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La Dc debole rafforza Spadolini 
di Luigi Anderlini 

• Bisognerà pur dare atto a Spadolini che qual
cosa di positivo è avvenuto in queste prime settima
ne di vita del suo governo. 

L'accordo Fiat, che ha restituito Torino ad una di
mensione di normalità, non si sarebbe forse realiz
zato in un clima diverso da quello creatosi con la na
scita della nuova amministrazione. Le nomine ai vertici 
delle forze armate hanno dato la sensazione, al di là dei 
giudizi sui singoli nominativi, che una qualche cesura 
sia intervenuta con il recente passato piuttosto torbido 
e molto piduista. L'avvio del negoziato coi sindacati, 
malgrado certe prese di posizione di Andreatta o di 
De Michelis, si preannuncia faticoso ma non privo di 
prospettive. Il disegno di legge sullo scioglimento della 
P2 è stato varato dal Consiglio dei Ministri. 

Malgrado la grossa delusione di Ottawa dove il fac
cione sorridente del nostro presidente di Consiglio 
esprimeva bene la sua soddisfazione di « esserci » ma 
non le esigenze elementari di una seria politica estera 
italiana ed europea, Spadolini tiene fede per ora ai 
suoi impegni. 

L'opposizione non ha che da prendere atto, tallo
nandolo nel merito delle singole questioni, come è 
suo dovere e tenendo contemporaneamente ferma di 
fronte al paese la prospettiva politica generale della 
sua alternativa. 

Pare a me che questa relativa tenuta dell'azione 
governativa sia contemporaneamente causa ed effetto 
dell'altro più vistoso fenomeno al quale stiamo assi
stendo in queste settimane: la crisi che rode nel pro
fondo la Democrazia Cristiana, che ne appanna visi
bilmente l'immagine, che rischia di provocare se non 
frane di grosse dimensioni almeno smottamenti 
cospicui. 

La debolezza della DC fa la forza di Spadolini, la 
presenza di un " laico » a Palazzo Chif!i è causa di 
ulteriori smarrimenti e sbandamenti all'interno del
lo scudo crociato. Le esitazioni, le polemiche che pre
cedono la riunione del consiglio nazionale democristia
no ne sono un segno inequivoco. 

* * * 

Mi sarà consentita a questo punto una parentesi 
a proposito dei miei amici della sinistra democristia
na. Secondo me non v'è dubbio che una delle ragioni 
per cui la DC ha avuto una capacità di tenuta supe
riore a quella di qualsiasi altro partito di ispirazione 
cristiana (in Europa e nel mondo) consiste nel fatto 
che la sua ala sinistra ha svolto nel trentennio un 
ruolo di stimolo critico talvolta perfino dirompente, 
spesso in condizioni minoritarie ma non per que
sto meno significative riuscendo a far trangugiare 
via via al grosso del partito la parte essenziale delle 
sue pro,:oste politiche. Il moderatume impigrito e 
corrotto nel potere, trovava momenti di riscatto al 
livello di una battaglia politica seria. 

Con qualche eccezione, la sinistra DC, dopo l'ulti· 
mo congresso, ha abbandonato questo ruolo. La crisi 
della DC nasce anche dall'assenza di un vero stimolo 
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critico della sua szmstra, troppo facilmente accomo
datasi anch'essa su posizioni di potere. Ci sono adesso 
i segni di un « nuovo risveglio "• anche se l'area in 
cui esso si fa sentire mi pare marginale rispetto alla 
tradizionale sinistra democristiana, collocata, confu
samente e forse contraddittoriamente, quasi al limite 
dello stesso partito democristiano. 

Quel che vorrei dire a taluni amici dalla vecchia 
sinistra DC - e qui rientro nel solco del mio discorso 
iniziale - è di non sfogare il loro stato di frustra
zione in operazioni di piccolo cabotaggio anti-Spadolini. 

Da quella situazione possono uscire solo con una 
coraggiosa iniziativa politica che riproponga a tutto 
il partito il tema di un rapporto costruttivo con tutte 
le sinistre, compresa quella di opposizione. 

Altrimenti non solo non renderanno al paese il 
servizio che è lecito attendersi, ma contribuiranno ad 
aggravare forse senza rimedio, pasticciandola ulte
riormente, la crisi democristiana. Il che non è detto 
che sia poi la fine della democrazia italiana. 

* * * 

Che a sinistra del resto ci siano novità da segna
lare appare fuori dubbio. La sensazione che si ricava 
da una serie di fatti (elezione di Di Giulio, intervista 
di Berlinguer, spregiudicatezza del dibattito interno 
e in particolare sui risultati elettorali nel Mezzogior
no, «effetto Mitterrand ») è che il PCI possa riservarci 
dopo le ferie qualche sorpresa e che l'attuale fase di 
dibattito possa sfociare in una qualche iniziativa che 
lungi dal mortificare le varie voci, le sospinga a ri
conquistare, in un'area assai vasta e articolata, quefla 
capacità progettuale e di iniziativa, troppo a lungo 
appannata negli anni della politica di unicà nazionale. 

Anche in politica estera novità per chi abbia voglia 
di farsi avanti per nuove proposte, ce ne sono. Non 
solo e non tanto quelle negative che fanno capo a 
Reagan e che pur dovrebbero spingerci a trovare una 
via per sfuggire alla morsa caro-dollaro, euro-missili, 
ma anche quelle che ci vengono dal vento tresco di 
sinistra che si sta levando nell'Europa occidentale e 
da una situazione pericolosa ma per tanti aspetti esem
plare come quella polacca. La quale dimostra come, 
sia pure con tanta fatica e tra cento contraddizioni, 
e non so quante difficoltà create dall'esterno, il siste
ma di potere dell'URSS abbia un suo grado di fles
sibilità e possono crescere piante di democrazia in 
quello che finora si era abituati a considerare il de
serto del centralismo burocratico. 

E sarà proprio vero che le ultime posizioni della 
diplomazia sovietica (possibilità di controllo fino agli 
'Jrali, disponibilità a trattare anche sul ritiro degli 
SS20) sono solo una «offensiva» diplomatica, di fal
chi mascherati da colombe? 

Pare a me che sia invece ragionevole pensare che 
ampi spazi di movimento si vanno aprendo in Italia 
e nel mondo. E' entro spazi di questo genere che cre
sce il livello della democrazia e si preparano svolte 
impegnative • 
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Elezioni anticipate in autunno 
o in primavera? Molti sono convinti 

che Craxi abbia fret la 

Al PSI fanno gola i vedovi della Dc 
Da qualche tempo lo stato 

maggiore socialista sembra avere 
sposato tutte le tesi tipiche 

del centrismo: i terroristi 
nel sindacato, le mani del PCI 

sul Corrierone, la difesa dei 
« sciur » dai magistrati cattivi. 
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Un maquillage elettorale. 
I rapporti fra PSI e PSDI. 

Lo scopo della polemica sempre 
e su tutto col PCI. Però ... 

di Italo Avellino 

A Craxi ha fretta. Craxi non aspet
W te rà la primavera. Craxi è già in 
-.am)'agna elettorale. Craxi restringe 1 
tempi di Spadolini. Craxi vuol appro
fittare della crisi della DC per andare 
alle elezioni. Craxi non vuol dare tem
po alla DC di riprendersi. Craxi sta 
mettendo le mani sui grandi quotidiani 
per la campagna elettorale. Craxi \'uol 
fare a Milano il bis di Bari fccetera 
Queste le voci che circolano nei cor
ridoi. Pettegolezzo? Mania italica d1 
vedere del machiavellico ovunque e co
munque:> l\on tanto. Perché, con e
spressioni più motivate, nella sostanza 
le stesse cose si ascoltano in ambienti 
più responsabili. E' una convinzione 
molto diffusa. Un umore palpabile. 
Che non si esprime ma si manifesta. 
Magari costringendo Federico Mancini, 
candidato craxiano alla Corte Costi
tuzionale, ad un umiliante vaglio par
lamentare. I franchi-tiratori, neppure 
tanto occulti, che per tre volte han
no bloccato la sua elezione alla Supre
ma Corte, sono agevolmente 1denrifi-

cabili in tutti i partiti. PSI incluso. Per 
via delle disinvolte teorie di Federico 
Mancini sulla dipendenza politica del
la magistratura? Anche. Più per dispet
to al padrino di Federico Mancini, pe
rò. 

Qualcuno, esagerando, arriva a con
cludere che Pietro Longo su ordine di 
Craxi faccia da ariete per demolire ra
pidamente Spadolini. Deduzione sem
pliciMica. Pietro Longo fa, o prepara. 
i suoi interessi (elettorali). L'apparente 
connivenza Craxi-Longo è un effetto 
ottico, non esito di un patto. Pure i 
socialdemocratici sono convinti che 
Craxi voglia andare presto alle elezio
ni anticipate. E giocano al rialzo. E 
lanciano 1 loro richiami (elettorali) del
la foresta. Scavalcano, per non stare 
dietro. Ai colpi di spillo di Craxi, ag
~iungono i loro colpi di clava. Contro 
Spadolini. Ma per proprio tornaconto 
(elettorale), non per servizio (elettora
le) a Craxi. 

D'altronde fra PSI e PSDI non so
no proprio rose e fiori. Tutt'altro. A 
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Spadohni 
e Crax1 

Novara il socialista La Ganga ha licen
ziato in tronco il sindaco socialdemo
cratico di una giunta di sinistra; sosti
tuendolo con un sindaco socialista a 
maggioranza DC, PSI, PRI. Col PCI 
naturalmente all'opposizione. Ma an
che col PSDI, meno naturalmente, al
l'opposizione. Beffeggiando Nicolazzi 
che è il leader socialdemocratico del 
luogo. Lo sgarro socialista per il PSDI 
è grosso. Per la motivazione: il divino 
diritto all'alternanza. Dopo due anni e 
mezzo di reggenza municipale al PSDI, 
gli altri due anni e mezzo spettano al 
PSI. PCI e PSDI non ci stanno? Be
ne, si cambiano soci e formula. E il 
socialista di La Ganga diventa sinda
co (con i voti democristiani) al posto 
del socialdemocratico di Nicolazzi. L' 
affronto non è solo per Nicolazzi, che 
è uno dei pilastri interni della segre
teria nazionale. L'affronto è per tutto 
il PSDI. Novara, infatti, era il fiore 
all'occhiello del Sol dell'Avvenire (sen
za falce, martello e libro). Era l'unico 
capoluogo di provincia d'Italia dove il 
PSDI avesse un sindaco. A partiti mi
nori, comuni minori? Quindi, i rappor
ti fra PSI e PSDI sono tutt'altro che 
fraterni. 

L'ombra, l'ipotesi delle elezioni an
ticipate spiega inoltre la particolare 
acutezza dei rapporti fra PCI e PSI. 
Con la polemica contro il PCI su tut
to e sempre, il PSI cerca di smarcarsi 
a sinistra per presentarsi quale richia
mo (elettorale) al centro. Nella speran
za e nell'intenzione di ereditare parte 
dell'elettorato democristiano. La crisi 
depressiva da menopausa della DC, 
stimola fortemente la sensualità (elet
torale) del PSI. Che con un appropria
to maquillage centrista, spera di in
fiammare i cuori dei vedovi (elettori) 
della DC. 

Il primo colpo del maquillage centri
sta è stato dato con la polemica sul 
terrorismo in fabbrica. Localizzando il 
famoso santuario non nelle carte di 
Gelli, ma nel... sindacato! (Applausi al 
centro). Secondo colpo di rzmmel. la 
polemica sul Corriere della Sera che se 
non fosse per un anonimo corsivista 
dell'Avanti! sarebbe caduto in mano ... 
comunista! (Applausi al centro). Ter
zo colpo di belletto centrista, la dife
sa d'ufficio - in verità deleteria per 
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l'interessato a giudicare dalla condan
na, massima - del banchiere Calvi : il 
« sciur » in galera per colpa dei magi
strati... tutti comunisti! (Applausi al 
centro). A meno di altri inspiegabili 
ragioni, tutto da qualche tempo fa e 
dice il PSI ha un unico senso: illu
strarsi di centrismo agli occhi dell'elet
corato moderato. Della media e alta 
borghesia. E del mondo imprenditoria
le sgomento perché si sente orfano di 
un partito protettore per la crisi esi
stenziale della DC. 

E le giunte? Anche qui il fondo-tin
ta è centrista rispetto a una DC de
cadente e un PCI che mangia i bam
bini (cambogiani). La proclamata « in
tesa fra i laici » per le giunte - più 
vantata che reale - colloca obiettiva· 
mente il PSI al centro. Non a sinistra. 
Le lunghe occhiate languide e assassi
ne del PSI all'elettorato di centro so
no continue. 

Però. Francamente temiamo molto 
che al PSI di Craxi accada quanto av
venne a una iniziativa editoriale del 
PCI di tanti anni fa. Ci riferiamo al 
quotidiano Stasera che creato con lar
ghezza di mezzi e di talenti naufragò 

;; ~E SI 57.d.c 
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per un errore di intelligenza editoriale 
Quel giornale fu fatto appositamente 
per conquistare udienza in Lombardia 
fra i lettori moderati, con una linea 
editoriale adatta. Dando per scontato 
che essendo l'editore di sinistra e i 
giornalisti pure di sinistra, il pubbli
co di sinistra lo avrebbe preso in edi
cola ovviamente. Cosl non fu. Staçera 
ebbe un discreto successo nell'ambien
te borghese-bene, ma lasciò assoluta
mente indifferenti ed estranei i lettori 
di sinistra. E falB. A conferma che se 
non c'è il contenuto, l'immagine non 
basta. Al PSI potrebbe accadere pro
prio la stessa cosa. Potrà magari mor
dere nell'elettorato moderato che abi
tualmente vota per la DC; ma è poi 
cosl certo di mantenere tutto il suo 
elettorato tradizionale? 

Commenti velenosi, partigiani, i no
stri? Sarà. Ma una scampanellata d'al
larme il PSI l'ha avuta, eccome! La po
lemica contro i magistrati, oh quanto 
di intonazione centrista. Perfino i ma
gistrati di area o simpatia socialista 
(moderata) - e sono tanti, e tanti -
hanno reagito a un attacco alJa demo
cristiana contro di loro. 

Non bastano le intuizioni. A Craxi 
va riconosciuto, e non è la prima vol
ta che lo facciamo qui, il pregio di ave
re intuito che un vecchio equilibrio 
- il bipartitismo imperfetto - si era 
rotto. Ma all'intuizione serve l'intelli
genza politica. S' la virtù che ha por
tato Mitterrand alla vittoria totale 
(elettorale): ha intuito che si era rot
to l'equilibrio gollista, ha saputo con
vincere l'elettorato moderato, senza pe
rò abbandonare di un pollice i valori e 
le battaglie progressiste. 

Infine. Craxi si è rifatto a una paro
la del Maggio Sessantotto francese 
quando all'indomani del voto del 21 
giugno, trionfante affermò a Bari: «ce 
11'est que le debut ». Qualcuno dovreb
be però ricordargli che la Contestazio
ne del 1968 fu una grande intuizione. 
Ma non ebbe avvenire per mancanza 
di intelligenza politica. Credette che 
bastasse agitare le bandiere rosse per
ché il popolo «bove» di sinistra seguis
se. Invece segul una parte soltanto del
la borghesia. Il difficile in politica non 
è « le debut », l'inizio. E' il seguito. 

• 
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Il problema è la qualità 
della spesa pubblica e dei consumi 

di Gianni Manghetti 

• Vi sono nella crisi attuale dell'economia del pae
se due aspetti quanto mai preoccupanti e che contri
buiscono a renderla ancor più grave. 

Il primo è costituito dal fatto che l'elevata inflazio
ne si sta unendo ad una linea della produzione che si 
muove sempre più verso il basso; la combinazione in
flazione-stagnazione è ad un livello nettamente più ele
vato di quello finora mai registrato nel passato. Fino 
al momento in cui la produzione saliva, assieme ai 
prezzi, si poteva ipotizzare il successo, seppure tra gua
sti e difficoltà, della classica manovra monetaria anti
ciclica di restrizione creditizia. Ebbene, questa è sta
ta adottata da ben quattro mesi e nonostante sia stata 
accompagnata da un riallineamento della parità cen
trale della lira rispetto alle altre valute europee, il tas
so di inflazione si è egualmente attestato, si potrebbe 
dire «abbarbicato», intorno al 20%. Ma vi è di più: 
la bilancia commerciale registra fortissimi deficit e la 
bilancia dei pagamenti non svuota le riserve solo per
ché il paese si indebita verso l'estero sempre più. 

Per questo aspetto, una prima conclusione: la cri
si economica italiana non può essere più affrontata con 
la tradizionale terapia anticiclica. Infatti, la stretta cre
ditizia comprime gli investimenti ma non riesce ad in
cidere sui consumi delle famiglie e quindi sulla do
manda interna che, via bilancia commerciale, alimenta 
l'inflazione e mette in difficoltà la lira. Di fatto, l'Ita
lia sta finanziando le economie degli altri paesi eu
ropei. Né alcuno, da noi, vorrà mai imboccare una 
via di uscita attraverso una disoccupazione generaliz
zata, che, tra l'altro, tenendo conto del peso del setto
re terziario e dell'economia assistita, non è lontana
mente ipotizzabile neppure a livello teorico. 

Il secondo aspetto, altrettanto grave, e per certi 
versi conseguente al primo, è dato dal fatto che quasi 
tutto il risparmio delle famiglie attirato dagli alti tas
si di interesse, sta affluendo verso il Tesoro, e che 
manca il risparmio per finanziare gli investimenti. Il 
mercato finanziario sembra essere in un tunnel senza 
sbocco, con una paralisi degli istituti di credito spe
ciale, cioè delle banche che istituzionalmente dovreb
bero finanziare gli investimenti. 

Di fronte a siffatto quadro il Ministro del Tesoro 
propone il rinvio della spesa pubblica assieme alla po
litica della scure, cioè dei tagli sul bilancio pubblico 
(soprattutto per la spesa sanitaria). Mai come oggi è 
apparso, in tutta la sua nettezza, il contrasto tra la 
situazione reale del paese e la terapia adottata: questa 
non solo non cura, ma probabilmente è controprodu· 
cente. Infatti, come ha già fatto notare Carli, « l'ina
deguatezza delle assegnazioni di mezzi finanziari ai ser
vizi ai quali il cittadino ha diritto, ne deprime la qua
lità » e « chi ha la possibilità di sfuggire, cerca scam
po nelle cliniche private, e cosl facendo spinge all'io-

sù i loro prezzi ». Inoltre, vi è da dubitare che l'at
tuale rigidità della spesa pubblica consenta una ma
novra quantitativamente rilevante; la stessa politica 
del rinvio non potrà che produrre da parte dei forni
tori degli enti pubblici territoriali aumenti dei prezzi per 
coprire i costi provocati dai ritardati incassi (esposi
zioni bancarie) 

Tale crisi esige, ormai, risposte esattamente ribal
tate. Vi sono, infatti, alcune condizioni, all'interno del
la stessa crisi, che possono offrire un'occasione, per 
molti versi unica, di salvezza. Proviamo a individuarle 
e a proporre una diversa terapia. 

1. C'è una capacità produttiva non sfruttata nelle 
imprese industriali: queste non sanno letteralmente co
sa produrre. 

2. C'è una domanda di consumi non necessari che 
alimenta le importazioni e che esprime una profonda 
sfiducia politica nella capacità del governo di risanare 
il Paese. 

Sono due aspetti della crisi che possono permette
re di affrontarla non già partendo dal dato quantitati
vo - riduzione della base monetaria e della spesa pub
blica che non incidono più - bensl in termini quali
tativi. Occorre una politica che cerchi di modificare gli 
attuali consumi - che finanziano, ripeto, la capacità 
produttiva di altri paesi - sostituendoli con consumi 
in grado di finanziare la capacità produttiva della no 
stra economia. Un esempio, che può essere accompa
gnato da numerosi altri. C'è fame di case in questo 
paese: ma in assenza di una politica edilizia le fami
glie preferiscono consumare i risparmi piuttosto che 
pensare all'acquisto di una abitazione (le aspettative 
sono ancora peggiori). Ebbene, si dia alle famiglie una 
concreta e ravvicinata prospettiva di entrata in pos
sesso di un appartamento e si vedrà la risposta di que
sto popolo che da trent'anni, dal dopoguerra, cerca 
disperatamente di soddisfare tale bisogno. I consumi 
verranno compressi a vantaggio di un risparmio finaliz
zato: la bilancia commerciale ne avrà dei benefici im 
mediati; le imprese produrranno per l'interno; un bi
sogno sociale fondamentale sarà soddisfatto. 

Nello stesso modo si riqualifichi la spesa pubblica 
secondo tali obiettivi: dopodiché rimarrà comunque 
una pnte di spesa rinviata perché non prioritaria; ma 
con l'enorme differenza che il vincolo quantitativo è 
stato determinato come corollario. 

Il Presidente del Consiglio nel suo discorso pro
grammatico aveva fatto riferimento a progetti concre
ti per la spesa pubblica, all'esigenza di valutarne la 
produttività - in raccordo a rigorose priorità - una 
proposta metodologicamente sensata. Ma per il Mini
stro del Tesoro tale programma è un vincolo, oppure 
solo un insieme di buoni propositi? • 
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Assistenza e previdenza: 
riformare 

o privatizzare? 
INTERVJSTA A RUGGERO RAVENNA 

PRESI DENTE DELL'JNPS 

a cura di Claudio Lobello 

Con l 'acqua sporca della cattiva 
gestione pubblica, si getterà anche 
il bambino dell'impegno sociale 
dello Stato? E' l ' inquietante 
interrogativo che milioni di italiani 
si pongono dopo le dichiarazioni 
programmatiche di Giovanni 
Spadolini che ha parlato di 
riduzione drastica della spesa 
pubblica in alcuni settori vitali 
per l cittadini quali l ' istruzione, 
la sanità, la previdenza e 
l 'assistenza. Che si debba 
intervenire per evitare gli sprechi 
ne siamo tutti convinti . Però c'è 
il timore che, come è spesso 
accaduto in questo paese, alle 
buone intenzioni segu2no pessimi 
rimedi. Vedremo. Intanto ci siamo 
rivolti ai diretti responsabili 
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di questi settori presi di mira dal 
nuovo governo. Intervistando sul 
tema delicatissimo dell 'assistenza 
e previdenza sociali, il presidente 
dell'INPS Ruggero Ravenna che è 
giunto al vertice del massimo 
istituto previdenziale, dopo una 
lunghissima esperienza sindacale 
nella UIL. Con Ravenna toccheremo 
tutte le questioni, semplici 
e complesse, che riguardano 
l'INPS dalla sua funzione, ai suoi 
mali, ai possibili rimedi. 
Francamente. E data l'urgenza 
chiediamo l 'opinione di Ravenna 
sui propositi, addirittura bellicosi, 
del ministro del Tesoro senatore 
Andreatta che ha parlato di 
modifiche sostanziali nel nostro 
sistema previdenziale. 

Si vuol lasciare via libera 
alle assicurazioni private? 
I doveri del Ministro del 
Lavoro. 41.000 miliardi di 
deficit nel 1983. Centomila 
pensionati in più al mese. 
I problemi dell' Istituto. 
Pochi sportelli, troppe leggi. 
La confusione fra previdenza 
e assistenza. Quel che 
si fa altrove e la realtà 
sociale in I talia. 

Ravenna. Ha ragione Andreatta 
quando sostiene che occorre procedere 
a modifiche radicali dell'attuale situa
zione previdenziale, ormai sempre più 
ingovernabile sia in termini finanziari 
che operativi. Mi sembra però che le 
affermazioni che i giornali hanno attri
buito al ministro del Tesoro vadano 
in direzione contraria a quella che ab
biamo seguito in questi anni, cioè un 
sistema capace di assicurare dei mini
mi di protezione sociale accanto a pen
sioni previdenziali rapportate alla re
tribuzione e alla evoluzione salariale. 

Ridurre l'operatività pubblica a 
semplici misure di assistenza o a in
terventi minimi per lasciare via libe
ra alle assicurazioni private significhe
rebbe capovolgere l'attuale linc.1 cd 
aprire spazi di interventi settoriali. 1.or--5 



porativi e aziendalistici che rendereb
bero impossibile anche l'azione assi
stenziale dello Stato. Si tratta invece 
di ristabilire le responsabilità di tutte 
le parti in causa, a cominciare dallo 
Stato, riaffermando il principio che era 
contenuto nelle leggi di riforma del 
'68-'69, che stabiliva l'equilibrio dei 
fondi previdenziali, che è saltato sia 
per mutamenti strutturali nella socie
tà, sia per l'assurda commistione tra 
intervento assistenziale e quello pre
videnziale. Probabilmente una discus
sione franca e aperta attorno al nuo
vo sistema che occorre ridisegnare può 
portare a superare le divergenze che 
oggi emergono purché non si pensi di 
prendere in prestito modelli previden
ziali di paesi diversi dal nostro per 
storia, condizioni economico-sociali, per 
rapporti politici. 

• Se lei avesse trenta secondi per 
chiedere e ottenere qualcosa dal nuovo 
Ministro del lavoro on D1 Giesi. co
sa gli chiederebbe? 

R . Di intervenire con urgenza sul 
problema previdenziale prima che Ja 
situazione divenga incontrollabile e di 
avviare un confronto aperto sulle pro
poste che il Sindacato e gli ammini
strat0ri dell'INPS hanno da tempo 
avanzato. 

• A quali proposte si riferisce m 
particolare? 

R. Occorre innanzitutto varare la ri
forma del sistema previdenziale e i 
provvedimenti necessari al riequilibrio 
finanziario dell'Ente il cui deficit, per
manendo l'attuale trend di incremen
to, raggiungerà alla fine del 1983 la ci
fra di 41 mila miliardi di lire. 

E' poi necessario e urgente ridise
gnare la struttura dell'INPS realizzan
do un ente della massima operatività 
e liberandolo da quella serie di vinco
li di carattere puramente formale che 
sono un serio pregiudizio alla sua ef · 
ficienza. I controlli ci debbono essere 
ma occorre che siano di carattere po
litico sugli indirizzi e sui risultati del
la gestione. Non è pensabile di poter 
essere puntuali nei confronti di 12 mi
lioni di pensionati e di poter decidere 

Intervista 
a Ruggero Ravenna 

con tempestività le oltre 100 mila nuo
ve domande di pensione che arrivano 
ogni mese agli uffici dell'INPS e prov
vedere alla corresponsione di altre nu
merose e complesse prestazioni, se non 
si fa di quest'ente una grande e moder
na azienda di servizi. 

• Sull'INPS s1 addensano i tuoni, 
1 fulmini e le speranze di milioni d1 
cittadìm. Andiamo per ordme, comin
ciando dai problemi più scottanti: il 
funzionamento dell'Istituto, dal centro 
alla periferia Partendo dall'esperienza 
acq111sita in questi mesi, qual è nel 
complesso meccanismo dell'INPS il 
problema pzù urgente e come lo ri
solverebbe? 

R. E' quello della riduzione dei 
tempi di liquidazione delle pensioni ed 
il controllo delle contribuzioni azienda
li. Il Consiglio di Amministrazione 
dell'INPS ha messo a punto un piano 
di emergenza per eliminare l'enorme 
sacca di arretrato che si è finora for
mato soprattutto nelle sedi urbane di 
più ampie dimensioni. A questo fine 
un contributo non indifferenze ci vie
ne offerte da alcuni provvedimenti con
tenuti nella recente legge n. 155 (la co
siddetta miniriforma) che ci consento
no, oltre che la copertura delle vacan
ze di organico (10 mila unità), attra
verso più rapide procedure di espleta
mento dei concorsi, anche la correspon
sione di compensi incentivanti legati 
alla produttività e alla professionalità 
del personale dell'Istituto. Ritengo pe
rò che per superare la crisi di gover
nabilità derivante dalla struttura ele
fantiaca dell'Ente, sia necessario por
tare a compimento il suo decentramen
to funzionale e territoriale, per farlo 
diventare un'azienda moderna al ser
vizio degli utenti. L'obbiettivo da rag
giungere è quindi quello di realizzare 
strutture periferiche che siano auto
sufficienti sia in termini operativi che 
tecnici, attraverso una maggiore re
sponsabilizzazione e un attento e gra
duale decentramento dell'automazione. 

• Una curiosità: quante lettere ri
ceve, daJ basso, dagli utenti, zl Presi
dente dell'INPS? Dovendosi f!,iusti/ica-

re per le lamentele come rispondereb
be brevemente? 

R. La gestione dell'INPS non può 
certo considerarsi esente da critiche. 
E' vero, i tempi di liquidazione delle 
pensioni sono ancora troppo lunghi. 
Proprio per questo il Consiglio di Am
ministrazione de!J'Istituto, come ho 
già ricordato, sta mettendo a punto un 
piano di emergenza per eliminare l'ar
retrato e ridurre i tempi di attesa del
le pensioni. Ritengo tuttavia che ciò 
non sarà sufficiente a ridare completa 
efficienza all'INPS, se mancherà il con
tribut0 fondamentale del Governo e 
del Parlamento. Le disfunzioni dell' 
INPS derivano, infatti, in parte da fat
tori interni e in parte da cause ester
ne che non hanno reso finora possibi
le una seria programmazione delle at
tività dell'Ente. Tra queste voglio ci
tare per tutte l'enorme proliferazione 
legislativa in materia previdenziale che 
ci costringe a rivedere continuamente 
i piani di lavoro già impostati. In bre
ve, possiamo assicurare i lavoratori e i 
pensionati che l'INPS farà senz'altro 
la sua parte. E' importante però anche 
l'impegno delle forze politiche e del 
Governo per superare l'insieme dei 
condizionamenti che non permettono 
oggi una gestione più dinamica dell' 
INPS. 

• Passiamo alle quest1om ancor più 
delicate: la gestione La sua valutazio
ne sulla gestione della previdenza e 
quella sull'assistenza. 

R . Sin dal momento del mio inse
diamento alla presidenza dell'Ente ho 
messo in rilievo l'improcrastinabile esi
genza di pervenire ad una netta sepa
razione tra previdenza e assistenza per 
evitare uno squilibrio insanabile delle 
gestioni dell'INPS. Certo in un paese 
come il nostro non è pensabile di eli
minare tout-court l'intervento assisten
ziale. Bisogna però finanziarlo in mo
do diverso: lo Stato deve assumersi l' 
onere dell'assistenza, altrimenti si ri
schia di mettere in discussione la pos~ 
sibilità di attuare miglioramenti del 
trattamento pensionistico dei lavorato
ri dipendenti. 
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In primo 
piano: 
Andreatta. 
Formica. 
La Malta 

Occorre, in de fini ti va. attuare una 
djversa articolazione finanziaria delle 
singole gestioni tale che, attribuendo 
allo Stato il costo degli interventi assi
stenziali consenta - anche con l'au
mento delle contribuzioni da parte del
le categorie interessate, come ad esem
pio quelle dei lavoratori autonomi -
di realizzare l'equilibrio finanziario del . 
le gestioni stesse. 

Ritengo che sia questa la direttrice 
lungo la quale bisogna muoversi per 
raggiungere l'obiettivo dell'equilibrio 
finanziario dell'Ente, anche se il con 
seguimento di tale risultato spetta in 
ultima analisi al Parlamento che deci
de con legge quali debbano essere le 
entrate e le uscite dell'l\IPS 

• Nell'ambzto det paesi europei, fa. 
cendo una classifica immaginaria rispet
to aglt altri istituti stmtlt, a che posto 
collocherebbe l'INPS? 

R. La graduatoria che Lei ipotizza 
per essere seria dovrebbe basarsi su 
una serie di valutazioni nelle quali do
vrebbero trovare un giusto peso le con
dizioni in cui sono costretti a muover
si gli amministratori dei maggiori enti 
previdenziali europei. Il sistema previ
denziale, infatti, non si è costruito nel
lo stesso modo in tutte le parti· in 
molti paesi europei non esistono isti· 
tuti di dimensioni così rilevanti come 
l'INPS, ma piuttosto una serie di pic
cole casse di previdenza per cui si ren
de difficile la comparazione, anche per 
la diversità degli impegni organizzati
vi che questo fatto comporta. 

Inoltre una molteplicità di clemen
ti quali ad esempio il contesto econo
mico-sociale, i margini di autonomia 
gestionale, gli stessi problemi di orga
nico concorrono a determinare diverse 
condizioni di « agibilità » nei singoli 
paesi europei con i quali forse, attual
mente, non siamo in grado di compete
re quanto meno sul piano dell'efficien
za. Ma questo stato di cose non è frut
to della maledizione o del fato, ma di 
disfunzioni ed insufficienze che è pos
sibile eliminare. Gli uomini possono 
vincere anche questa battaglia: purché 
lo vogliano. 

• 
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Enti locali: un taglio 
agli investimenti 

Quasi dimezzati, nei primi cinque mesi dell'81, I finanziamenti concessi 
agli Enti Locali per l'esecuzione di opere pubbliche: le decisioni del governo suscitano 

preoccupazione In quanto sembrano confermare la volontà di ritardare 
in misura considerevole l'afflusso di fondi indirizzati a questo comparto. 

La contrazione degli Investimenti rischia di vanificare l 'opera di r isanamento 
e potenziamento dei servizi pubblici locali. 

di Bruno Spadoni 

e Le misure di contenimento della 
spesa pubblica, varate dal Gover

m1 nel luglio scorso, consistono, in 
larga misura, non in veri e propri ta· 
gli, bensì in rinvii di spese autorizza· 
te per l'anno in corso e sono quindi 
esplicitamente dirette ad aumentare il 
peso dei residui passivi. All'origine di 
questi interventi, come è noto, è la 
notevole accelerazione dcl fabbisogno 
di cassa che, nel primo semestre di 
quest'anno, è andato molto al d1 là 
delle previsioni debordando rispetto 
all'obiettivo di mantenere il fabbiso
J!no finanziario del settore pubblico al
largato entro il tetto di 37 ,5 mib mi
liardi. Si tratta, quindi, di misure im
ooste dagli eventi per mantenere quel 
tanto di controllo della spesa pubbli
ca necessario ad impedire a quest'ulti
ma di assumere un andamento contra
stante con la politica monetaria e cre
::litizia. La forma e le caratteristiche di 
questa manovra del Governo, sono 
tuttavia tali da dar luogo ad una serie 
di riserve e di perplessità. 

Una prima critica di carattere gene
rale è stata avanzata in riferimento al 
fatto che cali interventi accentuano la 

dissociazione del bilancio di cassa dal 
bilancio di competenza. La gestione dei 
residui passivi tenderebbe in questo 
quadro a configurarsi nei termini di 
uno strumento di scelta discrezionale 
circa i tempi di esecuzione delle deli
berazioni di spesa del Parlamento, fa. 
cendo cosl dei residui stessi non solo 
e non tanto un fatto tecnico legato al
le procedure più o meno lunghe della 
spesa pubblica quanto dei veri e pro
pri strumenti di politica economica. A 
questo proposito sono state sollevate 
eccezioni di carattere istituzionale, ri
ferite in particolare al fatto che in tal 
modo il Governo verrebbe ad attribuir
si il compito di decidere i tempi di at
tuazione delle leggi approvate dal Par
lamento. Si tratta, come è evidente, di 
temi di ampia portata, sui quali non è 
possibile soffermarsi in una breve no
ta. Ci è sembrato tuttavia opportuno 
accennarvi per evidenziare come un 
intervento congiunturale, presentato 
come una mera misura tampone, na. 
sconcia in effetti problemi ben più 
complessi. 

La scelta di operare in direzione del 
rinvio di spese, inoltre, comporta an--7 



che difficoltà di altra natura. Ci rife. 
riamo in particolare al fatto che in 
questo modo l'ammontare complessi· 
vo dei residui passivi tende ad accre· 
scersi in misura massiccia al punto da 
rendere più difficile il governo della 
finanza pubblica per il prossimo futu
ro, da aumentarne il grado di rigidità 
e da accrescere il potenziale inflazio
nistico ad essa connesso. E' stato valu. 
tato, al riguardo, che dopo le misure 
dcl Governo, l'esercizio 1982 partirà 
con una eredità di residui passivi di 
oltre 70 mila miliardi: i problemi di 
oggi, quindi, si presenteranno nella 
stessa forma, ma aggravati quanto a 
dimensioni, il prossimo anno quando il 
potenziale di spesa sarà notevolmente 
più alto. 

A ciò va aggiunto che, anche sot· 
to il profilo della composizione della 
spesa pubblica e della sua riqualifica
zicne, il suddetto intervento si presen
ta assai negativo. Le erogazioni per 
spese correnti, infatti, sono difficil
mente comprimibili al di sotto di quan
to autorizzato nel bilancio 1981 (anche 
perché tali autorizzazioni sono fonda
te su previsioni circa il tasso di infla. 
zione nettamente sottostimate), quin
di i rinvii riguardano in modo prepon
derante le spese in conto capitale, e 
finiranno per ridurne il peso specifico. 

Per quanto riguarda infine il settore 
degli enti locali e, più in particolare, 
quello dei servizi pubblici locali, dal 
cui angolo visuale intendiamo conside
rare le misure del Governo, queste ul
time suscitano notevoli preoccupazioni. 
Infatti, !'e pure non è stata finora for. 
nita una precisa indicazione delle voci 
di spesa che verranno procrastinate, né 
è del tutto chiaro l'ammontare dei rin. 
vii che riguardano questo comparto, 
tuttavia esistono elementi che consen 
tono di valutare l'azione del Governo. 
Ci riferiamo di preciso al fatto che nei 
primi cinque mesi del 1981 i finanzi a 
menti erogati dalla Cassa Depositi e 
Prestiti agli enti locali hanno subito 
una rilevante flessione. In effetti, si 
può rilevare che alla fine di maggio di 
quest'anno la Cassa ha accolto circa 
6.000 richieste di finanziamento per 
l'esecuzione di opere pubbliche di co
muni e province per un importo di cir-
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ca 1300 miliardi; di contro nello stes
so periodo del 1980 le domande ac
colte erano state 10.600 per un am
montare complessivo di quasi 2.300 
miliardi. Ciò fa pensare che vi sia la 
volontà di ritardare in misura consi
derevole l'afflusso di fondi indirizzati 
a questo comparto: è da ritenere quin
di che tale decisione si rifletterà in una 
minore attività di investimento e che 
ciò potrà provocare l'interruzione di 
opere pubbliche di primaria importan
za per le comunità locali. 

In particolare per i servizi pubblici 
locali la contrazione degli investimenti 
rischia di vanificare l'opera di poten
ziamento e di risanamento avviata già 
da alcuni anni e i cui risultati si stan· 
no manifestando in modo evidente. In 
una rilevazione condotta dalla Cispe! 
(Confederazione Italiana dei servizi 
pubblici locali) e recentemente resa 
pubblica, infatti. si nota come nel 1979 
(che è l'anno di riferimento dell'inda
gine) gli investimenti sono cresciuti di 
oltre il 32% in valori correnti e di 
quasi il 14% in volume, ribaltando 
cosl l'andamento negativo del passato 
e contribuendo sia our parzialmente 
ad innalzare l'insufficiente dotazione 
di capitale del settore. Parallelamente 
anche la tendenza all 'allargamento del. 
la forbice tra costi e fatturato mani. 
festatasi negli anni precedenti è stata 
invertita: nel 1979 il fatturato è cre
sciuto molto più dei costi e, di conse
guenza, il disavanzo ha registrato un 
rilevante rallentamento. 

Per mantenere e consolidare questi 
risultati è necessario perseverare lun
go la strada intrapresa, quella cioè del 
profondo processo di ristrutturazione 
e di risanamento finalizzato alla cresci
ta dell 'efficienza e dell'efficacia dei 
servizi. Per questo riteniamo che una 
decisa politica di investimenti rappre
senti un presupposto essenziale a tale 
scopo: da un lato perché l'innalzamen
to della qualità dei servizi rappresenta 
una condizione necessaria per poter 
proporre una crescita, sia pure equili. 
brata, dei proventi tariffari; dall'altro 
perché il contenimento dei costi impli
ca un costante processo di introduzio
ne di innovazioni. 

B. S. 

La decisione di amputare 
la spesa sociale intende 

assumere il s:gnificato di una 
precisa indicazione all'Interno 

della compagine retta da 
Spadol!ni e, su altri versanti, 

lancia un messaggio di 
accredito a quegli strati 

imprenditoriali che chiedono 
« prove di buona volontà • 

secondo le loro 
valutazioni politiche. 
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Provvedimenti anti-inflazione 
o attentato alla riforma sanitaria? 

A Il meccanismo di politica finan
W ziaria adottato dal Governo Spa
dolini come atto di concreto orienta. 
mento e come primo elemento di va
lutazione del suo Gabinetto si è espres
so in un'importante contrazione degli 
investimenti sociali già previsti in pre
cedenti indicazioni. 

Ne hanno fatto le spese il settore 
della previdenza, gli enti locali, la 
scuola e soprattutto la sanità, secondo 
una previsione di risparmio sulla ci
fra già preventivata che varia dai 5.000 
ai 10.000 miliardi. 

Di converso, ciò che colpisce mag
giormente per la contemporaneità dei 
significati che assume, è l'aumento 
della benzina di circa 30 lire, l'aumen
to del costo dello zucchero e quello 
dei medicinali. 

Tali decisioni mirano al risarcimen
to di quella che è stata definita la e fa. 
se 2" della gestione tramontata del
l'on. Forlani. Il trasferimento di uti
lizzo dello spessore economico consi
derato come necessario a livello di 
7.000 miliardi dovrebbe compiersi a 
un anno a venire, cioè entro il 1982. 

Secondo un significato facilmente ve
rificabile, il dispositivo è scattato im· 
mediatamente prima della partenza di 
Spadolini per il vertice di Ottawa, evi
dentemente per consentire al Presiden
te di esibire alcune carte di credito 
nei confronti degli alleati colà riuni· 
ti nel tentativo di fornire una defini-
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di Emilio Arglroffl 

zione dell'attuale congiuntura, ma so
prattutto per offrire all'amministra
zione Reagan una concreta testimo
nianza di buona volontà in confronto 
delle attuali ispirazioni della Casa 
Bianca. 

E' parso si fosse trattato di decisioni 
adottate piuttosto frettolosamente, per 
consentire che la partenza del Presi
dente seguisse l'incontro già previsto 
coi sindacati, e tuttavai le iniziative 
sono state non fulminee, ma di atua
zione indubbiamente celere e identifi· 
cata su punti precisi, secondo gli orien
tamenti più vasti ai quali il Governo 
si era riferito nello stesso momento 
della sua costituzione. 

Il fatto singolare e di notevole si
gnificato è che questa operazione fi. 
nanziaria, studiata allo scopo di con
trarre la spesa pubblica entro il 31 
dicembre a 37 500 miliardi su previ
sioni d'assestamento contenute dal pia. 
no triennale, ha in sé un peso preciso. 

Oltre che gli investimenti in ambito 
di enti locali, certamente importanti ai 
fini della democratizzazione del setto
re soprattutto nel Mezzogiorno, sono 
slittate le spese relative alla previden
za e alla sanità in dipendenza dell'at
tuazione della legge 833 di riforma sa
nHaria. 

L'altra componente delle decisioni 
implicita al disegno d'ulteriore recupe
ro di alcuni settori di rientro finan· 
ziario, segue alla fase di cancellazione 

degli impegni e va identificata in una 
serie di provvedimenti e di tramiti di 
riconduzione, che dovrebbero far af
fluire nelle casse dello Stato almeno 
3.000 miliardi, con l'adozione dei e ti
ckets " sui ricoveri e sui medicinali, 
l'amplificazione contributiva dei lavo
ratori autonomi, e col blocco delle 
spese già promesse per la scuola: si 
tratta, per queste ultime voci, di una 
riduzione di 1.132 miliardi sui 21.400 
previsti in bilancio. 

Per definire il significato di tale 
scelta, basterà considerare che la va
lutazione avanzata dai rispettivi set
tori per ciò che riguarda l'awio dei 
primi appuntamenti previsti . da Ila ri· 
forma sanitaria era stata calcolata dal. 
la Regione nella cifra di 22545 miliar
di, mentre allo stato attuale delle de
cisioni adottate, la sottrazione che po
trà calcolarsi raggiungerà secondo un 
preciso tipo di valutazione un livello 
ben più elevato. 

A ciò si aggiunga inoltre che il tra
sferimento nel tempo della convenzio
ne già disattesa nei confronti delle ca· 
tegorie sanitarie consentirà il rispar
mio di 314 miliardi. 

La buona volontà piuttosto velleita
riamente dichiarata daJ Presidente del 
Consiglio mirava a puntualizzare indi· 
cazioni finanziarie di riduzione dello 
spreco nella selva di voci alle quali il 
partito di maggioranza relativa ha rat· 
to per decenni riferimento. 
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Ciò in dipendenza della tradizionale 
politica di protezione del sostegno pas
si\'o con cui si consente soprattutto nel 
Sud la prosecuzione d'un rapporto di 
subordinazione di vaste fasce umane 
in mancanza di investimenti industria
li e di riforma strutturale dell'econo
mia. 

Naturalmente tale tentativo si è 
scontrato con il • non possumus ,. del
la fitta rete dei locali boss democri
stiani. 

La sostanza dei fatti rimane che la 
spesa sociale ha dovuto subire il col
po più clamoroso nel programma di ri
dimensionamento del bilancio, mentre 
settori di sperpero inverecondo han
no ancora costituito, come per il pas
sato è stato, l'ambito di intoccabilità 
sottopolitica per la gestione di potere 
della Democrazia cristiana. 

Il vertice di Ottawa rimane, « a po
steriori '" la riprova di una retromar
cia che senza dubbio denuncia la ret
tifica di tiro più importante in termi
ni d1 concretezza finanziaria decisa 
dall'attuale Governo. 

La decisione di amputare la spesa 
sociale nella misura indicata, oltre che 
presentarsi nella sostanza effettiva del 
suo valore, intende dunque assumere 
il significato d'una precisa indicazio
ne all'interno della compagine retta 
dall'on. Spadolini, e su altri versanti 
lancia un messaggio d'accredito a que
gli strati imprenditoriali che chiedono 
prove di buona volontà secondo le lo
ro valutazioni politiche. 

D'altro canto, la tendenza espressa 
da un programma di tal natura va col
locata nel comando perentorio che, co
me si è accennato, all'indirizzo degli 
alleati è stato avanzato dall'ammini
strazione Reagan. 

Il problema, dunque, non può iso
larsi all'intenzione ed alla volontà pur 
importanti di restringere nella mag
gior misura possibile erogazioni e in
vestimenti attuativi di spese sociali 
con particolare riguardo alle previsio
ni relative alla legge 833. E' la filoso
fia della riforma che qui si tende ad 
aggredire, nel chiaro tentativo di con
trarne il valore politico e per più aspet
ti di svuotarne il messaggio di salda
tura unitaria. 

Assistiamo già in tal senso nel Sud 
alla difficile marcia alternativa che 
dalla vecchia pratica di tipo terapeu
tico-consumistico dovrebbe trasferire 
l'esercizio sanitario e la tutela del pri
mordiale diritto agli equilibri psicofi
sici di tutti i cittadini, in ambiti pro
ceduralmente ancora non esistenti. 
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A distanza di mesi dalla morte isti
tuzionale dei consigli di amministra
zione ospedalieri, ad esempio, non esi
stono strumenti di recupero istituzio
nale credibili e comunque adottati in 
sostituzione dei vecchi. 

Gli ospedali in vaste zone del Mez
zogiorno rischiano di cadere nel caos, 
ciò che risponde a una chiara mano
vra di esautorazione del loro ruolo ed 
è accompagnato da un rilancio delle 
cliniche private. In tale direzione va 
rammentato che con l'approvazione 
della legge 833, che costituì il punto 
di convergenza d'una complessa tem
perie culturale nella quale venne for
mulata la prospettiva di trasferimen
to al collettivo sociale d'una serie im
portante di compiti di difesa della sa
lute, le istituzioni ospedaliere private 
subirono un tamponamento nella fun
zione che avevano rivestito di struttu
re alternative alla pratica pubblica. Si 
pensò, nella valutazione che si dette 
sull'imminenza della rifondazione isti
tuzionale dell'attività ospedaliera, che 
molte di esse, nate con finalizzazione 
speculativa, avrebbero dovuto chiude
re battente, restituendo alla collettività 
compiti già catturati nell'interesse di 
sparuti ma potenti gruppi di pirati 
della salute. 

La verità alla quale oggi siamo giun
ti, soprattutto nel Sud, è ben diversa. 
Le cliniche private hanno ripreso fia
to, i gestori mercantili della malattia 
sono diventati piu tracotanti, e i prov
vedimenti dei quali si è detto, nei gior
ni scorsi decisi dal Governo Spadolini, 
costituiscono oggettivamente una base 
di rivalsa e di restaurazione di poteri 
che sembravano essere tramontati con 
l'approvazione della legge 833. 

Uguale significato assume la recente 
polemica che ha visto concludersi il 
dibattito approdato alla strepitosa vit· 
toria dei laboratori di analisi privati. 
La soluzione che si è adottata consen
te agli studi privati una concorrem:a 
che significa esattamente il contrario 
di quanto la legge di riforma sanitaria 
si era proposta attraverso il filtraggio 
affidato agli ospedali, nei compiti ex
tra-murali previsti per l'azione territo
riale degli enti di ricovero. 

Nella sostanza di ciò che accade, la 
costituzione delle Unità sanitarie loca
li, piuttosto che significare il trasferi
mento ai cittadini della zona topogra
ficamente definita, di vari momenti 
dell'esercizio sanitario, soprattutto in 
direzione della prevenzione e della ria
bilitazione con il reinserimento in am
bito sociale, si presenta sovente come 

terreno di spietate lotte di potere lo
cali. Le U.S.L. sono per lo più ridotte 
nel Mezzogiorno a strumento di ricat
to, quando non addirittura di vendet
ta, a costo di usare la sofferenta de
gli uomini come oggetto di ricambio 
e di sopraffazione. 

La verità è dunque da ricercarsi nel 
fatto che in questi ultimi mesi il fe
nomeno allra\'erso il quale ciò si è ve. 
rificato e costituito dal rientro d'una 
serie di momenti del calendario previ
sto dalla legge, e dal letterale risuc
chio dell'intervento riformatore. 

Certamente altre scelte si sarebbero 
potute fare, tanto in direzione degli 
attuali provvedimenti finanziari di mo
difica delle precedenti ipotesi di inve
stimento, quanto per ciò che riguarda 
gli orientamenti più generali dell'ese
cutivo. I tagli si sarebbero potuti ope
rare laddove esiste, come abbiamo già 
detto, nelle caratteristiche d'intoccabi
lità, la palude della protezione e della 
discriminazione, nella quale è agevole 
assistere all'assorbimento di ingenti 
risorse che ben si sarebbero dovute 
trasferire in ambiti produttivi e rifor
matori precisamente definiti dalla leg
ge 833. 

Per tali motivi i provvedimenti di 
cui parlo vanno combattuti tanto nello 
spirito che li ha animati, quanto nel
la prospettiva di riportare in giuste 
dimensioni e in ambito di decisioni 
democratiche il meccanismo d'inter
vento previsto dalla riforma. Ciò nel
la convinzione che la riforma sanitaria 
costituisce la testimonianza d'una sal
datura democratica raggiunta delle for
ze costituzionali, e un terreno d'incon
tro unitario da difendere nell'interesse 
di tutti i cittadini. 

E. A. 
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Scuola: 
l'arma subdola del risparmio-ritardo 

A L'annuncio dei tagli alla spesa pub
W blica da parte del Governo Spadoli
ni er;.1 certamente prevedibile e c'era per
t.lnto una giustificabile attesa per cono. 
scerc dove si sarebbe abbattuta la man
naia del risparmio. La notizia della scelta 
dci settori Sanità e Pubblica Istruzione 
non ci sembra francamente la più felice. 
Innanzitutto ci meraviglia come possa 
venire o quanto meno essere avallata da 
un uomo come Spadolini, certamente 
non lontano dalla cultura, e ci sembra 
gravemente pregiudizievole per quella 
migliore qualità della vita che è un 
concetto ormai generalmente accettato 
(anche se spesso non attuato) da tutte 
le nazioni. Come vogliamo infatti che 
la qualità della vita migliori se taglia
mo i fondi alla Sanità proprio nel de
licato momento in cui la struttura pub
blica deve adeguarsi al dettnto della 
legge di riforma, trasformando le sue 
strutture da puri luoghi di cura in stru
menti di prevenzione? Un partito di 
sinistra come si dichiara il PRI, deve 
capire che colpire la struttura pubbli
ca nel momento delicato del suo decol
lo significa avallare le tesi dei suoi 
detrattori, che sostengono come essa 
non possa mai adeguatamente funziona
re, e gettare nuovamente il paese nel
le mani dei fautori di uno sviluppo 
miope perché privo di rispetto per va
lori di tanta importanza per la vita 
umana e che, in lasso di tempo ormai 
non lungo, si rivolge contro l'uomo 
stesso. Mi riferisco ad esempio ai casi 
del « male oscuro ,. o del colera di Na
poli, legati all'assenza di una program
mazione sanitaria, che porta all'assenza 
di una salubrità degli ambienti; mi ri
ferisco ai disastri di Seveso, di Manfre
donia, di Porto Marghera, di Priolo 
ecc.; mi riferisco al fatto che l'infezio
ne tubercolare in Sicilia raggiunge an
cora punte da Nord Africa, all'assen
za di asili nido, di consultori familiari 
in Sicilia e in Sardegna. Siamo allora 
molto curiosi e timorosi di conoscere 
le modalità con le quali si intende ta
gliare la spesa della Sanità; temendo 
che ad esempio i tagli seguano la via 
di recenti decreti legge che introduco
no il ticket per prestazioni specialistiche 
con procedure così incredibilmente far
raginose da costringere malati giovani 
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di Giovanni Giudice 

e vecchi ad interminabili file, segnate 
dall'intervento della forza pubblica e 
trascorse a digiuno nell'attesa di una o 
più certificazioni che consentano l'ese
cuzione di un prelievo di sangue nel
la struttura pubblica o convenzionata. 

Con altrettanta trepidazione guar
diamo ai tagli nel settore della Pubbli
ca Istruzione. Non si è infatti da tutti 
riconosciuta l'importanza non solo del
la scuola come progresso culturale e so
ciale, ma come sede primaria della ri
cerca scientifica attraverso l'Universi
tà? Abbiamo appena varato una rifor
ma che ribadisce questo concetto an
che attraverso lo stanziamento di fon
di finalmente più adeguati per la ricer
ca scientifica. E non è da tutti ricono
sciuto che uno dei punti chiave per 
la ripresa economica è il potenziamen
to della ricerca scientifica, base indi
spensabile per una ricaduta tecnologi
ca quanto mai desiderata? Non ho mai 
udito voci contrarie a questa tesi, ep
pure ci si affreua a contraddirla nei fat
ti, programmando tagli alla spesa nel 
settore. 

Ma chi propone l'apposito disegno 
di legge o peggio il decreto legge? 
dovrà avere il coraggio di smentire ar
gomenti da lui stesso sostenuti. Fino
ra a dire il vero la scure sospesa in 
aria da Spadolini non è ancora calata 
in alcuna delle forme di legge sopradet
te. Certo, mi si potrà obiettare, è an
cora troppo presto, però io ho un so
spetto peggiore. La scure non calerà 
in alcuno dei modi direttamente o in
direttamente parlamentari. Vi è un 
modo, ahimè, lungamente e tristemen
te sperimentato e che pure ancora rie
sce a sfuggire ai più, a passare inosser
vato, producendo senza clamori i gua
sti più disastrosi. E' il modo più insi
dioso, più distruttivo e più collaudato. 
E' il taglio non dichiarato, strisciante, 
ed attuato attraverso un meno sem
plicissimo: il ritardo nella erogazione 
dei fondi agli Enti pubblici, da parte 
dello Stato. Questa tragica decisione 
che è stata già pubblicamente annun
ciata mesi fa da parte governativa, è 
di facilissima attuazione, basta fidare 
sulla inerzia dela burocrazia e sulle sue 
neurosi formalistiche, fatte non si ca
pisce bene se per fobia di inesistenti 

reati o per coprire con sufficienti tim
bri l'esistenza di reati veri. Essa non 
comporta rischi di alcun genere per chi 
la attua, purché si abbia l'accortezza di 
non ritardare gli stipendi dell'apparato 
statale. Le conseguenze sono solo quel
le di un ulteriore aumento del caos in 
cui si trovano tutte le amministrazioni 
pubbliche periferiche, indebitate fino 
all'inverosimile, e dell'aumento della 
spesa, per la necessità di ricorso e quel
lo che, se vogliamo chiamare le cose 
col loro nome, si deve chiamare stroz
zinaggio. Esempio della prima conse
guenza: mi trovo come ricercatore 
fruitore di fondi pubblici a dover fa. 
re nell'anno '81 il rendiconto di come 
ho speso i fondi relativi al 1980 e che, 
grazie ai ritardi, non mi sono stati an
cora assegnati, mentre se non compilo 
il rendiconto non ho il diritto di chie
dere i fondi dell'82. Figuriamoci l'ef
ficacia della programmazione della spe
sa in questa situazione! Esempio della 
seconda conseguenza della ritardata 
erogazione dei fondi: dovendo acqui
stare del materiale scientifico e non 
potendo pagare pronta cassa, devo ne
cessariamente rivolgermi ad interme
diari, che non funzionano più come 
servizio ma come agenzia finanziaria, 
perché pagano al produttore il materia
le e lo rivendono a me a prezzo me
diamente doppio, ma talora fino a die
ci volte superiore (come nel caso fre
quente di materiale acquistato all'este
ro) a quello di costo. D'altro canto, l' 
intermediario attenderà il pagamento 
per almeno due anni. Segni tangibili 
di un peggioramento di tale situazio
ne sono dati all'Università dal ritardo 
ulteriore con cui quest'anno ci appre
stiamo a compilare i moduli solo ora 
ricevuti dal Ministero P.I. per richie
dere i fondi per la ricerca da effettuar
si nell'anno accademico 1980-81 che fi. 
nisce a ottobre, e che pur se con gra
ve ritardo erano già assegnati l'anno 
scorso a quest'epoca. 

Dunque può darsi che non vengano 
approvate leggi di taglio, almeno spe· 
riamo; ma non rallegriamoci troppo fa. 
cilmente, il caos programmato è in ar
rivo attraverso l'arma subdola del « ri
sparmio-ritardo ». 

• 
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LA VIGNETTA 
DELL'ONOREVOLE 

E' LOC.ICO 

Ma prezzi e salari 
non si possono ''ingabbiare'' ... 

Il dibattito sul e tagli• ed il rispannio va visto come una o::caslone per la rifonna dei diversi settori della spesa sociale e 
produttiva, in funzione di precisi obiettivi di modernizzazione e di giustizia sociale. 

A E' diventato abituale negli am
W bienti sindacali e della sinistra gri. 
dare al thatcherismo o al reaganismo 
ogni volta che si parla di ridurre la 
~pesa pubblica o di effettuare tagl? ai 
trasferimenti sociali. E' questo un er· 
rore di prospettiva che nasce dalla in· 
veterata abirudine a non pensare in 
modo chiaro e distinto. Non c'è dubbio 
che l'America di Reagan stia operando 
una storica virata nella concezione 
postbellica della politica economica. L' 
assunto fondamentale da cui muove il 
nuovo governo americano è che la cri
si degli anni settanta ha origine nel 
meccanismo stesso della crescita e nelle 
politiche fiscali, di bilancio, di distribu
zione e trasferimento del reddito che 
l'hanno propiziata. 

Il problema è quello di ridare vi· 
gore alle forze del mercato e quindi 
alle imprese trasferendo ad esse risor· 
se finora deviate verso fini sociali im
produttivi. Programma apparentemen. 
te semplice e liberistico. In realtà il 
progetto è più complesso e fondato sul. 
le specificità economiche e politiche 
americane. 

I tagli ai trasferimenti sociali e al bi
lancio federale e gli alleggerimenti fi. 
scali che dovrebbero liberare risorse 
per l'attività produttiva ed il risparmio 
sono accompagnate da politiche neo· 
mercantilistiche dirette a promuovere 
l'egemonia economica americana. Cosl 
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di Giancarlo Meroni 

la politica degli alti tassi di interesse 
sfrutta una penuria reale di capitali 
per investimenti di medio e lungo pe· 
riodo indirizzando la liquidità finanzia
ria internazionale verso il mercato ame
ricano. 

Con questa manovra in realtà si 
concentra negli istituti bancari e fi. 
nanziari e nelle grandi transnazionali 
il controllo dell'attività produttiva e 
delle imprese. Non a caso essa si ac
compagna ad una rinascita delle gran
di concentrazioni internazionali a di
rezione statunitense nei settori strate
gici di controllo delle materie prime 
energetiche e derivati (vedi operazio
ni Conoco e Enoxy). L'aumento del va
lore del dollaro penalizza nel breve 
periodo l'industria americana, come l' 
aumento del costo del denaro, \,1a ren
de possibile un grande processo di rein. 
dustrializzazione e internazionalizzazio
ne dell'economia in un paese dotato di 
un immenso mercato interno e di gran
di risorse che divengono cosl usufrui
bili. Infine il governo americano cerca 
di realizzare accordi commerciali, co· 
me quello col Giappone, che tendono 
a un contenimento delle importazioni 
senza nuove misure protezionistiche in 
contrasto con le grandi industrie e 
compagnie finanziarie. 

Non sembra che questo sia il quadro 
in cui si opera in Italia ed in Europa. 
Se è vero che anche il governo italia-

no ha sottoscritto il documento di Ot· 
tawa - dove, con qualche correttivo, 
si insiste su una linea apparentemente 
reaganiana - il senso che quelle pa· 
role possono avere per il nostro paese 
come per la maggior parte dei paesi 
europei è assai diverso. L'esperienza 
conservatrice inglese insegna. Quello 
che c'è di profondamente vero nell'ana. 
lisi americana è che questa fase econo
mica internazionale impone di affron
tare il problema dell'accumulazione e 
dell'offerta. Ma il quadro italiano ed 
europeo è assai diverso da quello ame 
ricano. 

Il nostro paese ha avuto negli ulti. 
mi due anni un tasso di crescita ecce
zionale ( + 5% nel 1979 e + 4% nel 
1980 del PNL in termini reali) , la pro
duttività è aumentata, il tasso di disoc~ 
cupazione è rimasto stabile, il reddito 
da lavoro non ha avuto flessioni. Per 
contro è aumentato vertiginosamente il 
livello dell'indebitamento pubblico ed 
il deficit della bilancia çlei pagamenti 
grazie alla perdita di competitività 
commerciale, al deficit petrolifero e al
l'indebitamento sui mercati esteri dei 
capitali. Quest'ultimo dato è partico
larmente significativo. La crescita di 
questi anni si è alimentata essenzia). 
mente alla domanda interna trainata 
dall'indebitamento sull'estero e dalla 
spesa pubblica. La formazione di nuo
vi capitali si è mantenuta ad un tasso 
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non bassissimo, ma inferiore a quello 
di paesi ad analoga struttura produtti
va e con noi competitivi. Ora i nodi 
vengono al pettine e la stessa sfida 
americana accelera i processi di dete
rioramento della posizione economica 
italiana. Diviene cosl vitale per il no
stro paese l'adeguamento della struttu
ra produttiva al quadro mondiale 

Ora, non c'è dubbio che il grado 
di garanzia sociale assicurato dallt' leg
gi e dai trasferimenti pubblici è in 
Italia assai più elevato che nella mag· 
gior parte dei paesi europei. Una del
le cause della sconfitta di Giscard in 
Francia è stata senza dubbio lo scarto 
fra protezione sociale assicurata e in
terventi di razionalizzazione e svilup
po produttivo. Da noi è il contrario: 
ad un alto grado di protezione sociale 
si accompagna una bassissima efficien
za degli investimenti in questo campo 
e la pratica assenza di una politica di 
promozione economica. La riforma sa
nitaria oltre ad avere un costo margi
nale elevatissimo, data l'irrazionalità 
nella distribuzione e nel funzionamen
to delle infrastrutture, è profondamen
te ingiusta. Il contributo di grandi ca
tegorie sociali che ne beneficiano è in
fatti nettamente inferiore alle presta
zioni ricevute. Sono in molti oggi a 
riconoscere che il criterio della gratui
tà delle prestazioni deve essere rivisto 
e corretto in base alla capacità contri
butiva. Ma discorsi analoghi valgono 
per la sicurezza sociale dove si impone 
una razionalizzazione ed un adeguamen
to fra contribuzione e prestazione. 

Non parliamo poi del settore di in
tervento nella politica produttiva. Il 
problema della riconversione e della re
lativa mobilità è regolato in decine di 
leggi diverse senza un criterio univoco. 
A tutti sono noti gli abusi ed i guasti 
dell'uso improprio della integrazione. 
Mancano una qualsiasi politica indu
striale e gli strumenti necessariamente 
variati per realizzarla. Il sistema delle 
Partecipazioni statali è diventato una 
spugna che assorbe e distrugge capita
li sottraendoli al mercato. 

Il dibattito sulla spesa pubblica, sui 
tagli ed il risparmio va vissuto quindi 
come una occasione per una grande ri
forma dei diversi settori della spesa so
ciale e produttiva in funzione di pre-
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cisi obiettivi di sviluppo, di risanamen
to, di modernizzazione e di giustizia 
sociale. Sarebbe un grave errore se tut
to venisse visto come l'applicazione di 
ciechi dogmi monetaristi o come un 
conflitto per la divisione del reddito 
nazionale. I problemi della spesa pub
blica e della sua programmazione, del 
rapporto fra distribuzione e formazione 
del reddito, dell'allargamento dello spa
zio finanziario e creditizio per gli in
vestimenti privati e dello stimolo al ri
sparmio sono gli assi portanti di una 
programmazione diretta a rilanciare l' 
offerta pubblica e privata e quindi a 
promuovere produzione, competitività 
e occupazione. Questo è il modo cor
retto per combattere l'inflazione. E' in 
questa prospettiva che si può porre 
senza drammi il problema della dina
mica del reddito da lavoro o meglio 
della sua indicizzazione, della produtti
vità, della struttura retributiva. Que-

sto significa fissare un tetto all 'infla
zione e senza vane esercitazioni reto
riche. 

Certo nel breve periodo può aiu
tare una politica di contenimento di 
ogni forma di indicizzazione, delle ta
riffe pubbliche, di certi prezzi, ma bi
sogna onestamente ammettere che prez
zi e salari non si possono ingabbiare 
senza indurre distorsioni pericolose e 
ancora più pericolose illusioni. La ne
goziazione iniziata fra il governo e le 
parti sociali contiene qualche elemen
to di novità positivo in questo senso. 
Bisognerà stare attenti a non ricadere 
nei vecchi vizi e dare ad esso un gran
de respiro riformatore. Diceva Tacito 
degli antichi Germani che deliberava
no quando erano sinceri e decidevano 
quando non potevano sbagliarsi. A que
sta saggezza sarebbe bene che tutti si 
ispirassero. 

• 
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VERTICE DI OTTAWA 

L'economia italiana nella rete del dollaro 
di Ercole Bonacina 

• Alla conferenza di Ottawa, l'Europa aveva di
mostrato di volersi preparare con impegno. La prima 
spinta era venuta dalla visita negli Stati Uniti del nuo
vo ministro degli esteri francese, il socialista Cheysson, 
e dalla visita in Francia del vicepresidente degli Stati 
Uniti, Bush: a coronamento di ambedue le visite, era
no risuonate rivendicazioni di «autonomia dell'Euro
pa » ed anche velati avvertimenti che, se l'autonomia 
fosse stata lesa come si minacciava con l'interferenza 
negli affari francesi per la nomina dei ministri comu
nisti o col rifiuto di soppesare le doglianze europee 
per il caro-dollaro, ne avrebbe potuto risentire persino 
l'alleanza atlantica. Perlomeno, questo è stato il sen
so delle prime sortite del nuovo presidente francese. 
Ed esse non sono rimaste all'interno dei confini nazio
nali. Cheysson, dopo il suo viaggio americano, aveva 
reso visita a due o tre governi europei, italiano com
preso, per spiegare le ragioni del severo cipiglio fran
cese dinanzi alla questione del dollaro e per chiedere 
solidarietà. Mitterrand, nel suo primo incontro con 
Schmidt, aveva trovato l'intesa proprio sul tema della 
politica monetaria americana sul quale sembrava che 
il cancelliere fosse restio ad assumere atteggiamenti 
gladiatori, mentre aveva fatto marcare una visibile di
vergenza sul tema della politica missilistica e dei rap
porti est-ovest, sul quale forse Schmidt contava di tro
vare un solido alleato. 

Nello sfondo di questi primi sondaggi, già appari
vano le premonizioni del fallimento europeo cioè la 
divisione dell'Europa sui temi monetari e politici e la 
decisione reaganiana di rendere manifesta e far pesa
re la sua volontà di potenza. La divisione europea si 
manifestava apertamente sia al Consiglio europeo del 
Lussemburgo che al consiglio dei ministri degli esteri 
CEE del 6 luglio. Gli alti tassi d'interesse americani 
e l'insopportabilità del caro-dollaro angustiavano tut
ti, ma non ne sortiva nessuna posizione e nessuna ini
ziativa comune. Viceversa, dagli Stati Uniti, arrivava
no ripetute conferme che la nuova amministrazione re
pubblicana non avrebbe ceduto di un pollice, né sui 
tassi né sui missili né sui tempi e persino sul « se » 
della ripresa del negoziato con l'URSS. Mitterrand ave
va fatto prendere consistenza anche al problema dei 
rapporti nord-sud, ed anche a questo proposito Reagan 
rispondeva picche, anticipando la sua posizione « pri
vatistica », conformemente alla direttiva della sua am
ministrazione di riservare l'iniziativa di Stato al pun. 
tellamento dei regimi dittatoriali e spesso sanguinari 
qua e là operanti nel Terzo Mondo e specialmente nel 
centro e sud-America. 

Tuttavia, fino alla vigilia di Ottawa, c'era Ja sen
sazione che la questione del dollaro avrebbe tenuto 
campo e che, in rapporto ad essa, gli Stati Uniti si sa
rebbero trovati dinanzi a una contestazione europea 
non affievolita dalla Thatcher e non suscettibile di es-

sere placata con promesse di circostanza. Al solito, la 
posizione più insignificante era stata quella del governo 
italiano: mai una parola precisa e decisa sul dollaro 
e, in quanto al resto, appiattimento totale sulle tesi 
americane. Ma era da supporre che anche Spadolini 
sarebbe stato risucchiato in un eventuale discorso fran. 
co·tedesco che avesse messo gli Stati Uniti dinanzi al· 
la loro responsabilità di mettere in ginocchio l'econo
mia occidentale. In ogni caso, il dollaro-shock, che si 
aggiungeva allo shock petrolifero avviato dalla rivo
luzione iraniana, si stava dimostrando troppo forte per 
poter essere ulteriormente sopportato dall'Europa: tan
to più che anche la Germania cominciava a privilegiare 
un po' meno la lotta all'inflazione rispetto alla lotta 
contro la disoccupazione. 

A conferenza conclusa, il panorama risulta com
pletamente diverso da quello che ci si attendeva: i 
commenti della stampa mondiale sono stati troppo con
cordi perché sia necessario descriverlo un'ennesima 
volta. Basterà ricordarne gli aspetti più importanti: gli 
Stati Uniti si sono riappropriati a buon mercato della 
loro leadership; non c'è stato né tema né problema 
che non sia stato discusso sotto l'influenza della strate
gia americana nei fronti dell'Unione Sovietica; dei tas
si d'interesse e del caro-dollaro non si sa quando e nep
pure se si potrà riparlarne. 

A questo punto, non resta che np1egare sui guai 
italiani i quali, già grossi di per sé, dopo Ottawa ri
sultano ancora più grossi. E la ragione è semplice: il 
caro-dollaro alimenterà l'inflazione mondiale; la lot
ta all'inflazione e il conseguente inasprimento di poli
tiche restrittive acquisteranno necessariamente il pri
mato dove ancora non l'hanno, e l'accentueranno do
ve già sussiste; il commercio mondiale tenderà a con
trarsi. In questo quadro noi italiani avremo un bel 
coniugare la lotta all'inflazione con la ripresa della 
crescita e il sostegno dell'occupazione: sarà grasso che 
cola se, pur ottenendo i migliori risultati dalla NEP 
di Spadolini, riusciremo a conservare le nostre posi
zioni negli scambi internazionali e a mantenere entro 
livelli tollerabili le oscillazioni del cambio. Il caro-dol
laro comporta una dose aggiuntiva di sacrifici, dei qua
li ancora nessuno parla e che invece saranno pesantis
s1m1. 

In cambio di che, tutto questo? Il dramma è 
prcprio qui: ci troviamo intrappolati in un sistema 
del quale né l'Italia né i suoi partners europei possono 
manovrare una sola leva; nel quale non si vede nes
sun orizzonte che non porti scritto « made in USA ». 
E' una ben triste condizione: a cui almeno Mitterrand, 
Schmidt e gli stessi paesi minori della CEE cercano 
di reagire, mentre solo questi governi italiani, privi di 
prestigio e di senso dell'autonomia nazionale, si adat
tano obbedienti, passivi e, come ha scritto nei giorni 
di Ottawa un quotidiano inglese, da tutti compatiti • 
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Riflesç;ioni sul fe .... tival delle donne comuniste 

Alla ricerca del femminismo perduto? 
Il Pcl si trova ad essere 

l'unico Interlocutore 
politico del 

movimento delle donne. 
Oggi però le donne « lavorano 

quasi in silenzio » 
e la migliore 

iniziativa politica è dar 
loro una tribuna 

sapendo che per i 
grossi affreschi politici è forse 

tempo di modestia. 
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di Mariella Gramaglia 

A Un colle con una croce solitaria 
W .Jla cima; una donna finalmente 
libera che se ne allontana volando. Co
sl un quotidiano laico descrisse grafi
camente in prima pagina, all'indomani 
del 17 maggio, la vittoria dei « no » al 
referendum per l'abrogazione della leg
ge sull'aborto. 

L'immagine, per chi ne ha memo 
ria, alludeva ad un'altra, datata 1975 
Una copertina dell'Espresso con una 
donna bruna, nuda, il ventre teso dal
la gravidanza avanzata, inchiodata ad 
una croce. Fotografia provocatoria, che 
guadagnò al settimanale un clamoroso 
sequestro e anche qualche rampogna 
a sinistra da parte di chi giudicò trop
po sadico usare di un corpo femmini
le anche per le irriverenze, magari le
gittime, al perbenismo religioso. 

Nel luglio '81, partendo per Vene
zia a partecipare ad uno spezzone del
l'ottavo festival delle donne comuniste 
e a cercare di cogliere qualcosa del cli
ma che vi circola, queste due imma
gini mi lavorano nella mente. La pri
ma dice quanto è vicina una vittoria 
cosl schiacciante da giocare quasi co· 

me un'ambivalenza per le donne che 
riflettono suJ loro futuro collettivo: da 
una parte induce al trionfalismo (e di 
trionfalismo ce n'è sempre più del do
vuto in occasioni pubbliche sponsoriz
zate dai partiti). daJl'altra funziona co
me pietra angolare, come suggello di 
un'epoca di grandi mutamenti conclu
sa, quasi a far dire alle donne « e per 
il futuro cosa ci staremo a fare? ». 

La seconda riporta alle distanze rea
li, sei anni, un periodo che sembra 
eterno. Il '75 del XIV congresso del 
Pci in cui dell'aborto non si dice pa
rola, il '75 delle elezioni regionali che 
fanno pensare per un periodo che I' 
I taJia si ridisegni lungo i profili del 
compromesso storico, il '75 delle ti
mide inchieste dell'Udi sulla « depe
nalizzazione » e dell'avventurosa disob
bedienza civile di molti collettivi fem
ministi che contano sulla modernità del 
metodo Karman per acquietare i trop· 
pi interrogativi sulla drammaticità del
l'aborto. Il '75, ancora, in cui il Par
tito radicale « costruisce » le sue diri
genti donne, Adele Faccio arrestatii 
pubblicamente, Emma Bonino incrimi -15 



Riflessioni 
sul festival 
delle donne 
comuniste 

nata per aborto clandestino. Sembra 
crescere su questi temi « il partito di 
Pannella »: poi provvederà « l 'au tono
mia del politico» a mutare anche il 
suo volto. 

Non voglio affastellare spunti di 
cronaca per il gusto del ricordo, ma 
solo per sottrarre all'astrattezza ideolo
gica una convinzione: che il Pci è un 
partito giovane al femminismo e alla 
nuova angolatura che la «questione 
femminile » prende nell'Italia degli an
ni '70. Forte della sua tradizione to
gliattiana, dell'attenzione decennale ai 
problemi dell'emancipazione nel lavo
ro, di un maggiore f air play nei rappor
ti quotidiani fra compagni rispetto al 
rivoluzionarismo nervoso delle orga
nizzazioni più giovani, il Pci sta a lun
go in finestra: con la saggezza delle 
vecchie organizzazioni giustamente dif · 
fida dai facili proclami d'abolizione del
la famiglia declamati con classici (del 
marxismo) alla mano, meno giusta· 
mente teme che il movimento delle 
donne rappresenti un cuneo lungo una 
direttrice chiara della sua politica che 
pare Il Il per dare frutti, quella del
l'attenzione al mondo cattolico. 

Ora che quei sei anni che paiono 
un secolo sono passati, a Venezia ha 
preso corpo un paradosso. Il Pci, do
po tante resistenze, dopo tanti sberlef. 
fi di cortei femministi sotto le finestre 
delle Botteghe Oscure, si trova ad es
sere l'unico interlocutore politico del 
movimento delle donne e dei suoi oros
sirni (auguriamoceli) sviluppi. C'è la 
maggiore forza organizzativa, natural
mente, a spiegarlo: la durezza della cri
tica femminista alle forme della poli
tica « maschile » può spazzare via co
me una scossa di terremoto una Lotta 
continua provata dagli insuccessi elet· 
torali, ma nel Pci può tutt'al più otte
nere un emendamento allo statuto nel 
clima « aperturista » del XV congres
so. C'è anche una nuova linea, per va
ga che sia, ad aiutare un rapporto di
verso: pochi si sentirebbero di giura
re su cosa esattamente sia, nella prati
ca politica, l'alternativa democratica, 
ma certamente essa dovrebbe inaugu· 
rare - la parola, almeno, lo su~~eri
sce - uno stile nella cultura politica 
meno ossessionato dal dare voce a ciò 
che il mondo cattolico va esprimendo e 
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dal negarla a chi potrebbe farlo imbiz
zarrire e rifluire. 

Fin qui le notazioni, come si suol di. 
re, « in positivo ». C'è un piccolo par
ticolare, però, a complicare il quadro: il 
femminismo, ammesso che ancora esi
sta come movimento organizzato e non 
solo come gruppi sparsi di ricerca, non 
è più quello dei suoi anni ruggenti. Il 
rischio, per il Pci, è di una ricerca 
del femminismo perduto, fatta seriosa
mente, senza ironie, ricalcando in ri
tardo le orme di un'esperienza, con 
buona pace dei tanti giocosi revival 
sponsorizzati da Nicolini. 

La spia di tutto ciò? I tanti, spetta· 
colari, ripetitivi, « confronti » con gli 
uomini, con i dirigenti di partito, ospi
tati dal festival. Napolitano contestato 
perché con candida goffa~gine dichia
ra che le donne nella politica portano 
la « freschezza», Cacciari sbertucciato 
perché cita Nietzsche e spiega che nel
la cultura del '900 la crisi del soggetto 
è generale, tocca uomini e donne, ed 
il maschio trionfante di cui parlano le 
femministe non esiste: già visto, già 
visto, care compagne, verrebbe voglia 
di sbottare, almeno cinque o sei anni 
fa nell'estrema sinistra. 

E anche sull'intervento di lngrao 
qualche notazione critica va fatta. E' 
vero, il costume comunista è stato 
chiuso. perbenista, indifferente ai te· 
mi dell'amore e della sessualità, la 
guerra fredda imponeva la marzialità 
in piazza e il bigottismo in famiglia, 
ma non basta. L'autocritica del Pci non 
può essere di « costume •: non solo 
per le notazioni che qui e là abbiamo 
fatto sul peso della questione cattoli
ca che tanto ha influito sul nocciolo 
più schiettamente p0litico delle scelte 
comuniste, ma anche per un altro mo
tivo. Il proclamare la propria diversi
tà, il conio dello slogan della « terza 
via », la ripulsa per quello che i co
munisti chiamano appiattimento social
democratico, porta con sé una filosofia 
della vita e su questa val la pena di 
interrogarsi per non cavarsela con i 
processi a1 passato. Esiste una teoria 
della trasformazione sociale dentro la 
quale si possa stringere un patto « ga
rantista » fra soggetti in modo che il 
mutamento non si~nifichi schiaccia
mento degli uni a dispetto degli altri? 

Esiste un tempo della politica non mi
litaresco nelle sue simbologie ( « con
fronti », << scadenze », « vittorie », 
« sconfitte », un noi e loro che sta per 
bene e male)? 

Una volta assodata la scarsa dispo
nibilità delle donne a farsi truppe di 
complemento, questi mi sembrano i 
problemi di << grande politica » che 
premono loro, quelli che una volta an
dava di moda chiamare problemi della 
democrazia e del socialismo, mentre 
oggi, che il primato della politica ha 
dato a tutti amare lezioni, portano no
mi in cui la già odiata parola « indivi
duo » compare sempre più spesso. Con 
un'avvertenza in più per i neofiti: le 
donne non sono massivamente e trion
falmente portatrici di quasi nulla, né 
di mitici « respiri ideali », né di sfon
di di idillio per rivoluzioni a venire. 
Le femministe sono ormai concrete (il 
femminismo, quello dei famigerati reg
gipetti bruciati a New York, è comin
ciato più di dieci anni fa), con i loro 
errori e i loro successi, con le loro di
visioni e le loro invenzioni: nessuna 
Liala della politica può più farne degli 
angeli senza storia, o se lo fa è a suo 
rischio e pericolo. 

Oggi le donne che lo sanno e che 
sono passate nelle burrasche di questi 
anni lavorano quasi in silenzio. « Me
moria », « Orsaminore », le riviste, 
inaugurano in modo volutamente som
messo questi anni '80. La miglior ini
ziativa del festival comunista è stata 
di aver dato loro una tribuna. Sui 
grandi affreschi p0litici, invece, è for
se tempo di modestia. 

M. G. 
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rastrolabio 
IL CONVEGNO DELLA SINISTRA INDIPENDENTE 

I PARTITI E LO STATO 
I partiti e lo Stato: un rapporto da ristrutturare passando attraverso una ridefinizione del 

concetto (e della funzione) di partito politico. Su questo tema, da tempo al centro del dibattito sulle 

Istituzioni, la Sinistra Indipendente ha chiamato a convegno - nei primi giorni di luglio - studiosi 

di diverso orientamento, sollecitando un confronto « calato nel vivo dei problemi all'ordine 

del giorno», come ha sottolineato il sen. Anderlini nella brevissima introduzione ai lavori. 

Ne è emerso un dibattito ricco di fermenti e di proposte - anche contrastanti - sviluppatosi intorno 

ad un'analisi centrale: il complesso intreccio tra partiti e Stato rischia di degenerare, producendo 

metastasi che soffocherebbero la democrazia. 

I partiti sono il fondamento del sistema democratico, e tuttavia oggi non sembrano più 

in grado di fungere da « cerniera tra politico e sociale »; d'altra parte, l'occupazione dello 

Stato ha comportato, paradossalmente, un progressivo indebolimento della loro forza 

e capacità di rappresentanza. Occorre dunque una « riforma dei partiti » che, piuttosto 

che su uno statuto, poggi sul ricorso ad una maggiore capacità di dare rappresentanza a 
interessi e soggetti emergenti nella società. 

A questa riforma è legato in parte il superamento della crisi istituzionale, un tema affrontato, nel 

convegno, anche sulla base dell'analisi e della proposta di meccanismi di ingegneria istituzionale. 

Si è parlato di elezione diretta del Presidente della Repubblica, di riforma del s'stema 

elettorale, di modifiche in grado di spezzare il « blocco » del sistema politico. 

«L'Astrolabio » in questo inserto vuole offrire un panorama delle posizioni emerse, riproducendo ampie 

sintesi sia delle relazioni, raggruppate per argomenti, che degli interventi nel dibattito. 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA DI GIUSEPPE BRANCA 
... 

CRISI DI GOVERNABILITA 
E CRISI DEI PARTITI 

Sarebbe grossolano affermare che la crisi di go
vernabilità del paese derivi dal sistema dci partiti co
sì come è oggi conformato. I partiti in realtà non rie
scono a recepire le istanze della società civile, venen
do meno alla loro naturale funzione di tramite tra so
cietà e vertice del Governo: la crisi è determinata dal 
contrasto tra democrazia rappresentativa e presenza 
di molti partiti. 

Il sistema dei partiti vive infatti in un regime di 
democrazia rappresentativa nato in epoca in cui non 
era ancora sorto il moderno partito organizzato e di 
massa, cioè in una società liberale in cui l'economia 
era pienamente in mano al privato e lo Stato aveva 
il minimo di poterie. 

La limitazione del voto faceva sì che i rappresen
tanti dcl popolo fossero facilmente controllabili dai 
gruppi dirigenti e così la democrazia rappresentativa 
rendeva possibile la rinuncia del mandato obbligato
rio. L'ingovernabilità deriva allora oggi dalla contrad
dizione tra democrazia rappresentativa nata in regi
me liberale e una società disomogenea che vede la 
presenza di partiti di massa. Ma la democrazia rap
presentativa aveva una tale contraddizione nel suo 
seno già dal suo nascere: gli eletti dal popolo, infat
ti, mentre di nome erano rappresentanti della nazio
ne, di fatto erano controllati dai notabili che provve
devano alla loro elezione. 

Il Partito socialista fondato nel 1892 è il p~imo 
partito di massa ed espressione di una sola e.asse 
che si presenta con un programma chiaro di rivendi
cazioni, riportando in Parlamento quella dialettica or
mai scomparsa in conseguenza del trasformismo. Il 
Partito socialista, che appare anti sistema nelle sue 
affermazioni, finisce per accettare la democrazia par
lamentare salvando in tal modo la democrazia rap
presentativa. 

Al principio del Novecento si susseguono i migliori 
governi dall'unità ai nostri giorni; tra essi, quelli di 
Giolitti, che realizza riforme di fondamentale impor 
tanza dietro pressione del Partito socialista, di cui te
meva la forza e a cui voleva strappare i consensi. La 
nascita del primo partito di massa è di incentivo per 
la formazione di un secondo partito di massa, quello 
dei cattolici, cioè il partito popolare, che però per sua 
origine è interclassista. Per il suo interclassismo ha 
paura della irrequietezza delle masse e per questo la 
sua azione risulta sempre condizionata dalle correnti 
di centro. 

Ritornato ad affermarsi il sistema dei partiti do
po il secondo conflitto mondiale, ritorna la crisi di 
governabilità: la società è sempre più diversificat l, 
lo Stato si occupa sempre di più di ciò che prima era 
considerato campo del privato. 

r partiti però non riescono a raccordarsi piena-
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~ Nella foto · 
Anderlinl 
e Branca 

mente con la società civile anche per eccessivo ideo
logismo, 0 eccessiva con(Jittualilà. Ma molto dipende 
dalla loro organizzazione interna antiquata e dalla 
tendenza ad essere partiti •pigliatutto•, dalla presen
za al loro interno di fazioni, soprattutto nei partiti in
terclassisti, ma anche nei piccoli partiti che son~ par
titi di notabili. Ne conseguono, tra l'altro, insufficienti 
scelte di politica economica che incentivano il feno
meno del clientelismo e la formazione di un terziario 
parassitario. Il sistema del centralismo democratico 
sembra quindi l'unica :;oluzione a questo fenomeno. 

Il problema è allora di riorganizzare all'interno i 
partiti ma non con provvedimenti di tipo legislati
vo. La Costituzione tedesca ha cercato di garantire 
la democraticità dell'ordinamento dei partiti sottopo
nendoli al controllo della Corte Costituzionale, ma 
questa soluzione, che ha precisa origine nella realtà 
della Repubblica Federale Tedesca, non è contigura
bile in Italia. 

Le soluzioni possibili sono quindi due: o accresce
re il potere dci partiti in modo che essi possano me
glio far valere le istanze popolari o al . cont~ario di
minuire il loro potere. La prima strada s1 realizza con 
l'instaurazione dcl mandato obbligatorio che rende i 
parlamentari dipendenti dagli elettori, _e co~ l'abo~i
zione del voto segreto. Il mandato obbhgatono, pero, 
è contrario alla Costituzione cd entrambi avvilirebbe· 
ro l'autonomia del parlamentare senza risolvere il 
problema. 

I rimedi alla crisi di governabilità del sistema 
sono quindi altri. Per prima cosa occorrerebbe ridur
re l'area di attività e di influenza dci partiti, in secon· 
do luogo far in modo che la scelta degli uomini di go
verno sia piu rapida e piu oculata, quindi alleggerire 
il controllo dci partiti su parlamentari ~ governanti. 

Si dovrebbe sottrarre all'influenza dei partiti la 
materia privata o privatizzabile, compreso il contro). 
lo del finanziamento dei • mass media • ; ne è esem
pio la recente vicenda della scelta del direttore del 
Corriere della Sera, che ha visto impegnati almeno 
due partiti; ma non è stato arduo risolverla con un 
intervento disinteressato di garanzia, ricorrendo a per
sona ritenuta al di sopra dei partiti. 

Occorre poi ridurre il numero degli enti pubblici 
attraverso cui di fatto i partiti di governo accrescono 
il loro potere e configurare un meccanismo di nomi
na dei loro dirigenti che possa sottrarli da ogni for. 
ma di clientelismo. A tal fine i dirigenti dovrebbero 
essere scelti all'interno dell'ente di appartenenza. Le at. 
tuali forme di controllo del Parlamento sulle nomi
ne dei dirigenti degli enti pubblici compiute dal Go
verno si sono risolte infatti in un completo falli
mento. Il controllo dovrebbe essere compiuto da una 
Commissione parlamentare che abbia questa esclusiva 
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I PARTITI 
E 
LO STATO 

compctcn.la e in cui tutti i partiti abbiano lo stesso 
numero di rappresentanti. L'esasperazione del princi
pio proporzionale non può infatti essere tollerato ol
tre il necessario. La Giunta delle elezioni la Commis
sione parlamentare per i procedimenti di accusa le 
Commissioni di indagine dovrebbero per esempio' es
sere coml?ost.e di parlamentari di tutti i gruppi in nu
mero pantano. 
.. I..:1 soluzione ralio~:ilc al l>roblef!la della governa

b1hta sarebbe forse I 1stauraz1one d1 una Repubblica 
presidenziale dcl tipo di quella statunitense. Ma essa 
si adatta alla realtà degli Stati Uniti, in cui operano 
due partiti ::on programmi non molto diversi tra lo
ro, ma è difficilmente configurabile in Italia dove i 
partiti sono molti di più e molto diversificati tra lo
ro e dove la stessa realtà sociale è ben diversa. 

Tralasciando le riforme dcl sistema costituzionale, 
sarebbe opportuno e più facilmente realizzabile ap
prontare i meccanismi che consentano che la propo
sta dcl Presidente dcl Consiglio al Presidente della 
Repubblica dci nomi dci ministri del suo Governo non 
sia vincolante per il Presidente della Repubblica. I 
partiti dovrebbero altresì presentare al Presidente del 
Consiglio incaricato una folta rosa di nomi di can
didati per. ogni ministero ~ una stessa designazione 
dovrebbe ricorrere, al massimo nella rosa di tre mi
!1isteri. Bisog!lcr~b~c q.uindi fissare in maniera rigida 
11 numero dci mm1sten, che ora aumenta o diminui
sce a sc..-conda che i partiti debbano far sì che siano 
rappresentati! nel Governo le loro fazioni interne. 

Un altro rimedio alla crisi di governabilità po
trebbe essere costituito da una riforma del Parlamen
to. che - si è detto da varie parti - è stato finora 
dedito ~d. un'attività legislativa microsettoriale, con
crc~atas1 m provvedimenti corporativi e su cui si è 
r~g1sti:ata spessissimo l'unanimità, in ragione di re
c1proc1 SCJlmbi di favori fra i gruppi. Il Parlamento. 
dunque, s1 occupa di tutto, tranne che delle riforme, 
obbltgate o meno dalle disposizioni costituzionali. 

In parte è vero che questo è il risultato di un'esa
sperata frammentazione del sistema dei partiti, che 
insistono sovente in gran numero sulla medesima arca 
socio-politica, generando, per differenziarsi, una rin· 
corsa alla • supcrtutela,. di categoria. 

S1 potrebbe allora introdurre anche in Italia la 
seniority rule, vigente nel sistema statunitense per le 
Commissioni permanenti, in modo da ridurre il pote· 
re dci partiti, esercitato attraverso i Presidenti di 
Commissione, e/o modificare la legge elettorale, se
condo il sistema tedesco o francese. 

Va detto peraltro, che la crisi di governabilità non 
è dovuta al sistema dci partiti, ma al modo in cui 
concretamente hanno operato i partiti che sono stati 
al Governo. 
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' I PARTITI E LA SOCIETA 
Antonio Baldassarre 

Uno dei tratti caratterizzanti del nostro sistema po
litico è la larga occupazione degli spazi politici e so
ciali da parte di organizzazioni che sono propaggini 
e filiazioni dei partiti politici, o sono ad essi collate· 
rali, e da parte di organizzazioni in qualche modo col
legate con altre strutture storiche di potere. Ciò è 
dovuto '>ia alla radicata le~ittimazione storica dei par· 
titi, sia alla debole tradizione borghese della società 
italiana. 

Inoltre scarseggia in Italia la dimensione comuni
taria di tipo anglosassone, mentre fortemente radica
te sono istituzioni storiche come la Chiesa o le col· 
lettività locali. 

Da qui l'egemonia dei partiti sulla vita pubblica, 
egemonia entrata peraltro in crisi alla fine degli an
ni sessanta, e ormai revocata in dubbio anche da par
te della stessa cultura di sinistra (Pizzorno, Amato, 
ecc.). Vi sono anche profonde manifestazioni reali di 
questo processo: in primo luogo l'affermarsi di un 
terrorismo «di sinistra" che ha una motivazione squi
sitamente politica fondata sulla postulazione dell'im
possibilità di modificare il sistema senza distruggerlo, 
e l'assenteismo dell'elettorato, passato in sei anni dal 
6 per cento a qualche punto in meno del 30 per cento. 

Né questa dilatazione del partito degli apatici ha cau
sa in una sorta di appagamento politico, come avvie
ne altrove, ma solo nella sfiducia e nel rifiuto. 

Qua:i le ragioni di questa crisi di legittimazione 
dei partiti? La prima è nel passaggio da un sistema 
partitico bipolare, proprio del primo dopoguetra, ad 
una forma di tripolarismo. 

Analizzando gli attuali blocchi partitici si constata 
che il primo, quello democristiano, ha carattere •po
polare,. nel senso tedesco, conservatore, fortemente 
agganciato alle istituzioni cattoliche, clientelare nella 
gestione del potere. 

Per contro il Partito comunista è al centro di un 
vasto e differenziato associazionismo, peraltro forte
mente condizionato dal centro; mentre, dal punto di 
vista della base sociale, consta prevalentemente di 
ceti popolari e di borghesia intellettuale, mentre de
bole e la sua penetrazione tra i ceti medi dipendenti. 

Ii terzo blocco, con al centro il PSI, ha, come il 
democristiano, una base sociale prevalentemente fon
data sui ceti mcdi, ma condivide alcune forme asso
ciative col PCI e la gestione del potere con la DC. 

Si tratta, per quanto riguarda il sistema italiano 
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nel suo complesso, di una particolare. struuura çonso
ciativa, che esige forme di compartec1paz10!"1e per me
diare le divisioni tra i blocchi contrapposti e consen
tire il governo dell'insieme. Ma, a differenza di ~Itri 
sistemi consociativi, la necessità della collaboraz1one 
- data la natura classi~ta, in senso ideologico-cultu
rale delle distinzioni tra i tre blocchi - investe so
praitutto la sfera governativa e parlamentare. . 

Vi sono in sostanm due tendenze opposte: un'esi
genza centripeta, a li\'cl:o. di gestione dcli.a co~a pub
blica una tcnd~nza centrifuga a I vello d1 società. 

Q~esto potenzia il ruolo centra'.e dei partiti, e, al
l'interno di questi, il ruolo dei gruppi dirigenti, il che 
condiziona e comprime, per altro, la dinamica sociale. 

La torte radicazione sociale dei partiti, infatti, li 
rcnd..: altresi i principali manipolatori cd elaboratori 
dc.la domanda sociale, oltre che i principali elabora
tori delle n.:'.ative risposte. Quindi i partiti non sono 
piu • cerniera tra il politico e il sociale•, ma sistemi 
tendenzialmente totalizzanti di ogni manifestazione 
po'itico-socialc (vedi il caso sintomatico dei referen
dwn la cui dinamica è stata quasi integralmente as
sorbita nel più ampio gioco di equilibri tra i partiti). 

Ma tutto ciò ha in sé un germe di autodistruzio
n.:: il non riuscire a dare espressione a interessi so
cialmente deboli o ai "valori post-materialistici» a pre 
una contraddizione tra la ratio essendi dei partiti ita
liani (ossia l'espansione della democrazia) e la loro 
attuale funzione. 

La struttura dei partiti e la complessità dei pro
cessi statali spingono i partiti alla burocratizzazione 
e al verticismo, mentre sottraggono buona parte dc!· 
le decisioni politiche ai cittadini. Vi è dunque un n~ 
schio di degenerazione autoritar a ne!la evoluzione dei 
partiti di massa, riconoscibile nella attuale riduzione 
delle funziori partitiche sostamialmente a due: la pro
paganda e l'allocazione-direzione del personale politico 
nelle strutture pubbliche. In sintesi, il partito tende a 
porsi come un elemento di rigidità e di appiattimento 
della dialettica politica, proprio in un momento che 
ha visto in Italia un forte accentrarsi della dinamica 
elettorale e della domanda sociale. 

Ciò comporta il rischio di un rifiuto del sistema 
dei partiti da parte dell'opinione pubblica e, con es
so, di un rifiuto della democrazia in sé. 

C'uali le prospettive? E ' ev·dente che in Italia il 
futuro de:la democrazia è indissolubilmente legato al 
futuro dei partiti. Ora, alcuni fatti sono irreversibili: 
una certa tendenza al verticismo, la "statalizzazione" 
delle funzioni dei partiti, la soverchiante preoccupazio. 
ne della ricerca dei consensi elettorali, eccetera. 

E' però possioilc trovare ad essi dei contrappesi. 
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Ad esempio, mentre è forse poco utile ipotizzare nuo
vi meccanismi istituzionali, tendenti a rafforzare i po
teri delle strutture pubbliche, si può auspicare, vice
versa, che siano rafforzate le possibilità di autoge
stione polit:ca de•la società. E' questo un compito che 
può essere particolarmente congeniale ai partiti di si
nistra, e soprattutto al PCI (vista l'evoluzione orga
nizzativa del PSI, delineata soprattutto a partire dal
l'ultimo congresso, "erso una forma in cui prevalgo
no i caratteri d1 partito • pigliatutto•). 

I partiti di sin .stra sono ancora legati nella loro 
base ideologica e organizzativa all'idea della personifi
cazione sociale delle attività economiche dei soggetti. 
Ciò appare giusto, ma non sufficiente, perché vi so
no interessi " trasversali • che, in un momento come 
l'attuale, possono assumere un significato progressi
sta. Organizzare questi interessi in forma non parti· 
tica, non volerli assorbire necessariamente in visioni 
generali, potrebbe essere positivo. Esperienze in tal 
senso attuate in sede locale in Umbria e in Emilia so
no interessanti al riguardo. Ma seguire una via del 
genere postula partiti che reagiscano al fatalismo del 
deperimento dello spessore ideologico e culturale del
la vita politica attuale e sappiano riscoprire il valore 
strategico di un progetto politico e culturale auten
tico e non imposto dal vertice. 

Il sistema italiano è inoltre caratterizzato da un 
alto grado di dispersione della responsabilità politica. 
L'esperienza della solidarietà nazionale ha accentuato 
questa tendenza, che ha peraltro dei fattori causali 
anche nella struttura interna dei partiti. 

Ebbene, maggioranze chiare e responsabili nella di
namica interna dei partiti sarebbero utili all'elasticità 
generale del sistema. 

Infine, c'è un punto che informa da sempre la no
stra concezione politica: l'attività politica vista non 
come servizio, bensì come privilegio. Altrove, per con
tro, .Cad esempio gli Stati Uniti) sono previsti persino 
precisi obblighi giuridici - a carico degli uomini po
litici - che tendono ad accentuare il carattere di ser
vizio dell'attività politica, al punto che non si appli
cano al cittadjno comune. E' questo un esempio da 
seguire: uno • statuto dell'uomo pubblico•, attraverso 
il quale si renda possibile la conoscenza dei legami as· 
sociativi e degli interessi patrimoniali degli uomini po
litici, è forse utopia nel nostro Paese, ma è un'esigenza 
vitale cd elementare di un sistema democratico in 
quanto permette all'opinione pubblica di sapere esat
tamente a chi affida la sua parte di potere politico a l 
momento del voto. Ciò vale tanto di più in Paesi co
me il nostro dove casi come la P2 non sono così in. 
frequenti. 
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Carla Ravaioli 
Luigi Longo, nel suo articolo " Il movimen

to studentesco nella lotta antimperialista •, appar
so su Rinascita il 3 maggio del '68, diede una 
storica testimonianza del primo spiazzamento del 
maggior partito della sinistra italiana nei confronti 
di qualcosa che si agitava nel corpo sociale e che gli 
organismi politici stentavano a recepire. 

La medesima sensazione di inadeguatezza si è ri· 
proposta in tutta una serie di situazioni-chiave dell'ul
tima storia italiana che hanno mostrato un mondo 
politico sempre un passo indietro alla realtà in mo
vimento, incapace non solo di prevedere il mutamen. 
to in ::itto ma spesc;o adrlirittura di riconosce!T'e la 
presenza nella sua molteplice e vistosa fenomenologia. 

l:. a parure dalla cnsi apertasi sullo scorcio de
gli anni sessanta, infatti, che i partiti appaiono via via 
meno adempienti nel ruolo istituzionale di interpreti 
e mediatori della domanda socia!e, domanda sulla 
quale essi operan'(invece una drastica selezione in ba. 
se ?. regole orma obsolete, fornendo risposte parziali 
e rigide, o non fornendone affatto. 

Questo distacco de:la polit:ca da tutti i " nuovi 
soggetti •, (giovani, donne, eccetera) emergenti nella 
società civile è indubbiamente da imputarsi in mas
sima parte alle forze moderate e conservatrici, e in 
partico'.are al sistema partitico da trentacinque anni 
al governo. 

I partiti moderati e l'azione governativa hanno in
fatti risposto al nuovo con poche e superficiali tera
pie sintomatiche o, peggio, con interventi di mero ca
rattere coercitivo, ed è questa certamente la ragione 
prima dell'acutizzarsi del!a crisi italiana. 

Resta comunque il fatto che una risposta concre
ta alle domande poste dalle nuove generazioni, lo 
schieramento politico moderato non sarebbe in alcun 
modo stato in grado di darla, a meno di non contrad· 
dire se stesso: mentre questo è certamente compito 
storico delle sinistre: per cui era tutt'altro che i!le
gittimo attendersi da parte loro una risposta adegua. 
ta alle istanze che, pur con contraddizioni, ambigui
tà, eccessi, i soggetti del movimento avanzavano. 

Perché questa risposta non c'è stata? Longo, nel 
citato articolo, parlava di e lentezza burocratica,. che 
avrebbe impedito di avvertire a tempo "il nuovo che 

via via si viene creando nella realtà •; ed inoltre affer· 
mava che " la preoccupazione di difendere il partito 
dagli attacchi alla sua unità e alla sua cOmJ?attezza, 
ha chiuso i nostri compagni in una difesa rigida, mu
ro contro muro, senza nessuna apertura aila com
prensione delle ragioni e anche al!a contestazione de. 
gli argomenti altrui•. Questo sicuramente è uno dci 
motivi della divaricazione apertasi al!ora tra comu
nisti e masse giovanili, e mai piu interamente recupe
rata. Ma il fatto si spiega anche ricordando come al 
PCI, già impegnato su una linea di riforme, di confron
to con i cattolici, di legittimazione fondata da un lato 
sul progressivo sganciamento dall'URSS, dall'altro su 
un inserimento attivo nell'area democratica, l'estremi
smo esagitato e urlante del movimento si poneva come· 
un fatto di grave disturbo. 

Le cause tondamentali del distacco tra sinistre sto
riche e movimenti spontaneisti sono però altre, ed è 
possibile metterle a fuoco considerando il fatto, ap
parentemente inspiegabi!e, che anche le nuove sini
stre hanno mancato di aderire in modo soddisfacente 
a una domanda sociale che pure era stata il presup
posto della loro stessa nascita. 

La grande vertenza aperta dal Sessantotto aveva 
preso le mosse dalla condizione studentesca, per al
largarsi poi a quella di tutti i giovani, per la prima 
volta proponendo questi temi come materia po!itica. 
I nemici " oggettivi ,. de!le sinistre erano sempre sta· 
ti il padrone, la borghesia, le classi dominanti, lo Sta
to che le rappresenta: ora, senza affatto dimenticare 
questi bersagli tradizionali, e in nome della stessa 
battaglia, si attaccavano genitori e maestri, tabù ses· 
suali, esercito, carceri, manicomi, tutti i super-lo isti
tuzionalizzati, insomma, tutti i e padri ,. privati e pub
b:ici, e i gestori della legge dal "padre,. dettata. 

Questa è la più radica'e novità del "fenomeno-Ses
santotto .. e di quanto ne discende: la scoperta che la 
norma autoritaristica di una società classista, attra
versa tutte le forme e i rapporti del!a società civile, 
in ogni momento della vita, anche privata. I e nuovi 
soggetti ,. nascono dunque su un terreno eminente
mente culturale ed esistenziale, e ciò non trovava ag. 
ganci con le categorie e i valori tradizionali della sinistra 
tutti incentrati su problemi economici e strutturali, né 
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con la lotta di classe quale prassi denvant..: da lai..: 
ìmposta7ione. 

Più ancora ciò che chiedevano, presenza e voce, nel 
dibattito politico, era qualcosa di a.s~olutamente. est~a
nco alle forme convenute della pohuca: erano, m sin
tesi la quotidianità, gli affetti, il sesso, tutti i proces
si ~ i bisogni da sempre ide~tificati ,col.• fen:iminil~ • 
e, sec'?ndo la lo~ca che pres1~dc ali antica dicotomia 
masch1Je-femmmde, con I irrazionale. 

Tutto ciò sebbene in modo confuso e contraddil
lorio o addi;ittura inconsapevole, era presente fin dal
la prima esplosione sessantottesca. 

Ma nessuna parte politica seppe capirlo e mediar
lo· nemmeno le nuove sinistre, che impugnarono la 
b~ndiera delle impazienze giovanili, ma facendole og
getto di una drastica semplificazione; esse raccolsero 
la durezza della critica al • sistema •, ma non le ra
gioni profonde di quella critica. In sostanza vennero 
ignorati, o messi in parentesi, i problemi specifici dei 
•nuovi soggetti,., per riportare l'accento sulla clas
se, la fabbrica, il salario; ci si organizzò in partiti che 
riproducevano su scala minima quelli tradizionali, re
cuperando anche vecchi strumenti a ragione già abban
donati dalle sinistre storiche: l'operaismo, il marxismo 
dogmatico, ~I leninismo, lo stalinismo, e anche la lot
ta armata proletaria. 

La spinta innovativa d'altronde continuava a vivere 
e a incidere sulla realtà sociale e nel sistema di va
lori, producendo quel vistoso mutamento di cui l'ul: 
timo decennio è stato teatro. Quasi il Sessantotto s1 
fosse diviso in due tronconi, ancora una volta omo
genei alle categorie convenute dall'antica sep~rate~ 
tra maschile e femminile: l'uno, quello maschile, agi
va nel politico e con me12i vetero-politici, del tutto 
inadeguati, l'altro, quello femminile, agiva nel sociale, 
e via via, abbandonato allo spontaneismo, nella fran
tumazione del quotidiano. La mancata sintesi non può 
non essere indicata come una delle cause, o forse la 
causa prima, della degenerazione dei movimenti ver
so approdi di totale negatività: d roga, suicidi, spolit..i
cizzazione, da un lato, terrorismo dall'altro. 

Certo, non era affatto facile avere immediata con
sapevolezza di novità radicali, del tutto estranee alla 
tradizione delle sinistre e della stessa nostra civilità; 
mentre era facile il richiamo al mito romantico, eroi
co e sanguinoso, del popolo in armi. 

E' anche vero però che l'ultimo decennio ha pro
dotto una complessa riflessione su istanze e fenomeni 
al loro primo apparire quasi indecifrabili: ha matu
rato un'analisi della reciproca determinazione tra per
sonale e politico, tra rapporti produttiv.i e rapporti 
riproduttivi, estremamente illuminante circa il pro-
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l>l..:rna della riproduzione sociale complessiva; ma, da 
parte politica, viceversa, si è a lungo continuato a 
ignorare tutto ciò, a misconoscerlo o a tentare di 
esorcizzarlo con frettolose e riduttive interpretazioni, 
che sostanzialmente equivalevano al rifiuto. 

A luogo le sinistre hanno continuato a usare la 
categoria di classe come unico strumento di lettura 
della società, anche dopo che le discriminanti di ses
so e generazione si erano evidenziate come altrettanto 
decisive nella definizione dei rapporti sociali e del
la relativa conflittualità. A lungo hanno insistito a ne
gare ogni valore ai movimenti femministi; a Tipropor
re studio e lavoro come sole medicine contro la di
sgregazione giovanile; a difendere una concezione del
la politica tutta proiettata sui rapporti tra partiti e 
Stato, e ad eludere la necessità di una doppia rela
zione degli organismi politici, con lo Stato da una 
parte, con la società civile dall'altro. 

A partire dalla metà degli anni Sessanta qualcosa, 
per altro, è cambiato, e il partito che più si è sfor
zato di riparare alle sue omissioni è il PCI, che via 
via ha fatto propri alcuni dci temi femministi che 
con. crescente insistenz~. si occupa della questioné gio
vanile, e che sempre p1u frequentemente promuove di
battiti su materie assai vicine ai bisogni dei nuovi 
soggetti: l'amore, i sentimenti, l'omosessualità. E tut
tavia, innegabilmente, tutto ciò resta occasionale, 
estraneo alle scelte politiche di fondo . 

. Ciò vale d'altronde per l'intera sinistra: si costeg
giano, per così dire, questi problemi, senza mai ag
gredirne i nodi, e senza mai ridiscutere le regole di 
un •mercato politico• al cui interno i soggetti non 
istituzionalizzati fatalmente restano svantaggiati, per 
cui anche le scelte a loro favore finiscono per risul
tare poco più che gesti di cooptazione. 

Del resto, lo stesso mutato atteggiamento nei loro 
confronti è stato dettato soprattutto dalle dimensio
ni dei movimenti femminili o dei fenomeni giovanili, 
vale a dire da considerazioni quantitative, del tutto 
omogenee ai vecchi modi dcl confronto interpartitico. 

Ma che cosa hanno in comune con le nuove fi
gure sociali emergenti il Governo Spadolini, o l'ulti
mo consiglio nazionale della DC, o anche gli ultimi 
comitati centrali del PSI e dcl PCI, forse con qualche 
eccezione? Possibile che non esista il modo di dare 
alla società una politica che le somigli? Dire come, 
concretamente, certo non è facile. Ma non c'è dubbio 
che non si può produrre una politica rispondente al 
mutamento sociale senza uno strenuo impegno per la 
conoscenza delle sue cause profonde e della sua por
tata effettiva. E questo nessun partito finora l'ha 
fatto. 
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Stefano Rodotà 
E' il caso di analizzare cinque espressioni del modo 

in cui si riflette oggi il rapporto tra partiti e società. 
La prima è quella del " partito degli astenuti e 

delle schede bianche "; la seconda è quella « del par
tito del referendum ,., la terza viene indicata nella 
espressione • laicizzazione dei partiti '" la quarta nel
l'espressione «stato occupato dai partiti'" la quinta 
nell'espressione « amministrazione pubblica come par
tito dei ceti dominanti '" 

Le prime due espressioni indicano l'esistenza di 
una difficoltà oggettiva del sistema dei partiti ed an
zi enfatizzano il sorgere di una contrapposizione ad 
esso. 

La terza espressione vuole sottolineare l'esistenza 
di partiti i cui fini negoziabili prevalgono sui fini non 
negoziabili ed in particolare su quelli di tipo ideo
logico. 

La quarta e la quinta espressione danno senso al
la critica al partito visto come usurpatore della sfe. 
ra statuale e civile e rappresentano la realtà del ra
dicarsi nei partiti del potere di gestione delle risorse. 

I partiti sono oggi canale di trasmissione di do
mande, selettori di esse e mediatori di diverse istan
ze: la competizione tra loro si dilata al di là del mo
mento elettorale e si manifesta in competizione per 
le leve dello Stato. 

Va poi ricordata la funzione positiva di integra
zione delle masse nello stato democratico svolta 
in Italia esclusivamente dai grandi partiti di mas
sa e non anche da altri soggetti collettivi, come invece 
è accaduto in altri paesi. Da ciò ha origine la tenden
za totalizzante che si imputa ai partiti, tendenza che, 
nata per soddisfare appunto quelle esigenze di inte
grazione delle masse nello Stato, è oggi causa dl fe-
nomeni che si vedono come negativi, quali le lottiz-
zazioni e il sottogoverno. · 

Le origini della distorsione vanno però anche cer
cate nella guerra fredda e nella difesa assoluta del· 
la democrazia occidentale, che è diventata la coper
tura di una logica in cui tutto ha finito per essere ne
goziabile ed a ridursi ad un esasperato scambio poli
tico. 

I rimedi che da taluno si propongono assumono le 
forme di un " ritorno allo statuto" o di un nuovo ten
tativo di porre fine al connubio tra amministrazione 
e politica. Ma entrambi abortiscono, ne è esempio la 

vicenda della scelta dei ministri da parte del presi
dente incaricato Spadolini o le proposte avanzate da 
alcuni circa il governo e il controllo della magistra
tura. 

Oggi però la situazione di negoziabilità generaliz
zata che era andata configurandosi viene messa in 
discussione con il sorgere di principi non negoziabili, 
ma di diverso tipo e spesso non ideologici, che si 
cerca di soddisfare, laddove non trovino protezione 
nella carta costituzionale, con un particolare uso de
gli strumenti a disposizione (es. l'uso del referendum). 
Nello stesso tempo si assiste alla crisi palese delle 
istituzioni totalizzanti e ciò vale non solo per i par
titi ma anche per il governo ed il parlamento. 

Il problema è allora quello di recuperare alle isti
tuzioni un complesso dl interessi e di soggetti che si 
sono formati nella società e che hanno trovato bloc
chi alla loro espansione o si sono integrati in orga
nismi che li hanno mortificati. 

Oocorre tener presente che la questione morale 
non è di per sé surrogato di una politica e che il par
tito degli astenuti e delle schede bianche non è il frut
to di un rifiuto del sistema perché, laddove esistono 
legami clientelari, si verifica una riduzione del feno
meno. 

Le proposte praticabili da fare non toccano quindi 
solo l'organizzazione dei partiti, ma devono incentrarsi 
anche sulla modifica dell'ambiente all'interno del quale 
si muovono i partiti, del rapporto tra partiti e movi· 
menti che esistono nella società e tra questi e le isti 
tuzioni. 

Quanto al procedimento elettorale occorre presta
re attenzione ai meccanismi del voto di ·preferenza e 
del collegio unico nazionale. Ad ogni nuova disciplina 
è pregiudiziale però la ridefinizione del ruolo del Par
lamento nella funzione legislativa e di controllo, e 
del rapporto tra rappresentanti nazionali e locali. 

Quanto al problema del controllo sulle nomine del 
Governo dei dirigenti degli enti pubblici, è inutile cer
care soluzion i finché esse sooo decine d i migliaia. Oc
corre quindi ridurre il numero di quelle di pertinenza 
pubblica ed effettuare uno scrutinio severissimo del
le rimanenti. 

I n conclusione, spetta ai partiti proiettare una di
versa immagine di sé stessi per non cadere in una cri
si di rappresentanza. 
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I PARTITI E IL SISTEMA 
ELETTORALE 

Giuliano Amato 
Il sistema elettorale vigente in Italia riceve mohc 

critiche di segno opposto, e anche fondate; in astrat· 
to è modificabile, in concreto molto difficilmente 
lo' sarà P,Crché non pare che vi siano altre forze, al
l'infuori del PSI e del PDUP, che vogliano mutarlo 
(e il PSI e il PDUP a loro volta propongono modifi
che diverse). 

Da un lato, si è criticato il fatto che l'esigenza del
la rappresentanza faccia premio su~l'obiettivo . del!~ 
costituzione di maggioranze governati~e, che. c1?è 1! 
sistema sia troppo frammentato; dal! al.tro, 1 p1cc~h 
partiti lamentano l'alto «costo" del smgolo seggio 
rispetto ai partiti più consistenti. 

Quanto alle circoscrizioni elettorali per la Carne· 
ra, esse sono tra loro quantitativamente sperequate; 
si è persa inoltre l'originaria identità comunitaria del· 
le circoscrizioni. Esistono pertanto circoscrizioni in 
cui i piccoli partiti ottengono seggi, e altre in cui in
vece non ne ottengono; inoltre, i piccoli partiti for
temente insediati ottengono risultati più consistenti 
dei piccoli partiti meno insediati; è pertanto vero che 
il sistema elettorale favorisce i partiti più grandi. 

Ma è altresi vero che tale sistema elettorale con· 
sente l'ingresso in Parlamento di una decina di par
titi circa, taluni con quozienti anche relativamente 
bassi e senza che essi debbano essere necessariamen· 
te molto strutturati. 

Quanto al Senato, si verifica un sempre minor nu
mero di elezioni al primo turno con il quorum del 65 
per cento nel collegio unico uninominale; inoltre, l'ele
zione dei senatori dipende anche dalla percentuale 
ottenuta dagli altri candidati nei propri collegi, ren
dendo ancor più stravagante il sistema; il metodo 
d'Hondt, infine, è discriminante ai danni dei partiti 
di media consistenza, favorendo il primo e il secondo 
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dci partiti, mentre i minori non si presentano nep. 
pure o sono costretti a "cartelli " elettorali. 

C'è poi il problema della qualità degli eletti. La 
questione delle preferenze suscita un dilemma fra 
pred~'!linio. dei pa:~iti (q~alora _fossero ab.otite) e pre· 
domm10 dei notab1h locali, specie nel meridione, (qua
lora le preferenze permanessero). Si nota infine che 
il mandato elettorale tende ad irrigidirsi in funzione 
della rigidità delle circoscrizioni, come storicamente 
si sono cristallizzate. 

Quali sono però gli ostacoli al mutamento? Innan 
i;i.tutto, ness~no è disposto a lasciare la certezza per 
1 incertezza; m secondo luogo, su molti punti (come 
nel ~aso _delle preferenze) non esistono soluzioni per
suasive; m terzo luogo, esiste il retaggio della " legge
truffa "• che ha reso sacro e intoccabile l'attuale si
stema pro~rzionale; in quarto luogo, pur superando 
tale tabu, nmane che i cambiamenti del sistema elet
torale si proiettano sulla forma di governo. 

Un obiettivo di sistema, che ci si può porre pro
pone~do un nuovo sistema elettorale, può essere di 
f~vonre due schieramenti contrapposti; questo, tutta· 
via non deve portare all'adozione meccanica di un si· 
sterna di tipo francese, giacché in Francia ha sempre 
vinto il partito del Presidente e • l'effetto alternan· 
za,. è trainato dall'elezione del Presidente della Re
pubblica. L'obiettivo di una maggiore parità non è in
vece scindibile da un obiettivo di aggregazione fra i 
partiti più piccoli; occorerebbe dunque abbandonare 
il metodo d'Hondt e introdurre la clausola di sbarra
mento (col consenso dei partiti minori, giacché sareb
be antidemocratico imporla). Sarebbe necessario rie· 
quilibrare le circoscrizioni elettorali in modo che ad 
ognuna sia assegnata una ventina di seggi circa; abo
lire il correttore (piu due); consentire che si possa 
accedere alla ripartizione dei seggi ottenendo una so
glia minima di voti da definire. 
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I PARTITI 
E IL SISTEMA 
ELETTORALE 
Gianni Ferrara 

E' il carattere assunto dalla maggioranza dei partiti che compongono il sistema che determina il blocco del sistema potitico. Si tratta di partiti che non sanno o non vogliono selezionare la domanda politica, ma che puntano solo ad accaparrarsi il consenso, e che perciò non producono né mutamento né alternativa. 
Il problema è quindi quello di modificare il comportamento della maggioranza dei partiti, il che postula però che questi abbiamo coscienza dell'impasse e vogliano assumere di nuovo un proprio ruolo politico, dismettendo un atteggiamento che tende ad identificarli con l'amministrazione, nel senso webe

riano dcl termine. 
Si possono avanzare due proposte. La prima muove dalla constatazione che la determinazione della politica nazionale ad opera dei partiti avviene senza regola alcuna. Non sono infatti più sufficienti le regole desumibili dal sistema elettorale, quelle relative ai rapporti parlamentari, quelle che concernono le relazioni 

parla men lo-governo. 
L'istituto del finanziamento pubblico dci partiti potrebbe essere utilizzato al fine di dare chiarezza alle scelte dei partiti, al loro impegno di schieramento, nonché congruenza alla loro azione successiva. La perdita dcl finanziamento dovrebbe appunto sanzionare il mancato rispetto di tali impegni. 
Non è utile, a tal fine, anzi è pericolosa e costituzionalmente discutibile, una legge sui partiti, magari 

contenente uno statuto-tipo; è pittosto necessario dare concrcteua agli schieramenti cd elasticità al sistema. 
Se poi si pensasse di dover intervenire anche sul sistema elettorale, sarebbe opportuno dar vita a modifiche che, rispettando la proporzionale, favorissero però la formazione di schieramenti: in pratica, eliminare il correttore ( + 2) del quoziente, e consentire in sede di secondo scrutinio una più favorevole attribuzione dei seggi ai partiti che avessero stipulato preliminarmente un accordo di schieramento. Sarebbe questo un sistema che favorirebbe le scelte di schieramento, ed esalterebbe al contempo la proporzionalità all'interno degli schieramenti. 
Si può immaginare un'ulteriore variante: un solo scrutinio in sede nazionale col criterio delle piu alte cifre elettorali composte con l'apporto (eventuale) dei voti conseguiti dai partiti che stipulano accordi di schieramento; quindi metodo d'Hondt per il riparto; 

attribuzione dci seggi delle singole circoscrizioni secondo la tecnica adottata oggi per il secondo scrutinio; distribuzione dei seggi tra le liste coalizzate sulla base proporzionale del contributo delle singole liste alla cifra elettorale di schieramento. 
La ragione di fondo che ispira le proposte avanzate è la difesa della proporzionale, una difesa dettata non solo dalla fedeltà alla tradizione culturale 

del movimento operaio, o dalla convinzione che la proporzionale meglio coniughi il principio della libertà con il principio d'uguaglianza; ma altresì dalla consapevolezza che ogni sistema maggioritario dissimula una forma di dominio. Ma al dominio non può opporsi altro antidoto efficace che l'egemonia, intesa come la direzione morale, intellettuale e politica, che sola può garantire e il libero sviluppo di tutti e la stessa alternativa a questa società. 

Il dibattito 
LUCIO MAGRI 

Ha aperto il dibattito !'on. Lucio Magri, il quale ha sottolineato che per risanare il sistema politico e creare una possibilità di vera alternativa non bisogna ricorrere ad espedienti di ingegneria costituzionale che non servono. in nessun caso, a risolvere la realtà di un vuoto di proposte politiche, ma semmai potrebbero ostaco!are la nascita di qualsivoglia proposta politica. 
In Italia si è creato un meccanismo politico che rende impossibile una condizione di vera alternanza, 

non esistendo né una maggioranza progressista né una 
maggioranza moderata. 

Nel movimento operaio, ha rilevato Magri, è sta
ta sempre presente, insieme all'anima progressista. 
anche quella rivoluzionaria tendente al cambiamento 
radicale della società. Per risolvere questa ambiguità 
di fondo occorre tener presente che ogni azione di 
trasformazione radicale della società ha bisogno di 
un certo tempo per recuperare il consenso che le mi
sure riformatrici tendono a perdere per aver colpilo 
determinati interessi. 

Magri ha proposto l'introduzione di un s·istema 
elettorale di tipo • francese ,. a due turni, con carat
tere maggioritario, collegio per collegio, e funzionan
te sulla base di collegi ristretti ma plurinominali. Co
sicché al secondo turno ogni schieramento possa pro
durre nella propria lista di candidati l'articolazione 
delle forze che compongono il proprio schieramento: 
ciò imporrebbe alle forze politiche, senza che siano 
distrutti i partiti minori, di concordare programmi 
di legislatura. 

In tal modo l'opposizione potrebbe acquisire chia
rezza di intenti e cercare consensi per governare sen
za tentare, come succede paradossalmente ora, un ac
cordo con quelle stesse forze politiche di governo con
tro cui cerca di realizzare l'alternativa. 
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ENRICO CHIAVACCI 
A Lucio Magri ha fatto seguito l'int~rvento del pro

fessor Enrico Chiavacci che ha sottolineato la neces
sità di inquadrare il problema etico nella questione 
politica: i partili cercano oggi un consenso ·per otte
nere un potere che serva loro per ottenere nuovo con
senso, e questo è un circolo vizioso che occorre spez
zare. 

E' in atto una deresponsabilizzazione quasi totale 
del corpo sociale, per cui la funzione. dello ~t.ato no~ 
è più di sintesi, ma di pura sommatoria deg;l~ mteress1 
in campo; e un popolo non c9rresponsab1hzzato c~ 
stringe poi i partiti a cercare 11 consenso con tecm
che anche immorali. 

In alcune fonne associazionistiche d'altro canto 
emerge un certo ~rado di. corre~ponsa?ilità •. come !lC::l 
caso degli ecologisti e di taluni f!10v1ment1 cattol~c1. 
Questi sono. certo. raggruppamenti senza prospettive 
realmente politiche. ma contemporapeamente sono 
sintomi istanze che devono essere mterpretate dal 
partito 'politico nelle loro valenze di corresponsabiliz
zazione. 

La perdita di solidarietà genera però anche un sen
so di sfiducia (meritata) nei partiti, uno scollamento 
fra partiti e società superabile solo, secondo Chia
vacci. con una nuova filosofia polit_ic~. pe.rcorrendo 
una strada che passi per una n-soc1ahzzaz1one nella 
scuola, nei sindacati. nei servizi pubblici, sorretta da 
alcuni valori di fondo dai quali non deflettere, anche 
a costo di perdere consensi immediati, per costruirne 
di veri. 

MASSIMO TEODORI 
L'esponente radicale Massimo Tcodori è intervenu: 

to sulla problematica dcl sistema elettorale; T~odon 
infatti ritiene questo un nodo centrale de~ .sistema 
politico, pur essendo convinto che una. n:iod1fica. elet
torale sia ardua, in quanto va contro gh mteress1 del
le burocrazie di partito. . . . 

Non esistono - secondo Tcodori - s1stem1 buom 
o caltivi in sé; sono i fini politici che si perseguono 
a qualificare i sistemi. 

Oggi, esistono quattro temi di fondo su cui mi~u
rare i sistemi elettorali. Primo: come favorire schie
ramenti omogenei, riconoscibili, atti a favorire politi
che alternative. Secondo: come rompere l'abnorme 
monopolio dci nostri partiti sulle liste. Terzo: come 
rompere le organi1.zazioni clientelari che si rafforza. 
no sulla base dell'attuale sistema di preferenze mul
tiple. Quarto: come facilitare l'accesso politico a per
sone non strettamente dipendenti o obbedienti agli 
apparati dei partiti. 

Posti questi fini, è possibile pensare alle tecniche 
per conseguirli. Ad esempio, esiste un sistema alla 
francese, che certo favorisce gli schieramenti e li ren
de riconoscibili dal paese. Ed esiste il sistema tede
sco, che combina il momento della scelta uninominale 
col sistema proporzionale del secondo scrutinio. 
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I PARTITI 
E 
LO STATO 

Q~anto al_l'attuale sistema italiano, esso non è pro
porzionale, imponendo costi elettorali inversamente 
proporzionali all'entità dei partiti; ma anche mante
nendo lo scrutinio di lista, sono possibili secondo Teo. 
dori! correttivi ~ignif!cativi. In primo lu~go, nella for
m~z1on~ delle liste, mtroducendo un qualche tipo di 
P.nmane. In secondo luogo, vi può essere una ridu· 
z1onc delle prefcref!Ze, i~ m<_>do da scoraggiare le 
«cordate " cl1cntclan. Infme, introducendo i voti di 
pref~r7f!za incr<;>ciati, il panacliage, che ·romperebbe 
la ng1d1tà degh schieramenti. 

Ma. al di là .di qucs!i accorgimenti, il problema di 
fondo - ha ribadito 11 parlamentare radicale - è 
q~cl_Jo ~egl_i obiettivi, e il primo obiettivo è quello di 
d1mmuirl! 1.l potere dei partiti; ma è un obiettivo pa
radossale, m quanto gli stessi partiti dovrebbero es. 
sere convinti della sua opportunità. 

FRANCO BASSANINI 
Il socialista Franco Bassanmi ha osservato che in 

un ordinamento democratico è la sanzione elettorale 
ad essere decisiva per porre rimedio alle deviazioni 
dcl sistema. laddove il sistema italiano è - come si 
è ripetuto - bloccato. In tale quadro, le riforme isti
tuzionali sono nocessarie, seppure non siano le uniche, 
per realizzare l'alternativa di governo e rispondere 
ai. i;nutamenti sociali e struttu~ali in atto (quale la 
cns1. dcl Welfare State). In Occidente, ad esempio -
~a rilevato Bass~ni.ni - non vince più chi conquista 
11. ccn.tro, n:a chi si presenta. con la maggiore caratte
nzzaz1onc, m senso progressista o conservatore: Rea
gan o Mittcrrand . 

. ~u~n.to ~Ila proposta ~vanzata da Magri, Bassa
n.101 s1 e chiesto. se ~ssa s1 possa accogliere senza la 
r!forma. dcl regime 10 senso presidenziale, con ele
zione dirct.ta del capo dell'esecutivo, che provochi un 
effetto tramante sulle elezioni del Parlamento. 

LORENZA CARLASSARE 
La p1 ofcssoressa Lorenza Carlassare ha sottolinea· 

lo che da anni in Gran Bretagna si è aperto un dibat
tito che va in senso opposto a quello che si svolge 
nel nostro Paese. Si cerca di prevedere i possibili ef
fetti di riforme elettorali in senso proporzionale e 
l'eventualità di governi di coalizione. Si cercano al
tre vie rispetto al sistema maggioritario in vigore, e 
prolifera la formazione di partiti locali come sbocco 
dell'insoddisfazione dell'elettorato nei confronti dei 
grandi partiti tradizionali. 

Basti pensare che, mentre nel 1958 1'80 per cento 
degli elettori esprimeva il voto per uno dei due par
titi maggiori, tale percentuale scendeva nel 1964 al 68 
per cento, nel 1970 al 65 per cento, nel 1974 al 54 per 
cento. I voti rimanenti si ripartiscono fra frange po
litiche minori: ci si avvia dunque verso governi di 
coalizione. 
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I PARTITI 
E 
LO STATO 

I PARTITI 
IL PARLAMENTO 

IL GOVERNO 

Vanno analizzate le ragioni - non. solo. i~ una pro
spettiva di stretto tecnicismo cost!tuz~onahsuco - che 
hanno reso il nostro sistema cost1tuz~onale quale esso 
è, e che ne ostacolano per converso 11 i:nutam~nto se
condo tendenze che alcuni osservatori auspichereb-
bero. d' . . 

Il governo, in senso globale, 1 una soc1et~. com-
porta momenti diversi:. dal governo ~elle c?s~1cnze al 
governo dell'accumulaz1one. Orbene._ !n ~rd1!1e a que: 
sti temi e specifico del. si~tema pc;>ht1c.o italiano c~c ! 
partiti in esso presenti, siano animali. da ~oncez1on! 
profondamente diverse ed è questa. d1vers1tà che h 
porta ad accordi di goveri:io mut~v?h. 

Per questo motivo susc1ti:i1?0 d.1ffidenza I~ propo~te 
di modifica del sistema poht1co IO senso sia maggio
ritario sia presidenziale, in quanto l'una e l'altra solu
zione lacererebbero il Paese o porterebbero una par-
te a sentirsi sottorappresentata. . . . . 

Basti considerare che vi sono partiti - quelli m 
cui si esprime l'organizzazione politica. della c~a~se ope
raia - che considerano tra i prop;i co~p1t1 i:inche 
il governo delle c~scienze! la~dove 11 partito. d1 ma
trice cristiana considera ciò d1 competenza d1 sogget
ti diversi dai partiti. . . . . . 

Non si registra altrettant~ d1va~1caz10ne .IO ordi
ne al governo dell'accumulaz!one; IO propos1~0. non 
c'è dubbio che in questi trent anm DC, PçI,. P;.>l, han. 
no ritenuto compito dello Stato un a~p10 mtcrvento 
in tal senso, mentre i partiti minori nmetton_o pr~v~
lentemente la questione all'intesa delle. parti so~1ah. 
Inoltre, sulla tesi del primato del parllto sul ~1~da· 
cato concordano i quattro quinti delle forze pol.1t~che 
presenti in Parlamento, ma anche questa pos1Z1on~ 
non è condivisa dai partiti minori. E' questo un~ dci 
punti su cui sarà interessante vedere alla prova 11 go
verno Spadolini. 

Divergenze di concezione, dunque, cari:itterii:zano le 
nostre forze politiche in ordine ai van temi, cd è 
sintomatico che la nostra Costituzione sia stata vo
tata non da schieramenti precostituiti, ma da maggio
ranze diverse sui singoli punti: ne è esempio la .com
presenza della posizione determinante attribuita a1 par
titi e la diffidenza - di stampo liberale - verso la 
partitizzazione di alcuni corpi dello Stato come la ma
gistratura e le forze armate, diffidenza poi oblite~ata 
nei più recenti sviluppi della costituzione materiale. 

Anche in ordine a quest'ultimo aspetto del gov~rno 
di un sistema, che è il governo dell'amministraz1one, 
esiste divaricazione tra i partiti, e la tormentata vi· 
cenda dell'attuazione dell'articolo 98 della Costituzio
ne dovrebbe rendere consci di quanto siano pericolo
se proposte di reductio ad unum del dettato costitu
zionale. 
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Francesco D'Onofrio 
Alla luce di queste considerazioni appare ovvio che 

le diversità tra i partiti non mettono capo a ma~gio
ramc precostituite sull'intero arco della governabilità, 
ma a scontri, talvolta, e talvolta a esperienze di cogo
verno sui dìversi temi. Né meno si diversificano i par
titi italiani per le concezioni che ispirano le loro ri
spettive affiliazioni internazionali. 

D'altra parte, non è da escludere che il supera
mento dell'attuale molteplicità dei suoi punti di coa
gulo avvenga fuori dal sistema dei partiti (ed a que
sto proposito il diffondersi delle astensioni è suscet
tibile di letture diverse, non riconducibili alla sem
plificazione del u rifiuto»). 

E' per queste stesse ragioni di fondo che il nostro 
Parlamento, forse solo per il primo quinquennio dcl 
dopoguerra, ha vissuto secondo il principio classico 
della maggioranza laddove in seguito, e in misura 
sempre più accentuata, ha operato sulla base del prin
cipio consociativo, a seconda dei temi e delle situa
zioni. 

Bisogna riconoscere che nel nostro paese i partiti 
politici, specie i maggiori , sono stati veicolo della 
continuità di governo. Per questo bisogna essere cau
ti nell'affrontare il tema della riduzione dcl ruolo dei 
partiti, giacché le strutture alternative della continui
tà: amministratìve, universitarie, della proprietà, ec
cetera, sono anch'esse fondate su una legittimazione 
che non è più cristallina rispetto a quella dei partiti; 
un'ipotesi di riduzione va dunque esplicitata nelle sue 
premesse e nelle sue conseguenze. 

Nella stessa chiave va visto anche il rapporto tra 
i partiti e Governo della Repubblica. In base aila Co
stituzione è chiaro che le sedi in cui i partiti devono 
legittimamente espandere il loro potere sono quelle 
istituzionali del Parlamento e del Governo. Sono le
cite le critiche ai modi di esercizio di queste attribu
zioni e allo strapotere dci partiti, ma è meno lecito 
auspicare il ritiro dei partiti da queste sedi di potere 
istituzionale, a beneficio di altre strutture o orga
nizzazioni sociali. Un'ipotesi del genere renderebbe 
impossibile la direzione politica nella democrazia co
sì come la Costituzione la configura. 

Circa il cosiddetto "esempio francese" ìnfinc: è pe
ricoloso innamorarsi sempre del sistema che produce 
una vittoria politicamente gradìta. Si dimentìca ad 
esempio che la vittoria di Mittcrrand ha rappresenta
to anche una più ampia espansione della lottizzazione, 
a beneficio delle correnti del partito socialista fran
cese. 

Questo va detto, non in un'ottica banalmente giu
stificazionista, ma per impostare realisticamente il dì. 
scorso sul nostro sistema costituzionale. 
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I PARTITI 
IL PARLAMENTO 

IL GOVERNO 
Paolo Barile 

Lo spunto piu recente ad una riflessione sul tema 
è offerto dall'esigenza di rigenerazione che il corpo 
elettorale chiede ai partiti politici e dal fatto che 
lo stesso Presidente del Consiglio ha sostenuto la ne
cessità di uno • statuto dci partiti "· A sinistra si ri
sponde che basterebbe un mutamento dei rapporti di 
forza per rimediare ai guasti provocati dall'occupa
zione dello Stato. Nel frattempo, occorre peraltro ri
sanare le condizioni degli apparati pubblici, per far 
fronte allo sfascio dello Stato, e bisogna dunque so
stenere una risposta nel governo della cosa pubblica. 

Quanto al falso dilemma • crisi • o " centralità " 
dcl Parlamento, qucst 'ultima è dato permanente del 
sistema, anche nei periodi di " scontro senza dialogo'" 
come quello attuale, anche quando il Parlamento re
gistra dissensi e opposizioni dure, come ieri registrava 
consensi. 

Occorre comunque intervenire con una serie di 
riforme, dal meccanismo delle autorizzazioni a pro
cedere alla Commissione Inquirente, alla programma
zione dei lavori (secondo la proposta Spagnoli), nel 
senso di ridurre lo strapotere e i privilegi dei partiti 
politici. 

Quanto alla questione dei rapporti tra partiti e go
verno, basta ricordare che il presidente Spadolini non 
ha potuto resistere al " metodo Ccncelli • , cioè al
le richieste dei vertici dci partiti: da ciò non può non 
conseguire una irresponsabilità politica e morale del 
governo. 

La "questione morale" esige riforme, politicamente 
produttive; le for.1.e politiche devono essere consape
voli che il rafforzamento delle istituzioni ralfona gli 
stessi partiti. 

Per quanto riguarda i rimedi, una proposta è l'ele-
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zione diretta del Presidente della Repubblica con bal
lottaggio e con divieto di rieleggibilità, sen1.a che a~ 
esso siano attribuiti poteri diversi dagli attuali, e 11 
mantenimento dell'istituto della fiducia parlamentare 
al governo. A ciò si dovrebbe aggiungere l'introduli<.>
ne di un'ampia delef?ificazione e l'attribuzione al go
verno di una competenza pa materia e la conseguente 
previsione di un controllo dei relativi atti da parte 
della Corte Costituzionale. Si potrebbe poi giungere 
a pensare anche ad una modifica del sistema eletto
rale in senso maggioritario con ballottaggio. Il siste
ma della cle<dune presidenziale diretta popolare non 
creerebbe una repubblica presidenziale analoga a quel
la esistente negli Stati Uniti e in Francia e rimarrebbe 
nello spirito della Costituzione. Infatti alla Costituen
te venne approvato un ordine del giorno che accoglie
va la forma di governo parlamentare pur con alcuni 
meccanismi a tutela della stabilità del governo e per 
prevenire le degenerazioni del parlamentarismo. Cala
mandrei proponeva l'elezione diretta del Capo dello 
Stato e Tosato consigliava che si prescrivesse che, do
po1I terzo scrutinio in seno al Parlamento, qualora non 
fosse raggiunto lo speciale quorum, si dovesse andare 
alla elezione diretta; anche Mortali e Ruini non era
no favorevoli al sistema che poi fu con;retamcnte 
prefigurato. 

L'attribu1ione all'elettorato del potere di elezione 
del Presidente della Repubblica avrebbe come consc· 
guenza che, in caso di ballottaggio, dietro i due can
didati si raccoglierebbero gli schieramenti che suc
cessivamente si confronterebbero in Parlamento: il 
voto per il candidato alla Prcsiden1.a della Repubbli· 
ca si configurerebbe infatti nell'adesione all'una o al
l'altra coalizione. 

A tale proposta si obietta da taluni che si corre il 
rischio di introdurn.! una dittatura, ma occorre tener 
presente che la democrazia muore anche di consunzio
ne, per sua naturale decadenza; oppure si afferma che 
a nulla varrebbe chiamare il corpo elettorale ad eleg
gere un Presidente che abbia pochi poteri, ma a ciò 
si può obiettare che quei poteri sarebbero usati con 
maggiore autorità. L'obiezione più concreta è forse 
quella che sottolinea che il rapporto plebiscitario che 
sorgerebbe renderebbe marginale l'azione dci partiti: in 

realtà si può affermare che in tal modo sarebbe vinta 
l'azione distorta dei partiti. 

In conclusione i partiti non dovrebbero fermarsi 
ad una sterile opposizione alla proposta di elezione 
diretta del Presidente della Repubblica, ma, a loro 
volta, rilanciare un progetto di una riforma di fondo. 
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Il dibattito 

I PARTITI 
E 
LO STATO 

GIANCARLA CODRIGNANI 

. .Al!a. lc!tura delle _relaz_ioni è seguito un breve (visl'i 
1 hm1t1 d1 tempo) d1batt110. L'on. Giancarla Codignani 
h.a fatto osservare c~e i.I ricorso all'ingegneria istitu-
1.1onale puo anche rischiare di divenire un alibi poli
tic~. mentre .occor~e prop~rsi 1:11'! progetto per l'alter
nauva che s1 fondi su un anahs1 del sistema attuale, 
che non può essere miracolisticamente mutato. La si
nistra, dunque, deve confrontarsi su problemi reali e 
sulla loro concreta risolubilità. 

Un. caso su cui riflettere:. quanto alla politica in
tcrna~~nale, a\'allata dalla ~mistra negli ultimi anni, 
no~ ce stato un approfondimento sui contenuti del 
cosiddetto nuc;ivo <?rdine i!Jternazionale, sul controllo 
della cooperazione mternaz1onale, sulla riforma dcl Mi
nist~ro dc~li Este~i. degli istituti culturali e della for
maz10ne diplomatica. 
. L31 sinistra, dunque, deve misurarsi con le istitu

zioni nel loro funz1?namento reale ed impegnarsi a 
rende~e _ tra~pa:cnte 11 • palazzo • , per un uso diverso 
delle 1st1tuz1om e non certo perché esse siano dissolte. 

PIERLUIGI ONORATO 

Il deputato comunista Pierluigi Onorato ha osserva
to ~he. è .necessario porsi il problema dei fini delle isti
tuzioni, 11 blocco del cui funzionamento è dovuto an
c~e a. motivi ideologici, oltre che tecnici: la dcidcolo
g1z~1onc .dt:i partiti di massa, la configurazione del 
partito • J?lghatutto •, una tecnica di governo fondata 
sulla mediazione anziché sulla decisione. Viene meno 
per tal via uno dei presupposti fondamentali della 
dcmoc:a~ia:. la. canalizzazione dci bisogni sociali ver
so le 1st1tuzio01, con conseguente stato di apatia del
la società. 

In questo quadro, è vero che il partito è esposto 
a tentazioni autoritarie, ma il rischio maggiore - se
condo Onorato - è la perd;ta della sua capacità di 
interprt:tazionc del sociale, e dcl nuovo che emerge 
dal sociale. Il recupero di tale capaciti.I da parte dci 
partiti è la condizione perché la democrazia viva co
me valore e non sopravviva come mera procedura. 
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Questione morale 
e poteri dei magistrati 
la centralità del nodo giurisdizione-politica va ben oltre il problema del PM: 

dietro Il polemico rilancio della e questione magistratura • ritornano 

le accuse di Indebita politicizzazione. la genericità delle formule di cui si serve 

la polemica polltlca continua ad ostacolare una razionale discussione dell'argomento. 

di Domenico Pulitanò 

e « $c non vi fossero State certe ini-
Z ative di pubblici ministeri e di 

giudici, oggi tutti noi ignoreremmo 
che un'associazione segreta di mutuo 
soccorso, avendo come metodi di azio
ne il ricatto, la corruzione, il millanta
to credito più perverso e bastardo, ave
va posto solide presenze al vertice del
lo Stato, nelle sedi più delicate e più 
provvedute di potere. Nessuno di noi 
saprebbe che la storia della nazione 
avrebbe potuto procedere per altre 
svolte ... • (A. Dall'Ora, su Il Giorno 
del 17 luglio 1981). 

1. Dalla questione morale - o per 
meglio dire dei centri di potere occul
to - alla polemica di certi settori del
l'area di governo contro l'asserito stra
potere della magistratura, qualunque 
osservatore non prevenuto troverà un' 
inversione di prospettive, a dir poco 
sconcertante. La giustizia penale, se
guendo la pista di gravi delitti collegati 
al caso Sindona, ha squarciato velami 
su associazioni segrete e vicende illeci
te, collocando esigenze di trasparenza 
istituzionale e di risanamento morale al 
centro della discussione politica. Nella 
risposta politica, è stato imposto come 
problema istituzionale prioritario quel. 
lo dei poteri ed autonomie dell'istitu
zione, « responsabile » di avere tOC· 
cato arcani o persone del potere. Un 
problema istituzionale non nuovo né 
semplice ha cosl assunto, per i tempi 
e modi in cui è stato sollevato, una 
pesante valenza strumentale, finendo 
per confondere - di fronte all'opinio
ne pubblica - la « questione giusti
zia », di per sé un tema permanente 
dell'attuazione costituzionale nel nostro 
paese, con vicende e interessi di uno 
scontro di potere attorno alla cosiddet
ta questione morale. 

Ancor più che singole soluzioni pro
spettate, ciò che rende pericoloso l'at
tacco in corso contro la magistratura è 
questa sua ambiguità, in cui il senso o 
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colore delle proposte ordinamencali è 
dato dalla connessione col quadro con
tingente della lotta politica. Fra i ma
gistrati di cui si denuncia lo « strapo
tere » o la politicizzazione, vi sono 
quelli che taluno, direttamente colpi· 
to, ha tentato di fare apparire corrut
tibili. Rivolta contro i giudici che per 
primi hanno portato alla luce l'impo
nente documentazione sulla Loggia P2, 
la manovra si risolve in conferma di 
come il falso e la corruzione siano na
turali modi d'operare per certi am
bienti coinvolti nell'inchiesta. E d'al
tra parte, in un simile contesto, il pro
blema politico dell'attività inquirente 
oggi non può essere affidabilmente tra
sferito in un confronto su riforme d'or
dinamento, quando è in gioco, assai 
più concretamente, la possibilità di por
tare avanti in autonomia e con efficacia 
le indagini in corso, da parte di tutti 
i magistrati che ne siano investiti, nel 
difficile compito di restaurare la lega
lità in rutte le direzioni, senza privile
gi per nessuno. 

Con la questione morale (ed il ter
rorismo) sullo sfondo, di fronte all'at
tività giudiziaria l'istanza politica fon
damentale è dunque oggi quella di una 
solidarietà attiva, ancorché (occorren
do) francamente critica. Si tratta di so
stenere un'attività d'indagine che tutto 
concorre ad ostacolare, i cui esiti sono 
d'estrema importanza non nell'interes
se di questa o quella parte, ma per la 
legalità democratica, e quindi per il 
popolo nel suo insieme. Ed è solo su 
questa premessa che riacquistano ragio
ni autentiche discorsi come quelli sui 
poteri, la «politicità », l'autonomia e 
la responsabilità dei magistrati, la cui 
strumentale subordinazione a contin
genti interessi di parte rischia di pro
durre, con la ripulsa del disegno di 
potere, l'incomprensione di nodi istitu
zionali che comunque richiedono rie
same. 

2. Nell'occhio del ciclone è stato 
trascinato in particolare il Pubblico Mi
nistero, l'organo che, per la Costitu
zione (art. 112) oltre che per il codi
ce di procedure, « ha l'obbligo di eser
citare l'azione penale». Nei compiti 
del P.M., la dimensione giurisdiziona· 
t: d:ll'applicazione della legge si intrec
cia. i_n~er~. con l'assunzione di respon· 
sab1l1ta d intervento, d'indagine, e di
ciamo pure di politica criminale, che 
ne fanno un delicatissimo punto di rac. 
cordo fra giurisdizione e politica: un 
Giano bifronte, la cui definizione isti· 
tuzionale è sempre stata controversa, e 
non può non essere una mediazione di 
esigenze fra loro diverse. 

La logica di un processo fondato sul 
contraddittorio spinge il P.M. verso un 
ruolo di parte: istanze di controllo ge
nerale di legalità rivendicano all'eserci 
zio dell'azione penale le prerogative del 
potere giurisdizionale. Anche le propo
s~e messe in circolazione in questo pe
riodo seguono logiche contrastanti: da 
un lato la pretesa di un più stretto le
game con l'esecutivo, in nome delle 
responsabilità di politica criminale· 
dall'altro lato, l'appello ad istituti co~ 
me la ricusazione, di per sé pertinenti 
ad organi che debbono essere super 
partes. 

A ricomporre le contraddittorie so· 
luzioni in un quadro unitario, sta chia
ramente il comune intento punitivo 
v~r~o l'assunzione proprio di quelle ini
z1at1ve per cui l'indipendenza politica 
del P.M. ha valore: il controllo di le
galità su sospette attività illecite al co
perto di apparati di potere pubblici o 
privati. E tuttavia, il denunciare lo 
sfondo politico contingente non può 
oscurare le contraddizioni che hanno 
radice più profonda nelle strutrure or
dinamentali vigenti. In molti hanno 
ben rilevato che è inconcepibile il ri
cusare la controparte, l'accusatore; che 
a controparti si addice il conflitto, non 
il gradimento. Come la mettiamo, al
lora, con i poteri del P.M. che vanno 
oltre il ruolo di parte, di promotore 
dell'accusa, per farne il titolare di ve
ri e propri poteri giurisdizionali, so
prattutto in termini di coercizione per
sonale? 

Il quesito coinvolge, come si vede, 
il cuore delle strutture del proccs~o -33 



penale: la ripartizione di ruoli e pote
ri fra i suoi protagonisti, la ricerca di 
equilibri nuovi fra accusa e difesa; o 
fra finalità inquisitorie e forme garan
tiste del processo. Se l'occasione è opi
nabile, il problema è di fondo; quanto 
alle proposte ventilate, esse risentono 
assai più del contesto strumentale che 
non delle esigenze di una « grande ri
forma» 

Ciò che si delinea, è un controllo 
politico-processuale su un organo in
quisitorio dagli immutati poteri: le 
caratteristiche giurisdizionali dei poteri 
del P.M., con le loro ambiguità, si vo
gliono non già ridimensionate, ma as
servite cosl come sono a un controllo 
di parte. Che è la soluzione peggiore 
possibile, essa sì lesiva dell'equilibrio 
fra individuo e autorità, fra giurisdizio
ne e politica, a tutto vantaggio di inte
ressi politici contingenti. 

3. La centralità del nodo giurisdizio
ne-politica va ben oltre il problema 
del P.M.: dietro il polemico rilancio 
della « questione magistratura » ritor
nano le accuse di indebita politicizza
zione; vecchie per contenuti, nuove 
negli autori. La genericità delle formu
le, di cui si serve la polemica politica, 
continua ad ostacolare una razionale di
scussione dell'argomento. Troppo a 
lungo si sono contrapposte delle catti
ve ideologie, a destra e a sinistra; 
troppi interessi si sono scontrati anche 
nelle aule di giusti:.:ia (non ad opera, 
ma dinanzi ai magistrati) perché l'esa
me critico dell'attività giudiziaria non 
ne rifletta il peso, nel bene e nel ma
le. La campagna attuale, col ripropor
re vecchi schemi e coi suoi inquietan
ti sottintesi, rischia di irrigidire le po
sizioni, e di bloccare la necessaria re
visione degli stessi termini del discor
so. Che cosa significa politicizzazione, 
o politicità, della fumLione giudiziaria? 
In quali comportamenti, dencro e fuo
ri delJ'esercizio delle loro funzioni, i 
magistrati (tutti od alcuni) hanno di
mostrato « politicizzazione»? La com
plessità delle questiom, :mche di teo
ria del diritto, che rende scorrette cer
te accuse globali ed immotivate, fa ap
parire affrettato anche un loro mecca
nico ribaltamento. 

Dove la risposta deve essere ferma 
e dura, è sul piano politico immediato, 
di fronte all'etichettamento aprioristi
co dei giudici che scoprono verità sco
mode. La concezione che ne emerge, 
è quella di una lottizzazione integrale, 
coinvolgente anche le istituzioni e le 
coscienze, in cui i valori di legalità e 
d'imparzialità non hanno più spazio o 
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si riducono a vuota facciata. La sban
dierata idea della « apoliticità » della 
giustizia, da condizione della sua im
parzialità sembra diventare pretesa d' 
astensione da ogni intervento in sfere 
« politiche»; da istanza di legalità 
« uguale per tutti » a privilegio d'im
munità. 

E' contro simili immagini degradate 
del tessuto istituzionale, e nella pro 
spettiva di una giustizia che riesca dav
vero ad essere uguale per tutti, che il 
discorso sulla politicità merita di es
sere reimpostato. Senza anatemi e sen
za arroccamenti, senza diplomatizzare 
ma senza manicheismi che distribuisca
no il buono e il cattivo nella magistra
tura secondo filoni di reale o supposta 
« appartenenza politica ». Il cliché che 
vuole collocata la politicizzazione dci 
giudici solo a sinistra, potrà essere con
frontato dall '« autorappresentazione » 
di ceno estremismo sempre più mino
ritario; ma è smentito dalla passione 
ideologica che traspare in documenti 
giudiziari di ben diversa provenienza: 
pensiamo per tutti a talune eccezioni 
d'illegittimità costituzionale in materia 
d'aborto. Il richiamo non intende, in 
questa sede, introdurre critiche di me
rito, bens1 sollevare questioni di meto
do, e soprattutto porre l'accento sui 
fattori di trasformazione e diversifica
zione dei valori normativi, da cui non 
può non derivare una maggiore « espo
sizione politica » della magistratura nel 
suo complesso, in termini di natura og
gettiva del suo compito prima che di 
interpretazioni soggettive. 

Dietro indiscutibili mutamenti nella 
funzione giudiziaria, vi è anche una cri
si della legalità, in un duplice senso. 
Per un verso, nelle forme del sistema le
gale: le difficoltà della decisione poli
tica, o la complessità di certe matc:rie, 
lasciano sempre più spazio alla discre
zionalità dei giudici, vale a dire a cri
teri di valutazione non codific.iti. Sot
to altro aspetto, ancor più determinan
te, la crisi nel rispetto della legalità: e 
di fronte ad illegalismi grossi o diffu
si, sempre più il ruolo del giudice ap
pare una supplenza coercitiva (ed in
sufficiente. seppur necessaria) a caren
ze o modi irrisolti del governo poli
tico della società. La « questione giu
stizia » - ciò che i ma~istrati fonno 
o possono fare - riconduce a quella 
della governabilità del paese; e come 
questa non può essere risolta in slo
gan od in campagne propagandistiche. 

Rispetto alla doverosa imparzialità 
della giurisdizione, l'impatto politico 
in questa implicito richiede, da un la-

to, una consapevolezza deì fatti e va
lori in gioco tanto maggiore, quanto 
maggiore è l'affidamento in poteri 
(coercitivi o discrezionali) del giudice. 
Di qui la legittimità della ricerca - e 
della delimitazione - dell'elemento di 
positiva « politicità », in una giustizia 
che prenda sul serio il compito di at
tuazione generale della legalità. Dall' 
altro lato, il rischio di condizionamen
ti indebiti - fino alla « politicizzazio
ne» subalterna - è pur esso un por
tate d'una situazione di crisi, in cui 
all'indebolirsi di certezze legali fa ri
scontro il dispiegarsi di spinte ideolo
giche o di logiche lottizzatrici. Su que
sto punto, la vicenda politica attuale 
ha degli aspetti paradossali: sia le ini
ziative dei magistrati, sia i loro critici 
ripropongono bene o male lo stesso 
tema: quello di una legalità uguale per 
tutti e vincolante per tutti, giudici e 
imputati, potenti ed oscuri cittadini. 

Se la contingenza politico-giudizia
ria, la questione morale, impone di 
schierarsi ad intransigente difesa del
le istituzioni che l'hanno sollevata, ciò 
non preclude critiche specifiche che 
siano motivate, e tanto meno può es
sere un alibi per ulteriori rinvii di at
tese riforme. L'equilibrio fra libertà e 
autorità, nella nostra giustizia penale, 
non è risolto in termini appaganti; la 
preoccupazione per possibili errori o 
abusi, strumentalmente giocata in mol
ti casi, ha radice in persistenti struttu
re autoritarie del processo inquisitorio; 
ad esservi esposto, è soprattutto l'im
putato comune, sprovvisto di copertu
re difensive. Per converso, là dove I' 
indagine si rivol~a a luoghi di pote
re, l'esigenza della « parità delle ar
mi » fra accusa e difesa si pone anche 
nell'interesse dell'accusa: giusto pro
cesso potrà essere solo un processo se 
rio. munito di mezzi idonei a superare 
le barriere del privilegio o dell'omertà; 
e giudice imparziale quello che riesca 
ad applicare la legRe allo stesso modo 
per il finanziere ed il nullatenente. Di 
qui l'esigenza, nella discussione politi
ca, di evitare semplificazioni unilaterali 
e « dialoghi fra sordi », quando la 
complessità dei problemi richiede at
tenzione a funzioni ed interessi in ten
sione fra loro. 

In mezzo al guado, ormai da decen
ni, stanno le riforme sia del processo 
penale che dell'Ordinamento giudizia
rio. E' utopia indicarle come terreno 
di confronto, su cui anche certe attuali 
insostenibili lacerazioni possano esse-
re ricomposte? 

D. P. 
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La libertà personale 
e la lunga attesa del giudizio 

di Sergio Bochicchio 

• Mentre m Gran Bretagna -
a seguito dei gravi riots verif1catis1 
in queste ultime se/limane a Lon
dra e in altre città del Regno Uni
to - si discute in sede governatwa 
e parlamentare sull'opportunità di 
mtrodurre una modifica al vigente 
sistema del completo disarmo della 
polizia con la concessione della pos
sibilità, m determinati frangenti, di 
usare pistole caricate con proiettili 
di gomma, in Italia divampa al Par
lamento, sui giornali, alla radio e 
alla televisione la polemica mi po
teri del Pubblico Ministero in rela
zione ai ben noti procedimenti pe
nali a carico di banchieri, di uomi
ni politici eminenti, di pubblici di
pendenti. 

Alcuni giorm fa ero a Londra e 
mi è capitato di vedere a Leicester 
Square, proprio a due passi dal fa
migerato quartiere d1 Soho, un gio
vanissimo pol1ziot10 - naturalmen
te armato solo di fischietto e di 
blocchetto per le contravvenzioni -
alle prese con giovani « punk ,. o 
« nazi » e con le orchestrine rock e 
;azz che occupano stabilmente la 
piazza. Quasi sempre l'infaticabile 
« policeman » riusciva a persuadere 
questi personaggi di strada a rima
nere nez limiti del consentito: muo
versi e suonare senza arrecare di
sturbo alle persone che transitavano 
numerose in qtfel luogo. 

In Italia, specialmente in questi 
ult1m1 due anni, ho avuta diretta co
gnmone di antigiuridici comporta
menti di taluni Sostituti Procuratort 
della Repubblica (meno giovani del 
policeman inglese, ma meno pruden
ti), i qualt hanno usato con molta 
disinvoltura il loro potere d1 priva
re della libertà i cittadini. 

I casi ai quali mi riferisco non 
riguardano grandi affari giudmart, 
scandali (tipo P2) a sfondo politico
finanziario, ma avvenimenti banali 
occorsi a gente qualunque: talune 
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« scene di strada ,. (come amava di
re Brecht), come incresciosi litiJ!.1 
con i vigili che sr sono il più delle 
volte conclusi con la carcerazione 
preventiva, per taluni miet cono
scenti prolungatasi per diversi p,ior
ni, in attesa della libertà provvisoria 
o del giudizio m relazzone ai reati 
di resistenza ed oltraggio a pubbli
co ufficiale. Potrei indicare tante al
tre fattispecie, nelle quali - come 
nell'esempio indicato - non rrcor
revano le ipotesi d1 ordine di cat 
tura obbligatorzo, di possibilità dr 
inqumamento delle prove, dr pro· 
babilità di fuga degli indiziati di rea. 
to e, soprattutto, non esistevano, CO · 

me prescrwe l'articolo 252 codice 
procedura penale, sufficienti indizi 
di colpevolezza a carico di coloro 
contro i qualt i provvedimenti re
strittivi della libertà vennero emessi. 

Il paragone tra le scene di strada 
della tradizionale Inghilterra e quel
le della confusa e nevrotica situazio
ne italiana può far somdere per 
quel tanto di sproporzwnato e non 
omogeneo che vi è tra le due real 
tà sociali; ma è paragone opportuno 
per richiamare l'attenzione mi no 
stri problemi di rispetto della liber 
tà del cittadino « qualunque ». Nel 
Ja bagarre suscitata dalle 1nzziative 
giudiziarie nei confronti di perso
naggi di grande rilievo sociale, nes
suno ha ricordato a Pertim, al Con· 
siglio Superiore della Magistratura, 
al Mmistro della Giustizia, al Pre
sidente della Associazione Naziona
le .Magistrati e, mfine, a tutlt 1 giu
dici italiani questa antica ed essen
ziale richiesta democratica: la preoc
cupazione costante dei magistrati 
deve essere quella di adempiere al
le proprie funzionz con ti massimo 
mpetto possibile per tutti i cittadi
ni, siano essi implicati in affari pe
nali di poco conto o in reati grave
mente lesivi dell'ordinamento. 

Un discorso a parte meriterebbe ti 

problema dell 'asservimento della 
map,rstratura ai partiti polttici, del 
quale si parla con insistenza da 
qualche tempo : ora i giudici appa
iono a molti come ferventi militan-
11 dt rdeolop,ie dt srnistra, mentre 
prima sembravano. per la maggzo
ranza, affilratt alla DC (e qualcu
no alla P2); esattamente Giacomo 
Mancrm m una intervista rilasciata 
a Radio Radicale ha osservato che 
« nessuno ha mar rimproverato i 
map,1strat1 che sono di scena oggi 
quando hanno sostenuto che il pro
fessor T onì Negri era l'autore del 
sequestro e dell'assassinio di Mo
ro • . Ma tu/lo ciò ci porterebbe 
lontano dalla modesta proposta che 
vogliamo avanzare: in Italia non è 
opportuno far ritornare il Pubblico 
Ministero alle dipendenze del pote
re esecutivo solo per la ovvia ragio
ne che dell'esecutivo non ci si può 
fidare; si tratta invece di presenta
re con urp,enza - in attesa del sem
pre rinviato varo del nuovo Codice dr 
procedura penale - un disep,no di 
lep,ge che attui l'antico progetto del 
« Tribunale delle libertà» (un con-
5esso dt tre giudici istruttori chia
mato a deczdere sulla necessità effet
tiva di adottare misure restrittive 
della libertà personale prima che 
abbia luop,o il g;udizio penale). 

Gli errori commessi ai danni dei 
c1ttadzni • qualunque » ci disturba
no molto, quelli commessi ai danni 
dei cittadini « al di sopra dr ogni 
sospetto ,. un po' meno. Ma questo 
è forse un nostro aberrante giudizio 
sul mondo che ci circonda; ritornan
do - come è giusto - a una vi
sione neturale e garantista, bisogna 
assicurare a tutti noi di non essere 
soltoposti a procedimento penale 
senza una adeguata istruttoria pre
ventiva e di non essere ridotti nel
la condizione frustrante di « detenu
ti in a/tesa di giudizio » • 
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I governi passano 
il ''SID parallelo'' resta 

Il tentativo di minimizzare la portata del « caso P2 • appare sempre più strumentale. L'attività 
della Loggia va invece inquadrata nell'ambito di quei servizi segreti paralleli che, fin dagli anni cinquanta, 

hanno svolto azioni illegali al servizio del sistema di potere egemonizzato dalla Dc. 

A Man mano che la vicenda della 
W P2 si allontana - per il momen
to - dalla stretta attualità, da più par
ti si tenta di trasformare questo torbido 
intrigo in una storia di ingenui, che 
sarebbero stati truffati dall'intrapren
dente « maestro venerabile». 

Ognuno si difende come può. A noi 
sembra invece che la vicenda sia mol
to grave e che vari indizi stiano ad in
dicare che la Loggia era la continuazio
ne, sotto altro nome, della Rosa dei 
Venti. C'è anzitutto una prova irrefu
tabile; nel 1973 - cioè proprio nel 
periodo cruciale dell'attività della Ro
sa - le riunioni degli aderenti a que
sto gruppo-ombra avvenivano nell'allo
ra sede della P2, in via Cosenza, e mo). 
ti dei nomi dei congiurati di allora si 
ritrovano ora tra gli iscritti alla Log
gia. Ma cosa era, anzitutto, la Rosa dei 
Venti? Un imputato che adesso defini
remmo « pentito», Roberto Cavallaro. 
rivelò al giudice Tamburino la strut
tura e gli scopi dell'organizzazione che 
sovrastava la Rosa e che costituiva il 
centro di coordinamento di vari gruppi 
eversivi. Disse dunque Cavallaro: « Esi
ste innanzi tutto un gruppo di ufficiali 
di élite, il gruppo nobile, che compren-

di Giuseppe De Lutlis 

de sia uomini dei servizi di sicurezza 
sia ufficiali dei vari corpi, tutti in gra
do elevato, che dispongono di posizio
ni notevoli. ( ... ) Il gruppo nobile ha lo 
scopo di sollevare, per mezzo delle sue 
propaggini, i comandi periferici sino a 
sostituirli con le persone fidate e pre
ventivamente addestrate. Da qui all'as
sunzione del potere il passo è breve. 
In parole più semplici, I'« organizzazio
ne» intende conseguire la presa, o me
glio il rafforzamento del potere con I' 
esautorazione dei comandi subordinati 
che non rispondono al suo program
ma». 

Come si vede, le analogie con il pro. 
gramma che ha guidato l'attività di 
Gelli sono impressionanti. Anzi, men
tre l'indagine del giudice Tamburino 
aveva interrotto l'attività della Rosa 
dei Venti nella fase di avvio, la P2 di 
Gelli era da tempo nella fase operati· 
va. Non appare casuale, ad esempio, 
che al posto del coraggioso vicequesto
re Boris Giuliano - assassinato nel 
1979 mentre indagava sulla pista che 
unisce Sindona alla mafia siculo-ameri
cana e al traffico di droga - sia sta
to collocato Giuseppe lmpallomeni. un 
« piduista » a suo tempo sospeso dal 

servizio per i suoi ambigui contatti con 
bische clandestine toscane, poi miste
riosamente reintegrato. Se a questo si 
agigunge il fatto che tutto il gruppo in
vestigativo che ruotava intorno a Bo
ris Giuliano è stato disperso, si com
prenderanno meglio i contorni del!' 
operazione. 

Ma la continuità tra Rosa dei Ven
ti e P2 emerge, dicevamo, dai nomi 
stessi degli aderenti. Nel corso delle 
indagini condotte dal giudice Tamburi
no erano emersi, tra gli altri, quelli Ciel 
generale Miceli, del principe Alliata di 
Montereale, di Michele Sindona. Tutti 
nomi tornati alla ribalta a proposito 
della P2. Il bancarottiere siciliano -
secondo la testimonianza di Cavalla 
ro, ora confermata da un documento 
agli atti della commissione Sindona -
aveva ospitato nel marzo 1973, in una 
sua villa nel vicentino, un summit al 
quale avrebbero partecipato, oltre a lui 
stesso, Andreotti, il generale Johnson 
della CIA, il generale Lucertini e gli 
ammiragli Caprini e Caccioppo. D'al
tro canto, la banca alla quale i congiu
rati attingevano per finanziare il grup
po era la Finabank di Ginevra, uno dei 
caposaldi dell'impero sindoniano, e i 
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fondi che fecero scattare, all'alba del 
21 aprile 196 7, il golpe dei colonnelli 
di Atene, affluirono in Grecia attraver. 
so la Banca Privata Finanziaria. 

Quanto al principe siciliano, è forse 
superfluo ricordare che egli fu a suo 
tempo indicato come uno dei mandan
ti della strage di Portella delle Ginc
str, e che negli anni successivi fondò 
una Loggia massonica scissionistica in
quinata da agenti della CIA, Loggia 
che poi fu fatta confluire nel Grande 
Oriente di Palazzo Giustiniani su pres
sione della massoneria americana. Nel 
1974, su Alliata di Montereale indagò 
anche il giudice Violante nell'ambito 
dell'istruttoria sul golpe bianco di Ed
gardo Sogno. 

Le vicende di questi ultimi trent'an
ni ci mostrano insomma che alcuni per
sonaggi sembrano delegati dal potere 
ad entrare nelle varie organizzazioni 
più o meno illegali e più o meno ever· 
sive che lo stesso potere predispone 
per la propria tutela So~no rivelò qual
che anno fa che negli anni cinquanta 
il ministro degli Interni Scelba gli ave
va chiesto di assumere la direzione del 
Centro Antincendi del Ministero degli 
Interni, una sigla dietro la quale si na
scondeva un ufficio parallelo con fun
zioni di provocazione che fu poi aff i
dato all'ex dirigente dell'OVRA e del 
SIM Giuseppe Pièche. In questo sen
so l'improvviso uragano che ha spaz
zato via la P2 potrebbe essere inteso 
anche come la conseguenza della deci
sione di cambiare « il nome in ditta ». 
Probabilmente, nel momento in cui si 
decideva la rovina di Gelli, il suo suc
cessore era già insediato. 

Questo non deve però scoraggiare 
dal tentare di smascherare per quanto 
possibile i meccanismi e gli uomini del
la « rete Gelli ,. , sia perché in questi 
anni essi hanno compiuto crimini an
che sanguinosi, sia perché è necessario 
evitare il possibile riciclaggio degli uo
mini di Gelli nelle future strutture pa
rallele. 

E' interessante notare che gli stessi 
nomi tornano alla ribalta anche a pro
posito dei Cavalieri di Malta, un ordi
ne insospettabile che si è affacciato re
centemente alle cronache di questo ti
po di attività. Roberto Cavallaro, nel
la recente intervista all'Europeo, dopo 
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aver rivelato che al gruppo nobile del 
SID parallelo facevano riferimento an
che « gli ordini cavallereschi, alcuni 
centri studi e, in parte, la massoneria i., 
afferma che « i Carabinieri sono obbli
ga ti, per statuto, a passare informazio
ni all'Ordine di Malta» e ricorda che 
sia il principe Alliata che il generale 
Miceli e l'avvocato Umberto Ortolani 
sono legati a quest'ordine. A questi 
nomi sarà forse il caso di aggiungere 
quello di Stefano Giovannone, anch' 
egli cavaliere di Malta, membro della 
P2 e da molti anni rappresentante del 
SID e del SISMI in Medio Oriente. 

Ma torniamo agli scopi dell'organiz
zazione che, per brevità, chiamiamo 
SID parallelo. Nella recente intervista, 
Cavallaro afferma: «Nella prospettiva 
di un avanzamento delle sinistre, i ser
vizi stavano creando una organizzazio
ne anticomunista lavorando con grup
pi neofascisti. Nel caso in cui la sini· 
stra fosse andata al governo, quei grup
pi sarebbero scesi in piazza creando 
una situazione di tale tensione da ri
chiedere un intervento militare. I ser
vizi segreti prevedevano come logica 
conseguenza la revoca di tutti gli inca
richi a coloro che li avessero occupa
ti nel momento in cui il governo fosse 
stato aperto in maniera clamorosa al
la sinistra. Insomma l'organizzazione 
lavorava per la fondazione di un gover
no ombra che tutelasse interessi e am
bienti nel caso di un'alternativa di si
nistra». Abbiamo abusato nelle cita
zioni di Cavallaro perché il giovane 
« rosaventista pentito» è l'unico perso
naggio direttamente interessato che ab
bia messo a fuoco esplicitamente gli 
scopi dell'organizzazione. Ma anche al
tri imputati, primo fra tutti Miceli, 
confermarono l'esistenza dell'organizza
zione, anche se ne fornirono un'inter
pretazione molto più legalitaria. 

Il 14 dicembre 1977, deponendo al 
processo per il golpe Boq~hese, l'ex ca. 
po del SID dichiarò: « C'è, ed è sem
pre esistita, una particolare organizza
zione segretissima, che è a conoscen
za anche delle massime autorità dello 
Stato. Vista dall'esterno, da un profa
no, questa organizzazione può essere 
interpretata in senso non corretto, po
trebbe apparire come qualcosa di estra
neo alla linea ufficiale. ( ... ) Se mi chie· 

dete dettagl i particolareggiati, dico: 
non posso rispondere. Chiedete alle 
massime autorità dello Stato ». 

A questo punto ci sembra possa e 
debba trarsi un'unica conclusione: né 
i fatti del 1973 né la P2 possono es
sere considerate « deviazioni » o inizia
tive private; troppi indizi portano ad 
identificare queste strutture con quel
la che un altro imputato della Rosa 
dei Venti, il tenente colonnello Amos 
Spiazzi definl « un'organizzazione di si
curezza che si propone di proteggere le 
istituzioni contro il marxismo», orga
nizzazione che ci è imposta da clausole 
segrete del Patto Atlantico. Ma i ma
gistrati che nel 197 5 ereditarono l' 
istruttoria da Tamburino decisero, con
tro ogni evidenza, che la struttura non 
esisteva. 

A questo proposito dobbiamo dire 
che anche l'azione del giudice Vitalone, 
che a quell'epoca sembrò positiva, a di
stanza di tempo si rivela sempre più 
come un 'azione di contenimento delle 
istruttorie di Torino e Padova, facen
do emergere solo quello che era già 
emerso - in maniera molto più allar
mante - in quelle due indagini. Il 
« nuovo corso » che prese le mosse dai 
dossiers consegnati al magistrato dal 
« SID buono » di Maletti nel settem
bre 1974, non aggiunse nulla che i 
giudici già non conoscessero, e pre
parò il terreno per le avocazioni del di
cembre successivo. Ovviamente anco
ra più negativo è il giudizio sui magi
strati che indagarono successivamente. 
Il giudice Fiore giunse ad affermare, 
nella sentenza istruttoria: « relativa
mente alla organizzazione occulta, nes
sun elemento è stato raccolto perché 
se ne debba riconoscere l'esistenza». 

Era il 27 marzo 1975. Il 9 maggio 
successivo la P2, sciolta l'anno prima, 
era ricostituita da Licio Gelli, la cui 
sospensione da venerabile era durata 
meno di sei mesi. I « nuovi » piduisti 
erano 62; tra essi c'erano Vito Miceli. 
Sandro Saccucci, Edgardo Sogno, Filip
po De Iorio e molti altri personaggi 
già coinvolti nel tentato golpe Borghe
se. La penultima fase dei servizi paral
leli era cominciata; si sarebbe conclusa 
il 18 marzo 1981 con la perquisizione 
di « Villa Wanda ». 

• 
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Dibattito al Congresso del POUP: perché non basta '' razionalizzare » 

UN MODELLO DA RIFORMARE 
di Franco Bertone 

• Le conclusioni del Congresso straordinario del 
Poup hanno confermato ampiamente che la linea del 
rinnovamento « nel realismo e nella ragione » è uscita 
vincente nelle conclusioni di un 'assise il cui carattere 
dcl rutto singolare consiste, prima di tutto, nel fotto 
di essersi svolta. Stanislaw Kania e il gruppo dirigen
te raccolto attorno a lui sono riusciti a far approdare 
il Congresso su un punto di conferma della scelta fon· 
damentale del cambiamento di modello sociale, eco
nomico e politico della Polonia. 

Tale conclusione positiva del Congresso sembra da· 
re una prima risposta alla questione che più pesante· 
mente giaceva sul tavolo della presidenza, e cioè: riu
sciranno i comunisti a trovare la forza interna per af · 
fermare - nel paese e nel rapporto con gli alleati -
la possibilità di avviare un progetto di riforma defini
tiva del modello di « socialismo esistente » nell'Euro
pa orientale, partendo da quelle modificazioni già as
sai profonde che vi sono state apportate dagli avve· 
nimenti degli ultimi mesi e innanzi tutto da quel for
midabile elemento di novità e, anzi, di vera e propria 
« anomalia », che è stata la formazione del sindacato 
indipendente dei lavoratori? Pesavano e pesano nel 
ricordo e nell'esperienza dci comunisti e di tutto il po 
polo polacco due momenti di svolta, di impegno di 
rinnovamento e di grande speranza popolare che si 
sono poi risolti in catastrofe: la svolta del l 956, con 
il ritorno di Gomulka al potere e quella del l 970, 
con l'allontanamento dello stesso Gomulka e l'ascesa 
di Gierek e poi il crollo di Gierek e con lui delle spe· 
ranze di costruire orgogliosamente una « seconda Po
lonia ». 

Per queste ragioni, fondamentalmente, il Congres
so era percorso da una disordinata diffidenza e da un 
desiderio di chiarezza che non sempre - è stato ri· 
conosciuto - hanno dato buoni frutti, alleati come 
erano al legittimo desiderio di fare in fretta sotto l'in· 
calzare di avvenimenti e di attese del paese che la cri
si economica e i suoi più rilevanti effetti sociali ren· 
devano quasi insopportabili. 

Alcuni frutti di tale disordinata diffidenza e del 
desiderio del Congresso di non lasciarsi privare di al
cun attributo della propria sovranità sono maturati un 
po' singolarmente al livello della formazione del nuo
vo gruppo dirigente. Quattro vecchi membri dell'Uf
ficio politico sono stati riconfermati: Kania, il premier 
Jaruzelski, Barzikowski e il conservatore semi-conver· 
rito Olszowski. Nessun altro. Come spiegare la man
cata elezione di Rakowski, il più eloquente sostenito
re di Kania al quale il Congresso ha tributato un'acco
glienza davvero fuori del comune. Come spiegare, e 
come non chiedersi se in definitiva sarà davvero uti
le, l'allontanamento dal Comitato centrale dei diri· 
genti dei più importanti vo1vodati e di alcuni impor
tanti centri della produzione industriale e agricola. Su 

queste scelte sono caduti alcuni uomini che pure ne· 
gli ultimi tempi avevano dato un notevole contributo 
al rinnovamento: primo fra questi Jagielski, il nego
ziatore degli accordi di Danzica con Soli~arnosc . 

* * * 
« Non dimenticare Danzica » è stato infatti una 

costante della lotta politica svoltasi al Congresso. I 
conservatori sono caduti su questo . Essi, in definitiva, 
si presentavano al Congresso rifiutando di discutere 
non tanto di ciò che bisogna fare oggi e per l'innanzi, 
ma rifiutando di discutere le ragioni e le cause della 
crisi attuale. rifiutando appunto di discutere di Dan
zica, degli scioperi, dello scontro che ha portato la 
classe operaia più giovane e preparata (quella che è 
nata e cresciuta - nell'età e nella ragione - comple
tamente nel socialismo) a schierarsi nel rifiuto del 
modello <li società esistente, per ribaltare il quale ha 
cominciato col darsi uno strumento di difesa e di at
tacco sociale: appunto il Sindacato indipendente e au
togestito 

I conservatori hanno creduto di cavarsela - al 
limite discutendo della Danzica 1980-81, propo
nendo, come ha fatto la commissione presieduta da 
Grabski, di espellere dal partito Gierek , responsabile 
del fallimento del decennio della seconda Polonia. Ma 
il Congresso ha ricordato bene che di Danziche ve ne 
era stata un'altra: quella del 1970-71, quando la so
cietà costruita da Wladislaw Gomulka si era conclu
sa - sono parole di Gierek di allora - in « una 
tragedia sociale e in una catastrofe politica ». Quello 
che il Congresso intendeva mettere in discussione era 
dunque l'intero modello, il principio e la possibilità 
della sua riformabilità, la possibilità di cambiare la 
linea della edificazione sociale e non soltanto di « ra
zionalizzare » il modello esistente. 

* * * 
Il Congresso è vissuto nella consapevolezza che 

ciò non può ovviamente riguardare soltanto i comu
nisti. Il grande, esigente e diffidente interlocutore so
ciale premeva non tanto figuratamente alle porte del 
palazzo del Congresso: la Chiesa - non soltanto I' 
episcopato ma una parte cospicua del « popolo di 
Dio » nel suo multiforme estendersi -, i vari ceti 
colpiti da una crisi economica e sociale senza prece
denti e avviata a un aggravamento. Di questi ceti e 
della loro volontà di superare la crisi il sindacato So
lidarnosc è ora una delle espressioni e degli interpreti 
più genuini. Al di là di ogni radicalismo - che pure 
continua a imperversare dentro Solidarnosc - è con 
questa forza che bisognerà « fare i conti » della corre· 
sponsabilità non soltanto del lavoro sociale ma della 
direzione sociale, culturale e politica • 
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Offensiva 
generale 
di Begin 
contro le 
ultime forze 
che si 
oppongono 
alla 
"pax israeliana" 
nel Medio 
Oriente 

A Bombe su Beirut, villag
W' gi libanesi distrutti, tut-
10 il dispositivo della resi
stenza palestinese sotto tiro. 
E' difficile pensare che Be. 
gin abbia semplicemente vo
luto rispondere alle incursio
ni dei commandos palestine
si attraverso il confine fra 
Israele e Libano. La posta 
in giuoco è più grossa. Para
dossalmente, anche il mezzo 
silenzio dei Sette riuniti a 
Ottawa lo conferma, perché 
se è in giuoco il futuro as
setto del Medio Oriente non 
ci si può aspettare che il 
mondo occidentale sia in gra
do di prendere le distanze, 
come si potrebbe anche fare 
se si trattasse solo di con
dannare una ritorsione forse 
un po' sproporzionata, dalla 
policica di Israele. 

Tolte tutte le bardature, 
dando per scontato che il Li
bano paga per una situazio
ne artificiosa che si trascina 
da quando esiste, la crisi -
anzi la guerra - in corso 
deriva da una precisa scel
ta di Israele. Tutto lascia 
credere che è iniziata l'offen
siva finale. Le condizioni so
no ritenute le più propizie 
da sempre e Begin ha scate
nato il suo attacco. L'obiet
tivo prioritario è l'Olp, ma 
la strategia ha prospettive 
più ampie, che coinvolgono 
tutti i protagonisti. Non per 

Israele 
apre il fuoco 
su Camp David 

di Giampaolo Calchi Novati 

niente Begin ha bombardato 
alcune settimane fa il lon
tano Iraq, che non ospita 
campi palestinesi e che non 
ha neppure una frontiera in 
comune con Israele, e sta ora 
letteralmente distruggendo il 
Libano. Per motivi diversi 
l'operazione riguarda anche 
la Siria e l'Egitto, oltre che, 
naturalmente, gli Stati Uni
ti e - ammesso che abbia 
la dignità e la necessaria vo
lontà per uscire allo scoper
to invece di trincerarsi die
tro a una passività colpevole 
- l'Europa. 

Probabilmente hanno ra
gione coloro che assegnano 
a Begin un progetto « nazio
nale » speciale, ormai del 
tutto imparagonabile al sio
nismo delle origini e persi
no al sionismo di Ben Gu
rion a cui si deve la forma
zione dello Stato d'Israele. 
La pace con l'Egitto è per
fettamente funzionale a que
sto disegno, perché il gover
no israeliano ha rinunciato a 
una parte di territorio - il 
Sinai - che non rientra nei 
confini di Eretz lsrael, aven
done in cambio l'uscita del
l'Egitto, la più importante 
potenza del mondo arabo, 
dal campo di battaglia e una 
specie di protezione illimi
tata da parte degli Stati Uni
ti. Era la premessa per un' 
integrazione di Israele nel 

Medio Oriente in condizioni 
di relativa sicurezza. Per il 
resto la concezione di Begin 
è più « territoriale » che 
« ideale ». L'assorbimento di 
una popolazione crescente di 
arabi, musulmani o cristia
ni, nello Stato di Israele po
teva essere indigesto per Ben 
Gurion e per gli stessi la
buristi alla Eshkol o alla Pe
res, che hanno ancora a cuo
re una certa immagine del
l'ebraismo, in cui è impli
cito un fine di « liberazio
ne » , ma Begin l'affronta 
senza timori reverenziali, po
co o nulla preoccupato dal
la prospettiva di uno Stato 
ebraico via via privato dei 
suoi connotati più specifici. 
E' su questo sfondo che Be. 
gin ha ingaggiato lo show. 
down con le ultime forze 
che si oppongono al suo do
minio assoluto. 

Con l'autoemarginazione 
dell'Egitto, il solo Stato ara
bo che può in qualche mo
do resistere ad Israele è la 
Siria. Dopo il Kippur, la 
Siria ha in parte imitato l' 
Egitto nell'appeasement, ma 
per la sua stessa posizione 
geografica, tutta gravitante 
nella regione palestinese, la 
Siria non può astrarsi dal 
problema posto dai diritti 
dei palestinesi o se si vuole 
dall'esistenza dell'Olp. Qua
le che sia la traiettoria stori-
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Israele 
apre il fuoco 
')U e am p David 

ca della classe dirigente siria
na in questa epoca postrivo
luzionaria, simile in ciò alla 
borghesia e alla burocrazia 
che m Egitto hanno fatto 
una certa opzione, verosimil
mente irreversibile, la Siria 
sente che la sua legittimità 
coincide strettamente con le 
vicende del popolo palesti
nese. Al limite, la Siria è 
tanto influenzata dal movi
mento palestinese da non po· 
terne tollerare neppure una 
vera autonomia o addirittu
ra una crescita rivoluziona· 
ria spontanea, ed infatti cin
que anni fa Assad ha invia
to le sue truppe in Libano 
per tenere sotto controllo un 
movimento che rischiava di 
andare troppo lontano. 

Israele non ha lasciato 
nulla di intentato per sotto
mettere la Siria. La questio
ne siriana, per la verità, è 
stata gesti~a con una qual
che angustia, perché già Car
ter aveva mostrato di voler 
recuperare Assad alla proce. 
dura negoziale, mentre Israe
le sarebbe più lieto di iso
larlo a costo di spingerlo nel
le braccia di Mosca. Anche 
recentemente, in occasione 
della crisi per i missili im
piantati dalla Siria in terri
torio libanese, Israele ha 
manovrato per « escludere » 
il regime di Assad e gli Sta
ti Uniti hanno invece agito, 
tramite il mediatore Habib, 
per « includerlo ». Da qual
che anno in ogni modo Israe
le ha dovuto riconoscere al
la Siria un'alta influenza sul 
Libano. Era il pegno per im
pedire che l'Olp divenisse 
troppo aggressiva a ridosso 
di Israele e forse una prima 
ipoteca su una futura « di
plomatizzazione » della resi. 
stenza palestinese, appunto 
attraverso la Siria (a voler 
concedere a Israele anche 
una strategia non meramen-
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te distruttiva). Nella con
giuntura sembra che preval
ga ancora la tendenza nega
tiva. La Siria è alleata del
l'Urss, protegge indiretta
mente l'Olp, è l'unico inter
locutore credibile di Israele 
per una soluzione « globa
le ». Da qui la necessità di 
ridimensionarne il prestigio, 
le capacità militari, le poten
zialità come polo di aggrega
zione. 

Dopo (o con) la Siria, I' 
Olp. Il movimento palesti
nese può essere in difficoltà, 
alle prese com'è con una po
litica oscillante fra l'obietti
vo massimo della « liberazio
ne » della Palestina e il pro
getto dello Stato nella West 
Bank, ma è pur sempre un 
ostacolo insuperabile sulla 
strada della normalizzazione 
come è intesa da Israele. Fi
nora Israele non è mai riu
scito a sconfiggere militar
mente l'Olp. A suo tempo ci 
tentò Hussein e la stessa Si
ria ha le sue responsabilità, 
per quello che è accaduto in 
Giordania nel 1970 o in Li
bano nel 1975-76. Ora è la 
volta di Israele. Non si può 
neppure negare a Begin il 
merito di essere coerente e 
esplicito, anche se ovviamen
te la ragione di tanto acca
nimento non va ricercata so
lo nei raids dei « terroristi » 
palestinesi contro i kibbut
r.im o i villaggi di frontiera. 

Israele ha scelto anche il 
terreno di scontro: il Liba
no. In Libano è ormai avvia
ta una disintegrazione gene
rale. Israele ha provveduto 
a crearvi i propri Stati-clien
ti: il cantone maronita am
ministrato dalla Falange di 
Gemayel e l'enclave tenuta 
dalle forze del maggiore Had
dad. I palestinesi sono m 
possesso di alcune posizioni 
strategiche importanti ma 
combattono pur sempre in 

un paese che non è il loro 
e devono dunque rispettare, 
o fingere di rispettare, la so
vranità di un potere che per 
suo conto è in via di spari
zione per la presenza di una 
forza - la Siria - che lo 
SO\'erchia. Anche il presun
to successo di Arafat, che in 
tante rovine avrebbe almeno 
strappato un mezzo ricono· 
scimento agli Usa e allo stes
so Israele per il solo fotto 
di essere una parte « invisi
bile » del negoziato per il 
cessate-il-fuoco condotto dal-
1 'inviato di Reagan, è ben 
misera cosa se si pensa che 
i palestinesi stanno combat· 
tento duramente non già per 
« riconquistare una patria » 
ma per avere il diritto di ac
camparsi niente meno che in 
Libano, estremo rifugio di 
questo popolo senza Stato e 
in ultima analisi anche sen
za dimora. 

L'escalation, di fatto. non 
è stata arrestata né dall'Olp 
né dalla Siria. Israele ha avu
to la conferma che sul pia
no militare non ha rivali. 
Con l'aumento delle distru
zioni e degli orrori c'è anche 
la possibilità che i resti del
l'opinione pubblica libanese 
si rivoli;tano contro i resti dei 
palestinesi (e l'occupazione 
siriana). E' molto probabile 
d'altronde che per l'inseri
mento definitivo di Israele 
nel Medio Oriente sia neces
sario lo smembramento del 
Libano, in modo da cancel
lare anche questa parvenza 
di Stato pluralista. I deter
renti che possono funziona· 
re sono altri: quello egizia. 
no, se e quando Sadat o chi 
per lui riterrà che il coinvol
gimento voluto da Israele 
nella guerra contro i palesti
nesi e la nazione araba non 
è più compatibile con il 
« patto nazionale » su cui il 
nuovo Rais ha costruito la 

legittimità del suo regime 
(ma Israele vuole appunto 
mettere alla prova del fuoco 
Camp David prima del ritiro 
da tutto il Sinai, previsto per 
l'aprile del 1982), e quello 
americano, visto che gli Sta
ti Uniti non possono com
promettere la loro politica 
volta a creare una coalizione 
di Stati arabi contro l' « e
spansionismo sovietico». 

In attesa che l'Egitto pre
cisi le sue posizioni (per il 
momento Sadat si è limita
to a rinviare l'incontro al 
vertice con Begin), sono gli 
Usa ad aver preso l'inizia
tiva. Ovviamente Reagan ha 
tutto da guadagnare da al
tri spazi di mediazione. Con 
l'altalena delle forniture mi
litari a Israele ha in mano 
l'atout giusto per dare l'im· 
pressione di influire sulla po
litica di Begin (anche se a 
stretto rigore dovrebbe an
che subirne le colpe) e d'al
tra parte può presentarsi ad 
un cerro punto come il ga
rante dell'integrità del Liba
no o della sopravvivenza fi. 
sica dei palestinesi. A lungo 
termine Israele può sperare 
di non essere più « altro » 
rispetto agli Stati arabi ma, 
a parte che teme di perdere 
con ciò stesso la sua insosti
tuibilità agli occhi degli Sta
ti Uniti, deve prima amplia
re la sfera della sua egemo
nia. Tutto lo spinge a fare 
la guerra contro tutto e con
tro tutti, ed è esattamente 
quanto Begin sta compiendo. 
E' una linea che lo mette in 
urto con gli Stati Uniti, che 
vorrebbero essere più pru
denti e che non possono 
ignorare del tutto le rimo
stranze dei loro alleati del 
campo arabo. Da qui le pres
sioni e le relative concessio
ni. Ma la convergenza strate
gica resta. Da qui dunque le 
coperture e le complicità. 

G. C. N. 
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PC diviso 
in una Spagna 
lacerata 
I "compromessi" 
di Carri/lo 
e le contraddizioni dei suoi 
contestatori 

di Mario Galletti 

a Dopo le dimissioni dal 
W Pce presentate mesi or
~ono da Ramon Tamames 
(economista di fama europea 
ed ex vice sindaco di Ma
drid) e dopo !'ancor più re
cente flessione subita dalle 
Comisiones obreras nelle ele
zioni per i delegati di fai> 
brica e di categoria e per i 
direttivi sindacali, il Partito 
comunista spagnolo si è tro
vato, proprio alla vigilia del 
suo congresso nazionale -
che si sarà appena concluso 
quando queste note appari
ranno stampate -, di fron
te a nuovi sintomi di crisi. 
al vertice e alla base. che 
sarebbe troppo sbrigativo 
esplicitare come fenomeno 
di contrapposizioni personali 
e di gruppi, spiegare come 
un riflesso della conduzione 
« protagonistica » e sogget
tiva dell'attività del Partito 
ad opera del suo massimo 
leader, Santiago Carrillo; o 
magari attribuire alla con
certata opposizione di ele

menti « vetero comunisti », 
presuntamente ispirati da 
Mosca, contro la linea euro
comunista assunta dal Pce 
fin dal 1975. Quale che sia 
la porzione di attendibilità 
verificabile anche in situa
zioni come quelle appena 
esposte, è assolutamente cer
to che proprio le recenti vi
cende interne del Pce - ri
petiamo sia al vertice, sia al

la base -, vale a dire le vo

tazioni de Il' organizzazione 

madrilena, che ha reclama
to a maggioranza la legitti

mazione dell'esistenza di cor-

renti all'interno del partito 
e ha messo due volte in mi
noranza le posizioni assun
te dal segretario generale, 
stanno a testimoniare origi
ni e cause assai più comples
se di quelle normalmente 
avanzate nel dar conto dcl
i 'attuale travaglio vissuto 
dall'organizzazione dei comu
nisti spagnoli. Tali oriAini e 
cause s'identificano soltanto 
riflettendo sulla storia della 
Spagna e del Partito comu
nista spagnolo, sui caratteri 
e i modi della transizione 
democratica; sul complesso 
di questioni civili, sociali, 
istituzionali, etniche che 
compongono il quadro inte
ressantissimo - ma tutta
via altamente drammatico e 
soprattutto gravido di peri
coli d'involuzione e perfino 
di restaurazione - della pro
blematica spagnola oggi. 

Ogni informazione che ri
guardi le manifestazioni più 
clamorose della crisi che il 
Partito comunista di Spagna 
attraversa attualmente non 
può prescindere da un fatto: 
che esse fanno data, Arosso 
modo, dal 1979, quando eb
be praticamente fine quel!' 
esperimento di « contributo 
colletti \'O » delle forze poli
tiche del Paese al tentativo 
di risalire le difficoltà con
giunturali della Spagna e di 
accelerare il decadimento 

delle vecchie strutture: espe

rimento che fu detto « Patto 

della Moncloa ». Fu allora 

che cominciò seriamente a 

vacillare la facile illusione 
che la morte di Franco e la 
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« conversione volontaria » di 
molte forze e personalità già 
legate al vecchio regime sa
rebbero alla fine bastate a 
costruire uno Stato democra. 
tico in tempt ragionevolt. 
Ma la virulenza, restata so
stanzialmente intatta, dell' 
antico apparato franchisca e 
altre cause meno specifica
mente spagnole e soggettive 
(prima di tutto le dure con
seguenze della crisi econo 
mica dell'Occidente su uno 
dei paesi più deboli dell'Eu
ropa capitalista) fecero rapi
damente capire che la demo
crazia non solo non era real. 
men te a portata di mano, ma 
anzi sarebbe stata esposta a 
ogni e qualsiasi pericolo e 
minaccia ad opera della de
stra militare, civile, burocra
tica, giudiziaria. Le prove 
della fondatezza di tali previ
sioni non sarebbero tardate a 
venire; basti ricordare la co
spirazione golpista nota col 
nome del « bar Galaxia », 

poi la campagna di destra 
contro il primo mmtstro 
Adolfo Suarez costretto alla 
fine a dimettersi, quindi il 
tentativo di colpo di stato 
impersonato (ma certo gui
dato da personalità ben più 
qualificate) dal colonnell() 
Tejero; infine la voluta ce
cità del potere centrale dt 
fronte alle istanze di effet
tiva autonomia avanzate dai 
baschi, cecità altrettanto fol
le e irresponsabile della pra
tica del terronsmo che l'Eta 
militare continua. Ebbene 
- ecco la vera questtone 
che riguarda il Pce-: in che 
misura questo quadro della 
Spagna post-Moncloa si è ri
flettuto sull'attività, la vita 
interna e il confronto di opi
nioni e posizioni al vertice 
e alla base del Parlamento 
comunista? 

La risposta da dare è ab
bastanza semplice. La dire
zione, identificata con la for
te personalità di Carrillo (in 
questo senso appaiono in 

parte legittime le critiche ri

volte al leader comunista di 

soggettivismo, di estempora

neità e comunque di ten· 

denza a prendere decisioni 

anche senza un'adeguata con· 
sultazione con i suoi colla
boratori), è stata investita 
da contestazioni di vario se
gno e origine, ma non sem. 
pre necessariamente contra
stanti. Da un lato sono pio
vuti addosso a Carrillo at
tacchi « da destra e da si
nistra » (l'espressione è pu
ramente schematica e esem
plificativa), dall'altro sono 
state messe in causa, soven
te, le caratteristiche del suo 
modo d1 lavoro. L'esperien
za del patto della Moncloa 
è stata criticata come mani
festazione di opportunismo e 
questi attacchi non sono ve· 
nuti peraltro soltanto dai 
vecchi militanti, ma anche 
da parte di quadri giovani 
e di intellettuali per i qua
li non era tanto da mette
re sotto giudizio l'adesione 
al piano di risanamento eco
nomico del paese gestito in 
realtà solo dal governo, 
quanto l'affermata mancan
za di un progetto autonomo 
di lotta per una società nuo
va: progetto che desse cre
dibilità sia alle tesi euroco
muniste, sia alla disponibili
tà del Pce a collaborare con. 
giunturalmente anche con le 
forze rappresentative della 
vecchia società. 

E' su questa base che, in 
varie occasioni, negli ultimi 
due anni, la direzione è sta
ta attaccata. Carrillo d'altra 
parte è stato più volte criti
cato, come si è detto, per le 
caratteristiche della sua lea
dership, giudicata « vecchio 
stile», nonostante la spre
giudicatezza e la modernità 
delle tesi sostenute. Si è co
sl determinata, come appun
to nella riunione dell'orga
nizzazione di Madrid, una 
saldatura fra quadri giovani 
e intellettuali e settori for
matisi negli anni della guer
ra civile, della lunga clande
stinità e dell'emigrazione, 
troppo sbrigativamente de
finiti « filosovietici » dalla 

stampa spagnola ed europea. 

Un'altra importante materia 

di contesa è stata la scarsa 

sensibilità attribuita al grup

po Carrillo-Sanchez Monte--41 



ro-Azcarate per le questio· 
ni dell'autonomia regionale: 
contesa aggravata dal fotto 
che per esempio baschi e ca 
talani hanno spesso lamen· 
tato la esiguità delle rappre. 
sentanze del Psuc (i'organiz· 
zazìone dei comunisti della 
Catalogna) e del Pc di Eu;:. 
kadi negli organismi dirigen
ti centrali del Pce. Si è trat· 
tato di una specie di accusa 
di « castillanismo » rivolta 
al gruppo dirigente. Essa 
non è stata estranea, ecco un 
altro esempio, al pronuncia· 
mento antieurocomunista da 
parte del Psuc l'anno scorso. 
Come si sa, la contestazio· 
ne catalana è in gran parte 

rientrata, e Carrillo ha con. 
seguito proprio recentemen· 
te un successo quando i ca
talani hanno reinserito nel 
loro statuto la definizione 
« eurocomunista ». Però il 
contrasto (pitt profondo) non 
è stato sanato con il Pc ba
sco, il cui leader Roberto 
Lertxundi ha preso posizio
ne per un'autonomia basca a 
larghissimo spettro che pre
\'ede con lo Stato spagnolo 
rapporti di « federalismo»: 
il che è appunto in contra
sto con le tesi del Pce per il 
quale l'unità della Spagna è 
intangibile pur in un a!'.set. 
to di autentiche e moltepli· 
ci autonomie regionali. 

Come si vede, in pratica, 
si sono verificate in seno al 
Pce situazioni e divergenze 
che da tempo agitano, su 
scala più vasta, l'intero schie
ramento politico spagnolo. 

A tutto ciò si è aggiunta, 
alla vigilia del congresso na
zionale comunista, la presa 
di posizione di una discreta 
maggioranza di delegati alla 
conferenza madrilena ( intel
lettuali, giovani, dirigenti 
sindacali, operai) in favore 
della legittimazione dell'esi
stenza e dell'attività d1 cor
renti in seno al Pce Su que
sto e su altri punti, Carrillo 
è stato messo in minoranza 
nel più importante degli atti 

precongressuali. Di ptu, su 
questo inventario di proble
mi e situazioni non è possi
bile dire in quanto si è -
appunto - alla decisiva sca
denza del Congresso, del 
quale gli spagnoli e non sol
tanto gli spagnoli attendono 
di conoscere i risultati. No
nostante la non eccessiva 
consistenza elettorale del Pce 
(12 per cento nelle ultime 
elezioni), il peso culturale, 
il prestigio e il patrimonio 
di lotta e d'iniziativa di que
sto partito legittimano infat
ti largamente una simile at-
tesa. 

M. G. 
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TUNISIA/Bourghiba offre sbocchi 
legali all'opposizione 

• Il futuro Parlamento tuntsmo , 
che sarà eletto nel prossimo novem
bre, avrà anche deputati comunisti? 
E' la domanda che già si pongono 
oggi, con un misto di orgoglio e di 
preoccupazione (per ragioni che ve
dremo) i militanti del piccolo ma 
glorioso Pc di Tunisia, che la « svol 
ta liberalizz.mice » decisa dal Presi
dente Bourghiba e dal nuovo primo 
ministro Mzali (succeduto al vec. 
chio e malato leader reazionario He. 
di Nouira) ha restituito recente· 
mente alla legalità costituzionale do
po oltre diciotto anni di interdizio
ne caratterizzati da persecuzioni, ar
resti. torture e condanne contro i 
suoi aderenti e simpatizzanti. L' 
c:vento libcralizzatore, accompagnato 
da tutta una serie di misure di de. 
mocratizza:t.ione (citiamo il decadi. 
mento della direzione dei sindacati 
nazionali Ugtt che fu imposta da 
Nouira dopo l'arresto di Habir 
Achour a seguito dello ~ciopero e 
dei massacri del gennaio 1978. la 
nomina di nuove direzioni nei gior
nali destouriani, l'amnistia a favore 
di leader sindacali e giovani) ha no
tevole rilevanza soprattutto se visto 
nel quadro di un relativo migliora
mento dci rapporti fra la Tunisia e 
gli altri Paesi del Maghreb e del 
rinnovamento verificatosi al vertice 
della formazione politica ufficiale 
che dirige il governo del Paese: il 
Partito socialista destouriano. In at· 

tesa di verificare quanto impegnati
vo e promettente sia destinato a ri
velarsi, appunto, il piano d1 libera
lizzazione e di rinnovamento plurali
stico deciso da Bourghiba e Mzali, 
un interrogativo di fondo si pone 
immediatamente· come e perché si 
è arrivati alla svolta meditata duran
te gli ultimi due anni e concretizza
tasi a metà luglio con le citate libe
ralizzazioni, fra cui spicca proprio I' 
annuncio della ri-legalizzazione del 
Pct e della convocazione di elezio
ni legislative aperte a una pluralità 
di liste, per il prossimo autunno? 

La constatazione prima è quella 
delle sempre più evidenti difficoltà 
di contenere le spinte sociali e civili 
(nonostante i suoi gravi problemi e 
l'arretratezza economico-produttiva, 
la Tunisia è infatti un pat:se assai 
evoluto specie da un punto di vista 
culturale) nelle pastoie della media
zione esclusiva del partito unico, del 
sindacato che è sempre stato una 
sua emanazione e delle organizzazio
ni ufficiali studentesche e giovanili. 
Gli scioperi del '78, la stessa vicen
da dell'attacco notturno a Gafsa due 
anni dopo (pur tenendo conto delle 
probabili provocazioni esterne. da 
parte della Libia), le contestazioni 
anche recenti nel sindacato e nel 
mondo universitario hanno scosso 
duramente il vecchio e rapace appa
rato burocratico destouriano, che è 
stato, anche se in limitata misura, 

epurato. 01 qui l'esigenza del verti
ce del regime di offrire sbocchi le
gali a una opposizione democratica, 
nella c0nvinzione di allargare nello 
stesso tempo le basi del consenso. 

Sui dirigenti tunisini hanno poi 
mfluito le decisioni dell'Internazio
nale socialista (di cui il Destour fa 
parte) di dar vita a una organizza
zione panafricana dei partiti di ispi
razione - o meglio sarebbe dire di 
denominazione - socialista. Il pro. 
getto è singolare e per molti versi 
equivoco, interessando partiti e re
gimi che nulla hanno di socialista, 
né di democratico. Se però c'è in 
Africa un paese dove un progetto 
pluralistico può avere qualche pos
sibilità di manifestarsi duraturo 
questo è la Tunisia. Ora si può guar
dare con qualche speranza al pro
cesso di sviluppo civile e costituzio
nale della Tunisia. Resta a vedere 
se il vecchio apparato non tenterà 
la revanche, non cercherà di bloccare 
ognt evoluzione al primo serio ma
nifestarsi di forza e prestigio delle 
organizzazioni di opposizione. Ogni 
congettura sulle prospettive è in ogni 
caso da rinviare a dopo il risultato 
delle prossime elezioni che, se dav
vero libere come ora si promette, da
ranno un nuovo quadro attendibile 
della realtà della Repubblica nor
dafricana, finora manipolata dal
( 'ala conservatrice del partito de
stouriano • M. G. 
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Distensione: perché la cornice dell'Europa è troppo piccola 

Il ruolo di mediazione 
e di proposta 

dell'Internazionale 
socialista 

La risposta costruttiva dell'Internazionale socialista all'offensiva di persuasione sviluppata dal Cremlino 
Difendere l'autonomia del mondo contro oçinl proposito di « sovietizzazione » alla Breznev o di 

A L'Internazionale Socia
W lista, riunita a Bonn at
torno a Willy Brandt il 15 
e 16 luglio, ha fatto giusti
zia di molti allarmismi e di 
molte incomprensioni circa 
le posizioni dei socialisti e 
dei socialdemocratici europei 
per quanto riguarda la poli
tica estera, i rapporti Est
Ovest, il negoziato per I' 
equilibrio eurostrategico ed 
ha definito, anche come ri
sposta alle lettere inviate da 
Breznev ai socialisti europei, 
una posizione chiara e net
ta, che contribuirà certamen
te ad alleggerire il dibattito 
e la tensione internazionali. 

La visita di Brandt a Mo
sca aveva provocato molto 
rumore ed alimentato molti 
sospetti : da più parti si era 
accusato il leader tedesco di 
eccessiva comprensione per 
le tesi sovietiche, di essere 
troppo accondiscendente al 
pacifismo ed al neutralismo 
di larghi settori del sociali
smo europeo, di essere addi
rittura favorevole alla neutra
lizzazione dell'Europa scan
dinava se non addirittura 
dell'Europa intera. 

La posizione politica de
finita dalla Internazionale 
Socialista, sulla base pro
prio della relazione e delle 
proposte di Brandt, appare 
certo più elastica di quella 

« libera1izzazione » alla Reagan ... 

di Luciano De Pascalis 

americana ma è pur sempre 
fedele alla Nato e alle deci
sioni a suo tempo adottate 
dalla Nato a favore degli eu
romissili . 

Scopo della politica este
ra dei socialisti europei, mol
ti dci quali sono al governo 
e tutti hanno posizioni di ri
lievo nelle politiche nazio
nali, è quella di garantire la 
pace e la sicurezza in Eu
ropa. 

A questo scopo - lo si 
è ribadito alla riunione d1 
Bonn - è necessario: 1) 

riaffermare la volontà di di
fesa comune garantita dalla 
Nato; 2) riaffermare anche 
la volontà di controllare e 
ridurre gli armamenti pre
senti sul territorio europeo 
al fine di raggiungere un 
equilibrio delle forze al più 
basso livello possibile. 

Ciò comporta lavorare po
liticamente sulla base delle 
due decisioni della Nato, 
quella del dicembre 1979, 
che prevedeva trattative rus
so-americane per la limita
zione dei missili a media 
gittata nella cornice del Salt 
III, e quella del maggio 
1981, che stabiliva l'inizio 
delle trattative all'interno 
del negoziato Salt « prima 
della fine dell'anno». 

L'Internazionale Sociali
sta, la cui autorità interna-

zionale cresciuta negli ulti
mi tempi è ormai indiscuti
bile, getta così rutto il suo 
peso a favore delle trattati
ve nello spirito dell' Allean
za Atlantica, assicurando da 
un lato l'Urss sulla buona 
volontà dell'Occidente, ame
ricani compresi, a trattare e, 
dall'altro lato, esercitando 
una giusta pressione su Rea
gan perché l'America si de
cida a trattare presto e su
bito. 

Haig alla vigilia della riu
nione di Bonn, come a vo
ler precedere la dichiarazio
ne politica dei socialisti eu
ropei, annunciava che la da
ta, da fissare fra la seconda 
metà di novembre e la pri
ma di dicembre, sarà concor
data in settembre in un in
contro, che avrà con Gromi
ko all'Onu. 

Nel corso delle ultime set
timane ed in previsione del
la riunione della Internazio
nale Socialista i sov1euc1 
hanno avuto verso l'Europa 
un atteggiamento singolare. 
che è semprato obbedire ad 
un antico precetto leninista 
«colpire l'anello più debole 
della catena » e al proposito 
di rovesciare la decisione col
lettiva adottata dagli euro
pei di installare i missili 
americani Cruise e Persch
ing 2. 

A Mosca, in modi diversi, 
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si è battuto sempre sul ta
sto della urgenza di riaprire 
il negoziato sulla base del 
nucleare esistente. « Il tem
po non aspetta » hanno con. 
tinuato per settimane a ripe 
tere i sovietici agli europei 
colla speranza d1 riuscire co
sl a piegare la posizione di 
Reagan, intenzionato a rive
dere e ritoccare prima di 
ogni negoziato i rapporti di 
forza. 

Per questo le conclusioni 
a cui è giunta la recente riu
nione della Internazionale 
Socialista costituiscono una 
risposta seria e costruttiva 
alla offensiva di persuasio
ne sviluppata dal Cremlino. 
Una risposta peraltro fonda
ta su una analisi attenta e 
non preconcetta dei dati 
« reali » della situazione in
ternazionale. 

Sulla base di una siffatta 
analisi i socialisti europei ri
conoscono che l'Urss, sfrut
tando il riflusso americano 
provocato dalla sconfitta nel 
Vietnam, ha sì accettato le 
condizioni e la pratica della 
distensione in Europa ma, 
nello stesso tempo, ha cer
cato di riempire con la sua 
politica e le sue forze il vuo
to, che in Indocina, Asia e 
Africa aveva lasciato il co
lonialismo franco-anglo-ame
ricano. -43 



E' stato in questo conte
sto internazionale che l'Ame
rica di Nixon ha finito col
l'accettare di negoziare il suo 
arsenale nucleare con quel
lo sovietico nel quadro dei 
negoziati Salt. 

distensione per il mondo in
tero. 

Ma può l'Urss accettare 
una prospettiva di questo ti
po, che comporta l'accetta
zione di un equilibrio al li
vello generale, la rinuncia 
all'espansionismo anche ideo
logico, il rispetto del non 
allineamento del Terzo Mon
do? 

che gli Usa avranno, con una 
folle corsa al riarmo che im
ballerebbe l'intera economia 
mondiale, conquistato o me
glio riconquistato la superio
rità strategica degli anni '50. 

le un suo ruolo di mediazio
ne e di proposta, assicuran
do insieme americani e so
vietici per ricondurli alla ra. 
gione e al negoziato, difen
dendo l'autonomia del mon
do contro ogni proposito di 
« sovietizzazione » alla Brez. 
nev o di « liberalizzazione » 
alla Reagan, ricucendo un 
dialogo Est-Ovest oggi pa· 
ralizzato, riaprendo spazi 
operativi al dialogo Nord. 
Sud ed offrendo, infine, a 
tutti gli uomini di buona 
volontà una prospettiva rea
listica di sicurezza e di pa
ce. Non è poca cosa in un 
mondo inquieto e preoccu
pato, in cui peraltro il cam
biamento in « meglio» ali' 
Est come all'Ovest si colo
ra sempre più di « sociali
smo dal volto umano». 

L'avventura afghana ha 
bruscamente interrotto que
sto processo, mettendo di 
fronte, l'una e l'altra arma
te, le due superpotenze, ispi
rate una dalla solidarietà in
ternazionalista sostenuta pe
rò oggi prevalentemente con 
le armi e la seconda dalla fi. 
losofia del « mondo libero » 
e della superiorità militare. 

Arrivati a questo punto è 
impossibile pensare di poter 
ristabilire la vecchia cornice 
della distensione « limitata » 
solo all'Europa; è necessario 
avviare un dialogo politico 
generale e pensare ad una 

Gli uomini di Reagan SO· 

no convinti che il Cremlino 
non è disponibile a tutto 
questo e che i sovietici non 
sono sinceri nel desiderio di 
sanzionare la « sicurezza 
uguale » fra i due schiera
menti. 

Per i socialisti europei 
« sicurezza uguale » signifi
ca però non solo equilibrio 
negli armamenti e disponi
bilità a ridurre l'equilibrio 
via via a livelli inferiori ma 
anche comportamenti uguali 
e codici di comportamento 
comuni. 

Per questo, come hanno 
fatto anche nel corso della 
riunione di Bonn, essi dan
no grande importanza, anche 
come test, alla posizione so. 
v1ettca sull'Afghanistan e 
sulla Polonia. 

L'Internazionale socialista 
nutre invece la convinzione 
che questa sincerità oggi c'è 
e che, comunque, essa va ve
rificata nei fatti negoziando 
subito e non domani, dopo 

Insomma l'Internazionale 
Socialista trova in questa 
congiuntura politica mondia- L. D. P. 

''Realpolitik'' della Chiesa polacca 

• Molto è stato scritto sulle VI· 
cende polacche; ora un nuovo te
sto (Franco Bertone, L'anomalia po
lacca. I rapporti tra Stato e Chie
sa cattolica, Editori Riuniti, pp. 
290, L. 7 .800) amcch1sce la serie 
Un libro d1 uno speetalista che ha 
soggiornato a lungo m Polonia, cor· 
rispondente di im periodico del 
PCI. La vasta documentazione cita
ta o richiamata, ricostruisce in mo· 
do mmuz1oso la storta dei rapporti 
«Stato-Chiesa » in Polonia, la cui 
conoscenza è essenziale per com· 
prendere la novità del pontificato 
di papa W 01tyla e la nascita della 
esperienza di Solidarnosc. 

E' un fatto che nell'« anoma
lia polacca» ha sempre pesato la 
variante della politica vaticana. Ber. 
tone richiama ampiamente la poli· 
trca di Pio XII e il mo carattere 
frenante rispetto all'accordo sia pu. 
re conflittuale che i vertici della 
chiesa polacca sono andati via via 
stabilendo con 1 gestori del potere 
m Polonia, in quest'area cioè singo. 
larissima del « socialismo reale ». 
Una nota nuova rispelto a certa 
pubblicistica legata alla tradizione 

marxista italiana è il prendere at
to della dimensione di massa (con 
chiari elf etti sociali) dei cattolici in 
Polonia. Essi, mfatti, riuscirono a 
porsi come interlocutori-oppositori 
al progetto di « rum/reazione » del· 
la via polacca proprio per la loro 
presenza capillare nella società e per 
gli alti prezzi pagati nella resistenza 
antinazista. (1 n Polonia ci furono 6 
milioni di morti di cui ben 3 m1 
liom di ebrei). Il tributo di sangue 
pagato anche dar cattolici polacchi 
non impedisce all'autore di cogliere 
certi ritardi ed omissioni nelle stes
se prese d1 posmone dell'episcopato 
polacco. Basti qui citare l'autocrit1· 
ca dello stesso cardinale W yszynskt 
rispetto a1 moti antisemiti mani/e· 
statisi in Polonia agli inizi degli an
ni '70. 

Uno dei capitoli più invitanti del 
libro è quello che descrive mons. 
Casaro/i intento a tessere la sua 
Ostpolitik (politica di apertura ver
so i goverm dell'Est Europa). E' 
stata un'impresa non /acile perché 
ha dovuto fare 1 conti con la dil/t· 
denza dei vertici della chiesa po
lacca verso questa politica vaticana. 

Essi temevano di essere scavalcati 
in un approccio tutto diplomatico 
tra Santa Sede e dirigenti statali po. 
lacchi Non a caso in pieno sino
do mondiale dei vescovi nel 1974 
Wyszinski esclamò: «Ego non sum 
homo casaroliniensis' » (Non sono 
un Casarolt) intendendo che tl dia· 
logo con le autorità comuniste an
dava sviluppato ma da posizioni di 
forza cioè con un capillare consenso 
popolare. 

V a detto, e Bertone lo registra 
ampiamente, che papa Montini 
quando nel 1977 rrcevette il pre· 
mier polacco G1erek fece sue, nel
la sostanza, le rivendicazioni dei ve
scovi cattolici chiedendo più spazio 
per l'azione della chiesa. Su un pun· 
to il libro meritava d1 essere arric
chito: sulle conseguenze che il plu· 
ralismo sociale sta provocando in 
una chiesa come quella polacca as
sai monolitica dal punto di vista 
dottrinale e etico. Infatti, se l'espe
rrenza d1 Solidarnosc è realmente 
mnovat1va, essa sarà certo destinata 
a mutare il « partito-stato » ma an· 
che una « chiesa p1gliatu1to » • 

Maurizio Di Giacomo 
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TACCUINO 
SOVIETICO 

- • Mosca -
A sinistra 
11 Palazzo 
dei Congressi 

C'è un culto che sale 
ma è quello di Puskin 

meriti del poeta di fronte alla cultura russa e i suoi riflessi nella 

società attuale - Ogni generazione riscopre valori e significati nella vita di 

questo personaggio che domina ancora gli eventi - Il « fenomento 

decabrista » e l'ansia di libertà e giustizia. 

di Carlo Benedetti 

• Un culto della persona esiste indubbiamente 
nell'URSS. E' inutile negarlo, inutile far finta di non 
accorgersene Tanto più che il fenomeno ha una esten
sione veramente nazionale e trova, perlomeno consen
zienti, le autorità La persona, nel nostro caso, si chia
ma Aleksandr Sergheevic Puskin, e il fatto che sia 
mono da quasi un secolo e mezzo non toglie nulla al 
cuho appunto di cui è circondato. 

Ne ho sentito parlare da tempo, ma è solo ora che 
ho avuto una prova diciamo così materiale. Era la se
ra tardi del 6 giugno, stavamo camminando con un 
amico attraverso la centralbsima piazza Puskin quando 
improvvisamente abbiamo scoperto che, a differenza 
di tutte le sere « normali », il piazzale di france al 
monumento al poeta era pieno di gente. 

C'erano alcune centinaia di persone strette in va-
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ri capannelli, rutt'intorno alla figura bronzea di Pu
skin (diventata per la larga diffusione della sua imma
gine fotografica una specie di secondo stemma di Mo
sca ). A grande fatica ci siamo aperti uno spiraglio in 
uno dei gruppi all'interno c'era un giovanotto che re
citava « C'era una volta un cavaliere povero e onesto », 

una poesia di Puskin perdutamente amata da Dostoev
skij, tanto che ne fece una specie di chiave del suo 
romanzo « L'Idiota » . 

Accanto, ai piedi del monumento, una donna (po· 
teva essere una casalinga o una comune impiegata) de
clamava dei versi; a giudicare dal suono erano fru tto 
della sua fatica creativa, e l'amico sovietico che mi ac
compagnava disse che non erano moho diversi da quel
li dei grafomani che inondano le redazioni di settima 
nali letterari. Ma la gente ascoltava rispettosamente :.i· -45 



TACCUINO SOVIETICO 

lenziosa, senza commentare... Un po' in disparte, se
duti su una panchina due poliziotti; erano visibilmen
te stanchi: quella specie di comizio poetico durava or
mai da varie ore, praticamente sin dalla mattina. Del 
resto così accade puntualmente la sera del 6 giugno 
quando alcune centinaia di persone strette in vari ca· 
pannelli si ritrovano attorno alla figura bronzea del 
poeta (divenuta una specie di stemma di Mosca) per 
recitare e parlare di Puskin. La « cerimonia » si ri
pete tutti gli anni, puntualmente. E l'indomani apren
do la Pravda balza subito all'occhio la solita, grande 
foto raffigurante una sconfinata folla a Michailovskoie 
(regione di Pskov, a circa 400 Km. a nord-ovest da 
Mosca, ex tenuta dei genitori del poeta), il palco del
le autorità, le facce dei dirigenti dell'Unione degli 
Scrittori. 

Fotografando questi aspetti esteriori (ma non tan
to « esteriori » perché anche le cerimonie fanno parte 
del « fenomeno ») intendo riferirmi soprattutto a quel 
complesso di manifestazioni che sono vissute, qui, dal
la gente, dall'uomo della strada, nel modo più auten· 
tico, più intimo: come « culto », appunto. Ricordo co· 
me a Leningrado il 1 O febbraio scorso (il 29 del vec
chio calendario russo) ho visto sostare per ore ed ore, 
malgrado il freddo che Il non scherza, una coda di cen
tinaia di persone sul Lungofiume Moika. Esattamente 
come 144 anni fa quando il poeta - trasportato dopo 
il fatale duello - stava morendo nella sua casa al nu
mero 12 del Lungofiume, la gente si assiepava per ave
re informazioni sullo stato di Aleksandr Sergheevic. 

Cosl, chiunque sia stato anche solo per pochi gior
ni nell'URSS avrà sentito, credo, la grande popolarità 
che Puskin gode presso i sovietici. Non parlo solo del
le tirature astronomiche delle sue opere, dei lavori tea· 
trali, della caccia appassionata per tutto quello che si 
scrive su di lui. Mi riferisco qui a quella « ricerca » in· 
torno a Puskin che è oramai divenuta una vera indu· 
stria scientifico-culturale e che viene definita in rus
so « puskinismo » o « psukinistica » e che si vale di 
un numero imprecisato di centinaia di studiosi: filo
logi, storici, specialisti in archivi, in restauro ecc. Un 
mare di pubblicazioni copre questo importante settore 
storico-culturale. 

Un paragone si impone: ed è un paragone sin trOp· 
po ovvio per chi ha alle spalle una tradizione plurise· 
colare di studi danteschi. Ma, si può obiettare, è suf
ficiente per spiegare tanto fervore, tanto fiorire di 
edizioni e ricerche, tanta atmosfera di passione popo. 
lare? E' possibile spiegare la vastità e la profondità 
dell'attaccamento a Puskin solo con l'imponenza -
veramente grandiosa - della sua opera letteraria, poe
tica? I meriti di Puskin di fronte alla cultura russa 
sono infiniti ed enormi: dall'aver creato la lingua na-
1iun.1lc, all'aver dato i natali alla grande lecteratura 
dell'800, all'aver gettato le basi del giornalismo mo
derno ccc. L'arte russa - e non solo la leueratura, ma 
anche la musica, il teatro, la pittura - deve moltis-

simo a lui. Quella prerivoluzionaria come quella dt 
oggi: è di S. M. Ejsenstejn la penetrante osservazione 
che le famose scene di battaglia di Poltava, il noto 
poema monumentale di Puskin, sono «montate» se 
guendo rigorosamente i dettami tecnici del copione 
cinematografico. La potenza anticipatrice di Puskin 
continua a sorprendere; né è una prova il flusso tut· 
t'altro che esaurito di opere ricavate dai suoi lavori. 
Ma tutto questo basta per spiegare quel tipo di ado
razione popolare - oltre che statale - che abbiamo 
cercato di descrivere? 

Come ogni genio, si dice, Puskin appartiene a tut· 
te le epoche, è contemporaneo di ogni generazione. 
Con quel particolare - faceva notare nel 1921 uno 
dei più sottili intenditori del poeta, Vladislav Koda
sievicz, studioso delle lettere e poeta lui stesso - che 
ogni generazioni che viene se lo riscopre ex novo però 
irrevocabilmente qualche cosa di quello che era stato 
proprio della percezione della generazione precedente. 
Un nuovo pubblico - egli diceva - nuove masse 
enormi di ammiratori di Puskin stanno già sorgendo 
ma anche a parità di tensione - aggiungeva significa
tivamente - il loro sentimento verso Puskin non sa· 
rà più quello di noi, uomini dell'800. 

Infatti, dopo l'ottobre del '17, l'immagine del poe
ta subisce più d'una trasformazione. Non era del re· 
sto mai la stessa neanche nel secolo precedente (so
stanzialmente incompreso durante la vita da lettori del
le sue opere più mature, Puskin fu poi esaltato dal 
pubblico della metà del secolo, fieramente combattuto 
dai mchilisti - predecessori dei popul1st1 - negli an
ni '60, ancora spasmodicamente ammirato a cavallo tra 
i due secoli); ma le battaglie più accese scoppiarono 
proprio dopo la Rivoluzione Se da una parte lo si vo
leva cestinare, insieme e accanto all'interprete della pu
trida nobiltà e cantore dell'angoscia senza sbocco Ciai
kovskij e tanti altri artisti decadenti del passato capi
talistico-zarista, dall'altra si trovava chi era disposto a 
coniugarlo all'opposta estremità. Anche recentemente 
uno studioso si ricordava come in un infiammato di
battito dei primi anni '20 un adepto del Proletkull 
tuonava: « ma Puskin non è soltanto da considerare 
tra i rivoluzionari, è bolscevico di puro sangue: non è 
stato forse lui a scrivere l'Ottobre giunse ... ? » citan
do però - si badi bene - staccate dal contesto le pa
role che nell'Eughem1 Oneghin fanno parte di una bel
lissima descrizione del paesaggio autnnale ... 

Ma veniamo al pubblico, soprattutto il giovane 
pubblico di oggi: che cosa vede o cerca di vedere spec
chiandosi in Puskin? Mi limiterò solo ad alcune ipo· 
tesi raccolte negli ambienti di Mosca più vicini a quc· 
sto tipo di problematica. Più che ipotesi, anzi, si trat
ta di alcune domande che questa società (sovietica, 
russa) rivolge al proprio passato, scoprendovi taluni 
enigmi stimolanti. 

Per esempio sono meno di tre decenni gli anni che 
separano il 1799, data di nascita di Puskin, dal 1828 
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anno di nascita di Tolstoj, cioè quello spazio di tem
po in cui vennero al mondo Lermontov e Gogol, Her
zen e Cerniscevsk11, Nekrassov e Dostoevskij, Turghe
niev e Saltykov-Scedrin, praticamente tutti i grandi 
della letteratura russa, anzi mondiale, dell'800. Un 
momento di fioritura, di proliferazione di geni che 
nella storia non ha forse altri precedenti ad eccezione 
dell'ultimo scorcio del '400 in Italia . Come mai que
sta ora stellare nella Russia dei primi decenni del se
colo XIX? Se non una ragione, almeno una supposizio
ne ragionata può essere avanzata a spiegazione di que
sto fenomeno eccezionale:> 

Ma c'è di più. Il nome di Puskin, come si sa, è le
gato con doppio filo al moto dei Dccabristi . Tra que 
sti il poeta ebbe non solo gli amici più stretti, ma an
che i fratelli di spirito, di idealità . Ebbene anche il 
« fenomeno decabrista ,. serba al ricercatore belle sor
prese Forse, questa, prima delle altre. 

Secondo una definizione oramai classica di Lemn 
i dccabristi, la prima pattuglia rivoluzionaria nella sto
ria russa, erano isolati perché « paurosamente lonta
ni » dal popolo. Essendo il « popolo » di allora fatto 
quasi esclusivamente di servi della gleba, l'osservazio
ne rimane difficilmente contestabile. E invece rispet
w al proprio ceco, alla classe cui appartenevano, quan
to erano « vicini » o « lontani »? Alcuni calcoli ese
guiti su dati disponibili attraverso un accurato fil
traggio degli elenchi dei processaci, esiliati, puniti in 
vario modo dopo i moti del 14 dicembre 1825, sem
brano dimostrare che non saremo molto lontani dal 
vero affermando che quasi ogni settimo adulto di ses
so maschile appartenente alla nobiltà russa era comun
que compromesso con il movimento dei decabristi. 

Ora la spiegazione da sempre darn al fatto decabri
sta puntava soprattutto sul « contagio rivoluzionario » 
contratto in occidente, precisamente in Francia, dove 
i giovani ufficiali russi erano giunti inseguendo Napo· 
Icone Ma la spiegazione a ben pensare sposta il pro
blema anziché risolverlo sostituendo la risposta con 
un'altra domanda e cioè: come mai questi figli - cd 
eredi - di latifondisti e proprietari dci servi della gle
ba, risultassero cosl vulnerabili al morbo del l 789, da 
tornare in patria convinti repubblicani e nemici mor
tali della schiavitù? 

Una ipotesi - e non è probabilmente né l'unica 
possibile, né la più facilmente dimostrJbile - ci ri
manda di quasi un mezzo secolo addietro, verso la se
conda metà degli anni '70 del secolo precedente quan· 
do, sotto Caterina II, la nobiltà russa ebbe. per la 
prima volta, garantiti con una Carta della libertà, i 
propri diritti, tra cui spiccava quello dell'esonero dal
le punizioni corporali. I decabristi, quindi, rappresen
tavano sotto questo aspetto - prima ancora che testi
moni o « figli spirituali ,. del l 789 in Francia - la 
seconda generazione degli intellettuali russi dopo la 
promulgazione di questo atto, ovvero la prima a non 
aver mai conosciuto la tortura. 
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, « A mortificare il genio di un popolo - diceva 
Stendhal - non sono le disgrazie, bensì le umiliazio
ni ». E' logico che tolto quel fattore mortificante che 
e.ra l'arbitrio poliziesco nelle sue forme più aberran· 
tt, fosse nato tra l'élite russa di allora un movimento 
anelante alla libertà, alla formazione di una « società 
civile» contro e in alternativa al sistema autocratico. 
Di questo movimento Puskin fu la voce poetica più 
autentica, rispecchiante tutta la sua integrità idealo· 
gico-spirituale oltre che umana. Non per caso passa 
alla storia come genio solare della Russia, come liber
tario più rinascimentale o artista rinascimentale più li
bertario dell'800. La persecuzione, le forche, la mor
te precoce di Lermontov, l'esilio di Herzen, il calva· 
rio di Cernisccvskij, il disperato eroismo dei primi 
popul1st1 erano ancora di là da venire. Lo slancio dei 
Decabristi ave\·a in sé un che di organico, della sin
tesi del « primo passo». E un riflesso di questa ini
ziale sinteticità sarebbe rimasto indelebile nell'opera 
puskiniana costituendo appunto quel richiamo per 1 

giovani d'oggi che altrimenti non è facilmente indivi
duabile. Fin qui le ipotesi. 

Se siano valide o meno - e in quale misura -
non spetta al cronista deciderlo. L'unica conclusione 
che mi sentirci di azzardare è che, comunque, non so
no estranee a quel particolare fascino di Puskin. Un 
fascino che - questo sì che è vero - sta alla base 
del culto: l'unico cui aderiamo con piacere e coscienza. 

C. B. 

ANNUARIO DELLA 
COOPERAZIONE ITALIANA 1982 
una guida completa a l movimento coopera lho ade rente a lla 

11 mila aziende 

3 milioni di soci 

4 mila miliardi 
di giro d'affa ri 
annuo 

DUE VOL UM I (in cofanetto) 

lega nazionale 
delle cooperali\'e 
e mutue 

Volume primo: STRUITURE 

Volume secondo: FO RNITORI 
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rastrolabio 
avvenimenti dal 1 al 15 luglio 1981 

1 
- Comitato centrale del PCI: discussione sul voto 

del 21 ~iugno e le prospettive politiche. L'alternativa 
è più vicina, dice Natta. 

- Isolata la DC nella Commissione Sindona. Non 
passano gli interessati sospetti sul giudice Apicella, ti
tolare dell'inchiesta sul bancarottiere siciliano. 

- Intervista di Mitterrand a Le Monde. Minaccia
no l'Occidente i tassi d'interesse Usa, non i pc nel go
verno. 

2 
- Dibattito nella CGIL: documento polemico dei 

socialisti che annunciano una « differenziazione"· 
- Incontro a Mos-ca di Breznev e Brandt: alla ri· 

cerca di motivi di intesa e di distensione. 
- Nessun provvedimento nei confronti dei dc iscrit

ti alla P2: entro un breve termine dovranno denuncia
re Gelli per falso e rpresentare una « dichiarazione li
beratoria "· 

3 
- Prima riunione del Consiglio dei ministri: con

fermato l'esercito dei 57 sottosegretari. 
- Il di rettivo sindacale decide all'unanimità le tap

pe per il confronto con il governo ed il negoziato con 
gli imprenditori. 

- Firmato « il trattato di protezione militare" che 
estende l'ombrello Urss sulla Libia: grossa svolta stra
tegica nel Mediterraneo. 

4 
- Esponenti di ogni corrente ·reclamano le dimis

sioni del vertice dc. Tra i firmatari Andreatta, Granel
li, Maria Eletta Martini. Mazzotta e Segni. 

- Denuncia delle organizzazioni degli inquilini: 
6.200.000 sfratti già esecutivi, da agosto un milione di 
disdette. 

- Notte di violenze a Londra: squadristi bianchi 
devastano un quartiere abitato da asiatici. Centinaia 
di feriti, gravi danni, decine di arresti. 

5 
- Fermata dalla polizia all'aeroporto di Fiumicino 

la figlia di Licio Gelli: nascondeva in una borsa do
cumenti top secret. 

- Gromiko riceve a Mosca il ministro degli Esteri 
inglese Carrington (negoziato per l'Afghanistan e la di
stensione). 

6 
- Assassinato dalle Br Giuseppe Taliercio, direttore 

del Petrolchimico di Porto Marghera. Quattordici col
pi al petto 47 giorni dopo il sequestro. Cresce l'an
goscia delle famiglie degli altri tre «prigionieri »: Ci
rillo, Sandrucci e Peci. 

- Eletti per la prima volta i rappresentanti di 
2.000 agenti nel Consiglio nazionale di polizia, l'orga
nismo previsto dalla legge di riforma varata in aprile; 
ai progressisti del SIULP il 75% dei voti. 

7 
- Grande crollo della Borsa. Le banche non han

no sostenuto la riapertura delle contrattazioni a ter
mine. Chiuso temporaneamente il mercato azionario; 
il calo in un mese ha superato il trenta per cento. 

- Spadolini si presenta al Senato: " Questo gover
no dura"· 

- Nominato p r imate di Polonia mons. Josef Glemp 
<succede a Wyszynski ). 

8 
- Travolto dallo scandalo P2, l'ammiraglio Torrisi 

abbandona l'incarico di Capo di stato maggiore Difesa. 
- Firmato dal!a Fiat, FinmeC'Canica e Finsider co

lossale accordo per l'automobile e l'acciaio. 
- Mauroy illustra a Parigi il programma di go

verno: entro ottobre le prime nazionalizzazioni. 
9 

- Al governo Spadolini la fiducia del Senato ( 182 
voti contro 124). 

- Sentenza di morte delle Br anche per Cirillo. Il 
ricatto continua; chieste. per sospenderla, case e sus
sidi per i disoccupati. 

10 
- Prosegue l'offensiva Br: « uccideremo a-nche Ro

berto Peci "· Insieme al comunicato n. 5, una foto e 
tre lettere dell'ostaggio ai familiari. 

- Rizzoli cita in Tribunale la Dc; rivuole dieci mi
liardi prestati tra il '76 e 77 per sanare la gestione 
dell'Adige (il quotidiano di Piccoli). 

- Accuse di De Michelis ai comunisti e al sinda
.-:ato: "Chi tira la volata alle Brigate rosse?"· Durissi
me reazioni di Lama e del Pci. 

11 
- Spadolini passa alla Camera con 369 voti con

tro 247. Scioglierà la P2 e non " imbroglierà ,, la magi
stratura ignorando le pressioni del segretario Psdi 
Longo. Riunione fiume alla Procura di Milano: una 
delegazione di giudici si recherà da Pertini. 

- Strappato, a un mese dalla tragedia, al pozzo 
di Vermicino il cadavere del piccolo Alfredo Rampi. 

12 
- A Bonn incontro Mitterrand-Schmidt sugli euro

missili e le relazioni est--0vest. 
- Esplode a Genova una petroliera colpita dal ful

mine: 5 morti, un disperso e molti feriti. 

13 
- La Borsa travolge le difese di Andreatta; la quo

ta azionaria scende del 10%, per eccesso di ribasso 
rinviati 55 titoli. 

- Prçsa di posizione unitaria dell'Associazione ma
gistrati: "vanno respinte le proposte tendenti a limi
tare la libertà dei giudici ». 

- FIAT: raggiunta un'ipotesi di accordo col sin
dacato sui temi dell'occupazione e dell'aumento del 
premio annuo. 

14 
- Spadolini riunisce i titolari dei dicasteri eco

nomici. Contrasti sui prossimi « tagli " della spesa pub
blica. Intanto il def:cit commerciale sale a 10.000 mi
liardi. 

- Aperto a Varsavia il Congresso del POUP. Ka
nia ha richiesto l'unità del paese intorno al partito. 

- Sfilate e balli popolari in tutta la Francia: " Mit
terrand si riprende la Bastiglia "· 

15 
- Il prefetto Walter Pelosi, uomo chiave dci ser

vizi segreti, accusato di spionaggio a favore di Gelli. 
- A Como " notte dei fuochi » delle Br contro ri

storanti e negozi. L'artificiere della PS Luigi Carluc
cio muore dilaniato da una delle bombe seminate dai 
terroristi. 

- Riaffermata a Bonn dall'Internazionale sociali
sta la volontà di controllare e ridurre gli armamenti. 
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Dieci 
interviste sulla 
prostituzione 
Maria Rosa Cutrufelll, Il Clien

te, (inchiesta sulla domanda 
di prostituzione). Editori Riu
niti, L. 6.000. 

Dopo tanto parlare che per 
secoli si è fatto della prostitu
zione come meccanismo socia
le instaurato e manovrato dal
le donne. si comincia finalmen
te a parlare dell'uomo come I' 
occulto ma reale attivatore dì 
questa che Maria Rosa Cutru
felli definisce • una normale 
transazione economica tra due 
soggetti • . E' di pochi mesi fa 
lo scalpore suscitato in Italia 
dalla soppressione in Tv dell' 
inchiesa AAA offresi. nella 
quale la consueta ::lomanda 
• perché la donna si vende • 
veniva sostituita da quella più 
attuale • perché l'uomo com
pra •. poco gradita evidente
mente al fruitore, effettivo o 
potenziale. del rito e beneficio 
della prostituzione. 

In questo libro. ricco di rife
rimenti storici e di note biblio
grafiche. Maria Rosa Cutrufel
li (autrice, tra l'altro. dei sag
gi L'invenzione della donna, Di
soccupata con onore, Donna, 
perché piangi?, Operale senza 
fabbrica) ricostruisce le tappe 
del fenomeno prostituzione par
tendo dal presupposto, ampia
mente documentato. che il 
• cliente • non è un prodotto 
di tutte le culture ma una fi
gura tipica di società fortemen
te caratterizzate in senso pa
triarcale, nel cui contesto la 
prostituzione non è che un 
passaggio obbligato della ses
sualità maschile. • Scrive un 
francese alla fine dell'Ottocen
to: "Le prostitute sono altret· 
tanto inevltablll, in un agglo
merato di uomini, delle fogne. 
degli scarichi e dei depositi 
delle immondizie ... " •. 

Se negli ultimi anni l'atteg
giamento di alcun! studiosi è 
cambiato. non mancano autori 
come E. F. Eberhard il quale 
nel suo libro Femminismo = 
Decadenza. destinato solo a 
uomini • maturi e pensosi • . 
sentenzia che dal momento che 

l'uso del sesso nuoce fisica
mente alla donna. questa deve 
essere indennizzata dall'uomo 
o col matrimonio o con denaro 
contante (prostituzione). e che 
inoltre il primo e originario fat
tore della prostituzione femmi
nile è • l'innato istinto poliga. 
mico della donna •. Analisi dav
vero molto strana. Ma cosa 
ne pensano. si chiede la Cutru
felll. i clienti diretti? Come 
spiegano la loro propensione 
verso l'approccio mercenario? 
Le dieci interviste che costitui
scono la metà del libro, lascia
no a onor del vero molto per
plessi sulla sincerità degli in
tervistati. Paiono tutti convinti 
dell'ingiustizia e anche dell'inu
tilità del rapporto con le pro
stitute e se ne giustificano at
tribuendolo alla necessità d1 
trovare uno sfogo che. alme· 
no sino a qualche tempo fa, la 
morale comune non consentiva 
in altro modo 

I traumi non sono stati po
chi. A volte la frequenza di un 
casino o di una singola prosti
tuta era solo una dimostra
zione di virilità agli occhi de
gli altri uomini (•facevano la 
gara a chi riusciva ad andare 
con la più brutta•). a volte 
era addirittura il pretesto di un 
incontro fra compagni. E in 
piu, nel cercare una prostitu
ta. alcuni degli Intervistati cer
cavano, Ingenui!. un rapporto 
amoroso. 

Non mancano la comprensio
ne (per se stessi). le giustifJ. 
cazioni morali (per se stessi) 
e infine la pietà (per le pre
statrici d'opera). Resta il fat
to che oggi. benché sia abba
stanza facile • sfogarsi • sen
za pagare. le strade brulicano 
di prostitute che gli uomini. 
scapoli o sposati, cercano. in
coraggiano e proteggono. E re
golarmente lo tengono nasco
sto. incredibile. come Maria 
Rosa Cutrufelli sia riuscita a 
trovarne dieci disposti a con
fessarsi. 

L. Baiardo 
- . .. 

. . .. ~ 

La poesia, ovvero 
l'universo difficile 
Umberto Piersanti, L'ambigua 

presenza, indagine sulla let
tura de/fa poesia in /talla, 
Bulzonl. 1980, L. 5.400. 

SI è parlato ormai tanto del 
• boom • della poesia. del • re
vival • di questo antico e mai 
conosciuto mezzo espressivo il 
quale in minore o maggiore 
misura - attraverso l'insegna
mento scolastico primario - è 
entrato a far parte del baga
glio culturale di milioni di per
sone. Riemersa all'attenzione 
del pubblico giovanile dopo il 

'68, la poesia sembra conosce
re il suo periodo di maggiore 
espansione nel '77, in coinci
denza della seconda ondata di 
contestazione giovanile e con 
l'emergere dei • nuovi biso
gni • fatti di riscoperta dell'in
dividualismo e dell'irrazionali
smo. il libro di Umberto Pier
santi contiene. tra le altre co
se. dei buoni spunti critici per 
sfatare questa concezione del
la poesia che vede esaurire 
tutta la sua potenzialità nella 
sfera privatistica; sebbene re
sista in tutti i ceti sociali (e 
le dettagliate statistiche con
tenute nel libro lo confermano 
ampiamente) una concezione e 
fruizione della poesia legata 
ancora a schemi classici e 
• consolatori • ormai desueti, 
è anche vero che qualcosa è 
cambiato in tal senso negli ul
timissimi anni grazie soprattut
to al successo di taluni Fest1 
val all'aperto. ai dibattiti pub
blici. alle serate collettive al 
• Beat '72 •. 

Il problema principale sem
bra ora essere non tanto quel
lo di una fruzione rinnovata 
del messaggio-poesia quanto 
quello della sua diffusione e 
pubblicizzazione. E l'A. di que
sto saggio pone il problema 
essenziale fin dalle prime ri
ghe del libro. cioè l'annosa su
balternità della produzione poe
tica rispetto ad altri campi di 
ricerca. Sono le case editrici, 
I quotidiani, le riviste, la RAI. 
TV I primi responsabili di que
sta • semi-assenza • nella cul
tura italiana: il libro di Piersan· 
ti fornisce i dati della situa
zione (è il primo lavoro di que
sto tipo in Italia) e le analisi 
ricavabili da quei dati. Com
pito degli organismi sopra ci
tati è di colmare il vuoto sti
molando anche una • doman
da di poesia • che pure esiste 
tra la gente di ogni tipo. 

Un modello 
per i paesi 

M Gdrrilmw 

in via di sviluppo 
Michele Brondino. Algeria: pae

se delle rivoluzioni accele
rale. L'uomo e le strutture, 
Torino, Stampatori, 1981, pp. 
250, L. 8.500. 

Per l'Impegno esemplare nel
la lotta contro la dominazio
ne coloniale francese e le co
raggiose scelte di politica eco· 
nomica (dall'industrializzazione 
di base alle nazionalizzazioni) 
che ne hanno fatto dopo l'indi
pendenza un modello per tutti 
i paesi in via di sviluppo, l'Al
geria ha goduto a lungo negli 
ambienti della sinistra europea 

di un'ammirazione in gran par
te giustificata. ma anche vizia
ta da elementi emotivi che 
hanno spesso impedito una va
lutazione critica delle sue vi
cende. lo sviluppo economico 
fondato sul criterio, in sé giu
sto, dell'• industria industria
lizzante • e della massima va
lorizzazione delle materie pri
me, si accompagna infatti a 
una continua dipendenza dall' 
estero misurata non soltanto 
dal numero dei tecnici strania· 
ri presenti nel nodi più vitali 
dell'economia algerina. ma an
che dalla quota dell'interscam
bio assorbita dal paese-guida 
del campo imperialista, dall'in
sufficiente produzione alimen
tare e dalla necessità di un rl· 
corso massiccio all'emigrazio
ne. Che tutto questo sia lega
to alla lunga colonizzazione è 
indubbio. ma come risulta dal 
libro di Michele Brondino, le 
difficoltà ereditate dal passato 
sono aggravate da contraddi· 
zioni e ritardi imputabili anche 
al regime dell'Algeria indipen
dente. Se è comprensibile ad 
esempio che i francesi cercas
sero di raggruppare le popola
zioni rurali, per togliere appog
gi al FLN, in villaggi concepiti 
con criteri europei (ristretti 
ambienti individuali destinati a 
dividere i membri della fami
glia allargata. per stravolgere 
i princìpi fondamentali della 
società tradizionale). lo è mol
to meno che una parte di que
sti medesimi criteri affiori nel 
• villaggi socialisti • previsti 
dalla recente rivoluzione agra· 
ria: • agglomerati di casette 
attaccate l'una all'altra, dove 
sovente manca al contadino I' 
ambiente tradizionale• (p. 160). 
Contraddittorio è anche l'atteg
giamento uffici<!le nei confron
ti dell'emancipazione della don
na: dopo che la. lotta di llbe· 
razione, a cui le donne algeri
ne diedero un prezioso contri
buto, aveva sollevato giustifl· 
cate speranze, l'altra metà del 
cielo è stata programmatica
mente relegata in cucina con Il 
pretesto di non aggravare la 
disoccupazione maschile. 

li volume. che affronta suc
cessivamente la società tradi
zionale. i traumi della coloniz
zazione e le contraddizioni del
! 'algerino nuovo • tra aliena
zioni e miti •. dedica ampio 
spazio alla strategia globale di 
sviluppo, analizzando separata
mente I problemi della rivolu
zione culturale (dalla dearabiz
zazione voluta dai francesi al
le difficoltà dell'arabizzazlone 
in corso), di quella industriale 
e di quella agraria. L'ultima 
parte. dedicata alle • idee for
za del socialismo algerino • , il
lustra In particolare il tentati
vo di conciliare con l'Islam un 
socialismo che sia veramente 
tale. 

P. G. Donlnl 


