nella dire:aone 
dello Staio e se non si realizza una sua 
partecipazione direltla alla direzione 
governativa». (Il lungo corsivo è no
stro). E ha continuato: «Qui sorge 
un grande problema: in quale misura 
e fino a quale punto un grande partito 
operaio si può esporre in ,una politica 
che ha anche aspetti impÒpolari, sen
za avere un peso adeguato e una pre
senza diretta nella guida del paese? 
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L't:spencnza insegna chi:. quando yui:
sta condizione manca. un grande parti
to operaio può esporsi solo fino a un 
certo punto, perché esso non ha ga
ranzie, finché non partecipa diretta
mente alla guida del paese, che le mi
sure di risanamento non siano a sen
so unico e si accompagnino a progres
si nella giustizia sociale. E ciò spiega 
anche perché - ha concluso su que
sto punto - pur nell'ambito di una 
grande e giusta linea di rigore, abbia
mo potuto commettere determinati 
errori ». 

Ebbene, guardiamo che cosa è suc
cesso nella politica economica di que
sti tre anni, durante i quali il PCI 
ha maturato la sua costosa esperienza. 
Senza la partecipazione dci comunisti 
alla maggioranza in qualunque delle 
tre forme nelle quali si è esplicata 
(non sfiducia, accordo di programma, 
maggioranza parlamentare di solidarie
tà democratica), nessuna delle condi
zioni essenziali per il risanamento si 
sarebbe realizzata: non quella del re
gresso inflazionistico, non quella del 
forte surplus di bilancia dei pagamen
ti, non quella della stabilità del cam
bio. Il disavanzo del settore pubbli
co ha continuato a infierire, ed è ve-
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ro: ma esso avrebbe infierito ancora 
di più se il consenso comunista non 
avesse permesso l'applicazione di forti 
misure restrittive a talune voci di spe
sa (finanza locale, assistenza sanitaria, 
pensioni, e l'uso della legge finanzia
ria a fini di contenimento). La contro
pa1 ti ta di questi essenziali concorsi o 
consensi comunisti era stata contrat
tata e, almeno sulla carta, appariva 
anche soddisfacente. I suoi contenuti 
più importanti: 1) massiccio e rapido 
rilancio degli investimenti: la promo
zione di quelli pubblici ( 14 mila 500 
miliardi nel solo 1979) avrebbe dovu
to mobilitare anche quelli privati e 
trasformare la famosa « ripresina » in 
ripresa duratura e sostenuta e quindi 
accrescere l'occupazione; 2) accelera
zione, intensificazione e riqualificazio
ne degli interventi nel Mezzogiorno, 
con la predisposizione immediata delle 
condizioni perché, già nel '79, la Cas
sa potesse impegnare circa 6 mila 500 
miliardi di investimenti e circa 21 mi
la nel triennio, e materialmente spen
dere 3 mila 200 miliardi nel '79 e 
circa 12 mila 500 nel triennio, in ag
giunta alle dotazioni destinate al Mez
zogiorno nel capitolo degli interventi 
«ordinari»; 3) ristrutturazione indu-

striale e finanziaria delle imprese per 
la quale, come del resto per la promo
zione degli investimenti pubblici e 
per il Mezzogiorno, gli strumenti legi
slativi e finanziari erano già appron
tati; 4) una lotta alle evasioni fiscali 
cosl severa che già nel '79 i maggiori 
flussi finanziari, occorrenti per conte
nere nei limiti desiderati il fabbiso
gno del settore pubblico allargato, sa
rebbero dovuti provenire, appunto, dal 
recupero delle aree di evasione e di 
erosione fiscale. Questo della lotta al
i 'evasione fiscale sarebbe dovuto esse
re l'aspetto politicamente più qualifi
cante delle contropartite contrattate. 

Quale di queste contropartite si è 
realizzata oppure è stata avviata a rea
lizzazione? La risposta è: nessuna. E' 
vero che t_utto o quasi tutto il seme
stre del '79 è passato fra l'avvisaglia 
della crisi politica immediata e l'av
veramento della crisi stessa. Ma è an
che vero che le contropartite erano 
state contrattate da tempo, che in vi
sta di esse il PCI e il movimento ope
raio sindacalmente organizzato avevano 
già dato i rispettivi contributi e che 
gli strumenti legislativi e finanziari per 
avviarle a realizzazione erano tutti di
sponibili. In quanto al governo, non 
ne mancavano le continue professio
ni e.li fede e non ne erano mancate: 
era stato proprio Andreotti a « com
promettersi » più scopertamente di 
tutti, ad esempio, quando nella famo
sa allocuzione televisiva sulla dram
maticità della situazione italiana, che 
Berlinguer ha rivelato essere stata de
cisa su consiglio ed esortazione del 
PCI, avvertl gli evasori fiscali che a
vrebbe riso meglio chi avesse riso ul
timo. Infatti, si è visto. 

Ed ora chiediamoci: perché nessu
na delle contropartite fondamentali è 
stata avviata a soluzione? Perché la 
lotta all'evasione è rimasta impigliata, 
gli investimenti pubblici ancora oggi 
sono stagnanti, la ristrutturazione pro
duttiva e finanziaria delle imprese è 
lontana dall'ingresso nella fase opera
tiva, la • routine » continua ad atta
nagliare l'intervento straordinario nel 
Mezzogiorno? Perché, dunque, l'occu
pazione ristagna ed ora la riacutizza
zione della crisi energetica trova il p:te--3 
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se totalmente disarmato? Berlinguer 
ha dato una risposta: ma per la verità 
essa è solo un principio di risposta, 
non ancora una risposta piena. E' giu· 
sto dire che la mancata diretta parte
cipazione dei comunisti alla direzione 
governativa del paese priva il movi· 
mento operaio delle necessarie gàran· 
zie e non dà nessuna certezza che si 
compiano effettivi progressi nella giu· 
stizia sociale. E' giusto ma non basta. 
Il PCI si è posto in modo insufficien
te - anche se, specie per merito di 
Ingrao, ha cominciato a porselo - il 
problema del rapporto con le istitu· 
zioni, quali sono modellate dalla Costi
tuzione e quali esse sono nella realtà: 
e se l'è Posto in modo insufficiente 
anche nell'ultimo comitato centrale, 
nel quale il giudizio autocriticQ sulle 
soluzioni date (o non date) a quel pro
blema, è pressocché totalmente manca
to. La presenza di ministri comunisti 
al governo sarebbe molto ma non tut
to. Tanto per fare un esempio, nell'at· 
tuale stato degli ordinamenti legisla
tivi e delle strutture amministrative, 
la lotta all'evasione non deriva solo, 
anche se ne dipende in grandissima 
parte, dalla volontà del ministro e dal
la sua azione quotidiana, ma anche, e 
in parte non minore, dall'attitudine 
delle strutture amministrative (che van· 
no dal ministero alla sua guardia di 
finanza, dalle commissioni tributarie 
ai corpi consultivi, dal contenuto dei 
regolamenti esistenti alla loro appli
cazione) e dalla disponibilità dei fun
zionari singolarmente o collettivamen· 
te competenti, a condurre la lotta con 
maggiore o minore decisione. Il famo· 
so piano dei 3 mila 500 miliardi di 
investimenti ANAS, che sembrava 
pronto a partire, è ancora fermo al pa
lo, per lunghi accapigliamenti interni 
che evidentemente ruotano intorno a 
contrastanti interessi di consorterie bu
rocratico-ministeriali intrecciate a con· 
sorterie di grandi appaltatori e finan
;>:iatori: molto potrebbe fare il mini· 
stro per rompere gli indugi, ma non 
meno possono fare il direttore genera
le e il consiglio d'amministrazione del
l'ANAS o il consiglio di Stato o la 
corte dei conti o l'ultimo direttore com· 
partimentale, se il piano o suoi sin-

..I· 

goli atti esecutivi non gli vanno a gar· 
bo. Tra il parlamento che legifera e 
controlla (come può) e il governo in 
senso proprio, i rapporti sono chiari 
o chiarificabili e comunque sono sem· 
pre in tensione: ma è nella zona mol
le del potere esecutivo inteso come 
universalità di pubblica amministrazio
ne, di corpi consultivi e giurisdizio
nali, di enti pubblici, di singoli funzio
nari, che una politica di risanamento 
e di rinnovamento quale quella pro· 
pria ad un partito di. sinistra e in par· 
ticolare al PCI , trova un'area flacci· 
da e sconfinata di resistenza, una pe· 
nombra irta di insidie, un enorme fo
colaio di infezioni politiche e sociali 
capaci di fermare tutto: quell'area di 
resistenza, quella penombra, quel fo
colaio sono indubbiamente dovuti alla 
determinante volontà politica, in que· 
sto caso democristiana, di promuover· 
li, ma sono provvisti anche di autono
ma capacità di sopravvivenza e di pro
liferazione, perché sono essi stessi stru· 
mento diretto di egemonia di classe e 
politica. 

Il PCI ha avuto il merito di promuo
vere l'apertura del parlamento alla di
retta influenza di aggregazioni sociali 
e di centri di interessi orientati ad e
sprimersi al di fuori delle mediazioni 
dei partiti, e comunque tropPo attivi 
per non dargli la possibilità di una di
retta espressione politica. Ma è nel ge· 
latinoso mondo dell'amministrazione 
in senso lato, nel qua1e quotidiana
mente si consumano delitti perfetti a 
danno delle società e delle masse più 
deboli e a vantaggio delle classi più 
forti. in una perfetta simbiosi tra mi
nistri, alti burocrati e corporazioni im· 
piegatizie, è in questo mondo che la 
sinistra e il PCI non esercitano alcuna 
funzione di indirizzo, alcun potere di 
direzione, alcuna possibilità di ispira
zione. Io non ho mai capito, ad e
sempio, la differenza tra l'accanimento 
posto nel controllo nelle nomine alle 
banche ed ai grandi enti pubblici, del 
tutto giustificato, e il quasi totale di· 
sinteresse, invece, per le nomine nei 
posti chiave della pubblica amministra
zione e dei grandi corpi amministra
tivi, consultivi o giurisdizionali. Un di
rettore generale del Tesoro conta mol· 
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to di più del presidente della maggio
re azienda di credito italiana: se non 
ne «dipende», perché lo può condi
zionare; se ne dipende, perché gli spia
na la strada. 

Già il PSI, che perlomeno aveva un 
bastione di difesa a sinistra col PCI 
anche se ne diceva corna, commise 
l'errore nel centro-sinistra, che poi fu 
solo uno degli errori, di avventurarsi 
nella maggior~pza senza nulla aver mu
tato né voler mutare né poter mutare, 
del gelatinoso mondo amministrativo, 
di cui non conosceva quasi niente, né 
il funzionamento, né la struttura so
ciale, né il ruolo politico assolto, auto
nomamente o su commissione. Tutto 
sommato, un medesimo errore ha com
piuto il PCI: la differenza è che se ne 
è ritratto a tempo, anche se non ha 
ancora acquisito completa e chiara co
scienza dell'errore compiuto e delle 
condizioni necessarie perché non si cor
rano più rischi di ripeterlo. 

La politica economica è gestita dal 
governo in base agli indirizzi necessa
riamente generali approvati, aggiustati 
e verificati dal parlamento, ma passa 
per le grandi amministrazioni dello 
Stato, per le grandi banche, per i gran
di enti pubblici, per i grandi corpi 
consultivi: e tutte queste « grandi » 
cose sono intrise dello stesso spirito 
democristiano, non solo moderato e 
conservatore, ma fortemente attivo in 
difesa degli interessi egemoni e pri
vilegiati. Una nuova politica economi
ca, una NEP italiana, non sarà mai 
tale, se a indirizzi e obiettivi realmen
te nuovi non si aggiungeranno stru
menti altrettanto nuovi. Il PCI ha 
compreso che far parte di una maggio
ranza senza stare al governo è un gra
ve errore perché è un grossissimo ri
schio. Ma l'errore sarebbe non meno 
grave se, di per sé, la partecipazione 
al governo fosse ritenuta risolutiva. E' 
chiaro a tutti e non da oggi che, sen
za lotte di massa a sostegno, niente 
si smuove: ma deve diventare altret
tanto chiaro che, con soldati-mummia 
o, peggio ancora, con soldati traditori 
come ce ne sono a battaglioni nel mon
do amministrativo, non si vince mai 
un guerra e nemmeno una battaglia. 

E. B. 
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De Martino: 
''Per il governo vedo 
dei ripieghi,, 
''Rapporti migliori 
a sinistra per l'alternativa,, 
Intervista a De Martino 

• I risultati elettorali hanno in· 
trodotto alcuni significativi ele
menti di novità nel quadro poli
tico italiano. 

Secondo lei queste novità sono 
tali da cambiare i rapporti di 
fondo tra le forze politiche ita
liane? 

No, non mi pare che ci sia stato un 
vero mutamento dei rapporti di for
za; più o meno la situazione rimane 
come prima nel senso di relativo equi
librio tra le forze della sinistra e quel
le del centro. 

• Per la soluzione della crisi di 
governo qualcuno ha fatto il suo 
nome per la presidenza del con
siglio. Quale potrebbe essere la 
soluzione migliore alla dilf icile si
tuazione politica che il nostro 
paese sta attraversando? 

Non credo che la indicazione del 
mio nome sia realistica. Al di fuori di 
questo mi pare che la situazione miglio
re sarebbe, almeno in astratto, quella 
di una effettiva ripresa della politica 
di unità nazionale, ma con la parteci
pazione di tutte le forze lld essa favo
revoli. Cosa che mi pare però estrema
mente difficile se non impossibile al 
momento attuale. 

• Ma, in concreto, quale solu
zione alla crisi di governo è pra
ticabile, in tempi brevi, per fare 
uscire i partiti da una impasse che 
rischia di logorare ancora di più 
il quadro politico? 

La mia idea era che si dovesse riten
tare la formazione di un governo con 
un'ampia base parlamentare, un gover
no di larga maggioranza. Di fronte al-

le pregiudiziali che si erano manife
state, mi pareva che un inizio di so
luzione potesse essere quello di un go
verno con tutti i partiti e, in luogo dei 
comunisti, con la presenza degli in
dipendenti di sinistra. Ma anche que
sta ipotesi è al presente estremamente 
difficile sia per lo spostamento a de
stra avvenuto in campo democristiano, 
sia anche per la rigida posizione dei co
munisti i quali, anche recentemente, 
hanno affermato di voler stare o al go
verno o alla opposizione. Ecco perché 
dicevo p1ima di non vedere soluzioni 
che possano garantire un minimo di 
stabilità dei governi. Vedo piuttosto 
dei ripieghi, degli espedienti che pos
sono anche essere utili se si tratta di 
prendere del tempo per determinare 
mutamenti nella situazione politica at
tuale, ma che non costituiscono nulla 
di risolutivo. 

• Lo spostamento a destra del
[' asse politico della Dc, cui ha 
accennato, sarà di stimolo alla ri
cerca di una maggiore unità del
la sinistra o piuttosto sarà l'occa
sione di ulteriori attriti e frat
ture? 

Lo spostamento a destra della Dc, 
con tutti i problemi che già si intra
vedono e che non sono soltanto ita
liani ma comuni a gran parte dell'Eu
ropa, impongono alla sinistra una ri
flessione attenta sulle ragioni di ordi
ne economico, sociale oltre che poli
tico della situazione presente, ma al 
tempo stesso esigono un riesame del
le linee di fondo che hanno caratteriz
zato il passato. Quindi mi pare oggi 
più che mai necessario che la sinistra, 
in modo unitario, proceda a questo esa
me senza continuare ad attardarsi in 
tentativi di giustificazione dei succes--5 



Intervista 
a De Martino 

De Martino 

si mancati che non risolverebbero cer
to il problema. 

• Una componente socialista 
autonoma, anche se fortemente 
umtarra, resta sempre elemento 
decisivo per una reale politica di 
alternatwa. In che misura il Psi 
risponde, oggi, a questa esigenza? 

Nel partito socialista credo che vi 
siano forze importanti che sentono vivo 
questo problema e che intendono svi
luppare concretamente una azione per 
ristabilire rapporti migliori a sinistra 
e creare cosl le premesse di una poli
ttca di alternativa che evidentemente 
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risulterà impossibile se le cose conti
nuano a restare come sono oggi. 

• In una delle ultime riunioni 
della direzione del Pst, ha annun
ciato la ricostituzione della sua 
corrente. Vuole chiarirci il signi
ficato e la portata di questa ini
ziativa? 

Veramente non è che ho annuncia
to la ricostituzione della corrente, ho 
detto che, probabilmente, era stato 
un errore la decisione di averla sciol
ta e questo in rapporto al fatto che 
c'è stato un affievolimento del dibat
tito interno da quel tempo ad oggi. 

Lo scopo politico non è quello di cer
care rivincite, quanto di concorrere al
l'approfondimento dei problemi com
plessivi della sinistra offrendo un pun
to di riferimento a tutti coloro che, 
della vecchia corrente di minoranza o 
di altre posizioni, sentono l'esigenza 
e l'urgenza di questo riesame e inten
dano comunque ristabilire rapporti uni
tari che sono indispensabili per una 
ripresa di iniziativa della sinistra ed 
anche per fronteggiare le minacce che 
si possono temere per il futuro. 

a Le pare che la re/a:aone d1 
Berlinguer e il dibattito m corso 
al Comitato Centrale comunista 
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azutmo questa ricerca di rappor
ti unitari della sinistra introdu
cendo 'Considerazioni e spunti 
nuovi? 

Mi pare che la relazione di Berlin
guer, implicitamente, contenga un ri
pensamento delle lince di fondo anche 
se si riafferma la validità della politi
ca del compromesso storico o dcll'uni
t:'t nazionale. Ma quando si dice che 
con la Dc, così com'è oggi, non è pos
sibile nessuna intesa, mi pare che al
meno si dia una interpretazione molto 
diversa di questa politica; ho notato 
anche che si sono introdotti, se non 
degli apprezzamenti, dei giudizi non 
negativi su posizioni esistenti nel Psi 
rivolte a creare le premesse di una al
ternativa politica. Rimangono natural
mente una serie di problemi che io con
sidero comuni a tutto il movimento 
operaio italiano, che sono quelli dell' 
analisi più attenta della scri:ttura at
tuale della società, dei temi nuovi che 
sono tipici della nostra epoca e che 
non trovano nessuna possibilità di so
lt•zfone in teorie del passato, né nel 
leninismo, né in posizioni socialdemo
cratiche tradizionali. Si tratta di pro
blemi che richiedono una indagine nuo
va e il conseguimento di nuove linee 
politiche e questo dovrebbe essere il 
compito dei partiti della sinistra nel 
prossimo futuro; senza di questo, a mio 
avviso, continueremo a girare a vuoto. 
Oltretutto, si deve tener conto che v; 
è nell'Europa, e questo è registrato 
nella relazione di Berlinguer, una ri
prt:sa delle forze conservatrici e una 
perdita di consenso anche dci partiti 
che non sono socialisti di sinistra o co
munisti, e questo secondo me dipende 
dal fatto che la sinistra nelle sue varie 
configurazioni non riesce ad affermare 
oggi nella società un insieme di valori 
che sono diversi e contrastanti con 
quelli del capitalismo. In questa inca
pacità, in questa mancata risposta sta, 
a mio avviso, la crisi e penso che ci 
riguardi un po' tutti. 

Rimangono poi ancora senza rispo
sta problemi oosti da tempo sul giudi
zio storico-politico dei regimi dell'Est 
europeo e questo pesa negativamente 
sull'azione della sinistra in Occidente. 
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La fanteria dc all'assalto 
dello stato maggiore 
Retroscena e riflessi del rovescio della seqreteria dc nelle 
elezioni del capogruppo democristiano a Montecitorio. 

di Italo Avellino 

A L'elezione, a dispetto della st>gre
W teri:i democristiana, di Gerardo 
Hinnco a presidente del gruppo parla
mc•r.rare della DC alla Camera scatu
risce dà una serie di congiunture in 
p<>rte rilevanti, in parte no. Intanto, 
e non per ridimensionare l'accaduto, 
mai b2ttaglia politica interna alla DC 
f11 condotta in maniera cosl maldestra. 
Che il presidente dei deputati demo
crbtiani uscente, on. Giovanni Gallo
ni, non godesse della simpatia degli 
onorevoli democristiani della passata 
legislatura, era indubbio. Non tanto 
per questioni personali, ma perché I' 
innocente Galloni era capitato in quel 
pcisto, al VI I Parlamento, per motivi 
che, tutti, scavalcavano l'autonomia 
dcl gruppo di deputati dello Scudo
crociato, e in particolare i poveri « peo
nes » che si sentirono le~i - da quel
la imposizione - nella loro dignità 
politica. Già allora Galloni passò per 
un soffio e favorito, se cosl si può di
re, dalla nomina di DonJt Cattin a vi
ce-segretario delfo. DC. 

Allora, l'elezione di Galloni a capo-

gruppo a Montecitorio fu un passag
gi<• più che una scelta: Galloni lascia
va (suP malgrado, va detto) la vice
segrct<·ria del partito per f<.re posto al
l'irrequieto Donat Cattin che, a sua 
volta, liberava la poltrona <li ministro 
dell'Industria dando così soddisfazio
ne alle richieste pressanti del PCI (an
cor::; ndl~ maggiori'.' nza) e del PRI. per 
mNiv1 in parte politici come nel caso 
dei comunisti, e in parte no come era 
per i repubblicani. Quindi, Galloni non 
fu mai un presidente gradito alla base 
dei dcputrti-peones. Fu c:opportato 
pt'r al tre ragioni. 

Dopo l'elezione del 3 giugno, sotto 
questo aspetto, la composizione del 
gruppo parlamentare democristiano al
la Camera non era certo migliorata. 
Tutt'dtro. Ed è stato un errore gros
solano da parte dellr segreteria dcl 
partito, scendere in battaglia nella pri
ma prova di forza post-elettorale pro
prio sul terrt'no più infido, quello dei 
deputati democristiani. Soprattutto per

ché i bellicosi propositi di verifica 

( « dobbiamo contarci)> fu detto) degli -7 



La fanteria dc all'assalto 
dello stato maggiore 

zaccagniniani erano stati sbandierati al 
Consiglio Nazionale della DC la cui riu
nione si svolse pochi giorni prima del
la scelta dei nuovi presidenti dei grup
pi parlamentitri. Scel.a che sarebbe av
vi nuta a scrutinio segreto e in un par
tito che ha solide e sperimentate tra
dizioni di « franchi tiratori » sia a de
stra che a sinistra. 

Non solo, dunque, il terreno era in
fide, mr anche tecnicamente quello 
scontro si prestava a colpi a sorpresa. 
Dopo i tre errori di fila - propositi 
eccessivamente bellicosi della segrete
ri:i dc al Consiglio Nazionale nei con
fronti della opposizione interna; scel
t?. di campo sbagliata per la prova di 
fcrza, e insidie prevedibili nelle moda
lità di elezioni - il quarto errore: ri
proporre la candidatura di Giovanni 
Galloni, e non puntare subito su un 
ncme nuovo, di mediazione. Tutti ele
menti che contribuivano a consolidare 
la compattezza non della maggioranza 
zaccagnjnfona, ma dell'opposizione al
la linea Zac. 

A questi errori già di per sé suffi
cienti. si aggiungono quelli Rccumula
ti dopo il primo scontro, quando sep
pur di poco Bianco prevaleva su Gal
loni senza raggiungere però il quorum. 
Galloni dignitosamente, manifestava 
propositi espliciti di ritiro dalla com
petizione che lo vedeva già soccom
bente a Bianco. Ma la segreteria de
moc1istiana, come quei conigli che a
vendo il cappio al collo credono di li
berarsene and:mdo avanti per cui fini
scono per strozzarsi. da soli, costrin
geva Galloni al ballottaggio con Ge
rardo Bianco con una motivazione che 
avviliva ancor più la conclidatura del 
presidente uscente: se né Gt-lloni né 
Bianco vincono, questa era la so~tan
La della ri-ricanc;lidatura di Galloni, 
presenteremo un nuovo candidato. Per
tanto, diceva la segreteria dc, vota
te Galloni per scegliervi un presiden
te che non sic né lui né Bianco. Cer
to il pasticcio era motivato in maniera 
più nobile, ma la sostanza agli occhi 
dci «peones » e ra questa. 

Jn pit• st'aggiungeva la voce, mes
~:i in giro chissà da chi, che in caso 
<li vittoria di Birnco, Zaccagnini si sa
rc.bbe dimesso dalla segreteria! Come 
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nella DC sono più quelli che odiano, 
chiunque esso sia, il segretario che 
quelli che lo amano, questa voce era 
un'altr'l sollecitazione a sparare con
tro l'innocente Galloni, il cui torto è 
stato di essere troppo docile, di pre
storsi un po' troppo da un anno a que
ta parte a manovre altrui offuscando 
cosl la propria immagine che fino a 
non molto tempo fa lo faceva ritenere 
addirittura uno dei possibili successo
ri di Zuccagnini. Non è da escludere 
che l'occasione di bruciare un possibi
le concorrente alla successione a Zac, 
abbia pesato nella vicenda che ha visto 
Galloni nella veste della vittima sacri
ficale gettl';ta in pasto ai « peones » 
capeggiati dal turbolento Gerardo 
Bianco. 

La vicenda Galloni-Bianco ha fomi
te delle indicazioni più significative e 
rikvanti di quelle illustrate prima che 
av<:vano sopr:ittutto lo scopo di evi
denziare il lato congiunturale (errori 
della segreteria) della faccenda. Rile
vante è invece la constatazione che c'è 
un grande rimescolantento di correnti 
e di schieramenti nella DC in vista del 
c<mgrc:ss<' che adesso è diventato ine
vitabile. Sull'elezione del nuovo pre
sidente dei deputati democristiani del
la Camera, i dorotei hanno votato « se
condo coscienza •: con Piccoli corret
ta men te sulle scelte di Zaccagnini ma 
non si sa con quanto entusiasmo; e 
Bisagli~ sulla riva opposta per Bian
co. I dorotei hanno voluto ammonire 
da una parte e dall'altra che restano 
comunque l'ago della bilancia negli e
quilibri interni della DC? Se tutti i 
dorotei avessero votato per Galloni, 
s:.rebbe passato. Se tutti i dorotei a
vessero votato per Bianco la sconfitta 
di Galloni avrebbe assuntC' propor
zioni tali da mettere subito in crisi la 
s1·greteria. 

Colombei e· rumoriani hanno vota
to per Bianco passando cosl, loro che 
hanno sempre fatto parte delln mag
gioranza assicurando il successo di Zac
cagnini all'ultimo congresso, dalla mag
gior~nza all'opposizione (o nuova mag
gioranza?). I forzanovisti che si erano 
divisi &a Galloni, Bianco e voti di
spersi al primo turno delle votazioni 
per il capo-gruppo, al secondo turno 

di ballottaggio hanno obbedito in lar-
'"'ga misura all'ordine di Donat Cattin 

votando Bianco, e lasciando Bodrato 
che era per Galloni con pochi fot7ano
vi~ti. Donat Cattin sta recuperando, 
con tutto quello che vuol dire, il con
trollo sulla totalità della corrente di 
Forze Nuove, dopo essere stato co
stretto a dividerne !a consistenza con 
il suo cx numero due e oggi braccio 
destre di Zac, Guido Bodrato? 

T bsisti, tranne qualche eccezione 
rara, hanno votato per Galloni anche 
perché in caso di parità fra i due in 
baJlottaggio, è probabile che il terzo 
c:mdidato di mediazione sarebbe stato 
uno di loro (Cossiga?). Fanfaniani 
cc'Otro, forlaniani inclusi: Forlani nei 
giorni che sono trascorsi fra il primo 
e il secondo e ultimo voto per il ca
pogruppo, ha rifiutato l'offerta della 
segreteria di essere lui il terzo candi
dato perché non si sentiva « un can
didato di ripiego ». Se la segreteria 
del partito avesse giocato la carta For
lani subito senza ricandidare Galloni 
dopo il 3 giuimo, è probabile che hon 
solo avrebbe vinto, ma avrebbe getta
to lo scompiglio nella fazione avversa. 
In sintesi, gran movimento nelle cor
renti dove sono cominciate le nuove 
a~gregazioni in vista del congresso che 
non appare più procrastinabile (il che 
JX'lrebbe favorire un monocolore d'at
tesa c:ipeggiato da Andreotti). 

E adesso? Anche per Zaccagnini, al
la ~t:igione dei trionfi del 1976, sem
bra subentrare un periodo di incertez
Zf" e di dure battaglie interne. Ma sa
rebbe sbagliato ridurre alla sola vicen
d:- Galloni-Bianco lo spaccato della DC 
dopo Moro, o immaginare che la DC 
del dopo 3 giugno sia raffigurata dal
h composizione del gruppo parlamen
ti:re democristiano della Camera. Cer
tamente c'è, diffuso, un ritorno al cen
trismo che h:' ripreso fiato per una se
rie di motivi, dentro e fuori la DC. 
Ma per capire meglio gli equilibri in
terni, e dove andrà la DC, bisognerà 
aspettare che la base si pronunci, che 
si avvii la campagna precongressuale. 
Forse :,;llora si vedrà che le cose stan
no meglio di qut-nto non si pensi. O 
peygio' 

I. A. 
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VIETNAM 
Rifugiati dopo 

lo sbarco nell'aeroporto 
di Heathrow • Londra 

Dietro la tragedia 
dei profughi stanno 

processi complicati che 
attengono sia 

all'instaurazione del 
nuovo regime in 

Vietnam che alla politica 
delle grandi potenze 

in Asia ed in particolare 
nel Sud-Est. A breve 

scadenza sarebbe 
soprattutto un 

« singolo • fra Mosca 
e Pechino che potrebbe 

giovare. Anche il lato 
Usa-Urss ha però 

delle inadempienze da 
rimproverarsi: possibile 

che il vertice tra 
Breznev e Carter non 

trovi il tempo per 
discutere un'azione, 
che in questo caso 

avrebbe la portata di 
un atto politico, per 
aiutare le centinaia 

di migliaia di profughi 
dall'Indocina? 

Vietnam: Il problema dei profughi 
e quello della ricostruzione 

Guerra e ''povertà asiatica,, : 
ecco i mostri 
di Giampaolo Calchi Novati 

A Forse una conferenza 
W con una sessantina di 
partecipanti non è la sede 
più adatta per arrivare a 
provvedimenti concreti in 
soccorso dei profughi indoci
nesi. Eppure solo a livello 
internazionale è possibile 
uscire dal circolo vizioso de
gli atti di ripulsa a cui sem
brano orientati singolarmen
te la maggior parte degli Sta
ti vicini, ciascuno con una 
« buona » ragione per non 
accogliere altri vietnamiti e 
tanto più altri cinesi, e del
le dichiarazioni di principio 
di rhi vuole solamente ren
dere omaggio alla (propria) 
generosità. La situazione è 
troppo grave, sia per il nu
mero dei rifugiati che per 
l'imminenza del pericolo, 
per un ulteriore rinvio. E' 
urgente un intl!rvento, un in
tervento concordato ed effi
cace, meglio se volto a inte
rrare i profughi in contesti 

socio-culturali che non siano 
alienanti (come sarebbe ine
vitabile se il trapianto avvt:r
rà a molta distanza, in paesi 
non particolarmente predi
sposti ad accettare degli a
siatici, come potrebbe esse
re per la stessa Italia). 

Il problema dei profughi 
indocinesi, del resto, non 
può essere affrontato e risol
to su basi um.mitarie (o fal
samente umanitarie). Così 
come non può essere risolto 
« criminalizzando » il Viet
nam, in una specie di ven
detta postuma da parte di 
tutti coloro che non sanno 
dimenticare la loro sconfitta 
materiale e morale all'epoca 
della guerra contro il popolo 
vietnamita, a cui si possono 
far risalire in ultima analisi 
anche gli episodi di violen
za e di intolleranza di ogiti 
(il che ovviamente non assol
ve le autorità vietnamite per 
la loro parte di responsabi-

lità). Chi cerca di giustifica
re l'aggressione del passato 
con gli eccessi che sono sta
ti commessi dopo la « libe
razione » di Saigon rincorre 
in uno stesso errore di pro
spettiva coloro che si mo
strano a disagio dopo aver 
speso tanto a sostegno del
la causa del popolo vietna
mita aggredito, quasi che l' 
insediamento dei vietcong 
nel palazzo di Van Thieu ba
stasse a trasformare il Viet
nam in quell'oasi di pace, di 
benessere e di eguaglianza 
che esiste solo nella rivolu
zione intesa come mito ma 
che ha poca rispondenza con 
la realtà di un paese arre
trato, diviso, semidistrutto, 
privo di tradizioni democra
tiche e trascinato per di più 
dall'intransigenza altrui sem
pre e comunque sulla stra
da delle soluzioni militari, 
che non possono non assue· 
f~e alla violenza. -
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VIETNAM 
Il problema 
dei profughi 
e quello 
della ricostruzione 

Non c'è dunque nessun 
motivo per « non parlare » 
del Vietnam. Fu fuori luogo, 
semmai, il lungo silenzio sce
so sull'esperienza vietnamita 
dopo i giorni esaltati e esal
tanti di quella primavera del 
1975 e durato praticamente 
fino agli atti di guerra prima 
con la Cambogia e poi con la 
Cina. Iniziò invece <:ubito do
po la resa di Van Thieu e il 
ritiro degli americani una 
difficile, sofferta opera di ri
conversione che prohabil
mente a torto i diri~enti di 
Hanoi pensarono di allevia
re accelerando i tempi del
( 'unificazione, col rischio di 
sottovalutare la « diversità » 
del Sud, profondamente in
quinato da un regime foRda
to sulla corruzione e sulla 
dipendenza. Anche dando 
per scontate esazioni inutili, 
violenze superflue, violazio
ni dei dititti umani imputa
bili all'emergenza e all'origi
ne stessa del potere, il no
do di tutte le opposizioni -
e quindi la causa de:t'esodo 
- dovrebbe essere stato il 
ripristino nel paese di un'e
conomia agraria al posto del
l'economia mista, di servizi, 
che aveva prevalso con Van 
Thieu e i proconsoli ameri
cani. 

Si tratta del mutamento 
riiù contrastato. Si sa che -
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prescindendo dalle scelte, fra 
estetiche e ecologiche, di po
che « élites » intellettuali -
il « ritorno alla terra » è l' 
operazione più impervia di 
1utte. La città e la moderni
tà appaiono anche nel Terzo 
mondo come obiettivi di pro
gresso e nessuno vorrebbe 
regredire. Ma il Vietnam non 
poteva sopportare un setto
re urbano gonfiato artificio
samente durante la guerra 
(altri profughi) e alimentato 
altrettanto artificiosamente 
da un'economia che aveva ne
gli aiuti degli Stati Uniti e 
nelle spese del corpo di spe
dizione americano i suoi 
principali volani. I campi di 
rieducazione (che si propo
nevano di evitare quel « ba
gno di sangue » che i più 
avevano previsto, pur sen-
7.a lasciare all'interno della 
società gli elementi pitt in
fidi) e soprattutto le zone 
di ricolonizzazione nascono 
da qui. Certo, si può dire 
che obbligare dei commer
cianti o degli intellettuali o 
dei soldati abituati all'eb
brezza del comando a diven
tare o ridiventare contadini 
è un atto di coercizione. Esi
stevano però delle alterna
tive? 

Anche il Vietnam d~I Sud 
- dopo le miserie e le illu
sioni del (< neocolonialismo 
affluente » - doveva cono
scere cosl i livelli bassi di 
vita e di produzione dell' 
Asia rurale. Sono condizioni 
dure, più dure in Vietnam 
che in altri paesi, natural
mente più prosperi, e rese 
più dure in Vietnam dagli 
effetti veramente disastrosi 
della guerra. I quadri venu
ti dal Nord hanno infierito? 
Si può anche pensare in ef
fetti che il Nord, devastato 
dalla guerra aerea (gli Stati 
Uniti non avevano promesso 

al Vietnam del Nord di ri
durlo all' « età della pie
tra»?) e dissanguato dalla 
guerra sul terreno, abbia cal
cato la mano contro le « ric
chezze », pur superficiali, del 
Sud, facendo pagare a certi 
strati della sua società le 
spinte iniziali. Sono tutta
via il prodotto della più in
teressata propaganda le im
magini di « gulag » o di olo
causti. 

Andrebbe ricordato anche 
che tutte le promesse di aiu
to internazionale vennero via 
via sfumando. A cominciare 
dai risarcimenti <li guerra a 
cui gli Stati Uniti - a ter
mini di trattati internazionali 
- si erano impegnati. La Ci
na revocò tutti gli aiuti non 
appena si delineò la ripre
sa della storica rivalità fra 
i due Stati. Quanto ali' 
URSS, è ovvio che abbia po
sto le sue condizioni per in
tervenire in aiuto del Viet· 
nam, condizioni che hanno 
inserito di forza il Vietnam 
nella guerra fredda fra Mo
sca e Pechino. Alla fine l'a
desion-: al c.~"1econ è stata 
la sola soluzione pratica per 
il Vietnam, con il ri~ultato 
però di persuadere ulterior
mente la Cina che il Viet
nam si era piegato alla po
litica di potenza dell'URSS 
assumendo a sua volta fun
zioni di egemonismo nella 
penisola indocinese. Donde 
la guerra, affrettata. com'è 
chiaro, dall'intervento viet
namita in Cambogia, che 
Hanoi ha considerato indi
spensabile a torto o a ragio
ne per alleggerire !a pressio
ne almeno su un confine. 

Tutte queste circostanze 
hanno congiurato perché in
tere classi e interi gruppi 
etnici si sentissero emargi
nati, tagliati fuori da ogni 
prospettiva di sicure"zza, so-

prattutto in rapporto alle po
sizioni di ricchezza e di po
tere godute in passato. E' 
un dato di fatto che la mag
gioranza dei profughi dal 
Vietnam sono cinesi, appar
tenenti quindi non solo a 
una c..omunità straniera con
tro cui le autorità hanno pro
babilmente aizzato antichi 
rancori ma anche ad una co
munità che in termini socia
li (intermediari, mercanti, 
ecc.) non trovava più spazi 
utili per la propria attività. 
La « questione cinese », ve
nuta alla ribalta negli anni 
scorsi in molti paesi asiati
ci, dalla Malesia all'I ndone
sia, riesplodeva anche in 
Vietnam: l'« amicizia eter
na » fra vietnamiti e cinesi 
era parsa una delle conqui
ste della lunga guerra con
tro l'imperialismo, mentre 
anche la Cina era sottopo
sta alla minaccia implicita di 
un'aggressione, ma le condi
zioni erano ormai mutate, e 
la Cina non aveva più par
ticolari motivi per dimenti
care che la sorte dcl Vietnam 
oscillava fra quella di una 
Jugoslavia o di una Cuba 
asiatica, nell'un ca<;o e nell' 
altro in una collocazione che 
favoriva piuttosto la politi
ca dell'Unione Sovietica, di
venuta nel frattempo il ne
mico principale per un er
rore di calcolo <;ui rapoorti 
di forza fra USA e URSS 
che la Cina si porta dietro 
dai primi anni '70, quando 
scambiò la sconfitta '< loca· 
le» degli Stati Uniti per una 
sconfitta di carattere globale. 

Dietro alla tragedia dei 
profughi stanno processi 
molto complessi che atten
gono sia all'instaurazione del 
nuovo regime in Vietnam 
che alla politica delle grandi 
potenze in Asia e in parti· 
colare nel Sud-Est. Si do-
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vrebbe concludere che solo 
un riequilibrio all'interno del 
Vietnam o nel triangolo 
USA-URSS-Cina può venire 
a capo dell'angoscioso pro
blema. A più breve scaden
za, sarebbe soprattutto un 
« -.11sgelo » fra Mosca e Pe
chino che potrebbe giovare. 
Ma anche il lato USA-URSS 
ha delle inadempienze da 
rimproverarsi: possibile che 
il vertice fra Breznev e Car
ter non trovi il tempo per 
discutere un'azione, che in 
questo caso avreb~ la por
tata di un atto politico, per 
aiutare le centinai:t di mi
gliaia di profughi dall'Indoci
na? E' significativo comun
que che i profughi siano 
spesso ex-profughi dal Viet
nam in Cina che fuggono an
che dalla Cina, cioè da un 
altro paese che vive ai livel
li della « povertà asiatica ». 
Al di là dei viaggi avventu
rosi per mare, come se non 
bastasse, ci sono approdi o
stili o campi di raccolta in 
preda alle malattie o impro
babili inserimenti in Stati 
lontani (Francia e Stati Uni
ti, che portano le maggiori 
responsabilità per quanto è 
avvenuto in Indocina dal 
1945 in avanti, dovrebbero 
addossarsi gli oneri maggio
ri). Dove avrà fine questa 
« fuga »? 

G. C. N. 
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A E' ovvio che l'opinione puhbli
W <.a si sia commossa per le centi
naia di migliaia di profughi dal Viet
nam Semmai non è ovvio che non si 
sia commossa per casi analoghi che 
si sono verificati più volte in altri pae
si. Ciò, tuttavia, non distoglie la no
stra attenzione dalla grande tragedia 
che accade ai nostri giorni né riduce 
il nostro impegno ad ovviarla. Impe
gno che speriamo non verbale ma con
cretizzato sul piano personale oltre 
che nazionale. I profughi sono purtrop
po una sciagura che si ripete continua
mente in ogni parte del mondo, spe
cialmente dove le condizioni economi
ch:: sono insopportabili. Cosl mentre 
tanti fuggono dal Vietnam o dalla Ci
na, non pochi son fuggiti dalla Cam
bcgia nel Vietnam stesso perché la mi
seria e le condizioni insopportabili del
la vita sono comunque relative. Auspi
chiam0 un in tervento delle Nazioni 
Unite o, anche al di fuori di esse, di 
quanti fra i popoli sono ancora sensi
bili alle sciagure di questo nostro mon
do. Siccome i discorsi sono facili, quel
lo che, personalmente, auspico è che 
ogni persona si senta impegnata· diret
tamente e non aspetti solo l'interven
to delle organizzazioni internazionali. 
La coerrnza è la più sana politica. 

Ma se non va sottovalutato il pro
blema umanitario, meno ancora ci è 
permesso di sottovalutare il problema 
politico, perché in primo luogo è 
di questo che si tratta. Infatti è 
chiaro che il Vietnam è una nazione 
stritolata dalle grandi ruote delle su
perpott-nze. 

Attuata la liberazione, per primi gli 
Stati Uniti hanno voluto una rivinci
ta isolando il Vietnam, non solo non 
mantenendo i patti dell'accordo di Pa
rigi (art. 21) - per i quali avrebbero 
dovuto contribuire alla ricostruzione del 

na 

paese da essi completamente distrut
to, anche nelle campagne -, ma essi 
hanno per di più creato un blocco verso 
il piccolo popolo che aveva osato vin
cerli. E agli Stati Uniti si sono allinea
ti molti dei loro alleati. Che cosa sa
rc-bbe i.tato dell'Europa dopo la guer
ra se non fosse stata aiutata nella rico
struzione? 

Ma veniamo alle migrazioni. La pri
ma di proporzioni non modeste fu 
quella alla vigilia della liberazione di 
Saigon. Tutti ricordano come sotto la 
propaganda di un sicuro bagno di san
gue quanti hanno cercato di fuggire e 
quanti sono annegati perché non rac
colti dalle navi o dagli aerei sovrac
carichi. Il bagno di sangue non c'è sta
to ma le difficoltà economiche sono 
state e sono molto rilevanti, soprattut
to nel Sud. Si pensava allora che l'uni
ficazione della nazione sarebbe avve
nuta progressivamente, tenendo conto 
deJla Terza Forza che aveva avuto un 
ruolo non sec.ondario nella rivolta con
tr._, Thieu. Solo dopo si è compreso 
perché l'unificazione è stata accelera
ta: perché la Cina non la voleva, e 
ritardarla avrebbe creato difficoltà 
maggiori. Ciò tuttavia ha portato un 
mare di problemi alla nazione tutta 
perché il Sud non era pr::parato, con 
la corruzione lasciata dagli americani e 
per la sua stessa economia, ad un pas
so cosl decisivo. 

E veniamo al fatto essenziale per 
comprendere quanto accade: la riva
lità fra Russia e Cina. Quest'ultima 
ha cominciato col provocare una situa
zione impossibile alla frontiera cambo
giana dove masse di vietnamiti sono 
state massacrate. I documenti non 
mr-ncano. Poi quasi contemporanea
mente fa minaccia della guerra e l'inti
mazione agli Hoa (vietnamiti d'origine 
cinese, con dubbia nazionalità) per -11 



Problemi di traffico nella capitale vietnamita 

farli rientr:ire in patria. Quelli del 
Nord, ormai bene inseriti, sono fug
giti soltv l.t rninacciJ e, sicconie molti 
di essi erano tecnici, progetti già av
viati e industrie si sono arrestati, con 
grande danno dell'economia vietnami
tn. Sugli Hoa del Sud le minacce han· 
no avuto anche grnnde influenza tran
ne che questi non son fuggiti in Cina, 
poiché erano commercianti e spesso 
as:;ai ricchi. Hanno tentato di appro
dare in altre nazioni. Qui è necessa
rio aggiungere che mentre la propa
g.mda cinese sollecitav:-. la fuga, la Vo. 
ve dell'America da Manila faceva al
trcttmto. Ad un certo momento si è 
arnta l'impressione di una vera e pro
pria « tratta» dei profughi ai fini del-. 
la pl op:?ganda che ha trovato buon ter
reno fra quanti sostenevano Thieu e 
poi anche fra quanti hanno lottato 
contro di lui. Però mentre si solleci
tavano a fuggire nessuno era pronto 
ad accoglierli. Il veleno della propa
ganda è stato il primo responsabile del
la traf!edia. 

Oltre a questo fatto ce n'è un altro 
di proporzioni non minori. La grande 
miseria del Vietnam ha spinto quanti 
non avevano la forza di impegnarsi 
nella lotta disperata per la ricostruzio
ne a trovare lidi più tranquilli. Sono 
srati spt:sso preda di gente senza scru
p<'li che dopo averli imbarcati contro 
un pagamento ben caro !i hanno ab-

12 

bandonati alla loro sorte e spesso ai 
pirati che li h:-.nno trucidati per impos
sessarsi dei beni. Certo la situazione 
economica di un paese intieramente di
strutto e da ricostruire è stata la cau
sa maggiore della grande tragedia. Dei 
dc boli si può aver compassione. ma 
non si può gettare la colpa su chi ne 
aveva meno di tutti. Meno, perché 
il Vktn2m non ha avuto l'accortezza 
di organizzare l'esodo. In un primo 
tempo non lo ha permesso, poi lo ha 
autorizzato per quanti avevano le car
te in regola (come avviene in tutte le 
nazioni) però non è esatto - a dire 
ddl'amb2sciatore - che lo Stato ri
chiede~se una indennità per l'emigra
zione, anche se questa non sarebbe sta
ta cos2 nuova nel comportamento di 
molte nazioni. 

Ora il Governo di Hanoi è più 
accorto. Ha stabilito coll'Alto Com
missariato delle Nazioni Unite per i 
Rifugiati un sistema regolare di emi
grazione per cui ogni mese 10.000 pos
sono lasciare il suolo vietnamita pur
ché ci siano delle n:-.zioni che li rice· 
vano. 

Jl problema è grosso e poche ri
ghe non sono sufficienti a trattarlo. Al
lo stato attuale della situazione fa cosa 
essenziale sarebbe che le Nazioni Uni
te si adoperassero per porre finalmen
te fine rll'isolamento del Vietnam e 
lo inserissero definitivamente nel qua-

dro dell'azione per lo sviluppo facen
dolo partecipare ai benefici delle altre 
nazio11i del Terzo Mondo e per primi 
gli USA dessero quel che son in obbli
go pditico e morale di dare. In se
condo luogo che l'emigrazione trovi 
u!l'organizzazione razionale per cui 
quelli che pa1 tono trovino chi li rice
ve e non siano :-obbandonati alla sor
te più crudele. I bimbi, le donne, i 
vecchi morti pesano ben più sulla co
scienza delle nazioni ricche che non 
dcl Vietnam stremato nelle sue fo1ze 
a cau&a di chi lo ha ridotto in tal 
situazione. 

La tragedia del Vietnam si inqua
dr:i nell2 tr:-gedia dei popoli sottonu
triti i cui effettivi salgono ormai a mi
liardi di creature umane. La V Ses
sione della CNUCED (Conferenza del
le N~zioni Unite per il Commercio e 
Io Sviluppo) - Manila 7 maggio - 3 
giugno 1979 - con 5000 delegati di 
159 nazioni aveva preparato un piano 
in vista di un mutamento di rapporti 
fr~ paesi ricchi e quelli poveri 

I r~esi industrializzati, con la scusa 
delll! loro proprie difficoltà economi
che attuali, hanno rifiutato per la mag
j:tior parte di prendere degli imoegni 
foct>nd1 • blocco per gruppi di interes
si come è stato il caso della CEE. L'in
trnmigenza dei paesi ricchi ha paraliz
zato quel dialogo che i paesi dcl Terzo 
Mondo auspicavano. In particolare gli 
USA hanno negato b. minima conces
siClne, benché essi diano solo lo 0,22% 
del PNL per l'aiuto allo sviluppo (*) 
mentre sono i maggiori creditori dei 
debiti esterni dei paesi poveri. Insom
ma i p&esi ricchi si sono mostrati sol
leciti solo dei loro interessi. In oue-

. sta atmosfera di blasfema ipocrisia· es
si piangono sulla sorte dei profughi i 
quali, nella loro imm:-.ne tragedia, so
no insieme ai cento ed oltre milioni di 
pt-rsor.e che ogni anno muoiono di fa
me perché i ricchi vogliono continuare 
a mantenere i loro privilegi. 

T. V. 

(*) l'ONU ha chiesto a<l ogni na
zicne industrializzata un contributo 
dell'l % del PNL in favore dello svi
luppo del Terzo Mondo. 
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A Dci postumi della guer
W ra e della tragedia del 
Vietn:im sembrava quasi che 
ce ne fossimo dimenticati. 
Ogni tanto qualche regista 
ci ha riproposto qualche ri
flessione sul problema con un 
film di successo. Non c'è 
neanche Lelio Basso che con 
i suoi « tribunali » ha con
tribuito non poco a mante
nere vivo lo sdegno per i cri
mini imposti ad un popolo 
che in quegli anni dette pro
ve di eroismo non ancora 
annullate dalla politica non 
sempre lineare che va con· 
ducendo il suo governo nel
lo scacchiere del Sud-Est. 
Ora all'improvviso il mondo 
e, naturalmente anzi imman
cabilmente, anche l'Italia, 
ha scoperto che da anni è in 
atto un esodo, volontnrio e 
forzato, di cittadini vietna. 
miti, moito spesso di nazio
nalità cinese, in condizioni 
inumane. Papato, radicali, co
munisti, vescovi e parroci, 
socialisti ed extraparlamenta
ri , tutti insieme hanno im
posto una promozione del 
problema a questione di co
scienza nazionale. Il Gover
no italiano, una volta tan
to, ha mostrato una discreta 
capacità di iniziativa, poco 
importa se, come vedremo, 
preoccupato più di agire che 
di frre. Lunedl 18 giugno a 
Parigi, in occasione della riu
nione dei Ministri degli E
steri, Forlani ha insistito su
gli aspetti che privilegiano 
la mobilitazione della comu-

L'azione italiana 
per i profughi 
vietnamiti 
di Antonello Sembiante 

nità internazionale sottoli
neando abilmente l'impor
tanza che tutti i paesi agi
scano in proporzione alle ri
spettive risorse e possibilità 
di ('Ccoglimento. 

Da parte italiana è sta
ta ~ottolineata l'urgenza di 
misure concrete ma coordi
nate in sede internazionale 
tenendo anche conto delle 
richieste dei profughi che 
spesso divergono dagli indi
rizzi imposti dalle organiz
zazioni di fatto e provviso
ri:-mente competenti. 

I Nove a Parigi hanno 
deciso, e l'Italia ha lavorato 
molto in tale direzione, di 
intervenire immediatamente 
presso l'Alto Commissariato 
per i Rifugiati delle Na
zioni Unite affinché sia riu
nita d'urge~a, sotto l'egida 
dell'ONU, una Conferenza 
internazionale per indicare, 
insieme alle parti interessa· 
te le soluzioni pratiche del 
problema. 

La posizione dei Nove 
prevede anche di compiere, 
su tutti gli aspetti della que
stione, un passo presso il 
Governo del Vietnam e di 
intervenire presso i Paesi 
della regione perché, con I' 
aiuto della comunità inter
nazionale, vengano attuate 
altre misure di accoglimento 
sui rispettivi territori per 
una parte di profughi. In
tanto la CEE ha stanziato 
un nuovo contributo straor
dinario di quattro miliardi 
e mezzo di lire a favore del-

l'Alto Commissariato per i 
Rifugiati per finanziare il 
suo intervento nel Sud-Est 
asiatico. Gli italiani inten
dono che la comunità debba 
impegnarsi di più su questa 
strada e, come a Parigi. in
tende riproporre la questio
ne al Consiglio Europeo di 
Strasburgo. 

Infatti il Governo italia
no ha già detto pubblica
mente che intende preferi
bilmente muoversi nell'am
bito delle iniziative già con
cordate e da concordare in 
sede comunitaria e nel qua
dro delle Nazioni Unite. 

Pur nellu povertà delle i
niziative individualmente as
sunte vanno ricordati i con
tributi diretti all'Alto Com
missariato e le ulteriori de
stinazioni finanziarie con
cesse per programmi mter
nazionali in favore dei rifu
giati indocinesi dal Diparti
mento della Cooperrzione al
lo Sviluppo del Ministero 
degli Esteri. 

Per quanto concerne il 
materiale accoglimento dei 
profughi bisogna dire che i 
primi arrivi sono attesi per 
le prossime settimane. Si è 
già sviluppata in modo ab
bastanza decente l'assisten
za ai nuclei familfori che so
no già arrivati e che desi
derano una sistemazione de
finitiva nel nostro Paese op
pure in altri Paesi nei qua
li essi stessi preferiscano si
stemarsi. E' stato questo il 
"dSO dc-i naufraghi raccolti 
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dalla nave « Pertusola », 
che, su loro richiesta, han
no già lasciato l'Italia. 

L'Italia ha scelto un'im
postazione essenzialmente 
concreta del da farsi. La co
sa non è statu e non sarà 
semplice perché, nonostan
te l'unanimità, in seno ai 
Nove vi sono disparità di at
teggiamento e di interessi. 
Quel che si tenta soprattut
to di evitare è che un'even
tuale conferenza internazio
nale si collochi in un qua
dro essenzi!'.lmente politico 
e diventi un faro di polemi
che fra cinesi e sovietici più 
che una sede di ricerca di 
soluzioni pratiche a favore 
dei profughi. Non è stato 
semplice superare le prefe
renze inglesi per una confe
renza convocata dal Segre
tario Generale dell'ONU. Al
la fine i Nove sono riusciti 
a mettersi d'accordo su un 
loro intervento presso I' Al- . 
to Commissario dell'ONU 
per i Rifugiati affinché sia 
egli a promuovere l'iniziati
va con la convocazione da 
parte dell'ONU di tutti i 
Paesi coinvolti e, quindi, 
non soltanto dei firmntari 
della Convenzione di Gine
vra sui rifugiati. E questo, 
nel pensiero della dioloma
zi:- europea, servirebbe ad 
evitare una diretta richiesta 
a Waldheim che ~ià in par. 
tenza qualificherebbe ad al
to livello- politico tutta l'o
J>t!razione che, invece, agli 
occhi dei Nove riveste un 
carattere di assoluta ur
genza. 

La posizione britannica è, 
del resto, alquanto pericolo
sa perché offre la possibilità 
agh am ·ricmi di imbocc-are 
il filone politico che non 
solo allontana le soluzioni 
concrete e quindi più im
mediate ma, soprattutto, ri
schia di coinvolgere la poli--13 
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tica sovietica e cinese con 
conseguenze bene immagi
nr bili. Ed infatti gli USA 
hanno fatto già sapere di v.J
ler appoggiare la posizione 
britannica (non dimentichia
mo però che nella colonia di 
Hong Kong la situa7.ionc è 
esplosiva) tendente ad otte-

nere una Conferenza sotto 
gli auspici del Segretario Ge
nerale dell'ONU proprio per 
discutere gli ('Spetti non sol
tanto umanitari ma anche 
politici del problema. Non 
solo ma gli americani non 
hanno ancora scartato l'idea 
di ch1ed..:!·e la convocaziol'Jt. 

del Consiglio di Sicurezza 
perché ritengono che la tra
gedia in atto costituisca or
mai una minaccia alla stabi
lità cd alla pace della regio
ne. Non sembra però sicu
ro che essi vi in-;isteranno 
non nascondendosi la possi
bilità che ogni eventuale 

Interpellanza della Sinistra Indipendente 
La V alle, Branca, Brezzi, Fzori, 

Gozzini, Lazzari, Napoleoni, Ossici
ni, Pasti, Ravaioli, Riccardelli, Ro
manò, Ulianich, Vzna1, Anderlini 

Al Presidente del Consiglio dei 
ministri. 

Per conoscere l'impostatzione po
litica sulla quale si basa l'incarico 
conferito all'onorevole Zamberletti 
di dirigere un comitato per i cinesi 
di cittadinanza vietnamita e gli al
tri profughi dal Vietnam, presso la 
Presidenza del Consiglio dei mini
stri. In particolare, gli interpellanti 
chiedono al Presidente del Consi
glio dei ministri se, di fronte alla 
tragedia delle migrazioni di massa 
e ella emozione che esse suscitano 
nell'opinione pubblica, ritenga che 
sia sufficiente da parte italiana una 
risposta che resti sul piano cosid
detto « umanitario ». 

Nel caso che sia ritenuta .suffi
ciente tde soluzione, si vuole co
noscere se, consistendo la risposta 
umanitaria nell'accoglienza in Ita
lia di profughi cinesi e vietnamiti, 
tale risposta si prcveJa limitata ad 
un certo numero di profughi, o il
limitata; e nel caso della fissazione 
di un limite, che cosa farebbe l'Ita
lia per differenziarsi dalla Malaysia 
se, raggiunto tale limite, altri profu
ghi, in ipotesi, cercassero di aggiun
gersi a quelli già accolti. 

Gli interpellanti chiedono, inol
tre, se sono stati predisposti piani 
per assicurare agli immigrati un in
serimento sociale ed economico, ta
le che la loro condizione sia alme
no non inferiore a quella di cui go-

dcnc i settori meno favoriti e me
no garantiti' della società italiana. 

Gli interpellanti chiedono se, in 
ogni caso, accanto all'intervento di 
emergenza di carattere umanitario, l' 
1Lalia, e per essa il suo Governo, 
non debba impostare un'azione po
litica di largo respiro e di maggiore 
efficacia ispirata a criteri di umani
tà e di giustizia, e in particolare: 

a) svolgere un'azione diploma
tica rivolta a promuovere una confe. 
renza internazionale o altre opportu
ne iniziative con il fine di impegna
re solidalmente la comunità interna
zionale ad una concreta collabora
zione col Vietnam per aiutarlo a 
superare le conseguerrze della lunga 
guerra subita sul suo territorio, sia 
ad opera degli Stati Uniti, sia ad 
opera della Cina, conseguenze che 
quelle popolazioni pagano ancora 
duramente nella loro vita quoti
diana; 

b) rovesciare le tendenze rivol
te a isolare anche diplomaticamen
te il Vietnam sul piano internazio
nale e ottenere invece il ripristino 
di normali relazioni diplomatiche tra 
il Vietnam e tutti i Paesi amici e 
alleati dell'Italia; 

e) realizzare questi stessi o
biettivi nei riguardi della Cambo
gia, per concorrere alla su:! ricostru
zione e al ristabilimento di normali 
condizioni di vita per quelle popo
lazioni una volta reinsediate, dopc 
le migrazioni forzate provocate dal 
precedente regime, nelle loro zone 
di origine; 

d) impostare un'azione diplo
matica multilaterale per stimolare il 

ristabilimento di rapporti pacifici 
tra la Cina e il Vietnam, basata sul
l'identificazione del conflitto cino
vietnamita come una deJle crisi più 
pericolose per la stessa pace mon
dil'le e come la causa principale del
l'esodo di profughi di nazionalità 
cinese; 

e) richiamare il Vietnam alle 
grandi ragioni ideali di pace, di ri
spetto per l'uomo, di pluralismo, di 
apertura internazionale, per le quali 
la sua causa è stata in tempi recen
ti appoggiata dai popoli di tutto il 
mondo, incoraggiandolo a riprende
re con vigore questi ideali anche nel-
1 'attuale difficile fase della sua vita 
interna, comincirndo con l'aprire le 
porte perché osservatori disinteres
sati possano direttamente prendere 
cento della situazione del Paese e 
ristabilire cosl più intense e veritie
re relazioni con l'opinione pubbli
ca mondiale; 

/) più in generale, esercitare, 
nel quadro di un rilancio della po
litica di distensione e di coopera
zione internnionale, una energica a
zione finalizzata a riconvertire i mo
di del rapporto fra Paesi ex colo
niali e Paesi ex colonizzati, impo
stando un nuovo rapporto di au
tentica collaborazione per una solu
zione in termini equitativi dei pro
blemi dello squilibrio economico sul 
pi:-no mondiale, a cominciare dal 
problema dell'energia per il quale 
devono essere rigorosamente escluse 
tutte le ipotesi fondate su esibizio
ni o minacce di forza, o addirittura 
su intimidazioni di carattere mili-
tare. • 
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sbocco sarebbe comunque 
soggetto al veto dell'URSS. 

Ma anche i cinesi sono al
quanto reticenti. Si sono fi
nora limitati a protestzre 
per la condotta del Viet
nam, da cui deriva il pro
blema dei rifugiati. Il Go
verno di Pechino comincia 
però ad ammettere con chia
rezza una circostanza che f 1-

nora aveva volutamente i
gnorato e cioè che una gran 
parte dei profughi è di na
zionalità od origine etnica 
cinese. E ciò anche se a pri
ma vista questo avrebbe po
tuto essere un valido argo
mento per accusare da tem
po il Vietnam per le sue pra
tiche discriminatorie e. per
ciò, per le sue provocazioni 
giunte al punto da obbliga
re la Cina a « dargli una le
zione». Ma Pechino non ha 
voluto usare tali argomenti. 
Perché? Per due ragioni: in 
primo luogo ammettere l'o
rigine cinese dei profughi si
gnifica {'Ssumersi poi l'ob
bligo morale e politico ad 
accoglierli nella madrepatria 
d 'origine. La qual cosa Pe
chino mostra di voler asso
lutamente evitare. In secon
do luogo l'accettazione dei 
profughi legittimerebbe la 
« legge del ritorno ». Un ta
le accreditamento rilance
rebbe la diasoora cinese ed 
incoraggereb~ gli altri Pae
si asiatici a sbarazzarsi dcl. 
le cospicue ed odiate mino
ranze cinesi. Due temi che 
da soli non permetterebbe
ro sonni leggeri ai dirigenti 
di Pechino. 

Staremo a vedere se pre
varrà la linea del confron
to-scontro politico o quella 
della coordinata solidarietà 
internazionale. L'I talia sta 
spingendo affinché i Nove 
riescano a fare l'ummimità 
su questa seconda direzione. 

A. S. 

Perchè i dollari si trovano 
solo per le guerre? 
Tre interventi : Trombadori 
Castellina, Gabaglio 
a cura di Maurizio Salvi 

Pochi problemi, come quello del profughi dal Vietnam, hanno aperto t ra la gente 
I politici e suoi giornali un dibattito così articolato e sfaccettato. Un dibattito ampio, 
commisurato alla drammaticità della situazione, ma anche all'Importanza che il Vietnam 
ha avuto nella storia degli scorsi 10 anni della sinistra italiana. Un dibattito che ha visto 
le diversità di analisi individuali tagliare di netto di schieramenti politici e gli stessi partiti; 
segno Inequivocabile della dimensione della posta in gioco. Abbiamo così pensato 
di rivolgerci ad alcuni uomini polltlct e sindacalisti che hanno avuto ed hanno modo 
di occuparsi a fondo della questione vietnamita, per cercare ulteriori spunti per una 
questione che non è destinata a risolversi rapidamente. 

ANTONELLO 
TROMBADORI 

Chi ha visto Saigòn pri
ma e dopo la liberazione dal-
1' aggressione americana, co
me è capitato a me, sa be
nissimo che la smobilitazio
ne e la bonifica di un bub
bone di quel genere, coinvol
gente la vita di più di quat
tro milioni di esseri umani 
al limite e oltre la peggiore 
delle degradazioni e delle di
sgregazioni, non sarebbero 
potute avvenire senza che 
una parte di essi si fossero 
messi sulla via della fuga e 
del rifiuto. Basti pensare al
la miriade di grossi medi e 
piccoli mercanti di ogni tipo 
di merci superflue che, ali
mentati già dal parassitario 
mercato colonialista, avevano 
trovato ulteriore alimento 
senza reali basi economiche 
di sviluppo nella presenza e 
nel passaggio per anni di un 
corpo di occupazione bru· 
talmente ricco e corruttore. 

Arriva la liberazione e con 
essa la necessità dettata dal
le cose stesse di mettere ma
no alla riconversione. Ricon
versione e sparizione delle 
fonti di sostentamento di 
quel falso mercato fanno ap
parire la liberazione coint> t· 
inizio di una intollerabile 
austerità ed appello ad un 
lavoro duro, altrove, anche 

nei campi, nelle risaie. 

Questa constatazione og
gettiva delle conseguenze 
congiunte della guerra di li
berazione e dell'eredità :::o
lonialista, che quasi tutti li. 
menticano, non può tuttavia 
valere come giustificazione o 
copertura di quanto nel Viet
nam sta accadendo riguardo 
al problema dei profughi, 
che è poi soltanto la punta 
del ben più grave e dramma
tico iceberg dello svolgimen
to della rivoluzione vietnami
ta nel suo complesso (i pro
fughi che vanno verso Hong 
Kong non vengono da Sai
gòn, vengono presumibil
mente dal Nord e non sono 
soltanto borghesi). 

Se la bonifica e la spari
zione della vecchia struttura 
parassitaria non poteva non 
avvenire, chi dice che essa 
doveva avvenire nei modi e 
nei tempi, con i ritmi forza. 
ti e con i metodi autoritari, 
con la quale è avvenuta e 
sta :mcora avvenendo, in un 
generale clima politico inter
no e di rapporti col resto del 
mondo che si caratterizzano 
come costruzione forzata di 
una società egualitaria sl ma 
fuori da ogni ri1ruardo alle 
leggi oggettive dell'economia 
e come scelta unifaterale di 
campo (di cui l'Occidente ha 
non poche, gravi responsa
bilità) sul piano delle con
vergenze strategiche e milita-

ri con la sola Unione So
vietica? 

Ecco la questione di fon
do. Ed ecco, come ho già 
avuto occasione di osservare, 
il vero tema di politica este
ra e di iniziativa internazio
.nale che la tragedia dei pro
fughi pone a tutte le forze 
veramente desiderose della 
pace e della cooperazione tra 
gli 'Stati. 

Una costruzione del socia
lismo che obbedisca a ritmi 
e modi diversi in Vietnam 
è strettamente legata a una 
diversa collocazione del Viet
nam nel quadro del non al
lineamento e della non ap
partenenza a blocchi milita· 
ri. Se si può supporre che 
una simile collocazione del 
Vietnam non corrisponde co
munque agli equilibri sovie
tico-americ~ni nel Sud-Est 
::siatico, perché dalla Cina e 
da altri paesi, ad esempio il 
nostro, non viene posta sul 
tappeto, in un rinato spirito 
di Bandung, la questione del 
Sud-Est asiatico, nel i:uo in
sieme di paesi socialisti e 
non socialisti, come grande 
questione riguardante la pa
ce nel mondo e l'inizio 
di un modo nuovo di aff ron
tare i problemi del sottosvi
luppo come problemi riguar
danti in modo nuovo, non 
solo militare, tutto il mon
do sviluppato. dall'URSS. 
n~li USA, al Giappone. ali ' 
Europa occidentale? -

L0 Astroleb10 qu1ndlclnale • n. 14 • 15 luglio 1979 15 



SPECIALE 

VIETNAM 
LUCIANA 

CASTELLINA 

Io direi che è necessario 
fare un'analisi storica di 
quello che sta avvenendo nel~ 
Vietnam. E credo che biso
gn:i mettere innanzitutto in 
rilievo la condizione di mi
seria e di arretratezza del 
Sud-Est asiatico ed in parti
colare del Viet'lam che ha 
subito una guerra pratica
mente continua da decenni a 
questa parte. Il che, eviden
temente, non giustifica quel
lo che avviene, però è cer
tamente un elemento da cui 
non si può prescindere per
ché è evidente che se il Viet
nam fosse una società opu
lenta questi episodi assume
rebbero una minore dram
maticità. Un altro elemento 
storico da mettere in evi
denza è un dato antico: l' 
opposizione tra vietnamiti e 
cinesi. Non si deve dimen
tic:-re infatti che nel corso 
dei secoli la lotta di libera
zione nazionale del Vietnam 
è stata fatta contro i cinesi. 

Ora, perché una società 
~ocialista non è riuscita a ri
solvere tutti questi proble
mi? Molto è stato de'tto, e 
non lo ripeto, sui limiti di 
impostazione dell'esperienza 
vietn:-mita. Tra questi limi
ti vorrei indicarne uno: h 
guerra di liberazione del 
Vietnam si conclude senza 
che il Gpr, il Fronte di li
berazione nazionale, che a
veva anche organizzato un 
governo provvisorio e che 
aveva grande dimestichezza 
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con tutti i problemi del Sud 
(e anche con i cinesi di 
Saigon) ottenga il dovuto ri
conoscimento. Gli abitanti di 
Hanoi si sono .romportati 
nel Sud come da noi si dice 
abbiano fatto i piemontesi 
nel Mezzogiorno. Anche se 
questo conflitto non arriva 
a farci negare l'esistenza di 
un Vietnam unitario, esso 
pone però i termini del pro
blema in maniera dialettica. 

C'è perciò una domanda 
generale. Perché in Viet
nam, come in altre società 
post-rivoluzionarie non si è 
riusciti a risolvere il proble
ma di uno sviluppo ndl'am
bito del quale trovino rispo
sta i bisogni della gente? Io 
credo che il movimento ope
raio del mondo economica
mente avanzato debba cerca
re di essere punto di rife
rimento necessario in appog
gio ad un tipo di sviluppo 
che altrimenti cade, come in 
Vietnam. nel ricatto dell'una 
o dell'altra superpotenza. 
Per questo non mi sento 
di gettr.re la respon<iabilità 
di quanto sta avvenendo tut
ta sulle spalle dei compa
gni vietnamiti. Se ricondu
ciamo il dramma dei profu
ghi non solo agli errori e ai 
razzismi che certamente so
no presenti nel governo di 
Hanoi, ma anche al proble
ma della sopravvivenza e 
della miseria, si deve rile
vare che c'è in questa vi
cenda una responsabilità an
che nostra che non si può 
sottovalutare. 

Che fare nella drammati
cità del momento? Ritengo 
che il discorso princip1le ri
guardi gli Stati Uniti. Se 
Wr.shington è stato in gra
do di spendere durante il 
suo impegno in Vietnam 
non so quanti milioni di dol
lari al minuto per una guer-

ra distruttrice fatta in nome 
della « salvezza del popolo 
vietnamita», adesso ~ste
rebbe che spendesse una 
parte infinitesimale di quan
to impegnato in quella guer
ra per salvare tutti i profu
ghi dal Vietnam d'oggi. 

La richiesta formale agli 
Usa dunque del rimborso 
dei danni di guerra al gover
no di H anoi e l'accoglimen
to negli Stati Uniti dei pro
fughi potrebbero sembrare 
due richieste di sapore pro
pagandistico: credo invece 
che si tratta di obiettivi con
creti che possono essere po
sti. 

EMILIO 
GABAGLIO 

La tragedia dei profughi 
dal Vietnam e dagli altri 
paesi dell'Indocina ci inter
pella profondamente. Innan
zi tutto c'è il problema di 
un intervento che sia ade
gut1.to, nei mezzi, a garanti
re la sopravvivenza di deci
ne di migliaia di persone ed 
:inche ad affrontare il pro
blema del loro futuro. Da 
questo punto di vista mi 
sembra ovvio che si debba 
appoggiare l 'iniziativa delle 
Nazioni Unite per una Con
ferenza internazionale. già 
convocata per metà luglio, in 
quanto soltanto uno sfof10 
congiunto e coordinato a li
vello mondiale può permet
tere di affrontare in modo a
deguato il problema. 

Tutti i paesi - e in par
ticolare quelli che hanno a
vuto maggiori responsabili
tà nella trentennale guerra 
- sono chiamati ad inter-

venire, perché non possiamo 
certo pensare di trovarci di 
fronte ad un problema 
« asiatico ». Ed è chiaro che 
anche l'Italia deve fare la 
sua parte. 

Ma perché si è arrivati a 
questa situazione? L'interro
gativo si pone soprattutto 
per coloro che hanno in pas
sato sostenuto le lotte per 
la libera?.ione in Indocina. 
C'è qualcuno che, di fronte 
:-1 prob1ema dei profu~hi, ci 
invita « a fare l'autocritica», 
quasi che si dovesse ricusare 
l'appoggio dato ieri. E' in
vece vero il contrario. L:i 
solidarietà di ampi settori O· 
per:-i e popolari di tutto il 
mondo alla lotta del Viet
nam era e resta una cosa 
giusta. Naturalmente l'ap
POggio a quella lotta, dopo 
la conclusione della ~erra 
in Indocina, non ci può im
pedire oggi di p:ir!Are con 
franchezza. 

Non c'è dubbio, da que
sto punto di vista, che ci so
no delle responsabilità del
le forze dirigenti e del go
verno di Hanoi in questa vi
cenda. C'è ad es<"mpio, la 
scelta di una unifica;done a 
tappe forzate delle due par
ti del Vietnam ·che cor.trad
dice :-nche precedenti impo
srnzioni del Partito del la
voro d:>l V1:-tMm e ~cl F1on
te di liberazione. C'è ancora 
uno sviluppo interno <lella 
vita sociale e politica viet
namita che ha cre:ito quei 
problemi fondamentali di de
mocrazia che sono indubbia
mente sullo sfondo delle vi
cende dei profughi. E certo 
si trntta di responsabilità 
non piccole. 

Resta, è vero, la situazio
ne in cui il Vie'tnam e gli 
altri paesi delh penisola in
docinese si sono trovati al
la fine dei 30 anni di guer-
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ra. Non sarà inutile ricorda
re che alla povertà congeni
ta di questi paesi, si sono 
aggiunte le distruzioni belli; 
che che hanno provocato 
dan~i non solo materiali ed 
economici ma anche morali 
e problemi imm~nsi di .rior
ganizzazione e nc~str~ztone. 
Diciamo pure che 11 Vietnam 
è st.'t0 abbandonato aU'in
domani della fine della guer
m da quei paesi - e que
sta è un po' un'autocritica 
_ che lo avevano aiutato 
fino in fondo e che non han
no poi risposto ade1mata
mente ai suoi appelli politi
ci ed economici. Per di più 
non possiamo ignorare che 
il Vietnam è stato lasciato 
solo in un contesto geopoli
tico delicato, terreno di con
fronto fra potenze, e in par
ticolare tra Mosca e Pe
chino. 

Questi. sono dunque . el:
menti che vanno presi 10 

considerazione per dare un 
giudizio compiuto ~ulla si
tuazione. Ma resta 11 dram· 
roa dei profughi sulle bar
che abbandonati a se stes
si 0 spesso respinti dai paes~ 
vicini, come nel caso dei 
cambogiani ricacciati al di 
là delle frontiere dalla Tai
landia. Su questa questione 
io credo che bisogna chiede
re al Vietnam di non limi
tarsi ad assistere a qdesta 
fuga di persone. Sappiamo 
tutti che ci sono problemi 
di ordine nazionale ed etni
co che si acuiscono nel qua
dro di spostamenti di pOPO· 
)azioni. Dobbiamo chi~dere 
al Vietnam che vengano ri
mosse le cause che sono al
i' origine di queste vicende e 
quindi che siano introdotte 
quelJe correzioni nella rico
struzione nazionale che so
no necessarie per porre lo
ro fine. • 
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Se non mi arrestano. 
non c'è giustizia 

• • 

di Giuseppe Branca 

A E' il momento della sincerità. 
W E' il tetppo del sacrificio dovu
to alla società pluralistica. E per que
sto io m'accuso: sono anch'io un 
terrorista. Non ci credete, sincera
mente non ci credete? Se non ci 
credete ve !o provo. Purché mi s!ia
te p sentire invece di girare la te· 
.rta dall'altra parte. Ascoltatemi. 

Chi vi parla è professore univer
sitano. Tutti i professori universi
tari sono s~spettati, sospettabili di 
tetrorismo. Perché? Non perché 
pemmo (molti hanno cessato di far
lo, dopo aver vinto il concorso); ma 
perché istituzionalme,nte ~ovrebber~ 
pensare: e pensare e pericoloro; sz 
medita sulle ingiustizie wdali, si so
gnano utopistiche rivoluzioni, si de
sidera la sovversione di questo mon
do così onesto e pacifico. Poiché pen
sano o dovrebbero pensare, tutti i 
professori univ~rsitari ~ono addirit~ 
tura indiziati di terrorismo: alcuni 
li hanno messi già in carcere, altri 
vwono sotto istruttoria, di molti si 
perquisiscono (con garbo, eh, con 
garbo) le abi~azioni."So?o prole:so
re tmiversitarzo da pzu di quarant an
ni: lunga carriera, lunga sospetta 
incubazione di brigatismo. 

Ho avvicinato migliaia di studen
ti: chissà quanti erano di « Potere 
Operaio» . M'è accaduto di scorrere 
i loro giornali. Peccato: ho l'abitu
dine di gettare quotidiani e settima
nali dopo averli letti magari da cima 
a fondo. Peccato.' Se non avessi avu
to questa abitudine, con una delle 
vostre perq!lisi7.tOni, que~ giornali li 
avreste trovati in un angolo della 
mia casa: come voi dite, sarebbe sta
ta una scoperta assai« interessante». 
Ma credetemi sulla parola, li ho let-

ti. Non vi basta? Non è questo un 
indizio di attività brigatistica? 

Non vi basta? E allora sentite. Se 
lultz r docenti sono sospetti, chi in
segna nelle facoltà di sociologia o di 
scienze politiche è, per ciò solo, ad
dirittura colpevole di terrorismo. Eb
bene, non lo sapete? Quarant'anni 
fa ho insegnato in una facoltà di 
scienze politiche.' Arrestatemi. C'è di 
più Si tenta di coinvolgere nel bri
gatismo anche il Partito Socialista: 
infatti ha cercato lo scambio dei pri
gionieri per salvare Aldo Moro. Eb
bent', sono stato il primo, due gior
ni dopo il sequestro, a proporre un 
rapido scambio di prigionieri. Che 
cosa volete di più? Come, voi dite 
però che non ho tentato di allaccia
re rapporti coi brigatisti attraveno 
Piperno? E' vero ma solo perché 
non ho mai conosciuto Piperno: se 
lo avessi conosciuto, certo lo avrei 
avvicinato. L'intenzione era quella e, 
sapete, dei docenti universitari si de
vonrJ condannare anche le più lonta
ne intenzioni. Inoltre sono stato 
anch'io socialista iscritto per quasi 
vent'anni. Sospettatemi, dunque. 
Volete altro? 

Quante volte ho parlato e scritto 
sulle cause del terrorismo! Bartereb
be questo per incriminarmi senza 
dubbi od indugi. Chi si occupa di 
terrorismo è terrorista o isti"a la 
gente a delinquere o fa apo!o",,ta del 
reato. Va ammanettato: ricercare le 
cause del fenomeno è come giustifi
care o difendere il terrorismo. Sono 
qui seduto in poltrona e attendo le 
forze dell'ordine. Se non mi arresta
no, non c'è proprio giustizia in que
sto paese.' 
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I <<razionalizzatori>> 
del sistema 

A Anche nel corso dell'esperienza di 
W cer. tro-sinistra cercavano di far
si s tr<>da i fautori dell~ « razionalizza
zione » del sistema_ Secondo costoro 
ncn si trattava di·-<< cambiare » ma sol
tancn di « migliorare»: per ovviare 
i:gli inconvenienti sin troppo visibili 
dcl sistema si pensava di introdurre 
elementi di razionalizzazione. Quindi, 
in primo luogo, l'efficienza delle isti
tuzioPi esistenti (economiche e sociali). 
Si sa, purtroppo, come è andarn a fi
nire St: è vero infatti che, a distanza 
di :nnti anni, problemi analoghi -
in termini aggravati - si presentano 
vuol dire che essi non furono aff ron
tati e risolti in 1mniera « razionale» ... 

Ade;~so i fautori del mutamento gra
duale e senza traumi - possibilmen
te lnsciendo le co·e come stanno. con 
piccoli aggiustamenti par1:iali proprio 
là dove non se ne può fare a meno -
si fannn forti dell'orgia v;tcua di p::ro
le troppo consumate per essere anco
ra creèibili, della caduta degli « ideo
logismi », delle difficoltà obiettive del
la eccnomia internazionale. 

La « rivoluzione » non è più possi
bile - si afferma - nei paesi evoluti 
dell"Occidcnte; il « socialismo realiz
z~to >' nei paesi dell'Europa orientale 
\'iene indicato come un modello da ri
fiutare, anzi da combattere; In social
democrazia nordica ha organinato sta
ti assi~ tenziali, appesantendo troppo i 
costi con la conseguenz~ del riemerge
re di un neo·liberalismo critico, non 
privo di motivazioni. 

L'Irnlia - si sa - ha i mali di en
trambi gli opposti sistemi senza aver
ne i vantaggi. E' un paese capitnlisti
C» ma non ha mai avuto uno sl::ncio 
in1pre1~ditoriale capace di utilizzare in 
m:miera coerente le risorse disponibili 
e di creare una struttura produttiva 
confacc·nte a rigide esigenze economi
stiche. Ha al contrario una struttura 
assi::.tc uziale-corporativa, con un largo 
vcntuglic; di posizioni parassitarie ed 
una eleuarn ini:-.ura st'.-ltalisti..:.t cl11! <er 
ve scprrttutto a redistribuire in ma
niera « diseguale » il cafr::o dei pesi. 
nel senso che i gruppi più forti si ser
vono dell'apparato statuale per river
snrc- sui . più deboli l'onere maggiore 
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di Carlo Vallauri 

del lavoro, della pesantezza del lavoro 
e della fiscalità . 

La « diseguaglianza » profonda è 
m.1sch~1ata dalla quantità e dalla mol
teplicità dei beni immessi in consumo 
anche a favore dei larghi strati privi 
di irxidenza effettiva nelle scelte deci
sionali . 

A ciò si aggiunga l'uso degli stru
mc.·nti di istruzione e di comunicazio
ne di messa che tendono a privilegia
re, nel senso di perpetuare, l'attuale 
rapporto di forza, lac;ciando cioè ai ce
ti dominanti il controllo dell'<'<"Onomia 
mentre i ceti dominati si soddisfano 
<"On I.i diffusione di beni non indispen
sabili mc trasformati in tali dal bom
bardamento pubblicitario. 

Il « modello di vit.t » presentato 
nell'immediato dopoguerra, quello 
nord -~mericano, ha in sé una indubi
tahilc forza di attrazione, ma c'è da 
chiedersi se tale modello sia sosteni
bil:- ir. un p::cse ad econ0mia dipen
denr..·. sotcoposto ad una divisione in
tcm:1zic1nale del lavoro, che gli im
pone uno sviluppo distorto rispetto al
le sue c!>igenze reali. Quel « modello » 
infatti si confà benissimo ad una strut
tura economica capace di produrlo, 
mentre diviene un grave fattore di di
swr:;ione se imposto ad un paec;e ori
vo di quella struttura. Meno eviden
te nei periodi di bonrccia, tale incon
gruenza viene in luce nelle fasi di cri
"i e - a lungo andare - minaccia 
di di'-lruggere le basi minime di con
vivcm.'l su cui si regge l'equilibrio in
stabile del sistema. 

Perché questa è la verità: c'è ben 
poco dn razion.1lizzare in un sistema 
funzicmale nella sur articolazione ai 
fini vtrso cui esso è eterodirerto. 

Le distorsioni, le confusioni, il caos 
non s0no il prodotto del caso o della 
cattivn volontà di alcuni ma al contra
rio un dato per!'"ldnente strutturale dd 
sistema stesso: esso vive e si perpetua 
proprio grazie a tali sue car:ltteristi· 
che, cioè le profonde diseguaglianze, i 
crediti agevobti, le mafie di potere, e 
d 1 qucHo punto di vista ha una sua 
razionalità intrinseca. Ogni tentativo 
che, in nome di una illuministica visio
ne pm\'videnzirle, si volesse porre in 

ntto per migliorarlo cozzerebbe contro 
la realtà, consistente appunto nel com
plesso intreccio di affarismo e diente
lism(I, privatismo corsaro e statalismo 
ineffic!rnte. 

Non vi è un « meglio » da consegui
re perché il sistema dà già di per sé il 
massimo possibile di vantaggi alle for
ze che in tale struttura prosperano. 

Se poi « razionalizzare » vuol signi
ficare eliminare i suddetti inconve
nienti si finisce per imbattersi in una 
petizion( di principio, perché non si 
può tendere « razionale » ogf?ettiva
me:nte ciò che è « funzionale » sogget
tivamc.-nte a determinati interessi. 

Il portito dei « razionalizzatori » è 
in effetti il pr rtito degli illusi. stori
cr.menre formato da elette compagnie, 
le qual; hanno solo un difetto: quello 
di non rendersi conto del perché una 
struttura è fatta in una certa maniera. 

In un simile contesto anche il par
tito dei « riformisti » ha poche carte 
da giocare, mr le sa giocare bene tanto 
è vero che aggrega sotto le proprie 
bandiere masse enormi interessate a 
« c<>mbiare ». Poiché queste masse si 
rendonc conto di quanto sia difficile 
i! « cambiamento » vengono acquietate 
con la promessa che le « riforme » pri
ma o poi. si faranno. 

Intanto occorre assicurare che il si
stema funzioni, che l'economia tiri, 
che le incentivazioni non vengano eli
minate. Cosl, di crisi in crisi, nulla 
cambia, o meglio tutto si deteriora. Ed 
i sostenitori del cambiamento vengono 
isolati, quasi guastrtori incurahili, in
capaci di adeguarsi alla realtà. T propo
sir; di m.!!amento rnno ri11•,iati ali' 
utopia. Mentre è proprio vero il con
trario Non c'è più pretestuosa utopia 
di quella del rinvio con la scusa che 
i tempi non sono ancora maturi, e 
che poi al momento opportuno si prov
vederà. Intanto razionalizziamo ... 

In effetti non si tratta di rendere 
migliori gli uomini e le istituzioni ma 
di opctare in profondità perché ven
gano rimosse le cause del malessere. 
E per far ciò non valgono né le te
rapie riduttive né gli analgesici della 
sera. 

• 
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I rinnovi contrattuali 
nelle sabbie estive 

Roma 22-6-79. 
manifestazione 
dell'FLM 

Padrone privato riscopre Fabio Massimo 
Le vertenze? Aspettiamo 
il governo balneare 
di Gianfranco Bianchi 

A A questo punto si può p:irlare di 
W fitto intreccio, per usare una e
spr\!!'sione gergale dei sindacalisti e dei 
politici, tra vicende contrattuali e for
mazione del nuovo governo. Tutte e 
due procedono con ':lguale difficoltà, so
spese ai fili di intransigenze che paiono 
perfino le stesse: per il rinnovo dei . 
contr~ tti la Confindustria, che mai co
me in questo momento rappresenta 
tutta la grande borghesia imprendito
ri:ile, ~ riuscita a ribaltarne, essa più 
cht il sindacato, il significato tradizio
nale di contrattnione dei soli rappor
ti di la\•oro, di una intesa sull'uso e 
l'impiego della forza lavoro occupata, 
per forlc diventare un nodo di prima
ria importanza, con il quale pesare sul
!e ste~se forze politiche ad emi affini 
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o perlomeno amiche; per la formazio
ne del nuovo governo, la decisa esclu
sion<: dei comunisti presenta lo stesso 
segno di chiusura a sinistra, il limite 
di una democrazia liberale-conservatri
ce oltte il quale non si deve andare. 

Il problema ora, per i sindacati, è 
come uscirne, spezzando da una parte 
i veti confindustriali e dall'altra non 
pag:md0 alcun prezzo in termini di 
concessioni che offendano l'autonomia 
del sindacato. Vediamo dunque questo 
&spetto della questione, dia vigilia del
) 'incontro, ritenuto conclusivo, tra la 
FLM e la Federmeccanica n<'ll'ufficio 
del paziente e per nulla disinteressato 
ministro del Lavoro Vince!l7o Scotti, 
tralascinndo l'analisi dcl comporta
mento dei partiti più vicini al movi-

mento sindacale, anche se l'esito del
lo scontro che si prolunga da sei me
si dipt'nde in molta parte anch<' dn lo
ro, dal modo con cui risponderanno 
alle sollecitnzioni sia sui contenuti del 
programma del nuovo governo, sia sul
le que!'tÌOni di schieramento. Una pro
va in pit1 del procedere affiancrto del
la battaglia sindacale con quella poli
tica. 

La posizione della Confindustria è, 
po~siamo dirlo, cristallina. Il neo-libe
rismo ,tj Guido Car!:, la brndicra r.on 
la quale l'organizzazione degli indu
striali si è presentata nel campo di 
Marte, culato nella concreta realtà ita
li:ma fotta di una libertà di impresa 
~empre assistita dallo Stato, significa 
in sosrnnza la riaffermazione di una -19 



I rinnovi contrattuali 
nelle sabbie estive 

politica che, per schematizzare, po
tremmo definire « ante Sessantanove » 
e così rii~ssumibile: il potere del sin
dacate limitato ad alcune questioni 
molto interne al governo salariale; pie
na aderenza, se non proprio subordi
nazione, della politica del governo al
l'andamento e alle necessità dcl mer
c:ito capitalistico; autorità (o autore
\'Cllezza se preferite) dell'esecutivo af
finché possa ricorrere a misure econo
miche e monetarie coercitive per favo
rire il dispiegarsi dell'impresa; riduzio
ne del Parlamento a organo di appro
vazione di leggi che non ostacolino il 
libero intraprendere. Le rampogne di 
Carli alfa legislazione passata sono sta
te difatti di questo tipo: troppa gen
te a Montecitorio ha pensato di ingab
biare il libero intraprendere dal quale 
dipendono le sorti del mondo. Che si 
tratti di leggi come quella sulla ricon
versione industriale ad esempio, larga
mente inoperanti, non fa differenza. 

In sostanza, da parte della Confin
dustrid - ma il disegno, come abbia
mo dc tto, non si limita al vertice del
la massim~ associazione padronale, poi
ché ha trovato echi, terr;.!nO di cultu
ra e d; diffusione in tutte le forze so
ciali <; politiche della destra e del cen
tro si(I pure con varie gradazioni e 
livelli di convincimento e di Òurezza 
- da parte della Confindustria si è 
delin<:ata in questi mesi ~ma sortr. di 
nuova architettura politica che potrem
mo chiamare un ritorno ad una nuova 
forma di liberismo assistito, mutuando 
tutti i vecchi sistemi, come ad esem
pio le forme clientelari partorite dal
la inesr.uribile fantasia del potere de
mocrh.tiano, tuttavia aggiornati con un 
rift rimtnto al piano triennale, e con in 
più h preoccupazione di reggere ali' 
urto con la crisi eneri~etica senza mu
care nulla nella dimibuzione del po
tere. Anzi, impugnando anche quest' 
arma per vibrare altri colpi al movi
mento sindacale. La proposta degli in
d.1striali tessili di lavorare la notte per 
consentire all'ENEL un carico meno 
pesanh· di consumo di corrente duran
te il giorno, purché vengano ridotti i 
coi.ti degli straordinari notturni paga
ti agli cperai, è un sintomo di questo 
uso capitalistico della crisi energetica. 
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At;chc: senza voler attribuire al pa
dronato italiano la capacità di costrui
re una sceneggiatur-a perfetta fin nei 
dettagli sulla quale regolare il proprio 
comportamento, sta di fatto che il col
lage delle dichiarazioni e soprattutto 
degli atteggiamenti al tavolo del nego
ziato portano a pensare che- quanto 
ahbi~mc. detto sia assai vicino al vero. 
L1 postr in gioco è diventata via via 
assai cospicua e questo spiega anche 
perché una buona parte degli impren
ditori, quelli che avrebbero bisogne di 
stimolare la produzione in questo mo
mento di congiuntura favorevole e che, 
presi singolarmente, si dicono disposti 
a scendere a patti con il sindacato, in 
redtà - almeno finora - non abbia
no trovato il coraggio di contrastare 
la guerra ideologico-politica di Carli. 
Su di loro agisce ancora la solidarietà 
di classe, della quale la FIA T offre 
l'esempio più illuminante. Pur attra
versando un momento favorevole per
ché il mercato dell'auto tira, fa di tut· 
to per esasperare lo scontro, ricorren
do a rappresaglie degne di Vittorio 
Vallc!tt&, l'amministratore <lclegato 
che, come Mario Scelba per la poli
zia, è passato alla storia come il ser
gente di ferro del monopolio tori
nese. 

Il sindacato è riuscito a Cl1ntrasta· 
re l'offensiva padronale - poiché a 
nostro parere più che di resistenza si 
tratt~ di una vera e propria offensiva 
- chiiimando via via in campo le for
ze di cui dispone, evitando soprattutto 
di cadere nella trappola della spallata 
finale, del colpo risolutivo. Con il 
trascorrere dei mesi, ha dzato il tiro e 
l'inteni.ità dello scontro e le risposte, 
inutilt qui elencarle, sono state tutte 
all'altena della posta in gioco. In al
tre parole, sta spendendo la sua forza 
gradualmente, anche perché sa benis
l>imo cht· essa non è inesauribile e il 
suo uso significa grossi sacrifici mese 
dopc mese a tutti i lavoratori impe· 
gnati e alle loro famiglie. Nello stes 
so tempo, non perde occasione per ag
ganciare la controparte, per impedirle 
di congelare le vertenze fino al rag
giungimento degli obiettivi politici 
conservatori che si è prefissa fin dal 
gennaio. Anche quando è costretto ad 

abbandonare il tavolo della tr:ittativa, 
come è avvenuto con la Federmecc;a
nica e ccn i costruttori edili, lo fa con 
un tale chiasso da richi.imare l'atten
zione di altre sedi negoziali e non 
staccare mai del tutto il filo del m.go
ziato. Qualcosa, questa tattica, ha por
tato a casa. Tranne gli edili, almeno 
finoru, tutte le altre categorie qualche 
punto all'attivo l'hanno segnato. A 
meno che non accada qualche evento 
risolutive difficilmente prevedibile, la 
minacci~ di andare oltre Ja fine di lu
glio, di spostare tutto all'autunno ap
pare ptobabile. Questo evento potreb
he es$t're fornito drll'andamento per 
la formazione del nuovo governo me
diantt: l'uso dei rinnovi contrattuali 
come merce di scambio per altre con
cessioni fra le forze politiche interes
sate. A questo punto bisognerebbe ve
è~re i contenuti di un rinnovo cosl 
anomalo (fino a che punto accoglie
rebbe le richieste sindacali?) e le rea
zioni delle due parti interessate. Co
munque vadano le cose, per il sinda
cato c'è la necessità di passare all'of · 
fensiv;;, trovando il modo di riaggre
gare intorno alla propria strategia -
della quale i contratti sono solo una 
parte - le forze politiche e sociali da 
lui direttamente o indirettamente in
fluenzabili. 

L'eccesso di rigidità che finora 
il « carlismo » ha mostrato di avere, 
in un,~ situnzione così mobile e acci
dentat.1, può ritorcerglisi contro a pat· 
to che la controparte sappia inserirsi 
nelle sue contraddizioni. Crediamo che 
la tant0 invocata autonomia del sin
d11cato venga proprio orr messa alla 
prova. Lasciarsi guidare dagli sche
mi o non tenere conto, ad esempio, 
dì ciò che ha voluto dire anche per il 
movimento sindacale il risultato del
le ele7foni con la disaffezione politica 
dimmtrata da t:>nta parte dei giovani, 
oppure non approfondire i motivi de
gli scarsi risultati ottenuti per cambia
re i., politica economica del paese. pc;.r
ché fa velo ancora, in alcune confede
razioni. un non trascurabile anticomu
nismo oppure una sorta di sotterraneo 
neowllaterismo, può significare lasciar 
pa~sart. occasioni preziose. 

G. B. 
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Pubblico impiego: 
il semaforo segna giallo 

A Dopo le elezioni de! 3-4 giugno 
W molti osservatori guardano ciò che 
avviene nel sindacato per capire quali 
effetti ha prodotto il voto degli elet
tori. Per le categorie industriali, ed in 
particola_rc• per i tntalme<·canici. ha rtJ· 
gione Trentin : !a signora Thatcher 
non cJbita in I tahu. La manif est11::.ione 
del 22 giugno e lo sciopero f.enerale 
hanno dimostrato che la q,rande capa
cità di lotta e di iniziativa politica dei 
l11voratori non è diminuita; anzi, ad 
un moderatn riflusso dell'elettorato, 
corrisponde una maggiore grinta del 
sindacato, che rimane in 11na linea di 
coerenz,; con quanto stabilito all' 
EUR ur. anno e mezzo fa 

I problemi, im·ece, sono più compli
cati del previsto nei settori dei ser
v1z1 e della p11bblica amministrazione 
Per la verità, il voto di giugno non è 
il fattore determinante della situazio
ne, ma certamente qui il riflesso è più 
consisteltle: v1 è un terrenfJ molto /t:r· 
tìle. 

C'è da premettere che: il sindacato 
confederale ha /atto delle scelte non 
tutte idonee ad affrontare con possi· 
b1/ità di successo la situa::.ione nel pub
blico impiego. Se da una parte ha pun
tato giustamente sulla riforma della 
pubblica amministrazione come obiet
tzt·o strategico, dall'altra non ha tenu
to presente sulficientemente la neces
sità di t a/orr:.zare le capacità espresse 
dai pr~bblici dipendenti anche rn pre
senza d1 srtuazwni abbastanza degra
date. 

Negli ultimi tre anni questi lavora
tori si sono sentiti emarginati, colpitt 
dall'inflazione e non protetti a sul/i· 
cienza dal meccanismo della scala mo
bile, e, quel che più conta, non prota
f!.Onisti dei processi di riforma che pure 
sr sono apertr con le leggi di decen· 
tramentc dello Stato e di superamento 
degli Enti parastatalz. 

Da parte wa il Governo ha lavora-
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di Aurelio Misiti 

to per sconfiggere il sindacato confe
derale, anche se non si comprende -
a prima vista - quale è l'obiettivo 
finale di questo attacco. 

C'è ragione di ritenere che le /or 
ze più moderate presenti in tutte le 
maggioranze degli ultimi anni si sono 
collocate nella posizione più comoda 
per loro: hanrM tov a diviaere dal1a 
dC'sse operaia importanti strati di la
voratori impiegatizi che in qualche mo
do si erano inseriti in uno schiera
mento sociale democratico, di cui era 
staia espressione ptJlitica la risposta al 
referendum sul divorzio del '74 e le 
elezioni del 15 e del 20 'l,iugno degli 
:mm successivi. Questo tentativo è sta
to portato avanti con una serie di in
terventi successivi fino al recente de
aeto sulla dirigenza: al sindacato nel 
settore pubblico non si vogliono la
~ciare spazi contrattuali, nemmeno 
quelli minimt sul salario e le norma
tit•e. L'azione del Governo avrebbe do
t ufo provocare una reazione istintiva 
e irrazronale dei dipendenti che rr sa-
1ehbe dovuta rivoltare contro la po
litica confederale, a favore del sinda
calismo corporativo, di mestiere, di 
piccoli gruppi, infliggendo così duri 
colpi alla strategia globale della Fe
derazione Unitaria. 

Dobbiamo ammettere che questa 
polrtrca ha se.enato diversr punti a suo 
/ai•ore in sellort delicati della vita del 
Paest. Le ferrovie paralizzate sempre 
prù speHo dagli scioperi selvagv,i non 
pap,ati, gli ospedali spesso bloccati da
r.li strati più deboli e meno retribuiti, 
i piloti con le «aquile selva.'l,ge ». glz 
addelli al centro elettromco dell'INPS, 
1 precari della scuola. 

La trattatii'fl su tutti i contralti pub
blici è andata avanti per tre anni e al
la /me Andreotti, m nello contrasto 
<on le anal1s1 del primo documento 
Pa11dolfi, rnvece di porre mano ad ini
ziative trasformatrici - assumendo r 

puntr qualificanti delle piattaforme 
sottoscritte dallo stesso Governo -
autonomamente ha fatto approvare un 
dt>creto legge sulla parte economica dei 
rontratti, che stravolge gli accordi, ten
tando di dimostrare che il w1dacato 
non è soggetto contrattuale nei setto· 
ri pubblici. 

Il sindacato ha reagito e ha elfet
tuato uno sciopero generale il 19 giu
gno a sostegno delle rivendicazioni dei 
pubblici dipendenti. 

Dobbiamo dire, però, che la rispo
sta p11ì rosciente e massiccia è venuta 
dai lavoratori dell'industria, r quali si 
sono resi conto della posta rn ?.ioco; 
ma non è stato soddisfacente il livello 
della partecipazione dei dipendenti 
pubblici Si è creata una situazione sin
golare, in cui quelli che hanno dJ/esto 
aiuto si sono un po' arlagrati sulla 
spinta degli altri Le ragioni del feno
meno sono profonde: stanno nella ca
pacità governativa di incidere in que
sti se/lori, nel senso che prima deli
neavo, poi c'è /'e/letto delle ele".roni. 

E' del tutto evidente che o sr sbloc
ca qut>sta situazione, approvando la 
legge quadro sulla contrattazrone, nel
l'impiego pubblico, la trimestralir.z.a
::ione della contingenza e le leggi di ri
forma ancora in discussifJne - a par
tire da quella della polizia - oppu
rt la prossima sta?,zone contrattuale sa
rà caratterizzata dalla comr>arsa d1 ve· 
re e proprie organizzazio"nr sindacali 
g;alle, che contrihmranno a rendere 
poco credibile ap,l1 occhi dell'opinione 
pubblrca non soltanto il sindacato ma 
lo stesso sistema democratico . 

Sul pubblico impiego è necessaria 
una st·olta e l'impegno di tutti: sin
dacato, partiti, f!,Overno. Se no. pre
varrà come unico partito quello dello 
rfascio e della degradazione. In que
sto carfl le co11seguenze saranno amare 
per tu/ti 
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I rinnovi 
contrattuali 
nelle sabbie 
estive Sciopero generale 

a Napoli (1979) 

Se la Confindustria 
non abbassa la bandierina 

A Le trattative fra organismi padro
W nali e sindacato per il rinnovo dei 
contratti di lavoro riguardanti le ca
te~orie più importanti dell'apparato 
produttivo, come metalmeccanici, tes
sili, chimici ed edili, segnano il pas
so. Si sarebbero probabilmente chiuse 
ccm un nulla di fatto se la volontà 
del sindacato di chiudere il capitolo 
delle \·ertenze prima della lunga pa
rentesi estiva non si fosse opposta con 
dc-cisione all~ strategia di Carli che, 
seconde Garavini, della Federazione 
Unitaria, mira al''ottePimcnto di Juc 
obiettivi: «logorare il movimento sin
dacale, in modo da introdurre, o esa
sperare nel suo rapporto col mondo 
lavorath'o, delle dissonanze pregiudi
zievoli per lo stesso qu~dro politico 
dcl Pae~c e -- secondo - - costringere 
il vertice confederale a sottoscrivere, 
con animo rassegnato, un'impostazio
ne dei contratti che sia fondamenta]-
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di Franco Scalzo 

mente coerente col disegno di quanti, 
anche all'interno della compagine go
n:rnativa, stanno pregustando la ster
z:lla a destra. D'altro canto ... - ha 
uggiunto Gar .. vini - è dimostr::to che 
gli imprenditori agiscono con una buo
na dose di malafede nei nostri con
fronti: essi eludono, deliberatamente, 
il nocciolo delle questioni da noi pro
spettate, scartando ipotesi d'accordo 
che non solo sono ispirate dal desi
derio di tener conto delle esigenze del
la controparte, ma sci!.turiscono da una 
lucida valutazione dei problemi legati 
all'attuale congiuntura economica ita
lir.na, parte dei quali già segnalati 
quando fu il momento di varare il pia
no triennale». 

Il rischio, temuto dai sindacati. ma 
evidentemente calcolato a tavolino dal
la Confindustria, è che la battaglia sui 
contratti. che sarebbe dovuta rimane
re circostritta alle cifre e alle indica-

z1oni contenute nelle « bozze » del sin
dacato, degeneri in guerra aperta, cari
c:10dosi di significati politici del tutto 
estranei alle vertenze di questi giorni. 

Verosimilmente, il ripiegamento del 
Pci alle ultime elezioni di giugno vie
ne interpretato come una spinta im
plicita ad eludere il confronto coi sin
dacati su temi specifici e ad alzare ar
tificiosamente il livello della contratta
zione per far s1 che le tre centrali sin
dacali « paghino » uno scotto propor
zionato, in termini di capacità mano
vriera, al recupero delle forze modera
te nel Parlamento. 

Le battute polemiche di Benvenu
to, seccP<lo ciii l'Esecutivo onc.!eggia 
e definisce il proprio comportamento 
~ seconda del peso contrattuale del 
sindacato e dei suoi interlocutori elet
tivi, e quindi col variare delle circo
stanze, sono sostJnzialmente condi.,ise 
dal lender della FLM, Enzo Mattina, 
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quando afferma che « ... niente, a me
no di una direttiva impartita dall 'al
to. giustifica la rinuncia degli impren
d:tori della Finmeccanica e i rappre
sentanti della Finsider a sondare l'op
portunità di un decorso spedito della 
vertenza sul contratto della catego
ria ». 

J ptinti cruciali intorno ai quali si 
dipana il contraddittorio vanamente 

.mediato (almeno finora) dal ministro 
del Lavoro Scotti, sono quello del la
veoro straordinario e la proposta di fis
sare in 36 ore la dun•ta del lavoro or
dinario durante l'arco della settimana. 
L'oggetto della contesa sta nel fatto 
che: i sindacati chiedono di esamina
re, volta per volta, l'utilizzazione de
gli operai, nel qu('tdro della flessibi
lità e della regolamentazione dei tur
ni in fabbrica, mentre gli imprenditori 
replic:tno che la condizione può esse
re accettata solo a patto che i sinda
cati si a!.tengano dall'entrare nel meri
to della rip:irtizione degli straordinari 
per non intralciare l'attività delle a
ziende assoggettate ai capricci di un 
mercato « metereopatico » e volubile. 
In altre parole. non si può ammettere 
che il sindacato studi assieme ai sin
goli dirigenti del settore come meglio 
programmare le curn:-zioni di manodo
pc:ra nelle aziende, S?iocando anche sul
la maggiore disponibilità di energia du
rante la notte, perché in tal caso gli 
imprenditori non sarebhero più in gra
do di far fronte ad insorgenze imore
ventivate della domandn. « Ma questo 
- osserva Mattina - è il rischio del
le piccole imprese, mettiamo di una 
fabbrica di scarpe con un centinaio di 
dipend<:nti. Per i comolessi industri:ili 
di una certa levatura, il riferimento al
la domandr schizofrenica, che viene e 
va. disobbedendo alle leggi più ele
m<·ntari del mercato, non solo non 
regge, ma ignora una serie di dati di 
fatto trn i quali emerge, per la sua 
evidenza, quello che sono le imprese 
a condizionare e a plasmne la realtà 
economica in cui esse intervengono. 
Non viceversa. Ciò vale a maggior ra
gione quando si tratti di smerciare ma
nufatti con un alto tasso di tecnolo
gia incorporata, come mccchine uten-
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sili, automobili, motori, e via discor
r<:ndo ». 

D<tl versante dci metalmeccanici a 
quello degli edili. Anche qui, come 
del resto su tutto il fronte della « que
Mione operaia » attizzata dalla scaden
za dei contratti tira aria di burrasc<t. 
« L'ANCE e l'lntersind, con la loro 
altalena di chiusure e di divagazioni 
pretestuose - lamenta Fr'!nco Regen
zi della FLC - hanno d:mostrato che 
a tutto sono disponibili fuorché a di
scutere seriamente la piattaforma con
tr:i truale. Con tale atte~giamento la 
nostra controparte dimostra di essersi 
uniformata alle posizioni più arretra
te della Confindustria. Anche per que
sto, quindi, riteniamo necessario riaf
fermare con chiarez7.a che ostacolere
mo qualsiasi tentrtivo di spostare a 
destra l'asse politico del Paese, magari 
ricacciando indietro il movimento sin
dacale, e che in questa operazione im
pegneremo tutte le nostre energie». 

Ma quali sono i nodi della verten
za con ]'ANCE? «Noi crediamo -
risponde Carlo Cerri, della segreteria 
della FLC - che ci venga riconosciuto 
il diritto di essere preventivamente in
formati sulla destinazione dei capit.1li 
nel setrore, cli~ i costruttori discùta
nC' con noi sulla spinosa problematica 
inerente all'organizzazione del lavoro 
e ai mecc::-nismi del subappalto e che, 
infine, accettino una revisione globale 
del sal('trio pronunciandosi sulla nostra 
proposta di inserire un aumento di 
25.000 lire nella busta-paga dei lavo
ratori ir:teressati. Non facci~mo del ri· 
,·c:ndicazionismo selvaggio, ma stiamo 
sostenendo una linea che ha al suo cen· 
tro la volontà di contribuire al rilan
cio di un settore particolarmente tar
tassato dalla stretta recessiva e che può 
rh.vegliarsi soltanto se esso si pone de
gli sbocchi consentanei all'incremento 
dell'occupazione giovanile e alla forte 
richiesta di opere pubbliche, special
mente nel Mezzogiorno». 

Stessa solfa tra i tessili e gli addetti 
all'industria chimica. Le trattati\'e ri
st~gnano, malgrado l'ipoteca di un pro
gressivo deterioramento del clima po· 
litico generale. L'impressi0ne è che I' 
eventualità di uno sblocco sia legata 

strettamente alle risposte che la Con
findustria intende dare sulle offerte a
v:mzate dai metalmeccanici. St aspet
ta, dunque, che Crrli abbassi la ban
dierina quadrettata per far partire i 
negoziati con la FLM e che, finalmen
te. i ri;ppresentanti del padronato ces
sino le loro inutili tergiversazioni in
torno ai punti·chiave della pLmnfor
mr sindacale, perché lo stato d'agita
zic·ne della fetta più consistente dcl 
movimento operaio abbia termine e si 
giunga al « redde rationem » prima che 
subentri l'immancabile armistizio e
stivo. 

Se neppure sotto la minaccia di una 
catena di s<.: '.opcn, vltr~ a q t<'lli ~jq 
eHettuati, la controparte padronale si 
sentirà sufficientemente motivata a ri
p1t:ndere contatto coi sindacati, sarà 
difficile escludere che la manovra na
!.conda lo scopo precipuo di ingaggia
re col mondo del lavoro un as-;11rdo 
braccio di ferro. Inutile, perché il sin
d:icato si è addossato notevoli respon
sabilità nel cercare di realizzare, nell' 
ambito delle proprie competenze spe
cifiche, una certa idea della « politica 
di unità nazionale », e lo ha fatto raf
freddando, ad esempio, le ceneri di ciò 
che ancora restr va, di sicuramente \'ec
chio e sbagliato, dell'epopea post-ses
santottesca. 

Inutile, inoltre, perché sotto la sug
ge5tione psicologica prodotta dall'in
durimento delle posizioni espresse dal
b Confindustria, potrebbero riaffiora
re di colpo, in seno al sindacato con
federale , divergenze sopite sul « mo
do più efficace » di articolare e ~csti
re il confronto coi datori di lavoro, 
si:mo essi lo Stato, nel caso dell'Inter
sind, o la Federmeccanica che fa capo 
agli amici di C.uli. Un sindacato che 
fosse così combattuto, tra propositi di 
rivalsa e la disponibilità al dialogo, 
non ccnverrebbe, infatti, ai lavorato
ri, ma non sarebbe nemmeno un in
terlocutore gradito ai padroni. 

• 
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I precari 
del traffico aereo 
Le stellette che noi portiamo. • • 
di Giorgio Ricordy 

A Controllori del traffico aereo: la 
W categoria, nel lessico professiona
le, è chiamata ATC (Air TrafHc Con
tro}), ed è una categoria del Ruolo 
Servizio dell'Aeronautica Militare. Pur 
essendo militari - di carriera, o, nel
la maggior parte, di complemento (cioè 
« preca1 i ») - la loro specialità impli
ca un'identità professionale stretta
mente connessa con la realtà del mon
do « borghese », e tale da conferir lo
ro una coscienz:: e una maturità civi
le che, col passar del tempo e con la 
crescita democratica di tutto il paese, 
oggi comincia a creare seri problemi 
ali' CJrg:mizzaziohe gerarchica e severa
men tt· disciplinata delle Forze Arma
re e del ministero delfo difesa. 

L'affrancamento dalla condizione 
militare è proprio la più sentirn richie
stn delh catègoria, ed è quanto lo 
!'tesso ministro della difesa Ruffini ha 
:immesse come una necessità. Ma per 
il raggiungimento di questo obiettivo, 
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nessuno fino ad oggi si era mosso con 
serietà: nemmeno dopo che una inda
gine parlamentare condotta dalle com
missioni Trasporti e Difesa della Ca
mera dei deputati, un anno e mezzo 
fa, alla conclusione dei suoi lavori, ave
va indirizzato al governo un rapporto 
nel quale tale soluzione veniva indica
ta come l'unica in grado di consentire 
una funzionale riorganizzazione del ser
vizio di assistenza al volo italiano. 

In realtà, la tendenza alla smilita
rizzazione del servizio è antica: del re
sto in tutto il mondo occidentale, gli 
unici paesi nel quali il controllo del 
traffico restava affidato ai militari era
no la Grecia, la Spagna, il Portogallo 
e l'Italia; oggi, caduta la dittatura dei 
colonnelli, anche la Grecia ha reso civi
le il servizio, ed altrettanto si appre
sta a fare il Portogallo dopo la rivo
luzione del 25 aprile del '76; Spagna 
e Italia, invece, ne sembrano ancora 
lontane. Solo negli ultimi tempi gli 

stati maggiori e i comandi militari co
minciano a mostrarsi farorevoli ad una 
simile ipotesi. 

La ragione è lampante: mentre fi
no a qualche tempo fa le gerarchie 
militari potevano tranquillamente infi
schiarsi delle questioni attinenti la ra
zionalizzazione di un servizio pubbli
co in forza di una logica di potere 
(sottoporre l'intero spazio aereo ita
liano al controllo militare, con le con
seguenti connessioni di ordine indu
striale, tecnologico ed economico, ol
tre che solo strategico), oggi una tale 
logica rischia di costare troppo cara. 
I controllori, infatti, si sono organiz
zati in una associazione che due anni 
fa il ministro della difesa fu costret
to a riconoscere ufficialmente: l' 
ANACNA (Associazione Nazionale de
gli Assistenti e Controllori della Na
vigazione Aerea), che raccoglieva in 
principio le poche decine di controllo
ri civili ancora in servizio dai tempi 
dell'immediato dopoguerra, non ha ca
rattere sindacale, bensl è una di quel
le associazioni professionali e cultu
rali alle quali, per regolamento, il mi
litare ha facoltà di aderire. Ben pre
sto, però, l'ANACNA, pur non adot
tando nessuno dei metodi di lotta pro
pri del sindacato, divenne - con l'a
desione della stragrande maggioranza 
dei controllori italiani - un luogo di 
incontro, di confronto, di maturazione 
delle coscienze e di crescita organizza
tiva che ha trasformato la categoria 
dei controllori del traffico aereo nella 
punta più avanzata di quel movimento 
per la democratizzazione delle Forze 
Armate che da anni, nonostante repres
sioni, tentativi di mediazione, intimi
dazioni ed espedienti di varia natura, 
seguita a crescere fra i militari. Dopo 
aver ridotto in condizioni di non nuo
cere il Movimento dei sottufficiali de
mocratici, le alte gerarchie militari si 
sono trovate a doversi misurare con que
sta specie di sollevazione dei controllo
ri: quale soluzione migliore di quella 
che, dando loro soddisfazione, contem
poraneamente eliminerebbe dall'ambi
to militare un potenziale aggregatore 
di rivendicazioni, e un esempio peri
colosissimo che altre categorie delle 
Forze Armate potrebbero seguire? 
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Ponti d 'oro al nemico che se ne vuo
le andare, dunque. Ma, nonostante tut
ti siano d'accordo sulla loro smilitariz
zazione, i controllori seguitano a por
tare le stellette per una serie di pro
blemi non trascurabili, alcuni dei qua
li reali ed oggettivi (come la difficol
tà di costituire un organismo apposi
to, giuridicamente ordinato, che do
vrebbe far capo al ministero dei tra
sporti), altri invece dipendenti dall' 
inerzia delle strutture burocratiche na
zionali e dalla sostanziale indifferenza 
che le autorità di governo hanno sem
pre dimostrato verso questo settore, 
provocando la recente radicalizzazio
ne dei metodi di lotta. 

La situazione del controllo, in Ita
lia, è del resto in condizioni talmen
te paradossali da giustificare appieno 
l'esasperazione del personale. Le nor
me che vengono applicate per il disim
pegno del traffico quotidiano, infatti, 
sono quelle emesse da un organismo 
internazionale (ICAO) che hanno va
lidità in tutto il mondo {l'esigenza di 
omogeneità internazionale è evidente), 
ma non trovano, nella legislazione ita
liana, alcun riscontro: il codice della 
navigazione aerea italiana, in vigore dal 
punto di vista giuridico, è solo quello 
scritto nel 1926 e mai più modifica
to! E' fin troppo chiaro che è mate
rialmente impossibile attenersi a quel
le norme, che sono però le uniche giu
ridicamente valide. I controllori si sen
tono, di conseguenza, privi di un'ade
guata copertura legislativa: in un cer
to senso si trovano nella quotidiana 
necessità di agire e prendere decisioni 
(che coinvolgono la sicurezza di centi
naia di migliaia di persone) esclusiva
mente sotto la propria responsabilità, 
senza alcun riferimento possibile alla 
certezza della legge. 

La condizione militare, inoltre, espo
ne i controllori del traffico all'imba
razzo di situazioni in cui l'obbedienza 
:ii superiori entra in conflitto con la 
loro professionalità: sono situazioni 
che si concretizzano quando lo specia
lista più qualificato è di grado inferio
re, e deve tuttavia obbedienza ad un 
controllore del traffico meno esperto 
0 addirittura privo dei titoli adeguati; 
e si possono concretizzare quando han-
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no sotto controllo, in frequenza, aerei 
militari e aerei civili: può darsi il ca
so che il colonnello ai comandi di un 
jet si infischi allegramente degli ordi
ni che gli vengono impartiti dal ser
gente che sta in torre, e faccia di te
sta sua rischiando conflitti di traffico 
anche pericolosi. 

E, ancora: per legge la sicurezza e 
l'assistenza al volo degli aerei civili 
spetta al direttore dell'aeroporto; ma 
costui è un civile, che non ha - né 
potrebbe avere - autorità alcuna sui 
militari; spesso si crea anzi una con
flittualità di poteri, fra i due organi
smi, che specialmente in alcuni aero
porti raggiunge livelli paradossali. 

La smilitarizzazione è dunque l'o
biettivo prioritario, insieme con l'ade
guamento della legislazione, che i con
trollori, tramite la loro associazione 
ufficiale e tramite il loro « coordina
mento» (di sapore vagamente autono
mo e « selvaggio ») vogliono ottene
re: ne hanno tutti i motivi, e tutti si 
dichiarano d'accordo con loro. 

Resta da verificare se la capacità di 
effettivo intervento delle forze politi
che sarà in grado di muoversi tempe
stivamente in questa direzione cosl da 
scongiurare il rischio delle dimissioni 
in massa - che non cessa nonostan
te i decreti ministeriali -; e resta poi 
da aprire le scommesse su quale delle 
migliaia di altre categorie di lavorato
ri - militari e non - costretti a pre
stare il loro servizio in condizioni im
possibili, dovranno ricorrere a sistemi 
analoghi di lotta per ottenere condizio
ni di lavoro più civili, e per superare 
l'inerzia, l'assenteismo, l'indifferenza 
delle autorità politiche che non si muo
vono mai se non quando scattano i li
miti dell'emergenza. 

• 

Il governo 
cade addosso 
alla riforma della Ps 

Chi è 
democratico 
non passa 
a scuola 
di Graziella De Palo 

A Roma - Erano più di 1500, do
W menica 1 • luglio nelle sale del Su
percinema, i poliziotti democratici, 
quelli della riforma di PS e del sin
dacato unitario, riuniti per celebrare 
la loro festa « parallela » (una festa 
di lotta). insieme agli altri lavoratori 
e ai rappresentanti dei vertici sindaca
li. Quasi contemporaneamente ( vener
dì 29 giugno), si svolgeva un incontro 
tra fantasmi: da una parte il governo 
dimissionario nella persona del mini
stro degli Interni Rognoni, dall'altra i 
« figli del nulla » (come li definisce lo 
stesso movimento democratico), cioè 
gli autonomi del sindacato di PS gui
dati dal capitano Rossi. Un incontro 
il cui significato non è certo sfuggito 
ai poliziotti riuniti al Supercinema: 
« Si tratta di un tentativo - ha det
to il generale Enzo Felsani nella sua 
(applauditissima) relazion'è introdutti
v:i - di accreditare agli occhi dell'o
pinione pubblica una rappresentatività 
a favore del sindacato autonomo che 
certamente non esiste ». 

La risposta dei poliziotti democra
tici è stata quella di dare il via, a par
tire dal l 0 gennaio dell'80, al tessera
mento nella CGIL-CISL-UIL. Il se
gretario nazionale proposto dall'as
semblea è lo stesso generale Felsani, già 
Comandante dell'Accademia del corpo 
e membro dell'esecutivo dei poliziotti 
democratici. 

Ma queste sono soltanto le ultime 
battute di un duello che affonda le 
sue radici nel clima pre-elettorale del
la scorsa primavera (un clima segnato 
da una profonda incertezza per un go
verno in bilico già da alcuni mesi). Il 
primo sintomo, nel maggio scorso, vie
ne dallo stesso Presidente del Consi
glio, Andreotti: è lui infatti, prima del 
ministro Rognoni, a ricevere una dele--25 



Il governo 
cade addosso 
alla riforma della Ps 

gazione dei sindacalisti «autonomi » del
la PS, chiedendo ragguagli sui proble
mi della polizia e consigli per un de
finitivo rinnovamento del Corpo. Co
me mai tanta fretta (e interlocutori 
tanto « parziali »), quando la riforma 
di PS giace in Parlamento ormai da 
quattro anni? Tra l'altro, l'esecutivo 
del sindacato aderente alla Federazione 
Unitaria CGIL-CISL-UIL, che da tem
po sollecitava un incontro con lo stes
so Andreotti, aspetta ancora oggi una 
risposta. 

Ma ecco la seconda mossa di fine 
legislatura giocata dal governo uscente. 
Il 30 maggio, a quattro giorni dalle 
politiche, il ministro dell'Interno Ro
gnoni convoca in anticipo la com
missione d'avanzamento (da lui stes
so presieduta) per la nomina del Te
nente Generale del Corpo (la più alta 
carica all'interno della PS). Una con
vocazione quantomeno strana: in pri
mo luogo, perché le commissioni di 
avanzamento sono tre (le altre due e
leggono ufficiali di grado inferiore) e 
g(neralmente vengono convocate tut
te nello stesso periodo; poi, perché 
il mandato del Tenente Generale Ispet
tore Rocco Settanni, attualmente in 
molo, scadrà soltanto il 31 dicembre 
del '79, mentre gli ufficiali che saran
no eletti dalle altre due commissioni 
di avanzamento (non ancora convoca
te) dovranno occupare ruoli già oggi 
vacanti. In testa alle liste, il 30 mag
gio, sono i maggiori generali Leopol
do Mercurio ed Enzo Felsani, futuro 
segretario nazionale del Sindacato Uni
rnrio di PS e attuale comandante del
!' Accademia del Corpo. Ad arrivare 
primo è Leopoldo Mercurio, più « gra
dito » alle gerarchie di PS, anche se 
tradizionalmente la scelta per la nomi
n<\ a Tenente Generale Ispettore cade 
sul comandante dell'Accademia. E c'è 
da aggiungere che il siluramento di 
Felsani da parte della commissione 
« llnticipata » avrà anche qualche altro 
riflesso: dopo la mancata promozione 
il generale si trova a « disposizione » 
dal 1° gennaio '79 fino al 3 aprile 
1980, data in cui andrà in pensione 
oer aver compiuto il 6'2:' anno di età. 
Per il Tenente Generale I spettore, in
vece, l'età della pensione slitta fino 

a 65 anni. E cosl, il governo in estin
zione si è assicurato una mano da gio
care, sottobanco, nel futuro e incerto 
sbocco del dopo-elezioni. 

La storia, intanto, ha una sua eco 
in Parlamento. A dare il via, il 21 
giugno, è un'interrogazione al ministro 
Rognoni firmata dai senatori Anderli
ni e Pasti. E i toni polemici in Par
lamento continuano con altre due in
tenogazioni, dei comunisti Pecchioli e 
Flamini e dei socialisti Achilli e Fer
rari. 

« Non esisteva nessuna urgenza -
si legge nell'interrogazione dei senato
ri della Sinistra Indipendente - di 
procedere alla designazione dell'Uffi
ciale Generale da promuovere giacché 
l'attribuzione del grado, comunque, 
non potrà avvenire prima del 31 di
cembre 1979, quando cioè si creerà la 
vacanza dell'organico; non sono state 
riunite, alla stessa data del 30 maggio 
1979, le altre due commissioni di a
vanzamento competenti per la promo
zione degli ufficiali di altri gradi di 
cui si erano formate, nell'organico del 
Corpo, numerose vacanze; alla data del 
30 maggio 1979 il ministro dell'Inter
no doveva considerarsi dimissionario 
e pertanto, per correttezza politica do
veva limitarsi a compiere solo atti di 
ordinaria amministrazione ». 

E, ancora, si chiede « se non sareb
be stato più opportuno soprassedere 
alla improvvisa convocazione della 
commissione, rinviando ogni decisio
ne al governo che sarebbe scaturito 
dalle elezioni in considerazione della 
delicatezza dell'incarico da attribuire e 
per il fatto che, fra gli ufficiali da va 
lutare, era compreso il Maggiore Ge
nerale Enzo Felsani (di cui è ben noto 
l'impegno a favore della riforma di 

polizia) per cui Ja decisione di esclu
derlo dalla promozione potrebbe ap
parire come atto di repressione nei 
suoi confronti e nei confronti delle 
idee progressiste da tempo manifesta
te dall'alto ufficiale ». 

E sentiamo altri umori. Dopo l'« ac. 
clamazione » del generale Felsani al 
l'Assemblea di Roma, si prepara un 
nuovo contrattacco del movimento de
mocratico della PS (sui temi della ri
forma, della smilitarizzazione e sinda
calizzazione) di fronte all'offensiva 
cuJminata con l'esclusione del coman
dante dell'Accademia. « Si è tentato 
con questa operazione ambigua e po
co legittima - ci ha detto Franco Fe
deli, direttore di Nuova Polizia e rifor
ma dello Stato - di eliminare un au
torevole rappresentante del movimento 
democratico dei lavoratori di PS, aJI' 
indomani di quell'atto plateale compiu
to da Andreotti, il quale aveva ricevu
to in concomitanza con le elezioni po
litiche i rappresentanti di un sindaca
to autonomo fantasma. E' stato un 
grosso colpo anche se non riuscirà a 
sortire gli effetti sperati, e cioè a in
debolire il sindacato aderente alla Fe
derazione Unitaria. La nomina di Fel
sani a Tenente Generale della PS a
vrebbe significato avere finalmente 
un Ispettore Generale convinto asser
tore della validità della riforma e quin
di il più alto esponente della PS di
sposto a battersi per ottenere quella 
riforma di cui il Parlamento continua 
a discutere da più di quattro anni. 
Il movimento ha comunque reagito 
con grande energia, dimostrando in oc
casione dcli' Assemblea del 1° luglio la 
volontà di continuare fino in fondo la 
battaglia ». 

G. D. P. 

l'Astrolabio qumd1ctnale - n 14 • 15 luglio 1979 



Vescovi d'Europa: 
• • • 1 g1ovan1 
questi sconosciuti 
di Franco Leonori 

A Roma è probabilmente un osser
W vatorio poco corretto per analiz
zare i fenomeni religiosi. Può essere 
addirittura uno specchio deformante. 
Capitr, ad esempio, in tema di risve
glio religioso tra i giovani. Gli incon
tri con il papa polacco - sia quelli 
spc•ntr.nei delle udienze generali che 
quelli organizzati dall'Azione Cattoli
ca o da Comunione e Liberazione -
danno, ad esempio, l'impressione che 
si<t ormai da as::rivc1e al ?assato 11 di
vorzio tra la gioventù e la Chiesa. tan
to numerosi ed entusiasti sono i giova
ni che vengono ad acclamare papa 
Wojtyla. 

os~ervatori, certamente non distac
cati, come i vescovi europei , non si 
mostrano altrettanto frettolosi :: vol
tare fo pagina dell'allontanamento dei 
giovani dalla comunità ecclesiale. Nel 
loro quarto incontro continentale (Ro
ma, 17-21 giugno), i circa 70 vescovi 
di 22 paesi dell'Est e dell'Ovest sono 
arriv:iti ad una conclusione non preci
samente trionfalistica. « Forse - han
ne; scritto nel comunicato finale del 
loro incontro - in nessuna epoca la 
Chitsa si era preoccupata tanto dei 
giovani, e tuttavia sono numerosi co· 
loro che si allontan:!no da essa. 

I valori, il linguaggio, la mentalità 
e lo stile di vita dei giovani non si 
identificano con i valori che la Chie
sa rappresenta o sembra rappresenta· 
re ai loro occhi. Essi si attendono che 
la Chiest•. prima di tutto, sia fedele al 
Vangelo di Gesù Cristo e apra loro 
degli spazi, in cui possano vivere l'
esperienza della libertà, di quella li
bertà che oggi è così gravemente mi
nacciata ». 

I giovani nella Chiesa non si sen
tono :i casa loro: questa constatazio
ne è stata fatta da più di un parteci
pante all'incontro. Il presidente dell' 
incontro, il cardinale francese Roger 
Etchegaray, ha addirittura confessnto: 
« E' difficile per noi parlare dei gio
vani, perché noi, quasi quasi, non vi· 
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viam0 pm con essi e non conosciamo 
se non i più disciplinati ... Troppo spes
so, noi li giudichiamo prima di averli 
ascoltati o abbiamo trnta difficoltà ad 
accettare le loro domande nuove e 
spesso sconcertanti, perché non amia
mo essere scossi nelle nostre abitu
dini di sicurezza ». 

Queste constatazioni sono state me
glio V(.:J"ificate nel corso del convegno. 
Soprattutto il primo relatore, il ve
scovo spagnolo Ramòn Torrelln (vice
presidente del segretariato vaticano per 
l'unità dei cristiani), ha dimostrato, 
sulla base di indagini svolte in vari 
paesi europei, che i giovani credono 
nella loro maggioranza in Dio, in mi
nor parte credono in Cristo, in mini
mr parte credono nella Chiesa. Quelli 
credenti, inoltre, tengono ad una re
ligiosità svincolata da formalismi, nel
la quale il collegamento con l'autorità 
gerarchica è alquanto blando, e dove 
è rempre molto importante l'elemen
to di coerenza nella vita sociale (im
pegno n superare situazioni di ingiusti
zia). Parlando. a questo proposito, del
la sinrnzione dei giovani nei paesi del
l'Est, il relatore ha osservato che CO· 

storo, anche se criticano molti aspetti 
delle loro società, non pensano affat
to ad uno stile di vita « atlr.ntico ». 

Anche le successive relazioni hanno 
dill'ostrato che la religiosità giovanile 
è ben diversa da quella tradizionale. 
Lo ha ammesso perfino il tedesco 
mons. Klaus Hemerle, il quale ha svol
to una relazione piuttosto passatista, 
anche se con impianto moderno Ha 
ccmunque osservato che per j giova
ni è di estrema importanza la condi
visione delle necessità e delle sofft-ren
ze di tutti sull'esempio di Cristo, co
sì come è importante la testimonian
za di una Chiesa «amica dell'uomo», 
povera di mezzi, capace di offrire uno 
stile « alternativo » di vita, sulla ba
se dei consigli evangelici. 

Ancora più esplicito, in questo sen-

so, il terzo relatore, che è stato lo 
jugoslave Mijo Skvorc, vescovo ausi
liario di Zagabria. Ha detto che i gio
vani sono disponibili per una Chiesa 
chl· off rr veramente il Cristo, mentre 
« non amano una Chiesa forte in sen
so politico, economico, partitico e 
mondano». Desiderano perc10 una 
Chiesa « impegnata, aperta, spirituale, 
povera... la Chiesa dell'amore piutto
sto che la Chiesa delle discussioni, la 
Chics:; della santità piuttosto che la 
Chiesa della politica». Parlando delle 
iniziative pastorali per i giovani e dei 
giovani, questo vescovo ha raccoman
dato mr.ssima apertura, e ha citato 
Mao: « Lasciamo che cento fiori fio
riscano ». 

Il quarto incontro (o siropcsio) dei 
vescovi europei è stato organizzato dal 
Consiglio delle Conferenze Episcopali 
Europee, un organismo nato una deci
na d'anni fa e approvato ufficialmente 
dalla Santa Sede nel 1971. Animatore 
ne è stato il già ricordato card. Etche
gi.ray (cardinale di fresca nomina), che 
lo ha presieduto fino al 20 giugno scor
so, quando gli è stato dato un suc
cessore, il cardinale inglese Basil Hume. 

Il Ccnsiglio è un organismo ana
logo d più noto Consiglio Episcopale 
latino-americano (CELAM). Quest'ul
timo è però, data la maggiore omo
geneità del continente, un organismo 
assai più dinamico e con maggiore spa
zio d'intervento nel coordinare l'azio
ne della Chiesa in America Lrtina. L' 
Europa presenta ben altre situazioni 
(divisione politica e blocchi militari, 
divisione tra i cristiani), e ciò non 
consentt· che il menzionato Consiglio 
arrivi ad essere qualcosa di simile al 
CELAM. Questa è almeno la posizio
ne dei vescovi europei, recentemente 
ribadita dal card. Hume. Pare invece 
che il papa sia convinto che anche in 
Europa si possa stringere molto di più 
la cooperazione tra gli episcopati. Nel-
1 'udienz:: accordata ai partecipanti al-
1 'incor.tro ha additato ad esempio pro
prio il CELAM e la « meravigliosa 
assemblea di Puebla ». 

• 
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E' di cento anni fa la • lettera • 
di Andrea Costa cc Ai miei 

amici di Romagna ». Il 
documento, oggetto di 

controverse interpretazioni, 
non !;egna comunque la 
conversione di Costa al 
• socialriformismo •, ma 

l'adeguamento della strategia 
rivoluzionaria ai tempi nuovi. 

Con Andrea Costa, primo 
deputato e primo sindaco 

socialista nella storia d'Italia, 
ha inizio la lunga marcia 

del movimento operaio italiano 
nelle istituzioni. 

Cento anni fa, la " lettera » di Andrea Costa 

Una nota 
caricatura 
di Andrea Costa 

Riforme e rivoluzione in Europa. 
Quando Strauss era solo un valzer 

a Il fotto che taluni av
• venimenti storici siano 
considerati momenti di 
« svolta » risponde più che 
altro ad un'esigen1a di pe· 
riodizzazione, di fissazione 
di un terminus a quo e di un 
terminus ad quem, tra i qua
li collocare un determinato 
processo storico. Nnn c'è un 
criterio prestabilito per l'in
dividuazione di questi mo
menti-chiave, anche se viene 
avvertito il pericolo di crea. 
re un'immrgine falsa della 
storia, più simile ad una 
gimcana con improvvisi ed 
inspiegabili mutamenti di di
rezione che ad un processo 
dialettico. Vi sono certo de
gli avvenimenti che possie
dono le caratteristiche del· 
la svolta « in sé », determi· 
nando una chiara rottura 
con il passato e l'inizio di 
una fase nuova. E' questo 
il caso della lettera At miei 
amici dt Romagna. che An-

21 

di Giuseppe Slrcana 

drea Costa scrisse dall'esilio 
il 27 luglio 1879, cento an
ni or sono. Forse un po' 
schematicamente si fa riferi
mento " quel documento per 
segnare il passaggio del mo
vimento operaio italiano dal. 
la fase dell'anarchismo a 
quella del socialismo. 

La « dichiarazione franca 
e aperta », con la quale Co
sta si rivolgeva ai suoi com
pagni di lotta, giungeva al 
culmine della crisi del mo
vimento anarchico, dopo gli 
insuccessi dei tentativi insur
rezionali del 1874 a Bologna 
e del 1877 in provincia di 
Benevento. La portata ideo
logica e politica de!l'iniziati
va assunta da Costa fu CO· 
munque decisiva. Occorre 
infatti considerare il presti
gio e l'autorevolezza di cui 
godeva allora l'agitatore ro
magnolo e che ne facev:mo 
il capo riconosciuro degli in-

rernazionalisti italiani. « La 
sua conversione - ha scrit· 
to lo storico Gastone Ma
nacorda - era perciò un fat
to clamoroso e di incalcola
bili conseguenze. E$sa non 
giungeva forse del tutto inat· 
tesa ai compagni che divide
vano con lui la direzione del 
movimento, ma nel pubbli
co ebbe l'effetto di una bom
ba » Nella sua lettera An· 
drea Costa esprimeva un'a· 
perta critica :illa pratica del
l'insurrezionalismo, del set· 
tarismo cospirativo, del rivo
luzionarismo astratte, senza 
per questo rinnegare il suo 
passato e l'azione dell'Inter
nazionale in Italia. Sembra· 
va più che altro co~liere il 
segno dei tempi, accorgersi 
che, alla soglia degli anni ot· 
tanta, l'Italia stava rapida
mente mutando fisionomia e 
che la crescita dell'industria
lizzazione poneva il movi-

mento operaio in condizioni 
diverse sul terreno della lot
ta di classe. Si aprivano spa
zi nuovi in cui sarebbe sta
to possibile al movimento 
dei lavoratori conquistare 
posizioni più avanzate sia 
sul piano sociale che su 
quello dei diritti civili e po
litici. La lettera di Costa 
iniziava cogliendo appunto 
questo dato della trnsforma
zione: 

« Noi ci troviamo, parmi, 
alla vigilia di un rinnova
mento. Noi sentiamo tutti o 
quasi tutti che ciò che ab
biamo fatto fino ad ora non 
b:ista più a soddisfare né la 
nostra attività, né quel biso
gno di movimento ~enza cui 
un partito non esiste: noi 
sentiamo insomma che dob
biamo rinnovarci o che i 
frutti del lavoro che abbia· 
mo fatto fin qui saran rac· 
colti da altri. Io sono ben 
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lungi dal negare il passato. 
Ciò che facemmo ebbe la sua 
ragion d'essere; ma se noi 
non ci svolgessimo,· se non 
offrissimo maggior c;pazio al
la nostra attività, se non te
nessimo conto delle lezioni 
che l'esperienza di sette od 
otto anni ci ha date, noi ci 
fossilizzeremmo ... ». A que
sto punto Costa evocava la 
fine dei mazzmrnni, che, 
proprio a causa dell:- loro in
capacità a misurarsi con i 
nuovi problemi che incalza
vano, dovettero soccombere 
di fronte all'iniziativa dell' 
Internazionale. 

M~ in che cosa conc;iste
va l'adeguamento ai tempi 
nuovi suggerito cb Costa? 
Alcune indicazioni scaturi
vano g1a dall'autocritica 
( « noi ci racchiudemmo trop
po in noi stessi e ci preoc
cupammo assai più della lo
gica delle nostre idee e del
la composizione di un pro
grammi: rivoluzionario che 
ci sforzammo di attuare sen
za indugio, anziché dello 
studio delle condizioni eco
nomiche e morali del popolo 
e de' suoi bisogni <;entiti ed 
immediati [ ... ]. Noi non ci 
mese )lammo abb1sta'l?.1 con 
il popolo: e [ ... ] il popolo 
non ci ha capiti, e ci ha la
sciati soli) e si riconduceva
no vagamente all'appello 
« rituffiamoci nel popolo e 
ritempriamo in ess0 le for
ze nostre ». L'autocritica più 
serrata Costa la svolgeva re
cuperando gli orientitmenti 
fondamentali del socialismo 
internazionale, che indivi
duavano nel collettivismo la 
pi:maforma comune intorno 
alla quale si raccoglievano 
ormai « non solamt>ntc gli 
operai italiani che si occu
pano della loro em:mcipazio
ne, ma la maggioranza degli 
operai francesi, belgi, spa. 

C'l<'li, tcd~sdti, d:i::esi e 
gran parte dei nichilisti rus
si ». Il riferimento alJe espe
rienze di altri paesi e l'accet
tazione dell'intervento del
lo Stato nell'economia scatu
rivano da una maggiore co
noscenza che Costa aveva 
potuto farsi in merito, par
tecipando al Congresso so
cialista internazionale di 
Gand ( 1877 ). La constata
zione poi che era in atto 
« un movimento di pacifica
zione fra le diverse fazioni 
di socialisti », in virtù so
pra ttutto delle persecuzioni 
cui er:ino sottoposti da par
te dei vari governi, solle
citava Costa a trovare anche 
in Italia uno strumento ef
ficace di lotta, capace di ag
gregare « tutti coloro che 
non vogliono chiudersi la 
via ad un'azione efficace sul 
loro secolo e sul loro pae
se ». Rigettrta l'idea di un 
partito che cerca « l'azione 
a tutti i costi » e consapevo
le che la rivoluzione « non 
è un affare di un giorno né 
di un anno», CoHa si dif
fondeva nella definizione del 
nuovo strumento di lotta e 
nell'indicazione delle forze 
sociali alle quali bisognava 
rivolgersi. Ne scaturivr l'esi
genza della ricostituzione di 
un Partito socialista rivolu
zionario, un partito che « ol
tre al proletariato - uomi
ni e donne - deve neces
sariamente comporsi della 
gioventù, dei pensatori e del
le donne della borghesia a 
cui l'attuale stato di cose 
riesce odioso e che deside
rano maggiore giustizia nei 
rapporti sociali ... ». Senza 
forzare più di tanto l'inter
pretazione si può cogliere in 
queste affermazioni la teo
rizzazione dell'gpertura del 
proletariato verso « tutte le 
forze vive e progressive ». 
Per il resto riesce difficile 

L"Aetroleblo qu1nd1cln1le • n. 14 • 15 luglio 1979 

un giudizio univoco sull'in
sieme della lettera , essendo 
molti gli spunti che si pre
stano a interpretazioni con
troverse. Sia nella lettera 
Ai 111ie1 amici di Roma.'l,na 
che nelle succeS!>ivc elabo
razioni teoriche e iniziative 
politiche di Andrea Costa 
molti storici hanno colto il 
segno di un eclettismo de
terminato da considerazioni 
tattiche. Ernesto Ragionieri 
ritiene, ad esempio, che que
sto eclettismo « si traduceva 
in tentativi di conciliazione 
tra gli indirizzi delle diver
se sc-uole socialiste ,. , clii fo. 
ceva riscontro sul piano po
litico la preoccupa7ione di 
« tenere unite tutte le c-om
ponenti fondamentali del 
movimento rivoluzionario, 
senza mai rompere definiti
vamente con ~li nn:irchici ». 
Anche per q~esto, secondo 
Ragionieri, nulla sarebbe più 
unilaterale che considerare 
la lettera di Costa « come il 
documento di una palinodia, 
il ripudio dei principi insur
rezionali e l'accettazione del 
metodo legalitario ed eletto
rale ». E' netto invece, per 
G:istone Manacorda, lo spo
stamento dalle posizioni del
l'anarchismo all'evoluzioni
smo: con la sua autocritica 
Costa « si allineava decisa
mente nel campo che aveva 
fino ad allorr combattuto ». 
Risulta comunque largamen
te condivisp l'opinione che 
la svolta di Andrea Costa 
non rappresent:wa affatto 
una conversione del socialri
formismo. Restò quella di 
Costr, sostiene Renato Zan
gheri, « una concezione rivo
luzionaria, distante cosl dal
l'evoluzionismo dei sociali
sti milanesi, come dalle linee 
che più tardi avrebbero ispi
rato la fondazione dd parti
to socialista ». 

Il riferimento agli evolu-

ziorusu milanesi introduce 
infine un'altra chiave di let
tura del documento di Co
sta: questo venne infatti 
pubblicato, il 3 agosto 1879, 
su I.A Plebe, giornale « evo
luzionista » e considt>rato fi. 
no ad allora, dallo stesso Co
sta, come pericoloso nemico 
della causa rivoluzionaria. 
Nel 1877 La Plebe si propo
neva già come punto di ri
ferimento per quanti aveva
no in animo di imprimere 
« il primo impulso alla co
stituzione del Partito socia
lista italiano». Non poteva 
non assumere un significato 
politico anche la scelta del 
canale attraverso il quale le 
nuove posizioni di Costa ve
nivano diffuse. 

Dopo la lettera del 27 lu
glio 1879, le altre tappe del
l'itinerario politico di An
drea Costa continuano a 
scandire altrettanti momenti 
fondamentdi nella storia del 
movimento operaio italiano: 
nel 1891, la fondazione del 
Partito socialista rivoluzio
nario di Romagna, un nome 
« abbastanza largo - so
stenne Cnsta - per acco· 
gliere tutte le frazioni au
tenticamente proletarie »; 
nel 1892, la sua elezione, 
primo deputato socialista, al 
parlamento italiano e il suo 
giuramento di fedeltà alle 
istituzioni; nel 1889 la sua 
elezione a sindaco di Imola, 
primo sindaco socialista d' 
Italia. Da parte di Andrea 
Costa è dichiarata ed attua
ta la volontà di servirsi tan
to del parlamento che del 
mumc1p10 come momenti 
importanti della lotta poli
tica e sociale: è cosl che ha 
inizio la lunga marcia del 
movimento operaio italiano 
nelle istituzioni. 

• 
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VENEZIA '79: 
la f olografia 

di Federica Di Castro 

A Deve essere stato il titolo prescelto per la 
W grande rassegna veneziana, che da giugno ad 
ollobre terrà impegnate tutte le aree espositive 
della città, a suscitare alcune singolari 
preoccupazioni ali' Assessorato alla cultura. 

Una mostra nata dalla collaborazione tra il Comune 
e l'UNESCO - che oltre a garantire la presenza 
di eccezionali collezioni storiche americane 
e di quei fotografi americani del '900 consacrati 
ormai da ogni critica, può vantare, per l'ottocento 
italiano, un Primo/i e un Michetti, e un panorama 
della contemporaneità italiana tra i più ricchi 
di spunti sia immaginativi che di ricerca, dalla 
cronaca alla fotografia astratta, e inoltre uno 
staff di curatori tra i più qualificati - non si sa 
bene perché sente all'ultimo momento vacillare 
la terra sotto ai rnoi piedi. 

E' che le fotografie sono troppo belle, sono 
stampe originali, vale a dire opere d'epoca e 
d'autore e come tali facilmente attaccabili da ogni 
sorta di moralrsmo che, nel caso specifico della 
fotografia, contrappone rigidamente il bello 
al documento, affermando che il documento, meno 
è bello, più è in grado di documentare. Questi 
moralisti sono della stessa famiglia di quelli che 
sostengono che nell'ambito delle arti visive 
contemporanee è valido solo ciò cJ1e accade nel 
museo, laddove per mu-;eo in Italia si intende 
quel luogo capace di paralizzare la genialità nel 
momento stesso in c11i si fa promotor~ di cultura. 

La preoccupa<.ione del Comune di Venezia alla 
vigilia dell'inaugura:.io11e d1 « Venezia '79 / la 
fotografia" Jza dum1ue delle rndici reali, non è 
fantascientifica e neppure ispirata ad influenze 
metafisiche; da quando si rn di questa mostra, do 
quando essa è in preparazione, qui e lì si fanno 
sentire accuse per il « risc/110 .. di aver mostrato 
troppe immagini macle in USA. I.a fotografia 
americana, passata o attuale. vuol dire denaro 
e cioè mercato della fotografia. 

Fare un discorso sulla qualita ·vale quindi 
automaticamente ad introdun e il discorso del 
prezzo. Dunque co11 que:;ta mostra un Comune di 
sinistra avrebbe rfachiato di ai·a/lare delle 
losche operaziom. Ecco perché ull'ultimo momento 
quando il catalogo sta per apparire si chiede 

ad un jolly della sinistra italiana, che da qualche 
anno si occupa di cultura contemporanea pur 
essendo specialista di altre cose, di scrivere 
un paio di cartelle da inserire alla svelta come 
introduzione. In essa, dopo una breve vaticinazione 
che impasta insieme tutto il teorico sulla fotografia 
da Benjamin alla Sontag in un concentrato di 
riflessioni sull'amaro, l'insolente, il precario e 
l'irrisolto dell'immagine fotografica (che come 
avvio alla lettura di questa mostra non aveva 
nessuna ragione di essere), vengono esposti una 
serie di casi letterari in cui si debba scegliere 
tra la foto e la morte o si sia indotti a scegliere, 
dopo di che, preso tempo ed ossigeno, si viene 
al sodo: non esiste soltanto la fotografia 
americana ma questa è la scelta per caso 
realizzata, ci sono anche i fotografi russi per 
chi non lo sapesse, oppure quelli cubani, 
e un'altra volta potremmo vedere quelli. 

L'iniziativa di Venezia è importante e significativa: 
importante per la conoscenza delle opere e 
significativa di uno spazio aperto anche in I talia 
per il mercato della fotografia. Mercato vuol dire 
conoscenza e quindi ancora una volta cultura. 

Come non manifestare infatti la nostra 
preoccupazione per la disattenzione crescente 
con cui le amministrazioni comunali italiane, 
inutile ripetere « di sinistra '" hanno guardato 
l'arte contemporanea, la ricerca che avviene 
in luoghi e spazi privati e solo eccezionalmente 
può rivelarsi attraverso l'iniziativa delle istituzioni? 

La cautela, la estrema cautela, e ormai diciamolo 
pure il radicato sentimento del compromesso 
come necessità, inducono a masticare sempre il 
già masticalo, a non osare una scelta, un indirizzo, 
a non sollevare dibattito, rumore, interesse. 

La mostra di Venezia non ha bisogno di 
giustificazioni perché si giustifica da sola, è una 
iniziativa notevole ma non per questo da 
considerare «coraggiosa ». A meno che ormai non 
si consideri coraggioso in sé il fare cultura, 
tanto coraggioso da necessitare di un avallo 
politico che affermi, sia pure dalle righe di 
introduzione di un catalogo: scusate se nel fare 
cultura abbiarno scelto come campione 
espositivo la parte equivoca dell'universo. 

• 
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Nella foto'. in ano a sinistra 
ritratto di Mariane Dletrich di Cecil Beaton; 
al centro: «Donna e maiale• di Alexandres Macijanskas; 
sotto, « La critica • (1943 circa) di Weegee. 
In alto a destra . •Calle Cuanhtemozctin Messico• 
di Enri Cartiar Bresson, 
al centro, e New York city• di lee Friedlander 
sotto, e Ritratto di Mikos Jancso • di Elisabetta Catalano 



La nuova « belle 
époque " del liberismo, 

di cui tanto si è parlato 
in occasione delle 

recenti elezioni europee 
e nazionali in alcuni 

Stati del nostro 
Occidente, appare 
tutt'altro che una 

prospettiva 
tranquillizzante per gli 

stessi padroni del mondo 
capitalistico. I conti 

però devono essere fatti 
con il Terzo Mondo, 

e con la crisi in sé. 

A Tokvo e Ginevra hanno 
W fatto circolare sulla si
tuazione e i destini del mon
do affermazioni catastrofiche 
e consolatorie nello stesso 
tempo. Gli allarmisti avver· 
tono che la crisi è tanto gra· 
ve che per molto meno, fi
no a un cinquantennio fa, si 
sarebbero fatte guerre glo
b::li. Ora però (fortunata· 
mente!) ci sono gli stocks 
nucleari, e i capi del piane
ta non sono poi cosl folli 
da condannare I 'umanità al
la distruzione totale. Dob
biamo dunque preoccupar
ci per la drammaticità del
la congiuntura, oppure dar
ci conforto col fatto che, 
in ogni caso, ad essa non si 
tarà frome a suon di bombe 
atomiche? La verità pur
troppo è che gli interroga
tivi sul futuro ~ono assai 
più complessi e nessuna ri
sposta appare in anticipo 
conviricente e adeguata. Non 
solo il disagio finanziario, e
conomico, produttivo, com
merciale (e quindi cui turale 
e sociale) dell'Occidente è a 
un punto quasi intollerabile; 
ma a esso si accompagnano 
drammatici scontri d'inte· 
resse all 'interno del campo 

I destini del mondo 
dopo i vertici 
di Tokio e Ginevra 
di Mario Galletti 

capit'.llista, le cui rivalità 
nessun vertice (anche se con
cluso con solenni impegni, 
buone intenzioni e attesta
zioni di reciproca amicizia) 
può ragionevolmente annui.,. 
lare. Contrapposizioni assai 
più acute sono poi quelle 
che si confermano, e si ag
gravano continuamente, fra 
l'Occidente nel suo insieme 
e il Ter7.o Mondo produtto
re di materie prime, natu
ralmente il petrolio avanti a 
tutto; al punto che ci sono 
già due nazioni dell' Impero 
occidentale (ed ecco che di
venta più labile anche la con
solazione fondata sull'esi
stenza del deterrente atomi
co) che hanno già predispo
sto forze di 'intervento: 
« task force • nella dizione 
Usa e « force de frappe » in 
quella francese, nel caso che 
•! J eLba « garantire: », per 
esempio, l'estrazione dcl 
greggio e il suo flus~0 verso 
le metropoli. E nessuno sa 
dire che cosa potrebbe acca
dere a seguito di interventi 
del genere, essendo il mon
do non del tutto riducibile a 
due campi: uno sempre di
sposto a subire e l'altro a 
comandare. 

Dal come sono andate le 
cose a Ginevra e a Tokyo 
- nonostante che dei due 
vertici alla fine si sia vo
luto dare un giudizio non 
allarmante: e cioè che l' 
Opec avrebbe mantenuto un 
minimo di moderazione e i 
7 grandi riuniti nella capi
tale giapponese avrebbero 
mostrato una notevole capa
cità di compromesso - non 
sono venuti che pochi bran
delli di speranza di rimette
re in sesto l'economia mon
diale e di lavorare a un nuo
vo ordine economico inter
nazionale più giusto e si
curo. 

La prima escursione che 
s'impone è quella sulle ra
.gioni e i risultati della con
ferenza di Ginevra dei mi
nistri del petrolio dei paesi 
dell 'Opec (Stati esportatori). 
Essa si è conclusa con la de
cisione di un grosso aumen
t<' Jel preuo del gregg;o, 
fissato ora fra i 18 e i 20 
dollari per barile, con pos
sibilità, per alcuni estratt~
ri di petrolio più prfgiato, di 
vendere fino a 23 dollari e 
50. Si ha un bel parlare di 
« cmtsmo degli sceicchi » 
(ma non esistono soltanto gli 

sceicchi nell'Opec); né val
gono a molto le tahelline che 
indicano l'incredibile scala
ta del prezzo del greggio da 
l,41 (un dollaro e 45 cente
simi) appena otto anni or
sono, fino alla cospicua som
ma di oggi. I produttori ri
!evano: 1) che con la mono
cultura dcl greggic non si 
corre molto, visto cl--e il dol
laro vale sempre di meno 
n.:rché l'infla~ione dilaga nel 
mondo e soprattutto sono gli 
Stati Uniti che la esportano 
da due decenni; 2) che il 
prezzo dei prodotti finiti da 
importare sale vertiginosa
mente e continuamente; 3) 
che le responsabilità e gli er
rori dcll 'Occidente nella si
tuazione odierna son0 lam
panti: incapacità di una po
litica di risparmio, mancan
za di parola rispetto all'im
pegno di devolver(' una mi
nima percentuale dd Prodot
to nazionale lordo (dallo 0,50 
all'l per cento) allo svilup
po del Terzo Mondo. Sep
pure c'è una saldatura fra 
le multinazionali e alcuni 
paesi pm.!uttori (le Sette So
relle gongolano a New York 
come ad Amsterdam e a 
Londra), nessun dubhio esi
ste che è proprio l'Occiden
te capitalistico, improvvido, 
cinico, corrotto e « anarchiz
zato » da modelli di svilup
po fallimentari, il primo re
sponsabile della nuova cri
si di cui nessuno può seria
mente prevedere il costo, 
non diciamo in termini pu
ramente finan?iari monetari, 
ma produttivi e sociali ( ol
treché ideali) negli anni im
mediatamente a venire. 

E così si arriva alle mo
tivazioni e all 'andamento 
del vertice di Tokvo. All' 
importante incontro dei 7 
grandi del mondo industria
lizzato occidentale, i dirigen
ti di Francia, Stati Uniti, 
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Gran Bretagna, Canada, Ger
mania occident:ùe, Italia e 
Giappone sono giunti sotto 
la pressione (schematizzando 
al massimo) di vari elemen
ti: prima di tutto proprio 
la crisi energetica e le pro
spettive immediate di un for
te aumento del greggio, che 
pone il capitalismo di fron
te al dilemma: ridurre i con
sumi rischiando la recessio
ne e le sue conseguenze pro
duttive e sociali, oppure es
sere coinvolti in una spira
le inflazionistica ancora più 
grave di quella che si sta 
vivendo. Singolarmente, pae
se per paese, le varie posi
zioni, sempre schematizzan
do, erano le seguenti: i quat
tro della Cee (Francia, In
ghilterra, Italia, Germania 
occidentale) avevano una po
sizione comune da difende
re: quella risultante dalla re
cente decisione di Strasbur
go di bloccare le importazio
ni di petrolio ai Evelli del 
197 8. T aie decisione è sta
ta difesa e ha sostanzialmen
te prevalso; ma non è det
to che essa indichi uniformi
tà di atteggiamenti e di stra
tegie fra i quattro, se non 
altro perché le situazioni po
litiche e sociali all'interno 
della Comunità non sono o-
mogenee. 1 

Se la Germania occidenta
le difende il blocco delle im
portazioni è perché ha meno 
da temere degli altri tre 
partner europei. Il suo tas
so di sviluppo è ancora mol
to alto e può ridursi senza 
grandi traumi, che invece po
trebbero essere provocati da 
un coinvolgimento nella spi
rale dell'inflazione finora ab
bastanza contenuta nella Rft 
L'Inghilterra può egualmen
te adeguarsi ai limiti impor
tativi e al risparmio, perché 
dispone anche di petrolio 
suo; e del resto la svolta co-

siddetta liberista fa presu
mere ai capi conservatori di 
Londra che nel confronto 
con i sindacati possano esse
re garantiti minimi di sta
bilità nella produzione e nel 
profitto degli imprenditori. 
La Francia mira a seguire 
una linea di una qualche au
tonomia; accetta e favorisce 
la parola d'ordine del rispar
mio, ma intanto si prepara 
- non si sa quanto velleita
riamente - a trattare e a 
« premere » per assicurarsi 
combustibile nella misura 
che gli faccia comodo. E' l' 
I tali a che si trova, fra i 4 e 
quindi fra i sette, nella po
sizione più difficile. Deve ri
sparmiare; non può però 
permettersi il lusso di accet
tare la prospettiva di una 
sensibile riduzione del suo 
tasso di sviluppo, con il gran 
numero di disoccupati eh~ 
ha e i gravi problemi dello 
squilibrio fra Nord e Sud. 
Una delle decisioni di To
kyo è stata che il blocco del
le importazioni vale per la 
Cee in senso globale, sicché 
se un qualche paese (per e
sempio l'Inghilterra) può ri
durre ulteriormente le im
portazioni, di ciò può avvan
taggiarsi un altro partner: 
anche l'Italia. A nessuno, va 
detto con estremo rammari
co, è venuto neanche in men
te il proposito di mettere in 
discussione il « modello di 
sviluppo » fin qui seguito, 
e di adeguare le necessità del 
risparmio energetico a una 
politica produttiva e sociale 
che non privilegi più e sol
tanto il consumo individuale, 
disordinato e senza pianifica
zione contemporanea dei bi
sogni collettivi. 

Altri elementi, dell'incon
tro di Tokyo, meritano un 
ragionamento specifico. So
no le questioni che hanno 
dato materia allo scontro -
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abbastanza pronunciato nel 
primo giorno di discussioni 
- fra paesi europei da un 
lato e asse Tokyo-Washing
ton dall'altro. I quattro del
la Cee hanno duramente rim
proverato gli Stati Uniti non 
soltanto perché incapaci di 
risparmiare energia (Carter 
teme una specie del tutto 
nuova e finora non prevista 
da alcun ideologo di « rivo
luzione »: quella che potreb
be verificarsi sotto forma di 
moderna rivolta qualunqui
sta dèi ceti medi frustrati 
dall'improvviso calo delle 
loro possibilità di consuma
re e sprecare); ma anche e 
soprattutto perché dalla cri
si energetica chi tm~ profit
to sono anche le multinazio
nali americane, mentre è pro
prio il prezzo in dollari fis
sato di volta in volta per il 
petrolio che libera in parte 
gli Stati Uniti dall'inflazio
ne, da essi stessi prodotta: 
gli USA sono i più grandi 
esportatori di valuta senza 
reali coperture. Una saldatu
ra, sempre a Tokyo. si è 
verificata fra Stati Uniti e 
Canada per ragioni si potreb
be dire regionali, e soprattut
to fra Washington e Giap
pone. Quest'ultimo paese 
non vuole infatti risparmia
re energia; il suo ritmo di 
sviluppo è altissimo; l'espor
tazione elevata e concorren
ziale, a causa dei bassi sala 
ri e della disciplina del la
voro di tipo quasi medie
vale. 

L'inventario potrebbe dir
si completo. Ma non è com
pleta l'analisi o almeno l'e
sposizione del ventaglio del
le ipotesi che le intese rag
giunte a Ginevra e a Tokyo 
consentono al momento di 
formulare. I paesi dell'Opec 
sono essi stessi divisi, e non 
è detto che non si determi
neranno fluttuazioni nel 

prezzo del greggio anche al 
di là di quelle previste. Da 
parte di alcuni produttori si 
potrebbe anche arrivare al 
blocco dell'estrazione e del
le esportazioni. A Tokyo, 
Carter e il governo giappo
nese si sono alla fine ade
guati alle richieste europee, 
anche a seguito del drasti
co andamento delJa paralle
la conferenza ginevrina. 
Hanno preso l'impegno di 
operare drastiche riduzioni 
nel consumo, pur decidendo 
di bloccare le loro importa
zioni di petrblio non ai li 
velli del '78 ma a quelli del 
'77, che furono più alti. Il 
Giappone, per di più, si t: ri
servato la possibilità di au
mentare le proprie fornitu
re « in caso di estrema ne
cessità e in misura comun
que limitata », il che basta 
in ogni modo a porre le basi 
per una rottura dell'asse pri
vilegiato attuale con gli Sta
ti Uniti: più petrolio al 
Giappone significa infatti 
più prodotti anche leggeri e 
quindi maggiore invasione 
di merci nipponiche sul mer
cato USA. 

Nello stesso tempo, tutti 
e sette i capi di Stato e di 
governo hanno concordato 
di fare un maggiore ricorso 
al carbone (nuovamente di
ventato fonte di energia più 
a buon mercato) e di svilup· 
pare ricerche e attuazioni nel 
campo dell'energia alterna
tiva, compresa quella nuclea
re, ma « tenendo conto di 
tutti i proble.mi della sicu
rezza per l'uomo e l'ambien
te •· Propositi eccellenti, 
sulla carta. Ma funzionerà 
l'intesa, se d'intesa si tratta 
e non di labili e ipocrite af · 
formazioni di chi si sente 
sulla «stessa barca», ma in 
realtà si trova soltanto sullo 
stesso mare, certamente in 
tempesta, però affrontato -33 



I destini del mondo 
do po i vertici 
di Tokio e Ginevra 

con legni diversi e di <liffe. 
rente consistenza? Per ora, 
bisogna dire, le furberie non 
servirebbero; a parte la di
versa gradazione di resisten
za ai contraccolpi della crisi 
nei vari paesi dell'Occiden
te industrializzato. è verità 
incontrovertibile che il fu. 
turo è oscuro per tutti e le 
difficoltà coinvolgono l'inte
ro sistema di produzione e 
di scambio dell'area capita
lista: mettono in casa lea
dership fin qui imposte e ac
cettate. Ma di qui a parlare 
di vera unità di strategie e 
di accettazione di diritti pa· 
ricari ci corre. E' possibile 
che si assista, a dispetto di 
tutte le proclamazioni fatte 
a Tokyo, a continue dero
ghe degli accordi stabiliti 
(gli Stati Uniti per esempio 
lamentano già la previsione 
che i risparmi energetici sa
ranno pagati dagli americani 
con altri 800.000 disoccu
pati). Sarà grasso che cola 
se l'accordo resisterà per il 
tempo per cui è stato con· 
cepito: fino all'80-8 l (e non 
fino al1'84-85), quando con 
altri venici - il prossimo 
si svolgerà l'anno venturo ;i 

Venezia - sarà fatto il pun
to dci risultati e degli i n
convenienti subiti. 

La nuova « belle époque » 
del liberismo, di cui tanto 
si è parlato in occasione del. 
le recenti elezioni europee e 
nazionali in alcuni Stati del 
nostro Occidente. appare 
dunque tutt'altro che una 
prospettiva tranquillinante 
per gli stessi padroni del 
mondo capitalistico. I conti 
devono essere fatti con il 
Terzo Mondo, con la crisi 
in sé, e soprattutto con le 
popolazioni cui si vorrebbe 
far pagare il peso di un dis
sesto che ha anche radici di
verse e più antiche. 

M. G. 
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Terzo Mondo 
petrolifero e no 
Il barile 
nel mirino delle grandi potenze 
di Philipp Mongou 

A Nel 1973 11 leader libico, colon
W nello Mohammed Gheddafi, dis
se: « L'unica arma che abbiamo attual
mente è il nostro petrolio, e l'usere
mo per tutelare i diritti del popolo pa
lestinese ». Questo avveniva prima che 
ci fo5-se, da parte degli Stati da poco 
organizzati nell'OPEC, la richiesta di 
alimento del prezzo dd petrolio. Mol
ti uomini politici occidentali replicaro
no allora che era necessario per i loro 
paesi cerc~re di entrare fisicamente nei 
territori petroliferi e ricolonizzarli. Ma, 
poich~ le due superpotenze reagiva
no in modo poderoso, gli Stati che 
avrebbero voluto occupare i campi pe
troliferi ritirarono i loro progetti, ela
h<>rati nel segreto della diplomazia. 
Punto di forza degli Stati occidentali 
era l'Anibia Saudita, la quale ad un 
certo momento produceva petrolio suf
ficiente a far risuscitare le vacillanti e 
incerte industrie dell'occidente e ad e
vitare una completa crisi economica. 

Gli anni seguenti hanno visto il più 
grande consumo di petrolio che sia mai 
stato fatto dri Paesi occidentali: si 
stavano usando le risorse e le riserve 
:iccumu!ate grazie alla super produzio
ne dell'Arabia Saudita e presto esse 
sar(;bbero state prosciugate. Ad ogni 
incontro dell'OPEC il prezzo del pe
trolio è aumentato. Questo è stato at
tribuito al fatto che gli Stati produt
tori stavano affrontando un periodo di 
sviluppo e che sebbene guadagnasse
ro attraverso il petrolio, erano comun
que Paesi sottosviluppati. L'aumento 
del costo del petrolio veniva frtto pe
rò ricadere su di loro attraverso i ere· 
scc·nti costi della tecnologia. 

Ma c'è anche un altro elemento e 
cioè che il petrolio era diventato un' 
arma e una delle più potenti del mon· 
do, capace di accelerare l'espansione in
dustriale occidentrle o fermarla. C'era 
anche il fatto che alcuni Stati dell' 
OPEC avevano legato al prohlema e
nergeticc quello della difesa dei dirit· 

ti dei palestinesi. Alcuni elementi ra
dicali del movimento palestinese si so
no aV\'antaggi~ti di questa situazione 
appoggiandosi alla Libia. Ma il colon
nello Gheddafi dichiarava in un'inter
vista a Parigi: «Noi non appoggiamo 
alcun movimento che fo. del terrori
smo, ma siamo pronti ad aiutare chiun
que combatte per la sua libertà e i 
suoi diritti, inclusi i diritti del popolo 
palestinese». Molti di essi insistono 
che « se l'occidente si impegna in qual
siasi azione che mette in pericolo i 
legittimi diritti del popolo arabo e del 
popolo palestinese, allora il petrolio 
deve e~sere usr.to come un'arma». L' 
unico :imico che l'occidente avesse, tra 
gli Stati dell'OPEC, era l'Arabia Sau
dita, e il ministro saudita del petro
lio ha ribadito recentemente che l'Ara
bia Saudita avrebbe fatto il possibile 
ptrché l'occidente avesse il petrolio di 
cui abbisogna per superare la crisi at
tuale, aumentando la produzione. 

Il ministro del petrolio dell'Arabia 
Saudita ha infatti detto: « Siamo mem 
bri delh comunità internazionale. Qual
siasi cosa che colpisce gli Stati occi
dentali industrializzati colpisce anche 
noi, perché siamo interessati a conti
nuare i! nostro sviluppo. Inoltre, ab
biamo investimenti nell'occidente ed è 
nostro intere!'se evitare la crisi». E' 
necess:\rio, hc aggiunto, che il consu
matore occidentale risparmi almeno il 
5-1 O per cento dei suoi consumi pe
troliferi. Il ministro britannico delle 
finanze ha rilevato dal canto suo che 
soltanto facendo pagare al consumato
re, attraverso prezzi più :.'lti, l'aumen
tato costo del petrolio, si sarebbe po
tuto arrivare a risparmiare nel consu
mo. Un membro del gabinetto ameri
cano ha detto «che gli Stati Uniti, la 
supernazione del petrolio, continuano 
ad ignorare gli rppelli per la riduzio
ne dell'uso di energia del petrolio, e 
che c'è da parte del governo e di al
cuni suoi membri una vigliaccheria po-
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litica che li fa continuare a comportar
si in questo modo ». Gli Stati Uniti 
sono intervenuti con il finanziamento 
del petrolio alla produzione e questo 
ha provocato aspri risentimenti nella 
comunità industriale. Secondo il mini
stro del petrolio saudita « nell'occi
dente e specialmente negli Stati Uniti, 
avete quello che si chiama democrazia. 
Questo significa che in molte occasio
ni la persona incaricata non prenderà 
le misure necessarie. Guarderà alle 
pros~im<· elezioni dove tutti vogliono 
essere rieletti ». Quando gli è stato 
domandato che cosa succederebbe con 
l'aumento d,.! pre.ao del petrolio an· 
che fra gli stessi produttori, il mini
stro saudita ha risposto: «Questo sa
rà proprio un inverno freddo, special
mente se le condizioni climatiche sa
ranno dure. Ma in un altro senso sarà 
duro per tutti noi. Tutti soffriremo. 
Molti soffriranno. Nel mio Paese non 
siamo immuni perché anche noi siamo 
membri della comunità mondiale ». 

Molti Paesi sottosviluppati del Ter
zo mondo saranno costretti ad aumen
tare in maniera sproporzionata le spe
se destinate ad acquistare petrolio. 
Quindi, i mezzi necessari per svilup
pare e migliorare la loro vita saranno 
stornati in tale direzione. 

Nell'utilizzazione del petrolio come 
arma, la Nigeria ha detto che non a
vrebbe fornito il suo petrolio agli Stati 
Uniti se l'amministrazione Carter a
vcl'se riconosciuto il nuovo governo 
della R<Xlesia-Zimb:>bwe, l'Iran ha di
minuito la sua produzione di circa due 
milioni di barili al giorno dalla rivolu
zione. E il colonnello Gheddafi, inter
rogato se il suo Paese avrebbe inter
rotto la produzione di petr0lio per rag
giungere obiettivi politici all'estero, ha 
risposto: «Se gli Stati Uniti manten
gono il boicottaggio contro la Libia, 
allora quasi certamente noi useremo il 
diritto di far lo stesso verso di loro ». 

• 
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La politica 
della Francia 
in Europa 
Al servizio 
di una egemonia 
di Vittorio Vimercati 

A E' Giscard che più di 
W ogni altro « leader » eu
ropeo aveva voluto l'auto
contenimento dei consumi di 
energia ed è dunque Giscard 
che più si sente gratificato 
dal risultato « unanime » del 
vertice di Tokyo. Stati Uni
ti e Giappone hanno accet· 
tato la posizione della CEE, 
rappresentata a Tokyo da 
quattro Stati membri, ma in 
ultima analisi della Francia. 
La stessa Germania non era 
aJl'inizio particolarmente di
sposta a ridurre i consumi e 
soprattutto a mettere sotto 
control'o il mercat0 « Jibc. 
ro » del petrolio. Si tratta 
di vedere se nella strategia 
dei consumatori nei confron
ti dell'offensiva dell'OPEC 
debba prevalere la preoccu
pazione per l'inflazione o 
quella per la disoccupazione. 

La CEE, come noto, vive 
sul direttorio Parigi-Ronn. 
La supremazia dellii Germa
nia in realtà è indi,cus~a. ma 
la Germania da sola non può 
gestire la politica comunita
ria, non foss'altro per evita
re di rievocare nei paesi mi
nori ricordi sgraditi. Bonn ha 
bisogno di una copertura e 
questa viene fornita volen
tieri dalla Francia, che ha 
naturalmente un rendicon
to, tutelando così con più 
efficacia i suoi inten.:s-;i e in 
prospettiva le sue amhi1ioni 
di « grande». ln cem.1 di 
politica e ancor più di !'icu
rezza, la Francia ha certo 
degli « atouts » che la Ger
mania non possiede e Gi-

scard non manca mai di far
sene forte. 

Da quando ha chiuso di 
fatto la lunga « frorida » gol
lista verso gli USA e la NA
TO, la Francia ha la possio 
bilità di giocare con succes
so su due tavoli: quello eu
ropeo e quello atlantico-oc
cidentale. In Europa Giscard 
difende un'improbabile auto
nomia dalla lungamente te
muta soggezione agli Stati 
Uniti (la Francia non parte
cipa all'Agenzia internazio
nale per l'energia, continua 
a chiedere un'1pertura ver
so i paesi produttori, resta 
fuori delle strutture milita
ri integrate della NATO, 
porta avanti i suoi progetti 
di armamento atomico, ecc.), 
ma non esita, sulla scala mag
giore, a proporsi come « pun
ta di lancia » di uno schie· 
ramento che fa capo agli 
Stati Uniti (è così ad esem
pio per gli interventi nel 
Terzo mondo e anzitutto in 
Africa, dove gli Stati Uniti 
preferiscono agire per inter
posta persona). 

Alla base della « dissiden-
1a » della hancia di Dc 
Gaulle ci fu, oltre al risen· 
timento per il mancato ac
coglimento da parte degli 
Stati Uniti della proposta di 
una direzione a tre del 
« mondo libero», la tesi del
la non-affidabilità della NA
TO e in particolare del de
terrente atomico americano 
in caso di guerra o di crisi 
seria. Più sicura, perché « na
zionale», malgrado 1<> •me -35 



Al centro Giscard d'Estamg 

lacune, la « force de frap
pe». Questa diffidenza do
vrebbe essere a rigore tanto 
più valida oggi, se è vero 
che gli arsenali di USA e 
URSS si equivalgono, anche 
a termini di « legge » (il 
SALT), e che sul <( teatro» 
europeo le forze atomiche 
sovietiche, soprattutto quan
do verranno dispiegati i fa
mosi SS-20, potrebbero go
dere di una certa superiori
tà. La Francia in effetti può 
contare ormai solo sui som
mergibili, perché le basi fis
se di aerei e missili sono sot
to il tiro dei vettori sovie
tici: Giscard, recentemente, 
ha citato appunto solamente 
i sommergibili come elemen
ti del sistema strategico fran
cese. 

Ha fondamento allora la 
velleità di « leadership » del
la Francia? La Germania di
vo americano ed è in una po
sizione ancora più condizio
nata, ma I'« indipendenza» 

della Francia è ptu teorica 
che reale. Giscard, più sem
plicemente, è molto abile nel 
giuocare le sue carte, corteg
giando le forze che in Euro
pa pensano che presto o tar
di la CEE dovrà pur darsi 
un sistema di sicurezza co
mune e che tale sistema non 
potrà fare a meno di <( denti 
atomici », per i quali, già 
pronta, c'è la « force de 
frappe », più eventualmente 
- se il governo conservato
re saprà trovare un vettore 
credibile per gli anni '80 -
l'armamento britannico. Per 
quanto equivoca sia tutta l' 
operazione, ha una suggestio
ne sufficiente per convince
re il « nano» tedesco. E Gi
scard ne approfitta per raf
pende in tutto dal dispositi
forzare la sua co-presidenza 
della CEE. 

Le stesse ambiguità si ri
scontrano nella politica « e
sterna » della Francia. oltre 
l'Europa e il mondn occi<len-

tale. Giscard non pt"rde oc
casione per fare professione 
di « progressismo »: da ulti
mo ha anche teorizzato un 
vasto piano a tre fra Europa, 
Africa e mondo arabo, che 
almeno in linea di principio 
dovrebbe offrire al Terzo 
mondo la possibilità di usci
re dalla sterile contrapposi
zione Nord-Sud, che va tut
ta a detrimento dello svilup
po dei più deboli. Ma cosa 
c'è di sincero in queste 
« avances »? E quali sono 
gli obiettivi finali? 

Può essere inutile ricor
dare tutti i casi in cui la 
Francia è scesa in guerra 
« contro » il Terzo mondo, 
ignorando le dichiarazioni di 
buona volontà o lo stesso di
ritto di autodeterminazione 
tante volte riaffermato ( ol
tre che rivendicato per sé). 
Diventa sempre più diffici
le perciò alla Francia far pas
sare per disinteressate le sue 
proposte di <( partnership ». 

La politica 
della Francia 
in Europa 

Il rapporto con l'Africa ha 
dato tutto quello che pote
va dare? Si tenta di allarga
re l'orizzonte della coopera
zione se non della francof o
nia ai paesi arabi, che potreb
bero essere in questo modo 
riassorbiti in un sistema che 
rischia il naufragio. Le clas
si dirigenti arabe, d'altronde, 
sono abbastanza disponibili 
per questa cooptazione: c'è 
solo da convincerle che la 
mediazione dell'Europa (in 
pratica della Francia) può va
lere quella degli Stati Uniti. 
Ma c'è, immediato, anche il 
risvolto contrario: se gli Sta
ti Uniti mettono in piedi una 
forza d'intervento che ha il 
suo ovvio obiettivo primo 
nei pozzi di petrolio del Gol
fo, anche la Francia entra 
in concorrenza e Giscard, 
fondate o no le voci su una 
parallela « task-force » fran
cese, parla della necessità 
di difendere con tutti i mez
zi (fino alla guerra?) gli in
teressi vitali della nazione, 
fonti di energia comprese. 

La « leadership » francese 
dell'Europa non è quindi co
sl « neutra » come Giscard 
cerca di far credere. A ca
vallo fra Germania e Stati 
Uniti, con un dosaggio mol
to attento di atti distensivi 
e di chiusure, ]a politica del
la Francia impegna più di 
quanto non sembri tutta l' 
Europa, senza che gli altri 
membri sappiano opporre va
lide alternative. E' una que
stione che riguarda anche l' 
Italia. Ma - soprattutto in 
tempo di crisi - è giustifi
cata una simile delega? 

V. V. 
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Medio Oriente : alla ricerca del possibile 
Ma è buio e il terreno è minato 

di Luciano De Pascalis 

A Restiwito alla sovranità 
W egiziana il territorio di 
El Arish, hanno preso avvio 
in un clima di incertezze e di 
difficoltà i negoziati, che I' 
accordo quadro di Camp Da
vid ed il trattato di pace e
gizio-israeliano destinano al
la soluzione del problema 
della autonomia della Cis
giordania e di Gaza. 

La questione del Medio O
riente acquista cosl una di
mensione nuova: quella del· 
la ricerca del possibile in u
na delle regioni più • cal· 
de» del mondo. 

Quanto sa l'europeo co
mune del conflitt(), che da 
decenni contrappone gli ara· 
bi agli israeliani, della sua 
genesi, dei suoi protagonisti? 
Ancora troppo poco anche se 
molto di più che non nel 
196 7, allorché la guerra dei 
sei giorni ripropose dram
maticamente una vicenda 
che st-mbrava sepolta e tut
ta l'Europa temette per la 
stessa sopravvivenza di I
sraele. Sa che, accanto ad u
na questione israeliana, esi
ste un problema « naziona
le » dei palestinesi e che da 
questo non si può prescin
dere nella ricerca di una so
luzione politica e di pace. Sa 
ancora che per 1Zli Usa il 
problema dt-1 Medio Orien· 
te è un problema strategico 
vitale e che gli americani 
cercano in tutti i modi di 
coinvolgere, a posteriori, la 
Europa nelle soluzioni, che 
la Casa Bianca ritiene utili 
ed opportune. 

Avverte meno però che 
l'Europa, quella ufficiale, po
liticamente ha cercato di di
stinguersi: nel novembre 
197 3 riconoscendo contro 
Kissinger i diritti legittimi 
dei palestinesi, nel marzo 
del 1979 insistendo per u
na soluzione globale e per 
la restituzione di una patria 
ai palestinesi. 

Cosl, a proposito della 
condotta politica dei palesti
nesi, è bene tenere presente 
quanto sia difficile la loro 
«autonomia»: la resistenza 
palestinese non ha basi ope
rative all'interno del suo 
paese e deve dipendere dal 
territorio degli stati arabi, 
che la ospitano in un deli
cato rapporto di reciproco 
condizionamento. 

Dopo la svolta di Sadat 
del 1973 essa si è trovata e 
continua a trovarsi di fronte 
ad una scelta drammatica: o 
una soluzione negoziale con 
la diplomatizzazione del pro
blema del Medio Oriente ed 
i condizionamenti internazio-. 
nati conseguenti o una rottu-.. 
ra con il maggiore alleato a
rabo, l'Egitto, indispensabi
le per ogni soluzione milita
re ed alternativa. 

Certo a fianco dei palesti
nesi sono schierati, a parte 
l'Egitto, gli altri stati arabi. 
Anche per quelli moderati 
(Arabia Saudita, in partico
lare, il cui impegno anti-i
sraeliano ha motivazioni reli
giose [Gerusalemme] e poli
tiche) vale l'obiettivo della 
creazione di uno stato pale
stinese destinato a raccoglie
re tutti gli uomini del « po
polo delle tende » e della 
diaspora araba: è questa an
zi una necessità di sopravvi
venza perché eliminerebbe 
al loro interno una causa cli 
tensioni e di turbamento. 
Da questo punto cli vista i1 
trattato di pace non è accet
tabile proprio per il suo ca
rattere destabilizzante: Begin 
lo va infat ti interpretando 
come una legittimazione ad 
alterare il carattere origina
rio della Cisgiordania in mo
do irreversibile, impedendo 
cosl la creazione di qualsia
si autorità palestinese auto
noma. E' il sogno dell'Eretz 
Israel, il nome biblico della 
Palestina, che si è fatto po
litica e che blocca la Gior-
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dania, non ostile per princi
pio ad una « pax » ameri
cana. 

Gli stati arabi progressi
sti alimentano il rifiuto ad 
ogni possibile negoziato e 
compromesso perché punta
no, isolando il cedimento e
giziano, ad una modifica de· 
gli equilibri internazionali e 
dei rapporti di forza nella 
regione. 

Logico e giustificato dun
que l'irrigidimento dei pale
stinesi. 

I dati essenziali della que 
stione medio-orientale resta
no, anche dopo il trattato di 
pace, gli stessi: l'esistenza di 
un popolo disperso e defrau
dato di un diritto inalienabi
le; la presenza di uno stato 
il cui apparato è monopo
lizzato da un movimento po
litico-religioso impegnato da 
sempre alla conquista del
l'intero territorio su cui il 
popolo palestinese viveva ed, 
in parte, ancora vive e tut· 
t'ara deciso a realizzarla an
che se il mondo è cambiato. 

Pesano sulla regione i cal
coli di strategie esterne, da 
quella americana a quella 
sovietica, per le quali il Me
dio Oriente è parte di un di
segno più vasto, che inve!te 
il controllo del Mediterra
neo, del Mar Rosso e dell'O
ceano Indiano. 

Pesa molto meno invece 
la presenza dell'Europa, che 
non ha una sua strategia e 
cht: vede, <li front<:: al tratta
to di pace, Parigi contraria. 
Bonn scettica e gli altri silen
ziosi e riservati per non di
spiacere insieme a Carter e 
ad Israele. 

Nel conflitto arabo-israe
liano, che resta tutt'ora a
perto, non esistono due fron
ti contrapposti compatti e 
decisi e con obiettvi al !oro 
interno comuni e ben defini
ti. 

Ci sono differenze all'in-

terno dello schieramento i
straeliano e ci sono differen
ze, molto più forti, all'inter
no del fronte arabo: vi è i
noltre un potenziale conflit
to di interessi fra arabi e pa
lestinesi. (pensiamo al « set
tembre nero » e alle vicende 
libanesi) su cui giocano mol
ti fattori. 

E' un conflitto antico. Il 
mondo arabo conosce la que
stione palestinese dal 1917, 
anno della dichiarazione di 
Balfour: da allora è sempre 
stata oggetto delle fluttua
zioni politiche della scena a
raba. 

Gli stati arabi vivono in 
una situazione ancora in mo
vimento creata da un pro
cesso di destabilizzazione, 
che non è ancora giunto al
la stabilizzazione: ciò li 
porta ad utilizzare politica
mente per se stesse i palesti
nesi, che, sradicati dalla loro 
terra, sono come una mina 
vagante all'interno del Me
dio Oriente. Il problema del 
oetrolio ha accentul).tO que
sto carattere di instabilità, 
che solleva di volta in volta 
questioni di identità nazio
nale e di frontiere da defi
nire, rende difficile la co
struzione di entità statali sta
bili e credibili, provoca fe
nomeni di emigrazione e di 
insediamenti da uno stato al
l'altro. 

Per realizzare la stabilità 
nella regione, che tutti av
vertono urgente e necessn 
ria, sono state nel corso de
gli anni prospettate e si pro
spettano ancora soluzioni di
verse e contrastanti, da quel
la militare a quella ideolo
gica come la strategia dcl 
partito Bath, da quella pat
tizia su cui reR~eva il Liba
no a quella reli~iosa islami· 
ca, rilanciata dalla rivoluzio
ne iraniana. 

In questa realtà, che la 
Lega Araba non ha mai sa· 
puto o potuto dominare, si -37 



Medio Oriente: 
alla ricerca 
del possibile 

muove il movimento palesti· 
nese, ricercando e trovando 
di volta in volta riconosci· 
mento, solidarietà, finanzia
menti e condizionamenti 
Come movimento di libera· 
zione nazionale tende a ri· 
conquistare l'antico territo· 
rio dei padri per ricostituire 
in Palestina la nazione e fon. 
dare lo stato. Questo però 
significherebbe la distruzio
ne di Israele, che è un ob
hiettivo illusorio ed irrealiz. 
zabile. Si ipotizza allora una 
soluzione parziale, guardan· 
do alla Cisgiordania e a Ga· 
za : ma può essere questa U· 

na soluzione possibille, se, al 
di là delle difficoltà politiche 
rappresentate da J sraele, si 
tiene conto delle condizioni 
socio-economiche dei due 
territori e del rischio di so
vrapopolazione? 

Si prospetra allora una so 
luzione panaraba ipotizzan
do un territorio vasto quan· 
to il Medio Oriente in gra· 
do di riassorbire i palesti
nesi e di inglobare anche I
sraele. Ma è una soluzione 
che passa per la sconfina di 
Israele ed il rovesciamento 
dei regimi arabi esistenti. 

L'iniziativa di Sadat sta 
facendo emergere le contrad
dizioni che erano al fonde 
del conflitto arabo-israeliano 
e sono queste contraddizio
ni, con le quali dovrà misu· 
rarsi ogni negoziato glohale 
di pace. che possono assicu· 
rargli il successo oppure il 
folli mento 

Intanto il negoziaco in 
corso sulla autonomia della 
Cisgiordania e di Gaza ci 
conferma che la pace fra E
gitto ed Israele è effettiva· 
mente una pace « separata » 
e ci ricorda che la sua vali
dità e praticabilità sono le
gate soprattutto a Carcer e 
alla sua iniziativa politica. 

I. 'impegno di Carter è as 
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sicurato. Nel 1977 egli arri
vò alla Casa Bianca con il 
preciso impegno di risolleva
re gli Usa dalla depressio
ne del Vietnam e del Water
gate. Ciò esigeva una corag
giosa e dinamica politica e
stera ed una forte ripresa e· 
conomica. 

Le vicende in Africa ed i 
turbamenti in Asia lo con
vinsero assai presto della ne
cessità di difendere, a ga· 
ranzia dell'Occidente, le fon
ti di energia e di materie pri
me. Il centro di questa dife
sa non poteva che essere il 
Medio Orien_re. 

Mantenere ed ampliare la 
propria influenza nello scac
chiere mediterraneo e lungo 
le vie delle materie prime 
(Canale di Suez e Mar Ros
so) doveva essere una prio
rità legata alla tutela di in· 
teressi « vi ta1i ». 

Ciò comportava il supera
mento della instabilità della 
regione anche per limitare 
gli spazi di manovra alla di
plomazia sovietica. Sottraen
do l'Egitto al campo degli 
avversari di Israele si sareb
bero ridotte a zero le pos· 
sibilità di una ennesima gt1er
ra, anche se si lasciava aper
ta la strada ad esplosioni ter
roristiche e guerrigliere. 

La partita era globale, in
teressava il Medio Oriente 
ma trovava proiezioni sugli 
equilibri mondiali. La pace 
fra Egitto ed Israele era la 
iniziativa più urgente dopo 
il colpo di stato in Afgani
stan e la rivoluzione in Iran. 
che - come ebbe a dire 
Brzezinski - costituivano I' 
arco della crisi. 

Ma la pace per Carter è 
solo un punto di partenza: 
è il pilastro per nuovi equi 
libri da edificare nel Medio 
Oriente. Il piano americano 
è a lungo raggio, compren
dendo la prospettiva di nuo· 
vi rapporti con I 'Urss e la 

questione energetica: richie
de un lavoro a tempi lunghi, 
che sconta, dopo la firma del 
Salt II, la moderazione so
vietica e, alla fine, il ricono
scimento di Israele da par
te dell'OLP. 

Sadat è stato il primo ca
po arabo a riconoscere for
malmente Israele. Ma anche 
Nasser pensò, dopo il 1967, 
di rjcuperare con una pace 
separata il Sinai: ci rinunciò 
per la pressione della opinio
ne pubblica egiziana e per il 
suo disegno panarabista f' 

scelse la via della rivinciti. 
militare. 

Sadat guardò alla pace 
con Israele già nel 1971, in
tuendo che, dopo il Viet
nam, il quadro internaziona
le si sarebbe modificato ed 
avrebbe visto nuove inizia
tive americane in Asia e nel 
Medio Oriente. L'incontro 
cino-americano del 1971-72 
mutò infatti i termini della 
geopolitica e gli americani 
poterono impostare in mo
do nuovo la tutela della pro
pria influenza. Fu allora che 
Sadat operò la svolta antiso
vietica e filo-americana. La 
guerra del Kippur nel 197 3, 
che Kissinger non contrastò 
in alcun modo, significò la 
rivincita nazionalista dell' 
Egitto: subito dopo fu mol· 
to più facile scegliere la vil' 
delle trattative come via ob
bligata. 

Le tappe furono 1 piccoli 
passi, la visita a Gerusalem
me, Camp David. 

Sadat aveva dalla sua la 
impossibilità di battere mi
litarmente Israele, la pesan
te situazione economica del
l'Egitto, la stanchezza del 
pooolo e poté scommettere 
sul futuro, scontando le osti
lità del mondo arabo ed il 
rifiuto dei palestinesi. 

Le trattative in corso -
con le due sedute dell'l 1 e 

del 25 giugno - per la au
tonomia della Cisgiordania e 
di Gaza hanno portato alla 
luce non solo le contraddi
zioni presenti nel trattato di 
pace ma anche tutte le con
traddizioni, che drammatiz
zano la questione mediorien
tale. 

Vi sono sul tappeto ben 
tre diverse interpretazioni 
del principio della autono
mia: per gli egiziani si trat· 
ta di arrivare alla autode
terminazione; per gli israe
liani si tratta invece di una 
semplice autonomia ammini
strativa limitata dal diritto 
di Israele di rivendicare la 
sovranità sui due territori; 
per gli americani l'accordo 
dovrebbe portare ad una ve
ra e propria « entità » pale· 
stinese senza però turbamen
to per la stabilità politica 
della regione. 

Per Sadat è importante as
sicurare agli arabi della Cis
giordania e di Gaza il di
ritto alla autodeterminazio
ne: il resto riguarda diretta
mente la Giordania e l'OLP, 
che egli non intende in al
cun modo rappresentare. Ma 
Giordania e OLP sono assen
ti dal tavolo del negoziato 
e contestano il trattato di 
pace. 

La Casa Bianca avrà tem
po e modo per premere su 
Israele e costringerlo ad un 
compromesso, che valga a ri
dimensionare la questione 
palestinese nel quadro di un 
accordo tra Giordania ed I
sraele. Senza risolverla ap
pieno perché una soluzio~e 
globale della questione del 
Medio Oriente è ancora assai 
difficile e lontana. A pagare 
il costo di tutto ciò saranno 
ancora una volta i palestine
si: per questo dovrà restare 
aperta e viva in Europa la 
solidarietà umana e politica 
con il popolo della diaspo
ra e delle tende. 

L. D. P. 
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Avvenimenti dal 16 al 30 giugno 

16 
- Fascisti a Roma assaltano con bombe e pistole la 
sezione« Esquilino »del Pci: 23 feriti tra cui una bambina. 
- Gasolio a prezzo libero: aumenterà di 29 lire al litro. 
L'Italia avrà greggio dall'Arabia. 
- A Vienna Breznev dichiara a Carter: « Dio non ci 
perdonerebbe un fallimento». 

17 
- Alle regionali sarde aumentano rispetto al 3 giu
gno ( + 2,3) il Psi e ( + 1,3) il P~di. N~o~a sconfitta d~l 
Pci (- 5,5%), arretramento dei fasc1st1 e calo radi
cale (- 0,4). La Dc perde lo 0,3 per cento. 
- Venezia dice no al «divorzio» da Mestre, il 72% è 
favorevole all'unione. 
- Delegazione cinese a Mosca per discutere i rapporti 
con l'Urss. 
- Le forze anti-Somoza formano in Nicaragua un go
verno provvisorio. 

18 
- Un abbraccio tra Breznev e Carter conclude l'ac
cordo per il Salt 2. Continua la distensione? 
- Sarà la Jotti a prendere il posto di Ingrao a Mon
tecitorio. 
- La Dc vuole un governo subito ma "omogeneo» . 

19 
- Milioni di lavoratori in lotta chiedono di chiudere 
i contratti prima delle ferie. 
- Scuola: aumentano bocciati e rimandati. 
- Gli Usa convocano l'Osa per cercare una soluzione 
alla crisi in Nicaragua. 

20 
- Nilde Jotti e Amintore Fanfani eletti alla Presidenza 
della Camera e del Senato. 
- Sir: ritirati i passaporti a Baffi, Piga, Rovelli e Ven
triglia. 
- Papa Wojtyla propone un vertice internazionale sui 
profughi vietnamiti. 

21 
- Riunito a Strasburgo il vertice della Cee in vista 
dell'incontro di Tokio. 
- Lettera di Pertini ad Andreotti sui profughi viet
namiti. 
- Crisi al,vertice in Uganda. Lule è destituito, gli suc
cede Binaisa. 

22 
- 300 mila metalmeccanici a Roma gridano: « noi non 
siamo sconfitti ". 
- Andreotti conferma a Pertini le dimissioni. 
- Il vertice Cee sceglie l'energia nucleare e congela 
per 6 anni l'import d i petrolio. 
- Da terroristi islamici sunniti massacrati ad Aleppo 
40 cadetti appartenenti a famiglie vicine ad Assad. 

23 
- Il Consiglio nazionale della Dc unanime con Zacca
gnini, ma i giochi post-elettorali non sono ancora fatti. 
- Preoccupate reazioni in Italia per il blocco delle im
portazioni deciso a Strasburgo. 
- Accordo all'Osa per scacciare il dittatore Somoza 
dal Nicaragua. 
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24 
- Una Dc vaga sulle formule di governo punta sul
l'area laica. Primi scontri, in vista del congresso, per 
iniziativa delle correnti moderate. 
- Negli Usa la penuria di greggio esaspera gli ameri
cani: si parla di imboscamento. 
- In Iran si annuncia che al terrorista Carlos è stato 
dato l'incarico di dare la caccia allo Scià. 

25 
- Il Psi giudica inaccettabile l'appello dc per il go
verno e chiede un laico alla presidenza. 
- Craxi e Signorile convocati dal giudice per i loro 
«contatti» con le Br nel caso Moro. 
- Rinnovato l'incarico al gen. Dalla Chiesa per la lotta 
al terrorismo. 
- Attentato con un quintale di tritolo in Belgio: il 
gen. Haig capo della Nato sfugge alla morte, ferita la 
scorta. 

26 
- Si spacca la Dc. Galloni non viene rieletto capo. 
gruppo alla Camera. 
- Rogo di navi al largo di Fiumicino: 4 morti e 30 i 
dispersi. 
- Scoperto un arsenale in un covo Br a Milano: 14 ar
resti in Lombardia e nel Veneto. 
- Navi italiane interverranno in aiuto dei profughi Viet. 

27 
- Contrasti a Ginevra tra i paesi produttori di petrolio 
e a Tokio tra i paesi industriali. 
- La Dc indica Andreotti come presidente del Consiglio. 
- Battaglia aerea in Libano tra Siria e Israele: 4 !Vlig 
siriani abbattuti. 
- L'Enel prevede a dicembre l'Italia due giorni senza 
luce. 

28 
- La stangata dell'Opec costerà all'Italia 3.000 miliardi 
in più per il 1979. Il greggio costerà 23 dollari al barile. 
- A Tokio si rischia la rottura per l'intransigenza del-
1' America sulla «riduzione globale» sostenuta dalla Cee. 
- Il Pci resterà all'opposizione. Il Psi contrario alla 
candidatura di Andreotti. 
- Solo multa, niente rogo, per il libro della Cederna 
sulla carriera di Leone. 

29 
- Carter cede all'Europa: 6 anni di austerità anche in 
America, ma i « sette » a Tokio restano divisi sugli ac
quisti di greggio. 
- Bianco capo gruppo dc alla Camera contro il parere 
della segreteria. La Dc si sposta a destra. 
- Attentati dell'Eta contro il turismo in Spagna. 
- Anche Fanfani ascoltato dai giudici sulle «tratta-
tive " tra Dc e Br. 

30 
- Norme speciali per l'Italia (favorita nei risparmi 
energetici) tra le decisioni di Tokio. 
- Andreotti a Mosca chiede forniture sovietiche al
l'Italia di petrolio ed energia elettrica. 
- A Padova contrasti tra i magistrati che indagano sul
l'Autonomia e su Negri. 

39 



L'avventura 
fascista 
in Africa 
orientale 

• n 

Esmonde M. Robertson, Mus
solini fondatore dell'Impe
ro, Laterza, Bari 1979, pp. 
306, L. 9.000. 

La guerra che l'Italia fa. 
scista condusse contro l'E
tiopia tra il 1935 ed il 1936 
può essere considerata come 
il momento iniziale di quella 
tragica catena di eventi che, 
alterando gravemente il pre
cario equWbrio instauratosi 
tra le potenze europee all'in
domani della pace di Versail
!es, avrebbe condotto allo 
scoppio della seconda guer
ra mondiale. Robertson, au
tore di altre opere dedicate 
allo studio delle origini del 
secondo conflitto mondiale, 
con questo lavoro ha rico
struito con estrema puntua
lità il complesso quadro di
plomatico entro cui Mussoli
ni venne maturando la de· 
cislone di procedere all'ulti
ma delle awenture coloniali 
della storia. 

Fu l'evoluzione della situa
zione europea a spingere 
Mussollnl a cercare facili 

successi In Africa Orientale; 
la rapida crescita economica, 
politica e militare della Ger
mania nazista veniva infatti 
a chiudere la regione balca
nica - obiettivo tradizionale 
delle nostre mire egemoni
che - alla penetrazione Ita
liana ed In tale contesto 
Mussolini, prevedendo a ra
gione che l'opposizione fran
co-britannica sarebbe stata 
poco più che formale - pro
prio perché Londra e Parigi 
contavano su Roma per con
tenere la riscossa tedesca -
non esitò a cercare In Africa, 
a spese dell'ultimo Stato in· 
dipendente del continente, 
nuovi mercati e fonti di ma
terie prime. Il libro del Ro
bertson, pur pregevole nel 
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ricostruire li lavorio diploma
tico che precedette la guer
ra di Etiopia, ci pare tuttavia 
carente circa le analisi delle 
motivazioni interne che por
tarono il regime fascista all' 
awentura etiopica; poco o 
niente si dice delle ragioni 
che fecero della campagna 
di Abissinia la • guerra più 
popolare del fascismo•; non 
si accenna, se non di sfuggi
ta, all'antico complesso di 
Adua, al desiderio di evasio
ne e di awentura awertlto 
dagli italia11i sotto la cappa 
plumbea della dittatura, al mi
tico miraggio del • posto al 
sole•. 

Un'opera quindi, questa del 
Robertson, In qualche modo 
parziale, ma che sicura
mente merita di essere 
letta perché ci Informa ab
bondantemente delle debo
lezze e delle ipocrisie delle 
democrazie occidentali che, 
come non seppero opporsi al
l'aggressione italiana all'Etlo
pla, cosl non avrebbero poi 
mostrato la necessaria fer
mezza nel contrastare In Au
stria ed in Cecoslovacchia il 
demone nazista, rendendo con 
ciò inevitabile il grande • olo
causto • della seconda guer
ra mondiale. 

Panarabismo 
e integrazione 
economica 

M. Lenci 

Roberto Alibonl (a cura di), 
Industrializzazione e Inte
grazione nel mondo arabo, 
Istituto Affari lnternazlona· 
li - Il Mulino ,Bologna, 1978, 
pp. 195, L. 6.000. 

Il perdurante Insuccesso 
del tentativi di realizzare l 'u
nità politica dei paesi arabi 
- dal clamoroso fallimento 
dell'unione siro-egiziana del 
1958 al velleitarismo delle 
proposte di federazione a 
due, a tre e a quattro pre
sentate dalla Libia repubbli
cana, fino alla recentissima 
iniziativa siro-irachena - ha 
indotto a considerare con 
maggiore cautela, sia nel 
mondo arabo sia fuori di es
so, i progetti più o meno 
grandiosi Ispirati a un pana· 
rabismo contraddittorio per 
esaminare con critico reali
smo le prospettive di meno 
ambiziose soluzioni fondate 
sull'esistenza di quelle aree 
di complementarietà che si 
possono riscontrare nell'eco
nomia di regioni più limitate, 
quali il Maghreb o la valle 
del Nilo. All'analisi dlslncan· 

tata delle possibilità di coo
perazione e integrazione e
conomica in aree circoscritte 
del mondo arabo sono dedi
cati i tre saggi di questo vo
lume, preceduti da una pre
fazione sostanzialmente pes
simistica di Roberto Aliboni. 

Il primo studio, dell'israe
liano Zvl Y. Hershlag, specia
lista in problemi delle eco
nomie in transizione e auto
re di un'opera sulla struttura 
economica del Medio Oriente, 
descrive in dettaglio lo svilup
po industriale dei principali 
paesi arabi sottolineando co
me alla diffusa consapevolez
za della necessità di un'inte· 
graziane regionale non cor
rispondano finora adeguate 
realizzazioni. L'economista Sa
mir Makdlsi, dell'Università 
americana di Beirut, che esa
mina evoluzione, limiti e pro
blemi della cooperazione eco
nomica araba, rileva a sua 
volta come i pochi e timidi 
tentativi per arrivare a un 
mercato comune arabo (av
viati fin dal 1953) abbiano 
esercitato un'influenza tra
scurabile sulle correnti di 
traffico interarabe. Basti pen
sare che nel 1970 il commer
cio interno costituiva soltan
to il 6 per cento del commer
cio totale complessivo dei 
paesi membri del mercato. 
L'A., che attribuisce giusta
mente a fattori non economici 
(Ideologie politiche divergen
ti, timori di subordinazione 
o annessione) la scarsa effi. 
cacia della cooperazione e
conomica araba, nutre tutta
via qualche speranza nelle 
conseguenze positive che le 
crescenti disponibilità del 
paesi arabi esportatori di pe
trolio potrebbero determina
re sulla volontà politica di 
attuare una maggiore integra
zione. 

I. Camera d'Afflitto 

Il soggiorno 
romano 
dell'uomo Gramsci 

Mario Mammucarl - Anna Ml· 
seracchi, Gramsci a Roma 
1924-26, La Pietra, 1979, 
pp. 192, L. 5.000. 

Antonio Gramsci viene e
letto deputato nelle elezioni 
del 6 aprile 1924 e deve sta
bilirsi a Roma. Per un uomo 
abituato ad immergersi nelle 
più avanzate situazioni di lot
ta l'ambiente romano, pro
prio negli anni in cui il fa. 
sclsmo. consolida il suo po
tere, deve presentarsi assai 
poco stimolante. Gramsci U· 
tllizza Invece questo periodo 

(1924-26) per approfondire la 
conoscenza della situazione 
politica italiana da una pro
spettiva molto diversa da 
quella da cui finora ha guar
dato. Rileva nell'introduzione 
Mario Mammucari: • A Roma 
Gramsci ha la possibilità di a
nalizzare da una posizione di 
'privilegio' il 'vero' rapporto 
tra le forze politiche e sociali, 
che caratterizza la realtà ita
liana, e la sua complessità •. 
Nella capitale. Gramsci vive, 
ad esempio, l'esperienza del
l'Aventino che segnerà pro
fondamente la sua concezione 
politica circa il ruolo della 
classe operaia, del partito co
munista, i problemi dello Sta
to. Molte delle elaborazioni 
teoriche, ed In particolare la 
formulazione della proposta 
di una • Assemblea Costituen
te •, che avranno la loro 
definitiva sistemazione nel 
• Quaderni del carcere • trag
gono origine proprio dall'e
sperienza maturata negli anni 
trascorsi a Roma. 

Mette conto invece sottoli
neare quella che è la carat
teristica di questo libro. vale 
a dire il recupero della dimen
sione umana di Gramsci, 
spesso trascurata dai libri di 
storia, ma fondamentale per 
comprendere fino in fondo 
anche la personalità politica 
del grande sardo. Bisogna an
zi dire che tra i personaggi 
di rilievo storico Gramsci è 
uno di quelli che hanno mag
giormente suscitato interes
se anche per 11 loro • priva
to • e certo non è solo legit
timo orgoglio quello che fa 
dire a Umberto Clementi: 
•Gramsci! Quanto si è scrit· 
to su di lui! Sono convinto 
però che solo chi gli è vis
suto vicino, anche .per un bre
ve periodo, può valutarne la 
natura, la intelligenza, il ca
lore umano•. 

Sono numerosi gli episodi 
narrati dai suoi contempora
nei che testimoniano quanto 
incommensurabile fosse la 
sua presenza, prezioso li suo 
consiglio, straordinario il suo 
calore umano. Lo scrupolo 
dello storico induce sempre 
ad essere prudenti nella va
lutazione delle testimonian
ze, specie quando sono rese 
da chi dichiara apertamente 
la propria ammirazione per un 
certo personaggio. In questo 
caso il ricordo affettuoso dei 
suoi compagni non crea al
cun falso mito, essendo già 
consegnata alla storia e alla 
memoria del movimento ope· 
raio la grande figura, politica 
culturale ed umana di Anto
nio Gramsci. 

G. Sircana 
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