
La via di ''fuoriuscita'' 
dal sistema 

A La polemica estiva non ha avuto 
W 4uest'anno la virulenza consueta. 
Ln rissa che ha preceduto la formazio
ne del Governo aveva probabilmente 
già assorbito la carica di alcuni dei pos
sibili contendenti; la brevità della pau
sa politica ha poi contribuito a conte
nere le tensioni. 

Due questioni di assai dh•ersa por
tata hanno tuttavia solcato polemica
mente le nostre settimane di agosto, 
lasciando dei segni che troveranno ra
mificazioni e sviluppi nel prossimo fu
turo. 

La prima polemica è quella che il 
segretario del PSDI ha ingaggiato con 
Scotti sul tema della riforma delle pen
sioni. Non è un argomento da poco: 
si tratta di sapere se l'INPS sarà ca
pace di sopravvivere e di pagare le pen
sioni nel orossimo futuro, si tratta di 
dare qualche colpo di accetta nella giun
gla inestricabile del nostro sistema pen
sionistico. La protervia con la quale i 
socialdemocratici si sono battuti su que
sto argomento è un segno, vistoso fra 
gli altri, della funzione che la delega
zione socialdemocratica, accampata nel 
cuore del governo Cossiga, assegna a 
se stessa: fare da cane da guardia ai 
peggiori interessi corporativi, mettersi 
in concorrenza da destra con una parte 
degli autonomi. bloccare ogni serio ten
tativo di incidere nei corposi e talvol
ta veramente scandalosi interessi pre
costituiti, in questo come in altri 
campi. 

TI :;econdo solco polemico - di ben 
diversa ampiezza e ben altrimenti arti
colato - è quello che ha preso spun
to dall'intervento di Berlinguer su 
Rinascita. Un breve saggio - s'è det
to - piuttosto distaccato dalla proble
matica politica corrente e volto a ri
mettere a fuoco alcune questioni gene
rnli. Come tutti gli interventi del se
gretario del PCI esso però non è sfug
gito alle prese di posizione polemiche 
tendenti a reiscriverlo nella cronaca po
litica quocidhna, forzandone magari 
~1uesta o quella formulazione: «Per 
ridare fiato a Zaccagnini » - s'è detto 
- « per uscire dal dilemma paraliz
zante: governo opposizione»; « per ri
confermare una linea nei confronti di 
rutto il partito». 

Il dibattito che ne è scaturito è co-
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di luigi Anderlini 

munque di una tale ampiezza e seneta 
che appare difficile sfuggire alla ten
tazione di inserirvisi! 

Ricorderò allora come sul « compro
messo storico », sul logoramento che 
anche filologicamente questa formula 
ha subito, ho già avuto modo di espri
mere il mio avviso qualche mese fa 
proprio su Astrolabio. Avverto ancora 
oggi il rischio che, volendo insistere 
in quella formulazione, si finisca con 
l'annebbiare la sostanza della grande 
politica unitaria che il PCI conduce da 
decenni. Si rischia anche di dare l'im
pressione che un compromesso con l' 
attuale Democrazia Cristiana sia a por
tata di mano, quando invece è lo stes
so Berlinguer ad avvertirci che di fron
te a questa DC non ci si può che collo
care polemicamente. 

Ma nel saggio del segretario comu
ni!.ta ci sono almeno altri due punti 
che meritano attenta riflessione: la net
ta affermazione del pluralismo politico 
del mondo cattolico come punto ormai 
definitiv2mente acquisito ad o~ni ana
lisi di questa complessa realta con la 
quale ci troviamo a fare i conti e la 
ribadita proposta di una politica di au
sterità che nel pensiero di Berlin!';uer 
viene specificandosi ed articolandosi in 
termini nuovi ed originali. 

E' su questo secondo ordine di que 
stioni che vorrei recare un qualche con
tributo nella soeranza che altri voglia 
aiutare Astrolabzo ad approfondire, ag
giornandola, la questione del plurali
smo politico dei cattolici, un tema ri
preso anche recentemente e in termini 
nuovi dagli adisti riuniti a convegno. 

La politica di austerità può diventa
rc l'asse portante di una grande azione 
di rinnovamento della società italiana e 
Berlinguer ne avverte certamente, nel 
suo saggio, il significato generale 
quando allarga l'analisi ai meccanismi 
che hanno bloccato e che spingono al
la degradazione l'intero nostro siste
ma produttivo incapace di uscire dalla 
impasse inflazione-disoccupazione e in
sensibile agli stessi stimoli delle ora
tiche kevnesiane; quando pone l'ac
cento sulla qualità e sulle ragioni del 
produrre a fronte delle alienanti e tu
multuose espansioni quantitative. 

Non vedo bene come Giorgio La 
Malfa abbia potuto cogliere in questa 

analisi una sorta di implicito ricono
scimento della neutralità del sistema ca
pitalistico rispetto alle scelte di vita. 

Personalmente sono convinto del 
contrario che cioè Berlinguer abbia fat
to compiere alle analisi che il PCI è 
venuto facendo su questo terrl"no un 
pa5So avanti di notevole rilievo comin
ciando ad individuare proprio quello 
che fa un po' orrore al nostro inter
locutore repubblicano: la via di « fuo
riuscita » dal sistema. 

A me pare che proprio muovendo 
dalla posizione individuata da Berlin
guer si possano e quindi si debbano 
mette.re in moto almeno due linee di 
iniziativa politica. La prima deve ren
.Jcre chiaro che appunto di austerità 
si tratta e non di « sacrifici » imoosti 
alla classe lavoratrice magari sotto il 
solito pretesto dci due tempi necessa
ri alla politica delle riforme. Una po
litica di austerità deve mirare anche a 
dare colpi in alto, a fissare un tetto non 
solo per le pensioni ma per gli sti
pendi pubblici scandalosamente eleva
ti. Austerità è :.everità focale, disbo
scamento della giunga retributiva, nspi
razione non ad un impossibile egalita
rismo ma a quellu corretta distribu7.io
ne dcl reddito che anche alcune società 
capitalistiche (a aestione sociuldemo
cratica) hanno realizzato. 

Ma austerità significa anche altre co
se. Significa piena utilizzazione di tut
te le risorse disponibili a corninciure 
da quella gnnde risorsa prod11ctiva che 
è l'uomo. Significa qualità della orodu
zione e quindi della vita. Siimifica ra
gioni dcl produrre e quindi lotta con
tro la alienazione, contro gli sprechi, 
contro la pma espansione, contro il tu
multo produttivo Significa certomente 
chiedere anche alla classe operaia dei 
sacrifici. 

Significa anche cominciare ad elabo
rare, senza la pretesa di vederlo realiz
zato illuminisricamente dall'oggi al do
mani, un modello di società in cui sia 
più alta la statura morale e culturale 
dell'uomo, più ricca anche di beni ma
teriali la sua vita, più vivo e imnortan
te il suo legame di collaborazione con 
gli altri uomini e col mondo della na
tura, più penetrante la luce dclh ra
gione con la quale ci volgiamo intorno 
a capire la realtà che ci circonda. -



Perché questo progetto possa pren
dere forma e sia capace di mobilitare 
la coscienza di milioni di uomini ab
biamo bisogno di un grande slancio. E' 
necessario che attorno alla classe ope
raia lavorino tuui gli intellettuali mi
gliori del nostro paese. Non sarà una 
impresa facile, né di breve durata. 

Finite le ferie Cossiga si trova già 
alle prese con le prime mine vaganti 
nelle acque agitate del suo piccolo ca
botaggio governativo. C'è l'ostinata po
lemica socialdemocratica sul tema del
le pensioni; ci sono i problemi de li' in
flazione che riprende a galoppare e 
dell'ordine pubblico che si deteriora tra
gicamente di settimana in settimana, ci 
sono le questioni dell'energia, della ca
sa, degli scioperi selvaggi che aspetta
no una re~olamentazione (meglio se si 
trattasse di una autoregolamentazione). 

Ma a settembre c'è anche il proget
tato incontro tra comunisti e socialisti. 
Non vorrei caricare di troppe attese 
un avvenimento nel quale sarebbe più 
lecito riporre più di una speranza. So 
bene che non è con un incontro che si 
dissipano le diveqzenze politiche, le di
verse valutazioni tattiche, le ombre che 
di\'entano sospetti. 

Quello che mi auguro è che si trovi 
il massimo di unità possibile anche in 
vista delle prossime scadenze di pri
mavera dove la posta in gioco è di sta
bilire chi amministrerà tre quarti del
l'Italia. Se si riuscirà a trovare una li
nea di accordo lungo la quale a'hicola
re insieme il discorso con la DC nella 
consapevolezza che le sorti della de
mocrazia italiana dipendano dalla ca
pacità di propulsione che la classe la
voratrice saprà imprimere al nostro si
stema politico, si sarà già fatto un gros
so passo avanti. La stessa ouestione del
la presidenza del consiglio socialista 
diventerebbe ben altra cosa quando 
fosse posta nel quadro di una politica 
unitaria di tutta la sinistra. 

Certo restano ancora, al di là di tut
to questo, i problemi relativi al pro
getto eenerale di sviluppo della socie
tà italiana di cui abbiamo parlato. E 
fa bene De Martino a richiamarci alle 
ragioni di una intesa generale come mo
mento necessario per fissare le tappe 
di una azione comune. 

Io meno ottimista di lui mi conten
terei di molto meno: che ci si muova 
anche a niccoli passi nella direzione giu
~ta, quella caoace di mettere in moto 
l'ampia mobilitazione delle masse che 
è la premessa indispensabile per arre
stare e capovolgere la sointa al riflus
~o. e per porci in condizioni di affron
tare serenamente le prove dure che ci 
attendono. L. A. 
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Il vero tema del congresso democristiano 

Dopo De Gasperi 
e Moro quale repubblica? 
di Italo Avellino 

e Col Consiglio Nazionale che ha 
fissato (definitivamente?) data e 

luogo della massima assise democristia
na, nel partito di maggioranza relati
va si è aperta, finalmente, la stagione 
congressuale. Anche se non si esclu
de uno slittamento « tecnico » ai pri
mi mesi del 1980, questa volta ci sia
mo. E sarebbe anche ora per capire 
dove va la DC lacerata fra chi sostie
ne a spada tratta, ma senza la fonda
mentale duttilità morotea, la « linea 
Moro », e chi invece vi contrappone la 
linea «liberal-democratica». 

In realtà questo schematismo che 
contrappone il populismo cattolico al 
democratismo liberistico è manicheo, 
formale, inesistente nella sostanza poi
ché si ridurrebbe a contrapporre la 
strategia degasperiana a quella moro
tea, quando nessuno più di Aldo Mo
ro fu il più fedele interprete - aggior
nato certamente - del disegno globale 
di Alcide De Gasperi. Se non altro per 
il metodo duttile, graduale, cauto, li
berale e laico nella sostanza di entram
bi i due grandi statisti della DC. Quin
di è veramente manichea la contraopo
sizione De Gasperi-Moro, o ingabbiare 
Moro nel neo-populismo, lui che fu il 
più laico e liberal dei democristiani; 
come è antistorico negare a De Gasperi 
l'apertura populista o pooolare. 

Agli attuali epigoni della DC questa 
contrapposizione serve per motivi tat
tici e soesso personali. In questa con
trapposizione che denuncia un diso
rientamento profondo del partito, chi 
tende a sfuggire a questo schematismo 
sono, al solito, i dorotei che proprio 
in vista del congresso nazionale hanno 
ritrovato la loro unità interna sepour 
dialettica, seppur motivata da ragioni 
di interessi correntizi. I dorotei secon
do una tradizione democristiana che 
conferisce alla fin fine alla DC un alo
ne di tolleranza, rifuggono istintivamen
te dalle oligarchie cui tendono invece 
sia la sinistra zaccagniniana che si ri
chiama a Moro che la nuova destra 
che si è fatta portabandiera del liberal. 
democratismo. 

Infatti, sia la sinistra democristiana 
che la nuova destra dc tendono, per 
capirci, a una loro nuova San Ginesio 

che fu nel 1969 il tentativo di impor
re una gestione oligarchica alla DC. 
Strutturalmente gli uni e gli altri pro
pongono in sostanza lo stesso tipo di 
Democrazia Cristiana attorno a patti 
generazionali giovanilistici (di cinquan
tenni?) diversi, con l'intento di spaz
zare via il passato sia esso degaspe
riano che moroteo. In sintesi, in que
sta iniziale fase congressuale si deli
nea la contrapposizione di due nuove 
San Ginesio. Non è un caso che a de
stra e a sinistra si ritrovino, in anta
gonismo però, gli stessi uomini che nel 
1969 dettero vita al tentativo di San 
Ginesio che allora, come oggi, aveva 
l'obiettivo primario di liquidare i do. 
rotei con i loro notabili, i loro « si
gnori delle tessere », i loro ministri, i 
loro quadri intermedi periferici. Per
ché ieri come oggi è la vasta e indefi
nita area dorotea a fare ostacolo alla 
DC « progettuale » della nuova sini
stra e della nuova destra. 

Sul piano politico, inoltre, si hanno 
- a conferma - due diverse San Gi
nesio: una che tende a privilegiare in 
posizione egemonica il rapporto col 
PCI; e una che parimenti. e sempre in 
posizione egemonica, tende al rap1 o to 
privilegiato col PSI. Due contraoociste 
strategie che vengono strumentalizzate 
ai fini interni appunto per effettuare 
il ricambio della DC, liquidando t11tto 
il passato. ~1•,ro incluso a prescindere 
dai richiami rituali. Tant'è che mai fe
deltà alla « Linea Moro » fu più fedi
fraga nel metodo, nei modi e nei tem
pi. Perché finalità e metodo in Aldo 
Moro si fondevano armonicamente e 
l'uno era oarte determinante dell'al ·r1 . 
Alla duttilità e alla mediazione di Mo
ro - molto dororea perché Moro fu 
ed era un doroteo - si è sostituita in 
chi si richiama sinceramente al defun
to leader la rigidità, un certo giaco
binismo interno in antitesi flagrante 
col moroteismo. Sul versante opposto, 
a destra, il cosiddetto •i• .eral-democra
tismo si ammanta di radicalismo in net
to contrasto con la duttilità e il garan
tismo che fu di De Gasperi anche in 
tempi di guerra fredda. 

Questo spiega come mai i dorotei 
dati per spacciati, come sempre negli 
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Cossiga e Zaccagnini 

ultimi 15 anni, stiano risorgendo, ag
gregando più di quanto non appaia poi
ché nella stessa area morotea aderen
te al cartello zaccagniniano più d'uno 
guarda da quella parte, spaventato dal 
possibile scontro fra le due oligarchie 
di sinistra e di desrra. Non a caso, in
fatti, gli « ex-pontieri» tavianei aderi
scono al ricostituito cartello doroteo 
dopo la ricomposizione fra Piccoli e 
Bisaglia. Non a caso i colombei evitano 
di farsi trascinare a destra o a sinistra, 
mantenendosi equidistanti fra zacca
gniniani e anti-zaccagniniani. Non a ca
so, infine, Andreotti pur ribadendo la 
sua fedeltà al segretario uscente assu
me una posizione «autonoma» nell' 
ambito zaccagniniano per non essere 
coinvolto nello scontro-inconrro fra le 
due oligarchie contrapposte. E lo stes
so Forlani, cui Aldo Moro guardava 
negli ultimi tempi con chiara propen
sione, pur ribadendo le sue scelte po
litiche e strategiche si è posto in posi
zione moderata fra gli schematismi. 

E' in questa complessa siruazione 
i~t~r~a. dove strategie e costumi poli
uc1 s1 mescolano, che va vista la sta
gione congressuale che si è aperca nel· 
la DC. E sarebbe grave errore da parte 
degli altri partiti, e in particolare del 
PCI e del PSI, guardare alle vicende 
democristiane secondo schemi rigidi di 
contrapoosizione fra destra e sinistra 
perché fra i due estremi c'è una vast; 
area che va da Andreotti a Piccoli, da 
Bisaglia a Colombo e a molti altri che 
non condividono, anche per calcolo, 
questa schematizzazione. 

La stessa discussione sulle modalità 
di elezione del futuro segretario della 
DC è un sintomo dell'avversione alla 
contrapposizione fra due cartelli come 
al precedente congrc,~o. C'è inoltre 
embrionale, nella DC un risveglio di 
« .1utonomismo » dal PCI e dal PSI 
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che non va sottovalutato e che sarebbe 
pericoloso incrementare con interferen
ze esterne. Non è forse già accaduto col 
congresso socialista quando a Torino 
le ineleganze del PCI finirono per fa. 
vorire Craxi? 

Ln DC attraversa un mom.!mo molto 
difficile, di crisi ideale molto più vasta 
di quanto non appaia. Una crisi di 
orientamento più che di consistenza. 
Per favorirne il chiarimento più che le 
formule servono i contenuti: dimmt CO· 

sa vuoi e ti diro chi sei, e nòn l'inver
so poiché la DC non è in condizioni! 
di dire, oggi, cosa è veramente. La 
cmi della DC coincide con la crisi la. 
tence delle istituzioni che è un nodo 
che va affrontato prima o poi. 

E' da qualche anno che il problema 
è aperto: Id aveva capito Moro con 
la sua « terza fase »; lo ave\·a intuito 
molto prima Ciriaco De Mica col suo 
«patto costitttzionale ». Ne parlano in 
privato i dorotei che pensano a una 
nuova fase costituente concordata. Se 
si vuole veramente il chiarimento sull' 
orientamento futuro della DC. non è 
canco queJlo della opzione sul dilemma 
PCI o PSI, quanto aprire adesso, in 
fase congressuale, il discorso sull'ag
giornamento delle istituzioni democra
tiche le cui carenze sono evidenti. Il 
discorso prima o poi dovrù farsi. Tan· 
to vale farlo subito in coincidenza del 
congresso del P•lftito di mag{!"ioran1..a 
relativa per capire così se la DC è un 
::>artito moderato o conservatore, se è un 
partito che guarda a destra o a sini
stra. se è un partito popolare od oli
garchico. 

Rinviando il discorso sul vero pro
blc ma che travaglia la Prima Repub
blica d'Italia, si rischia di giungere u 
un punto di non ritorno per la stessa 
Prima Repubblica già scossa da ere ele
zioni anticipate. 

• 

Una risposta 
a Granelli 
di Adriano Ossicini 

Dalla constatazione che, 
senza il contributo del 
Partito comunista non si può 
governare il paese, bisogna 
passare all'analisi critica 
del perché questo avviene 
e non a limitate tattiche 
di come si può usare 
in modo indiretto il 
contributo di questa forza 
politica senza riconoscere 
uno specifico ruolo di governo 
alle forze determinanti, 
sul piano politico ed 
economico, che questo 
partito rappresenta. 

e ~on si può negare a Luigi Grane!· 
li il coraggio di avere aperto un 

dib.mito, all'inizio di questa estate, tutt' 
ora vivo e virale anche se Granelli stes
so nel suo articolo del 4 settembre sul
la Repubblica dichiara di voler conclu
dere la polemica aperta ai primi di 
agosto. 

Il coraggio di Granelli è stato innan
zitutto quello di non volersi sottrarre 
ad un dibattito sul ruolo di quella che 
comunemente viene chiamata la sini
stra della Democrazia Cristiana, anche 
se sulla sua ampiezz•l e sui suoi con
fini il discorso è certamente complesso 
e difficile. Infatti non c'è dubbio che 
le posizioni assunte da Granelli pos
sano essere in qualche modo rappre
sentative di una cerca sinistra della De
mocrazia Cristiana che però pur identi· 
ficandosi genericamente con coloro che 
hanno sostenuto in modo più diretto e 
meno ambiguo la segreteria Zaccagnini 
non può neanche essere identificata, la 
posizione di Granelli dico, con quella 
dell'mtera corrente, di Base alla quale 
Granelli pure appartiene. Non parlia
mo pot dcl ruolo della corrente di For
ze Nuove ormai spaccata in due della 
quale solo la minoranza che fa capo a 
Bodrato appoggia la segreteria Zacca
gnini. Rimangono alcune delle forze 
che si coagulavano intorno all'on. Mo
ro, anche queste non perfettament~· de--3 



Una risposta 
a Granelli 

limitabili tanto che se Andreotti con i 
suoi consensi allargaci e in aumento 
non si fosse decisamente posto a so
stegno della segreteria di Zaccagnini 
questa sarebbe da lungo tempo in mi
noranza. 

Ma ripeto, prendendo in analisi le 
posizioni di Granelli al di là della con
sistenza che esse hanno nella Democra
zia Cristiana non c'è dubbio che esse 
rappresentano in questo momento I' 
elemento più chiaro in un dialogo pos
sibile, anzi indispensabile, fra la De
mocrazia Cristiana e i socialisti e i co
munisti. 

Per questo io avevo rivolto a Gra
nelli, all'inizio di questo dibattito, del
le precise domande sul ruolo che inten
derebbe in futuro svolgere la sinistra 
della Democrazia Cristiana riconoscen
do come giusta la posizione assunta da 
Granelli di difesa di una certa tradi
zione positiva dei cattolici democratici 
inseriti nella DC specialmente nel pe
riodo della Resistenza e della Costi
tuente. 

Ma ancora più mi era sembrato im
portante ricordare come ben più fe
condo e differenziato per un approdo 
sostanzialmente laico democratico e po
polare dei cattolici fosse stato il con
tributo non solo della ~inistra pormln
re ma anche delle posizioni sturziane, 
in quanto notevolmente disancorato da 
ogni ipotesi integralista connessa con 
l'unità dei cattolici invocata invece dal
la Democrazia Cristiana in questi ulti
mi trent'anni. Ma a parte questo di
battito io riproponevo a Granelli un 
interrogativo al quale e~li ha solo par- · 
zialmente risposto. Qual è il ruolo at
tuale della sinistra della Democrazia 
Cristiana al di là della difesa più o me
no efficace degli orientamenti democra
tici e popolari e anti-intep.ralisti che 
pur nella Democrazia Cristiana sussi
stono? Granelli a questo non aveva ri. 
sposto se non chiedendo ai comunisti e 
ai socialisti di non incalzare con trop
pa fretta la Democrazia Cristiana per la 
ripresa e lo sviluppo della linea pro
spettata da Aldo Moro. Ma qui non si 
tratta d'incalzare, non si tratta di tempi. 
Non credo che si voglia da alcuno 
« sparare alle spalle » del governo Cos
siga che pur nei suoi limiti presenta 
alcune posizioni di indubbio coraggio 
e presenta alcuni ministri veramente 
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con la faccia nuova e particolari com
petenze tecniche e garanzie morali (1 
Lombardini, i Reviglio ecc.). Il pro
blema è di prospettiva, il problema è 
di stabilire non tanto meccanicamente 
formule governative quanto concrete al 
lcanze politiche e di governo. 

E in questo senso non vediamo nes 
suna indicazione da parte di Granelli, 
anzi alcune affermazioni ci sembrano 
particolarmente indicative della diffi
coltà che c'è a porsi in modo concreto 
il problema del ruolo del PCI. 

Afferma Granelli infatti nel suo ar
ticolo citato sulla Repubblica del 4 
settembre come responsabilità del PCI 
quella della richiesta dello stesso PCI 
di una perentoria partecipazione al go
verno dei comunisti, nell'illusione di 
una prova elettorale favorevole. 

Ma come si fa a dire qllesto quando 
aa chiaro a tutti fino all'ultimo fian · 
cheggiatore del PCI che la campagna 
elettorale veniva affrontata in situazio· 
ni decisamente sfavorevoli!? Come si 
fa a prendere per tattica una mossa po
litica che si può condividere, o no, ma 
che è costata duramente al partito co· 
munista e che è stata fatta per non 
abbandonare una linea ~traregica riba 
dita dallo stesso Berlinguer dopo la 
/mc della ba11aglia elettorale? La real· 
tà è un'alcra e ìo l'accennavo nel mio 
articolo quando ponevo a Granelli del
le precise domande; il problema è le
gato ad una analisi critica ma seria, 
spregiudicata e resoonsabile delle pro· 
poste fatte da Berlinguer a suo temPo 
e che materiavano l'ipotesi del compro
messo storico. Io dicevo che bisognava 
partire da questa analisi e per primo 
proprio Berlinguer, prendendo per CO· 
sì dire, tutti in contropiede, ha ripro
posto un'analisi critica di questa ipo
tesi sulla quale volenti o nolenti sa 
remo tutti costretti a misurarci So. 
no d'accordo perfettamente con Minuc 
ci quando dice che il dibattito sul com
promesso storico è fin'ora stato uno 
dei dibattiti maggiormente viziati da 
preclusioni e da scotomi, :;ono d'accor
do in questo senso per esempio con la 
polemica che Granelli fa contro Cic
chitto quando lo accusa di confondere 
in modo meccanico e generico ad esem
pio le ben differenziate posizioni di 
Pietro Scoppola e di Franco Rodano. 

Però il nodo del dibattito è questo 

e dobbiamo tutti affrontarlo con corag
gio al di là degli slogans e delle pole
miche sugli « scavalcamenci » e di 
quelle « teoriche » sulle egemonie. In 
questo momento storico non si tratta 
di parlare delle «future» egemonie 
della classe operaia ma di decidersi a 
chiarire in che senso e in che limiti la 
classe operaia possa contribuire allo 
sviluppo della democrazia nel nostro 
paese senza contribuire alla passiva di
fesa di altre egemonie che hanno con
dotto il nostro paese nella drammatica 
situazione nella quale si trova S1 trat
ta di stabilire in sostanza da parte del
la sinistra della Democrazia Cristiana 
qual è il ruolo che essa può e crede 
di poter assolvere non tanto perch~ 
il congresso della DC non si divida in 
democratici cristiani filocomunisti o fi
losocialisti ma perché gli uni e gli al
tri non assumano un ruolo sostanzial
mente difensivo e tattico nella prospet
tiva di valutare quale posizione può 
essere più utile a una generica e chiu
sa ripresa di quelle forze che sono di 
fatto rappresentate da una tradizionale 
egemoma democristiana. 

La preventiva « rinuncia » di Zac
cagnini favorirà un chiarimento serio o 
l'unità a tutti i costi? 

In i;ostanza <la una constatazione 
che. senza il contributo del partito co
munista non si può governare il pae
se, bisogna passare all'analisi critica 
del perché questo avviene e non a limi
tate tattiche di come si può usare in 
modo indiretto il contributo di questa 
forza politica senza riconoscere uno 
specifico ruolo <li governo alle forze 
determinanti, sul piano politico ed eco
nomico, che questo partito rappresenta. 
Capisco che questo potrà creare con
traccolpi « psico fisici » per cosl dire 
a molti politologi illustri ma è proprio 
del compromesso storico che dovremo 
comunque ancora parlare, perché se es 
so non rappresentasse come rappresen
ta comunque un nodo da sciogliere una 
realtà da analizzare, non accadrebbe che 
ogni volta che esso viene proposto, in
neschi una reazione a catena. 

A. O. 

L'Astrolabio qu1nd1c1nale n 17 • 9 1ettembre 1979 



O.K. RONCHEY! 
di Giorgio Ricordy 

A « ... Il Papa e lo Zar, Metternich e Gu1zot, radicali 
W /rancesi e poliziotti tedeschi si sono alleati in una 
santa cacciu spietata contro lo spellro del comunismo ». 
Ma questo avveniva nel 1847, quando veniva redatto il 
Manifesto del Partito comunista; solo centotrentadue 
anni più tardi un valente giornalista del Corriere 
della Sera potrà rivelare che la mobilitazione massiccia 
di tutta quella gente era superflua; a far argine nei con
fronti di quello « spettro » che si aggirava per l'Europa 
(e che da allora, veramente, non ha mai smesso) baste
rebbe infatti un elemento di cui a quel tempo nessuno 
sospettava l 'esistenza: il « /al/ore K ». 

Probabilmente politici e filosofi contemporanei non 
hanno ancora dedicato alla scoperta di Ronchey l'atten
zione che merita: infatti essa deriva dalla formu
lazione di una legge che potrebbe rivoluzionare tutta la 
dinamica sociale e politica del nostro tempo. La legge 
dice che « ovunque in Europa occidentale ci sia un par
tito comunista, il ricambio (del partito al governo, 
n.d.r.) è impossibile». Se i responsabili della politica 
italiana si rendessero ben conto di ciò che questa sco
perta significa, per prima cosa procederebbero allo scio
glimento del Partito comunista; anzi, ?.li stessi dirigen
ti comunisti dovrebbero sciogliere il loro partito, poi
ché esso non solo non potrà mai governare, ma rappre
senta un oggettivo impedimento a quel «ricambio » 

che invece è nelle speranze di tutti. 

L'eJistenza di questo «fattore» venne resa nota 
agli italiani nel mese di marzo, e da allora numerosi 
esponenti di quella che viene correntemente definita 
« area socialista » dimostrarono per la questione un di
screto e pensieroso interesse; ma le stesse persone non 
hanno esitato a scandalizzarsi e a gridare « al tradimen
to » quando Berlinguer, su Rinascita, ha seri/lo che 
/'alternativa di sinistra, oggi, non è realizzabile. Come 
dire che se quel « fattore K » è preso in considerazione 
dai non comunisti ha un significato democratico e degno 
di attenzione, ma se sono i comunisti a tenerne conto 
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Berlinguer 

m qualche modo nelle loro equazioni, allora bisogna 
ri/iutarlo. Come mai? 

La contraddizione, in realtà, è solo apparente; e 
derivd dall'abitudine ormai diffusa fra le belle intelli
genze nazionali di servirsi troppo disinvoltamente delle 
categorie concettuali. Il dibattito, infatti, sempre meno 
ha per scopo una miglior comprensione della realtà, e 
sempre più si svolge con l'obiettivo evidente di esorciz
zarla. Così, quando proprio non ci sono più argomenti 
concreti per negare l'ingresso del Pci al governo, non 
r~sta c?e negarlo per legge: non legge dello Stato, ché 
siam'> m democrazia! ma legge matematica, che possie· 
de una più intrinseca autorità. La dimostrazione di que
sta legge da cui scaturisce il « fattore K », poi, se ce 
ne fosse bisogno, si può trovare perfino nelle af
/ermazwni del più diretto interessato, se le si interpre
tano c~n lo stile di Ronchcy. A questo punto, però, la 
confzmon.~ d~ll~ lingue è totale, e nemmeno He!!,el sa
prebbe piu distinguere fra tesi e antitesi, dov'è l'un~e 
dov'~ l'altra. La realtà dei fatti, naturalmente, rimane 
/uon da t~tto questo esercizio, ma non importa; anzi, 
era proprio questo l'obiettivo da raggiungere. 

La realtà dei fatti è semplice e banale, e, tutto som
mato, non è tanto cambiata da un secolo a questa parte: 
quello che ~onchey ha « scoperto », in realtà, è che qua
ltmque regime capitalista si oppone alla crescita di po
tere d~lla classe operaia, è là dove c'è un forte Partito 
comunrsta, la classe operaia rappresenta per il capitali
smo un pericolo più grave che altrove e perciò il « ri· 
cambio » è negato. ' 

« Dialogo » e « confronto ,., infatti, sono enunctatt 
da tutti co:11e pratiche democratiche perseguibili senza 
discriminazioni, ma solo a patto che il regime, nono
stante la sua incapacità di governare, possa sef!,uitare a 
mascherare la propria storica resistenza contro il Partito 
comunista sotto gli ambif!,ui paludamenti di un sempre 
disponibile « fattore K ». 

• 
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La politica di 
solidarietà nazionale 

è possibile e 
auspicabile solo se 
la DC, tutta la DC, 

rinuncia ad 
avvalersene come 

strumento per 
logorare i comunisti 

e per mantenere 
intatto il suo potere. 
E' questo, in fondo, 

il significato 
dell'alternativa posta 
dal PCI: o al governo 

o all'opposizione. 
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I cattolici, il Pci e la politica di unità nazionale 

Se è socialdemocratica 
che alternativa è? 
di Mario Gozzini 

A Il 1 O luglio, proprio 
W mentre Craxi si accinge
va all'incarico presidenziale 
.1ppena ricevuto dal Quirina
k-, usciva sulla Repubblica 
un'intervista di Pietro Scop
pola Sicuramente messo a 
punto prima della decisione 
di Pertini, quel testo conte
neva un attacco frontale, 
senza sfumature, sia alla ri
chiesta di alternanza a Pa
lazzo Chigi ( « nulla di più 
clericale, di più integralisti
co: si vuole un nrcsidente 
laico in quanto laico, non 
perché ha ceree idee anzi
ché altre »), sia alla intesa 
fra i socialisti e i SPttori più 
conservatori della DC. 

Scoppola ribadiva, inoltre, 
la sua convinzione che una 
via originale di sviluppo può 
essere aperta alla società ita
liana soltanto da un rappor
to auivo fra comunisti e cat
tolici democratici. I comuni
sti sono consapevoli, dice
va, che senza questo rappor
to non possono sfuggire al 
dilemma o stalinisti o so
cialdemocratici; i cattolici de
mocratici, dal canto loro, so
no consapevoli che il PCI, a 
differenza del PSI, ha capito 
non solo che « la Chiesa esi
ste » ma che c'è una poten
zialità positiva nella realtà 
cattolica italiana. 

« Il futuro è di Wojtyla e 

di Berlinguer » citolava il 
giornale di Scalfari, non sen
za una punta provocatoria: 
giustificata peraltro dal ri
lievo d1 <;coppola sul disli
vello fra Li « carica elettri
ca » dcl papa polacco e la 
DC scaduta ai livelli di un 
De Carolis. 

Bisogna rrconosccrc che 
le tesi dello storico caLtolico 
hanno 1ro\"ato ;tmpia confcr. 
ma nella vicenda che ha por
tato al fallimento di Craxi. 
II no della DC, sia pur mal
destramente motivato, so
prattutto in Llfl primo tem
po, con argomenti anticomu
nisti di tipo arcaico, va iscrit
to, in realta, nella logica in
dicata da Scoppola: come di
mostrano successivi più me
ditati interventi di Granelli, 
e anche di Galloni. Lo scam
bio di ruoli fra sinistra e de
stra dc è stato, a guardar 
bene, solo apparente e stru
mentale. Il trasformismo per 
il potere non è spiegazione 
sufficiente per quel che è suc
cesso. Il no della DC con
tiene infatti nssai di pitl che 
la reazione pregiudiziale, im
mediata e quasi istintiva, di 
un partito che, pur avendo 
mantenuto largamente la 
maggioranza relativa der suf
fragi, si vede csclmo e.bila 
direzione del governo. In 
fondo a quel no c'è la sen 

sazione, magari confusa, che 
l'identità del cattolicesimo 
democratico può venir sal
vaguardata nel rapporto con 
i comunisti mentre è senz'al
tro minacciata dalla conces
sione di spazio ai socialisti, 
in quanto sostenitori dell'al
ternativa di sinistr:i con ve
nature di fondo anticattoli
che. 

Scoppola esprime questa 
sensazione, che per lui e 
giudizio esplicito, con rude 
chiarezza. La dirigenza dc 
non è stata altrettanto chia 
ra, né forse lo poteva, data 
la forte incidenza anticomu
nista alla base e al vertice 
del partito; ma si è mossa 
nella logica di Scoppola. 

Una logica, si badi, che 
non implica soltanto la irri
ducibilità della DC a polo 
co11servarore della politica 
italiana - come vorrebbero 
gli alternativisti - ma an
che l'irriducibilità del « ca
so italiano » negli schemi 
classici delle democrazie oc
cidentali. Proprio a causa 
della presenza « anomala » di 
due partiti come la DC e il 
PCI, la società italiana è in 
qualche modo obbligata a 
perseguire una sua via ori
grnalc di sviluppo. 

E' que!.ta stessa logica che 
determina, e conferma, la ri 
badira linea berlingueriana. 
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L'alcernativa di sinistra ha 
un prezzo inevitabile, e cioè 
la rinuncia dcl PCI alla sua 
diversità non solo dai model
li sovietici ma anche da quel
li del socialismo occidentale 
E si tratta di un prezzo 
la riduzione socialdemocrati
ca -- che il PCI non è e non 
sara mai disposto a pagare. 
Scoppola e Berlinguer vanno 
(Jerfettamente d'accordo. 

Con buona pace di Bob
bio, di Ronchey e di quelli 
che la pensano come loro. 
1 ouali hanno certamente ra
gione: se i comunisti affie-
1.olissero la loro originalità, 
e la smettessero di cercare 
mdefinite e impossibili « ter-
1.e \'le ~. il gioco sarebbe fat
to, perché i democristiani che 
non hanno preoccupazioni di 
identità cattolico-democra
tica (e son tanti) sarebbero 
presto disponibili a passare 
sotto nuove (ma quanto vec
chie) bandiere 

Ma Bobbio, Ronchey e 
quellt che la pensano come 
loro hanno torto quando si 
mostrano insofferenti, per 
così dire, della duplice ir
riducibilità che caratterizza 
e condiziona la realtà del no
stro paese e vorrebbero sem
plicemente cancellarla. Due 
irriducibilità, per giunta, 
quella dei comunisti e quella 
dei canolici-democratici, che 
vengono da lontano, hanno 
radici storiche profonde e 
sono reciprocamente necessa
rie l'\lna all'alrra. 

S1 ha qui, mi pare, una 
constatazione di fatto che bi
sogna tenere nel massimo 
conto sia per valucare reali
~ticamente, in tutta la sua 
unomala complessità, il «ca
s< • italiano», sia, e soprat
tuCLn, ~e si vuole far avan
n1e la cosiddetta unità del
le sinistre. 

Non si dimentichi, infatti, 
un d.ito fondamentale. L'uni
ca vittoria indiscutibile e in-

discussa - il referendum sul 
divorzio del '74 - fu do
vuta allo spostamento di una 
frazione consistente dei cat
tolici democratici dalla parte 
del no all'abrogazione. Se 
quella lezìone ha un senso, 
il problema, piaccia o no, ri
mane il seguente: come è 
possibile realizzare nel pros
simo futuro spostamenti ana
loghi? 

La risposta a questo inter
rogauvo dipende in primo 
luogo dai cattolici irriduci
bili che non accettano di 
trasferirsi nei parti ti della 
sinistra, o comunque di ap
poggiarli nel voto: sia per 
amore della propria identità 
politica, sia per la convinzio
ne di rappresentare appun
to, un riferimento ancora u
tile, o addirittura necessario, 
per il partito comunista 

Scadenza ravvicinata, in
tanco, il prossimo Congres
so dc. Supponiamo che la 
logica di Scoppola - c'è il 
suo impegno a esercitare 
dall'esterno il massimo sfor
zo - trovi interpreti ade
guati e abbia la meglio: in 
coerenza col no a Craxi la 
DC riprende la politica del 
cosiddetto confronto per rea
lizzare la « terza fase » pre
conizzata da Moro. A tempi 
brevi si pone la necessità di 
cedere sul serio una parte 
del potere, quello delle ban
che e degli enti ancor più 
che quello dei ministeri: cer
cando insieme con gli altri 
1 metodi per uscire dalle 
strettoie del clientelismo feu
dale 

La politica di solidarietà 
nazionale è possibile e auspi
cabile solo se la DC, tutta la 
DC, rinuncia ad avvalerse
ne come strumento per lo
gorare i comunisti e per 
mantenere intatto il suo po
tere . E' questo, in fondo, il 
significato dell'alternativa 
posta dal PCI: o al governo 
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o all'opposizione. E' questo 
che ha insegnato, o dovreb
be avere insegnato, l'espe
rienza della VII legislatura. 

La politica di solidarietà, 
inoltre, ha un senso coeren
te con le premesse remote, 
se serve non soltanto a su
perare le varie emergenze 
ma al tempo stesso mette a 
frutto le emergenze medesi
me per far maturare, nella 
collaborazione fra culture di
verse, la soluzione originale 
italiana. 

Si tratta, insomma, né più 
né meno, di sconfiggere, ~ 
per sempre, quella parte del
la DC che considera fallita 
e archiviata la politica di so
lidarietà, è scarsamente sen
sibile all'identità cattolico
democratica. persegue un'Ita
lia nient'affatto originale, 
anzi omogenea il più possibi
le agli schemi occidentali 
( « Suarez, ecco il modello » 
dice il dc Mazzola), quin~ 
di vuole il rapoorto pri
\ ilegiato coi socialisti e i co
munisti all'opposizione per
manente - « ghettizzati » 
dice Scoppola - tanto me~ 
glio se arroccati su se stes
si, impenetrabili ad ogni in
fluenza, con uno stalinista 
(se ne trovano ancora?) al 
posto di Berlinguer. 

Non è impresa da poco. 
Anzi. si deve francamente 
dubitare possa riuscire in 
maniera talmente chiara da 
determinare o l'uscita dal 
partito di questa parte del
la DC (la lacerazione a de
stra auspicata da Scoppola) 
o la sua effettiva (ma impos
sibile!) conversione. 

Va pur messo in conto che 
l'impresa non riesca affatto; 
o approdi a uno di quegli 
esiti fumogeni, più o meno 
unanimistici, nei quali i de
mocristiani sono insuperabi 
li maesm Come salverebbe
ro, allora, Scoppola e chi la 
pensa, in fondo, come lui, 

quell'identità a cui tengono 
tanto? 

Per loro, ma anche per 
tutti i militanti nella sinistra, 
a cominciare da quei catto· 
lici che, come chi scrive, han
no superato la preoccupazio
ne dell'identità politica del
la fede, vorrei indicare tre 
ordini di riflessione e di di
scussione nei prossimi mesi: 

1. Che cosa si chiede, 
m concreto, al PCP una vol
ta accettata l'originalità del 
« caso italiano » e quindi la 
diversità del partito dai mo
delli sia orientali che occi
dentali, non si può più re
stare, come spesso succede, 
nel vago, nel pregiudiziale, 
nel ripetuto. Il discorso sui 
« massimi sistemi » è un inu 
tile scialo, mentre la casa 
brucia e Annibale, anzi mol 
ti Annibali, dall'inflazione al 
terrorismo e alla penuria di 
energia, sono alle porte. 

Chiarire, approfondire, 
riempire di contenuti più 
precisi la « terza via»? be
nissimo, era la richiesta, le
gittima, di Moro e tutti vi 
siamo coinvolti. Il centrali 
smo democratico? parliamo 
ne, certo (e lo si sta già fa
cendo: Sechi, Asor Rosa ... ), 
ma senza il pregiudizio che 
le correnti organizzate (e as
setate di fondi) siano qual
cosa di meglio e garanzia si
cura di democrazia. 

2. ldentifzcaztone dt oh 
bie1tw1 comuni a breve sca
denza, che dovrebbero esse
re poi il nerbo della politi
ca di solidarietà. Mi per
metto di raccomandare par
ticolarmente le connessioni, 
talvolta strettissime, fra cer
ti aspetti del nostro spaven
roso disordine socio-economi
co e il distacco di molti, gio 
vani e meno giovani, dalle 
istituzioni, fino al limite del 
passaggio al partito armato 
o all'area di connivenza: -
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giungla retributiv>i comprc
~e la messa in questione deì 
diritti acquisiti quando sono 
cali da ).!ridar VP"~"tta al 
cospetto di Dio ,,. ,l,..lla Co
sti tuz1one rcpubhl;,..,.,a, eva
sione fiscale; politica cliente
lare del credico e rl 0 11 .. pen
sioni ... lnc;omma rutto l'intri
catissimo groviglio di privi
legi, massimi e minimi, che 
avvolge in una rete di omer
tà mafiosa, non senza gravi 
complicità sindacali, almeno 
una parte dei rapporti lei 
cinadini e Stat0. 

(In tre anni di permanen
za in Senato, l'unico dibatti
to veramente acceso cui ho 
partecipato è staco quello di 
mercoledì 24 luglio sulle cen
unaia di miliardi ai Banchi 
meridionali per la SIR: due 
innocenti ordini del giorno 
che « raccomandavano » al 
governo la revisione dci con
sigli di amministrazione e 
degli incredibili favori retri
butivi - «un /unzionario 
del Banco di Napoli va in 
pensione a o.IO anm con un 
trattamento sez volte su pe· 
rtore a quello del Mmzstro 
Jt'l Tewro m servizio, più 
naturalmente ti reddito del 
nuovo lavoro», disse Pan
dolfi - ~carenarono un pu
tiferio. E perché mai? per
ché il cuore del potere dc 
era per lo meno sfiorato. 
Ma non pochi di loro, da 
Andreatta, ch'era anzi il pri
mo firmatario di uno degli 
ordini del giorno, a Macario, 
votarono con noi). 

3. Contestazione del con
f/Jtto sempre più palese fra 
Chiesa e DC. 

Scoppola è scato · accusato 
di clericalismo da Bisaglia e 
da Giacomctti perché ha ci
tato il pap<l. Ora, se la fede 
non è un fatto privato ma ha 
una valenza politica, le gran
di linee di impegno mdicate 
dal Magistero non possono 

essere disattese, pena l'abuso 
e il tradimento del nome cri
stiano. La destinazione uni
versale dei beni e la conse
guente necessità di trasfor
mare a fondo le strutture 
economiche nazionali e in

ternazionali sono temi essen
ziali e reiterati della Gau
dzum el spes, della Popu
lorum progressio, della Oc
togeszma adveniens (qui c'è 
anche un attacco preciso al
le multinazionali) fino al 
fortissimo n. 16 della Re
deptor homims. Non è 
l'anticapitalismo d1·1 comu
nisti, sono i vescovi e il pa
pa che parlano Ma anche 
il solidarismo sbandierato 
dai cattolici democratici 
sembra fare orecchio da mer
cante: come se non par
lassero. Eppure la diossina 
di Seveso, la mortalità in
fantile di Napoli, le case di 
Acerra, le baracche del Be
lice, l'impunità dei ~randi e
vasori fiscali e i orivile~i re
tributivi legali, gli infortuni 
sul lavoro e le malattie pro
fessionali, la speculazione 
edilizia e la mancanza di ca
se, le sfrenace ricchezze e la 
disoccupa;done e la povertà 
(esiste, esiste ancora: ce lo 
ha detto il Censis J, rutto que
sco non è frutto della cntti
veria dell'avvocato o dell'in
gegnere y ma di una logica 
tragicamente unitaria e ma
nifestamente in conflitto, per 
chi ci crede sul serio. con la 
Parola di Dio che chiama a1

-

la liberazione dei ooveri e 
con il Magistero della Chie
sa che la attualizza. 

Contribuire a far esolode
re, con tenace intransi~enza. 
quesco conflitto annidato nel 
pamco che si dice cristiano, 
contribuire a lacerare le co
scienze in quesco senso, non 
è clericalismo ma richiamo 
- politico prima che mora
le - alla coerenza e all'one
stà intellcccuale. 

Un richiamo, peraltro, de
stinato a mcontrare crescen
ti ostilità. i nuovi quadri dc 
provengono sempre meno 
dall'associazionismo cattoli
co e sempre più da gruppi 
di interessi. Le integrazioni 
tipo quella dell'on . Casini, 
esponente del Movimento 
per la vita, sono dal partito 
accolte tutt'altro che con en
tusiasmo, per imposizione, 
qui davvero, clericale. ·Ou11.n
to a CL che, con mtte le sue 
pesanti ambiguità, porta pu
re una carica innovatrice pro
prio fondata sulla coerenza 
cristiana, nessuno pensa più 
possa e voglia impadronirsi 
del partito. Allora il confl1t
to di coscienza fra orofes 
s1one di fede e politica dc 
può allargarsi anche nelle or
ganizzazioni cattoliche: mo
tivo di più per mercerlo osti
natamente m evidenza. 

Quesu tre ordini di rifles
sione possono rappresenta
re, mi sembra, alcuni punti 
di forza per la battaglia con
gressuale che gli Scoppola, 
i Granelli, i Galloni e i loro 
amici s1 apprestano a com
battere. Ma ora che non c'è 
più Moro, con la sua forza 
unificante; ora che i tem
pi si sono fatti più brevi, for
iC la battaglia ha bisogno 
di un coraggio nuovo: quello 
di scegliere anche il rischio 
di perdere la maggioranza re
lati va. L'alibi della democra
zia in pericolo se i comunisti 
subentrano non regge più. 
Non sono consapevoli di 
aver bisogno, per non ridur
si a socialdemocratici, dei 
cattolici fedeli alla Chiesa, 
oltre che alla democrazia? 

Se quel coraggio non ci sa
rà, temo finisca per trionfare 
il pessimismo di ]emolo, il 
quale ha assomigliato la sini
stra cattolica al Cottolengo: 
piccolo punto esemplare ma 
che non cambia le cose. 

M. G. 
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Drammatico interrogativo 
dei non allineati 

di Vittorio Orilia 

A Al di là degli scontri che hanno caratterizzato negli 
• ultimi mesi il movimento dei non allineati - il 
cui s11sto vertice è in corso all'Avana nel momento in 
cui scriviamo questo articolo - il problema di fondo 
che rimane - e che non potrà essere risolto né da 
quello attuale né dai prossimi incontri, a meno che 
elementi catastrofici intervengano sulla situazione in
ternazionale - è come questo movimento possa adattar
si a una situazione profondamente mutata a confronto 
con quella che ne aveva accompagnato la nascita negli 
anni cinquanta. 

Ancora oggi condizionati dalla polemica ricorrente 
tra i Grandi di questa terra, quale che sia poi in realtà 
la loro capacità di risolvere effettivamente i contrasti 
e le crisi che si sviluppano nel mondo - e sappiamo 
che questa loro capacità è in continua diminuzione -
noi siamo portati a giudicare troppo rigidamente il mo
vimento dei non allineati in termim di schieramento, 
tra quella che viene chiamala l'ala f ilosocialista e filo
sovietica che dir si voglia, e l'ala che consideriamo fe
dele agli « obiettivi originari » del movimento. Ma è 
questo veramente il problema di fondo, il manteni
mento o meno degli obiettivi che vennero fissati alla 
conferenza di Belgrado nel 1961, o si tratta solo di 
una parte di esso? In un momento internazionale cri
tico come l'attuale, in cui né Mosca né \Ylashington, e 
ancor meno Pechino sono in 1?,rado di indicare precise 
linee di sviluppo e soluzioni accettabili dai popoli del 
mondo, come potrebbero farlo, con Le loro assai più 
modeste capacità di intervento, paesi come Cuba o 
come la Jugoslavia? E si può veramente parlare oggi 
di alleanza obiettiva tra paesi socialisti e paesi progres
sisti del Terzo mondo, o vice1•ersa di possibilità di man
tenimento degli obiettivi « originari » del movimento 
dei paesi non allineati? 

Il movimento, oggi, è ben dwerso da quello degli 
anni cinquanta e degli inizi degli anni sessanta. Allora 
si trattava, fondamentalmente, di affermare il principio 
politico della indipendenza nazionale: il nemico era 
chiaramente, per tutti, chi impediva ai popoli di rag
giungere la loro indipendenza, e la fase iniziale del 
loro autonomo sviluppo. Se era possibile indicare ai 
paesi in via di sviluppo l'obiettivo di una loro indi· 
pendenza dai blocchi, di fronte al pericolo che questi 
ultimt precipitassero nuovamente il mondo in una im
mane tragedia, era lontano da tutti il pensiero che que
sta minaccia potesse venire dal campo stesso dei paesi 
non allineati, che i contrasti interni tra di essi potes
sero divenire momenti drammatici per tutta la comu
nità internazionale. Tali conflitti esistevano, in nuce, ma 
almeno alla superficie i paesi m via di sviluppo costi
tuivano un'ipotesi unitaria, come unitaria del resto era 

L'Astroleboo qulndlconele · n. 17 • 9 senembre 1979 

la presenza del mondo delle due alternative, quella so
cialista e quella capitalistica. 

Oggi, con lo svilupparsi e l'articolarsi delle tema
tiche mterne, economiche e sociali, con il carattere 
drammatico assunto dalla crisi economica mondiale, 
tutte le grandi opzioni di questo dopoguerra rivelano la 
loro fragilità e la loro insufficienza. Anziché aprire pos
sibilità nuove di aggregazione, i contrasti che hanno 
preceduto l'Avana sembrano rappresentare piuttosto 
il proseguimento di una antica polemica, su cui la stam
pa e la propaganda internazionali - quella dell'occi
dente in particolare - hanno costruito la comoda al
ternativa della linea « sovietica » e della linea indipen
dentista. Ma chi è, allo stato attuale delle cose, oggi 
effettivamente in grado di fornire una risposta ai pro
blemi dei paesi in via di sviluppo, che pur costituiscono 
la stragrande maggioranza del «non allineamento»? 
Esiste forse una linea occidentale coerente, foss'anche 
neocolonialistica? I paesi socialisti e l'URSS in primo 
luogo sono in grado di far fronte alle grandi richieste 
dello sviluppo? E che potrebbero fare i più avanzati tra 
i paesi non allineati - la Jugoslavia ad esempio, che 
è pur sempre soltanto un medio paese. europeo - o 
il gruppo dei paesi produttori di petrolio? 

E' dunque per una valutazione che parte dall'am
piezza dei problemi esistenti e dalla insu/ficienza di 
questa o quella parte a risolverli, almeno nelle condi· 
zioni attuali, che muove la nostra convinzione che il 
movimento dei non allineati non può dividersi alt' Ava
na. E' certo che esso commetterebbe un grave errore 
se accettasse la stretta alleanza con i sovietici che viene 
proposta dai cubani; ma altrettanto insufficiente sareb
he una pura e semplice riconferma dei principi gene
rici del non allineamento quali vennero definiti all'ini
zio degli anni sessanta. In realtà, di fronte alla grattità 
della crisi economica internazionale, e alla scarsezza di 
proposte valide per risolverla, il successo o no della 
riunione dei non allineati a Cuba e successivamente po
trà essere valutata dal come ciascuno dei paesi del mo
vimento sarà capace di esprimere validamente il mo 
contributo all'evoluzione della situazione internazio
nale,- e dal come, nel loro insieme, i paesi non allineati 
sapranno avanzare proposte che favoriscano il formarsi 
di quella coscienza del carattere mondiale della crisi 
che è l'unica da cui pntrà uscire una proposta valida 
per tutti. 

Questa - e non le polemiche avvelenate che la 
circondano - è la vera ra1?,ione per cui la riunione dei 
paesi non allineati ali' Avana rappresenta qualcosa che 
va molto al di là del loro specifico orientamento per 
divenire una occasione che interessa noi tutti, coinvolti 
con loro nel medesimo drammatico interrogativo. 

• 
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La formula Castro 
di Giampaolo Calchi Novati 

A fl Nicaragua è uno Sta
W co troppo piccolo per 
murare gli equilibri nell 'A
merica centrale? Il fronte 
sandinista che in luglio ha 
avuto finalmente ragione 
dell'accanita resistenza di 
Somoia e della sua Guardia 
nazionale è troppo frasta
gliaco per realizzare una ve: 
ra rivoluzione? Gli Stati 
Uniti sono troppo accorti 
per lasciarsi sfuggire di ma
no per intero la situazione? 

Nel pur breve arco di tem
po seguito alla fuga di So 
moza e all'insediamento del 
nuovo governo, non si è ri
petuto il precedente di Cu
ba, da tanti pronosticato o 
temuto. Per certi aspetti, an
zi, l'evoluzione può sembra
re opposta. Là, a Cuba, un 
movimento genericamente ri
formatore, con una forte im· 
pronta nazionalista, si tra
sformò in un regime sociali
sta dopo la vittoria. Qui, in 
Nicaragua, un 'insurrezione 
che aveva tutti i crismi dcl 
movimento di liberazione di 
stampo marxista, entrata co
me tale nella leggenda rivo
luzionaria e nei « posters » 
degli orfani di Guevara, dà 
l'impressione di volersi a
deguare a obiettivi più limi
tati, cercando la cauzione 
della socialdemocrazia inter
nazionale e per il suo trami
te l'alleanza degli Stati Uni
ti. O siamo ancora nella fa
se tattica dei primi assesta-
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menti? 
L'origine dei sandinisti 

non è dubbia. E' vero che 
il movimento è stato sem
pre diviso in correnti non 
perfettamente omogenee, ma 
nel complesso esso si è pre
sentato e ha agito come un 
fronte rivoluzionario che in 
Somoza non vedeva solo il 
despota corrotto e corrutto
re, ma l'espressione di quel
le forze che magari in for
me più velate e discrete ten
gono assoggettati i popoli 
dell'America latina. Furono 
se mai gli eccessi del regime 
somozista e i suoi rovesci 
a portare a fianco del fron
te sandinista anche uomini 
e gruppi sociali che non ne 
condividevano in principio i 
programmi di « libernzio
ne», dando i caratteri di un' 
opposizione « nazionale » a 
un'opposizione che era sta· 
ta piuttosto « di classe ». Le 
dimensioni del successo dei 
sandinisti, prima ancora di 
aver snidato Somoza dal suo 
« bunker», hanno consenti· 
to loro di imporsi senza trau
mi irreparabili, all'interno e 
nel contesto speciale dell'A
merica latina, ma potrebbe
ro rendere più difficili le 
scelte che dovranno dare un 
volto alla rivoluzione in atto. 

Il punto di riferimento 
più cogente è ovviamente 
rappresentato dagli Stati 
Uniti. Quando si dice che 
Somoza era lo strumento 

Nicaragua: 
decolonizzazione 
in punta di piedi 

della politica americana, e 
che quindi la sua caduta co
stituisce uno smacco vistoso 
per Washington, si dice tut
to e niente, perché è chiaro 
che una grande potenza non 
giuoca tutte le sue carte su 
un uomo o su una famiglia. 
Carter e i suoi consiglieri so
no giunti all'appuntamento 
di Managua forti di un'espe
rienza lontana, quella di 
Batista e di Castro, che cer
tamente ha insegnato molte 
cose ai dirigenti americani, e 
di un'esperienza freschissi
ma, q1,1ella dello scià. L'al
ternativa secca - difendere 
comunque il tiranno perché 
il « dopo » non può essere 
che il comunismo - si era 
rivelata infondata già in Iran 
e d'altra parte a Cuba si era 
avverata per un cumulo di 
concause posteriori alla sem
plice affermazione dei « bar
budos » partiti dalla Sierra 
Maestra. In attesa delle pros
sime mosse, di certo c'è dun
que che gli Stati Uniti non 
sono caduti 1 ella trappola 
del sostegno ad oltranza di 
Somoza, soprattutto dopo 
che apparve evidente il suo 
isolamento in Nicaragua e 
in Amenca. 

Un ruolo di rilievo, in ef. 
fetti, l'hanno svolto gli altri 
paesi latino-americani, e 
questo potrebbe essere un 
fatto nuovo per il futuro. I 
governi « intermedi», dal 
Venezuela al Messico pas-

sando per Panama e Costa
rica, non si sono piegati al
la logica restrittiva della pri
ma linea adottata dagli Stati 
Uniti e hanno impedito un 
intervento che sarebbe sta
to fatalmente unilaterale, se 
non a favore di Somoza cer
to contro i sandinisti. Ne è 
uscita una soluzione più rea
lista, che, tuttavia, al pari 
dell'ampliamento dei consen
si interni, potrebbe impedire 
la libera esplicazione della 
rivoluzione. Non per niente, 
in tutto il corso della crisi 
Cuba ha preferito adattarsi 
a una politica da « profilo 
basso », nel timore di aggra
vare la sua immagine di per
turbatrice dell'ordine costi
tuito in America (e in Afri
ca) e più ancora nel timore 
di compromettere le « chan
ces » dei sandinisti. 

La compagine che si è 
insediata a Managua per ge
stire il dopo-Somoza è di fat
to più condizionata di quan
to non lascerebbe pensare la 
pienezza della vittoria dcli' 
insurrezione. La sua stessa 
composizione - con molti 
moderati a fianco di pochi 
sandinisti - lo dimostra. 
Ma anche in altre situazioni 
non è stato il numero dei 
ministri a decidere le rivo
luzioni: la presenza di un 
comunista come Tomas Bor
ges agli Interni potrebbe 
persino anticipare le soluzio
ni che furono proprie dcli' 
Europa orientale nelle fasi 
di transizione. Più stringen
te del dosaggio dei portafo
gli dovrebbe essere anzitut
to il rapporto fra i poteri sul 
campo (i guerriglieri potreb
bero non avere deposto le 
armi e tenere in sospeso il 
loro giudizio su un gover
no nato da molti compro
messi) e in prospettiva la 
possibilità del Nicaragua di 
far fronte con le sue forze 
agli immani problemi della 
ricostruzione. 
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Con che capitali si proce
derà, e a quali condizioni? 
Oppure il Nicaragua sarà co
stretto a « radicalizzare » le 
proprie opzioni dalla cresci
ta di un blocco sociale de
ciso a disfarsi una volta per 
sempre dei meccanismi per
versi e ben noti della « di
pendenza »? 

La questione di fondo sca
valca cosl il Nicaragua per 
coinvolgere l'America cen
trale, se non tutta l'Ameri
ca latina, in una congiuntu
ra che, senza esagerare la 
lettura di certe linee di ten
denza, è sicuramente di mo
vimento. Benché contestatn, 
Cuba offre una sua « lea
dership » allo schieramento 
dei non-allineati e rilancia 
una sua precisa sfida alla ri
composizione del sistema se
condo i principi del neoco
lonialismo, forzando a tal 
punto certe proposizioni da 
far pensare a una politica 
guidata da Mosca. Alcuni al
tri paesi dell'area caraibica 
- la Guyana, la Giamaica, 
Grenada, ecc. - sembrano 
in Rrado di percorrere fino 
in fondo l' « escalation » del
la decolonizzazione, dando 
rai?ione a chi ha sempre con
siderato le Antille un pezzo 
d'Africa o di Terzo Mondo 
nell'emisfero americano, su
scettibile come tale di tutti 
gli sbalzi che una simile real
tà non può non produrre. 
Gli Stati Uniti sono oiù at
tenti dopo la sconfitta di 
Cuba, ma non oer questo gli 
spazi di un Nicarai?ua sono 
necessariamente più stretti. 

Bisognerebbe analizzare 
qui l'esatta funzione di un' 
area come l'America latina 
nel panorama internazionale 
di o~gi. Da una parte la 
crescita di Pit?anti economi
ci (e poli tic i?) come il 
Messico e il Brasile; dall'al
tra il perdurare di situazio
ni di sottosviluppo pri
mitivo. Da una parte il 

maturare di esperimenti 
schiettamente costituzionali 
(la perfetta alternanza in Ve
nezuela, il passaggio dei po
teri in Perù dai militari ai 
civili, ecc.); dall'altra l'irrigi
dimento di alcuni regimi che 
vedono ancora nel fascismo 
un modello di sviluppo (il 
Cile, forse l'Argentina). Lo 
stesso concetto di subimpe
rialismo merita di essere ri
considerato alla luce degli 
avvenimenti dell'America la
tina, perché non è solo il 
Brasile dei militari e delle 
multinazionali a rispettare 
questo « cliché », visto che 
per un verso il Messico e 
per un altro la stessa Cuba 
si sono assunti compi ti che 
trascendono la rispettiva sce
na nazionale. 

All'America latina spetta 
indubbiamente una grande 
responsabilità in tutti gli 
scenari proposti dalla crisi in 
atto nelle relazioni interna
zionali. La sua non è più so
lo una posizione di roccafor
te strategica (Carter ha ri
nunciato a Panama per otte
nere un credito maggiore) e 
può diventare col tempo ad
dirittura una posizione di 
<< !>artner », alla pari o qua
si. Solo che la predominan
za degli interessi statuniten
si, comunque motivata, non 
può essere elusa facilmente, 
e non basteranno neooure 
tanti Nicaragua, possibili nel
le altre « repubbliche delle 
banane », a minare quella e
gemonia. Per questo la stes
sa sorte della rivoluzione 
sandinista dipende forzata
mente da sviluppi che avven
gono altrove e di cui i ten
tativi di autonomia di cui 
ha dato prova l'Organizza
zione degli Stati americani 
proprio in occasione delle 
ultime manovre di \XTashing
ton per salvare Somoza so
no un accenno non trascu
rabile 
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La ricetta 
Soares 
di Antonello Sembiante 

A C'è una significativa af
W fermazione di Mario 
Soarcs al termine della visita 
da lui compiuta m Nicaragua 
alla testa di una folta delega
zione dell 'lnternazionale So
cialista che, a mio parere, è 
di per sé signif 1cativa degli 
scopi e dei risultati della mis
sione. 

Soares ha detto che « in 
Nicaragua sarà instaurato un 
governo socialista ed il suo 
esempio verrà seguito dalla 
maggioranza dei Paesi Lati
no-americani che vivono sot
to lo stivale militare, tra es
si Honduras, El Salvador e 
Guatemala. Si tratta di un 
grande progresso, anche in 
prospettiva, per il continen
te dato che il comunismo 
non rappresenta alcuna alter
nativa perché almeno in que
sta situazione non può dare 
e non dà risposta alle aspi
razioni popolari ». Anzi es
so rischia di bloccare la ten
denza alla trasformazione de
mocrll tica dei regimi milita
ri dell'area, basata sull'aper
tura e, secondo Soares, que
sta trasformazione deve es
sere appoggiata. Altri espo· 
nenti come Joxe, del PS fran
cese, e Martinez del PSOE 
spa1molo, hanno aggiunto: 
« L'Internazionale Socialista 
considera la rivoluzione san
dinista come un processo di 
grande importanza che ne
cessita di un cospicuo e ra
pido aiuto esterno. Tale aiu
to deve essere assicurato da 
tutte le forze democratiche 
e progressiste » 

La missione dell'Interna
zionale ha avuto quindi due 
sropi ~i breve termine: riha
dire alla nuova classe diri-

gente ed al popolo l'appog
gio dei socialisti di tutto il 
mondo e quello di approfon
dire la conoscenza recipro
ca, magari con l'aiuto di in
terventi finanziari. L'altro, 
più importante, è di lungo 
periodo: attraverso questa 
politica di rapida e fattiva 
solidarietà allontanare il più 
possibile l'influenza del mo
dello e della solidarietà (al
trettanto fattiva e generosa) 
del più vicino e più facilmen
te desiderabile compagno cu
bano. E' anche per questo 
che Soares si era precipita
to a Managua dimostrando 
una solerzia inabituale in ca
sa socialista. Forse sono sta
ti determinanti i consigli e le 
pressioni statunitensi. Gli 
USA sono diventati molto 
più ragionevoli e lungimiran
ti. Meglio un'influenza me
diata e filtrata attraverso le 
maglie dei socialisti europei 
che l'assillo di un improvviso 
accaparramento di nuove po
sizioni chiave nel Centro A
merica da parte di Cuba. 

I socialisti quindi semhra
no fare sul serio. A Lisbo
na, dopo il suo rientro, Soa
res ha preannunciato che l' 
Internazionale avrebbe lan
ciato una grande campagna 
in favore del Nicaragua. Se
condo il leader socialista por
toghese tre tipi di aiuto so
no indispensabili e dovreb
bero essere accordati « sen
za condizioni politiche o i
deologiche»: aiuti sanitari 
ed alimentari per far fronte 
a~ una situazione al livt>llo 
della sussistenza; un miliar
do di dollari oer il finanzia
mento del debito ester0 ed 
un miliardo e mezzo d1 Jol--
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Lisbona: Soares durante la scorsa campagna elettorale 

lari per la ricostruzione del 
Paese. I socialisti stanno già 
sviluppando la loro vasta 
gamma di inflenze soprattut
to nel quadro della Comuni
tà Europea. Dato che le au
torità di Managua già ave
vano cominciato a lamentar
si della lentezza e della scar
sezza degli aiuti subito è sta
ta inviata una delegazione 
della Comunità Europea di 
Bruxelles che ha già stabili
to, dopo appropriati contat· 
ti e valutazioni, un program
ma di massima dell'aiuto che 
il Mercato Comune ritiene e 
conta di poter dare nei pros
simi mesi. 

Il Venezuela, Paese in cui 
i socialisti continuano a svol
gere un'influenza considere
vole, ha già alimentato un 
fondo presso la BID (Banca 
Interamericana dello svilup
po) il cui ammontare è stato 
~ià versato nelle casc;e della 
Banca del Nicaragua. IM'l BID 
è stata tra l'altro incaricata 
di coordinare tutti ~li aiuti 
in provenienza da altri or
ganismi internazionali ed i
sti cuti di credito, fra i quali 
sono presenti non solo quel
li statunitensi ma persino 
quelli giapponesi. La solida
rietà è dunque attiva. Non 
c'é da sorprendersi. Come 
dicevo prima la politica a
mericana, o se si vuole quel-
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la di Carter, già tanto prova
vata per gli sviluppi medio
rientali, non può permetter
si altre bucce di banana so
prattutto in un settore geo
grafico in cui di banane non 
ne ... mancano! A parte gli 
scherzi, gli USA devono og· 
gi non soltanto non perdere 
un 'influenza ma impedire 
che se ne inserisca un'altra: 
quella cubana. Non solo ma 
tutto lo scacchiere, prevalen
temente in mano a regimi 
canto invisi quanto deboli, 
ha bisogno di protezione e 
dopo la caduta di Somoza 
teme più di prima le conse
guenze del contagio. C'è 
quindi per Carter anche un 
problema di crebilità. E' mol
to probabile che una volta 
tanto la politica americana 
abbia scelto la via della lun
gimiranza, contando in que
sta difficile operazione sull' 
aiuto e l'iniziativa di un al
leato non sospetto di impe
rialismo, e quindi influente: 
i socialisti dell 'Internaziona
le e, non soltanto europei, 
ma anche quelli, molto in
fluenti, del Sud America 
speck! i venezolani. I risul
tati si stanno già vedendo. 
Persino il più sospectato di 
filomarxismo - leninismo e 
pertanto di filocastrismo, il 
Ministro dell'Interno Borge, 
ha tenuto a smentire che il 

Nicaragua voglia armi dai 
Paesi socialisti, anzi, al con
trario, la Giunta ha inten
zione di chiederle proprio 
agli USA. 

C'é di più: il Ministro de
gli Esteri ha già preannun· 
dato che il Nicaragua, pur 
volendo mantenere relazio
ni produttive, aperte e co
struttive con tutti, ritiene di 
individuare la sua colloca
zione nella comunità inter
nazionale fra quei Paesi che 
si battono per il non-allinea
mento. E' per questo che si 
accinge a mandare una qua
lificata delegazione alla pros
sima Conferenza dei non-al
lineati che aprirà i suoi lavo
ri ai primi di settembre ali' 
Avana. 

A questo propasito sarà 
interessante vedere quale po
sizione assumerà la Giunta 
in quell'assise. Non è esclu
so che prima di un probabi
le componimento si assisterà 
all'Avana ad un rinnovato 
scontro fra le tesi dei tradi
zion::listi vicini ai fondatori 
(India, Jugoslavia, ecc.) e 
quelle de~li innovatori gui
dati da Cuba. 

Come si ricorderà Fide! 
Castro vorrebbe rh~ il mo
vimento si pronunciasse a 
favore di un più stretto rap· 
porco con il campo sociali
sta che, per i cubani, è un 
alleato naturale dei non-alli
neati perchè antimperialista, 
antineocolonialista ed antica
pitalista. Sarà quindi interes
sante vedere l'intervento del 
Nicaragua. Se fra le righe si 
ripeteranno quei concetti o 
se, come sempre fa Tito, si 
sottolineerà anche la tenden
za egemonica dell'URSS e 
dei suoi discepoli. Anche da 
questo punto di vista si po
trà constatare se ed in quali 
limiti l'intervento socialista 
di Soares abbia già prodotte> 

qualche risultato. Sono pron
to a scommettere di si. Mi 
ha infatti colpito il silenzio 
con cui Tito ed il suo Parti· 
to hanno accompagnato la 
missione di Soarf's. E' da 
tempo infatti che la Lega dei 
comumsu jugoslavi segue 
con apprensione e malcelata 
critica la tendenza dell'In
ternazionale Socialista (dopo 
le riunioni di Dakar e Tokio) 
a muoversi in vari scacchie 
ri del mondo e non più sol
tanto nell'area eurooea. Ciò, 
a giudizio di Belorado, fini
sce per complicare e quindi 
col non aiutare i non-allinea
ti a muoversi in totale indi
pendenza ed a risolvere i lo
ro veri problemi. 

Questa volta invece gli ju
goslavi non hanno detto nul
la. E perchè farlo' se, per una 
volta, la missione Soares po
teva muoversi nel verso giu
sto, favorendo un interven
to all'Avana della delegazio
ne nicaraguense lontana dal 
« campo socialista come suo 
naturale alleato»? E dopo 
la visita di Brandt a Brioni 
qualche settimana fa non è 
lecito pensare ad una nuova 
predisposizione di Tito ver 
so la nuova oolitica « tous 
azimuts » dell'Internaziona
le? Anche in questa ottica 
Managua sarà la orova del 
nove. 

A. S. 
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Baffi 

Governatore con i controfiocchi cercasi 

Banca d'Italia: 
la Dc ci riprova ma. • • 

A I giorni di fine agosto sono stati 
W movimentati dalla notizia che il 
governatore della Banca d'Italia Paolo 
Baffi aveva perentoriamente chiesto al 
presidente del consiglio di essere sosti
tuito al massimo entro sei mesi, non in
tendendo prolungare la permanenza nel
l'incarico. Benché la notizia diramata 
da Panorama fosse inventata di sana 
pianta, tutta la stampa italiana abhoc
cò e fiorirono i commenti. Chi abbia 
avuto l'idea di fabbricarla, e per quali 
scopi, è rimasto un mistero. L'attribu
zione del fatto a semplice leggerezza 
giornalistica o alla fantasia di un redat
tore, non merita credito. Né gliene han
no dato alla Banca d'Italia, dove in
vece è circolata una qualche preoccu
pazione sui retroscena e gli obiettivi 
di quella che aveva tutta l'aria di es
sere un'altra manovra contro lo staff 
dell'istituto. Ragioni di essere preoccu
pati non mancavano. Scottati dall'acqua 
calda della persecuzione giudiziaria, i 
dirigenti della Banca hanno ormai mo
ti vo di temere anche l'acqua fredda di 
un'informazione randagia. Tuttavia, se 
l'infondata informazione era il frutto 
di una manovra, e se questa aveva lo 
scopo di danneggiare la Banca d'Italia, 
bisogna dire che è stato tutto un falli-
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di Ercole Bonacina 

mento e che la scorreria giornalistica 
ha sortito l'effetto contrario. La stam
pa e l'opinione democratiche si sono 
messe subito in allarme sul problema 
della successione. Che Baffi intenda 
andarsene, non è una novità. Come è 
stato da ogni parte ricordato nei gior
ni dell'imprudente « scoop » di Pano 
rama, è stato lo stesso governatore ad 
annunciare dinanzi all'assemblea dei 
partecipanti svoltasi lo scorso 31 mag
gio, che si era assegnato il traguardo 
dci primi mesi dell'80, come termine 
massimo del proprio mandato. Quan
do egli dette l'annuncio, si parlò della 
successione ma non ancora in termini 
pressanti o pressati. Del resto, preoc
cupava assai di più la vicenda giudizia
ria con i suoi riflessi interni e interna
zionali, economici e monetari, nella qua
le si faceva rientrare anche l'emergen
te necessità di sostituire Baffi. Però 
prevalse l'opinione che l'annuncio del 
governatore non era una reazione a 
caldo, una pur legittima forma di pro
testa contro alcune palesi esagerazioni 
giudiziarie. Paolo Baffi, pur amareg
giato, non indulgeva alla passione. Che 
avesse nervi d'acciaio, lo si era già vi 
sto durante il terremoto monetario del 
gennaio 1976, quando tutte le nostre 

cc.se parvero condannate al disastro. 
Perciò il suo proposito di dimettersi 
sembrò corrispondere alla salutare tra
dizione dei massimi dirigenti della Ban
ca d'Italia, di non attendere il fatidico 
limite d'età per fare posto ai più gio
vani. L'ultimo esempio era stato dato 
da Mario Er:colani, uno dei maggiori 
cambisti che abbia avuto l'Italia, il 
quale aveva lasciato la Banca benché 
fosse ancora in piena efficienza ope
rativa. Del resto, anche Guido Carli 
se ne era andato prima del tempo, seb
bene di lui vada detto che il lungo 
quindicennio di potere era sr.ato pun
teggiato più da ombre che da' luc! col 
risultato finale di appannare l'opera 
complessiva del personaggio. 

La naturalezza dell'annuncio di Baf
fi dato il 31 maggio indusse ugual
mente a parlare del problema della suc
cessione, ma un po' la lontananza e 
la stessa indeterminatezza del ter
mine, un po' la mancanza di un 
governo e la coincidenza col pieno 
della campagna elettorale e col dopo
elezioni, un po' il clamore della vicen
da giudiziaria esplosa intorno alla SIR 
di Nino Rovelli, stemperarono la viva 
cità del confronto sul come trovare il 
successore e sul come garantire che a--13 



Governatore 
con i controf iocchi 
cercasi 

vesse tutti i numeri necessari. A fine 
agosto, invece, le cose sono andate di
versamente. Ciò di cui si è accesamen
te discusso, quando la certezza della 
richiesta di Baffi sembrava totale, è 
stato proprio il problema della suc· 
cessione. E non solo e non tanto come 
problema di scelta, ma anche e soprat
tutto come problema di metodo. «Giù 
le mani dalla Banca d'Italia»: questo 
è stato il primo, unanime avvertimen· 
to lanciato dalla stampa e dall'opinione 
democratiche alla Democrazia Cristiana 
e ai suoi sostenitori o protetti del mon
do economico e finanziario. Il timore 
che l'esistenza di un governo politica
mente orfano offrisse alla DC il de
stro per effettuare il colpo di mano ~ià 
tentato quando si trattò di sostituire 
Carli, era parecchio fondato. Siamo in 
tempi di riflusso e le vecchie insidie 
sono ridivenrate pericolose. La vigilan
za sulla nomina alla Banca d'Italia è 
diventata improvvisamente attentissima. 
Da questo punto di vista, la sortita di 
Panorama ha permesso di fare una 
prova generale di quello che accadrà, 
quando la sostituzione di Baffi diven
terà veramente attuale, e quindi ha a
vuto un effetto positivo. 

« Ecco l'identikit del nuovo gover
natore»: questa è stata la seconda, 
unanime indicazione della stampa e del-
1 'opinione democratiche. E i requisiti di 
chi potrà occupare la prestigiosa pol
trona di via Nazionale a Roma, sono 
stati elencati con inusitata concordia. 
Si tratta di requisiti cosi orecisi e ine
quivocabili, che sarà difficile fare i 
finti tonti. Massima qualificazione pro
fessionale. massima indipendenza poli
tica e partitica, indiscusso prestigio al
l'interno e all'estero: ecco le ((qua
lità » richieste per il successore di Baffi, 
quelle stesse che proprio Baffi possie
de al grado più alto. Sullo sfondo, tut
tavia, ha campeggiato l'ombra della vi
cenda giudiziaria che ha visto recapi
tare avvisi di reato a Paolo Baffi e 
Mario Sarcinelli. e un mandato di cat· 
tura a quest'ultimo. Il nocciolo della 
vicenda che ha investito come una bu
fera, minacciando di travolgerla. l'uni
ca istituzione pubblica ancora funzio
nante in Italia, è rappresentato com'è 
nnto dal carattere, dai limiti e dagli 
effetti della funzione di vigilanza sul
le aziende e sugli istituti di credito, 
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assolta dalla Banca d'Italia. In questa 
materia, messa cosi brutalmente in di
scussione dai magistrati che conducono 
l'inchiesta sulla SIR, il governo An
dreotti si è comportato malissimo. Ha 
solidarizzato, è vero, con Baffi e Sar
cinelli, essendo giunto ad affermare in 
rotale contrasto con la magistratura in
quirente che essi avevano rettamente 
e correttamente operato in ogni fase 
dell'accertamento dell'eccessiva prodi
galità di cui si erano macchiati l'IMI, 
l'lsveimer e il Credito industriale sar
do nei confronti di Rovelli. Ma poi; 
per quanto riguarda il caso umanamen
te più toccante, e cioè l'incredibile ar
resto di Sarcinelli e la sua sospensione 
dall'ufficio, il governo se l'è cavata con 
un tartufesco compromesso, per il qua
le Sarcinelli, fatti dodici giorni di ga
lera, è stato reintegrato nelle sue fun
zioni ma a oatto che non si occupasse 
più di vigilanza. Per quanto riguarda 
invece il problema di fondo, vale a di
re i poteri affidati al governatore del
la Banca d'Italia e alla Banca nel suo 
complesso quale strumento del comita
to interministeriale per il credito e il 
risparmio preposto alla tutela del ri
sparmio e alla vigilanza sul credito, il 
governo ha lasciato che tutto continuas
se a fluttuare nella nebulosa di con
trastanti interpretazioni rispettivamen
te delle autorità giudiziarie e di quelle 
amministrative, senza assumere l'unica 
limpida iniziativa che aveva il dovere 
di promuovere: quella di sottoporre al
la Corte costituzionale, quale organo di 
regolamento dei conflitti fra poteri del
lo Stato, la questione se la legge -ban
c::ria dovesse applicarsi come hanno ri
tenuto di applicarla i dirigenti della 
Banca d'Italia, o come avrebbero vo
luto che fosse stata applicata i magi
strati autori della bravata contro Sar
cinelli. 

In tutta questa storia, il vero inter
rogativo rimasto senza risposta, ripro
posto con la sortita di Panorama e 
implicito nell'atteggiamento di Baffj e 
dei suoi collaboratori, è questo: cosa 
deve fare il governo quale massima e
espressione del potere esecutivo e qua
le organo costituzionale, quando altri 
organi del potere esecutivo e in parti
colare pubblici funzionari hanno cor
rettamente operato nell'esercizio delle 
loro funzioni per riconoscimento dello 

stesso governo e tuttavia si vedono ag
grediti da altri poteri dello Stato, con 
mezzi giuridici come nel caso dell'in
criminazione di Baffi e Sarcinelli, o con 
mezzi politici come nel caso degli at
tacchi condotti da certa destra econo
mica contro il rigore con il quale da 
qualche tempo la vigilanza della Banca 
d'Italia segue l'attività delle aziende 
e degli istituti di credito? E, più in 
generale, quale dev'essere l'atteggia
mento del governo verso pubblici fun
zionari che, correttamente operando, 
intendano essere e restare, come recita 
l'articolo 98, primo comma, della Co
stituzione, « al servizio esclusivo del
la Nazione»? 

La stampa e l'opinione democrati
che, sulla scia delle recenti pseudo. 
rivelazioni giornalistiche, hanno chiesto 
che il governo si assuma tutte intere 
le sue responsabilità e faccia proprie 
fino in fondo le responsabilità e gli 
effetti dell'azione dei pubblici funzio
nari che operino, appunto, « al servi
zio esclusivo della nazione », come han
no fatto Baffi e Sarcinelli. Messi in 
chiaro i requisiti dei candidati alla suc
cessione di Baffi e il dovere del gover
no dinanzi a casi come quello recente 
della Banca d 'I tali a, si può anche es
sere soddisfatti che un infortunio gior
nalistico abbia offerto l'occasione per 
precisazioni cosi importanti. Baffi se 
ne andrà dal posto che occupa, e quel 
giorno tutti ce ne dorremo: ma se ne 
andrà con la quasi certezza che colpi di 
mano per arraffare il suo posto non ce 
ne saranno, e che, in ogni caso, il buon 
costume nell'assolvimento di pubbliche 
funzioni è ancora un « valore » per il 
quale c'è gente disposta a scomodarsi 
e, all'occorrenza, a battersi. 

E. B. 
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Banchieri segreti 
di Sergio Bochicchio 

• « M1ssing person », Sindona assume sempre più le 
carattemtiche - ha anche il rituale aspetto sgradevo
le - del personaggio da rintracciare, descritto nei 
romanzi di Hammett o di Chandler. 

In fuga a Taiwan presso gli amici banchieri della 

Cina nazionalista? Ritiro in Argentina, ove nel 1977 

ha acquistato una tenuta agricola? Sequestro da parte 

delle Brigate Rosse e conseguente «scomparsa» nel 

senso più macabro del termine, e collaterale « prepa

razione » della eliminazione di Carlo Bordoni, una 

volta proconsole di Sindona e poi suo acerrimo ne

mico') L'FBI - che non appare 11f/1cialmente nelle 

investigazioni (sarà il classico investigatore privato a 

svelare l'intrigo internazionale?) - indaga vagamente 

negli ambienti della mafia. 

A tingere di mistero lo scorso Ferragosto, An

dreotti ha scelto una vacanza esotica: un viaggio uf

ficiale in Ecuador per assistere al ritorno della de

mocrazia cristiana al governo di quel paese dopo la 

deposizwne dei militari. Si è incontrato segretamente 

con Sindona, che alcuni danno per rzf ugiato in un 

paese sud-americano( Oppure, secondo la tradizione 

del filone romanzesco sopra indicato, è andato a con

statare di persona l'avvenuto «sequestro» (simulato 

o reale')). Le ultime notizie circa un messaggio del 

sequestrato non diradano il mistero. 

Alla vig'Jia di Ferragosto, tra la generale disatten

zione - ormai non solo l'italiano medio vota con 

scarso interesse, ma segue molto distrattamente i noio

si riti formali del cosiddetto potere esecutivo - il 

governo Cossiga s1 è insediato 

Forse per associazione di idee con la scomparsa 

sensazionale del banchiere privato Sindona, il Ministro 

del Tesoro Pandolfi si è affrettato a mettere in can

tiere un disegno di legge - già nelle grandi linee al

lo studio da quando la Magistratura ha iniziato ad 

agire contro i banchieri - diretto a sottrarre alla 

giurisdizione del giudice penale e del giudice conta

bile i banchieri pubblici. 

A rendere più urgente l'approntamento di tale di

segno di legge ha concorso probabilmente la circo· 

stanza della richiesta di autorizzazione a procedere nei 

confronti del nuovo Ministro Andreatta, accusato, co

me tutti i consiglieri dell' I MI, di concorso in pe

culato. 

Su indicazione dei massimi esponenti del mondo 

bancario, il progetto di legge Pandolfi tende a creare 
una privatizzazione sotto il profilo giuridico (o me-
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glio sotto il profilo giuridico formale, la cosiddetta 

«finzione giuridica») delle Banche di diritto pubbli

co o di interesse nazionale. Secondo tale progetto 

tutte le grandi Banche dovrebbero avere la veste di 

società per azioni, ferma rimanendo la partecipazione 

della « mano pubblica » alla proprietà di buona parte 

delle azioni. 

Del resto il Presidente del Monte dei Paschi di 

Siena (questa Banca è anche il Grande Esattore-To
soriere di moltt enti locali, tra i quali il Comune di 

Roma) ha avuto il coraggio di dire nell'ultima rela

zione che accompagnava iJ Bi/aneto. « ... il clima di 

più puntiglioso controllo dell'applicazione delle norme 

che regolano gli istituti di credito di diritto pubblico, 

non può che preoccupare profondamente amministra

tori e dirigenti di questi istituti ». E ancora ha riba

dito «Fin quando non ·si tornerà a una certezza del 

diritto, non ci sarà tranquillità di comportamento». 

Non è chiaro cosa intenda il Presidente Nunzian

te per «certezza del diritto ». E' chiaro invece che 

l'ambiente bancario e Il Governo, con l'appoggio del 

PSI, del PRI e, naturalmente del PLI, sono d'ac

cordo nel ritenere che si deve assolutamente evt

tare che un qualsiasi « errore » da parte degli ammi

nistratori di questi istituti di credito a larga parte

cipazione statale diventi ,pecufato o sia, comunque, 

perseguito dalla Corte dei Conti in sede giurisdizio

nale. 

Eppure una copiosa giurisprudenza ha da anni af

fermato, con esatta interpretazione delle norme vi

genti e sulla considerazione che le Banche di diritto 

pubblico o di interesse nazionale gestiscono denaro 

della collettività, che ogni danno arrecato all'Erario 

per colpose condotte degli amministratori di tali isti

tuti di credito deve essere sottoposto al giudizio della 

Corte dei Conti al fine del ristoro del danno medesi

mo e del magistrato penale, qualora l'operato degli 

amministratori configuri fattispecie delittuose, per l'ir· 

rogazione delle pene del caso. 

Alla ripresa dei lavori parlamentari .l'opposizione 

faccia ben attenzione al disegno di legge Pandolfi. 

I continui esempi di criminosa o negligente gestione 

del pubblico denaro sono solo sporadicamente e timi

damente sanzionati dalla Magistratura; ma questo non 

basta ai detentori del potere e, in nome di una equi

voca « certezza del diritto», si vuole eliminare ogni 

pombilità di controllo e di sanzione nei confronti 

dei banchieri pubblici. • 
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SPECIALE 
ARMI 
NUCLEARI 

Una idilliaca foto UPI 
e Indovinate dì che cosa 

parlano?» dice la 
didascalia. Attualmente il 

Comandante Nato 
dimissionario Alexander Haig, 
qui ritratto in compagnia di un 

soldato-capellone olandese. 
si prepara alle primarie Usa 

per il Partito repubblicano 

Drammatiche ipotesi 
di genocidio nucleare. 

L'esempio di due 
eminenti paesi membri 

della Nato che rifiutano 
le armi nucleari nel 

proprio territorio. 
Chiedere ai governi 

una consistente 
riduzione bilanciata degli 
armamenti per risolvere 

il problema della fame. 
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Armamenti: 
da bloccare 

una corsa 

di Nino Pasti 

A Per dare una idea della 
W terrificante capacità di
struttiva delle armi nucleari 
attualmente esistenti, preci
serò che la loro potenza e
splosiva equivale a 15 ton
nellate di esplosivo conven
zionale per ogni essere uma
no nel mondo. E' una poten
za molte diecine di migliaia 
di volte superiore a quel
la che sarebbe sufficiente per 
distruggere tutta l'umanità. 
Oppure che la potenza esplo
siva oggi è un milione e tre
centomila volte superiore a 
quella delle bombe che di
strussero Hiroshima e Naga· 
saki. Ma questi dati, pur nel
la loro terribile, mostruosa 
dimensione non raccontano 
ancora la storia completa del
le armi nucleari. L'esplosivo 
oucelare, non soltanto è mi
gliaia o milioni di volte più 
potente di quello convenzio
nale, ma produce anche dei 
veleni radioattivi che vengo
no trasportati dal vento a mi
gliaia di chilometri di distan-

za dal punto di esplosione. 
Mentre cioè il raggio dt azio
ne dell'esplosivo convenzio
nale è limitato alla zona di 
scoppio e le zone esterne no~ 
subiscono alcun danno, il 
raggio d'azione dell'esplosio
ne nucleare è illimitato. In 
una guerra nucleare nessun 
essere umano potrebbe sfug· 
gire agli effetti diretti o in
diretti di una tale guerra. 
Alle centinaia di milioni di 
morti immediati seguirebbe
ro altre molte centinaia di 
milioni di morti a più lunga 
scadenza. Dopo venti anni 
che mi occupo di problemi 
nucleari non ho alcun dub
bio: o l'umanità riesce a di
struggere le armi nucleari op
pure queste armi distrugge
ranno l'umanità. E poiché 
sarebbe grave illusione fidar
si del senso di responsabilità 
e di solidarietà umana degli 
attuali e futuri capi politici 
e militari, l'umanità può li
berarsi dal genocidio nuclea
re soltanto distruggendo 

completamente e per sempre 
tutte le armi nucleari. E' un 
imperativo questo che inte
ressa tutti gli esseri viventi 
qualunque sia il colore del
la loro pelle, la loro fedt re
ligiosa, iJ loro orientamento 
politico. 

Le armi nucleari si divi
dono in strategiche e tatti· 
che o di teatro. L'unica dif
ferenza importante fra que
ste due categorie consiste nel 
fatto che gli obiettivi delle 
armi strategiche sono situa
ti nel territorio rispettiva
mente dell'Unione Sovietica 
e degli Stati Uniti, gli obiet
tivi delle armi tattiche o di 
teatro sono invece situati nel 
territorio degli alleati della 
Unione Sovietica e degli Sta 
ti Uniti. Non esiste invece 
praticamente nessuna diffe
renza di potenza esplosiva. 
Anche se alcune armi di tea
tro hanno potenze piuttosto 
limitate, altre hanno potenze 
analoghe o superiori a quel
le delle armi strategiche. 
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Non esiste neppure una limi
tazione delle zone d'impiego 
delJe armi di teatro salvo 
quella più sopra definita. In 
altre parole le armi di tea
tro coprono tutto il territo
rio delle nazioni alleate de
gli Stati Uniti e dell'Unione 
Sovietica. 

Le armi nucleari 
strategiche e I SAL T 

Come noto i SAL T sono 
accordi fra Stati Uniti e U
nione Sovietica per la limi
tazione delle armi nucleari 
strategiche e dei relativi mez
zi vettori. Alcune detinizioni 
potranno facilitare la com
prensione dei SALT. Le ar
mi nucleari strategiche consi
stono in missili terrestri in· 
tercontinentali - ICBM -, 
missili portati da sommergi
bili - SLBM -, ICBM e 
SLBM possono ;:iortare una 
sola testata nucleare oppure 
più testate nucleari eia una 
delle quali raggiunge un pro
prio obiettivo - MIRV -. 
Oltre ai missili balistici è 
nato recentemente un nuovo 
tipo d1 missile chiamato 
- mis,ile di crociera - che 
in rcalta e un piccolo aereo 
senza pilota che può essere 
lanciato da installa:.:ioni ter
restri, navali o 11e-ree e che 
è in grado da solo di rag· 
giungere poi i 'obiettivo as
segnatogli. Il missile di cro
ciera quando è portato da 
mezzi navali o aerei è con
siderato arma strategica in 
quanto può raggiungere il 
territorio dell'Unione Sovie
tica, se invece fosse schierato 
in postazioni terrestri in Eu
ropa e il suo raggio fosse su
ficientemen te limitato, esso 
non dovrebl::e più essere con
siderato strategico. 

Per ritornare ai SALT il 
primo trattato SALT I ven
ne firmato a Mosca il 26 
maggio del 1972 ed aveva 

il compito di congelare la 
consistenza quantitativa dei 
missili ai livelli alJora esi
stenti con l'impegno di con
tinuare le discussioni in vi
sta di un SALT II che avreb
be dovuto diminuire il nu
mero di tutti i vettori stra
tegici. Come noto, dopo set
te anni di difficili negoziati 
il 18 giugno è stato fumato 
a Vienna il pacchetto dei 
documenti relativi al SALT 
II e cioè un Trattato che 
resterà in vigore fino alla 
fine del 1985. un Protocollo 
con scadenza il 31 dicembre 
l 981 e una Congiunta Di
chiarazione di Principi che 
serviranno di base per fu
turi negoziati SALT. 

In aggiunta a questi docu
menti i SALT II compren
dono anche scambi di in
formazione e di chiarimenti 
pt:r una miglior applicazione 
dei documenti principali. 

Il Trattato introduce limi
tazioni quantitative, qualita
tive e misure di verifica de
gli accordi, comuni ed ugua
li per le due parti. 

Quantitativamente entro 
il 31 dicembre del 1981 il 
totale dei mezzi vettori stra
tegici e cioè ICBM, SLBM 
cd aerei da bombardamento 
strategico debbono essere ri
dotti a 2250 unità. Entro 
questo limite non sono con
sentiti più di 1320 missili 
MIRV e bombardieri strate
gici armati con missili di cro
ciera con più di 600 Km di 
raggio, e non più comunque 
di 1200 missili MIRV. Fi
nalmente nel limite dei 1320 
mezzi vettori di cui sopra 
non possono essere compre
si più di 820 ICBM, cioè 
missili terrestri, MIRV. 

La costruzione di addizio
nali postazioni fisse per IC
BM è proibita ed è anche 
proibito l'adattamento delle 
postazioni esistenti per mis-
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sili ~ pesanti » del tipo so
vietico SS19. 

Le limitazioni qualitative 
consistono nelle proibizioni 
di aumentare il numero del
le testate nucleari oltre quel
lo esistente attualmente nei 
missili MIRV. Il numero 
delle testate nucleari nei mis
sili lanciati da sommergibili 
- SLBM non può es
sere superiore a 14. 11 nume
ro dei missili da crociera 
portati dagli aerei strategici 
non può essere superiore a 
28. hnalmente ciascuna po
tenza non può sviluppare fi 
no al 1985 più di un nuovo 
tipo di ICBM. 

Le misure di verifica proi
biscono eventuali interferen
ze che possono compromet
tere la verifica. Inoltre tutti 
i missili sperimentati o co
struiu nella configurazione 
MIRV saranno contati come 
missili MIRV anche se con
tengono una sola testata nu
cleare. 

Il Protocollo pone ulterio
ri limitazioni sullo schiera
mento dt ICBM mobili e di 
missili da crociera su posta· 
zioni terrestri con più di 
600 Km di raggio. 

La Dichiarazione di Princi
pi può essere definita una di
chiarazione di buona volontà 
per il futuro. Il punto a mio 
parere più importante riguar
da la possibilità di includere 
nei futuri SALT III anche 
le armi nucleari di teatro 
schierate in Europa. 

I sette anni di di:;cussio
ne e la complicata formula
zione degli accordi SAL T II 
si sono resi necessari perché 
ciascuna delle due potenze 
ha cercato di difendere i pro
pri programmi ed i propri 
vantaggi riducendo quelli 
dell'altra nazione. Le ragioni 
dei lunghi e minuziosi mer
canteggiamenti non hanno 
nulla a che vedere con que
stioni di difesa o di sicurez-

za militare, ma sono rivo1te 
fondamentalmente alla dimo
strazione politico-ps1colog1ca 
che una potenza è riuscita a 
prevalere sull 'altra nel cam
po cruciale dell'armamento 
nucleare. Da un punto di vi
sta militare e di sicurezza 
non si può davvero dire che 
i SAL 1 II costituiscano una 
limitazione dell'armamento 
strategico. Basti pensare che 
già oggi le due potenze di
spongono globalmente di 14 
mila testate missilistiche nu
cleari strategiche - i due 
terzi americane e un terzo 
sovietiche secondo le dichia
razioni ufficiali americane -
e che tale numero potrà es
sere sensibilmente aumenta
to entro i limiti consentiti 
dai SALT II, per rendersi 
conto che sette anni di ne
goziato hanno prodotto un 
risultato deludente. Ciò pre-
messo tuttavia, il fatto che 
si sia arrivati alJa firma dei 
~ALf Il, malgrado il cre
scente clima di guerra fred
da che è andato sviluppan
dosi negli Stati Uniti recen
temente, è certamente un fat
to positivo proprio fonda
mentalmente per il suo a
spetto psicologico. E' questo 
l'aspetto più importante dei 
SALT II e sarebbe vera
mente una sciagura per tutta 
l'umanità se il Senato ameri
cano rifiutasse di ratificarli. 
Sarebbe una dimostrazione 
gravida di funeste conseguen· 
ze, che negli Stati Uniti il 
bellicismo irrazionale della 
guerra fredda, il seme ve
lenoso del maccartismo, pre
valesse sullo spirito distensi
vo di una pur larga maggio
ranza della popolazione ame
ricana. 

Io credo che :;ia compito 
urgente e prioritario dell 'o
pinione pubblica di tutti i 
paesi del mondo di esercita
re una pressione sul Senato 
americano perché esso giun· -17 
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ga presto e con il massimo 
numero di voti alla ratifica. 

Naturalmente questo è sol
tanto un primo passo indi
spensabile anche se modesto. 
Il passo successivo è quello 
di evitare in maniera ·asso
luta che il periodo di tempo 
coperto dal Trattato e dal 
Protocollo venga impiegato 
per preparare nuove armi 
strategiche. I SALT Ili deb
bono iniziare subito con il 
chiaro intendimento di arri· 
vare finalmente ad una reale, 
progressiva ed accelerata ri
duzione delle armi nucleari 
in vista della loro completa 
e definitiva distruzione. In 
questo quadro si rende ne
cessario che i SAL T III com
prendano anche le armi di 
teatro di cui parlerò in .$C· 

guito e che anche Francia e 
Cina siano in qualche modo 
interessate alla riduzione glo
bale di queste armi, anche 
se non direttamente nei 
SALT III. 

Come noto, la possibilità 
di avviare discussioni con
giunte fra le cinque princi
pali potenze nucleari non 
sembra accettabile allo stato 
atruale dalla Francia e dalla 
Cina. A mio parere la pos· 
sibilità di esercitare una 
pressione su questi due pae· 
si può essere conseguita at· 
traverso le discussioni sul di
sarmo alle Nazioni Unite. 
Non vi è dubbio tuttavia che 
queste pressioni potrebbero 
avere maggior peso se Stati 
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Uniti ed Unione Sovietica 
imboccassero finalmente la 
strada di una reale riduzione 
delle loro armi nucleari. In 
senso più generale ritengo 
che sia necessario mobilitare 
l'opinione pubblica mondiale 
sulla necessità, l'urgenza e 
l'importanza del disarmo, 
particolarmente di quello nu
cleare. In questo senso il 
punto 122 del documento fi. 
nale dell'ONU sul disarmo 
mi sembra di notevole im
portanza: « 122. Une con
f érence mondiale sur le dé
sarmement à partecipation 
universelle et préparée de 
manière adéquate devrait 
étre convoquée aussitot que 

cela serait opportun ». La 
mia esperienza di parlamen
tare mi ha insegnato la gran
de influenza che l'opinione 
pubblica esercita sui parla
mentari e, in definitiva, sul
le decisioni dei governi. 

Le armi nucleari 
di teatro 

Nelle nazioni europee del
la NATO sono schierate 7 
mila e più armi nucleari di 
teatro con relativi mezzi vet
tori. Secondo le valutazioni 
occidentali l'Unione Sovieti
ca disporrebbe di circa 3 .500 
armi nucleari di teatro tutte 
schierate nel suo territorio 

con i relativi mezzi vettori. 
La iniziativa di schierare ar
mi nucleari di teatro venne 
presa dalla NATO nel 1957. 

Come già ricordato, le ar
mi nucleari di teatro distrug
gerebbero soltanto l'Europa 
e non Unione Sovietica e 
Stati Uniti. Il compito che 
secondo il segretario alla di
fesa americano Brown que
ste armi debbono assolvere 
è il seguente « TNF (armi 
nucleari di teatro) fornisco
no, in congiunzione con altre 
forze, ampie possibilità di ri
sposte appropriate alla pro
vocazione mentre riducono 
il rischio di una guerra ge
nerale». Ancora più espii-
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cito è stato il generale Bro
wn quanao era presidente 
del Comitato dei capi d1 sta
to maggiore: » Se 1' aggres
sione non può essere conte
nuta con forze convenziona
li, le forze nucleari di tea
tro forniscono la possibili
tà di combattere la battaglia 
e l'opportunità di termma
re il conflitto evitando una 
guerra nucleare strategica». 
Ciò significa contenere la 
guerra nucleare all'interno 
dell'Europa con l'esclu
sione degli Stati Uniti e del
! 'Unione Sovietica. Secondo 
la strategia americana I' t::u
ropa dovrebbe diventare una 
nuova specie di « Zona Ma
ginot nucleare » in difesa 
degli Stati Uniti al prezzo 
della distruzione nucleare 
dei paesi europei. Natural
mente se l'impiego nuclea
re in Europa potrà restare 
o meno limitato all'Europa 
è un grosso problema non 
ancora risolto. Secondo le 
informazioni ufficiose in mio 
possesso, l'Unione Sovieti
ca non sarebbe dispo:.ta ad 
accettare una guerra nucle
are limitata alla sola Europa, 
ma, in ogni caso, questa è 
la strategia ufficiale dell 'im
piego delle armi nucleari di 
teatro da parte americana. 
Come conseguenza di que
sta strategia, il diritto di 
usare le armi nucleari di 
teatro schierate in Europa 
è esclusivamente americano. 
Ciò significa che la decisio
ne finale dell'impiego è di 
esclusiva competenza del 
Presidente degli Stati Uni
ti e che nessuna autorità 
responsabile di paesi euro
pei può opporsi a questa 
decisione che, per reazione 
nemica, dete,rminerebbe la 
distruzione nucleare dell 'Eu
ropa. Questi sono i fatti che 
dobbiamo imparare a cono
scere e a meditare! 

Ed ora un breve chiari-

mento circa il missile mobi
le SS 20 sovietico il cui pre
sunto schieramento ha mo
bilitato la propaganda NA
TO. Si tratta di un missile 
terrestre mobile che sosti
tuisce due missili - SS 4 
SS 5 - schierati 25 o piu 
anni fa. L'SS 20 ha un rag
gio che copre tutte le na
zioni NA10 europee ma 
non gli Stati Uniti. Si tratta 
quindi d1 un missile di tea
tro che serve a bilanciare 
i missili che da vari anni la 
NATO ha messo a disposi
zione del Comandante in Eu
ropa. Secondo una recente 
valutazione del generale ame
ricano Jooes, attuale presi
dente del Comitato dei capi 
di stato maggiore, <( Le for
ze nucleari tattiche a lun
go raggio costituiscono il 
maggiore collegamento fra 
le forze convenzionali NA
TO e le forze strategiche 
americane. Esse sono fonda
mentali per colpire una va
rietà di obiettivi in rutta 
l'area del Patto di Varsa
via. Il contributo US alla 
capacità delle forze nucleari 
NATO a lungo raggio con
siste nello schieramento 
avanzato di aerei F III e A 
6 e in un consistente nume
ro di tec•..tte nucleari Posei
don assegnate al SACEUR 
(Cnrnà .. Jante supremo allea· 
to). Addizionali sistemi qua
~i 1 missili Polaris e gli aerei 
Vulcan inglesi compl~tano la 
capacità NATO. Opzioni per 
una modernizzazione delle 
forze nucleari tattiche di lun
go raggio della NATO è ora 
all'esame dell'Alleanza. I si
stemi candidati comprendo
no missili di crociera lancia
ti da postazioni terrestri, ma
rittime o da aeroplani, un 
nuovo missile a medio rag
gio - MRBM - e aumen
tate capacità DCA (DCA si
gnifica aerei capaci di impie
gare armamento nucleare e 
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convenzionale). Il nuovo mis- di impiegare questa forza di
sile a medio raggio sarà pro- mostro cne il progetto non 
bab1lmente il .t:'ershing II, aveva assolutamente nessun 
una versione modificata deJ valore pratico. Gli Stati Uni
Pershing I con un raggio ti dovevano necessariamente 
considerevolmente aumenta- essere sempre compresi in 
to ». qualunque sistema di mag-

La NATO ha quindi da g1oranza autor,zzaro a pren
molti anni a sua disposizio- dere la decisione dell'impie
ne missili mobili Poseidon go, per cui o gli ~tau l.Jniti 
e Polans (lanciati da som- erano favorevoli e allora 
merg1bili) con testate mul- l'MLF sarebbe stata soltanto 
tiple indipendenti, aerei da una irrilevante componente 
bombardamento Vulcan e F aggiuntiva delle forze ameri· 
III, mentre sta per entrare in cane, oppure gli Stati Uniti 
linea un nuovo aereo veno- erano contran e allora l' 
re nucleare Tornado, molto MLF non sarebbe stata im
sofìsticato. L'Unione Sovie- piegabile. Verso la fine del 
tica introduce soltanto ora 1964 il Presidente Ford de
l 'SS20 mobile e con testate cise di archiviare definitiva
muluple e l'aereo da bom- mente il progetto. Il proget
bardamento a raggio euro- tato schieramento del Per
peo, il Blackfire. In questa shing II in Europa sarà al
situazione, dopo vari anni, - trettanto inutile quanto l' 
esisterebbe un equilibrio eu- MLF per le stesse ragioni. 
ropeo nel campo delle armi La bomba al neutrone è 
nucleari di teatro a lungo stata oggetto di cantc di
raggio. La NATO cerca di scussioni da non richiedere 
rompere questo equilibrio particolari commenti. Si trat
con 11 programma Pershing 11 ta di un'arma di relativamcn
incentivando così la corsa te piccola potenza esplosiva 
agli armamenti. che concentra il suo potere 

Ma ciò che è ancora più nell'emissione di neutroni ve
strano da parte degli europei loci., mentre relativamente 
che dovrebbero sopportare u- minore è l'energia trasforma
na parte delle spese e, cer- ta in potenza di scoppio, in 
tamente, il maggiore perico- calore e in contaminazione 
lo del nuovo schieramento. nucleare immediata. I neu
è che essi non cerchino di troni veloci che si sviluppa
rendersi conto della reale no nell'esplosione hanno una 
portata di questo program- notevole capacità di penetra
ma in termini di difesa del- zione anche attraverso schcr-
1 'Europa. Dal 1961 al 196-1 mi consistenti quali la co
la NATO ha studiato la pos- razza di un carro armato. 
sibilità di installare missili Questa è la ragione per la 
finanziari in comune dalle va- quale i capi della NATO af
rie nazioni partecipanti al fermano che la bomba al neu
programma, da schierarsi a trone sarebbe capace di fer
bordo di navi con equipaggi mare i supposti, ma inesi
comuni. Il progetto chiama- stenti, carri armati sovietici 
to Multilateral Force - che in 24 o 48 ore raggiun
MLF - aveva lo scopo po- gerebbero l'Atlantico. Que
litico di fornire un più diret- sta affermazione non è mi
to accesso alle armi nucleari litarmente corretta in quan
per le nazioni NATO. II pro- to mentre è vero che i neu
blema di definire l'autorità troni veloci possono in par
che avrebbe avuto il potere te attraversare la corazza dcl -19 



SPECIALE 
ARMI 
NUCLEARI 
carro armato, è anche vero 
che questa corazza trattiene 
abbastanza neutroni tanto da 
rendere incapace di agire l'e
quipaggio del carro, con con
seguente successiva morte, 
soltanto dopo molte ore o 
vari giorni. In altre parole 
l'azione dei carri nemici, mal
grado l'uso delle bombe al 
neutrone, continuerebbe a 
meno di non usare un nume
ro cosl rilevante di armi da 
annullare tutti i vantaggi 
nei confronti delle altre ar
mi nucleari. 

Comunque il vantaggio 
delle armi al neutrone di 
causare meno danni collate· 
rali per effetto dello scop
pio, del calore e della con
taminazione nucleare è il
lusorio e pericoloso. Illuso
rio perché la risposta all'im
piego di armi al neutrone 
da parte della NATO sareb
be effettuata con armi nu
cleari normali da parte del 
Patto di Varsavia, per cui i 
popoli della NATO verreb
bero uccisi dai neutroni ame
ricani e le loro città distrut
te dalle bombe nucleari di 
reazione del Patto di Var
savia. Pericoloso perché, pro
prio per la presunta minore 
distruttività delle bombe al 
neutrone il loro impiego ver
rebbe anticipato da parte dei 
comandi militari NATO in-. 
nescando cosl la distruzione 
nucleare dall'Europa quando 
ancora vi sarebbero molte 
possibilità di concludere un 
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eventuale anche se estrema
mente improbabile cont!ltto 
in 1::.uropa senza ricorso ad 
armi nucleari. 

ln realtà l'arma al neutro
ne è caldeggiata e sostenuta 
dagli ambienti più bellicisti
ci della NA 1 U in quanto si 
tratta di un'arma con carat
teristiche prevalentemente 
offensive che permetterebbe 
alle forze NA!O di aprire 
un varco nelle difese del .l'at
to di Varsavia e di sfruttare 
offensivamente subito questo 
varco senza gli inevitabili ri
tardi causau dalle normali 
armi nucleari per le più este· 
se distruzioni che esse pro
ducono e per la più intensa 
contaminazione nucleare del 
terreno. La funzione offen
siva ed aggressiva dell'arma 
al neutrone è stata chiara
mente illustrata dallo scien
ziato americano S. T. Cohen 
che è in qualche modo tl 
padre di quest'arma, in un 
articolo dell' International 
Herald Tribune del 10-11 
marzo di quest'anno. 

Le armi di distruzione di 
massa sembrano essere, e in 
realtà sono, meno pericolose 
delle armi nucleari. Bisogna 
tuttavia tener conto che il 
progresso tecnologico forni
sce continuamente armi la 
cui capacità distruttiva o 
la cui letalità è in continuo 
aumento. E' quindi impor
tante porre dei vincoli, dei 
limiti allo sviluppo di que· 
ste armi per evitare nuovi 
gravi pericoli per l'umanità, 
anche perché queste armi, 
non essendo nucleari, po
trebbero trovare meno osta
coli alla loro diffusione a 
paesi terzi e quindi innesca
re o rendere ancor più pe
ricolose guerre locali. A ti
tolo di esempio ricorderò 
la bomba a concussione o 
bomba FAE (dalle iniziali 
delle parole inglesi: carbu
rante che esplode nell'aria). 

$i tratta di bombe riempite 
di un carburante speciale che 
allo scoppio si d.Utonde su 
una vasta area ed esplode 
con ettetti devastanti specie 
sugli esseri viventi anche 
quando sono sistemati in 
trincee. Secondo quanto af
fermato da parte americana 
« noi pensiamo a questo e
splosivo non come arma ma 
come un meccanismo per uc
cidere». L'arma a concussio
ne ha avuto una notevole 
pubblicità in America alla fi. 
ne del 1976, inizio del 1977, 
quando i giornali .si sono oc
cupati delta vendita di essa 
ad Israele. Circa' le armi di 
distruzioni di massa, partico
lare importanza riveste il 
punto 77 del documento fi
nale dcli 'ONU che raccoman
da accordi particolari per la 
interdizione di tali tipi di ar
mi e il punto 78 circa la 
proibizione di utilizzare tec
niche indirizzate a modifica
re l'ambiente al fine di evi
tare 1 gravi pericoli che po· 
trebbero derivarne per l'u
manità. Anche in questi cam
pi, la conferenza mondiale 
per il disarmo raccomandata 
dall'ONU potrebbe consenti· 
re consistenti risultati come 
informazione per l'opinione 
pubblica dei gravi pericoli 
che minacciano l'umanità. 

Conclusione 

Dopo 42 anni di attiva 
vita militare essendo passato 
attraverso varie guerre, e do
po altri dieci anni di studi e 
di ricerche mi sono ferma
mente convinto che i confi
ni sono sicuri soltanto quan
do servono come ponti che 
uniscono popolazioni amiche 
desiderose di lavorare assie
me per un reciproco interes
se. I confini invece non sa
ranno mai sicuri se divido
no popolazioni ostili. Nessu
na forza armata potrà mai 

renderH sicuri. Vorrei ag
giungere sublto che di mas
sima tum i popoli desidera
no vivere m pace, sono i 
propagandisti della guerra 
treaaa e calda che semmano 
fra le popolaz1oni dubbi, ti
mori ea ostilità. 1::.' qumdi a 
mio parere elemento pnori
tario e della massima impor
tanza la terma, precisa, e
splicita condanna ad ogni tor
ma d1 propaganda bellicisti
ca. Ch1 predica la guerra o 
la sua inevitabilità è nemico 
del genere umano. 

Nel quadro più specifico 
deù armamento occorre: 

- dimmu1re gradatamen
te fino alla totale elimina
zione le armi di teatro schie
rate in Europa perché sono 
le p.ù pericolose per le po
polazioni europee e, forse, 
mondiali. Questo può essere 
fatto senza bisogno di cam
biare i trattati esistenti. Le 
nazioni europee sono libere 
d1 seguire gli esempi della 
Norvegia e della Danimarca 
che non hanno armi nuclea
ri sul loro territorio pur es
sendo membri a pieno tito
lo della NATO; 

- esercitare ogni possibi
le pressione su Stati Uniti, 
Unione Sovietica, Inghilter
ra, Francia e Cina perché 
riducano 'Seriamente, sia pu
re a livelli e a stadi diversi, 
i loro arsenali nucleari fino 
alla loro completa distruzio-
ne; 

promuovere accordi 
per evitare lo sviluppo di 
nuove armi di distruzioni di 
massa; 

- chiedere a tutti i go
verni una riduzione bilancia
ta, ma consistente delle spe
se militari per dedicare mag
giori risorse ai problemi as
sillanti, gravi, esplosivi del
la fame e dello sviluppo so
ciale ed economico del mon
do. 

N. P. 
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La contingenza al centro della 
controversia contrattuale 

Pubblico 
• • 1mp1ego: 
foglie 
e ''panieri'' 
d'autunno 
di Gianfranco Bianchi 

a ~arà il pubblico impiego ad apri
• re le vertenze di settembre, a da
re il via al nuovo anno sindacale 1979-
1980. Al centro delle rivendicazioni, 
la questione della cosiddetta trime
stralizzazione della scala mobile, la tra
sformazione degli ~atti della contin
genza da semestrali, come avviene, 
ora, in trimestrali. Questa disparità 
di trattamento che esiste da tempo per 
gli impiegati pubblici rispetto a quel
li privati (alcuni anni fa era ancora 
più sensibile, scattando la contingenza 
del pubblico impiego una sola volta 
all'anno come avviene ora per le pen
sioni), ha generato con il tempo una 
sensibile divaricazione delle retribuzio
ni a danno dei dipendenti dello Stato. 
Le cifre fornite dagli esperti dimostra
no quanto « perda » ogni anno un im
piegato dello Stato rispetto ad un suo 
omologo del settore privato a parità 
di trattamento. Con l'andare del tem
po, la differenza si è fatta sensibile 
e se si aggiunge una più spiccata len
tezza nella stipulazione dei contratti 
e dei relativi aumenti di stipendio, a 
causa della farraginosa procedura che 
regola le relazioni sindacali del set
tore pubblico, si ha il quadro di un 
rivendicazionismo salariale in continua 
tensione, appunto perché rallentato in
giustamente. 

La rivendicazione della scala mobi
le trimestrale è stata presentata fin 
dall'anno scorso ufficialmente dalle tre 
confederazioni e dai sindacati di ca
tegoria degli statali, ma finora il go
verno non ha mostrato alcuna simpa
tia verso di essa. Solo nella scorsa 
primavera, quando già il vento della 
crisi stava sul punto di investirlo, An
dreotti ha fatto una mezza promessa 
che giustamente i sindacati hanno pre
so per buona. Dalla loro c'è comun
que un precedente. Alcune ammini-
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strazioni regionali, per venire incon
tro alle richieste di una categoria che 
lo scorso anno si è manifestata come 
la più turbolenta, quella degli ospe
dalieri, hanno concesso una certa som
ma come anticipo sui miglioramenti 
futuri derivanti dalla trimestralizzazio
ne della contingenza, dando cosl per 
scontato due cose: che il passaggio 
agli scatti trimestrali dovrà avere va
lore retroattivo e che sarà senz'altro 
attuato. 

Due cose che, invece, allo stato dei 
fatti sono ancora lontane dall'essere 
inevitabili. 

II governo Cossiga, e per lui il nuo
vo ministro della Funzione pubblica 
Massimo Severo Giannini, di prove
nienza, come si dice ora, dall'area so
cialista, non hanno ancora avuto l'oc
casione per pronunciarsi sulla que
stione. Ma l'occasione si presenterà 
prima ancora che finisca agosto, poi
ché anche i sindacati autonomi delle 
ferrovie e dei marittimi, le due for
mazioni più aggressive e che si muo
vono al limite del codice penale, si 
sono anch'esse impossessate della ri
vendicazione della trimestralizzazione 
della contingenza, cercando anzi di far
la passare come una loro esclusiva 
e l'hanno messa in testa al solito «ca
hier de doléances » che, ormai tradi
zionalmente, presentano ad ogni spi
rare di ferie come base per una sel
vaggia interruzione dei servizi proprio 
mentre la gente sta ritornando dalle 
vacanze. Il nuovo dicastero dovrà quin
di pronunciarsi, e non solo per le pres
sioni «autonome», ma anche perché 
dovrà rispondere ad una lettera che 
i segretari generali delle tre confede
razioni hanno spedito ai segretari dei 
partiti democratici alla metà del lu
glio scorso, elencando tutto il conten
zioso sindacale pubblico e che i grup
pi parlamentari dei partiti di sinistra 
intendono present~re in Parlamento al
la riapertura. 

Anticipare la pt'sizione del governo 
Cossiga nei confronti della trimestra
lizzazione della scala mobile, è ora 
impossibile. I sindacati più direttamen
te interessati alla questione sono pro
pensi nel credere che si tratterà di 
un atteggiamento che terrà conto del
la mezza promessa di Andreotti. Non 

si prevede insomma un no secco e de
ciso, ma una serie di contromosse che 
tenderanno ad inserire la questione del 
ritmo della contingenza nella più am
pia contrattazione per i rinnovi dei 
contratti di lavoro ormai scaduti. E 
qui la faccenda si fa pericolosa, sosten
gono i sindacati, perché da quanto si 
è capito, la questione della trimestra
lità degli scatti viene posta dalle or
ganizzazioni sindacali come un qualco
sa di non contrattabile, se non nei 
modi e nei tempi per raggiungerla. In 
altre parole, i sindacati tendono a di
stinguere le due cose: gli scatti della 
contingenza da una parte e i rinnovi 
contrattuali dall'altra. Non paiono di
sposti a rinviare o moderare i secon
di in cambio dei primi. 

Per il governo invece la partita è 
unica ed ha un costo rilevante e la 
prima obiezione che i sindacati si sen
tiranno fare, come già è avvenuto nel 
passato, è che il nuovo regime della 
contingenza verrebbe ad incidere pe
santemente sulla spesa pubblica cor
rente, proprio sulla piaga più purulen
ta della situazione economica naziona
le. Già nelle proposte del ministro 
delle Finanze Franco Reviglio, di scor· 
porare dal « paniere » della contingen
za gli aumenti derivanti dai rincari 
energetici, si avverte un nuovo tenta
tivo di modificare il meccanismo della 
scala mobile, di raffreddarlo insomma 
in qualche modo, partendo dalla fal
sa considerazione che l'inflazione è una 
conseguenza della scala mobile e non 
il contrario. Contro questi tentativi 
(anche Guido Carli ha fatto una sua 
proposta per scaricare gli aumenti del
la contingenza dalle imprese, almeno 
in parte e caricarle sul bilancio dello 
Stato), si sono pronunciati decisamen
te i sindacati. Sarà questo della scala 
mobile dunque il punto di scontro de
cisivo per il pubblico impiego. 

A questo punto, il discorso fra le 
due parti può imboccare tre strade: 
o si interrompe prima o poi, dando 
il via ad una conflittualità accesa, o 
trova un modo di dispiegarsi su un 
terreno fertile, allacciando cioè i pro
blemi dei rinnovi contrattuali e della 
scadenza della contingenza alla riforma 
dell'amministrazione statale, alla sua 
efficienza e produttività. Ed è. questa -21 



La contingenza 
al centro della 
controversia contrattuale 

l'intenzione dei sindacati confederali, 
almeno l'intenzione proclamata. Che 
poi, alla fine, le cose vadano invece 
per un altro verso, nel senso che si 
imbocchi la terza e tradizionale strada 
che lascia pressapoco, le cose com'era
no prima con in più un compromesso 
più o meno accettabile che accontenta 
o scontenta un po' le due parti, non 
è affatto da escludere. 

In sostanza, il male oscuro della 
pubblica amministrazione sta proprio 
in questo, nel fatto che malgrado il 
permanente stato di conflittualità che 
regna in tutti i settori pubblici, in 
realtà non si è riusciti finora ad im
primere una vera svolta nei rapporti 
sindacali e di potere. Dopo anni di 
lotta e di accordi, l'amministrazione 
pubblica assomiglia sempre di più ad 
un enorme e cadente edificio sul quale 
sono cresciuti ampliamenti e nuove co
struzioni che convivono con il vecchio 
palazzo rimasto il centro del potere 
senza però riuscire a renderlo acco
gliente e adatto alle nuove funzioni. 

Questo ibrido porta a risultati spes
so scoraggianti, simboleggiati, per fa
re un esempio, nel centro elettronico 
del ministero dei Lavori pubblici che 
serve praticamente a nulla. 

La ricerca delle responsabilità di un 
simile stato di cose è senz'altro diffi
cile, dovendo affondare l'indagine nel
la storia della pubblica amministrazio
ne italiana, del compito subito asse
gnatole di supporto a tutti gli interessi 
e clientele dominanti, ma certo non 
impossibile. A grandi linee, per fer
marci a questi nostri tempi, la resi
stenza opposta da tutti i governi della 
Repubblica ad una profonda riforma 
dell'amministrazione dello Stato, è u
na delle cause principali dello sfascio 
in cui ora si trova l'apparato pubbli
co. Una resistenza che si è dispiegata 
in mille modi, dal sorriso al ·pugno 
di ferro, usando corruzione e repres
sione, soprattutto quando il sindacato 
da colpire era la isolata CGIL e gli 
autonomi non si chiamavano ancora 
cosl. Lo scopo era quello di mantenere 
in piedi ogni possibile centro di po
tere e al fronte comune di ministri e 
di alti dirigenti si sovrapponeva spes
so la frastagliata guerra fra ministri e 
ministri, fra sottosegretari e sottose-
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gretari, fra alti dirigenti e alti dirigen
ti, ognuno teso ad accrescere la pro
pria zona di influenza. 

Ma ci sono anche altre responsabi
lità, fatte spesso di passività. Anche 
da sinistra, fino a qualche tempo fa, 
si è sottovalutata la necessità di una 
rigorosa condotta nei confronti di tut
ta la pubblica amministrazione, soprat
tutto nel periodo del centrosinistra. 
Da parte dei sindacati, la coscienza 
di quanto dipend~ da loro per modifi
care lo stato dell'apparato pubblico e 
il volto che esso presenta ai cittadini, 
è nata in tempi abbastanza recenti, 
non più di sei-sette anni fa, anche per
ché la CGIL ha sempre avuto una in
fluenza scarsa nel pubblico impiego, 
data la selezione delle assunzioni e la 
CISL ha sempre custodito gelosamen
te il suo primato. Tuttavia, anche in 
questi anni, la contrattazione sindaca
le nei vari settori non ha mai avuto 
una caratteristica omogenea che, fatte 
salve le diversità fra i vari comparti 
e i loro specifici problemi, facesse e
mergere alcune precise linee di fondo. 
Le difficoltà stanno anche in una sorta 
di « gelosia » fra le varie categorie, 
nella inevitabile centralità delle que
stioni salariali, soprattutto grazie ad 
una tradizione che ha sempre risolto 
ogni questione riguardante l'organiz
zano del lavoro con elargizioni a pi
ramide rovesciata, esigue in basso e co
spicue in alto ma che tuttavia non la
sciavano fuori nessuno. L'insorgere di 
famelici sindacati e sindacatini più o 
meno autonomi (si è arrivati a for
mazioni autodefinitesi sindacati che si 
rivolgono solo agli ~tkletti ad una 
mansione e perfino ad una sotroman
sione), visti tutti con benevolenza dal
l'alta dirigenza poiché strumenti di 
conservazione dello stato esistente, ha 
dato il tocco finale ad un quadro tal
mente complicato da risultare ormai 
astratto. Ed è in questo quadro che 
irrompono le vertenze dell'autunno del 
pubblico impiego. Un impegno che 
non dovrebbe essere solo dei sinda
cati ma anche delJe forze oolitiche. 
Rip~tere le deludenti esperi.enze del 
passato, può significare perdere l'ulti
ma occasione per dare al paese l'am
ministrazione pubblica che chiede. 

G. B. 

A Alla fine del 1979 avremo speso 
.. «per vivere» - abitare una casa, 
mangiare, vestire, «andare a benzina» 
e ad elettricità ecc. - non meno di 132 
mila miliardi (contro i 125 mila del 
1978 ). Nel 1979 il reddito netto degli 
italiani dovrebbe aver raggiunto i 220 
mila miliardi (di cui 185 mila di reddi
to ufficiale e 35 mila di reddito som
merso) contro i 202 mila miliardi del 
1978 (di cui 175 per l'ufficiale e 25 per 
il sommerso). 

Tali cifre dovrebbero dimostrare 
che, mediamente, ogni famiglia italia
na ha un reddito annuale di 13 milioni 
600 mila lire e che spende per vivere 
9 milioni 600 mila lire l'anno. Dun
que un paese ricco, anzi opulento. Ep
pure nelle statistiche ufficiali figurano 
circa 7 milioni di famiglie con redditi in
feriori a 4 milioni l'anno, di cui 3 milio
ni 500.000 famiglie con redditi addirit
rura inferiori ai 2 milioni l'anno; te
nuto conto che nella prima serie - 4 
milioni di reddito - vi sono famiglie 
numerose, con più di quattro persone, 
e che nelJa seconda serie, gli ultra po
veri, ve ne sono uno o due (pensionato 
con o senza consorte) si può affermare 
che circa 28 milioni di persone vivo
no in Italia in condizioni di povertà, 
se é vero che con 2 milioni l'anno si 
pagano in molte aree metropolitane 
l'equo canone, il gas, la luce e il mez
zo pubblico e con quattro milioni l'an
no si può mangiare anche un pasto al 
giorno, comprare abiti al mercato ame
ricano e un giornale. 

Se insomma i rapimenti hanno rive
lato che almeno IOO famiglie italiane 
hanno rendite e redditi da 400 milioni 
a 3 miliardi l'anno, una lettura appas
sionata e testarda delJe pur parziali 
statistiche lstat (al momento disponi
bili sino a tutto il 1977) e la loro proie
zione attraverso le ricerche delJ'ISPE, 
permette di affermare che 28 milioni di 
italiani non possono spendere tutti in
sieme più di 21 mila miliardi l'anno 
mentre altri 25 milioni ne possono 
spendere, globalmente, 111 mila. Ov
viamente nella fascia dei medio-ricchi 
vi sono numerose aree di super-pnvt
legio che al momento è impossibile 
quantificare. 

Le statistiche sulla povertà - 7 
milioni di famiglie con meno di 4 mi-
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In margine all'indagine Censis del luglio 1979 

Povertà assoluta 
e ''bisogni del dopo,, 
Il problema del lavoro 
e il mito dello spazio domestico 

di Antonello Palieri 

!ioni di reddito l'anno, che sono lo sti· 
pendio, mensile, di certi speciali fum:io
nari - sembrano vecchie di venti anni 
e probabilmente non tengono conto di 
redditi sommersi che, a certi livelli, so
no indispensabili per sopravvivere nel
l'attuale contesto socio-economico. Del 
resto abbiamo più volte rilevato 
che le statistiche nel nostro paese an· 
zichè rappresentare l'aritmetica della 
programmazione rappresentano, sem
pre più spesso, la geometria del terro
rismo economico. Oggi siamo al quarto 
posto, nel mondo, per le riserve stata· 
li; domani, se farà comodo - magari 
di fronte all'ultimatum a fare un go
verno che rappresenti finalmente il 
paese - qualcuno affermerà, senza 
smentita, che i vecchi debiti con l'e· 
stero e il disavanzo della bilancia dei 
pagamenti hanno annullato il valore 
reale di tutte le riserve e che siamo 
perciò sul lastrico. 

Eppure siamo poveri: lo testimonia· 
no le liste di collocamento, il fenome
no sempre più esteso della coabitazio
ne, le montagne di cambiali che spes
so non trovano più il destinatario, l'in
fittirsi dell'esercito degli emarginati e, 
non ultimo, un equo canone che per 
chi ha un reddito superiore agli 8 mi
lioni l'anno (cioè anche poco di più di 
666 mila lire al mese, reddito con il 
quale si può anche morire o impazzire 
in un'area metropolitana) è, in mol
te zone urbane, insostenibile. Ma al 
tempo stesso siamo tanto ricchi da in
durre oltre I milione di uomini e don
ne di colore ad approdare - negli 
ultimi 6 anni - in Italia per essere, 
al 60 per cento, sfruttati e prostituiti. 
Insomma come stanno veramente le 
cose? 

Esiste certamente una povertà asso
luta, culturale, di ideali. Per il CEN
SIS che ha redatto un esemplare « son
daggio sulla povertà » (luglio 79) con 
tale termine onnicomprensivo si deve 
intendere la mancanza di cibo, di un 
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tetto, ecc., mentre i bisogni cui ci rife
riamo farebbero capo alle « povertà 
post-materialistiche ». Ma in quest'ot· 
tica un rischio grande ci sommerge, 
quello di immaginare ad esempio « un 
desiderio d'amore», di rispetto, di in
tegrazione sociale - lo fa un'analisi 
CEE sulla povertà - come bisogni 
del dopo, dopo aver appagato cioè i 
bisogni corporali, abitativi, ecc. Ave
vamo creduto ingenuamente che un li
bro come << Sacerdoti, Guerrieri e Con
tadini » (Einaudi) fosse stato commis
sionato per colmare lacune storiche 
e ideologiche sulla formazione del
le classi sociali e invece ci accorgiamo 
che è anche di un 'attualità bruciante. 
Al terzo infimo « stato », i contadini 
di oggi (che sono certi operai ma an
che certi impiegati e certi intellettuali 
mal pagati e sempre puniti per le loro 
dignitose ribellioni, per le loro idee) 
bisogna, lo dice la CEE, riconoscere 
certe « nuove necesstta», per cui 
« quando un essere umano ha acquista
to un certo grado di sicurezza fisica ed 
economica egli può cominciare a perse
guire degli altri obiettivi di tipo non ma
terialistico, quali il bisogno di amare 
e di essere amato, il bisogno di sentir
si appartenente ad un gruppo». Il te
sto è stato siglato nel 1977 e non, co
me si potrebbe pensare, nel '77 Avanti 
Cristo. Ceno esiste una povertà come 
insicurezza, povertà di prospettive fe
lici, povertà di salute ma soprattutto 
un'assoluta povertà di quella speranza 
progettuale che negli anni 60 - come 
nelle parabole evangeliche - diede 
luce ai ciechi, arti veloci agli storpi e 
una parola ravvicinante persino ai mo
stri. Ma ora, il problema autentico è 
di saldare la soluzione delle « povertà 
assolute » con quella delle povertà 
« post-materialistiche » - che è il 
primo obiettivo di un nuovo modello di 
sviluppo - e di combattere la povertà 
nel contesto di una violenza economica 

che sta dilagando come negli anni più 
oscuri della nostra storia. 

Sarebbe però ipocrisia denunciare 
per lo strisciante golpe socio-eco
nomico il -Vecchio padrone ddle fer
riere, morto e dimenticato anche con 
i suoi pochi pregi, e non affrontare in
vece finalmente i comportamenti di 
politici, economisti, industriali cui la 
sinistra e il sindacalismo più qualifica
ti hanno teso una mano non certo per 
aumentare ignobilmente i ricorsi alla 
cassa integrazione e tantomeno per con
sentire loro di aumentare il giro delle 
ville imperiali, delle « conigliette » e 
delle barche. Vi è un ceto borghese che 
all'ombra della sinistra ha fatto dell'im
moralità pubblica e privata un vessillo 
di nuova pirateria che bolla di « livore 
moralistico » tutti gli onesti, esaspera
ti dagli inganni. 

Cosi pure bisogna denunciare e com
battere un perverso sud che iscrive i 
figli di ricchi nelle liste di collocamen
to, ottiene pensioni di invalidità per
manente per aitanti vitelloni, veste di 
falsi stracci e ammucchia soldi accan
to ad un ceto sottoproletario che vive a 
Gioia Tauro o alla Borgata Finocchio, 
compra a rate la « TV--colore » e la 
« 1700 e.e. », confonde Leonardo con 
un cantautore ma che - anche seguen
do accuratamente i suggerimenti lamal
fiani - non avrebbe mai i soldi per far
si una casa e meno che mai per super.a
re l'angosciosa barriera dell'ignoranza 
più cupa. 

Non è infine da sottovalutare il ri
schio che la « scoperta » delle povertà 
post-materialistiche (bisogni civili e 
culturali e di identità) sia utilizzata co
me cortina fumogena delle povertà as
solute (alimentazione, casa e sanità). 
Assetto urbano, trasporti e tempo li
bero devono finalmente essere finaliz
zati a migliorare la qualità del lavoro, 
inteso anche come attività creativa, vi
sto cioè finalmente al di fuori dello 
spazio angusto e specifico delle attività 
che permettono di percepire stipendi 
e salari. E il lavoro e non il nostro mi· 
tico spazio domestico deve generare un 
avanzamento generale globale, con buo· 
na pace della CEE e dei suoi sacerdoti. 

• 
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Guattari 

Processo al più presto 
per Negri e Scalzone 

C'è Guattari 
che tiene la penna in mano ... 

A E' trascorsa l'estate, da cinque 
W mesi è in piedi l'istruttoria su
gli arresti di Padova, ma, a giudica
re dalle avare notizie filtrate dagli 
uffici competenti, non si direbbe che 
i magistrati intenti alla spinosa in
chiésta abbiano dimostrato di aver fat
to molti passi avanti nel definire le 
concrete responsabilità giudiziali dei 
grandi capi autonomi inquisiti. Da 
quanto fino ad ora dichiarato dai giu
dici romani e padovani può soltanto 
deJursi la loro convinzione sull'esi
:. tenza di un « cervello » ideologico
organizza ti vo che guiderebbe, in ve
ste di mandante, in tutta Italia, le 
m<Ji.teplid «bande», siglate AO o 
oR come pure PL o UCC, nelle quali 
si sfrangia l'area del « partito arma
to ». 

Che quest'ultimo esista è un fatto 
indubitabile; che possa infine rivelar
si esiziale alla già traballante demo
crazia italiana è ugualmente innega
bile, vedi l'esempio Germania Fede
rale: prosegua dunque, e vada fino 
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di Alessandro Colett i 

in fondo, l'inchiesta giudiziaria su To
ni Negri e gli altri coimputati. Ma, al 
tempo stesso, l'opinione pubblica vuol 
conoscere meglio la sostanza dei capi 
di imputazione per i quali i « cer
velli » in questione vengono ancora 
trattenuti in carcere. Né può troppo 
tardare quel processo dove accuse e 
difese dovranno confrontarsi, addu
cendo ciascuna fatti e prove concre
te. 

Ma sembra che l'approdo a questa 
fase, l'abbandono del mero terreno in
qulSltorio, costituisca un traguardo 
niente affatto vicino per le indagini 
in corso. Perché il problema che, pre
sumibilmente, più impegna gli inqui
renti è quello di apprestare una for
ma giuridica concreta a quanto con
testato agli imputati fin dal primo 
momento dell'arresto. Al di là di ogni 
giudizio di merito sulla sua posizione 
politica, non ha torto il prof. Ferrari
Bravo, detenuto con Negri, a chiarire 
in una lettera a La Repubblica dell' 
agosto scorso: « Punico saldo e piano 

terreno di legittimità logica e giuri
dica dell'inchiesta 7 aprile era, alter
nativamente, o quello di una mera 
accusa di istigazione, ovvero quello di 
avere gli imputati costituito tra loro 
un'associazione sovversiva e/o banda 
armata, salvo l'onere dell'accusa di 
provare in maniera determinante l'as
sunto». Gli organi democratici più 
attenti alla vicenda chiedono appunto 
che l'accusa dimostri, con prove in
confutabili, il proprio assunto di col
pevolezza degli imputati; che imboc
chi insomma procedure più risponden
ti al concetto costituzionale di garan
tismo giudiziario. 

Dalla constatazione di questa sma
gliatura è nata la polemica che, nella 
seconda metà del mese passato, ha 
contrapposto, anche con toni di viva
ce asprezza, Ugo Pecchioli e Giacomo 
Mancini, per il dissenso del « mini
stro degli interni comunista » sulle 
critiche mosse dal leader socialista ai 
giudici inquirenti sugli arresti di Pa
dova. Chiedendosi se l'operazione scat-
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tata il 7 aprile contro l'Autonomia 
fosse avvenuta «per accertamenti giu
diziari o per impulsi politici» Man
cini aveva espresso ampie riserve sul 
modo di procedere dd giudice Calo
gero, più basato su ipotesi, scritti e 
supposizioni che su precisi addebiti 
di responsabilità penali. «E' difficile 
- dichiarava in particolare - trova
re negli annali delle nostre Procure 
generali elementi assimilabili alle idee 
esposte dal magistrato Calogero. Bi
sogna 'risalire all'epoca del Tribunale 
Speciale fascista, siamo alla fase bar
barica del diritto». 

Emergendo dal coro dei commenti, 
a favore o contrari, che tale apprez
zamento, pesante indubbiamente, ha 
suscitato, Pecchioli ha replicato che il 
« garantismo » non è stato offeso, 
quindi non fa una grinza la procedura 
che Mancini critica. L'Unità ha rinca
rato ricordando, non immotivamente: 
« Quale giudice di Tribunale Speciale 
avrebbe limpidamente ammesso un 
proprio errore, come hanno fatto in
vece i giudici che indagano sugli au
tonomi di Padova, rilasciando rapida
mente imputati come Nicotri per man
canza di indizi? ». 

Ma resta il fatto che i forti dubbi 
espressi da Mancini, qualificando ne
gativamente i giudici al lavoro, non 
sono solo suoi, e gettano nuove om
bre sul modo in cui si stanno condu
cendo le delicate, e difficili, indagini 
sul nostro terrorismo. Le ambigue cir
costanze che hanno accompagnato il re
cente arresto di Franco Piperno ven
gono a rafforzarle. 

Meglio configurabile nel ruolo di 
elegante e preparato teorizzatore del
la rivoluzione che in quello di briga
tista con la pistola in pugno, Franco 
Piperno, già sfuggito all'arresto nel 
blitz del 7 aprile, è ancora più nei 
guai da quando la Conforto lo accusa 
di averle presentato Adriana Faranda 
e Valerio Morucci, i brigatisti di li
nea dissidente, ma di non poco spic
co, arrestati il 29 maggio a Roma. 

Ambigue circostanze, dicevamo, fan
no da corollario alla cattura del •Cer
vello » Piperno che, stando alle di
chiarazioni del vicequestore di Viareg
gio, il pomeriggio del giorno prece
dente al suo arresto nel caffé parigino 
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si sarebbe eclissato, sparando a un 
poliziotto, nella stazione del centro 
versiliese, dove era atteso da una 
squadra di agenti. Ma nel dossier in
viato dai giudici romani ai colleghi 
francesi, per ottenere la sua estradi
zione, non si fa cenno ai fatti di Via
reggio: segno evidente che manca ogni 
certezza sopra l'identità dell'individuo, 
sospetto brigatista, in effetti sfuggito 
aprendo il fuoco all'arresto appronta
togli, ma troppo celermente fatto coin
cidere con l'ancor latitante Piperno. 
L'ambiguità si fonda sul sospetto, co
me da qualche parte si è fatto rile
vare, di trovarsi dinanzi ad una mon
tatura, ordita al fine di poter disporre 
di circostanze genericamente aggravan
ti perché le autorità francesi non frap
pongano eccessivi ostacoli alla ricon
segna di Piperno. 

Riconsegna che è assai poco pro
babile. Non solo per l'esclusione dei 
reati politici nella convenzione che 
regola i rapporti di estradizione tra 
Italia e Francia, ma anche perché, con 
il protrarsi della nebulosa situazione 
giudiziaria che ristagna attorno agli 
imputati dopo l'arresto del 7 aprile, 
la certezza della loro imputabilità non 
è poi così automatica in terra fran
cese. Specialmente dopo che Curcio e 
gli altri brigatisti incarcerati hanno 
drasticamente confutato teoria e pras
si dei « professorini » autonomi. C'è 
poi da tener conto dell'aperta simpa
tia che alcuni leaders dell'autonomia 
italiana - Toni Negri ne è l'esempio 
più in vista - raccolgono a Parigi 
presso l'intelligents1a di sinistra. 

Non è notizia nuova, e a noi ne 
parla un non più tanto giovane pro
fessore di Parma, cx sessantottino, da 
tre anni « pendolare » tra Parigi e Ro
ma, per nulla e in nulla implicato 
con faccende eversive. Proprio per 
evitare il risucchio suicidia nel « par
tito armato » ha preferito tagliare i 
ponti con le speranze della « rivolu
zione » ma mantiene i contatti con 
chi ancora ci crede. Parigi, afferma, 
è ormai punto di riferimento per gran 
parte dell'extrasinistra italiana in odo
re giusitficato o meno di terrorismo; 
il quotidiano Lìberat1on la arpoggia, 
pubblicando appelli e articoli demisti
ficatori. 

Certo, riconosce il nostro interlocu
tore, c'è molta esagerazione nel co
stante riferimento alla « repressione 
italiana», pressoché accomunata alla 
tedesca. Ma, spiega, non bisogna di
menticare che la Francia ha vecchie 
tradizioni di ospitalità nei confronti 
dei perseguitati politici italiani dei 
tempi andati, la grande migrazione an
tifascista degli anni trenta ha lascia
to le tracce e forse oggi si tende, del 
tutto ingiustificatamente, a ricollegar
si in qualche modo a quella situa
zione. 

I ricorrenti appelli lanciati da espo
nenti di altissimo prestigio del mon
do culturale francese - vedi Sartre, 
Guattari, Deleuze, Lacan - in favore 
degli arrestati del 7 aprile e ora di 
Piperno, non ~ono certo teneri con 
le nostre autorità inquirenti. Guattari 
se la prende anche coi giornafoti ita
liani, rei di aver dato fiato a quella 
che lui giudica solo una montatura 
poliziesca, una mostruosa macchinazio
ne giudiziaria contro alcuni intellet
tuali «dissidenti », arrestati nell'ambi
to di una manovra politica rendente 
a scaricare su mostri prefabbricati la 
responsabilità della crisi di un siste
ma di potere giunto a11o sfascio. 

Guattari certo esagera, e di molto, 
lanciando i suoi proclami con affretta
ta superficialità: ma, in verità, restan
do unicamente nell'ambito del proce
dimento in corso, lo stentato e dub
bioso arrancare dell'inchiesta, dopo le 
perentorie affermazioni di colpevolez
za di cinque mesi addietro, dà ben 
spazio ai giudizi negativi sul preteso 
ulteriore • processo all'italiana ». 

• 
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Democrazia e consenso 

Se il mio voto 
vale più del tuo. • • 

A Uno degli argomenti polemici ad
• dotti frequentemente nella pub
hlicistica moderata è che anche in Italia 
il movimento di classe - ed i partiti 
che ad esso si richiamano - non sa
rebbe portatore di valori e soluzioni 
democratiche perché queste ultime co
stituirebbero appannaggio esclusivo 
delle correnti che si richiamano alla 
tradizione occidentalista. 

Tale tesi sino a ieri sostenuta dagli 
eredi e dagli epigoni del liberalismo 
dei notabili e dai difensori dei privi
legi sociali in Europa e razziali in A
merica con sfrontatezza pari all'arro
ganza è oggi purtroppo portata avanti 
anche da scrittori e politici che dichia
rano di parlare (o vengono intervista
ti) in nome del socialismo mentre mol
e i di essi sono elementi dalla prove
nienza più disparata: liberali che vor
rebbero annettere il socialismo al li
beralismo, dimenticando come il ori
mo ed il maggiore dei teorici del libe
ralsocialismo (Carlo Rosselli) proprio 
negli ultimi anni aveva visto con fa
vore gli esperimenti autonomistici e 
consiliari in Catalogna, democristiani 
pentiti che vorrebbero travasare nell' 
ennesima carta-progetto i luoghi comu
ni di generici documenti pontifici, re
duci del '68 che vissero quell'espe
rienza, come l'attuale, ben protetti da
gli ovili domestici di marca padronale, 
tecnarati del tutto estranei, per com
portamenti, dalle lotte della classe la
voratrice. Ora tutti costoro si unisco
no ai primi nel considerare scontato 
che non hanno patente di democrati
cità uomini e gruppi che considerano 
storicamente (nel positivo e nel nega
tivo) le grandi rivoluzioni di questo 
secolo attraverso le quali è cambiata 
la faccia del mondo. 

Si solleva - e giustamente - il 
problema del consenso dei governati 
all'opera dei governanti, ma non si 
vede quali siano i criteri di rigore se
condo cui valutare le forme di con
senso. Tale problema era già stato af
frontato in sede storiografica allorché 
Renzo De Felice aveva definito gli anni 
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di Carlo Vallauri 

trenta come gli anni del consenso a 
Mussolini e al fascismo. All'analisi del
lo storico mancava però lo studio de
gli strumenti culturali e tecnici (model
li e organizzazione) attraverso i quali 
quel consenso (certo « reale») veniva 
conseguito. 

Adesso, in sede politica, il probema 
è quello di ottenere i consensi neces
sari per governare. E nessun partito 
o movimento (ad eccezione dei golpi
sti e dei terroristi) nega l'uso di una 
simile metodologia. Il contrasto nasce 
però quando si tratta di interoretare 
i consensi. Una partito che ottiene il 
38 per cento dei voti, utilizzando, nel
le maniere più spregiudicate, leve di 
potere in sue mani da oltre trenta an
ni, si considera l'asse « centrale » della 
democrazia italiana, senza considerare 
che questo suo modo di intendere la 
propria funzione non è condiviso da 
un numero di elettori almeno eguale 
a quello da esso raporesentato. La 
« quantità » della maggioranza relati
va non può trasformarsi nella pretesa 
di attribuire una particolare « quali
tà » a quel 38 per cento. Non era for
se questa la polemica che nel fatidico 
1948 i democristiani portavano avanti 
contro i comunisti in Cecoslovacchia e 
contro il fronte in Italia? 

Se i voti sono tutti eguali non si 
comprende perché le percentuali non 
devono avere ciascuna il proprio in
trinseco peso specifico. No, si dice: 
i voti dei comunisti, essendo « quali
tativamente » diversi, perché i comu
nisti sono eterodiretti, sono fuori gio
co. Cosl i comunisti non possono en
trare nei governi, i loro voti possono 
essere solo aggiuntivi. 

Ebbene: se dal ,100% togliamo ol
tre il 30% dei voti (tra PCI, PDUP, 
NSU, radicali siamo però già al 36%, 
cioè poco meno della DC), resta un 70 
o meglio un 64 % dei voti dai quali 
estrarre la maggioranza « pulita », se
condo le vestali della democrazia, che 
è poi in realtà una democrazia demi
diata. 

Jn quel 64% il 38% della DC di-

viene maggioranza assoluta, e allora sl 
che il partito di maggioranza relativa 
diviene asse centrale ed insostituibile. 
Per rompere questa autentica adulte
razione della realtà democratica nel 
nostro paese non c'è che una via: rico
noscere il pari diritto di tutte le forze 
democratiche a costituire e a far par
te delle maggioranze e dei governi. 
Ogni esclusione pregiudiziale su que
sto piano diviene un servizio reso a 
chi dall'esclusione di oltre un terzo 
della rappresentanza elettorale trae il 
vantaggio di divenire surrettiziamente 
maggioranza assoluta. L'obiettivo che 
De Gasperi cercò di realizzare con la 
legge truffa viene realizzato oggi, co
me negli anni '50 e '60, con l'esclu
sione di un terzo dell'elettorato. 

Ed è grave che a tale falsificazione 
della rappresentazione si prestino, con 
argomentazioni piì1 fumose che bizan
tine, esponenti non secondari del Par
tito socialista che tanto a lungo ha su
bito il peso negativo di tali esclusioni. 
Ma ciò forse è spiegabile con la scar
sa dimestichezza di alcuni attuali diri
genti e « intellettuali » che parlano in 
nome del socialismo con le sue tradi
zioni e le sue battaglie. Staccato dai 
suoi naturali alleati di sinistra, il PSI 
si trova esposto a tutte le pretese del
la DC. 

D'altronde l'unità del voto di sini
stra è talmente necessario affinché la 
sinistra possa contare che persino il 
primo e maggior sostenitore della for
mula dell'alternativa, e cioè Lombardi, 
ha sempre sostenuto che non si tratta 
di governare con il 51 per cento dei 
voti, giacché per operare i cambiamen
ti profondi di cui il paese ha bisogno 
è necessario un consenso ben più va
sto. Ecco perché qualsiasi discrimina
zione a sinistra, con pretestuose moti
vazioni « ideologiche», costituisce un 
basso servizio a favore di chi vuol man
tenere il paese nelle condizioni in cui 
versa attualmente, condizioni sempre 
più gravi e foriere di ulteriori deterio· 
ramenti sul piano economico, politico 
e istituzionale. 

• 
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La frattura fra 
i cittadini e la politica 

Dal partito di massa 
al grosso comitato elettorale 

di Rino Gentili 

Roma inverno 1979. Uno degli ult1m1 vert1c1 della maggioranza a cinque 

A L'analisi dei risultati 
W elettorali, iniziata nel 
pomeriggio del 4 giugno e 
proseguita, sulla base dei 
nuovi elementi dopo lo 
scrutinio delle votazioni per 
il Parlamento europeo e per 
il rinnovo del Consiglio Re
gionale sardo, è ancora in at
to e, probabilmente, durerà 
a lungo sia per la quantità e 
la varietà dei dati raccolti in 
un breve arco di tempo, sia 
per la complessità del tema 
che implica e coinvolge tutti 

gli aspetti, non sempre iso
labili e traducibili in forme 
ordinate e razionali, delle vi
cende interne ed internazio
nali di questi ultimi an'ni (al
me~o). 

Soprattutto i partiti che 
sono rimasti delusi (per aver 
perduto voti o per non aver 
ottenuto quelli previsti) si 
stanno interrogando sugli er
rori commessi per giungere, 
attraverso l'autocritica, al 
rinnovamento della linea 
politica nella prospettiva 
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indicata, con il voto favore
vole, contrario o l'astensio
ne, dal loro abituale (o po
tenziale) elettorato. 

L'attenzione, almeno fino 
ad oggi, si è concentrata sul
l'atteggiamento politico, sul 
programma, e sul comporta
mento degli uomini incarica
ti della sua realizzazione ed 
è naturale che sia così in 
quanto questi costituiscono 
gli aspetti più evidenti ~ più 
urgenti dei problemi dibattu· 
ti nella dialettica tra i parti-

ti ed all'interno di essi. Pe
rò è arrivato il momento di 
allargare l'orizzonte dell'ana
lisi critica, mettendo in di
scussione, oltre ai contenuti, 
i modi ed i mezzi di fare po
litica rimasti fermi, o quasi, 
dal 1945 ad oggi nonostante 
il cambiamento radicale del
la società, delle abitudini, 
delle condizioni di vita. Per
ché la frattura, che diventa 
sempre più marcata, tra i 
cittadini e la politica, il com
portamento dei politici ed, al -
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l.iniite, gli errcri da essi com
messi potrebbt:ro dipenJere, 
in misura più o meno larga, 
proprio da questo. 

La crisi dei partiti 

Anzitutto b1sog:ia dom1n
darsi, e la risposta non è fa
cile, se i partiti politici, al
meno quelli di mt•ssa, cosl 
come sono organizzati e 
strutturati in Italia, sono 
strumenti adatti all'attività 
politica che dovrebbero svol
gere. 

Che essi siano in crisi non 
c'è dubbio. Che la crisi sia 
molto grav.: è confermato, in 
maniera chiara, da alcuni se
gnali che sono sotto gli oc
chi di tutti: il c:.110 delle 
iscrizioni (non contraddetto 
ma implicitamente conferma· 
to d.,i tesseramenti in mas· 
sa, alla vigilia del congresso, 
in alcuni partiti e dr.Ile iscri
zioni in funzione di un posto 
di lavoro stabile); la scarsa 
partecipazione degli iscritti 
a1Ja vita delle sezioni e de· 
gli altri organismi sociali; il 
risultato del referendum sul 
finanziamento pubblico; l'au
mento dei voti agli schiera
menti meno organizzati (PS-
01, PLI) o strutturati in mo
do diverso (PR e, per certi 
aspetti, PDUP); le astensio
ni. Se si dovesse continuare 
per la stessa strada, l'ulterio
re perdita di credibilità e di 
efficienza potrebbe risultare 
assai pesante per le sinistre 
in quanto favorirebbe il qua
lunquismo e la progressiva 
trasformazione dci partiti in 
grossi comitati elettorali, co
me quelli statunitensi, preoc
cupati di far convergere i vo
ti su un gruppo di candidati 
e di condizionare il compor· 
tamento degli eletti, indu-
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cendoli ad operazioni non 
sempre corrc.:tte. 

I calatteri di un partito 
politico di massa 

Il parttto p.1litico moder
no, quello, per ;ntenderd, ca
ratterizzato da un ben de
terminato contenuto ideolo
gico, un programma, un ap
parato ed uno statuto che im
pone a tutti gli iscritti il ri
spetto della discipiina inter
na, è stato lo strumento idea
le nella fase più ditf icile e 
delicata del processo di e
mancipazione delle classi po
polari che avevano bisogno, 
per costituirsi politictmente, 
di prendere coscienza della 
propria realtà e del proprio 
ruolo t; Ji dare uno sbocco 
costruttivo allo stato di di
sagio ed all'insoddisfazione 
per le tristi condizioni eco
nomiche e sociali. 

Per molti lavoratori, che 
erano stati educati, dai ge
ni tori e dai detentori del po
tere, al rispetto dell'autorità 
(civile e religiosa), della pro
prietà e della tradizione, ma 
non avevano avuto nemmeno 
una preparazione professio
nale (molti erano analfabeti) 
adeguata alle necessità del 
momento, le sezioni furono 
la vera ed unica scuola in 
cui impararono a capire la 
loro condizione, a ragionare 
con la loro testa, ad indivi
duare i problt:mi e le possi
bili soluzioni, ad affrontare 
la vita in una dimensione 
nuova, secondo valori diver
si da quelli correnti nella so
cietà del tempo, e, talvolta, 
anche a leggere e· scrivere. 

In quel contesto la chiari
ficazione e l'ap-profondimen
to delle premesse ideologiche 
costituirono un momento es
senziale dell'attività politica, 

resa possibile dalla disponi
bilità di alcuni compagni, 
spesso di estrazione non po
polare, culturalmer•te più 
preparati, che divennero per 
la massa un sicuro punto di 
riferimento. Questo giusdi
cava la stabilità dei quadri la 
cui egemonia, però, era fon
data sul consenso e sulla fi. 
ducia nelle qualità e capaci
tà dell'uomo quali emergeva
no dal suo impegno, dalla 
sua pres<nza diretta nella vi
ta del panito e dal suo con
tributo al di.battito teorico 
ed alle discussioni sui temi 
più scottanti del momento 
ed all'elaboraz:one di un rea
lisrico programma di lotta. 
Perché i rapporti tra i diri
genti e la base, in un'orga
nizzazione di dimensioni ri
dotte, erano fondati !-ulla co
municaz'one orale e sulla co
noscenza diretta e consenti
vano, tra l'altro, il control
lo sugli eletti e la scelta dei 
militanti cui affidare incari
chi di responsabilità. 

La situazfone odierna 

Ora la :.ituazione è pro
fondamentt; cambiata e non 
solo per le Jimensioni dei 
partiti di massa e degli ap
parati che ne consentono l'at
tività. Un fatto nuovo, di 
grande rilevanza culturale, 
sociale e politica, con cui bi
sogna fare i conti è costi·ui
to dalla scolarizzazione di 
massa, anche al di là dei 14 
anni, e dalla diffusione degli 
altri strumenti di comunica
zione che concorrono ad al
largare le informazioni ed a 
diffondere concetti e model
li di vita. 

Ciò implica che la fun
zione pedagogica, che ha 
sempre avuto un ruolo di 
primaria importanza nellt: or-

ganizzazioni delle classi la
voratrici, va rivista ed, even
tualmente, sviluppata con 
prospettive e metodi nuovi 
tenendo presenti che gli 
iscritti, soprattutto quelli più 
giovani, non solo sono già 
istruiti, ma anche che essi 
hanno raggiunto la loro ma
turazione, culturale e politi
ca, attraverso momenti e ca
nali diversi da persona a per
sona, in quanto la trasmis
sione del sapere per mezzo 
della stampa (un discorso di
verso, ma per certi aspetti 
simile potrebbe farsi per i 
mass-media) che comporta 
l'isolamento dell'individuo, il 
dialogo a distanza con gli 
scrittori ed i pensatori più 
vigorosi, la possibilità di me
ditare ed approfondire i con
cetti, favorisce, a differenza 
della comunicazione orale 
delle vecchie scuole (in cui 
il maestro parlava e gli altri 
asco) tavano), l 'individualiz
zazione del pensiero. 

Oggi il problema organiz
zativo del partito è quello di 
saper valorizzare ed utilizza
re la maggiore ricchezza di 
idee e di contributi senzn tut
tavia compromettere l'unità 
ideologica ed operativa per
ché C'U:mdo i concetti ed i 
programmi anziché nascere e 
svilupparsi all'interno del 
partito, nel dibattito tra gli 
iscritti, vengono fatti propri 
dagli iscritti attraverso ca
nali etoregenei (e non con
Lrollabili) e poi portati nel 
pmito, c'è il rischio di fa. 
vorire le deviazioni o, per 
lo meno, di lasciare spazio 
alle spinte centrifughe delle 
correnti. 

In alcre parole la consape
volezza del livello di forma
zione culturale e politica dei 
militanti di base se da una 
parte impone di abbandonare 
un tipo di organizzazione in
terna n~n più rispondente al-
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le attuali condizioni, dall'al
tra non consente di falsare 
il narurale rapporto tra la 
formazione politica nel suo 
insieme e gli aderenti, isola
ti o in gruppi, che debbono 
mobilitarsi sulla base del 
programma, strategico e tat· 
tico, riconosciuto, in quel de
terminato momento, più ri
spondente alle esigenze del
la classe e del paese. Esso 
però deve essere definito, 
con l'effettiva partecipazione 
di tutti, nel partito che deve 
restare il luogo d'incontro e 
di elaborazione concettuale e 
non trasformarsi in uno stru
mento di cui gli aderenti in
tendono servirsi per raggiun· 
gere determinati (e parziali) 
obiettivi. 

G li errori da evitare 

La travagliata esperienza 
di questi ultimi 15 anni (al
meno) della vita politica in· 
terna, in cui abbiamo assi
stita a scissioni, espulsioni, 
tentativi, non sempre riusci
ti, di aggregazioni su nuove 
basi ed al rafforzamento del
le correnti interne diventate, 
talvolta, veri e propri par
titi nel partito, ha mostrato 
chiaramente quali sono le 
possibili involuzioni, di na· 
tura diversa ma tutte ugual
mente gravi, dell'organizza
zione dei partiti, e, quindi, 
quali sono i mali da elimi
nare. 

Uno è rappresentato dalla 
centazione di accentuare l'au
torità dei dirigenti e la di
sciplina interna, riducendo, 
al limite, il dialogo con la 
base alla trasmissione di pa· 
rote d'ordine da accettare 
dommaticamente o da discu
tere in limiti assai ristretti. 
Spesso solo su aspetti mar
ginali. 

Un altro è rappresentato 
dalla volontà di conservare, 
ad ogni costo, l'unanimità, 
anche quando le posizioni 
sono talmente lontane che 
l'unità è possibile solo nel-
l'immobilismo. · 

Un terzo è costituito dal
lo sforzo di raccogliere con
sensi (in adesioni e voti) da 
qualunque parte essi proven
gano, privilegiando, demago
gicamente, il momento della 
protesta ed impegnando tut· 
ti a realizzare programmi 
portati nel partito da grup· 
pi di aderenti (e per lo più 
proposti nella loro forma e
strema, senza quella media
zione che nasce dal dialogo 
e che caratterizza l'azione 
politica come espressione del 
possibile). 

Più difficile è indicare la 
terapia anche per la com
plessità ed eterogeneità dei 
problemi la cui soluzione ne
cessita di molta immagina
zione. Però è possibile in
dividuare alcuni obiettivi. Il 
primo dovrebbe essere quel
lo di convincere la gente, 
sfiduciata, delusa e, talvol
ta, timorosa, ad uscire dal 
suo isolamento, a sacrifica
re parte del proprio tempo 
libero, ad impegnarsi assu
mendo, direttamente e disin
teressatamente, posti di re
sponsabilità nel partito e nel 
paese. Il che comporta lo 
sforzo di ricreare, attraverso 
tutù gli strumenti utilizza
bili, la convinzione che è an
cora possibile una società 
fondata su principi ed ideali 
validi, in cui moralità e po
litica non costituiscano due 
valori nettamente separati, 
se non addirittura opposti, 
in cui la competenza ed il 
merito trovino un'adeguata 
valutazione, in cui la giusti
zia come concetto di signi
ficato univoco, non rimanga 
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una parola scritta nel voca
bolario. 

Poi bisognerebbe, anche 
attraverso i partiti da ripro
porre come centri di vita so
ciale, riuscire a rompere l'i
solamento che costituisce u
na delle condanne dell'uomo 
moderno perché ne devia gli 
interessi, ne modifica le abi
tudini, ne accresce alcuni bi
sogni, ben sapendo che si 
tratta di invertire una ten
denza che si sta sviluppando 
in maniera sempre più am· 
pia., In questi ultimi tempi 
anche i tradizionali strumen
ci della propaganda politica, 
i comizi, hanno perduto il lo
ro ruolo soscituici dalla ra
dio e dalla TV che raggiun
gono l'elettore a casa sua, in 
una condizione psicologica 
che facilita la passività ed 
il distacco ed in una situa
zione reale in cui non può 
comunicare con colleghi. 
compagni, vicini. 

Gli iscritti ed i simpatiz
zanti non vanno volentieri 
alle riunioni in cui sono co
stretti ad ascoltare o, ma
gari, ad intervenire per chie
dere ulteriori chiarimenti. 
cioè, altre parole. Simili com
portamenti avevano un sen
so quando esisteva una mas 
sa che si sentiva (ed in par
te era) inferiore. Oggi tutti 
avvertono il bisogno di espri
mere le loro idee e di con
frontarle e pertanto servono 
spazi che consentano a tutti 
di essere presi sul serio ed 
accettati come interlocutori. 

I partiti dovrebbero di
ventare, sempre più chiara· 
mente, questi luoghi d'incon
tro e favorire le discussioni 
tanto sui temi di carattere 
generale e teorico, quanto 
sulla soluzione dei concreti 
problemi politici e sociali del 
momento, in modo da utiliz
zare le competenze culi111.1~1 -

MARXISMO 
E RAPPORTO 
UOMO-DONNA 

Famiglia, 
matrimonio, 
amore, 
sessualità 
e questione 
femminile 
nella concezione 
di Marx 
ed Engels 
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La frattura fra 
i cittadini e la politica 

e professionali di tutti . Que· 
sto, tra l'altro, consentireb
be di valutare meglio gli i
scritti e la loro possibile uri· 
lizzazione e faciliterebbe il ri· 
cambio dei dirigenti. 

Il partito e l'apparato 

Naturalmente i partiti non 
potrebbero (e dovrebbero) 
trastormarsi in circoli ed ac· 
cademie, ferma restando la 
importanza dei centri di ela 
borazione culturale cui spet· 
ta l'insostituibile compito di 
coordinare l'attività degli uo· 
mini più portati ad un cer
to genere di studi per appro
fondire la libera ricerca teo
rica e per favorire la colla
borazione di individui diver· 
si per formazione ideologi
ca, ambiente culturale, tradi
zioni di studi o condizioni 
sociali. In merito l'esperien
za del movimento della Sini 
stra Indipendente e di alcune 
riviste è assai indicativa. 

Un partito politico non 
può prescindere da un solido 
apparato, indispensabile non 
solo per ragioni di ordine or
ganizzativo, ma anche per 
costituire il necessario sup
porto del dibattito e dell'at
tività dei militanti e degli e
letti nelle amministrazioni 
pubbliche centrali e periferi
che. Proprio per questo es
so non può essere costituito 
da volontari (magari pensio
nati) disposti a « dare una 
mano», ma da un gruppo di 
professionisti altamente qua
lificati in quei settori, e so
no molti (diritto, economia, 
statistica, sociologia, psico
logia, utilizzazione dei mass
media, pubblicità ecc.) che 
in un modo o in un altro 
interessano l'attività di un 

. partito moderno. 
Quello dell'apparato è 
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senz'altro un discorso diffici
le e delicato per le sue mol
te implicazioni sia di carat
tere pratico (costo, forme di 
reclutamento, rapporto con i 
dirigenti politici ecc.) sia di 
ordine teorico (relazione tra 
la gerarchia fondata sulla 
competenza e l'uguaglianza 
democratica, tra scienza e po· 
tere), ma va affrontato e ri
solto con coraggio, tenendo, 
tra l'altro, presente che se a 
chi accetta posti di responsa
bilità nei partiti o su delega 
di essi, si richiede un impe
gno a tempo pieno, automa
ticamente si escludono tante 
persone ed in primo luogo 
proprio quelle più stabilmen
te inserite nella loro attivi
tà professionale che, per la 
loro competenza specifica, 
per il ruolo che svolgono ed 
il prestigio di cui godono, 
porrebbero risultare assai u
tili al partito (in particolare 
alla sua immagine esterna) 
ed al paese. 

R. G. 

Caduta del saggio 
del profitto 
e crisi Usa 
negli anni trenta: 
qualche 
annotazione 
di Nino Galloni 

A Generalmente la crisi 
W del '29 ed il periodo 
di trasformazioni che ne se
gul sono stati considerati, 
dagli storici come dagli eco
nomisti, dal punto di vista 
delle crisi di sovrapprodu
zione - prodotto e profit
ti che crescono troppo ri
spetto a salari e consumi -
e delle crisi di crescita o, a 
seconda, di invecchiamento 
del sistema capitalistico in
ternazionale. Ciò, come si 
sa, è avvenuto sulla base 
del generale riconoscimento 
di J .M. Keynes come gran 
profeta della crisi e teorico 
delle soluzioni per essa; ed 
inoltre gli anni trenta so
no apparsi come una note
vole confutazione delle idee 
di K. Marx: «il New Dea! 
è una delle cause fondamcn
cali della insicurezza ideo
logica del comunismo con
temporaneo», scrive M. Ei
naudi ( 1 ). 

L'angolazione visuale che 
parte dal ruolo della do
manda effettiva e dalla ne
cessità di rivedere i mecca
nismi dell'economia di mer
cato resta una corretta chia
ve interpretativa del perio
do: ma ciò non toglie che 
si possano indicare altre pos
sibili strade di analisi, -
anche indicate in alcuni scrit
ti di M. Kalecki - magari 
per giungere alle stesse con
clusioni. 

In vero, se per gli Stati 
Uniti si compie uno studio 

comparativo dei dati econo
mici (2) degli anni Venti e 
degli anni Trenta, ci si ac
corge subito del fatto che, 
prima della grande crisi, au
mentano constantemente il 
saggio del plusvalore e la 
massa dei profitti; dopo, 
l'andamento di essi non fu 
più regolare: questo anda
mento a « denti di sega » 
che indica l'instabilità del 
sistema negli anni Trenta, 
quando si dovesse presen
tare successivamente, po
trebbe indicare, non tanto 
instabilità, quanto l'utilizza
zione di una situazione che, 
non potendo garantire sem
pre la crescita del sistema, 
garantisca, a seconda delle 
contingenze, ora la conser
vazione, ora la crescita. Per 
quanto riguarda invece la 
questione centrale, quella 
del tasso del profitto, si no
ta come esso si mantenne 
sostanzialmente costante nel 
corso degli anni Venti - poi 
vedremo perché - e di co
me seguì un andamento « di
sordinato», a causa dei ra
pidissimi mutamenti nella 
composizione organica del 
capitale, tassi di disoccupa~ 
zione, ecc., nel corso degli 
anni Trenta. 

La ragione sostanziale per 
cui il tasso del profitto si 
mantenne costante nel corso 
di un periodo di sviluppo del 
capitale, invece di cadere, va 
rinvenuta, per gli Stati Uni
ti degli anni Venti, nella 
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New York Il deserto a Wall street 

particolare organizzazione 
della manodopera, dove la 
struttura portante era data 
dalla vecchia classe operaia 
specializzata, esperta e con
formista che, non sembri 
strano, era alternativa rispet
to alle macchine. Molto spes
so, infatti, l'industria ame
ricana è stata dipinta come 
il regno della meccanizza
zione, mentre quest'ultima 
riguardava solo le operazio
ni più semplici: si pensi al
le lotte fra i sindacati dei 
lavoratori specializzati e in
tegrati come l'American Fe
dera/ton o/ Labour e quelli 
degli operai semplici e me
no garantiti come i Knigths 
of Labour o l 'I nlernalional 
W orkers o/ the W orld. 

D'altra parte lo stesso 
Marx dedica un intero capi· 
tolo della sua opera più fa. 
mosa alle cause che contra-

stano con la legge della ca
duta del saggio del profitto 
« conferendole il carattere 
di una semplice tendenza » 
(3). 

Da quanto esposto finora 
risulta chiaro che un marxi
smo preso, diciamo, alla !et· 
cera, può fornire alcuni stru
menti di lavoro: ci chiedia
mo se è possibile una diver
sa, e più generale, chiave in
terpretativa da calare nello 
studio della storia concre
ta. 

H. Grossmann, in questo 
senso, ha dato un notevole 
contributo allo studio del 
marxismo quando ha mes
so in luce, proprio nella sto
ria della genesi de « Il Ca
pi tale», il passaggio da un 
lavoro descrittivo dei set
tori economici della socie
tà capitalistica ad un lavoro 
di astrazione delle funzioni 
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del capitale (4). Capito, dun 
que, che Marx non si occu
pò tanto del generale o, se 
si vuole, della « macroeco
nomia », quanto dell '« astrat
to», risulterà più chiaro il 
significato storico dell'affer· 
mazione secondo cui il « rap
porto della massa del plus
valore del capitale totale 
utilizzato nei confronti del 
valore costituisce... il sag
gio del profitto, che quindi 
dc.ve costantemente diminui
re» (5). 

Storicamente questa af
fermazione può significare 
due cose. Primo, in con
creto: il saggio del profitto 
deve diminuire con l'aumen
tare del plusvalore relativo 
- dato dal progresso tecnico 
e dall'aumento di produtti
vità, per cui l'operaio, gua· 
<lagnando il suo salario in 
un tempo minore, fornisce 
alla società o al capitalista 
un plusvalore maggiore -
perché il capitale costante 
aumenterà, in proporzione, 
di più del capitale variabile. 
Ciò comporta che impren
ditori o managers, per man
tenersi a galla, percorreran
no tre strade: a) il ricorso 
al lavoro a domicilio, cotti· 
mo, dei bambini ecc.; b) lo 
sfruttamento del lavoro e 
delle possibilità dei paesi 
sottosviluppati; c) l'utilizza. 
zione di posizioni di rendi
ta, sovraprofitti, brevetti, 
royalties etc. Secondo, in a
stratto: la velocità della ca· 
duta del saggio del prbfitto 

in rapporto al progresso 
tecnico - può diminuire in 

modo più che proporzionale 
al tempo di caduta e quindi 
contenerla nel regno dell'a
stratto. 

Perciò, il problema non f: 
la dimostrazione dell'esattez· 
za della teoria o delle previ
sioni di Marx, ma un proces· 
so di verifica storica di esse 
che astragga dalle .fl•C ton -

-li 

Lotte popolari e Stato 
nel'ltalia l.mbertila 
La cnsi del 1898 
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Caduta del saggio del profitto 
e crisi V sa negli anni trenta: 
qualche annotazione 

elusioni ideologico-politiche. 
Quel tipo di capitalismo, 

infatti, arrivato all'apice del 
suo sviluppo, una prima vol
ta senza esito, con la grande 
guerra e una seconda volta, 
decisiva, con la grande cri
si, si è trasformato in un ca
pitalismo per alcuni aspetti 
diverso pur rimanendo, nel
la sua intrinseca natura, u
guale. Si vuole, qui, sostene
re che la previsione di Marx 
della fine del capitalismo era 
esatta, ma non nel senso che 
Marx intendeva. Infatti, sem
pre l'esperienza storica ha 
dimostrato che quei paesi 
dove la classe operaia ed il 
partito comunista hanno gui
dato una rivoluzione ed ora 
guidano lo Stato, non solo 
non si sono potuti sottrarre 
ali 'intima logica capitalistica 
della valorizzazione del ca
pitale, ma sono passati an
che loro attraverso le tra
sformazioni conseguenti ai 
problemi degli anni Trenta: 
ciò, ovviamente, prescinden
do dai tempi reali di questi 
mutamenti. Trasformazioni 
che, è vero, hanno avuto co
loriture politiche le più di
verse - dal nazismo tede
sco al New Oeal americano 
- ma che hanno avuto in 
comune il ruolo dello Stato 
nell'economia, l'avvicinamen
to fra la società e lo Stato, 
il deficit-spending, le spese 
militari, i tipi di program
mazione etc. 

Infatti, lo sforzo di Marx 
si muove sul terreno di un 
Ricardo e non su quello di 
un Say: da qui la summa di
visio, che pare di fondamen
tale importanza per la com
prensione del pensiero mar
xiano, fra economia politica 
e economia volgare. Se ci po
niamo concretamente di 
fronte allo sviluppo storico 
od economico, è chiaro che 
i punti da analizzare sono 
quelli della domanda effet-
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tiva, degli sbocchi del mer
cato, dei profitti di singoli 
gruppi di capitalisti (6}; se 
invece ci poniamo astratta
mente di fronte alla storia 
o all'economia prevalgono i 
temi del valore, del saggio 
medio del profitto e via di
cendo. 

Risulterebbe, comunque, 
estraneo allo studioso della 
storia o dell'economia il cam
po di indagine dei « volga
ri », dei cosl detti neo-clas
sici, semplici elementi di d.i.
sturbo, secondo Marx, all' 
esatta comprensione dei fe
nomeni e dei processi di svi
luppo: si pensi anche al 
Marx dei « Manoscritti filo
sofici » o della « Guerra ci
vile in Francia » o del « 18 
Br;.1maio di Luigi Bonapar
te». E compito specifico 
dello storico, del critico sto
rico, donebbe esser quello 
di trasformare in termini di 
rapporti generali e di impli
cazioni sociali l'autonomia 
dei momenti sopradescritti. 

Calare immediatamente 
nella storia o nei concreti 
problemi economici contem
poranei il Marx de « Il Ca
pitale » è come voler som
mare due frazioni senza ren
dere uguale il denominato
re. 

In un approccio pratico 
col concreto, nel senso che 
abbiamo precedentemente e
videnziato, le teorie di Marx 
non servono molto: il loro 
grado di astrattezza è tale 
che, ad esempio, i profitti 
non sono, in sostanza, un 
problema dei capitalisti, co
me singoli o come classe, 
coinvolti anch'essi in qual
cosa di più grande di loro, 
ma del capitale come padro
ne della società. I capitali
sti servono come gestori e 
non come proprietari del ca
pitale: infat.ti, il capitale ha 
bisogno di managers per au
covalorizzarsi, non di titola-

n; i profitti sono garantiti 
in quanto molla (umana) 
della valorizzazione. E, al
lora, Marx non doveva trar
re la conclusione di una « fi
ne del capitalismo» se non 
nel senso di una sua ulterio
re razionalizzazione anche in 
termini di meccanismi che 
permettessero una sua so
pravvivenza, una sopravvi
venza della valorizzazione, 
alla caduta del saggio del 
profitto. 

E, questa centralità del 
valore e della valorizzazio
ne, evidenziata da Marx e 
dai suoi predecessori, giusti
fica, metodologicamente, il 
ricorso all'astratto e spiega 
l'antica polemica - più evi
dente nella fase di "prepa
razione" al capitalismo, nel
la fase di transizione, dal XV 
al XVIII secolo - fra i con
trari alla valorizzazione del 
capitale e coloro che veniva
no conquistati e abbagliati 
dall'idea del guadagno, dello 
sviluppo, del progresso. Né 
ci si deve riferire ad una me
ra dicotomia ideologica e 
religiosa: si pensi ai Tem
plari o ai Gesuiti, che co
struiscono grandi fortune, 
come anche alle esperienze 
capitalistiche in Lombardia 
e nel Belgio, aree tipicamen
te cattoliche (7). 

In conclusione, la fine del 
capitalismo sarà la fine del
la valorizzazione del capita
le, la fine dell'esportazione 
di capitali, la fine del dre
naggio di ricchezza dalle aree 
in via di sviluppo e, for
se, l'inizio di una civihà 
uguale alla nostra nei :>Joi 
connotati particolari divn
sa nella sua caratteristica di 
generalità: vengono in men
te non solo le varie utopie 
fra cui quella di Marx, ma 
anche lo « Stato staziona
rio » di Stuart Mili che è 
caratterizzato dalla fine del-

l'« incremento della ricch~ 
za » (8). 

In ogni caso, l'avvicina
mento di una meta del gene
re presuppone, da una par
te, un continuo assorbimen
to di strati di emarginati e 
paesi in via di sviluppo nel 
mondo « industrializzato » 
a parità di condizioni, e, dal
l'altra, un ulteriore progres
so economico, oggi minac
ciato dalle pretese delle più 
forti « multinazionali », che 
sarà capitalistico in quanto 
basato sulla valorizzazione 
del capitale. 

N. G. 

(J) M. EINAUDI, La 
Rivoluzione di Roosevelt, 
Milano, 1959, pag. 91. 

(2) I dati che ho elaborato 
secondo le categorze marxia
ne di plusvalore, profitti e 
relativi tassi, sono tratti da 
U.S BUREAU OF THE 
CENSUS, Historical stati
stics of the U .S., W ashinp,
ton, 1960 ,pag. 409 e seJl.g . 

(3) K. MARX, Il Capitale. 
Avanzini e Torraca, Roma. 
1966, libro III, vol. V, p 
127. 

(4) H. GROSSMANN, 
Saggi sulla teoria delle crisi, 
Bari, 1975, pag. 5-39. 

(5) K. MARX, op. loc. cit. 
pag. 101. 

(6) In questo senso Marx 
« sccrla » i problemi dei 
consumi: op. toc. cii. pag. 
144. 

(7) In questo senso a trat
ti ci si avvicina, a trai· 
ti ci si allontana da M. WE
BER, L'Etica protestante e 
lo Spirito del Capitalismo, 
Firenze, 1977. 

(8) ]. STUART MILL, 
Principi di economia politi
ca, Roma, 1979 ,pag. 123 e 
segg. 
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Nella foto: 
Togliatti parla 

a Torino 
subito dopo la 

hberaz1one 

Togliatti e la tradizione 
terzinternazionalista 

d1 Carlo Pinzani 

A Nell'attuale linguaggio 
W politico e culturale -
che risente in misura notevo
le di una viscosa ripresa del
l'irrazionalismo - l'aggetti· 
vo « tcrzinternazionalista » 
ha assunto una connotazione 
decisamente negativa, quasi 
ad e\·ocarc solranto gli aspet· 
ti deteriori del fenomeno sta· 
linista in modo che in esso 
vengano a concentrarsi dog· 
macismo e intolleranza, du· 
rezza inflessibile e perfida a
stuzia. E, poiché siamo in 
tempi nei quali le semplifica
zioni quanto più sono smac· 
cate e mistificanti tanto più 
hanno succe~so, dietro questa 
accezione del fenomeno della 
III Internazionale si con· 
trabbandano nella lotta poli
tica attuale degli schemi sto· 
riografici banalizzati e par· 
ziali, convalidando il giudizio 
politico anticomunista con ar· 
gomentazioni pseudoscienti· 
fiche. 

Non foss'altro che per 
questo motivo, è da saluta· 

re positivamente il fatto che 
sia ripresa, seppure con no· 
tevole ritardo, la pubblica
zione delle « Opere » di Pal
miro Togliatti, alla quale la 
scomparsa di Ernesto Ragio
nieri aveva imposto una bat· 
tuta d'arresto (P. Togliatti, 
« Opere » a cura di F. An
dreucci e P. Spriano, IV, 1, 
1935-1944, Roma, 1978, pp. 
CLXXl, 410); il volume 
comprende scritti wgliattiani 
dal '35 al '39, anche se l'io· 
troduzione di Spriano si 
spinge fino al ritorno di To
gliatti in Italia, nella prima· 
vera del 1944. E' dunque, 
questo, un libro « terzinter· 
nazionalista » quant'a 1 t r i 
mai, sia per il suo autore, 
sia per il periodo al quale 
gli scritti si riferiscono, che 
è quello in cui, nel bene e 
nel male, il ~socialismo rea· 
le » di allora fu tra i grandi 
protagonisti dello sconuo 
politico a livello mondiale e 
di quello interno a diversi 
paesi di tutti i continenti. 

Anzi, da questo punto di 
vista, l'interesse dell'opera è 
ancora maggiore in quanto, 
pur con tutte le cautele e le 
limitazioni che parallelismi 
del genere richiedono, gli an 
ni anteriori al secondo con· 
flitto mondiale presentano 
caratteristiche in parte simi· 
li a quelle degli anni che 
stiamo vivendo. 

Crisi economiche brusche 
e ricorrenti in un quadro ge
nerale inclinante verso la sta· 
gnazione, conflitti commer· 
ciali aperti, contrasti poliri 
ci e militari tra le potenze 
imperialistiche sono i tratti 
salienti di un'epoca che, an
che indipendentemente dal 
suo drammatico epilogo, 
quello del secondo conflitto 
mondiale, presenta come ca· 
rattere prevalente quello dcl· 
la durezza. Fra l'altro, a dif. 
ferenza di quanto avviene 
o~gi, né l'andamento · del ci
clo economico era, se non re 
golato, almeno C<'ntcn11to 
nei suoi effetti più t·~trcmi 1: -L Astrolabio qu1nd1c1na1e n 17 • 9 settembre 1979 33 



Togliatti e la tradizione 
terzinternazionalista 

nella velocità delle sue mu
tazioni, né i conflitti politici 
e militari trovano al loro ge
neralizzarsi quel limite che 
oggi è rappresentato dall'e
quilibrio del terrore. E' in 
questo contesto che si inse
riscono la vita e l'attività 
della III Internazionale nel
la quale Togliatti operava e 
che, in quegli anni, costitui
va, ben più che il Partito co
munista italiano - del qua
le era ormai il capo piena
mente riconosciuto - l'am
bito principale della sua at
tività. 

Sorta dal fallimento del 
movimento operaio europeo 
di fronte alla prima guerra 
mondiale, l'Internazionale 
comunista incarnò nei primi 
tempi della sua esistenza la 
grande speranza, condivisa 
egualmente dai dirigenti bol
scevichi e dalle grandi mas
se di lavoratori in tutti i pae
si d'Europa, che la rivoluzio
ne socialista si estendesse ad 
altri territori oltre a quelli 
dell'ex-impero zarista. 

Del resto, era proprio que
sto il tema che doveva dive
nire dominante nel quadro 
delle relazioni internazionali 
del periodo fra le due guer
re ad opera delle classi do
minanti dei paesi capitalisti
ci: occorreva evitare che, per 
pressione interr.a o esterna, 
il problem~ del potere venis
se posto dalle classi lavora
trici in altri paesi oltre che 
in Russia. 

Da qui nacque anche la 
prevalenza fra i bolscevichi 
della teoria del « socialismo 
in un paese solo » (una ve
ra e propria novità nella tra
dizione marxista, ove il con
cetto di rivoluzione era stato 
sempre strettamente legato 
alla caratteristica della sua 
diffusione internazionale) ed 
è in questo contesto che de
ve P.ssere inquadrato il pro
cesso che fece del « Komin-
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tern », anche se non sempre 
dei singoli partiti ad esso a
derenti, un docile strumen
to parallelo della diplomazia 
sovietica. 

Questa evoluzione iniziò 
al momento stesso della na
scita della III Internaziona
le, ma ricevette un impulso 
decisivo con lo svilupparsi 
delle lotte interne al gruppo 
dirigente del PCUS e con I' 
emergere di Stalin come ca
po non solo del bolscevismo, 
ma del comunismo mondia
le. E' sul finire degli anni 
'20 che si matura, assieme 
alla brusca svolta che ritiene 
erroneamente di poter rilan
ciare ed imporre una strate
gia offensiva al movimento 
comunista mondiale, il tota
le asservimento dell'Interna
zionale allo Stato sovietico e 
alla politica staliniana. Già 
Togliatti vive da protagoni
sta questa esperienza ed Er
nesto Ragionieri - nell 'in
troduzione al precedente vo
lume delle « Opere » - ha 
mostrato la profondità ed i 
limiti della adesione togliat
tiana alla linea dura adotta
ta dal movimento comunista 
in questo periodo. 

Soltanto la sconfitta del 
Partito comunista tedesco 
con l'avvento di Hitler -
una sconfitta che ha un'eco 
nel saluto recato da Togliat
ti al Congresso del Partito 
comunista tedesco a Bruxel
les contenuto in questo volu
me - determina nell'Inter
nazionale un mutamento di 
politica. Sotto la pressione 
esercitata dalla tragedia del 
movimento operaio tedesco, 
ci si comincia a render con
to della intrinseca e profon
da novità del fenomeno fa. 
scista, che finalmente viene 
riconosciuto come principale 
nemico del movimento dei 
lavoratori. Paralellamente, la 
Unione Sovietica comincia ad 
individuare negli Stati fasci-

sti la minaccia principale al
la propria sicurezza e alla 
pace. 

Da questa duplice presa di 
coscienza nasce la nuova 
svolta del VII Congresso 
dell'Internazionale comunista 
che, rinnegando la schemati
ca ed aberrante equiparazio
ne delle socialdemocrazie al 
fascismo, riJancia la politica 
di unità ~ra le forze popola
ri e democratiche in funzio
ne antifascista e di difesa 
della pace. 

Dal gruppo di quadri 
al grande partito 
di massa 

Sarebbe certamente assai 
facile esaminare questo volu
me togliattiano alla luce di 
una interpretazione storio
grafica ormai consolidata, 
che insiste in particolare non 
solo sul ruolo di Togliatti , 
come principale collaborato
re dei massimi dirigenti del
l'IC Dimitrov e Manuilsky, 
nella elaborazione di questa 
nuova linea, ma anche sulla 
individuazione di elementi di 
anticipazione della linea po
litica che lo stesso Togliatti 
farà seguire al PCI all'indo
mani della seconda guerra 
mondiale. 

E' questo un criterio sto
riografico che ha dato frutti 
notevoli e che ha consentico 
di spiegare il fenomeno del
la rapidissima trasformazio
ne di un gruppo limitato di 
quadri. quali erano i comuni
sti italiani nel 1943, in un 
grande partito di massa, pro
fondamente radicato nella 
società italiana. Sembra tut
tavia che sia più fruttuoso 
affrontare, come del resto 
comincia a fare Paolo Spria
no nell'introduzione. i nodi 
più duri e difficili della po
litica del « Komintern » e 
dell'Unione Sovietica in que
sto periodo, mettendo l'ac-

cento più sui limiti della po
litica di fronte pooolare che 
non sulla sua novità, più sul-
1' appoggio alla repressione 
staliniana in URSS e sull'e
stensione dei metodi ivi se
guiti in tutto il movimento 
comunista che non sulla de
nuncia del fascismo; in mo
do da giungere a un bilancio 
il più possibile esente da ogni 
forma di. aprioristico giusti
ficazionismo. 

In questa prospettiva, gio
va anzitutto osservare come 
dagli scritti togliattiani qui 
raccolti emerga una visione 
ampia ed organica delle re
lazioni internazionali fonda
ta su un 'analisi approfondi
ta dei conflitti di classe a li
vello nazionale e internazio
nale, al punto che anche gli 
articoli dedicati all'Italia e 
al fascismo italiano sono 
sempre aperti alla prospetti
va internazionale: cosl, ad 
esempio, il concetto secondo 
il quale con l'avventura etio
pica i gruppi dirigenti italia
ni si inserivano e potenzia
vano un proces'iO che dove
va travolgerli, è chiaramente 
espresso (cfr. pp. 234-248) 
anticipando cosl autorevoli 
conclusioni storiografiche e 
fornendo indiretta conferma 
della parzialità delle conclu
sioni di Renzo De Felice a 
proposito della Politica e
stera mussoliniana, conclu
sioni che forse troppo supi
namente sono accolte nell'in
troduzione di Spriano. 

Ma, anche sul piano dell' 
analisi delle relazioni inter
nazionali, ritornano i limiti 
con i quali lo stesso Togliat
ti , che pure ne era uno dei 
più coerenti e decisi asser
tori, applica la linea del VII 
Congresso a proposito del 
fronte unico. Così. ad esem
pio, le critiche rivolte al go
verno inglese o alle frange 
di destra della socialdemo
crazia per la loro arrendeyo-
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lezza nei confronti del fasci
smo (cfr. pp. 63 e 95) riflet
tono un'ambiguità ancora 
oggi non pienamente risolta 
nella politica comunista, 
quella della vastità del bloc
co di alleanze che la classe 
operaia deve istituire intor
no a sé per poter concreta
mente esercitare la propria 
egemonia. 

Gli scritti sulla 
guerra civile spagnola 

D'altronde, l'articolo di 
Togliatti dedicato al proces
so di Mosca dell'agosto del 
l 936 contro il gruppo zino
vievista - trotskysta mostra 
chiaramente che la politica 
delle alleanze affermata al 
VII Congresso dell'Inter
nazionale era in realtà pro
fondamcn te inficiata dal mo
do in cui il potere socialista 
veniva esercitato in Unione 
Sovietica. L'unità con forze 
diverse finiva immediata
mente per divenire lo stru
mento di un dominio che in 
Unione Sovietica era ar,erta
mente tirannico e tale, dun
que, da giustificare i sospet
ti e le resistenze di chi de
gli appelli unitari era desti
natario . Proprio nello scritto 
in cui trae « gli insegnamen
ti del processo di Mosca » 

Togliatti perde la consueta 
lucidità di analisi e da acu
to indagatore dei processi 
storici scade a banale pro
pagandista. 

Ma, a questo punto, oc
corre tornare alla durezza 
dei tempi e quella che oggi 
appare (ed era allora) bana
le propaganda, costituiva an
che un elemento d1 forza di 
uno schieramento che, negli 
Stati fascisti e in Spagna, su
biva terribili pressioni. Il ri
ferimento alla Spagna è tut
t'altro che casuale, dal mo
mento che, nella raccolta to
gliattiana, gli scritu dedica-

ti alla guerra civile spagno
la sono decisamente più in
teressanti, e specialmente le 
relazioni inviate al « Komin
tern ». Traspare da questi 
scritti una capacità di analisi 
ed uno stile dt lavoro politico 
che suscitano ancora oggi 
ammirazione ed era appun
to questo lo stile « tenin
cernazionalisca » Fino alla 
pubblicazione di queste rela
zioni, chiarite opportunamen
te dalle noce d1 Franco An
dreucci, non era possibile va
lutare lo spessore che l 'espe
rienza spagnola aveva avuto 
per Togliatti: non che si 
ignorasse il ruolo che egli, 
al pari di altri inviati dell'In
ternazionale, aveva avuto nel
la vicenda spagnola e nell'e· 
laborazione della politica del 
Partito comunista spagnolo, 
ma il fano che è forse To
gliatti il personaggio al qua
le più che ad ogni altro si 
può applicare il motto di Car
lo Rossell1 « oggi in lspagna, 
domani in I calia » è in gran 
parte una novità. 

La politica di Salerno è 
già qui pienamente dispiega
ta, con lo stesso tipo di mo
tivazioni, immediata quella 
di vincere la guerra, e remo
ta, cioè quella di giungere al 
profondo radicamento del 
partito comunista nella so
cietà nazionale. Anche la con
cezione del «fronte popola
re » e dell'unirà antifascista 
come strumenti per la realiz· 
zazione di un regime demo
cratico e non socialista, con
siderato inattuale tanto in 
Spagna quanto in Italia, è 
già pienamente dispiegata. E, 
sotto questo profilo, non si 
può fare a meno di citare il 
famoso scritto celebrativo di 
Antonio Gramsci, nel qua
le, in modo certo spregiudi
cato dal momento che ven
gono passati sotto silenzio i 
profondi contrasti che ave· 
vano diviso il leader prigio-
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niero dal partito, si recupera 
pienamente l'impostazione 
« democratica » gramsciana, 
sulla base di una reale coin
cidenza di pensiero e di ana
lisi (cfr. pp. 279, 333). L'e
sperienza spagnola - che 
inizia anch'essa nella prima
vera del 1937 - costituisce 
dunque una vistosa anticipa
zione di quella italiana post
bellica; già lo si sapeva, ma 
non fino al punto in cui lo 
confermano questi scritti 

Invito 
alla storia 

Le relazioni e le lettere 
della Spagna consentono di 
seguire dall'interno il decli
no e la sconfitta della Repub
blica, col progressivo isola
mento internazionale, con 
l'accendersi dei contrasti in
terni, con l'enorme pressio
ne militare e politica eserci
tata dagli Stati fascisti e, nel
l'ultima fase, anche da Fran
cia e Gran Bretagna. Nell'ul
timo scritto spagnolo del 2l 
maggio 1939, oltre a denun
ciare le debolezze e gli errori 
compiuti dal governo repub
blicano e dai comunisti, To
gliatti afferma che « la lotta 
contro il governo Negrìn, 
contro il fronte popolare e 
contro il partito comunista 
era inoltre ispirata e diretta 
in larga misura dall'estero. 
Da questo punto di vista c'è 
stata la collaborazione più o 
meno diretta fra gli agenti 
del fascismo, gli agenti dei 
governi francese ed inglese, 
gli agenti della II Internazio
nale e gli spioni di tutte le ri
sme» (p. 345) - Anche se 
nell'elenco manca il solito 
accenno al rrotskysmo, que
sto giudizio porrebbe appari
re un vero e proprio paradig
ma del settarismo terzinter
nazionalita; ma basta consi
derare il rapporto strettissi
mo tra l'accordo di Monaco 

sui Sudeti e il rapido de
clino delle sorti repubblica
ne spagnole per rendersi con
to della superficialità di una 
valutazione di questo tipo 
che rientrerebbe appieno . tra 
quelle semplificazioni mistifi
catorie di cui si diceva al-
1 'inizio. 

E' proprio perché oggi il 
Partito comunista italiano è 
in grado di fare apertamen
te i conti con il proprio pas
sato legato alla Terza Inter
nazionale, che il richiamo al
la necessità della lotta con
tro il fascismo risulta non 
meramente giustificatorio. 

Cerro, le purghe di Stalin 
m Unione Sovietica o il set
tarismo antianarchico in Ca
talogna (fenomeno dal qua
le Togliatti non è esente, an
che se mostra un notevole e
quilibrio sull'argomento) non 
giovarono in nessun modo 
alla lotta contro il regime fa. 
scista, anzi indebolirono il 
fronte democratico. Ma non 
si può ridurre a questo aspet
to, importante fino a quanto 
si vuole, il ruolo dell'Unio
ne Sovietica e della Terza 
Internazionale senza cadere 
nella mistificazione: e a chi 
continuamente richiede ai co
munisti esami di coscienza o 
revisioni di atteggiamenti 
nei confronti del passato e 
di una tradizione ideologica 
e politica si può rispondere 
foscolianamente con un invi
to alla storia, che è anche, 
semplicemente, la riafferma
zione di un generale princi
pio di ragione, quello della 
complessità del reale. 

C. P. 
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'BRITAIN 
MUST GO' 

CAMPAIGN 

ERRY DUBLI DEMONSTRATION 
ISTRATION I caturday August 110 
unday ,_.,, z,. ,... n m,.a "'" 

August 9th lftll '' '-" "'"'" ""1 

llATIDllAL DEMDllSTRATIDll 
BELFAST 

Sunday August 12th 
tms RallJ at CASEIE#T PARI 

La « Britain must go » 
campaign, promossa nel 

decimo anniversario 
dell'arrivo delle truppe 
inglesi nell'Ulster con 

il suo tragico epilogo 
del « lunedi nero», che 
è costato la vita a Lord 

Mountbatten e a 18 
soldati britannici, ha 

ricondotto l'Irlanda del 
Nord sull'orlo della 

guerra civile. Quali che 
siano la risposta militare 
inglese e la rappresaglia 

degli estremisti 
protestanti è sem:>re più 

evidente che la 
soluzione potrà essere 

solo il frutto di un 
negoziato tra le parti. 

Molto dipende da 
Londra, ma anche dagli 

Stati Uniti potrebbero 
venire pronoste e 

Iniziative. 

A Derry, agosto - La 
W campagna di mobilita· 
/.1une di agosto, promossa 
dal Sinn Féìn e da altre for. 
ze che si battono oer la riu
nificazione dell' I rlanda, in 
occasione del decimo anni
versario dell'occuoazione mi· 
litare britannica dell'Ulster, 
sembrava doversi concludere 
in maniera relativamente 
tranquilla. Le due grandi 
manifestazioni di massa del 
9 agosto a Derry e del 12 
agosto a Belfast non aveva· 
no dato luogo ad incidenti 
di rilievo anche se s'erano 
visti, mascherati ed armati, 
gli uomini ddl'JRA. Del re
sto qualche sparatoria isolata 
e la distruzione, "'Pr mano 
dei precoci teen-agers, dei 
mezzi blindati inglesi veni
vano considerate ormai un 
« accettabile livello di vio
lenza». I contemporanei at
tentati a Lord Mountbatten 
e al gruppo di militari ingle 
si (nonché la novità degli at
tentati ad obiettivi britanni
ci fuori dal Regno Unito co
me la bomba fatta esplodere 
a Bruxelles), senza dubbio 

THATCHER 
MUST GO! 
La placida verde 
polveriera irlandese 

di Giuseppe Sircana 

le più gravi azioni terroristi
che compiute negli ultimi 
dieci anni, hanno invece d' 
un colpo ricondotto l'Irlan
da del Nord sull'orlo della 
guerra civile. 

Le ultime imprese dell' 
IRA hanno dimostrato l'ac
cresciuto livello di addestra
mento raggiunto dall'eserci
to clandestino irlandese, og
gi composto non più da vo
lontari vocati alla morte per 
compiere gesti dimostrativi, 
ma da professionisti della 
guerriglia, ben armati e ca
paci di scegliere lucidamen
te gli obiettivi da colpire. Il 
tragico bilancio di questi die
ci anni conta ora oiù di 2000 
persone uccise, di cui 1432 
civili e 319 soldati britanni
ci, decine di migliaia di fe
riti, di abitazioni distrutte e 
di persone costrette a fuggi
re al Sud. Quale che sia ora 
la risposta militare degli in
glesi è ormai evidente che 
la soluzione della crisi nord
irlandese non potrà venire 
dalJe armi. 

Il fenomeno terroristico 
nell'Ulster non è soltanto la 

scelta di UJJ ristrettissima 
minoranza, ma un prodotto 
della secolare vicenda stori
ca delJ'Irlanda e della situa
zione di sfruttamento e di 
discriminazione in cui è sem
pre vissuta la popolazione 
cattolica al Nord. Non oc
corre risalire al 1166, quan. 
do Enrico II d'Inghilterra 
invase e conquistò l'I danda 
orientale, o, in tempi più vi
cini, al 1921, aJlorché venne 
sancita l'attuale spartizione 
delJ'isola, per constatare 
quanto la situazione recente 
affondi le sue radici lontano 
nel tempo. Il fatto di consi
derarsi una nazionalità op
pressa dall'Inghilterra e l'a
spirazione ad un unico Stato 
indipendente e repubblica
no, sono stati espressi in ma
niera diversa nel corso degli 
anni dalla popolazione e dal
le forze politiche: la sparti
zione consacrata nel Trattato 
di Londra del 1921 accetta
ta da Eamon de Valera e al
tri indipendentisti, venne su
bito rifiutata dall'IRA (nata 
nel 191 7) che animò per due 
anni la guerra civile. Nel se-
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condo dopoguerra con l'u
scita dal Commonwealth e la 
proclamazione della Repub
blica d'Irlanda (194 9 ), que
sto paese sembrò avviarsi al
la tranquillità. Mentre la 
maggior parte della popola
zione e delle forze politiche 
accettava ormai lo status quo 
ritenendo comunque non ri
solvibile militarmente e im
mediatamente la questione 
dell'unità tra le due Irlande, 
una minoranza sempre più 
ristretta continuò ad insegui
re l'obiettivo dell'indipen
denza totale dell'intera isola 
dall'Inghilterra e della crea
zione di un unico Stato re
pubblicano. 

Ma se dal Sud si veniva 
praticamente esaurendo ogni 
spinta irredentista. nell'Ul
ster la situazione veniva pro
gressivamente aggravandosi 
e giungeva al suo culmine nel 
1969 gli orangisti scatena
anno i cattolici si ribellavano 
al predominio protestante 
che li discriminava nell'asse
gnazione degli alloggi, nel 
lavoro e nell'esercizio dei di
ritti civili e politici. La ri
sposta della parte più fana
tica dei protestanti fu atro
ce: tra il 12 e 14 agosto 
1969 gli Orangisti scatena
rono un vero pogrom, incen
diando centinaia di case dei 
cattolici a Belfast e in altri 
centri del! 'Ulster, uccidendo 
nove persone e constringen
done migliaia a fustgire Il 
governo di Londra decise al
lora l'intervento militare, ma 
ben presto i soldati inglesi 
da « pacieri » divennero, agli 
occhi della minoranza catto
lica e nazionalista, deS?li in
vasori. L'IRA riprese la sua 
attività non solo assumendo 
la difesa militare dei quar
tieri nazionalisti ma attac
cando le truppe britanniche. 

Per quanto la questione 
irlandese sia solo apparen
temente una questione reli-

giosa, essendone in realtà 
all'origine fattori d'ordine e
conomico, politico e sociale, 
resta tuttavia molto stretto 
l'intreccio tra la coscienza 
nazionale e il cattolicesimo, 
retaggio secolare di un po
polo che anche nelJa fedeltà 
alla Chiesa di Roma contro i 
tentativi inglesi d'imporre la 
riforma anglicana ha inteso 
rivendicare l'orgoP-lio dell' 
identità « irish ». Dopo se
coli in cui il clero ha assun
to la leadership rl,.lla prote
sta cattolica finendo poi per 
condannare i'IRA, la Chiesa 
cattolica irlandese di oggi si 
mantiene prudente. ma è fer
ma nella richiesta del ritiro 
delle truppe inglt>c:i dall'Ul
ster. Ad esprimere questa po
sizione è stato lo stesso pri
mate d'Irlanda O' Fiaich, la 
cui nomina a massima autori
tà relij?iosa del paese, dispo
sta da Giovanni Paolo II, ha 
indispettito non poco il go
verno di Londra: O' Fiaich 
è infatti vescovo di Armagh, 
citcadina dell'Ulster e facen
te quindi parte del Regno U
nito. 

Al punto in cui si è giunti 
c'è ora da attendersi una ri
sposta armata da parte degli 
estremisti protestanti inqua
drati in formazioni parami
litari clandestine come I' 
UDA (Ulster Defence Asso
ciation). Mentre tutto contri
buisce ad esasperare la si
tuazione non si intr~vede an
cora un'ipotesi di soluzione 
in grado di scongiurare un 
altro decennio di sangue nel-
1 'Ulster. Il governo di Du
blino mantiene buone rela
zioni con Londra (lo scam
bio commerciale con I 'Jn. 
ghil terra rappresenta il 47% 
delle esportazioni e il 49% 
delle impartazioni dall 'Irlan
da) ed ausoica un'intesa che 
possa condurre, come ha di 
recente affermato il primo 
ministro Jack Lynch », i po-
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poli irlandesi alla riconcilia
zione nell'ambito di struttu
re concordate dalle due par
ti ». 

Mentre la ricerca di un'in
tesa bilaterale diretta con la 
Gran Bretagna resta in alto 
mare si sono profilate negli 
ultimi tempi altre ipotesi di 
soluzione. C'è chi vorrebbe 
truppe internazionali di pa
ce al posto dei soldati ingle
si nell'Ulster. C'è chi ha in
vocato la mediazione ameri
cana arrivando a proporre, 
anche per la questione irlan
dese, un incontro a Camp 
David. C'è da tener presen
te che negli USA agiscono 
numerosi comitati di soste
gno alla lotta per i diritti ci
vili nell'Irlanda del Nord, 
qualcuno anche di appoggio 
all'IRA, mentre la numerosa 
comunità di m sh-americans 
esprime dirigenti politici di 
primo piano a cominciare 
da Edward Kennedy, molto 
attivo nelle più recenti ini
ziative per una soluzione del 
problema L'ipotesi di un' 
iniziativa americana incontra 
per ora l'opposizione di Lon
dra, che considera la vicenda 
come affare intero e respin
ge l'idea dell'internazionaliz
zazione del conflitto mentre 
anche il braccio politico del. 
i'IRA meno intransi~ente, il 
Smn Féin, si è dichiarato 
contrario. 

Anche negli Stati Uniti la 
possibile mediazione ameri
cana suscita perplessità: 
« Una vera pace nell'Irlanda 
del Nord - ha scritto i! 
New York Times - non po
trà essere ragj?iunta a Camp 
David o a New York ma 
nelle strade di Belfast e 

1

Lon
donderry. La cosa di cui si 
ha bisogno non è un'iniziati
va americana. ma inglese, 
per porre termine illl'ultima 
guerra di religione d'Euro
pa». La Casa Bianca, solle
citata, ha fatto sapere che la 

>ua posizione è ancora quel
la enunciata dal presidente 
Carter il 30 agosto 1977 e 
che si basa su tre fondamen
tali punti: rifiuto della vio
lenza da ogni parte; la ri
cerca delle soluzioni deve ri
guardare solo il popolo del
! 'Ulster; gli USA sono dispo
nibili ad avviare un program
ma di aiuti ad un'Irlanda pa
cificata. Una posizione, co
me si vede, alquanto generi
ca e sfumata, che oer riguar
do all'alleato inglese evita di 
entrare nel merito delle que
stioni scottanti (diritti della 
minoranza catcolica, rtttro 
delle truppe, soluzione isti
tuzionale). D'altra parte è 
chiaro che tutto clinende al
la fine dall'atteggiamento in
glese. 

Dietro lo slogan « British 
must go » si riconosce co
munque la stragr:inde mag
gioranza del popolo irlande
se, anche se poi c'è chi si ac
contenterebbe di un ritiro 
delle truppe e di una solu
zione che garantisca parità 
di diritti alle due comunità 
religiose al Nord e chi in
tende comunque giungere al
la creazione di una repubbli
ca unita indipendente o a ca
rattere socialista federale 
(Smn Féin) o confessionale 
(settori dell'IRA · provisio
nals). Al momento riesce 
difficile prevedere l:\ possi
bile evoluzione militare e 
politica della questione irlan· 
dese ed immaginare quando 
e come si concluderà la plu
risecolare lotta per un'Irlan
da libera ed unita. 

• 
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Beìrut: l'Olp 
manifesta 
contro Sadat 

Caso Y oung: una crisi pilotata 
Le prospettive di rilancio dei rapporti Usa - mondo arabo 

di Maurizio Salvi 

a Le grandi manovre per 
W il Medio Oriente stanno 
,l11n4ue per ricominciare? 
Non lo si può ancora aff er
mare con certezza, tuttavia 
- e lo diciamo concedendo 
qualcosa al cinismo - le vi
cende imperniate sulle di
missioni dell'ambasciatore a
mericano all'Onu, Andrew 
Young, hanno immesso una 
boccata di ossigeno nelle trat· 
tative per una degna soluzio
ne della questione medio
orientale. 

L'incontro « segreto » di 
Young con il delegato dell' 
Olp alle Nazioni Unite, Zeh
di Labib Terzi, ha avuto I' 
effetto infatti di rivitalizza
re, in maniera spregiudicata, 
un dibattito sui palestinesi 
che sembrava irrimediabil
mente incanalato in un vico
lo cieco. E lo ha rilanciato 
non tanto in Medio Oriente 
stesso, dove attualmente gli 
equilibri politico-diplomatici 
appaiono relativamente sta· 
bili, ma negli Stati Uniti e 
in Europa. 

Il fatto che la « bomba 
Young » sia scoppiata a Wa-

shington ha un effetto, la 
cui reale portata potrà esse
re misurata a breve termine, 
ma non al di là, comunque, 
delle prossime elezioni presi
denziali, previste per l'au
tunno prossimo. 

Vediamo perchè. 
Tutti sono d'accordo nel 

riconoscere che tocca agli 
Stati Uniti, mediatori per ec· 
cellenza fra le parti in con
trasto in Medio Oriente, e
sercì tare le dovute pressioni 
sui contendenti e principal
mente su Israele, per far 
fare dei concreti passi in a
vanti alla ricerca di una giu
sta pace nella regione. 

E' anche vero però - e 
le ritorsioni morali e mate
riali esercitate da Israele nel
la vicenda Young lo hanno 
ampiamente dimostrato -
che gli Stati Uniti sono lega
ti sostanzialmente alle sorti 
di Tel Aviv, tanto che nume
rosi osservatori hanno a
vanzato l'ipotesi che gli 
israeliani riescano a condi
zionare la politica estera me
diorientale di Washington 
al punto tale da avvicinare 

a zero i suoi margini di ma
novra. 

L'argomento più deciso 
che Israele utilizza per met
tere in imbarazzo la diplo
mazia statunitense è il richia
mo continuo all'esistenza di 
un accordo fra le due parti, 
secondo il quale gli Usa si 
sono impegnati solennemen
te nel 1975 a non trattare in 
nessun caso con i « terrori
sti » dell'Olp. Se ora il Di
par!imento di stato, si dice 
a Tel Aviv, viola questo ac
cordo, si deve ritenere che 
la parola degli americani non 
è più degna di fiducia. 

Ora, è molto probabile 
che, pur tra le tante contrad
dizioni che lo staff di Carcer 
ha dimostrato - molte del
le quali probabilmente gon
fiate ad arte - ci sia alla 
Casa Bianca la volontà di 
riacquistare la piena libertà 
di movimento e di azione 
politico-diplomatica. 

Andando a chiacchierare 
col delegato dell'Olp a casa 
dell'ambasciatore del Ku
weit, Abdalla Yaccoub Bi
shara, Andrew Young ha 
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rotto un incantesimo, rispon
dendo alle proprie personali 
convinzioni, ma anche alla 
sostanza di alcuni discorsi 
che devono certo essere sta
ti fatti tra lui, Jimmy Carter, 
Cyrus Vance e Robert 
Strauss, il nuovo ambascia
tore del presidente in Me
dio Oriente. 

E' probabile che Young 
abbia peccato d'ingenuità, 
ma la reazione che c'é stata 
nell'opinione pubblica rive
la che l'operazione « contat
to con l'Olp » ha dato alcu
ni frutti importanti, all'in
terno e all'esterno del paese. 

Intanto l'improvviso ruo
lo prominente assunto dalla 
comunità nera che ha fatto 
quadrato, superando Je pre
visioni più ottimistiche, die
tro l'ex braccio destro di 
Martin Luther King. L'ac
qu1S1ztone, dichiarata uffi
cialmente dal reverendo Jo
seph Rowery, leader della 
SCLC (Conferenza dei diri
genti cristiani del Sud) della 
Comunità nera alla causa dei 
diritti del popolo pale:.tinese 
è solo un esempio di questa 
nuovo situazione e non va 
sottovalutata, per l'impor
tanza numerica ed elettorale 
che essa rappresenta e per 
gli agganci esistenti tra di es
sa e la comunità ebraica. 
Non è un segreto infatti che 
neri ed ebrei, in quonto mi
noranze, sono stati accomu
nati in numerose battaglie 
ed in una reciproca e solida 
simpatia. e non è da esclude
re quindi la possibilità che 
questo nuovo atteggiamento 
della SCLC e de!Je altre or
ganizzazioni dei neri possa 
influire per suscitare un di
battito anche all'interno del
la diaspora ebraica. 

Se si guarda bene a tutta 
l'operazione, si finisce per 
rendersi conto che, in fin 
dei conti, il rischio di Carter 
nei confronti del mondo e-

braico non è poi cosl maJ 
calcolato ed è anzi minore 
di quanto si potrebbe pen
sare, soprattutto perché at
tualmente gli ebrei stanno 
maturando una simpatia nei 
confronti di Edward Kenne
dy, potenziale candidato al
la successione dell'attuale 
presidente e più fedele ami
co di Israele. 

Anche gli effetti interna
zionali di questa fase sono 
da considerare con la massi
ma attenzione in funzione, 
in particolare, del nuovo in
contro ad Haifa fra Sadat e 
Begin della prima metà d1 
settembre e al nuovo viaggio 
che Robert Strauss si appre
sta a fare in Medio Oriente. 
Non sembra esservi dubbio 
che anche la diplomazia a
mericana si vada convincen
do che, per avviare su di un 
sicuro binario le trattative 
mediorientali, è sì importan
te il raggiungimento di un 
accordo con la Giordania e 
con la Siria, ma che un coin
volgimento dei palestinesi e 
dell'Olp farebbe assumere al 
tutto una dimensione molto 
diversa. Anche in quest'ot
tica, «l'incidente» Young 
può apparire come un utile 
banco di prova. 

Ma resta comunque da ri
solvere il problema del re
perimento delle condizioni 
minime per cui questa evo
luzione possa avvenire. Il no
do centrale procedurale sem
bra essere, al momento, la 
questione della risoluzione 
242 delle Nazioni Unite. I
sraele chiede al momento 
che essa sia accettata tale e 
quale dall'Olp (in essa si 
parla chiaramente del rico
noscimento dello Stato di I
sraele, ma si trattano"'i' pale
stinesi semplicemente come 
« profughi »); i palestinesi 
a loro volta chiedono, appog
giati in questo dai paesi ara
bi e da gran parte del Terzo 
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mondo, che in essa sia inte
grato un paragrafo con la 
esplicita menzione dei loro 
diritti all'autodeterminazio
ne, preferendo tacere - co
sa che può essere considera
ta un buon segno - sulla 
questione del riconoscimen
to dello Stato ebraico. 

Sullo sfondo della vicen
da aleggia la questione del 
rapporto della Casa Bianca 
con i paesi arabi e i proble
mi connessi con il petrolio. 
Nessuno, oggi, nemmeno i 
grandi Stati Uniti, possono 
permettersi il lusso di so
prassedere ad una attenta 
considerazione ài questo a
spetto, tanto più che, cadu
to lo scià persiano, non re
sta nella regione che il re 
Khaled dell'Arabia Saudita 
che però sulla questione pa
lestinese e sullo statuto di 
Gerusalemme ha idee forte
mente divergenti dalla posi
zione ufficiale degli Usa. 

Caner inoltre vede che 
gli europei si stanno dando 
molto da fare nei confronti 
del mondo arabo. Il cosid
detto «dialogo euro-arabo», 
pur tra mille difficoltà, e
volve positivamente, e da 
parte dei leader europei di 
spicco si moltiplicano le a
perture sulla questione pale
stinese. Gli incontri di Bru
no Kreisky e \Xfilly Brandt 
con Arafat a Vienna e la mo
zione di condanna della Cee 
degli insediamenti in Cisgior
dania e Gaza, ne sono alcuni 
esempi probanti. Carter te
me giustamente tutto ciò, 
anche se le posizioni degli 
europei sono ancora molto 
variegate, andando dall'ap
poggio aperto della Spagna, 
alla cautela di Olanda e In
ghilterra, passando attraver
so la posizione italiana, ri
cordata in un recente nume
ro dell'Economist. 

Secondo l'autorevole set
timanale, « gli italiani stan-

no maturando l'idea di 
una Palestina indipenden
te•. Sempre secondo l'Eco
nomist che su questo argo
mento appare più informato 
della stampa interna - il 
neo Primo ministro France
sco Cossiga ha ammesso che 
l'Olp è « una forza polmca 
rilevante del popolo palesti
nese » e che ha « un impor
tante ruolo da giocare in 
Medio Oriente». Cossiga, 
infine, ha espresso la spe
ranza che l'Olp « trovi quel 
più ampio consenso che gli 
permetta di tradurre in real
tà i diritti legittimi del po
polo palestinese». 

Se a questo si aggiunge 
che in una recente intervista 
al f erusalem Post, il cancel
liere Helmut Schmidt ha di
chiarato che, se perdurasse 
l'ttttuale atteggiamento, I
sraele « perderebbe amici e 
diverrebbe via via più isola
to», ci si rende conto quan 
to il presidente americano 
debba lavorare sul fronte a
rabo per essere al passo con 
gli europei. 

Ad un anno dalle elezioni, 
Carter non può più permet
tersi di sbagliare, se vuole 
concorrere per un nuovo 
mandato. E l'effettuazione 
di una mossa decisiva nella 
soluzione del problema me
diorientale potrebbe essere 
una delle carte che possono 
fargli vincere la partita. 

• 
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a L.1 vicenda delle dimis
• sioni di Andrew Young, 
che con il ruolo di ministro 
~enza portafoglio rappresen· 
cava gli U:>a all'Onu, è senza 
dubbio, al di là delle carat· 
terisciche e delle opinioni po· 
liuchc dell'uomo, una prova 
ulteriore delle incertezze e 
delle contraddizioni della po· 
IHica estera di Carter ed un 
segno della fragilità della po· 
sizione americana rispetto al 
problema del Medio Orien
te. 

Ma il contrasto fra le aoer· 
ture di C1mer verso l'Olp di 
Arafat e la precipitosa mar
cia indietro degli Usa di 
fronte alla reazione del go
verno israeliano, rivolta a 
bloccare ogni e qualsiasi svi
luppo del dialogo fra ameri
cani e palestinesi, rivela so
prattutto quanto sia degra
data la situazione nel Medio 
Oriente dopo gli accordi di 
Camp David e come siano 
andati mutnndo i rapporti di 
forza internazionali in quel
la zona, restringendo sempre 
di più le capacità di iniziati
va della grande potenza ame
ricana. 

Tagliata fuori l'Urss dal
la gestione della crisi medio
ricnrnlc (un 'Urss per di più 
alle prese con gravi difficol
tà economiche interne e con 
i problemi della srnbilità del
l'area socialista) la quec;rio
ne del Medio Oriente rica
de anco1 a oggi solo sulle spal
le di una America che ap· 
pare però sempre di più con
dizionata dalle derisioni e 
d.11lc reazioni dei .;noi amici 
e dei suoi avversari. 

Nel f\.ledio Oriente gli 
Usa si trovano a dover fare 
i cClnti contemporaneamen
te da un lato con i n:1esi pe· 
troliferi dcl golfo arabo, gui
dati dall'Arabia Saudita, e 
dall'uhro !.no con Israele, 
che per Washington resta, 
nono:.t:rnte tutto, il « hastio· 
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Le contraddizioni della politica Usa 

Il pastore Carter 
e il Ministro 

Young 
di L. D. P. 

ne strategico » della presen
za americana in ouesta zona 
nevralgica del mondo. 

L'Arabia Saudita nel me
se di luglio, per raffreddare 
la cors;t al rialzo dei prezzi 
e per stabilizzare il mercato 
t•nc1getit:0, si è impegnata 
ad aumentare la oroduzione 
petrolifera di 1 milione di 
b.mlt al giorno. Ouesta de
cis1onl', cht! è volta a favori
re Cartcr. ha però una vali
dit:ì lirnirnta a tre mesi e 
compClrta per gli i1mericani 
un «costo» politico: fare 
passi concreti per associare 
i p.1lestinesi al nrocesso di 
pace nel Medio Oriente. Ciò 
comporta il riconoscimento 
dell'Olp da parte della Ca
sa Bianca ed il conseguente 
impegno americano l'd emen
dare in sede di Consiglio di 
Sicurezza dell'Onu ouella ri
soluzione 242, che nel testo 
attuale non riconosce ai pa
kstinesi la qualifica di po
polo cd ignora il loro inalie
nabile diritto alla <iutodeter
minazione. 

Siamo di fronte ad una 
precisa pressione oolitica de
gli arabi, che così dimostra
no di avere assunto una 
chiara e coerente iniziativa 
di ppli tica internazionale. 

A questa pressione Israe
le ha reagito senza mezze 
misure e con una ferma mi· 
naccia: al riconoscimento a
mericano dell'Olp e alla mo
difica della risoluzione 242 
il governo israeliano rispon
derà facendo saltare gli ac
cordi di pace con l'Egitto, 
che ~ono l'unico successo in
ternazionale della ammini
strazione Carter. 

La minaccia. fatta rie-

cheggiare con forza dalla 
« lobby » ebraica in Ameri
ca, ha avuto successo su una 
presidenza traballante ed in
certa e su una amministra
zione ìn piena crisi di fidu
cia. 

Israele appare oggi più 
forte degli arabi e più forte 
del presidente americano, 
che è staco costretto a liqui
dare Young e a perdere un 
valido strumento della sua 
poli ti ca estera. 

Avrebbero gli Usa, con 
un'altra presidenza, saputo 
e potuto respingere la mi
naccia di Israele, la cui so
pravvivenza dipende per lar
ga parte dal sostegno eco
nomico e militare americano, 
e portare avanti, con pru
denza cerco ma anche con 
ferma coerenza, quella poli
tica mediorientale, che per 
portare ad una soluzione glo
bale di pace, esige il ricono
scimento cd il dialogo con 
l'Olp? 

Credo si possa pensare di 
si perché una diversa ammi· 
nistrazione, non impegnata 
come quella Carter duramen
te sui temi delle prossime 
elezioni presidenziali, a\·reh
be avvertito che ormai in Me
dio Oriente il fattore energe
tico è diventato un fattore 
strategico e che ha mutato i 
termini del contrasto arabo
israeliano. 

Cedendo ad Israele Car
tcr ha dovuto ridimensiona
re la sua azione politica nel
la regione mediorientale, 
creando un vuoto nel ouale 
può e deve inserirsi un'al
tra iniziativa di pace se non 
si vuole correre il rischio 
che il degradamento della si-

tuazione, di cui è aspetto al
larmante il peggioramento 
della crisi nel Libano, porti 
ad un conflitto incontrolla
to ed incontrollabile. 

Questa m1z1auva . spetta 
all'Europa. Lo capisce Gi
scard, pronto ad offrire agli 
arabi un « ombrello » mili
tare, così come da tempo lo 
ha capito a Bonn il cancel
liere Schmidt. 

Arabia Saudita, Iraq e gli 
emirati del Golfo sembrano 
pronti a concludere un ac
cordo con la CEE, che pre. 
veda venti anni di forniture 
petrolifere garantite contro 
armi e tecnologia a condizio
ne che la Cee ed i singoli 
Stati europei riconoscano 
l'Olp rd il diritto dei pale
stinesi a costituirsi in Stato 
indipendente: questo com
porterebbe a non lungo ter· 
mine anche uno sganciamen
to degli arabi dal dollaro per 
aderire allo Sme. 

Un tale accordo rispon
de agli interessi europei e 
l'Europa potrebbe con esso 
sostituire nella iniziativa po
litica occidentale in Medio 
Oriente gli Usa, oggi in cri
si ed in difficoltà. Ne avreb
bero vantaggio la pace nella 
regione e la sicurezza nel 
Mediterraneo. Gli Usa gua· 
<lagnerebbero il tempo neces
sario per arrivare senza 
drammi al riconoscimento 
dell'Olp, portando a realizza
zione quelle premesse di pa
ce globale, che pure sono 
contenute negli accordi qua
dro di Camp David. L'Onu 
potrebbe con calma lavorare 
per restituire, dopo decenni 
di errori e di guerre, ai pale
stinesi ouella patria e quello 
Stato, che ad essi era stato 
promesso allorché, più di 
trentanni or sono. la assem
blea delle Nazioni Unite san
zionò la nascita dello Stato 
di Israele. 

• 
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A Kissinger tornerà forse 
W ad imprimere la sua 
« K » magica e teutonica 
sulle prime pagine dell'attua
lità internazionale, come ai 
tempi in cui il classico mini
stro degli Esteri di Nixon 
rappresentava la cuspide del
la grande diplomazia. In ef
fetti dalla Casa Bianca sem
brano provenire dei segnali, 
ancora confusi ma significati
vi, che lasciano intendere co
me le glorie un po' appassite 
del prestigioso segretario di 
stato potrebbero rinverdire 
all'omhm di una presidenza 
democratica. 

Carter starebbe cedendo 
alla tentazione di configura
re il suo eventuale secondo 
mandato con uno staff di 
di politica estera completa· 
mente rimesso a nuovo e le 
dimissioni di Andrew Yo
ung, ambasciatore all'ONU, 
possono costituire la prima 
breccia verso la realizzazio
ne di nuovi progetti. Non 
deve trarre in inganno il fat
to che il presidente, nel cor· 
so del suo ampio rimpasto 
di mezza estate, avesse sal
vato le teste <li Vance, Brze
zinski, Brown, dello stesso 
Young che hanno rappre
sentato il quadrilatero della 
diplomazia USA in questi an
ni. Sarebbe stata infatti una 
mossa poco avveduta terre
motarc anche le strutture 
della politica estera in un 
momento particolarmente 
delicato degli affari interna
zionali, con il trattato SAL T 
in pendenza di fronte al 
Congresso, le insidie dei ne
goziati e1•iuo-israeliani, i pe
ricoli dell'emergenza energe
tica. 

L'abbandono di Young, 
cuttavia, dell'impulsivo pro
tagonista di clamorose gaf · 
fes che ha gettato la spugna 
dopo l'ennesimo scontro con 
Vance. - come è noto, sul 
problema delle aperture ai 

Washington 1979. Kissinger e N1xon 

C'è un Kissinger 
• • nei sogni 

di Carter? 
di Gabriele Patrizio 

palestinesi - simboleggia in 
modo clo4uente il riflusso 
della ondata carteriana. Yo 
ung era il « ragazzo negro», 
interprete esuberante dello 
stile presidenziale orima ma
niera, di una « dinlomazia a 
bocca aperta » asfissiata ine
sorabilmente dalla ragion di 
stato: il suo addio segna 
l'avvento della restaurazio
ne e con essa la fine del 
carterismo acqua e sapone. 

Ma se le sortite dell'im
prevedibile ambasciatore al
le Nazioni Unite hanno crea
to frequenti imbarazzi al ti
tolare della Casa Bianca, si 
deve dire che. scontato un 
cerco grigiore di V ance, la 
grnnde delusione di Carter 
si chiama Brzezinski, l'uomo 
che doveva essere l'artefice 
brillante e sagace della nuo
va diplomazia. Il polacco si 
è rivelato un teorico imma
ginifico però tropno spigolo
so e la sua filosofia. basata 
sulla celebrazione dell 'Occi
dente ( trilateralismo) e sul
la competizione creativa con 
l'URSS. ha mostrato di es· 
sere più una metafisica che 
una dottrina. D'altra parte 
le sue esercitazioni sul ter
reno della diplomazia mili-

tante - vedi per es. il viag
gio in Cina o la missione in 
Arabia - hanno messo in 
evidenza le idiosincrasie e il 
modesto talento negoziale 
dell'ambizioso architetto del
la pax .1mericana. 

Mentre la stella di Brze
zinski si appannava, il suo 
« rivale » Kissinger degusta· 
va le delizie dolci-amare di 
un pensionamento dorato. 
Invero anche se il suo ascen
dente era pur sempre rag· 
guardevole, si trattava del 
prestigio stagionato di un 
ex, amministrato con parsi
monia in qualche ghiotta in
tervista, in preziosi quanto 
rari ~ervizi curati per la 
NBC, più frivolamente nel· 
la presidenza di associazioni 
calcistiche, ma soprattutto 
nella confezione di attesissi
me memorie. Una impresa, 
4ucst 'ultima, giunta ormai 
alla fine che Kissinger però 
ha deciso di rallentare ad 
arte dooo il fiasco clamoroso 
di un altro celebre memoria
le, 4ucll(1 di Nixon, naufra
J.?ato nella noia e nell'indif
ferenza. L'ex sesni>tario di 
stato ha tratto le debite con
clusioni dalle vicissitudini 
letterarie del suo presidente 
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e si prepara ad infliggere un 
ulteriore smacco all'uomo 
del Watergate preparando 
(almeno secondo le poche 
indiscrezioni che si hanno) 
un cesto molto più sostan
zioso e stimolante delJ'insi
pido pasticcio nixoniano. 

Ma le ragioni delle caute
le di Kissinger vanno rin
tracciate anche nel fatto che 
lui non si ritiene certo bru
ciato come il triste e ombro
so « re Riccardo » ormai 
nelle mani della storia, anzi 
sta programmando con pa
zienza il suo riavvicinamen
to alle cittadelle del potere, 
per niente rassegnato a sa
pere soltanto - come affer
mava qualche tempo fa -
quello che si legge sui gior
nali « e cioè praticamente 
nulla ». 

La morte del suo padri
no, dell'uomo cioè che ave
va lanciato Kissinger nel fir
mamento politico america
no, Nelson Rockefeller, lo 
ha in parte privato di una 
importante testa di ponte 
nel partito repubblicano e si 
comprende quindi come va
dano maturando certe sue 
aperture verso altre colloca
zioni. Tale possibilità esiste 
in concreto, giacché non si 
deve dimenticare, fra l'altro, 
che tra i grandi pensatoi del
la politica estera USA, fun. 
7.ionanti da incubatrici del
le cosiddette « teste d'uo· 
\'O», esiste da sempre un 
alto ~rado di osmosi. Cos1 
il Council on foreign rela
lions che è stato un po' la 
palestra teorica di Kissinger 
h.1 ramificazioni anche negli 
ambienti della « Commissio
ne trilaterale» da cui sono 
emersi Brzezinski oltre allo 
stesso Carcer. Tramite i buo
ni uffici del fratello di Nel
son, David Rocki>feller, nu· 
me tutelare della Commissio
ne, l'accostamento di Kissin
ger al club trilaterale può -
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C'è un Kissinger 
nei sogni di Carter? 

ricevere una adeguata co
pertura. 

Va detto ancora che la 
disponibilità di Carter ad 
accogliere i segnali cautamen
te lanciati verso il potere 
dall'ex segretario di stato, si 
è andata consolidando in 
questi ultimi tempi. Vi sono 
motivi per ipotizzare addirit· 
tura, nel caso di un secondo 
mandato per il georgiano, il 
clamoroso recupero di Kis
singer ai vertici della diplo
mazia americana. Ma quali 
sono gli elementi e gli indi
zi che lasciano presagire un 
cre5cente interesse del pre
sidente democratico nei con
fronti dell'uomo di Nixon e 
Ford, un personaggio che in 
passato non è stato sicura
mente tenero verso la poli
tica estera di Carter? (Ma si 
ricordi che anche verso Nix
on prima della chiamata, 
Kissinger aveva avuto espres
sioni pesanti di disistima). 

Prima di tutto, il prossi
mo scioglimento del bino
mio Vance-Brzezinski. Il se
gretario di stato in carica ha 
detto esplicitamente di voler 
lasciare il servizio allo sca
dere del mandato. Il venir 
meno di un polo equilibrato
re e moderatore, come è sta
to Vance nei confronti della 
irrequietezza di Brzezinski, 
pone grossi interrogativi a 
Carter in merito alla confer
ma del suo consigliere spe
ciale. 

In secondo luogo, la man
canza nella costellazione car
teriana di uomini adatti a 
sostituire il segretario agli 
affari esteri. Alcuni sono 
troppo vecchi e fuori gioco 
(Harriman per esempio), al
tri hanno dimostrato attitu
dini più analitiche che ope· 
rati ve (George Bali), altri an
cora hanno idee troppo 
« spinte » (Seyom Brown, il 
teorico del raffreddamento 
nei rapporti russo-americani). 
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Ci sarebbe Gardner, l'amba
sciatore a Roma, ma sembra 
che Carter lo reputi un luci
do intellettuale, ma troppo 
« timido » per la segreteria 
<li Stato. 

Terzo punto, vi è la volon
tà del presidente di ripristi
nare, in uno sforzo di ricon
ciliazione e di unità, la ge
stione bipartitica della poli
tica estera, un obiettivo che 
egli intenderebbe realizzare 
cointeressando alla conduzio
ne diplomatica anche presti
giosi rappresentanti della 
scuola repubblicana con il 
proposito ultimo di raccoglie
re più copiosi consensi nel 
Congresso alle sue iniziative 
internazionali. 

Quarto, vi è il problema 
che preoccupa considerevol
mente il vertice USA, ossia 
la successione di Brezhnev 
che si presenta molto oscu
ra. La presenza di un Kis
singer, campione della dé
tente, alla guida della diplo
mazia di Washington, co
stituirebbe un fattore stabi
lizzante e rassicurante agli oc
chi di una nuova e forse mal
sicura dirigenza del Cremli
no. 

Infine, vi sono alcuni se
gni di manovre già in corso 
nel ravvicinamento fra Kis
singer e la Casa Bianca. In 
particolare, sarebbe il deli
catissimo tema della appro
vazione parlamentare del 
trattato SALT il cardine di 
una trattativa indiretta tra 
il superministro di Nixon e 
il presidente in carica. L'ap
poggio di un personaggio an
cora influentissimo come l'ex 
segretario di stato, e con es
so degli ambienti politici e 
militari sui quali il suo ascen
dente rimane notevole, pare 
essere il « favore » richiesto 
da Carter per poter valuta
re in concreto il peso e l'op
portunità della candidatura 
Kissinger. E questi in effetti, 

davanti alla Commissione 
esteri del senato, ha già spez
zato una lancia a favore di 
Carter, come nell'ultimo pe
riodo si sono reeistrate di
verse espressioni di stima e 
di apprezzamento da lui ri
volte, seppure con gli inevi
tabili distinguo, alla politica 
del presidente. 

L'ammorbidimento di 
« Super-K », d'altronde, ha 
avuto il suo pendant negli 
atteggiamenti della Casa 
Bianca che, con le recenti 
dichiarazioni del Diparti· 
mento di Stato e degli stes
si consiglieri presidenziali ha 
manifestamente accettato u
no dei leit-motiv della diplo
mazia di Kissinger, il cosid
detto linkage a suo tempo 
ripudiato. In parole povere, 
nella valutazione globale di 
Washington, il collegamen
to fra le linee di condotta 
dell'Unione Sovietica nei va· 
ri scacchieri internazionali. 

Ovviamente l'eventuale fu
turo di tutta l'operazione è 
condizionato alla conferma di 
Carter che allo stato delle 
cose è messa fortemente in 
dubbio dagli osservatori, ma 
forse con troppa schemati
cità e sulla base dell'anda
mento capriccioso di mute
voli sondaggi di opinione. 
In realtà Carter si è dimo
strato uno specialista degli 
improvvisi recuperi di credi
to e di popolarità e si deve 
aggiungere che finora il cam
po dei possibili «rivali », 
fatta eccezione per Kennedy 
che però probabilmente re
sterà fuori della mischia, è 
dominato da una sconcertan
te mediocrità. 

A ogni modo se Kissinger 
dovesse essere richiamato al
la sua vecchia carica di mini
stro degli Esteri, la convi
venza col suo nemico Brze
zinski, come consigliere spe
ciale del presidente, sareb
be pressoché improponibile. 

Carter tut:avia potrebbe an
che rinun·:iare a Zbig che 
non gode più della fiducia e 
del favore ::li nn tempo, e in
sediare al suo posto Gardner 
o qualche rigura più tecnica. 

Resta da di1e infine che la 
coppia Carter-Kissinoer può 
rivelarsi all 1 prova dei fatti 
molto met:lio assortita di 
quanto un giudizio superfi
ciale lasci pemare T " razio
nalità mach:avellica del Kis
singer mod.:rno IT'"~rolata al 
profetismo 1ne~sianiro di Car
ter dà l'id•:a di un accosta
mento stridente. Ma bisogna 
aver ben chiaro che sotto 
la candida tw.ica dell'ideali
smo amerkano, il presidente 
tiene celato un carattere fred
do e pragmatico nonché una 
buona dose di spreoiudicatez
za (già em :rsa nei momenti 
critici) che bene possono 
amalgamarsi con il realismo 
spesso ci.1ico e brutale di 
Kissinger. :Ca queste nozze 
stregones:h( t•~rirebbero 
probabilrner.te rafforzate le 
prospettive di un riflusso 
della politica USA, da posi
zioni ideologiche caratteri
stiche d~l Carter di annata 
a più 1.:or.1passate movenze 
geo-strategiche. L'apporto 
più consistente dell'innesto 
Kissinger sarebbe quasi cer
tamente, un aoproccio meno 
modulato e più monocentri
trico ai rapporti atlantici. E 
per Carter, non c'è dubbio, 
sta diventando imperativa 
l'esigenza di mascherare sot
to i panneggi di una diplo
mazia coreografica - kissin
gcriana per intenderci - le 
carenze di leadership e di 
potenza che l'America oggi 
sconta nelle relazioni con i 
soci europei di prima gran
dezza, feudatari inquieti e 
piuttosto svogliati nel pre
sentare il loro tributo di con
sensi al pallido imperatore 
della Casa Bianca. 

G. P. 
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U'l m11.z1ano d1 
Santiago d3 Cuba. 
(Foto Rau1 
Corra lesi 

Cuba 17 anni 
dopo il blocco 
economico Usa 
di Philipp Mongou 

A " Abbiamo delle caren
W ze, un mucchio di ca
renze » ha candidamente di
chiarato Fide! Castro ad un 
gruppo di operatori econo
mici americani che voleva 
persuadere a mettersi in at
fari nella sua isola di sole 
e socialismo. Con una popo
lazione di quasì l O milioni 
di persone ed una struttura 
economica che ha assoluta
mente bisogno di ammoder
namenti, Cuba e la prospet
tiva di mercato che essa rap
presenta hanno fatto molta 
impressione su alcuni di que
sti operatori economici, se
condo i quali il mercato po
tenziale dell'isola può essere 
stimato a circa 600 milioni 
di dollari l'anno; ed inoltre 
questo mercato dista solo 90 
miglia dalle coste america 
ne. Ma c'è un problema: CO· 

sa potrà usare Cuba come 
moneta per pagare le merci 
che vuole? Disponendo d1 
poca valuta straniera, pro
babilmente Castro vorrebbe 
esportare verso gli USA per 
pagare quello che acquista 
dagli USA, il che non sareb
be molto bene accetto in al
cuni ambienti americani. 

In effetti Cuba è l'ultimo 
residuato della politica della 
guerra fredda condotta dagli 
USA, anche se fin dall'inizio 
dell'Amministrazione Carter 
abbiamo potuto registrare va
ri fatu indicativi dell'avvio 
di una reale normalizzazione 
dei rapporti fra i due paesi. 
Cuba ed USA hanno nego
ziato un accordo sulla pesca; 
funzionari del Dipartimento 
di Stato sono andati nell'iso
la; ci sono stati scambi di 
visite di gruppi sporuvi e 
di operatori economici; infi
ne ci sono rapporti diploma
tici stabilizzati. Eppure fino
ra il Congresso non ha vo
luto sentir parlare di fornire 
aiuti a Cuba, né di conclu
dere accordi commerciali. 
Per l'economia americana 
Cuba è molto importante; 
ogni anno Cuba acquista dai 
paesi non comunisti merci 
per 1,4 miliardi di dollari, 
e svolge con il mondo co
siddetto occidentale indu
strializzato circa il 40 per 
cento dei suoi traffici com
merciali, si è calcolato che 
se gli USA potessero ven
dere direttamente a Cuba, 
nel solo primo anno il valo-

L A~trolab10 qu1nd1c111a1e n 17 9 settembre 1979 

re delle merci potrebbe es
sere di 500 miltom di dolla
ri: pare che negli ulumi 18 
mesi Cuba abbia acquistato 
oltre 300 milioni di dollari 
d1 merci da filiali straniere 
di società statunitensi Un 
commercio direno fruttereb
be agli USA cifre di gran 
lunga maggiori - con par
ticolari vantaggi soprattutto 
per il settore agricolo - ed 
11.fluirebbe molto positiva
rneri.,• sulla bilancia dei pa
ga1.,,enti a111c.:::.::.-ia. Ecco per
ché in alcuni ambienti t..:~'
nomici Usa si preme ner l'a
bolizione dell'embargo impo
sto nel '62. Del resto già 
ora i cubani riescono ad ot
tenere quel che gli serve, e 
che voghono; si possono ci
tare a questo proposito due 
casi: quello dei risicoltori 
della Louisiana che non rie
scono a vendere le loro ec
cedenze sul mercato « nor
male», e quello dell'industria 
automobilistica di Detroit 
che si trova in difficoltà men
tre le auto Ford e Chevro
let che circolano per le stra
de dell'Avana sono costruire 
in Argentina. 

Chi si oppone al commer
cio direno fra gli USA e 
Cuba obietta a proposito dei 
rapporti che l'isola ha con 
l'URSS. Anche Castro ha 
ammesso che l'assistenza so
vietica è stata di vitale im
portanza per il suo paese. Si 
stima che il valore dell'assi
stenza sovietica a Cuba sia 
compreso fra 1 e 3 milioni 
di dollari al giorno, non in 
contanti ma in crediti a lun
go termine, dilazioni di pa
gamenti e forniture di mac
chinari agricoli. Ma la di
pendenza economica, o me
glio l'interdipendenza econo
mica fra i paesi non è un 
male di per sé; e del resto 
gli USA hanno stanziato per 
l'Egitto ed Israele - paesi 
nemici tra loro anche se han-

no sottoscritto un accordo di 
pace - aiuu rispettivamen
te per 912 e l.800 m1lioni 
di dollari. 

Per anni il governo cu 
bano era stato aspramente 
criticato per i suoi tentativi 
di « esportare la rivoluzio
ne», e non ci sono dubbi 
sull'attività cubana in que
sto campo alla metà degli 
anni '60. Ma dopo la morte 
del Che Guevara nel '67 è 
sembrato che Castro s1 sia 
reso conto che fare il bis 
della sua rivoluzione in Ame
rica Latina o in Africa sa
rebbe impossibile. Perciò gli 
è rimasta solo la possibilttà 
di appoggiare qualche mo
vimemo di liberazione all'e 
stero: tempo fa il leader cu
bano ha dichiarato che non 
farlo significherebbe la vio
lazione degli stessi principi 
e della sovranità di Cuba. 

Gli USA assumono un at
teggiamenco analogo in ap
poggio ai propri interessi. 
hanno mandato truppe in 
tutte le parti del mondo per 
aiutare i loro amici a com
piere imprese militari talvol
ta aprioristicamente inutili, 
o in risposta a richieste di 
aiuto. 

Nel caso dell'Angola non 
è stata Cuba a provocare il 
conflitto, né Cuba ha tenta
to di esportare in Africa la 
sua rivoluzione: Cuba, co
me del resto l'URSS, ha ac
colto positivamente le richie
ste <di aiuto rivoltele dal-
1 'MPLA. Durante il conflit
to dell'Angola, il Presiden
te Ford ed il Segretario di 
Stato Kissinger denunciaro
no il comportamento dei cu

bani, ma allo stesso tempo 
con<lucevano sondaggi ami 

chevoli verso l'URSS; i so

vietici vennero premiati con 

la conclusione di un nuovo 

accordo per la compravendi

ta di cereali, mentre il bloc· -
43 



Cuba 17 anni dopo 
il blocco economico Usa 

co economico contro Cuba 
dura tuttora. 

Castro ha dichiarato: 
« ... quando cesserà il bloc
co, potremo cominciare a di
scutere qualsiasi altro pro
blema ... gli USA hanno da 
parlare dei loro interessi eco
nomici colpiti dalle leggi cu
bane sulla nazionalizzazione, 
e noi abbiamo da parlare del 
danno economico arrecato a 
Cuba dal blocco economi
co ... dell'episodio della Baia 
dei Porci ... del sabotaggio ... 
possiamo parlare di tutte 
queste faccende ... ». Castro 
ha detto che l'abolizione del 
blocco renderebbe più facile 
l'esame di tutti gli altri pro
blemi pendenti, dal momen
to che, perdurando la situa
zione di embargo, la discus
:.ione non si svolgerebbe su 
un piede di eguaglianza. 

Cuba d,1 anni intrattiene 
rapporti turistici molto sod
disfacenti con tutti i paesi 
eccetto che con gli USA, an
che se nell'isola sono giun
ti dagli USA voli speciali cui 
erano ammesse anche perso
ne che avevano compiuto a
zioni contro il governo rivo
luzionario, senza timore di 
essere arrestate. 

Resta da accertare quale 
sia l'influsso che b rivolu
zione cubana ha avuto cd ha 
sulle altre nazioni caribiche. 
Questi ultimi Stati di recen
te indipendenza vedono che 
i loro vicini cubani posseg
gono un pezzo di terra, man· 
dano i figli a scuola, pos
sono avere cure mediche ap
propriate ed una casa in cui 
riparare la famiglia; non 
chiedono certamente che i lo
ro propri governi emulino 
quello cubano, ma almeno 
vorrebbero qualcosa di quel
lo che hanno i cubani pur 
trovandosi sotto il blocco e
conomico americano da cui 
essi, invece, non sono stati 
colpiti. 
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Paul D. Bethel, addetto 
stampa all'ambasciata USA 
all'Avana dal '58 al '61, ha 
affermato che il governo cu
bano deve aderire alle nor
me stabilite da Carter in 
materia di diritti umani. Ma 
secondo il Senatore Church 
«l'atteggiamento ostile con
tro Cuba è ovvio quanto 
emotivo, come del resto lo 
sono le parole d'ordine An
gola rivo/uuone - comuni
smo - dirit11 umani - prrgio
nierr poiitzci - proprretà a
merrcane espropriate bar· 
budos. Tutto questo è ve· 
ro, ma non giustifica il fat
to che gli USA non abbiano 
normali relazioni diploma! 1-

che, e soprattutto commcr 
ciali. con Cuba». 

A parere di molci il pro
blema com 'è posto è in rcal
t~ privo dt fondamento, per
ché se fondamento ci fosse, 
non ci dovrebbero essere re
lazioni diplomatiche con 
ùRSS, Cina, Iran, Cile, Po
lonia, Corea del Sud, t:cc ... 
E se l'unico criterio valido 
per la normalizzazione dei 
rapporti fosse la non prc· 
senza delle truppe di un pae
se nel territorio d'un altro, 
allora tutto il mondo do· 
vrebbe «cancellare» gli USA 
i cui reparti armati staziona
no in oltre 40 paesi, e che 
ancora conservano a Cuba 
la base militare di Guanta
namo. 

Adesso però Cuba è ad 
una svolta; non si tratta di 
paura o debolezza, ma par
tendo dalla certezza che la 
rivoluzione interna è stata 
consolidata, si pensa che oc
~orra andare avanti favoren
do l'immissione delle nuove 
tecnologie: per ammissione 
dci suoi stessi dirigenti, la 
struttura cubana non è in 
grado di metterne a punto 
di proprie, cd occorre quin
di importarle. 

P. M. 

Difficile vigilia 
elettorale 
per Olaf Palme 

Il riflusso 
parla anche 
svedese 
di Luciano De Pascalis 

a 11 16 settembre avran
• ·10 luogo in Svezia le 
c:k1.ioni politiche generali 
Tre anni or sono, nelle ele
zioni politiche dcl 1976, i 
socialdemocratici svedesi, do
po -t-t anni di continua per
manenza al potere, cedevano 
il governo ai partiti non so
cialisti Gli eleuori erano sta
ti sedotti dalla rassicurante 
immagine di Falldin, capo 
del partito di centro, che, 
forte nelle campagne, per fa
re breccia nei centri urbani 
aveva adottato l'ecologia co
me dotcrina politica e si era 
impegnato a sospendere la 
produzione dell'energia ato
mica. Toccò così a Falldin 
dare vita ad un governo di 
coalizione con conservatori 
e liberali, che, nell'ottobre 
del 1978, per le difficoltà 
provocate dalla crisi del pe
trolio doveva lasciare il po
sto ad un governo minorita· 
rio lihcrale, che disooneva di 
soli 39 seggi al Riksdag. 

Le elezioni dcl 16 settem
bre sono gestite appunto da 
questo governo minoritario 

e la consultazione si presen
ta accesa e assai incerta . 

Prima dell'estate ì sondag
gi di opinione attribuivano 
ai tre partiti non socialisti 
fra il -t9 cd il 51 % dei vo
ti contro il 47% assegnato 
ai socialdemocratici e ai co
munisti. La percentuale de
gli indecisi e degli incerti 
era però molto alta: spetta 
quindi alla campagna eletto
rale definire l'orientamento 
degli clct tori. 

Chi sar:-t chiamato a gover
nare la Svezia dopo le ele
zioni <lei 16 senembre? 01 
la Ullstcn, il capo dell'attuale 
governo minoritario, con un 
governo di coalizione di cen
tristi e, forse, di conserva
tori od il socialdemocratico 
Olaf Palme con l'appoggio 
dei comunisti? 

E' questo il quesito che 
le elezioni devono sciogliere 
Ma sul terreno concreto so 
no i1ssai scarse le questioni 
politiche ancora aperte fra i 
partiti, dopo che la questio
ne « nucleare » è stata con
gelata fino al referendum del 
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marzo 1980 e dopo che i 
socialdemocratici hanno pre
ferito accantonare il loro 
grande progetto di democra
zia economica con il fondo 
salario destinato a rendere 
comproprietari delle aziende 
i lavoratori dipendenti. 

Verso il referendum 
nucleare 

Il pieno impiego, il n
sanamenco economico, la so
lidarietà sociale con i meno 
abbienti sono termini ormai 
comuni a tutci i partiti nel
la campagna elettorale. Solo 
i conservarori, che si fanno 
forti del riflusso moderato 
avvertito anche nell'Europa 
del Nord, aggiungono a que
sti temi una denuncia della 
« minaccia collettivista » pre
sente in un evencuale suc
cesso socialdemocratico ed 
un richiamo ad una maggio
re severità nelle scuole. Ma 
anche questo in termini as
sai misurati per non turba
re quel 4 % di elettorato flut· 
tuante, che dal 1970 ha in 
Svezia un peso determinan
te sui risultati delle elezioni. 

I due governi «borghesi •, 
che si sono succeduti dopo 
il 1976, non hanno certo 
mutato il volto della Svezia; 
sono apparsi as~ai meno 
« antisociali » di quanto non 
li avessero ..dipinti i social
democratici poiché nella po
litica interna si sono in con
creto limitati a marciare sul
le strade aperte dai governi 
di sinistra. L'avvicinarsi del
lo data delle elezioni e la 
inevitabile concorrenza fra 
i tre partiti borghesi, che 
corrono isolatamente senza 
impegni preventivi e senza 
un programma comune, reo 
dono tuttavia il dibattito po
litico assai vivace. Ciò dipen
de, soprattutto, d,ù fatto che 

il governo minoritario di Ol
la Ullsten, definito da Palme 
« governo di transizione » e 
sostenuto dai socialdemocra
tici indirettamente con la 
astensione al momento della 
investitura, si è rivelato nei 
fatti assai popolare: nello 
spazio di sei mesi i liberali 
sembrano cresciuti di cinque 
punti, dall'l 1 % al 16% dei 
voti, e non appaiono più co
me la « cenerentola » del 
fronte politico borghese. Fa
voriti anche dallo stabilizzar
si della situazione economi
ca, hanno sorpreso ed oggi 
rendono inquieti tutti gli al
tri partiti, che in sede par
lamentare negli ultimi tempi 
proprio in vista delle ele
zioni, hanno cercato di ren
dergli la vita difficile. 

Anzitutto i socialdemocra
tici. Il governo di Ullsren 
aveva l'ambizione di rilancia
re il programma energetico 
nucleare, contestato sempre 
dai centristi di Falldin, e 
contava per questo su una 
larga maggioranza parlamen
tare, po::.to che socialdemo
cratici e conservatori erano 
stati sempre favorevoli alla 
messa in attività di 12 reat 
tori entro il 1985. L'avaria 
nel reattore di Harrisburg 
negli USA ha rimesso tutto 
in discussione. I socialdemo
cratici hanno fatto marcia 
indietro ed hanno accettata, 
pur dopo averla a lungo con· 
trastata, la idea del referen
dum nucleare. Gli altri par
ti ti sono stati costretti ad 
allinearsi con la iniziativa di 
Palme. 

Pur restando partigiani del 
nucleare, i socialdemocratici, 
alla vigilia delle elezioni, 
hanno preferito con il ricor
so al referendum eliminare 
dal dibattito un argomento, 
che nel 1976 gli era costato 
la sconfitta ed aveva assicu
rato a Fall<lin il successo. 

I più preoccupati della 
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crescita liberale appaiono pe
rò i centristi, che anche re
centi sondaggi di opinione 
denunciano in calo elettora
le. La loro preoccupazione 
è apparsa evidente in sede 
parlamentare quando, in con
trasto con gli impegni assun
ti col governo, hanno conte
stato, contribuendo a ridur
ne la efficacia pratica, la leg
ge « liberale » contro la di
scriminazione dei sessi nel
la vita professionale ed han
no bocciato, giudicandola 
utopistica, la proposta libe
rale di reintrodurre in Sve
zi~ la figura del medico di 
quartiere e di famiglia· era
no questi due punti program
matici essenziali per il par
tito liberale. 

Il problema 
del voto giovanile 

Ma il vero tema di discor
dia e di scontro fra i tre par
titi borghesi riguarda le di· 
missioni immediate di Ull
sten dopo le elezioni in ca
so di successo borghese, di
missioni che ai termini della 
Costituzione non sarebbero 
invece necessarie. Ullsten si 
è limitato a promettere che 
in caso di vittoria nulla fa
rebbe per ostacolare o com
plicare le discussioni fra i 
partiti in vasta della forma
zione di un governo di coa
lizione. La genericità della 
promessa di Ullsten, che ma
le nasconde il proposito li
berale di presiedere un pos
sibile governo di coalizione, 
non ha tranquillizzato con
servatori e centristi, che stan
no accentua!1do la loro pole 
mica. 

La campagna elettorale è 
così caratterizzata dalla pre
senza da un governo mino
ri tario al centro di attacchi, 
che gli vengono contempo-

raneamente da destra e da 
sinistra e che, in verità, non 
sembrano fino ad oggi avere 
indebolito le possibilità elet
torali dei liberali. 

Tutto ciò rende incerti e 
scarsamente prevedibili i ri
sultati delle elezioni del 16 
settembre. Per questo i so
cialdemocratici, che sanno di 
aver perso molto della loro 
presa sull'elettorato giovani
le, appaiono nervosi: sareb
be assai difficile sopportare, 
senza gravi ripercussioni al
i 'interno del partito e sulla 
carriera politica di Olaf Pal
me, una seconda sconfitta 
elettorale 

C'è da dire però che ri
spetro al 1976 i socialdemo
cratici sono partiti in condi
zioni migliori e che baste
rebbe loro un J!trnclagno del 
2%, sempre che i comuni
sti superassero la barriern 
del 4% per riconquistare il 
governo. 

La divisione della maggio
ranza « borghese » li avvan
taggia ìn notevole misura, 
nonostante la tenuta dei con
servatori e la crescita dei 
liberali. Hanno invece con
tro il riflusso moderato, che 
sembra soffiare impetuoso in 
Europa come hanno dimo
strato le elezioni per il pri
mo Parlamento europeo a 
suffragio universale. Hanno 
a loro favore la solidarietà 
dell'Eurona di sinistra, che 
vuole il loro successo come 
segno di una ripresa sociali
sta nel vecchio continente. 

• 
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411 

avvenimenti dal 1 al 15 agosto 

1 
Il Psi silura il governo Pandolfi. La crisi di nuovo in 

alto mare per la lentezza e gli equilibrismi del presiden· 
te incaricato. 
- Ferme per protesta per tre giorni le cisterne, senza 
scorte i distributori. 
- La Mauritania rmuncia a ogni rivendicazione sull'ex 
-Sahara spagnolo e apre al Polisario. 

2 
Ennesimo colpo di scena: Pertini affida l'incarico a 

Cossiga. La designazione accolta con favore da tutti i 
partiti ad eccezione dei radicali. 
- In Spagna !'Eta annuncia: «E' finita la guerra delle 
vacanze•. · 
- Allarme in Israele e irrigidimento dopo le aperture 
americane all'Olp. 

3 
- Dopo una rapida giornata di consultazioni Cossiga de
ciso a presentare il suo governo a Pertini e alla Camere. 
- Accordo raggiunto con i cisternisti, ma il traffico re
sta caotico. 
- In Libano commandos israeliani attaccano campi pa
lestinesi. 

4 
Cossiga forma il nuovo governo: tripartito (Dc,Psdi 

e Pii) con tecnici. Il Pri incerto tra voto e astensione. 
Nove i ministri al primo incarico. 
- Aumenta di sci punti la contingenza nel mese di lu
glio; nel solo '79 è già salita di 20 punti. 
- Si allarga la guerriglia in Afghanistan, anche l'eserci
to in fermento. Monito degli Usa all'Urss per non inter
venire. 

5 
- Cossiga ha giurato, finisce il governo tripartito di An· 
dreotti. Intanto Dc e Psi cominciano a contare i giorni 
2 questo governo. 
- In Iran per l'assemblea costituente sensibili le asten
sioni dei non khomcinisti. Il più votato è il "progressi
sta • Taleghani, bocciato l'ayatollah Khalkhali, quello 
della taglia sullo scià. 
-· In Bolivia il leader democratico Zuazo inizia uno scio
pero della fame per ottenere la nomina a presidente che 
i militari contrastano. 

6 
- Il banchiere e bancarottiere Michele Siodona è sparito 
da Nuova York. Si é eclissato o é stato sequestrato dal-
12 mafia? 
- Cossiga alle prese con i sottosegretari e con il pro

gramma che dovrebbe avere come punti principali il 
controllo dei prezzi e il fisco meno esoso con i lavorato
ri dipendenti. 
- Israele minaccia gli Usa di bloccare la pace con l'E
gitto se Carter riconosce l'Olp. 

7 
La rissa Ì>er i sottosegretari ha portato a ben 54 ( + 

4) i viceministri cosl spartiti: 44 alla Dc, 7 al Psdi e 3 ai 
liberali. 
- Sulla Costa Brava in Spagna per un incendio doloso 
23 morti in un camping. 
- In Bolivia Guevara Aree nominato dopo un compro-

messo nuovo presidente dal Congresso, mentre circola
vano voci di pronunciamenti militari. 

8 
- L'Fbi è convinta che Sindona preparava da tempo la 
fuga. Adesso anche la Dc propone l'inchiesta parlamen
tare sul bancarottiere. 
- Depositata la sentenza per Piazza Fontana: parte dcl 
Siù per anni ha complottato contro lo Stato. 
- In Guinea Equatoriale il sanguinario tiranno Macias 
é deposto dall'esercito. 
- Giustiziati a Bagdad in Irak 21 capi del complotto 
rilosiriano. 

9 
Cossiga alle Camere illustra un programma debole, 

mentre la stessa maggioranza si presenta già divisa: il 
Pri si astiene e il Psdi si defila. 
- Documento di Curcio uscito dall'Asinara attacca Mo
rucci, Piperno e Negri accusandoli di voler smobilitare 
le Br e di essere " poveri mentecatti utilizzati dalla con
trorivoluzione •. 

10 
- Il sequestro di Sindona rivendicato da sedicenti mem
bri di « Giustizia proletaria •: lo fucileremo domani al
l'alba, telefonano all'Ansa di ~ew York. 
- Allarme per l'inquinamento a Napoli: tonnellate di 
pesci morti galleggiano nel golfo. 

11 
- Fiducia della Camera al go\'erno Cossiga con 287 voti 
(Dc - Psdi - Pii) contro 242. Astenuti Psi e Pri. 
- Lettera di Berlinguer a Cra~.i sollecita un vertice tra 
i due partiti. Positiva acco~1ienza dei socialisti. 

12 
- Dopo 193 giorni conclusa la crisi di governo con il vo
to dcl Senato: 153 « Si" contro 118 «No». 
- Preoccupante intcrro~ativo in Calabria: missili nu
o:curi sarcobero stati introdotti dalla Nato nella base 
"guardacoste• di Sellia Marina (Catanzaro). La denun
ci<' è dell'assessore regionale al Turismo Sergio Scarpi
no 

13 
- Vertice sull'ordine oubblico a Palazzo Chigi: rivela
zioni su prossimi piani terroristici, Roma sotto setaccio. 
- A Teheran fanatiche dimostrazioni in appoggio a 
provvedimenti governativi contro la libertà di stampa. 

14 
- Grave disastro al largo delle coste irlandesi: dicias
sette morti per un ciclone fra gli equipaggi in gara per 
la Admiral's Cup. 
- Prevista raffica inflazionistica per il dopo-vacanze, al
lo studio banconota da un milione di lire. 
- · Città vuote per il Ferragosto, tutti in vacanza: colme 
di vecchi in parcheggio le corsie ospdaliere metropoli
tane. 

15 
- Costretto alle dimissioni l'ambasciatore Usa all'ONU 
Young. Aveva par tccioato a riunioni con il rappresen
tante dell'Olp: scalpore nell'opinione pubblica, disappro
vazione da parte dci cittadini di colore. 



~---rastrolab· 

avvenimenti dal 16 al 31 agosto 

16 
- Berlinguer intervistato dal settimanale Stern. I con
trasti interni rischiano di spaccare in due la Dc; non 
esiste la possibilità per una alternativa di sinistra in 
mancanza della solidarietà del Psi. 
- Catturato in Argentina il latitante neonazista Giovan· 
11i Ventura, difficoltà per l'estradizione. 

17 
- Cinquantadue milioni di bambini sotto i 15 anni co
stretti al lavoro in tutto il mondo, secondo uno studio 
dell'Ufficio internazionale del lavoro di Ginevra. 
- Polemica tra il ministro Scotti e il segretario del 
PSDI Longo: per i socialdemocratici la riforma pensio
nistica non rispetta i • diritti acquisiti •. 

18 
- Franco Piperno. latitante dal 7 aprile, preso dall'In
terpol in un bar di Parigi. 
- Riaperta la stagione venatoria: polemiche in aumento 
anche per l'annunciato referendum abolizionista. 

19 
- Arrivati a Venezia i 900 profughi viet raccolti dalla 
Marina Militare. 
- Rientro bloccato nelle i!iole dai marittimi autonomi, 
molti incidenti per il maltempo sulle autostrade. 

20 
- Lungo articolo di Bcrlinguer su Rinascita. Temi cen· 
trali: compromesso storico, ruolo dei partiti di massa. 
controllo dcl processo di accumulazione. 
- Mitterrand rilancia la politica di unità a sinistra; 
accordi « alla base • secondo la tesi del Pcf. 

21 
- Khomeini fa occupare dai militari la sede del Pc ira
niano, ai plotoni di esecuzione i ribelli curdi. 
- Alla Camera, in sede di commissione, il Pci sollecita 
un nuovo dibattito sulla produzione e il commercio 
delle armi. 

22 
- Carli presenta un piano per la scala mobile: scatti 
prefissati e detrazioni fiscali. 
- Anche Frcda segue la sorte di Ventura: il legale con
dannato per la strage di piazza Fontana arrestato nel 
Costarica. 
- Cessa lo sciopero dei marittimi autonomi, si profi
lano nuove agitazioni per i ferrovieri. 

23 
- Industriale inglese sparisce con la famiglia ad Olbia: 
seq uestri record in Sardegna nell'estate. 
- Duecento lcadcrs di colore manifestano a New York 
per \ndrew Young: violentemente contestati Israele e 
l'estaolishment bianco. 

24 
- Un C-130 dell'Aeronautica trasposta Freda a Roma 
con un volo di 12.000 Km. 
- Piperno chiede asilo politico alla Francia, in subor
dinata la libertà provvisoria (che non gli viene concessa}. 

25 
- Baffi lascia la Banca d'Italia, il governo gli chiede 
sei mesi di tempo per trovare il successore. 
- Il vicepresidente Usa a Pechino per preparare la vi
sita di Cartcr. 
- Accordo all'Onu per un rinvio « sine die » della di
scussione dcl problema palestinese al Consiglio di si
curezza (moderazione dei rappresentanti arabi). 

26 
- Messa del Papa sulla Marmolada (3.000 metri} sotto 
una bufera di neve, visita al paese natale di Giovanni 
Paolo I. 
- A Pechino Mondale e Deng denunciano i pericoli del-
1 'espansionismo sovietico. 

27 
Lord Mountbattcn assassinato dall'Ira con una bomba a 
tempo piazzata sul suo yacht. Sempre nel Nord Irlanda, 
18 soldati inglesi uccisi in una imboscata. 
- Sconfitta marocchina nel Sahara: guerrieri del Po
lisario sbaragliano la guarnigione di Lebonirate, 800 
morti. 

28 
- Rapiti in Sardegna il cantautore De Andrè e la can
tante Dori Ghezzi: il generale Dalla Chiesa vola in soc
corso all'isola. 
- Sessantasette morti per eroina nel primo semestre 
79, quasi il doppio rispetto all'anno scorso. 

29 
- Tornano in libertà i detenuti pentiti Mario Tanassi 
e Ovidio Lefebvre: affidati per la rieducazione al ser
vizio sociale. 
- Nuovo caso di •lupara bianca•: svanisce nel nulla, 
a Palermo, capoguardia dell'Ucciardone. 

30 
- Tanassi dichiara di aver chiuso con la politica, si de
dicherà finalmente agli studi. 
- Proseguono le inutili battute sulle montagne sarde: 
preoccupazione per collusioni fra delinquenti comuni e 
terroristi. 

31 
- Colpo di scena al tribunale di Parigi: rinviata a l 19 
settembre la decisione sull'estradizione di Piperno. 
- Cinquemila soldati sovietici a Cuba? La rivelazione 
è un colpo di fioretto del Sen. C'hurch (S tati Uniti) in 
occasione dell'apertura del sesto vertice dei non-allineati 
all'Avana. 



Quale politica 
per l'energia? 

AA.VV .. Energia e modello di 
sviluppo, Roma. Editrice Sin
dacale Italiana. 1978 pp. 230 
L. 4000. 

Il dibattito sul piano ener
getico nazionale respinto nel 
1975 dal movimento sindaca
le per la sua accentuazione 
esclusiva dell'aspetto nuclea
re, che rischiava di condurre 
il nostro paese a ripetere I' 
errore del ventennio prece
dente trascorso all'insegna 
della più sfrenata dipenden
za da un'unica fonte energe
tica. il petrolio. è ritornato 
di bruciante attualità all'in· 
domani degli ultimi aumenti 
di prezzo decisi dall'OPEC. 

Questo volume (presentato 
da una prefazione di Mario 
Didò che sottolinea come I' 
errata politica energetica se· 
guita in questo dopoguerra 
abbia condotto a uno svilup
po industriale che. a diffe
renza di quanto avviene ne
gli altri paesi industrialmen· 
te avanzati, privilegia l'incre· 
mento dei consumi energe· 
tici per unità di valore ag· 
giunto a vantaggio del capi· 
tale e a danno dell'occupa· 
zionel. si apre con un saggio 
di Fausto Sabbatucci su • E
nergia e potere •. Qui l'auto· 
re (già noto per la sua intro· 
duzione al libro fondamenta· 
le di Joe Stork sul petrolio 
arabo recensito nell'Astro/a 
bio del 14 novembre 1978) de· 
scrive le manovre per Il con· 
trollo mondiale delle risorse 
energetiche. in cui gli USA 
si storzano di mantenere in 
campo nucleare un monopo
lio infintamente più redditizio 
ma • più pernicioso per tutti 
gli altri paesi • di quanto non 
fosse quello petrolifero 

Gli Interessi In gioco in 
Italia riflettono naturalmen· 
te questa più vasta e lonta· 
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na battaglia. la cui interpre
tazione getta una luce inte· 
ressante su episodi quali il 
caso Crociani. lo scontro Bi· 
saglia·Donat Cattin sul piano 
nucleare. o quella • diavole
ria tutta Fiat • che é il pro
getto Totem (un motore per 
127 importato dal Brasile e 
utilizzato per produrre acqua 
calda ed energia elettrica). 
Segue uno studio di Levio 
Bottazzi su • Politica energe
tica. sviluppo economico e 
strategia sindacale • che a
nalizza la struttura dei con· 
sumi energetici industriali in 
Italia sottolineando poi la ne
cessità di passare da un'a· 
gricoltura essenzialmente di 
tipo estensivo, con limitata 
necessità di mano d'opera, 
a una di tipo intensivo fon· 
data sulla trasformazione lo
cale dei prodotti e accompa
gnata da un deciso impegno 
per l'irrigazione. la sistema· 
zione idrogeologica e il re· 
cupero delle terre incolte. 
quale presupposto per una 
riduzione del deficit alimen· 
tare che grava sulla nostra 
bilancia commerciale in mi· 
sura seconda soltanto a quel
la relativa alle importazioni 
energetiche. 

La prima parte del volu· 
me si conclude con un di· 
battito sulla politica energe
tica a cui partecipano, oltre 
allo stesso Sabbatucci, il di· 
rettore generale delle fonti 
di energia e industria di ba· 
se del ministero dell'lndu· 
stria Giuseppe Ammassari, 
il vice responsabile della se· 
zione culturale del Pci Gio
vanni Berlinguer. e Marcel· 
lo lnghilesi della Commissio
ne nazionale energia del Psi 
La seconda parte, dedicata 
alla documentazione, com· 
prende li documento della fe· 
derazione sindacale sui pro· 
blemi dell'energia. il docu
mento conclusivo dell'indagi
ne conoscitiva svolta dalla 
Commissione industria della 
Camera sullo stesso argo
mento, la delibera del Cipe 
sul programma energetico 
nazionale del dicembre 1977. 
e lo stesso programma ener
getico nazionale. 

P. G. Donini 

Il destino 
del nostro pianeta 

L'ultima monografia di Ufls· 
se la rivista diretta da M .L. 
Asta Idi, si intitola • Il desti· 
no del nostro pianeta •. Han· 

no collaborato al fascicolo: 
Piero Angela. Il futuro è pre· 
vedibile?; Massimo Livi Bac
ci, Popolazione e Sviluppo: 
Roberto Vacca. Avremo dav
vero un medioevo prossimo 
venturo?; Willem P.J . Boichel. 
Sono i sistemi economici at· 
tuali adeguati al bisogni di 
un pianeta limitato e fragi· 
le?; Giorgio Nebbia. Alla ri
cerca di una società neotec
nica; Franco Ferrarottl, Lo 
sviluppo come problema; Um
berto Pellegrini. Il ruolo del· 
la tecnologia; Frank Barnaby. 
I rischi di un conflitto nuclea· 
re; Vincenzo Cogliotl, Tecno
logia e valori: Adriano Buzza
tl Traverso, f'er una nuova etl· 
ca educativa: Aldo Visalber
ghi, L'educazione e l'idea del 
futuro: considerazioni di pe· 
dagogia prospettica . 

Atti e vita 
delle Brigate 
Garibaldi 

• 

Istituto Nazionale per la Sto
ria del Movimento di Libera
zione in Italia - Istituto Gram
sci , Le Brigate Garibaldi nel· 
la Resistenza·Documenti. Fel
trinelli, 1979,3 voll.. L. 46.000 

E' assai ricca la bibliogra· 
fla sull'attività dei comuni· 
sti nella Resistenza : oltre 
a numerosi e approfonditi 
studi storici c'é il contri· 
buto delle testimonianze sia 
di dirigenti (Secchia, Longo. 
Amendola) sia di vari com· 
battenti partigiani nelle di· 
verse zone d'Italia. L'inizia· 
tiva congiunta dell'Istituto 
nazionale per la storia del 
movimento di liberazione e 
dell'Istituto Gramsci di pub· 
blicare i documenti, in lar· 
ghiss1ma parte inediti, delle 
Brigate Garibaldi. più che 
colmare un vuoto si propo
ne come utile strumento di 
lavoro per chi voglia studia· 
re la Resistenza nelle sue 
linee generali, anche se sia 
la mole complessiva dei tre 
volumi (1930 pagine fitte) 
sia il prezzo non vanno cer 
to incontro alle disponibi· 
lità di un pubblico vasto. 

I tre volumi in cui si ar· 
ticola l'opera riguardano ri· 
spettivamente il periodo dal· 
l'agosto 1943 al maggio 1944 
(a cura di Giampiero Caroc· 
ci e Gaetano Grassi). Il pe· 
rlodo dal giugno al novem· 
bre 1944 (a cura di Gabrlel· 
la Nlstlcò) e Il periodo dal 

dicembre 1944 al maggio 
1945 (a cura di Claudio Pa
vone). La consistenza del 
documenti non è omogenea 
sia in riferimento ai vari pe
riodi che alle varie zone: nei 
mesi in cui si va formando 
il movimento partigiano e 
nella fase insurrezionale è 
ovviamente meno intensa I' 
elabor:umne di documenti. 
essendo più pressantì altre 
esigenze operative. 

Tra gli oltre settecento 
documenti vogliamo citarne 
uno che forse potrà sembra
re marginale ma che è. a no
stro avviso, indicativo della 
complessa realtà del movi· 
mento partigiano d'ispirazio
ne comunista. Si tratta di una 
lettera del commissariato del 
raggruppamento divisioni Val· 
le d1 Susa al Comando della 
17' brigata, avente per ogget· 
to i giornali di distaccamento. 
Può stupire che ad appena 
un mese dal proclama Alex
ander. che poneva il movi· 
mento partigiano di fronte 
a gravissimi problemi, si tro
vasse il tempo e la disposi
zione d'animo per diffondersi 
in una sorta di rassegna 
stampa, ma da certi rilievi 
critici emerge la questione 
di fondo relativa all'imposta
z1one politica generale. Scri· 
ve tra l'altro il commissario: 
• A noi pare che il titolo 
"Vendetta" è mal scelto e 
non indica affatto quanto vor
rebbe significare. Se per 
vendetta si vuole intendere 
la lotta che conduciamo con· 
tro i nostri nemici per libera· 
re l'Italia, ci pare più appro
priato parlare di "giustizia" 
che non di "vendetta" ( ... ) 
il contenuto dei giornali può 
essere migliorato: alcuni con· 
tengono degli articoli dlscre· 
ti altri meno ( .. .). L'articolo 
conclude scrivendo "viva la 
comunità": risuona nuovo 
questo motto... correggete 
questo evviva poiché parlan
do di comunità si possono 
produrre degli equivoci ( ... ). 
L'articolo che segue ... è ben 
impostato ma contiene er· 
rori politici. .. •. E' quindi un 
passo significativo. dal quale 
emergono le linee direttrici 
lungo le quali si muoverà 
il • partito nuovo •. 

A chi scriveva: •Voglio 
combattere oggi contro i tra
ditori fascisti e combatterò 
domani contro i loro amici 
capitalisti •. si faceva rile
vare, citando Togliatti, che 
• i comunisti non combattono 
oggi per la rivoluzione pro
letaria ma per la liberazione 
della nazione • e che sui pro· 
blemi futuri avrebbe deciso 
il popolo italiano in piena li· 
bertà. 

G. Sircana 
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