
Spadolini se si ferma è perduto 
di Ercole Bonacina 

• Come andrà a finire? Se c'è una domanda az
teccata al « caso » Spadolini, è questa. La situazione, 
infatti, è paradossale. Non passa giorno che i quattro 
partiti alleati del PRI non ripetano la litania del loro 
pieno appoggio al governo, del loro consenso con le 
decisioni e le iniziative del presidente del consiglio, del 
loro « no » alle elezioni anticipate, della bontà della 
formula. Ma, con lo stesso ritmo, non passa giorno 
che DC, PSI e PSDI non ne pensino o dicano una 
nuova, per sottoli'1eare la caducità del governo, il suo 
puro carattere d'emergenza, la necessità di una solu
zione maiuscola, l'urgenza di passare da una maggio
ranza tutto sommato occasionale a una maggioranza 
più compatta e duratura, insomma, a una maggioran
za di ferro o di legislatura. Che poi, per legislatura, si 
intenda questa in corso oppure la prossima ventura, 
è stnto chiarito, è vero, ma in entrambi i sensi. Come 
andrà a finire, dunque? 

Riscontriamo subito alcuni dati di fatto. Il primo 
è che il laico Spadolini non lo « reggono » né il demo
cristiano Piccoli né i laici Craxi e Longo, sia pure per 
opposti motivi: ciascuna delle parti rispettivamente 
rappresentate, la parte dem~ristiana e la parte socia
lista-socialdemocratica, punta infatti a prenderne il po
sto. Il secondo dato di fatto è che, salvo Spadolini e 
il buon segretario del PLI Zanone, nessuno degli al
leati dà troppo peso al vincolo del « contratto politi
co » posto alla base di questo governo con la mozione 
motivata di fiducia approvata dalla maggioranza par
lamentare. In conseguenza, né la DC, né il PSI, né 
il PSDI annettono molta importanza all'avvertimento, 
più volte formulato dal presidente del consiglio e con
fermato dallo stesso presidente della Repubblica che, 
questa volta, chi intende aprire la crisi di governo lo 
dovrà fare in Parlamento motivandosi e dicendo co
sa vuole di diverso. La tattica del lorogamento gover
nativo si è fatta troppo raffinata perché possa fare im
pressione la ricerca di come indurre un presidente del 
consiglio a sgomberare il campo. Tanto per fare un 
e:.cmpio, crediamo assai poco che le chiocce democri
stiana, socialista e socialdemocratica non stiano covan
do i loro bravi franchi tiratori per farli uscire dall'uo
vo quando alla Camera (al Senato, il terreno è meno 
propizio) verrà in discussione la legge finanziaria e, 
pur approvato il primo articolo sul limite del ricorso 
al mercato, sarà chiesto qualche voto segreto magari 
dal MSI su uno dei tanti emendamenti alle norme sul
l'entrata e sulla spesa. Che farà Spadolini: accetterà 
a cuor leggero il rischio di andare in minoranza? ri
correrà al rimedio forlaniano di ripetuti voti di fidu
cia? Nell'un caso e nell'altro, le sue basi diventeranno 
troppo deboli per consentirgli di fronteggiare fino in 
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fondo le quattro emergenze. E poi, non bisogna dimen
ticare la mina vagante dela P2, sulla quale Spadolini, 
anche per la limpida posizione di Pertini, non può 
permettersi e permettere nessuna diversione, quando 
verranno al pettine i nodi connessi all'approvazione 
della legge di scioglimento della Loggia e alla conclusio
ne delle inchieste disciplinari nella pubblica ammini
strazione. Il terzo dato di fatto è che appartiene al-
1 'ordine naturale delle cose l'aumento della contrarietà 
comunista a provocare la caduta di questo governo, a 
misura che prenderà consistenza il visibile orientamen
to della DC e del PSI, di « fare la festa » al leader re
pubblicano. Per questo motivo, il governo Spadolini 
appare destinato a diventare, anche se pretestuosa
mente, un elemento aggiuntivo della diffidenza dc e 
socialista, con la conseguenza di rendere sempre più 
instabile la situazione politica. 

Questi tre dati di fatto sembrerebbero tali da in
durre a una prognosi infausta per il governo Spadolini, 
anche a breve scadenza. Senonché, ad attenuare quella 
prognosi se non a neutralizzarla, concorrono due ele
menti di rilievo. Il primo è che, se davvero nessuno 
vuole elezioni anticipate, allo stato delle cose proprio 
non si vede quale diversa politica, quali di'{erse emer
genze, quale diversa collocazione nei confronti del 
PCI (ove non si voglia arrivare allo scontro frontale) 
e quale diversa struttura, potrebbero caratterizzare un 
nuovo governo in modo da renderlo visibilmente di
verso dall'attuale. Rispetto alle quattro emergenze di 
Spadolini (economica, terroristica, morale e internazio
nale), la cosiddetta « grande riforma» non può diven
tare davvero la quinta emergenza in ordine di tempo 
e la prima in ordine di importanza: di essa, non è ma
turato ancora niente, né cosa fare, né cosa disfare, né 
con chi né contro chi. Non potrebbe essere la « gran
de riforma», quindi, a caratterizzare un nuovo espe
rimento governativo. 

Il secondo elemento di rilievo è che Spadolini, aven
do già sperimentato il suo grande attivismo come un 
valido strumento al tempo stesso di attacco e di di
fesa nei confronti degli alleati almeno sul terreno del
l'economia, non sembra davvero intenzionato a cam
biare metodo e a diventare un «panciafichista». Meno 
respiro dà ai problemi, alla compagine governativa, agli 
alleati, meno insidie ha da temere. Questo lo sa be
nissimo. 

Come andrà a finire, dunque? Per il momento, 
senza grosse novità. Ma non tanto per merito di Spa
dolini, quanto a causa della situazione, tropop seria e 
grave per lasciare spazio a chicchessia, per miserevoli 
manovre di piccolo cabotaggio governativo • 



Il provvedimento deve essere 

inserito in una iniziativa 

complessiva di modifiche al 

sistema penale e all'ordinamento 

giudiziario. Un primo passo 

importante con la depenalizzazione. 

Indispensabile varare 

al più presto la legge 

sul giudice di pace. 

INTERVISTA A MARIO GOZZINI 

Amnistia condizionata alle riforme 

• Sen. Go:cum, la vostra opposizio
ne alle proposte dt indulto e di amni
stia, non rischia di bloccare il processo 
di riforma avviato con la recente, defi
nitiva approvazione del provvedimento 
cosiddetto sulla depenalizzazione? E 
inoltre, non favorzra un surriscaldamen
to del clima già bollente nelle carceri? 

R. La nostra opposizione al ddl per 
l'indulto e l'amnistia non è un'opposi
zione di principio, ma è stata un'oppo
sizione funzionale, in quanto mfrava a 
stimolare il Senato a varare almeno due 
disegni di legge di riforma. Il primo 
riguardante non solo la depenalizzazio
ne ma modifiche assai vaste e profon
de del sistema penale, il secondo ine
rente la modifica dell'istituto del giu
dice conciliatore. 

Abbiamo ottenuto una prima, signi
ficativa vittoria, in quanto il primo 
provvedimento è passato ed è legge del
lo Stato, senza ulteriori correzioni ri
spetto al testo proveniente dalla Ca
mera. 

Per quel che riguarda il disegno sul 
giudice conciliatore bisogna ricordare 
che dalla passata legislatura il mini
stro Bonifacio aveva presentato un di
segno di legge. 

Va ricordato che il giudice concilia
tore nel primo ventennio di questo se
colo era competente per circa 1'80% 
delle cause civili, ora la percentuale non 
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a cura di Fabrizio Clementi 

raggiunge il 5 % , a causa soprattutto 
del limite del valore delle cause fissa
to a lire cinquantamila. 

Il problema non riguarda solo l'ov
vio innalzamento del valore delle cau
se a un milione, un milione e mezzo; 
ma la modificazione dell'ordinamento 
giudiziario nel senso di istituire un giu
dice di pace (come esiste in altri pae
si), che assuma la figura di un giudice 
profondamente radicato nel tessuto so
ciale in cui opera, che dirima le cause 
più piccole attraverso un giudizio di 
equità e che al tempo stesso rappre
senti un'attuazione della Costituzione 
per quel che riguarda la partecipazione 
del popolo all'amministrazione della 
giustizia (3° comma art. 102) e in ri
ferimento alle magistrature onorarie an
che elettive (2° comma art. 106). 

Su questo tema nel 1980 ha lavo
rato un comitato ristretto che ha ela
borato un testo di compromesso delle 
proposte di governo e del PCI. Il go
verno nell'ottobre scorso si è opposto 
sia alla competenza penale del giudice 
conciliatore (prevista per alcuni reati 
particolari, come la diffamazione) sia 
alla partecipazione dei consigli comu
nali nella nomina. Grazie anche alla 
nostra presa di posizione, il provvedi
mento è passato sia pure con gli aspet
ti riduttivi richiesti dal Governo e dal
la maggioranza, in sede redigente in 
commisione; e sarà approvato dall'au
la tra breve. 

A conclusione voglio dire che la que
stione principale che oggi si pone non 
è tanto la riforma del CP o del CPP 
quanto la riforma dell'ordinamento giu
diziario che non è stata mai fatta, no
nostante che la VII disposizione tran
sitoria della Costituzione ritenga tale 
riforma come imprescindibile per l'at
tuazione della Costituzione, e debba 
comunque precedere qualsiasi rifor
ma dei codici. 

• Chiarito il fatto che la vostra op
posizione ha avuto un carattere funzio
nale a provvedimenti di più ampio re
spiro, le chiedo quale sarà alla fine la 
posizione del suo gruppo sull'indulto 
e sull'amnistia. Voterete contro l'indul
to e a favore dell'amnistia o no? 

R. Le nostre richieste minime sono 
state soddisfatte, e d'altra parte non 
c'è un'opposizione di principio. Se un 
provvedimento vi deve essere, ritenia
mo razionale che l'amnistia sia stata 
aggiunta, per iniziativa parlamentare, 
al solo indulto richiesto dal governo, 
in quanto si ottiene uno sgravio non 
solo delle carceri ma anche dei tribu
nali. 

Detto questo, credo si debba essere 
molto chiari e fermi su un punto. Il 
presidente della 2· commissione e rela
tore sul provvedimento di amnistia ha 
detto che questa dovrà essere l'ul-
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tima amntstta, e ne ha sottolineato 
il carattere funzionale ad un processo 
di riforma. Se questo provvedimento 
non sarà l'ultimo, almeno con la mo
tivazione di sfollamento delle carceri, 
vorrà dire che amnistia e indulto di

ventano istituti periodici per masche

rare l'incapacità o l'impotenza dello 

Stato ad ammm1strare la giustizia se

condo la legge. 

• Abbiamo accennato poco fa alla 
approvazione delle modifiche al siste
ma penale; sono 148 articoli che riguar
dano non solo la depe:ralizzazione, ma 
anche le nuove disposizioni aggravan
ti, le sanzioni sostitutive delle pene de
tentive più brevi <:le. Ebbene si può 
parlare d1 profondo mutamento nell'ap
proccio az temi della giustizia?; moltre 
quali sono gli elementi più qualificanti? 

R. Solo l'esperienza potrà indicarci 
sia la portata sia il margine di appli
cabilità di tale provvedimento. Certo 
si introducono fatti molto nuovi. Incan

to la depenalizzazione. Tutta una serie 
di comportamenti sin qui considerati 

reati vengono considerati illeciti ammi

nistrativi e risolti in via amministra

tiva. C'è l'allargamento della persegui

bilità a querela che comporterà una 
maggiore consapevolezza dei cittadini. 

Ma il punto più qualificante sono le 

pene sostitutive. Si innova (anche se 
con scarsa fantasia) nella tradizionale 

alternativa ammenda-carcere, innanzi
tutto con la libertà controllata per il 
cittadino condannato sino a tre mesi 
di carcere (a discrezionalità del giudi

ce); poi con la semidetenzione ( 10 ore 
al dl) per il condannato sino a sei mesi. 

Non si può sottacere il grande signi
ficato del fatto che una gran massa di 
detenuti ( attuaJi o potenziali) potrà 

sfuggire alla terribile situazione carce
raria ma soprattutto al ricatto della 

criminalità organizzata e terroristica. 

• Le carceri: quale è la posizione 
sua e del suo gruppo rispetto ad una 
li:!ea di tendenza che vede nella poli
tica dell'emergenza e nei provvedimen-
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ti parziali ma immediati, l'unica strada 
percorribile, preso atto del fallimento 
(irreversibile con quadrt politici dz go
verno di questo tipo) della riforma pe
nitenziaria, dovuto non solo alle resi
stenze degli apparati burocratici e mini
steriali, ma anche alla incapacità delle 
forze di sinistra di individuare momen
ti concreti di interve;ito e alla scarsa 
.rensibilità de/l'opinione pubblica demo
cratica? 

R. Non parlerei in maniera drastica 
di fallimento della riforma penitenziaria 
del '7 5, nel senso che essa ha purtrop
DO avuto un impatto pressoché imme
diato con una situazione che cambia
va attraverso l'esplodere della crimina
lità organizzata e del terrorismo; il che 
ha dato incentivo nel boicottaggio a 
tutti quelli che la riforma l'avevano su
bita (basta pensare a tutta la vicenda 
dei permessi). 

Certamente non è solo questo il mo
tivo dell'insuccesso della riforma; per 
essa vale il discorso fatto per altre im
portanti riforme varate in quel periodo 
e cioè l'inadeguatezza delle strutture 
preposte all'applicazione. Non si pos
sono tra l'altro sottovalutare 'gli effet
ti negativi dell'assenza dell'ente loca
le e della comunità esterna e la pro
gressiva scomparsa del lavoro svolto 
dai detenuti. 

Il nodo politico però credo sia quel
lo del superamento dell'ideologia cu
stodialistica, dell'alternativa secca tra 
libertà e detenzione; in questo senso, 
come abbiamo detto, il recente provve
dimento cosiddetto sulla depenalizza
zione va nella direzione giusta, proprio 
perché la suddetta ideologia è l'esprel'· 
sione tipica di un atteggiamento esclu
sivamente repressivo. Bisogna purtrop
po riconoscere che la stessa sinistra 
nel suo complesso, è ancora lontana __: 

per lo meno per quanto riguarda le 

elaborazioni concrete - da quella ma

turazione culturale che permette di ca
povolgere questo atteggiamento esclu
sivamente repressivo. 

Ribadisco perciò che la linea deve 
essere quella dell'attuazione della rifor

ma del '75, ma questo vuol dire, per 
esempio, preparazione del tutto diver<;a 

degli agenti di custodia (per riferirci 

ad un elemento fondamentale del si
stema carcerario) . 

Non deve sfuggirci inoltre la questio

ne estremamente delicata del reale rein
serimento nella società del detenuto ri
messo in libertà. 

Quindi come S.l. utilizzeremo le ul
time modifiche al !>istema penale per 
rilanciare l'iniziativa politica e parla
mentare in materia di ordinamento pe
nitenziario. 

• Il Ministro della Gmslma Darida 
dopo un rmio d1 gestione 11e1tamente 
controrrformatrtce, sembra voler assu
mt;re . ora un ruolo posztit•o sulle que
~lzom d~lla giustizia. Condivide questa 
zm pressione? 

R . Mi auguro che il m101stro Da. 
rida usi - per le riforme dell'ordina
mento giudiziario, per le riforme ne
cessarie a che il nuovo CPP non ri
manga un'esercitazione accademica -
gli stessi procedimenti straordinari che 
ha utilizzato per l'amnistia e l'indulto 
per accelerare l'iter dei quali ha addi~ 
rittura adoperato lo strumento inusi
t~to di una lettera di sollecito al pre
sidente della Commissione. 

Mi auguro che altrettante lettere di 
sollecito arrivino per la modifica delle 
circoscrizioni giudiziarie; anzi per que
st'ultimo problema mi auguro che il 
ministro presenti un disegno di legge; 
questo potrebbe essere il se~no di una 
volontà politica veramente riformatrice. 

• 
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Diritto alla salute: 
la magistratura 
chiama il sindacato 
di Gianfranco Amendola, pretore in Roma 

A Per fortuna ha prevalso il buon 
W senso. In extremis, il Procuratore 
generale della Corte d'appello di Roma 
ha deciso di soprassedere all'ordine di 
ritirare tutti i militari operanti presso 
gli uffici giudiziari romani. Non è que
sta la sede per entrare nel merito di 
questa vicenda che si collega ai tanti 
problemi della giustizia. Ma solo per 
un soffio si è evitato il rischio di una 
paralisi quasi completa della Pretura 
di Roma nell'attività di prevenzione e 
repressione per gli infortuni sul lavo
ro. Come è noto, fino al 1973 nessun 
pretore si occupava di infortuni. Dai 
registri giudiziari dell'epoca si ricava 
che venivano segnalati all'autorità giu
diziaria solo quattro o cinque infortu
ni ogni anno. Il che voleva dire che 
nessun controllo veniva effettuato dal
la magistratura in questo importante 
settore. 

Nel 197 3 nacque in Pretura la IX 
Sezione Penale, con tre magistrati, con 
competenze per tutti i reati contro la 
salute pubblica e cioè, in particolare, 
per gli inquinamenti, le sofisticazioni 
alimentari e gli infortuni sul lavoro. 
Uno dei primi problemi affrontati fu 
ovviamente quello del personale per 
i controlli. Dopo diversi contatti la 
Pretura riusc1 ad ottenere il distacco 
permanente di alcuni ispettori del la
voro e la collaborazione fissa di alcu
ni tecnici dell'ENPI. Fra i corpi di 
polizia giudiziaria, inoltre, la Guardia 
di Finanza aveva creato una pattuglia 
antiinfortuni composta di tre persone 
che iniziò a collaborare con la Pretu
ra. Altri tre finanzieri furono distacca
ti presso la IX sezione penale con com
piti di ausilio ai magistrati nel settore 
infortuni. Infatti una efficiente politi
ca giudiziaria per reprimere e preveni
re il fenomeno degli infortuni compor
ta una notevole mole di lavoro dentro 
e fuori l'ufficio. 

Attualmente questo è quanto avvie
ne: 

1) I posti di polizia presso gli ospe
dali segnalano con fonogramma telefo
nico alla Pretura ogni infortunio sul 
lavoro. Pervengono circa 1.000 segna
lazioni al mese. 
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2) Ogni segnalazione viene rubrica
ta e sottoposta a un primo vaglio. Per 
tutti i casi di una certa gravità viene 
disposto un controllo in loco che cul
mina con la redazione di un rapporto. 
Oggi si fanno circa 100 interventi al 
mese di questo tipo. Per altri casi di 
minore gravità, si effettua un'indagine 
convocando in ufficio le parti interes
sate. 

3) Quando emergono responsabilità 
del datore di lavoro si rubricano due 
procedimenti penali. Uno per le con
travvenzioni alle norme di prevenzione 
infortuni ed uno per le lesioni colpo
se sublte dal lavoratore. In questo 
quadro occorre anche chiedere ed ot
tenere dall'INAIL copia degli accerta
menti medici per stabilire l'entità del
le lesioni. 

4) Si passa poi al processo penale 
con pubblico dibattimento. 

5) Tutti i dati relativi agli infortu
ni sul lavoro ed alle violazioni di leg
ge vengono immagazzinati in un « cer
vellone » elettronico esistente presso la 
IX Sezione penale di modo che per 
ogni azienda ed ogni cantiere risulta il 
quadro complessivo della sicurezza sul 
lavoro. In base a questi dati è possi
bile programmare interventi specifici di 
prevenzione presso le aziende « più in
sicure ». 

Qualche altro dato può rendere me
glio l'idea della complessità di tutto il 
lavoro: la IX Sezione penale compie 
circa 5 sequestri al mese di cantieri 
edili insicuri e ogni settimana un magi
strato effettua una ispezione presso 
aziende prevalentemente di Pomezia. 

O ltre ai proce~si per infortuni ven
gono rubricati ogni anno circa 2.000 
procedimenti penali per violazione del
le norme di prevenzione. Ogni mese 
partono dalla sezione circa 5000 richie
ste di indagini (per infortuni lievi) di
rette ai Commissariati di P.S. o alle 
Stazioni dei Carabinieri. 

Insomma c'è una enorme mole di 
lavoro da compiere sia dentro che fuo
ri l'ufficio giudiziario se realmente si 
vuole fare qualcosa per tutelare la sa
lute dei lavoratori. E, a dire il vero, 
le ultime statistiche evidenziano una 

La sezione penale competente per 
gli infortuni sul lavoro rischia di 
restare senza personale. Si 
paralizzerebbe così l'attività a 
tutela dei lavoratori. Cgil , Cisl e 
Uil, finora assenti, cambieranno 
atteggiamento? 

rilevante flessione del numero di in
fortuni a Roma. 

In questo quadro è evidente che la 
sottrazione di ben sei elementi (della 
guardia di finanza) alla sezione avreb
be portato alla paralisi quasi completa 
di tutta l'attività che, come appare 
chiaro, è complessa e tutta collegata. 
Se, ad esempio, non c'è chi riceve i 
fonogrammi dai posti di polizia presso 
gli ospedali non può essere preparata 
alcuna visita ispettiva. Se non vengo
no rubricati i processi non si possono 
sentire i testimoni. E cosl via. 

Intendiamoci, il pericolo è solo scon
giurato per il momento. Ma si ripro
porrà presto ;ia perché l'ordine di 
rientro per i militari è solo sospeso 
sia perché, quando sarà attuata la ri
forma sanitaria, non si capisce bene 
che fine faranno gli ispettori del lavo
ro e i tecnici dell'ENPI (Ente che de
ve essere soppresso). 

E' quindi più che mai necessario un 
intervento in prima persona dei sinda
cati dei lavoratori che fino ad oggi, a 
dir(' il vero, non hanno brillato per 
volontà di collaborazione, spinti proba
bilmente da difficoltà di ordine occu
pazionale. Certo è che quasi mai a Ro
ma un sindacato o un consiglio di fab
brica si è costituito parte civile nell'in
teresse dei lavoratori vittime di infor
tuni. C'è, quindi, da augurarsi che que
sta vicenda porti, in positivo, un cam
biamento di indirizzo del sindacato. 

A questo riguardo si deve sottolinea
re che la Camera del lavoro di Roma, 
non appena informata del rischio che 
si profilava per la . I X Sezione penale, 
si è immediatamente dichiarata dispo
nibile ad iniziative di lotta per evitare 
la paralisi dei controlli a tutela dei l~
voratori. Occorre adesso che questa di
sponibilità si traduca. in conc~et~ atti: 
vità tale da vedere impegnati sia gli 
uffici giudiziari sia i sindacati dei la
voratori ciascuno ovviamente secondo 
le proprle competenze e con le proprie 
forme di intervento, in un'azione coor
dinata onde rendere sempre più ope
rante il diritto alla salute sancito dalla 
Costituzione. 

• 
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Viaggio nella galassia del/' eversione veneta 

L'Autonomia cambia faccia 
ma la violenza resta. 

La sinistra cosa risponde? 

~ « ... E per finire smetterela di 
W riempirvi la bocca di esperienze 
d1 massa. Le uniche che conosco oggi 
sono quelle che, nelle carceri, si colle
gano alle lotte di comunità e all'orga
nizzazione materiale di queste. E, fuo
ri, sono i grandi contenuti e le grandi 
forme di aggregazion.;: organizzativa co
'itruite dalle lotte europee: ... sui temi 
ddla pace, del nucleare, della liberazio
ne' dei cnrcerati, dell'organizzazione "di
retta ed immediata" di una alternativa 
di vita ... Qui si ricomincia, lo vogliate 
o no ». Stupisce proprio la sortita di 
Toni Negri dal carcere, in risposta a 
una dur'.I lettera del gruppo storico del
( 'autonomia padovana che. sul numero 
cli ottobre della rivista « Autonomia » 
lo invitava minacciosamente a smetter
la con le sue sottili dissociazioni dal 
terrorismo e a « riscoprire la dignità 
proletaria dcl silenzio ». Che prospetti
ve ha questo Negri che riprende a pie
no titolo a far politica (poiché proprio 
cli questo si tratta) e che « pericolosità 
politica » riveste la versione rivista e 
corretta dci gruppi eversivi operanti a 
Padova e nel Veneto? Per rispondere 
bisogna ricordare ciò che è accaduto e 
accade nell'evoluzione di Autonomia 
organizzata. Di questa nuova frangia 
sul piano della cronaca non si può re-
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di Maria Luisa Vincenzoni 

gistrnre granché: c'è stata l'uscita di 
un numero unico della rivista « Pa. 
spartù », che con approssimativa impe- · 
rizia fa il verso alle pubblicazioni dei 
nuovi movimenti giovanili europei; c'è 
stato l'infelice convegno di Venezia, fi
nito in un pcsrnggio tra le due fazioni 
padovane, i dUJi « partitisii » e i pre
tesi morbidi « movimentisti »; c'è qual
che iniziativa ( t11tt'altro che non violen
ta) nel settore della casa e degli sfratti. 

Si badi che, secondo i « nuovi auto
nomi», questo non esclude affatto il 
ricorso alla violenza. anche se essa non 
può più, mancando le forze per soste
nerla, essere assunta come metodo. 
« Paspartù » invita ali'« uso della fona 
come pratica acquisita che non si pone 
mai in termini propagandistici e rap. 
presentativi ... La guerriglia - prose
gue la rivista - ha la stessa mobilità 
e velocità sociale del soggetto che la 
pratica ». 

Eppure, di fronte a fatti tanto scar
ni, chi un po' ha seguito la storia di 
Autonomia e dei suoi precedenti nella 
galnssia dell'eversione ha già qualche 
strumento di interpretazione. Oggi si 
dice: « i capi di Autonomia sono divisi, 
esausti oppure in galera . Ecco perché 
eia qualche mese è venuto alla ribalta 
il fenomeno dei movimentisti ». Diver-

si sono i pareri su fino a che punto sia 
tattica l'uscita degli amici di Negri, ma 
quasi tutti considerano le dichiarazioni 
del docente e il comportamento degli 
« eretici » come qualcosa di nuovo. Ne
gli esiti, si aggiunge, tutto questo può 
rivelarsi simile alla vecchia Autonomia, 
ma almeno formalmente si tratta di 
contenuti inediti rispetto ad essa. 

Eppure, chi ha vissuto il '79 di P a
dova ricorda come, già la mattina del-
1'8 aprile, all'indomani de~li arresti, 
trasparisse dai commenti delle persone 
coinvolte o interessate alla vicenda che 
vi era una spaccatura, e anche molto 
grossa, tra il gruppo di Dottrina dello 
Stato e gli autonomi che vi\'evano nel
le case dello studente, nelle piazze e 
che eseguivano insomma un comando 
politico e organizzativo ben superiore 
a loro. Il professor Antonio Negri ave
va capito da un pezzo che il '1 movimen
to antagonista » si trovava, alla fine di 
una catena di gravi atti criminosi (708 
attentati nella sola Padova tra il '77 e 
il '79) in un cui dc sac da cui si po
teva uscire. per non registrarne il fal
limento, solo con una di quelle piroet
te teoriche che il docente considerava 
per principio necessarie in politica. 

Certo, a nessuno può sfuggire la ca
ratteristica di « resa dei conti » che I' -5 



Viaggio nella galassia 
dell'eversione veneta 

opposizione nuova-vecchia autonomia 
presenta. 

Sono però i termini in cui questa re
sa dei conti avviene a far ritenere non 
impossibile che, come avviene in Italia 
dal 1970 ad oggi, chiuso un capitolo 
dell'eversione se ne voglia aprire uno 
di nuov6. Nelle recenti diatribe tra mo
vimentisti e partitisti si ha l'impressio
ne che Negri parli a Negri: i nuovi 
autonomi criticano gli « operaisti » con 
la stessa terminologia e le stesse argo
mentazioni teoriche che l'elite del grup
po di Dottrina dello Stato aveva già 
inaugurato alla vigilia dell'inchiesta con
dotta dal sostituto procuratore Calo
gero. Chi conosce l'elaborazione di Ne
gri sa quanto tipico di lui sia superare 
una contraddizione, un punto in cui si 
è falliti, correndo cento passi avanti (o 
indietro, fa lo stesso) per non affron
tarla pagando un qualche prezzo. As
sistiamo alla fine di un'epoca dell'Auto
nomia ma è tutto da dimostrare che sia 
la fine di Autonomia e dell'eversione 
tout court. « La condizione di classe 
- scrive l'anonimo estensore dell'arti
colo di fondo di "Paspartù" - sembra 
annegare, sparire, travolta dai discorsi 
su di essa, dalle interpretazioni, dalle ri
costruzioni che di essa vengono propa
gandate ad uso e consumo dei suoi 
sfruttatori e aguzzini ». Basta insomma 
col passato: restando ancorati alla vec
chia immagine di Autonomia, dicono gli 
ispiratori della nuova ala, rischiamo di 
non mimetizzarci più nel <~sociale ». 

Ed ecco allora che si diventa sensi-
. bili alla nuova antropologia giovanile. 
La parola d'ordine non è più « l'orga
nizzazione », la « campagna politica », 
ma la « mobilità »: ogni occasione per 
insinuarsi nuovamente nel gioco va be
ne, si tratti di occupare uno stabile, di 
chiedere un centro sociale o di metter
si in coda a un corteo contro gli arma
menti. Nell'ipotesi che questo tentativo 
di riciclaggio dovesse estendersi, e mol
to dipenderà dagli spazi « vuÒti » che 
verranno lasciati, soprattutto nel .mondo 
giovanile, dalle forze progressiste, qua
le deterrente può opporre la sinistra? 
Dal 1979 ad oggi, anche se con alcune 
reticenze, eccessive cautele e qualche 
silenzio·infastidito, il dibattito sul ter
rorismo nei partiti della sinistra si è 
fatto strada e spesso è sfociato in ana-

e 

lisi corrette e produttive dal punto di 
vista politico. E già la memoria delle 
antiche omissioni (scuola, università, 
capacità di ascolto dei nuovi movimen
ti) è un buon deterrente perché consen
te di lavorare « politicamente», in po
sizioni di attacco. 

Assai meno chiara è la posizione del
la sinistra nel suo insieme sul caso 7 
aprile in sé e sulle successive tornate 
di arresti. Che il processo si debba fa. 
re al più presto lo dicono tutti gli espo
nenti dei partiti progressisti. Ma, a par
te questo giusto richiamo a far giudi
care Negri e gli altri nel più breve tem
po possibile, corre ancora una divisio
ne netta tra chi considera le persone 
incarcerate dei teorici e nulla di più e 
chi invece sostiene che le prove a loro 
carico finora in possesso della magistra
tura sono solide e convincenti. Non è 
il caso di tornare qui sul confronto tra 
queste due posizioni. Sarà compito del
la Corte d'Assise emettere un verdetto. 
E' invece doveroso ricordare come il 
Oibattito sull'Autonomia organizzata 
nel suo insieme rischi, col passare del 
tempo, di diventare solo una disputa 
filologica sulla pericolosità sociale del
la produzione scientifica e letteraria de
gli imputati del 7 aprile. Scivolare su 
questo terreno mentre il tempo (sono 
pur passati quasi tre anni) contribuisce 
a rendere sfocato, labile o un po' meno 
umiliante il ricordo degli specifici rea
ti associativi commessi nel Veneto, si
gnifica avere una pessima memoria o 
un ottimo senso dell'opportunità. Se 
sul piano politico qualcuno ha il co
raggio di accreditare Autonomia operaia 
(ma neppure Autonomia operaia è in 
grado ormai di accreditarsi). faccia pure. 
Ma sul piano giudiziario negare le vio
lenze, le devastazioni, i pestaggi, gli at
tentati e i giorni d'incubo della « follia 
veneta» non è proprio un'operazione 
possibile. Su questo le forze della sini
stra dovrebbero essere· ferme e unitis
sime: Autonomia operaia e le sue fi
liazioni portano un marchio d'infamia 
che nessuno deve ignorare. Ma questo 
non può bastare: è solo con un'inizia
tiva politica concreta che il terrorismo 
e l'eversione possono essere, se non vin
ti una volta per tutte, sicuramente com
battuti con efficacia. E il primo inter-

vento necessario è quello di essere in
formati. Della violenza si è parlato trop
po a cose fatte: non può non bruciare 
il ricordo che, almeno sul 7 aprile, la 
magistratura ha dimostrato maggiore 
tempestività; naturalmente nell'ambito 
delle sue specifiche competenze, di for
ze politiche che dovrebbero stare in 
mezzo alla gente e in particolare tra i 
giovani. 

Il campo d'azione di un partito è na
turalmente diverso da quello di un so
stituto procuratore: mentre l'apparato 
giudiziario dovrebbe reprimere i reati 
commessi dai terroristi, alle forze poli
tiche, e prima di tutto a quelle di si
nistra, spetta il compito immediato di 
promuovere e far avanzare la democra
zia, realizzando anche buone condizioni 
di vita, di lavoro e di studio. 

Fare questo significa essere presenti 
e attivi nelle istituzioni sostenendo nel
lo stesso tempo tutti i movimenti, an
che quelli di estrema opposizione, che, 
democraticamente, ne chiedono un mi
glioramento. Essere « informati » signi
fica « esserci » e far sentire per esem
pio la propria presenza nelle scuole e 
nelle università, che sono i luoghi do
ve i giovani trascorrono buona parte del 
loro tempo. Che prospettiva ha la « nuo
va autonomia »? In parte essa avrà le 
prospettive che le sinistre le lasceran
no, in parte, come al solito, quelle che 
verranno offerte ad essa da coloro che 
sono interessati ad alimentare la galas
sia dell'eversione. Tuttavia l'impressio
ne è che stavolta Autonomia debba fa. 
re i conti, oltre che con se stessa, an
che con un mondo giovanile che pre
senta caratteristiche del tutto nuove: 
meno partiticizzato, sensibile ai grandi 
temi di interesse europeo e mondiale, 
lontano e indifferente alla gerarchia di 
gruppo. Lasciamo ad Autonomia i ten
tativi di avvicinamento tattico: ai par
titi progressisti spetta, per strategia, il 
compito di raccogliere con apertura e 
interesse le nuove domande, a comin
ciare da quelle che riguardano la pace 
e i diritti fondamentali dell'uomo, di 
cui l'espressione più alta è l'esercizio 
della partecipazione politica. 

Le sortite tattiche verranno smasche
rate, chiunque le ispiri. Cos1 come sarà 
riconosciuta un'autentica disponibilità. 
Da qui le sinistre ricominciano. M.LV 
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VIOLENZA SESSUALE 

Se la vittima è il pudore 
di Carla Ravaioli 

• La violenza sessuale ha occupato uno spazio assai 
importante nell'analisi della condizione femminile con· 
dotta dai movimenti dc:le donne e nella maturazione ù1 
larghe masse femminili. 

La trag.!dfa dcl Circeo e i tanti fatti analoghi di cui 
si sono occupati cronache e tribuna!i in questi anni. 
sono divenuti infatti momento centrale di una riflcs· 
sionc che non li giudica semplicemente come f~nomcni 
aberranti, di cui solo un • mo">tro "· una •bestia um.i· 
na • è capace, ma li legge come espressioni e~treme ùi 
una violenza contro la donna connaturata all'intera so
cietà patriarcale, alle sue strutture. alle sue istituzioni, 
ai suoi codici, al suo costume. Una violenza che segma 
il destino femminile, che si manifesta in ogni forma 
- anche minore e minima. o addirittura .invisibile - 
di un rapporto intersessuale definitosi storicamente co
me un rapporto tra disuguali, e che in quanto t.1:c 
riguarda tutte le donne. 

Proprio l'indignazione suscitata dal ripetersi di stu. 
pri di gruppo, e soprattutto la rabbia crescente dc:lc 
donne. la loro sacrosanta rivolta contro una cultura 
millenaria che tia fatto del corpo femminile il terri
torio primo su cui si esercita il dominio del maschio, 
indussero tutte le parli politiche (il Partito Comunista 
per primo) ad approntare disegni di legge di riforma. 

Ma il fatto di maggior rilievo sul piano della propu. 
sta legislativa sulla violenza sessuale è stata la presen· 
tazione di un disegno di legge di iniiiativa popo:arc, 
elaboralo da un gruppo femmini~ta, messo a punto do
po un largo dibattito pubblico e firmato da oltre 400.000 
donne molte delle quali iscritte e militanti in partiti 
di sinistra. Si tratta di un testo in più di un parti. 
colare discutibile, ma che assai meglio di tutti glt a!tri 
risponde (com'era natura:e d'altrorde) al senso pii.I 
profondo della nuova coscienza femminil.! e lo esprime 
nelle sue idee portanti. 

Il vecchio e tuttora vigente codice pcna!e italiano 
colloca i reati di violenza sessuale sotto il tito:o • Od 
delitti contro la moralità pubblica e il buon costum.: •: 
si preoccupa cioè soprattut lo di salvaguardare normi.! 
di comportamento omogenee all'ordine dato (uri ordine 
sostanzialmente repressivo e maschista), anziché della 
libertà dell'individuo da qu<!lla violenza offeso (ciò 
che peraltro non stupisce, dato che la straj?rande mag
gioranza delle vittime della violenza sessuale sono don· 
ne, le quali dal medesimo codice venivano degradate a 
mera proprietà dcl maschio negli articoli ispirati alla 
cosiddetta e causa d'onore•, solo da poco abrogati). 

Il progetto di legge delle donne ribalta radicalmente 
la ragione che fonda questa parte del C.P., per asserire 
sostanzialmente due cose: l) La violenza sessuale è u11 
reato contro la persona; 2) Qualsiasi atto sessuale com
piuto scnz.a il consenso dell'altro è violenza. Per affcr· 
mare cioè due principi che non ric;pondorio solo al!'an:l· 
lisi femminista, ma al più elementare rispetto dell'in
dividuo, dci suoi diritti e delle sue libertà. E da qw:-.ti 
due principi discende l'intera normativa proposta; in 
particolare due dci suoi punti più qualificanti: la pro. 
cedibilità d'ufficio (come per tutti i reati contro la per· 
sena, da cui l'intera collettività è tenuta a difendersi) 
e la possibilità di costituirsi parte ci\•;le p~r i movi· 
menti femminili (in quanto l'intera collettività fcmmi· 
nile è specificamente offesa dalla violenza scssua!e re
cata a una donna). 

Una proposta dunque che (non solo per il fatto :Ji 
essere avanzata da coloro che quotidianamente speri
mentano su se stesse la violenza misogina della società, 
e su se stesse ne misurano il prcz.zo) avrebbt.! meritato 
a mio parere maggiore attenzione di quella dcdicata:c 
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dal Comitato ristretto della Commissione Giw.tizi,1 del
la Camera dci Deputati a giudicar.: almeno dal testo 
unificato recentemente prodollo. li quale accoglie qu.11 
cuna delle indicazioni dc:lc donne, <. inJubbiamcnto: r.ip. 
presenta un notevole progresso rbpetto al codkc vi. 
gente. ma arrcst':'ndosi a .mct~ strada tra quelle e que. 
sto, senza avere 11 coraggio d1 afl iontar.: la materia in 
modo veram::nte nuovo, il solo adeguato a una <.ocietà 
che ha registrato così \'istose traslorm::izioni in tutto 
quanto attiene al sesso - regole, comportamenti, -.cn
s.o comune.:- e a una realtà femmini:e che rappa·-.cn 1a 
I aspetto p1u clamoroso della maltcplicc fenomenologia 
dc! mutamento sociale in ::itto. 

In sostanza il testo unificato accoglie solo una del· 
!e due idee-forza dcl disegno di ini1iati\'a popolare. ciu~ 
11 concetto della mancanza di conscn-.o quale unico 
criterio valido in base a cui riconoscere la violcn1.a ses· 
suale in qua:unque forma; ciò che comporta l'unifica. 
zione delle diverse fattispecie di reato dcl codil."e attua
le (vio:enza carnale, atti di libidine vioknta, ccc.) .n 
un unico reato, la • violenza sessuak • appunto. Ed è 
questo certamente un grosso passo avanti. 

Non viene accolta invece l'altra ide .. 1-bas.: che collo
ca tutta la materia nel capitolo dci •Delitti contro 
la persona•. li nuovo tito!o proposto, • Dci delitti con· 
tro la libertà e ìl pudore se'>suali • asscriscl.· ~· ver0 

il diritto di ognuno alla lib.:rtà sessualt:. ma a-.socian: 
dt;IO a una cat.:goria ambigua e obsoleta come quella 
di «.P~d~'re.•: pa_ssibi!e ~i .essue caricata di tutl i i pii.I 
retnn s11?n!f1c<1t1 !11orahsuc1. (con le conseguenze giuri
sprudenziali .che "! J><?Ssono 1mmag.nare), la quale, l·on
s.:rvata per 1 reati d1 natura sessuale contro i mino1 i 
assume una partil.:olarc risonanza e peso giuridico una 
volta estesa alla rubrica di un intero :ibro del codice. 

D'altronde il non dare la \'ÌO'.enza sessuale come un 
reato l."Ontro la persona è il presupposto della d.:bolezza 
dell'intero testo. Da esso deriva che la procedibilità d'uf
ficio sia prc\'ista solo quando la violenza sessuale è ac
c~mpagnata - e aggravata -:- da ~n altro reato (stupro 
d1 gruppo, sequestro, uso d1 armi o droga,.ecc.) m.:n
tre .nl.•gli altri ~asi si richiede .la ql!erela di parte:' quasi 
a ~1r.: che. la. vwlenza • -;emphce • e un fatto pri\'ato, di 
cui la ..,t;.;1cta non è tenuta a occuparsi. Da esso discen
de che ron s1 cons:!nla aì movimenti fcmmini?1 di eo. 
stituirsi parte t:ivill'., ma si permetta solo la loro pre· 
scn1a al proccs,o, sia pure co:i la possibilita di fornire 
materiali di prova. 

Da esso deri\'a anche che l'unicità dcl reato di vicr 
lenza sessuale, f.;rmamentc asserita nei primi anic"li 
dcl lesto venga m qualche misura smentita da:l'intro
du1.ione della • molestia sessuale•; ciò che consentireb· 
be torse di punire reati finora nemm.:no ritenuti tafi 
ma. che ccrta.m.:nte C:ssa un principio dì diver-.a valu: 
taz1onc tra violem.a e violcn1.a. rischiando la dcgrada
zit;n~ a • mol_cst_ia • di atti assai pii.I gravi che un cor
tegg1<1mento ms1stent:: o una parola oscena lanciata a 
mo' di complimento. Eppoi, e davvero so:o molestia il 
fallo che una donna non po">sa c rcolan: sola, .;pccic 
s~ di notte, senza essere fatta oggetto alle attcn1ioni, 
a1. p.:dinamcnti, ali:: prof ferie, agii inviti, alle • mo1.:
st1c • appunto di •pappagalli• petulanti e resistenti a 
qualsiasi scoraggiamentot Non è vio:cnza una così 
pc'>ante sottrazione di libertà? 

11 discorso potrebbe naturalmente essere assai più 
ampio di così. Ma dopotutto il testo unificato pr.:sen· 
lato in que:-.ti giorni alla Commissione giustizia d.:1la 
Camcrn è solo una prima tappa dcl lungo iter parla· 
mentare durante il quale il disegno di kgge avrà modo 
dt c-.serc '>eriamcnte ripcn-.ato. Il dibattito inizia ora • 
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DOPO TANTI ANNI PANNELLA E ' COSTRETTO 
AD ASSUMERE LA SEGRETERIA DEL P R 

Un movimento che 
ha perso la strada 
dei marciapiedi 
di Italo Avellino 

Marco torna a dirigere il suo partito che però non è più quello di prima. 
Dal berretto frigio alla rosa in pugno, dal sit·in in piazza alla RAI. 
Gli errori dei radicali del 1975. Il grande progetto laico-libertario, 
e le scelte di Craxi. 

8 

A Dopo tre lustri - se la memoria 
W non ci tradisce - Marco Pannella 
torna alla segreteria del Partito Radi
cale che però nel frattempo ha cambia
to il suo simbolo mutando l'originario 
berretto frigio, il rosso copricapo con 
la punta in fuori dei Frigi assurto a se
gno dei repubblicani francesi nella Ri
voluzione del 1789, con la mitterran
diana rosa in pugno. E forse la « crisi » 
(le virgolette sono di attenuazione) dei 
radicali è emblaticamente tutta nella 
mutazione del simbolo e della natura 
di questo movimento che - malgrés 
Pannella - si è fatto partito. 

Si è detto e scritto che Marco Pan
nella, ancora malgrés lui, si è fatto ac
clamare segretario del partito al XXVI 
Congresso di Firenze, per porre fine 
alle ambizioni rivali di Rippa e Rutelli 
suoi ex pulcini fattisi galletti, e di Gio
vanni Negri suo poulain prediletto. Per 
la cronaca congressuale sarà anche co
sl perché è vero che Rippa, RuLelli, 
Negri si erano in qualche modo (con
fuso) candidati alla segreteria del par
tito. Ma per la storia del PR il ritorno 
di Pannella era inevitabile. Perché il 
PR era in « crisi ». Da diverso tempo. 
E non per le rivalità di uomini ( gio
vanissimi) che semmai sono lo specchio 
di quella crisi. 

Lo stesso Pannella, che nonostante 
gli anni che passano anche per lui con
serva seppur mascherata dalla veemen
za la lucidità autocritica, ammette che 
perfino lui - il guru, il carismatico, 
il magnetico - può bruciarsi nell'as
sumere la responsabilità della segreteria 
del PR. Ammissione che è il segno del
la percezione della « crisi » del PR. Che 
va: rinnovato? rifondato? rilanciato? 
Scelga Pannella il termine più adatto 
allo stato attuale del PR. Però o l'un I' 

~ 
altro o l'uno e l'altro, questo è. Purç 
per il PR, come per quelli che i radi
cali chiamano « i partiti di regime », 

c'è crisi. Di rapporto con la gente. Tan
t'è che è lo stesso Pannella, nell'assu. 
mere la dirigenza radicale, a parlare dei 
{suoi) nuovi impegni per riagganciare 
« la zona d'ascolto » dei radicali, per 
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rimobilitare « gli eroi silenziosi » della 
società (addirittura senza distinzione di 
clero!). Segno, a nostro avviso sogget
tivo che non impedisce che sia pure og
gettivo, che il PR non è più movimen
to. O lo è molto, molto meno di pri
ma. E' partito. E come tale ha gli stes
si sintomi dei mali che rodono gli altri 
partiti detti di « regime » dai radicali. 

Per chi, come me, ha conosciuto 
Marco Pannella orsono più di quattro 
lustri quando era l'ignoto leader di un 
ignotissimo partito cui dava qualche 
credito soltanto Gian Carlo Pajetta, il 
suo ritorno alla segreteria - se non 
è una semplice pezza 'congressuale -
è un segno dei (nuovi) tempi, non sol
tanto per i radicali. Per la soggettivis
c;ima convinzione che è nuovamente più 
tempo di berretti frigi che di rose in 
pugno. Per il più rigido clima interno 
e internazionale, molti fiori, speranze, 
progetti, si sono appassiti e la vita po
litica italiana, e internazionale, ha bi
sogno di nuove irrigazioni per vedere 
tornare a fiorire i suoi cento fiori. In
fatti. 

La rosa in pugno di Pannella si è 
un po' appassita. Il movimento dei ra
dicali italiani, cresciuto in sintonia con 
le primarie esigenze della società evo
luta (divorzio, aborto, non violenza, di
versi), si è gradualmente impantanato 
nel partitismo e nel parlamentarismo. 
Se gli altri partiti sono « di regime » 
come dicono Pannella e i suoi, il PR 
è diventato quasi esclusivamente par
tito di Istituzioni, operando unicamen
te in quelle dimensioni. L'Aula di Mon
tecitorio non in più, ma al posto dei 
marciapiedi. Il video RAI al posto dei 
sit-in di piazza. I record oratori par
lamentari al posto degli incatenamenti 
di protesta. Le interpellanze e le inter
rogazioni parlamentari al posto dei car
telloni e degli striscioni fantasiosi ed 
efficaci. Il Transatlantico di Montecito
rio al posto dei tavoli-radicali di stra
da. Il PR si è infognato nel parlamen
tarismo. Ha « dimemicato » la piazza. 
Ha perso le streghe e gli emarginati, 
privilegiando le riunioni dei presiden-
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ti di gruppi parlamentari. Ha perso la 
strada. Ed è solo per strada che si fa 
movimento. 

Non perché tutti hanno congiurato 
contro i radicali. Nel gioco democrati
co, ognuno fa le sue scelte e la sua 
parte. Se si è contro tutti, non si può 
pretendere di non avere tutti contro. 
La non-violenza che fu una novità ra
dicale come metodo di lotta in Italia, 
non andava poi confusa col vittimismo. 
Soprattutto in Italia, paese di navigato
ri, poeti, eroi e vittimismi. Di errori i 
radicali ne hanno fatti abbastanza da 
soli per dover andare a cercare altro
ve o in altrui le cause della loro attuale 
«crisi». Tantissimi. Di metodo so
prattutto. Pannella e i suoi hann~ in
dubbiamente il merito di avere fatto 
entrare nella coscienza comune il me
todo della lotta referendaria, obbligan
done la sua attuazione. Col referendum 
sul divorzio (imposto ai clericali) ave
vano letteralmente rubato il cuore agli 
italiani. Ma come certi rubacuori che si 
credono tutto permesso, abusandone 
hanno finito per stuccare. Sicché al re
ferendum sull'aborto furono - ingiu
stamente, ma per loro scelta - fra gli 
sconfitti. Più degli stessi democristiani. 

Abbandonati, trasferirono i loro ec
cessi in Parlamento. Nella crescente in
differenza, o 1.1 quasi ostilità. I loro 
54.000 emendamenti sul nuovo regola
mento della Camera, sono stati boccia
ti nella totale indifferenza esterna al 
Palazzo. Congiura? Hanno commesso 
errori. E fatto scuola. Per cui altri, con 
maggior rigore, hanno preso l'asta di 
alcune bandiere radicali. Perché non 
ammetterlo? La fame nel mondo: ba
sti leggere il documento di politica este
ra del PCI. Le marce della pace: fra 
i 300.000 di Roma, 299.900 erano dei 
non-radicali, di altri partiti e organiz
zazioni. L'ecologia, la droga, i diversi, 
tutte bandiere alzate per primi dai ra
dicali ma poi inspiegabilmente « trascu
rate». Se per trascuratezza si intende 
quella della ahi tuale attenzione degli 
« altri » partiti. Cioè una trascuratez
za fatta di interpellanze e interroga
zioni. 

Se questo abbandono del radicalismo 
da parte dei radicali c'è stato, i moti
vi e le ragioni sono tante. Una, politica, 
è preminente: le alleanze. Fra il 1968 
e il 1975 il rapporto privilegiato, sep
pur conflittuale e polemico, dei radica
li fu col PCI soprattutto. Un rapporto 
dialettico, non una alleanza, ma un rap. 
porto. Poi, anche per errate valutazioni 
del PCI nella breve stagione della soli
darietà nazionale, il PR scelse il cosid
detto progetto libertario di unità poli
tica col PSI di Craxi e con i laici social
democratici e liberali, essendo conflit
tuale - al pari del PCI - il rapnorto . 
con i repubblicani di La Malfa. La ro
sa in pugno radicale sembrò avviata t 
ai fasti mitterrandiani. 

Craxi però non è Mitterrand, pas
:;ando rapidamente dall'intesa necessa
ria con la DC per garantire la « gover
nabilità», all'alleanza politica più stret
ta che adesso si vuole addirittura di le
gislatura. L'incontro fra i due fiori -
la rosa radicale e il garofano craxiano -
che pareva imminente non c'è più sta
to. La diversa accoglienza riservata dal 
XXVI Congresso radicale a Firenze a 
Valdo Spini vice segretario di Craxi, 
e al « dissidente » Bassanini, hanno for
se consumato la rottura politica fra 
Marco e Bettino. La polemica contro 
« il regime » che è la via maestra del 
radicalismo italiano, non potrà rispar
miare il PSI di Lagorio. Più che per 
le rivalità dei galletti che volevano far
si segretari, a Firenze l'intervento-inco
ronazione di Pannella ha tappato la 
spaccatura che stava delineandosi fra 
i pro-socialisti di Rippa-Roccella e gli 
anti-craxiani di Rutelli-Melega. Mentre 
segni di distacco affiorano fra i non
radicali del PR, quali Bandelli, Boato, 
Pinta, e forti perplessità in Sciascia e 
Aiello. Fra i tanti problemi che Marco 
Pannella dovrà risolvere per riportare 
al suo dinami~mo originario il PR, c'è 
anche quello delle alleanze nel Palazzo 
oltre che fuori. Marco ritroverà la fan
tasia per rinverdire le regole monasti
che dei fraticelli radicali? 

• 
9 
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non sempre chiaro 

1. Le riforme istituzionali costituisco
no l'oggetto ritornante ma un po' la
bile del dibattito politico. La cpnfusio
ne delle ipotesi e dei linguaggi rende 
difficile sia verificare la congruenza 
tecnico-scientifica delle diverse propo
ste sia misurare il rapporto con i fini 
individuati (e la rispondenza funzio
nale degli strumenti prescelti). 

Appare utile effettuare un lavoro di 
rassegna preliminare e di distinzione 
analitica, che consenta di mettere a 
fuoco i diversi « scenari • cui fanno ri
ferimento le azioni strategiche dei par. 
titi. Qui si farà una ricognizione assai 
limitata, ispirata da questi motivi, e 
riferita in particolare alle elaborazioni 
emerse dal seminario organizzato dal 
Centro Riforma dello Stato su •Le po
liticlte istituzionali dei partiti italiani,. 
lo scorso 29 settembre. Ma rimane aper
ta e irrisolta la questione di un di
battito e di un approfondimento sul 
rapporto tra « intenzioni ,. di riforma 
e • effetti • possibili. 

2. Come rileva Pietro Barcellona (in 
una delle re:azioni al seminario citato) 
il contenzioso sulle riforme ha segnato 
un notevole immiserimento dell'oriz. 
zonte tematico. Le diverse ipotesi pro
spettate (Visentini, e.cl. «grande rifor· 
ma'" lettera Piccoli) rimangono entro 
i confini della " forma del processo de
cisionale », si limitano cioè a!l'esigenza 
di ricostruire/introd urre l'efficienza 
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Istituzioni: 
le condizioni 
di una possibile 
riforma 
L'affermazione di nuove regole istituzionali appare 
un passaggio necessario, ma non come 
condizione di una strategia politica. 
La confusione delle ipotesi e dei linguaggi 
(e l'ambiguità di alcune proposte) rende difficile 
verificare la congruenza tecnico-scientifica delle 
diverse proposte e misurarne il rapporto con 
i fini individuati. 

di Mimmo Carrieri 

nelle decisioni, con una chiusura entro 
una concezione dello Stato inteso co
me macchina e circoscritto agli appa
rati centrali. La nozione di ingoverna
bilità che può essere esaminata tanto 
sotto il versante della crisi di consen
so (e dei rimedi per ricostituirlo) quan. 
to sotto quello della crisi di decisione, 
in questi approcci affronta solo la que
stione di un incremento puramente 
quantitativo della decisione politica: 
salta completamente tanto la dimen
sione del tipo di indirizzo politico-so
ciale occorrente per garantire la go
vernabilità (non essendovi un rapporto 
meccanico tra aumento decisionale e 
stabi!ità politica) tanto quella della ri
spondenza delle decisioni alla domanda 
sociale (cioè del rapporto tra offerta 
e domanda politica). In alcuni dei so
stenitori di queste impostazioni sem
bra di poter leggere la convinzione che 
non è più possibile alcuna aggrega7.ione 
delle domande secondo i canali di or
ganizzazione po!itica, partiti, sindacati, 
movimenti, ma che sia la decisione 
stessa, l'unica o principale struttura 
di mediazione, a dare forma alle do
mande, ad organizzarle attraverso la 
loro soddisfazione/selezione (Amato). 

D'altra parte il problema del con. 
senso sembra porsi in termini diversi 
dal passato: piuttosto che una crisi del 
rapporto tra singole forze politiche e 
b'.occhi sociali di riferimento, si può 
parlare di una incertezza dei confini dei 

diversi gruppi sociali e di una caduta 
generalizzata delle aspettative nutrite 
verso il sistema politico da parte di 
fasce sociali e centrali•: la crisi dello 
stato sociale come crisi di disaffezione 
estesa ma al di qua di una caduta ver
ticale del sistema. Questo restringe an
che l'area delle risposte possibili; le 
società complesse hanno dimostrato un 
elevato adattamento al deficit di pro. 
duttività positiva dei sistemi politici, 
cosa che ha assecondato le soluzioni 
particolaristiche alla stagnazione po
litica; una innovazione sostanziàle con
siste nella ricerca di nuove regole di 
funzionamento, che piuttosto che av
vantaggiare una parte, risolvano il pro
blema di un equilibrio complessivo del 
sistema (risistemino i diversi spezzoni 
sociali). 

Il restringimento delle ipotesi di ri. 
forma abbraccia anche la politica e<:o
nomica, che vede accantonati i temi 
cruciali del governo dello sviluppo per 
concentrare l'attenzione sul conflitto 
distributivo, cioè sulla distribuzione 
del reddito (condensata nel c.d. patto 
antinf:azione) compatibile con un li
vello dato di struttura sociale e indu. 
striale (a cui si assicura in questo mo
do di riprodursi). 

Perché l'interesse politicCKulturale si 
sia andato spostando dai modi di svi
luppo e organizzazione del circuito de
mocratico in circuito istituzionale a l 
solo anello dei termini statuali delle 
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decisioni è materia che necessita mes
se a punto: una ragione deve essere 
rintracciata anche nei limiti intrinseci 
al modello - troppo ottimistico e li
neare - di sviluppo politico concepito 
dalla sinistra nel decennio settanta, nel
la difficoltà a trovare strumenti isti
tuziona!i che stabilissero una sincro
nia tra mutamento sociale e trasforma
zioni politiche, cioè che non fossero 
tecnica di gestione del potere (Tronti). 
Il risultato è stato - come ha rilevato 
Rodotà - una innovazione istituzio
nale irrisolta, un processo incompiuto 
che ha segnato novità significative ma 
aggiungendosi a vecchie strutture e non 
eliminandole. 

3. Un tema centrale è la descrizione 
delle tendenze oggettive dei processi 
istituzionali in corso. Quasi .tutti con
vengono su un mutamento della natura 
degli organi costituzionali, rilevando 
lo spostamento di competenze dal par
lamento all'esecutivo - avviato già du
rante il periodo della solidarietà na
zionale - e l'al!argamento degli spazi 
assegnati alla mediazione extralegislati
va (soprattutto attraverso gli eccessi 
funzionali dci partiti). Ma sono diverse 
le considerazioni sulle origini politiche 
di queste spinte. Stefano Rodotà -
nella relazione al seminario - at
tribuisce il carattere di guerra di po
sizione a queste tendenze, e ha indivi
duato nella manovra ragionata della 
DC - attore non residuale delle man
cate riforme - la scelta per il governo 
e l'amministrazione, i luoghi di potere 
quasi esc!usivo del partito di maggio
ranza. Antonio Baldassarre - in nu
merosi interventi sulla rivista •Demo
crazia e Diritto• - si è invece soffer
mato soprattutto sui ritardi progettua
li della sinistra su questi temi, in quan
to si sarebbe verificata una sopravva
luta7.ione delle possibilità di indirizzo 
dcl Parlamento che non ha consentito 
di cogliere il • nocciolo duro • dello 
Stato (il circuito governo-amministra
zione). •Non c'è più un sopra (parla
mento-governo) e un sotto (ammini
strazioni, giudici). ma c'è una compres
sa rete di organizzazioni e di procedure 
di decisione in cui ogni istanza deci
sionale porta un suo specifico appor
to, anche se spesso gli uffici ammini
strativi fanno valere un vantaggio di 
po:.izione, dal momento che essi pa
droneggiano la fase fondamentale del
le informazioni per le decisioni, sia la 
fase di attuazione <lene stesse (la qua
le comporta sempre un'opera di inte-
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grazione e di bilanciamento degli inte
ressi concreti) • (dall'intervista a Di 
Giulio, Lotta politica e riforme istitu
zionali, Democraz. ·a e diritto, n. 5, 
1981). Ma è stato anche indicato come 
fattore di complicazione la crescente 
perdita di potere del centro, dovuta 
alla crescita-disposizione di soggetti e 
sedi politiche che mette in discussione 
ogni concezione del sistema istituziona
le come insieme omogeneo o facilmen
te conformabile a direttive centrali 
(cfr. Donolo, Fichera, Il governo de
bole, De Donato). 

La scomposizione del centro, il pas
saggio ai « governi parziali '" la com
plicazione delle procedure di interazio
ne tra i diversi attori porterebbero a 
considerare il governo in termini com
p!ctamente nuovi, come un effetto di 
rapporti di scambio (tra diversi sog
getli e livelli) e quindi « rilevabile a 
posteriori, più che programmabile a 
priori•. 

Di questo approccio - che sembra 
richiedere una ridefinizione della stes
sa nozione di sintesi politica - va ri
levato che esso porta per definizione 
a consid,rare impraticabili le strettoie 
de!la concentrazione decisionale, in 
quanto queste si scontrerebbero con 
il dato oggettivo ed ineliminabile del 
consolidamento politico di numerosi 
attori, in un contesto strutturalmente 
plurale. 

4. La capacità di innovazione dipende 
a questo punto dalla capacità di e go
vernare • le diverse variabili di un pro
cesso politico, riuscendo a collegare 
momenti statuali e sociali della poli
tica secondo regole di certezza che non 
confinino le sedi decentrate al ruolo 
di ammortizzatori o dentro la contrat
tazione informale. Si complica quindi 
la nozione di po!itica, che non può es
sere rinchiusa entro i confini dcl si
stema politico: l'impostazione - per
seguita anche dai socialisti - di mas
simizzare in rendita di posizione la 
propria collocazione entro il sistema 
dei partiti, riduce questo a leggi geo
metriche e a puro campo di forze, e 
legittima solo i partiti come protago
nisti del gioco politico. Bisogna pen
sare a più giochi e con un maggior nu
mero di elementi, proprio in una pro
spettiva di innovazione; non è casua~e 
che i maggiori mutamenti positivi si 
siano verificati in Italia in presenza di 
forti movimenti, e dunque va indagato 
- e non escluso a priori - il nesso tra 
azione dei movimenti collettivi e rifor-

me istituzionali. Una nozione chiusa 
della politica, oltre ad essere indeci
frabile per la gente, tende a rimuove
re la possibilità di intervento di altri 
attori collettivi, che disturberebbero la 
•normalità,. senza cambiarne le re
gole. Ma proprio il movimento per la 
pace seppellisce la convinzione di una 
chiusura nell'apatia delle società di ca
pitalismo maturo e mette in crisi ogni 
legge • ferrea " e autarchica dcl siste
ma po!itico. Questa ricerca di parte
cipazione e di trasparenza si rivo!ge 
proprio contro regole ormai abusate 
ed incancrenite. L'esigenza da cui muo
ve questa nuova attitudine sociale è 
quella segnalata da Pietro Barcellona 
• una grande proposta di potere alla 
società e non già di maggior potere ai 
partiti (e per di piu a quelli di governo). 
una trasformazione dci parti ti in ga
ran li dell'autonomia del!a sodetà. La 
questione democratica esige una nuova 
po'.itica e non già procedure per deci
dere presto e in pochi •. Le critiche 
- spesso generiche e sommarie -
che si avanzano da piu parti alla stra
tegia della « centralità delle assemblee 
elettive » non riescono ad oscurarne il 
valore di costruzione complessa: es
sa de!ineava un reticolo istituzionale 
capace di tenere insieme partecipazio
ne, rappresentanza e decisione. Qua
lunque ispirazione riformatrice non 
può che tener conto e organi7.zarc tut
ti questi dati congiuntamente. Supera
re la centralità del Parlamento vuol 
dire andare oltre le sue semplificazio
ni, non ridurre ulteriormente lo spes
sore della mediazione istituzionale. 
5. Da più parti è stata rilevata la stru
mentalità delle proposte di riforma 
istituzionale. Da parte di Tronti e Ro
dotà è stato sostc:iuto che le strategie 
istituzionali invece di apparire nella 
loro veste di esigenza comp'.cssiva di 
miglioramento della funzionalità poli. 
tica, sono state considerate come un 
grimaldello per forzare nuove allean.ze 
politiche e consentirne l'affermazione. 
Per altro verso non sono stati rispet
tati i requisiti di fattibilità de!le mi
sure di ingegneria istituzionale. Come 
si è espresso Pasquino - a proposi· 
to de'.le richieste socialdemocratiche 
di riforma del sistema elettorale - oc
correrebbe sapere quale sia il conte
nuto preciso, chiarire le motivazioni 
e gli obiettivi che si vogliono raggiun
gere, e spiegare in che modo sarebbero 
migliorate le prestazioni del sistema 
politico. Da più parti ormai è stato 
smontato l'uso leggero delle tecniche -11 



ISTITUZIONI: 
LE CONDIZIONI DI 
UNA POSSIBILE 
RIFORMA 
istituzionali dovuto ad una sopravva
lutazione dei suoi effetti: il sistema 
elettorale non assicura di per sé la 
stabilità del sistema po!itico, la stabi
lità del sistema politico non garantisce 
meccanicamente la sua efficacia (cfr. 
Fu:co Lanchester, Sistemi elettorali e 
forma di governo, Il Mulino). Una cri. 
si di egemonia non può essere risolta 
in maniera duratura con aggiramenti, 
che oscurino il problema nodale del
l'affermazione di una diversa egemonia. 
Ma tutti concordano che un passaggio 
di riforme istituzionali è necessario, e 
che queste vadano ripensate come pas
saggio e esito e non come condizione 
di una strategia politica. Le opinioni 
si differenziano su questo, sulle moda
lità politiche dell'affermazione di nuo
ve regole istituzionali e sui rimedi al 
b:occo del sistema politico identificato 
come il problema-cardine. Rodotà so
stiene le potenzialità innovative dell'al
ternativa, Tronti giudica non governa
bile-trasformabile in forma consociati
va una società conflittuale come quel
la italiana, e rileva che - e si sarebbe 
verificato nel periodo della solidarietà 
nazionale - più estesa è la quantità 
di forze implicate nel patto, più debole 
è l'iniziativa di riforma istituzionale. 
Per D'Onofrio invece le riforme istitu
zionali sono possibili s'.:llo se esiste una 
intesa sui valori costitutivi delle forze 
fondamentali del patto costituzionale. 
E questa intesa - secondo Pasquino -
può concretizzarsi in relazione a ri
forme "neutre" (che non fanno cioè 
l'interesse di una parte politica), che 
sono le riforme che aumentano l'effi
cienza sistemica. Come si vede, gli in
terrogativi si spostano intorno alle con
dizioni politiche delle riforme e ai lo. 
ro contenuti effettivi e su di essi è 
opportuno sollecitare un arricchimento 
del!' analisi. 

E' vero che l'alternanza consente una 
migliore regolazione dei conflitti so
ciali e in che forma? E' vero che rifor
me significative sono impraticabili sen. 
za il consenso di tutti i partiti di mas
sa? E' vero che tutti i partiti sono inte. 
ressati allo stesso modo a migliorare il 
rendimento complessivo del sistema 
politico? O c'è una divaricazione di in
teressi che vede il sistema di potere 
democristiano - e i suoi satelliti -
impegnato a difendere la bassa produt
tività della politica come requisito del
la propria riproduzione, in quanto 
esiste in questo caso un rapporto in
versamente proporz'onale tra influerza 
della DC e funzionalità delle istituzioni? 

M. C. 
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Riforma elettorale: 
alla ricerca 
della governabilità 
di Antonio Agosta 

A 11 dibattito sulla governabilità dei 
W sistemi democratici ha avuto indub
biamente un particolare sviluppo dal 
momento in cui, nei paesi occidentali, 
partiti politici di sinistra, sindacati e 
movimenti collettivi hanno cominciato 
a contare di più. 

Sembrerebbe, a rileggere il rapporto 
di Crozier, Huntington e Watanuki per 
la Trilatera! Commission (La crisi del
la democrazia, ed. it., Milano, F. An
.geli, 1977) o alcuni passi di Luhmann 
(v. in particolare Potere e complessità 
sociale, ed. it., Milano, Il Saggiatore, 
1979). che i sistemi occidentali, per 
definizione politicamente democratici 
ed economicamente capitalistici, in real. 
tà non possano reggere oltre un de
terminato tasso di democraticità, pena 
il collasso generale del sistema econo
mico-sociale. E le terapie da adottare 
rimandano tutte ad una drastica ridu
zione della domanda sociale, in parti. 
colare di partecipazione e di controllo, 
entro determinati e non valicabili con· 
fini. 

Queste analisi ripropongono, con evi· 
denza addirittura maggiore di quanto 
non abbiano fatto in passato studiosi 
e ideologi di area marxista, il proble
ma della coesistenza tra scelte demo
cratiche e scelte dettate dalla logica 
di mercato. 

Non condividere certe accentuazioni 
dell'analisi e di conseguenza le drasti· 
che terapie proposte (il « riduzioni
smo»), non può però voler dire nega
re l'esistenza del problema né la ne
cessità di individuare terapie alterna
tive. 

Premesso che la governabilità non è 
prerogativa delle sole società democra
tiche, ma investe la capacità dei siste
mi istituzionali di dare risposte effi
caci al:e esigenze poste da società sem
pre piu complesse, è indubbiamente 
vero che la questione acquista maggio. 
re rilevanza in sistemi di libera espres. 
sione delle opinioni e organizzazione 
degli interessi. 

E' possibile coniugare l'efficacia de
cisionale de!le istituzioni con una par
tecipazione popolare che incida sulle 
scelte del sistema? 

In teoria ciò non è inattuabile a pat
to di intendere la democrazia come un 
metodo che investa: a) la designazione 
dei decidenti (citi può decidere); b) 1' 

orientamento di fondo a cui deve ispi. 
rarsi la decisione (quale fine ultimo 
si deve perseguire); c) l'autorità della 
decisione (in nome d1 chi si decide), 
che ha come conseguenza un pieno 
potere dcl decidente e un'altrettanta 
piena responsabilità. 

Tutti e tre gli aspetti rimandano ai 
meccanismi elettivo-rappresentativi. Ma 
il punto strategico fondamentale per 
la realizzazione di una effettiva de
mocrazia è senz'altro il secondo, ov
vero l'individuazione di indirizzi di fon
do cui l'attività delle istituzioni deve 
ispirarsi; e questo, sia perché non tut. 
te le sedi di decisione reale sono sot
toposte a controllo elettivo (esempio, 
la pubblica amministrazione), e sia. 
soprauutto, perché senza l'individuazio
ne di un preciso vincolo del mandato, 
qualunque discorso sulla responsabili
tà appare vago e non praticabile. 

Ecco dunque che la questione della 
governabilità delle democrazie si pone 
a due livelli. Da un lato (e ciò è co
mune anche a sistemi non democra
tici) nell'individuazione di meccanismi 
definiti ed efficaci di governo: precisa
zione dei rapporti tra funzioni e isti
tuzioni e definizione degli strumenti 
di attuazione concreta delle scelte (nel 
caso italiano, distribuzione di ruoli e 
di risorse tra poteri dello Stato, e tra 
Stato e autonomie locali; snellimento 
delle procedure). Dall'altro, stabilendo 
criteri di raccordo tra potere e volontà 
popolare. 

In altri termini esiste un problema 
di rendimento delle singole istituzioni 
e uno più generale di rendimento del-
1 'intero sistema politico. In questo sen
so un dibattito sullo stato delle nostre 
istituzioni, e la ricerca di solu7ioni che 
ne accrescano l'efficacia, non è soltan
to utile, ma necessario e urgente. Pur
troppo. non tutti i progetti che vengo
no avanzati sembrano rispondere ef
fettivamente alla richiesta di un loro 
miglioramento reale, sia nel senso del
la funzionalità che in quel!o deJla de
mocraticità. E' esemplare, in proposito, 
la vicenda delle proposte di trasforma
zione del sistema elettorale vigente che, 
proprio per le ragioni prima esposte, 
può diventare il momento centrale di 
una seria e grande riforma ,. istituzio
nale democratica. 

Quali pregi, e quali difetti, ha evi-
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dcnzialo il nostro sistema elettorale? 
Il pregio principale è stato senz'altro 

quello di consentire un'ampia presenza 
di tendenze politiche in Parlamento, 
permettendone al contempo una rap
presentazione solo minimamente distor. 
ta delle reali proporzioni di forza. 

Il difetto più evidt!nte consh.tc in
vece nel non consentire, se non in for. 
ma molto indiretta, l'individuazione di 
precise lince programmatiche a cui an
corare azione e composizione dcl go
verno. 

Il corpo elettorale è chiamato in buo. 
na sostanza ad " identificarsi ,. con i 
partiti, delegando poi ad essi, in toto, 
le scelte sul!e formule di governo e 
sugli obiettivi, che vengono comunque 
prese dopo le elezioni e prescindendo 
il piu delle volte dagli stessi risultati 
elct torali. Il caso delle e maggioranze 
bilanciate ,. al Comune di Roma e alla 
Regione Lazio ne è l'ultimo esempio; 
ma ciò è reso possibi!e proprio dal:a 
pratica antidt!mocratica dello strapote. 
re dci partiti e del minimo potere di 
controllo o di successiva punizione che 
di folto ha l'elettore con l'arma del 
\'OtO. 

Inoltre. il voto come puro atto di 
identificazione elettore-partito ha enor
memente accentuato l'aspetto ideo!ogi
co delle differenziazioni tra i partiti, 
a d:scapito di proposte programmati· 
che che, nella migliore delle ipotesi, 
restano vaghe. 

La politica, quella vera, dfrenta cosi 
una operazione specialistica, sollratla 
al controllo popo!are. Ciò non è <lepri.!· 
cabile solo in confronto ad una « idea 
normativa,. e "idealtipica,. della de
mocrazia, ma per gli effetti dannosi che 
produce sul rendimento delle istituzio
ni e dcl sistema più in generale. 

Il crescente astensionismo e:ettorale 
è al contempo sia la prova che i richia
mi all'identificazione ideologica funzio. 
nano meno, sia un segnale di sfiducia 
nell'istituzione e1ettorale come stru· 
mento per incidere r.'!almente sulle sceJ. 
te politiche. 

Un sistema elettorale finisce dunque 
per accentuare i lati deboli di un si
stema politico in crisi. 

Nel caso italiano, ad un sistema di 
egemonia democristiana in cui, fino al· 
le elezioni dcl 1972, era perlomeno rav
visabile una prevalenza elettorale dcl 
polo centrista dello schieramento poli
tico (OC, PLI, PRI PSDI 1, si :;oslitui. 
sce un equilibrio tra blocchi contrap
posti, centro e sinistra, che, risolto con 
maggioranze di unità nazionale o con 
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il pentapartito dai liberali ai socialisti, 
non garantisce né una aderenza delle 
formule ad orientamenti, chiarimenti 
esprimibili dall'elettorato, né precisi e 
coerenti indirizzi di governo. 

La contrapposizione tra blocchi, pa
ra!inante per l'intero sistema, potreb. 
be essere attualmente superata: a) fa. 
cenùo ricorso a nuove consultazioni, 
ne!la speranza di sbloccare la situazio
ne di impasse; b) con un accordo tra 
i due schieramenti, e segnatamente tra 
i due principali partiti (ipotesi di com
promesso storico o di unità nazionale); 
c) con l'accettazione dci partiti che si 
collocano ai limit~ d..!i rispettivi schie
ramenti (PSDI e PRI da una parte o 
PSI dall'altra) di appoggiare lo schie
:-amento opposto: è il caso dell'attua
le maggioranza, o, su terreni locali, 
quello del sostegno di repubblicani e/o 
socialdemo:ratici a giunte di sinistra; 
d) mediante l'adozione di correttivi al 
sistema elettorale che, spingendo verso 
l'apparentamento dci partiti in schiera. 
menti, attribuiscano un premio .allo 
schieramento che ottenga la maggio
ranza relativa d..!i suffragi. 

Le prime tre soluzioni sono state già 
.sperimentate nel recente passato o so
no attualmente perseguite. La quarta 
può avere un senso solo a patto che 
il s'.st.:ma elettorale da adottare con
~cnta quei mig!ioramcnti di rendimen
to cui si accennava in precedenza. Do
vrebbe in sostanza garantire contem
poraneamente espressione parlamenta
re ai movim:!nti politici esistenti nel 
Paese, consentire la formazione di 
compagini governative stabili ed omo
genee, permettere all'elettorato di 
optare tra possibili formule governa
tive identificate ed alternative. 

In concreto, e a puro titolo di esem
pio, questo potrebbe avvenire median
te la ripartizione di una parte rilevan
te dei seggi (poniamo il 90°0) con un 
sistema proporzionale sostanzialmente 
identico all'attuale, ma con riduzione 
dcl numero de!le circoscrizioni, che p0-
trcbbero coincidere con l'unità regiona. 
le, in modo da favorire la presenza del
le minoranze etniche e di.:i partiti mi
nori; e con la ripartizione proporziona. 
h.: della restante quota all'interno dello 
schieramento vincente di partiti preven. 
tivamente apparentati, e che costitui
rebbero i componenti dcl:a compagine 
governath·a. 

Un sistema di questo tipo potrebbe 
avere il vantaggio di fare esprimere 
gli elettori sulle formule di governo, 
rl.!stitucndo potere alla funzione eletto-

raie e obbligando al contempo i par. 
titi ad esplicitare i propri intenti, for
mulando programmi e ricercando in
tese, e consentendo potenziali alterna
tive alla gestione del potere. 

Lo S\'antaggio risiederebbe nella non 
perfetta specularità tra voti e seggi, an
che se perm~tterebbe ugualmente alle 
piccole formazioni di essere presenti 
in Parlamento, a prescindere dalla loro 
appartenenza a schieramenti, non ne
gandone artificiosamente l'esistenza né 
obb!igandoli a snaturare la loro iden
tità. 

Deve però essere chiaro che il rendi
mento delle istituzioni dipende solo in 
parte dai meccanismi astratti di desi
gnazione o di funzionamento, e in lar
ga misura invece dalle capacità (e dal
le \ 0olo11tà) degli attori politici reali. 
In altri termini, garantire la stabilità 
e l'omogl.!ncità dei governi, e la loro 
corrispondenza con l'indirizzo espres
so prevalentemente dal corpo eletto
rale, non vuol dire automati.;amente 
assicurare la governabilità del sistema. 
D'altra parte, come sostiene Sprcafico 
in un saggio sul rendimento del sistc· 
ma clclloralc (di prossima pubblicazio
ne in Quaderni Costituzionali, 3, 1981), 
e senza stabilita non vi può essere azio. 
ne di go\'cmo efficace e senza autono
mia non \'i può essere responsabilità•. 

E' fin troppo ovvio. però, che non è 
possibi!e alcuna modifica dcl sistema 
elettorale che individui già in partenza 
chi penali1.Zare e chi premiare e che 
non sia condivisa da tutti (cfr. Pa
squino, • Suggerimenti scettici agli in
gegneri clcttora:i '" in Il Mulino, 5, 
1979). 

Appunto perciò non sarebbero da ac
.:-ettare grandi o piccole riforme che 
\'Cnissero da una DC che volesse ricon. 
quistare, mediante espedienti istituzio
nali, quel potere che viene messo in 
discussione, dal 1975 in poi, dalla sua 
ridotta e~emonia e!ettorale e sui tra
dizionali alleati di goverPo. Né, tanto 
meno, proposte quali quel'.e adombra
te dal PSI e PSDI, volte ad escludere 
dalla rapprl.!sentanza i partiti che non 
raggiungessero la soglia del 5% dci vo
ti validi, che avre0bero come unico fi. 
ne il rafforzamento dcl polo laico co
struito attorno ai socia!isti, senza al
cun miglioramento prevedibile di ren
dimento dcl sistema (tranne che si 
voglia con~iderare positiva la riduzio
ne del numero dei partiti) e senza un 
aumento di potere del corpo elettorale, 
cui v..!rrcbbe richiesto un mandato in 
bianco utilizzabile liberamente per al. -13 



leanze di centro o di sinistra: di fat
to, esattamente come adesso. 

Queste proposte non sono solo inu
tili per il miglioramento dcl funziona
mt:nto delle istituzioni, e di quella elet
th·o-rappresentativa in particolare, ma 
costituiscono un pericolo per l'esisten. 
za stessa del sistema. Esse si col!oca
no nella scia di chi, come Huntigton 
o Luhmann. ritiene che, riducendo i 
meccanismi attraverso cui si manifesta 
la domanda sociale, si riduca anche :a 
domanda stessa. Il sovraccarico di do
manda va semmai ridotto alla sua fon
te (il disagio provocato da: le sfasature 
del sistema) e non legittimandone o 
meno l'espressione. 

Nel caso dei sistemi elettorali, toglie
re !egittimità non solo ad attori politici 
storicamente formatisi e tuttora pre
senti, ma anche ad espressioni future 
di dissenso, non contribuisce a raffor
zare il sistema, ma ad indebolirlo. To
gliere legittimità ad istanze reali vuol 
dire semplicemente spingere perché di
ventino extrapar:amentari e al limite 
illegali. r\egare, per esempio, rappre
sentanza ad un MSI che non raggiun
gesse per avventura il limite del 5% 
dei voti (alle politiche del 1979 conqui
stò il 5,3%) probabilmente non miglio
rerebbe il rendimento democratico del 
sistema, ma rischierebbe di far mutare 
metodo di espressione ad un dissenso 
che è già, per sua stessa sce'.ta, anti
sistema. E questo in un Paese dove è 
già prcs:!nle il ricorso al terrorismo 
organizzato. 

Inoltre, operazioni chirurgiche sul 
numero e ?a natura dci partiti, median
te il bisturi della legge elettorale, sono 
possibili quando i sistemi sono ancora 
in formazione (la Germania del 1949), 
o quando la !oro crisi ne rivela la de
bolezza (la Francia del 1958, la Grecia 
dcl 1952, ccc.); e non, come in Italia, 
dove il sistema dci partiti è fortemen
te radicato. 

Ed anche in quei casi, le crisi di 
ligetto sono state ugualmente violen
te: il maggio francese; i movimenti di 
ccntcstazione e poi il terrorismo in 
Germania; la reazione autoritaria al'.c 
spintt.. progressiste in Greda. 

Se occorre dunqu.! cons1derare se
riamente il problema, bisogna far:o, 
come è st:lto di recente rh.:ordato da 
Pasquino (Europeo, 9-11-1981) senza ot
tiche di parte ed esplicitando con chia
rezza gli obiettivi che si intendono per
seguire. 

A. A. 
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-Ma le circoscrizioni 
sono da rivedere 

di Enrico Casciani 

• La legge elettorale per l'e!ezio
ne della Camera dei Deputati sta
bilis:::e agli articoli 1 e 2 del T.U. 
del 1957 le norme generali per la 
trasformazione dei voti in seggi e 
stabi!isce, altresì, la suddivisione 
territoria!e delle circoscrizioni. Il si
stema di traduzione adottato è quel. 
lo proporzionale (Imperiali) con I' 
utilizzo nel Collegio Unico Nazionale 
(CUN) dei voti residuati e dci seg
gi non assegnati. La combinazione 
del sistema di distribuzione (terri
toriale) dei seggi ed il sistema di 
a ttribuzione (ai partiti) garantisce 
un'equa ripartizione degli stessi. 
Tuttavia, pur garantendo - e cer
tamente in modo mig:iore che altri 
- una proporzionale rappresentan
za alla Camera tra le formazioni po
litiche che partecipano alla competi
zione elettorale, ta!e sistema non è 
esente da imperfezioni che, nella pra. 
tica. creano poi una sperequazione 
che si può correggere anche se non 
completamente eliminare. E' possi
bi!e fare questo? Quali effetti può 
produrre sul più generale schiera
mento parlamentare dei partiti? E' 
quanto cercherò di spiegare nella 
nota che segue soffermandomi sul
l'incidenza che ha la circoscrizione 
nel determinare il costo unitario 
in voti per ogni deputato e le di
storsioni che può sviluppare. Oc
corre, tuttavia, specificare subito 
alcuni aspetti di carattere generale. 
Si è detto poc'anzi che il sistema di 
ripartizione dei seggi per l'elezione 
della Camera dci Deputati avviene 

con il metodo Imperiali, che consi
ste nel dividere il totale dei voti 
validi di ogni circoscrizione per il 
numero complessivo dci seggi spet
tanti alla medesima aumentati di 
due (art. 77 dcl T.U.). I seggi non 
attribuiti ed i voti non utilizzati con. 
fluiscono nel CUN dove si determi
na un nuovo quoziente (questa vol
ta puro) per assegnare i seggi rima
sti. A ques1a seconda ripartizione 
partecipano solo quei partiti o for
mazioni (art. 83 del T.U.) che han. 
no ottenuto almeno un deputato e
letto nelle circoscrizioni ed abbiano 
un minimo di 300.000 voti comples
sivi. Fin da questo punto risulta evi
dente che il costo unitario in voti 
per eleggere un deputato, di qua:si
voglia partito, sarà comunque mino. 
re nelle circoscrizioni e maggiore nel 
CUN dal momento che: a) il ripar
to al CUN avviene con il quoziente 
puro; b) la sproporzione, sempre nel 
CUN, tra voti e seggi comporta alti 
costi per l'ottenimento di questi ul
timi. (Cfr. Tav. 1) 

Il che vuol dire, nella realtà, che 
al PDUP occorrono circa 30.000 vo
ti in più che alla DC per ottenere 
un deputato. D'altro canto mentre 
per DC, PCI, PSI, MSI l'incidenza 
dcl CUN sul totale è minima la stes
sa cosa non si può dire per gli altri 
partiti. Un più proporz'onale si
stema, lo si può raggiungere con
centrando il massimo possibi!e dei 
seggi da attribuire alle circoscrizioni 
(dove il costo del seggio è più bas
so) e, di contro. riducendo al minimo 
i seggi ed i voti da devolvere al CUN. 
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Per fare questo occorre ridisegnare 
la mappa delle circoscrizioni aggre
gandole sulla base di una realtà 
giuridico-amministrativa oggi ben 
presente e radicata: la regione. Del 
resto, oggi, la divisione cosl com'è 
delle circoscrizioni non si sottrae a 
critiche per la sua incongruenza. Né 
sembrano valide alcune argomenta
zioni come quella del rapporto più 
diretto tra eletto e luogo (cittadi
ni) della sua elezione. Del resto an
cora più inspiegabile, al di là del di· 
verso sistema di trasformazione dei 
voti in seggi, è l'attuale ripartizione 
del territorio per l'elezione della Ca
mera elci Deputati a fronte della 
stessa elezione per il Senato della 
Repubblica ove il sistema di trasfor. 
mazione del voto è su base regiona
le. Non si comprende bene - o co
munque non mi paiono sufficiente
mente giustificati - quali siano i 
presupposti (a meno di non voler 
coprire tutto con le e tradizioni sto
riche •) che abbinano al Friuli Bel
luno quand'essa è provincia veneta 
e all'Umbria Rieti che fa parte del 
Lazio. Ma le incongruenze non si 
fermano qui. Vi sono regioni (l'Emi
lia ad esempio) in cui la distinzione 
tra Emilia e Romagna permane con 
la suddivisione in due circoscrizio
ni una, la XII, emiliana; l'altra, la 
XIII, romagnola pur non avendo og. 
gi più nessun valido argomento per 
giustificare tale separazione a me
no che non si vogliano contrabban. 
dare per principii di distinzione 
semplici aspetti folkloristici o dover 
risalire, nel tempo, a prima dcl 1860 
per spiegare che la XII circoscri· 
zione rappresenta l'insieme degli an. 
tichi ducati mentre la XIII le vec
chie legazioni pontificie. E ancora. 
Regioni più popolose (Lazio) hanno 
meno circoscrizioni di regioni meno 
popolate (Toscana) oppure circo
scrizioni come la XXXII (Trieste) 
che se aveva una sua specifica vali. 
dità politica oltreché pratica al mo
mento del ritorno all'Italia ogjli pa. 
re in una situazione insostenibile. 

Il ridisegnare, dunque, la mappa 
delle circoscrizioni appare necessa. 
rio per ovviare a contraddizioni in
spiegabili da una parte e per etimi. 
nare sperequazioni di costo elettora. 
le dall'altra. Si potrebbe, pertanto, 
far coincidere la circoscrizione con 
la regione riducendone il numero a 
19 (la Valle d'Aosta resta collegio 
uninominale consentendo una piu 
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equa distribuzione dei seggi dal mo. 
mento che se ne livellerebbero mag. 
giormente i costi. Mentre adesso la 
forbice tra partito che paga più e 
partito che paga meno è attorno ai 
30.000 voti con questa suddivisione 
essa si ridurrebbe a circa 16.000. 
(Cfr. Tav. 2) 

Mi chiedevo all'inizio se era pos
sibile introdurre correttivi che, sen
za esasperare o fare dcl puro e sem. 
plice proporzionalismo, tendessero a 
rendere più equo un sistema elett<>
rale che offre già adesso sufficienti 
garanzie di rappresentanza alle for. 
ze politiche che riescono a farsi in· 
terpreti di istanze sociali. Del resto 
se ci si sottrae al fascino ambiguo 
- e pericoloso - del voler affidare 
a strumenti di ingegneria elettorale 
la soluzione della crisi della e g<>
vemabilità,. (e dopo l'acuto inter
vento di Rodotà su Repubblica del 
5 novembre scorso: e Grande Rifor. 
ma all'aria fritta ,. ben poco c'è da 
aggiungere) e la si ricerca invece nel 
contesto e con gli strumenti oggi a 
disposizione non si può non ricono. 

sccre che l'ipotesi di una riduzione 
delle circoscrizioni elettorali non fa 
altro che rendere un po' più eguale 
il peso dci cittadini di fronte a sceJ. 
te importanti quale l'elezione del 
Parlamento. Certo, una modifica del 
genere non risolve né i problemi di 
funzionamento né quelli di rapidità 
di scelte; ma resta la sensazione che 
neppure e grandi riforme ,. possano 
farlo e resta il dubbio se certi spun. 
ti ed interpretazioni di come farla 
questa grande riforma non tendano 
piuttosto ad istituzionalizzare la 
« conventio ad exludendum »più che 
a risolvere realmente problemi di 
formazione e di indirizzo del gover
no o le sue stesse capacità di dire. 
zione. Allora a me pare che il dilem. 
ma tra efficienza (efficientismo?) e 
democrazi.t (dt:nocratismo?) sia in 
realtà un falso problema poiché, an. 
cora una volta. il nodo centrale non 
è altro che quello della e questione 
comunista ,. o, come direbbe Ron. 
chey con una sensibilità tutta bio
logica, il " fattore K •. 

• 
Tav. 1: Costo unitario per seggio nelle 32 circoscrizioni e nel CUN 

(elezioni politiche 3-6-1979) 

Circoscr. seggi CUN seggi Totale 
(circ. + CUN) 

seggi 

DC 52.649 253 88324 8 53.743 261 
PCI ~3.728 190 83.711 11 55.369 201 
PSI 53.338 54 88.915 8 57.928 62 
MSI 52.063 20 80.541 11 62. Jli8 31 
PSDI 54.183 11 80.898 10 66.905 21 
PR 56.194 8 81.453 10 70.226 18 
PRI 54.859 6 86.516 9 73.855 15 
PLI 57.462 3 90.183 6 79.276 9 
PDUP 57.428 1 88.992 5 83.731 6 
SVP 51.251 4 - - (51.251) 4 
Lista TS 65397 1 - - (65.397) 1 

Tav. 2: Costo unitario per seggio nelle 20 circoscrizioni (regioni) e nel CUI\ 
, (elezioni 3-6-1979) 

Circoscr. seggi CUN seggi Totale 
(circ. + CUN) 

seggi 

oc 54.467 247 81.923 7 55.22!) 254 
PCI 55.720 191 81.112 6 56.493 197 
PSI 54.478 57 81.055 6 57.009 63 
MSI 54.032 25 72.052 8 58.401 33 
PSDI 56.113 15 80.471 7 63.864 22 
PR 62.190 12 73.970 7 M.530 19 
PRI 56.596 11 81.923 6 65.166 17 
PLI 57.658 6 73.507 5 64.862 11 
PDUP 60.411 1 73.663 6 71.7'l9 7 
SVP 51.251 4 - - ( 51.251) 4 
Lista TS 65.397 1 - - ( 65.397) 1 
DP 294.951 1 - - (294.951) 1 
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UN CONSUNTIVO FALLIMENTARE 
di Gianni Manghetti 

• Prodotto nazionale lordo: crescita zero; prezzi: 
aumento dcl 19-20%; bilancia dei pagamenti (parte 
corrente): disavanzo di 1 LODO miliardi di lire; tasso 
di disoccupazione: oltre 1'8% delle forze di lavoro; 
debito estero pari a 31 miliardi di dollari. Il consun
tivo per il 1981 sta in questi dati che rappresentano 
la dimostrazione di quello che hanno finora prodotto 
in termini di governabilità le forze che sostengono l'at
tuale governo. 

Sono i fatti, dunque, a documentare l'esistenza di 
un vero e proprio fallimento. Né si può sperare in un 
futuro nel corso del quale vi sia la possibilità di ribal
tare la situazione. Il 1982 si presenterà, secondo tut
te le stime correnti, con dati altrettanto negativi: cre
scita del prodotto nazionale lordo pari all'l % ; au
mento dei prezzi pari al 17-18%; disavanzo di bilan
cia intorno a 9.000 miliardi di lire; crescita ulteriore 
del debito estero per alcune migliaia di miliardi di 
lire. Ove si consideri che il consuntivo 1980 in ter
mini di inflazione e di bilancia è stato del tutto ne
gative si può concludere che il fallimento è stato co
sl clamoroso al punto da non avere eguali riscontri in 
altri pericdi della storia del dopoguerra. Né tale con
clusione va considerata esagerata ove si rilevi che ne
gli ultimi due anni e mezzo vi sono stati ben quattro 
allineamenti della lira. 

Vengono alla memoria, nel momento in cui i fat
ti contraddicono la capacità di governo dei partiti di 
centro-sinistra, i risultati conseguiti nei primi 18 me
si della solidarietà nazionale: i preni furono ricondot
ti dal 20 al 12%; le riserve furono ricostituite, i de
biti esteri pagaci, le ore in cassa integrazione dimi
nuite, in un quadro di moderato sviluppo del prodotto 
nazionale. Eppure, quel periodo non segnò affatto una 
fosc di accettabile governabilità, avendo lasciato del 
tutto irrisolte le grandi questioni strutturali che pe
sano sul Paese. Oggi, comunque, le forze che sosten
gono l'attuale governo, non solo non affrontano i pro
blemi di strutrura - e vale la pena di ricordare qua
le peso politico dettero ad essi i comunisti nella va
lutazione complessiva di quell'esperienza - ma non 
sono in grado neppure di assicurare il governo della 
congiuntura. 

L:i situazicne attuale e quella relativa al 1982 so
no il risultato di un vivere alla giornata, di una para
lisi di iniziativa complessiva, di fronte alle quali si è 
contrapposta soltanto l'attività personale del Presiden
te del Consiglio, certamente impossibilitato a coprire 
tutte le falle prodctte non solo dall'assenza di un pro· 

getto bensl anche dai siluri lanciati negli ultimi mesi 
dagli stessi partiti che lo sostengono. L'allarme lan
ciato da Spadolini aveva, dunque, un solido fondamen
to nelle cifre e nei fatti. Quale, allora, la politica eco
nomica necessaria per uscire dalla crisi e per non ac
cettare come automatica l'esistenza di un 1982 nega
tivo? 

Ancora una volta va rilevato che per garantire al 
Paese un futuro migliore di quello indicato dalle pre
visioni attuali appare necessario affrontare contestual
mente i problemi di un diverso sviluppo del Paese con 
quelli attinenti alla congiuntura. Le risorse mobilizza
bili con la m:tnovra del bilancio pubblico avrebbero do
vuto, innanzitutto, essere orientate a risolvere alcune 
gravi questioni strutturali, dall'edilizia alle imprese 
pubbliche all'energia. Certo, occorreva valutarne il co
sto in termim finanziari; di conseguenza, la leva fi
scale avrebbe dovuto agire reperendo le necessarie ri
sorse con una azione capace di accrescere e di miglio
rare nel contempo la redistribuzione del reddito. Eb
bene, tale impostazione è radicalmente diversa da 
quella che ha dominato il bilancio presentato in Par
lamento dal governo e nel quale ha fatto premio su 
ugni altra questione la cifra fantasma dei 50.000 miliar
di di lire. In parallelo, occorreva caricare le imprese 
pubbliche, e più in generale la Pubblica Amministra
zione, di obiettivi precisi, socialmente rilevanti e va
lutabili anche in termini di redditività e d produttività 
delfo gestione. Insomma, lo scenario necessario a scon
figgere stagnazione, inflazione e indebitamento con l' 
estero esige di mutare la qualità della spesa, la dire
zione della leva fiscale, la gestione delle imprese pub
bliche. Sembra perfino incredibile che dopo 7 anni dal
l'aumento del prezzo del petrolio il Paese debba an
cora far fronte ai pericoli di interruzioni dell'energia 
elettrica; è inammissibile aver lasciato la situazione del
l'edilizia in tale ingovernabilità e paralisi; è assurdo 
assistere al degrado delle grandi imprese pubbliche 
senza provvedere al loro risanamento. 

Per cosa si spe:;de? A favore di cht? Chi paga.'> 
Sonc queste le domande che i lavoratori si pongono di 
fronte all'attuale manovra di bilancio. Ebbene, all'in
terno di quel consuntivo fallimentare indicato all'ini
zio (inflazione, disoccupazione, stagnazione, indebita
mento con l'estero) stanno anche le risposte che oggi 
si possono fornire a tali domade: la spesa pubblica 
alimenta i consumi superflui; va a vantaggio delle 
corporazioni; a pagare sono le classi meno abbienti. 
Ben si comprende, allora, che proprio questa è la go· 
vcrnabilità che va concretamente cambiata • 
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Lama e Marianetti 
SI APRE IL DECIMO CONGRESSO 

DELLA MAGGIORE CONFEDERAZIONE SINDACALE 

Metti la Cgil tra il Pci e il Psi 

A Tutt'e due i lcaders della sinistra 
W storica, Berlinguer e Craxi, saran
no alla tribuna degli invitati quando 
- alle ore 10,30 di lunedl 16 no
vembre - Luciano Lama salirà alla 
presidenza del X congresso della CGIL 
per esporre ai delegati la relazione del
la segreteria. 

Lama si autodefinisce «una pesca, 
tenera di fuori e dura di dentro». Una 
capacità messa a dura prova nelle ul
time settimane dalla c:rcscente tensio
ne nei rapporti tra comunisti e socia
listi anche nella CGIL. Il segretario 
generale della maggiore confederazione 
sindacale non è tipo da mettere il co
perchio sopra la pentola per non far 
vedere che l'acqua è in ebollizione. 
Non ha voluto, cioè, un dibattito ap
piattito, diplomatizzato; anzi, egli stes
so è entrate dentro la discussione, con 
franchezza e convinzione. La posizio
ne della CG IL sulla scala mobile e sul 
costo dcl lavoro l'ha difesa con impc-
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di Pasquale Cascella 

gno in ogni sede, ma senza presunzio
ne di perfezione, convinto che una me
diazione alla fine fosse necessaria, ma 
da realizzare tra e con i lavoratori. 
Questo itinerario è stato percorso coe
rentemente fino all'approvazione con
corde in segreteria della relazione che 
Lama presenterà al congresso. Una re
lazione, quindi, espressione del con
fronto di idee e dell'apporto costrutti
vo di tutte le componenti della confe
derazione. 

Ecco perché la proposta che sicura
mente Lama presenterà al congresso 
non costituisce un prezzo pagato ai so
cialisti, che della questione del costo 
del lavoro hanno fatto una sorta di 
spartiacque tra intransigenti e realisti, 
a prescindere dai contenuti e dai ri
svolti che un problema di questa por
tata indubbiamente ha con la natura 
del sindacato cli classe in un momento 
di crisi cosl lacerante. 

La chiave di lettura di questo con
gresso, allora, è un'altra. L'ha fornita 
lo stesso Lama quando ha ricordato 
che il progetto di unificare le forze 
del lavoro per un cambiamento che 
non sia effimero ha bisogno di essere 
accompagnato e sorretto da un proccs 
so politico all'insegna dell'unità delle 
forze di sinistra e progressiste. Soste
nendo di essere preoccupato più delle 
ripercussioni esterne che di quelle in
terne di una differenziazione in sede 
di congresso, Lama ha inteso richia
mare l'attenzione sul nodo politico ve
ro che è di fronte all'insieme della si
nistra italiana nel momento in cui ~ 
:il divaricanti si fanno le strategie. 

Seguiamo, allora, questo filo. Sarà 
stata una coincidenza di date, ma il 
parallelo tra l'avvio dcl confronto DC
PSI su un patto di legislatura e la 
convocazione della componente socia
lista della CGIL sull'atteggiamento da -17 



Si apre il X 
Congresso della maggiore 
con/ ed e razione sindacale 

tenere al congresso non poteva non su
scitare interrogativi negli ambienti più 
sensibili della sinistra. Ed anche la 
conclusione della discussione tra i so
cialisti della CGIL, con l'esclusione di 
una divisione sancita da mozioni con
trapposte (una ipotesi diffusa da di
spacci d'agenzia e non smentita uffi
cialmente), può essere messa in rela
zione con la prudenza scattata in via 
del Corso dopo le puntualizzazioni e i 
chiarimenti di esponenti comunisti co
me Chiaromonte e Reichlin. 

Non è certo - questo ragionamen
to - la teorizzazione di una sorta di 
« cinghia di trasmissione » tra i socia
listi del partito e quelli del sindacato 
(la precisazione è obbligata, vista la 
suscettibilità dell'Avanti! e la versatili
tà di alcuni suoi redattori nei proces
si alle intenzioni). No, siamo troppo 
convinti dell'orientamento unitario e 
dell'autonomia di dirigenti come Ma
rianetti. E crediamo che questa asser
zione valga per tutti. In discussione è 
qualcosa di molto più serio, che attie-

ne al rapporto tra sindacato e quadro 
politico. E poiché l'ipotesi di un « pat
to di ferro » tra DC e PSI continua 
ad essere al centro del dibattito poli
tico, c'è da chiedersi se una CGIL sto 
ricamente costruita come organizzazio
ne unitaria della sinistra sia o meno 
compatibile con un processo politico 
che di fatto punta a emarginare una 
forza essenziale dello schieramento di 
classe. Viste da questa collocazione 
molte vicende assumono conformazioni 
diverse. 

Tutti gli uomini 
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(e le donne) della Cgi/ 
• Rlstrutturazione è una parola che 

fa rizzare i capelli a molti esponenti 
sindacai!. E si racconta che quando 
I dirigenti della CGIL, In vista del con
gresso, hanno cominciato ad affron
tare I problemi organizzativi, cl sia 
stato chi abbia avvertito: • almeno tra 
di noi, parliamo di riassetto 1. 

Ristrutturazione o riassetto che dir 
si voglia, certo è che la CGIL si pre
senta con un volto nuovo al X con
gresso. Un solo dato: le federazioni 
di categoria rappressntate nel palaz
zo dell 'EUR sono 19, contro le 32 di 
4 anni fa. Dietro questo dato di accor
pamento c'è, sì, una scelta politica di 
unificazione delle strategie sindacali 
nel grandi settori dell'economia, In 
sintonia con il progetto di unificazio
ne del mondo del lavoro che proprio 
Il congresso è chiamato a ratificare. 
Ma porre mano a una trasformazione 
delle strutture di questa portata, com
porta necessariamente una piccola ri
voluzione. Tredici categorie In meno 
significa 13 segreterie nazionali e, via 
via, centinaia di organismi ad ogni li
vello - e, quindi, una somma lncalco
lablle di dirigenti e di militanti attivi 
- che hanno dovuto trovare altra col
locazione e altri impegni all'Interno 
dell'organizzazione. In compenso, la 
CGIL è l'organizzazione sindacale che. 
con 2.500 strutture comprensoriali , più 
decisamente ha avviato Il decentra
mento (ed è un fatto politico rilevan
te), coerentemente con il disegno di 
riforma varato unitariamente quasi 
due anni fa a Montesilvano. 

Dunque, una diversa CGIL. Il cam
biamento è comunque sorretto da un 
rinnovamento che investirà, alla con
clusione del congresso, la stessa se-

greteria. Passano il testimone i comu
nisti Rinaldo Scheda ed Aldo Giunti 
(che assumono altri. rilevanti incari
chi sindacali: Il primo alla guida del 
costituendo Centro di formazione qua
dri; il secondo già eletto segretarlo 
generale della Federazione della funzio
ne pubblica, una delle organizzazioni 
che ha conosciuto il più deciso pro
cesso di accorpamento e ancne il più 
esteso cambiamento al vert ice con 
due terzi della segreteria formato da 
giovani dirigenti). Al loro posto sono 
candidati: Gianfranco Rastrelli, della 
generazione del quarantenni, già se
gretario generale della CGIL toscant!, 
e Annalola Gelrola, una giovane diri
gente della CGIL campana, particolar
mente Impegnata sul fronte della ri
costruzione delle aree terremotatf'. Co
sì, con due donne In segreteria (c'è già 
Donatella Turture), la CGIL consolida 
il primato della presenza femminile al 
vertice sindacale. Novità anche nella 
componente socialista: Zuccherini, 
candidato del PSI al consiglio di am
mlnistrazlons della futura azienda ri
formata, lascia Il posto e Fausto Vl
gevanl, anch'egli della sinistra socia
lista e con alle spalle una preziosa 
esperienza di segretario generale del 
tessili (quest'Incarico è già andato a 
Masuccl, proveniente dai tessili). Re
sta ancora in segreteria Verzelli (si 
era parlato insistentemente di un ri
cambio con Del Turco, ma il segreta
rio generale aggiunto del metalmecca
nici non lascia questo Incarico alme
no fino alla conclusione del rinnovo 
contrattuale). 

Appena eletta la nuova segreteria, 
si dovrà affrontare il problema degli 
incarichi di lavoro. DI sicuro c'è che 

l 'Internazionale diventerà di compe
tenza della segreteria generale. Mlll
tello, quindi, avrà nuove mansioni; ad 
occuparsi della sezione dovrebbe es
sere chiamato Michele Magno {che la
scia l' lres dove arriva, invece, Perulll, 
del regionale Veneto). 

Il congresso sarà chiamato a san
cire un'altra novità politica: la costi
tuzione di un comitato esecutivo della 
confederazione, con il compito di col
laborare con la segreteria nelle deci
sioni più significative o - perché non 
dirlo? - più controverse. Chi ne fa
rà parte? Evidentemente i dirigenti 
delle realtà, di categoria o territoriali, 
più significative della CGIL. Questi I 
nomi probabili: Breschi, Galli, Glan
fagna, De Carlini, Giunti, Forni, Mar
cellino, Bertlnottl, Tonini, Pizzlnnato, 
Cappelli (nuovo segretario generale 
della Toscana), Picchetti, Ridi, !anno
ne, Scheda, Magno ed Erica Ruttili 
(nuova responsabile della sezione fem
minile, al posto della Lorini passata al
la presidenza dell' INCA), per la com
ponente comunista; Masucci, Pullara, 
Pascuccl (nuovo segretarlo generale 
della Federazione commercio), Del 
Turco, Epifani, Bellocchio, Ancona, 
Pettinar!, Torsello e Cazzola, per quel· 
la socialista; Glovanninl, Sciavi, Pa· 
riettl e Lettlerl per la cosiddetta « Ter
za componente 1 e il PDUP. Più, ovvia
mente, tutti i componenti della segre
teria. 

Del nuovo organigramma della CGIL 
resterebbe da coprire solo l ' Incarico 
di presidente dell'IRES: dopo la par
tenza di Amato per gli USA, il nome 
più accreditato è quello dell'economi
sta Giorgio Ruffolo • 
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Un processo di differenziazione che 
si basa sulle opinioni politiche - ha 
ragione Marianetti - non è certo trau
matico, tanto più se non mette in di
scussione l'unità della confederazione. 
Ma quale potrà esserne la proiezione 
nella vita interna e nella pratica realiz
zazione della linea quando la realtà po
litica dovesse scontrarsi con il progetto 
unitario costruito nelle assise congres
suali? 

Non più di tre mesi fa, Lama e Ma
rianetti scrivevano alle strutture della 
confederazione che « la GGIL deve es
sere oggi più di _ieri l'organizzazione 
sindacale che contribuisce all'intesa fra 
le forze politiche progressiste, a comin
ciare da quelle della sinistra ». E i due 
dirigenti aggiungevano: «Questo di
cono le tesi, ma questo sarà possibile 
se l'unità che ha presieduto alla elabo
razione dei documenti congressuali sa
rà confermata e rafforzata nelle assi
se che ci porteranno al congresso na
zionale». 

TI voto in segreteria $ulla relazione 
ha sancito il contributo unitario emer
so in tutti i congressi territoriali e di 
categoria sul progetto politico della 
confederazione (appena appannato dal 
voto sugli incarichi di direzione, ma si 
sa che il voto segreto non dà mai esi
ti precostituiti). Non solo, questo ap
prodo della dialettica interna (ed an
che di tattiche di parte) conferma la 
GGI L come un « laboratorio» dell' 
unità della sinistra. E' un risultato im
portante, che oggettivamente fa giusti
zia di strumentalizzazioni di opposto 
segno. Ma un tale approdo può fer
marsi solo alla CGIL? 

La verifica ora spetta al congresso. 
Ed ecco la possibile spiegazione del 
segnale poli tico che Lama ha voluto 
lanciare alla vigilia del congresso. Il 
contributo della CGIL, di tutta la 
CGIL. è essenziale per offrire un ter
reno comune di iniziativa alle forze 
democratiche e, in particolare, a quelle 
della sinistra storica, cos) da far avan
zare una diversa direzione politica, una 
svolta vera nel Paese. 

Berlinguer e Craxi saranno Il, pro
babilmente fianco a fianco, ad ascol
tare l'impegno della CGIL. Dunque, 
un 'occasione preziosa. P.C. 
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LEGA COOP: 
UNA PROPOSTA ANTICRISI 
Il movimento cooperativo chiede ai lavoratori 
di finalizzare il risparmio. Investimenti per allargare l'occupazione e per 
nuove iniziative imprenditoriali nel Mezzogiorno. 

Colloquio con Onelio Prandini, 
Umberto Dragone e Italico Santoro 

a cura di Enzo Tria 

e La nostra valutazione della crm 
economica conduce alla considerazione 
che, per superarla, è necessario partz
re dal presupposto che l'economia non 
abbisogni soltanto di provvedimenti 
immediati a sostegno dei f i>zanziamen
ti, ma che, nel breve e nel medio pe
riodo, si debba procedere al risana
mento del sistema economico italiano 
attraverso profonde innovazioni del 
tessuto produttivo. 

Di qua nasc~ l'attenzione che inten
diamo riservare al Convegno naziona
le dell'impresa cooperativa, che, pro
mosso dalla Lel!,a, sz svolgerà presso 
il Ce·ztro CARIPLO di Milano dal 2 
al 4 dicembre prossimi, e l'interesse per 
il dibattito che gi4 ha sollevato la pro
posta di costituzione di un Fondo di 
investimento finalizzato che sarà espli
citata in quella stessa occasione. 

Per saperne di più abbiamo voluto 
incentrare i massimi dirigenti della Le
ga e tentare un primo approccio alla 
stimolante iniziativa che certamente nei 
prossimi mesi impegnerà in un serra
to dibattito le forze produttive, sinda
cali e politiche. Onelio Prandini, presi
dente della Lega, ritiene che la costitu
zione di un Fondo finalizzato sia una 
delle strade per risanare e rinnovare il 
tessuto produttivo attraverso una di
versa collocazione ed una maggiore par
tecipazione dei lavoratori nella direzio
ne dell'impresa e nella determinazione 
delle scelte di politica economica. La 
cooperazione e l'associazionismo eco
nomico della minore impresa devono 
crescere rapidamente fino ad assume
re la dimensione di un terzo settore 
dell'economia italiana, e perché que
sto si affermi due esigenze sembrano 
fondamentali: che da un lato, attra
verso la ripresa di una politica di pro
grammazione, si dia un quadro di ri-

ferimento, pur nel contesto delle limi
tate risorse del nostro P aese, con scel
te prioritarie per il rilancio degli inve
stimenti produttivi in funzione di un 
allargamento dell'occupazione e che 
dall'altro, a queste condizioni, sia pos
sibile chiamare i lavoratori a speri
mentare la creazione di un Fondo di 
investimento, alimentato in via volon
taria con una parte del risparmio degli 
stessi lavoratori, e finalizzato alla crea
zione di un terzo settore dell'impren
ditoria, determinato e caratterizzato 
appunto dal movimento cooperativo e 
dall'associazionismo economico dell'im
presa minore. I n quest'idea c'è natural
mente anche il recupero d i un dibatti
to che è presente nell'Europa occiden
tale e che altri hanno sperimentato at
traverso forme diverse, quali la coge. 
stione e l'azionariato dei lavoratori, in 
Italia respinte ma che comunque con
servano interesse, almeno culturale, 
anche per i sindacati dei lavoratori. 

La proposta originale di un Fondo 
- che Prandini sottolinea in via vo
lontaria - è certamente una proposta 
aperta, non definita, che sarà ulterior
mente approfondita dala stessa Lega 
in occasione del Convegno di Milano 
e del successivo prossimo Congresso 
nazionale e che dovrà essere perfezio
nata in un confronto con le organizza
zioni sindacali e professionali. Purtut
tavia è da considerare un tentativo che 
parte da esperienze concrete, in quan
to i lavoratori sono da sempre autofi
nanziatori dell'impresa cooperativa, at
traverso il « prestito da soci » che è 
più congeniale alla Lega e le Casse 
Rurali che sono privilegiate dalla Con
federazione delle Cooperative. Il mi
nimo è quindi quello d i estendere que
sto comportamento ad un'area d i in
tervento più vasta, in quanto il « pre--19 



Lega Coop 
una proposta anticrisi 

stito da soci » non può essere eserci
tato se non da lavoratori già soci, fina
lizzato esclusivamente alla crescita del
la propria impresa e limitato quantita
tivamente, mentre le Casse Rurali so
no altrettanto condizionate da una se
rie di condizionamenti giuridici e dal 
campo di azione loro assegnato. 

Umberto Dragone, vice presidente 
della lega, tiene a distinguere innanzi
tutto l'originalità della proposta dai 
precedenti tentativi di costituzione di 
« fondi », come ad esempio quello del
lo « 0,50% », invitando a fare tabula 
rasa di ogni argomentazione che lo ha 
riguardato, anche perché in quella oc
casione sostanzialmente sono emerse 
posizioni acriticamente favorevoli e 
acriticamente contrarie. Quel progetto 
non appare oggi rilanciabile tout-court 
e questo non tanto per la forma in cui 
è stato presentato, quella del decreto 
legge, o per la mancata previa consul
tazione delle organizzazioni sindacali 
e professionali e delle forze politiche, 
quanto piuttosto perché non era strut
turato in articolati esecutivi capaci di 
dare risposte ai quesiti che immedia
tamente sono emersi. Non era eviden
ziata la finalizzazione del fondo: per tut
to l'apparato industriale? o per il rilan
cio di alcuni settori specifici? e quali, in 
quale area del territorio nazionale? La 
stessa dimensione degli interventi: per 
tutti gli impianti industriali in sen
so generico, per aziende in difficoltà 
che avessero bisogno di ristrutturazio
ne o per nuove iniziative? Erano da 
privilegiare in tutto o in parte imprese 
cooperative, autogestite o assodate? 
Furono fatte parecchie ipotesi ma non 
si tentò di configurare neanche il ti
po di gestione: fra organi dello Sta
to e sindacati, affidamento alle Regio
ni ecc. 

Dragone riprende il discorso della 
originalità del Fondo, muovendo dalla 
considerazione delle gravi difficol
tà che concernono l'accumulazione di 
risorse finanziarie da destinare a nuo
vi investimenti. Si sono inceppati i 
meccanismi tradizionali e si sono di
mostrati inefficaci anche i tentativi di 
ripristinarne altri, come ad esempio il 
rilancio del mercato borsistico. Quindi 
appare interessante una proposta capa-
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ce di garantire un risparmio finalizza
to per determinati tipi di intervento. 
Infatti, proprio il termine « finalizza
to» sottende che l'intervento non deve 
essere generico; non deve entrare nel 
normale circuito bancario, dove il ri
sparmio già entra e si disperde poi co
me tutti sappiamo; non deve essere 
indifferenziato per tutti i settori di at
tività, per tutte le aree del Paese e 
per tutte le forme di intervento. Gli 
interventi del Fondo devono essere ri
volti alla creazione di nuove iniziati
ve e non al risanamento di imprese, 
per le quali del resto esistono altre 
forme d'intervento; deve chiaramente 
trasparire una finalizzazione in favore 
del Mezzogiorno e devono essere pri
vilegiate le iniziative di tipo associa
zionistico e cooperativistico. 

Per quanto riguarda le forme del 
prelievo, Dragone, pur riconoscendo i 
caratteri di difficoltà ed in certo sen
so di odiosità in un momento in cui 
la pressione fiscale è già molto onero
sa sui redditi da lavoro dipendente, è 
possibilista tra la forma obbligatoria, 
che garantirebbe un volume di risorse 
enormemente maggiore, e la forma vo
lontaria, che ne provocherebbe di as
sai minori. Una soluzione del proble
ma potrebbe però trovarsi nella con
servazione del carattere di volontarie
tà, unitamente a forti agevolazioni di 
natura fiscale in favore di chi indiriz
zasse il proprio risparmio verso il fon
do finalizzato; per superare cosl un 
concetto di pura e semplice volonta
rietà di tipo emotivo ed ottenere al 
tempo stesso sul piano quantitativo un 
plafond abbastanza rilevante, senza do
ver ricorrere alla obbligatorietà. La ri
sposta ultima ovviamente non può ve
nire che dal sindacato e se il sindaca
to se la sente di proporre una parteci
pazione diretta dei lavoratori a forme 
di gestione del potere economico. 

Sono ancora da sottolineare alcune 
puntualizzazioni di I talico Santoro, del
la presidenza della Lega. Egli esprime 
perplessità per alcune confusioni che 
talvolta si possono fare in tema di 
« Fondo » attraverso cui finanziare lo 
sviluppo di forme associate. L'aspetto 
fondamentale è che il Fondo deve ne
cessariamente collegarsi a problemi e 

realtà del nostro Paese, anche se può 
apparire in qualche modo impressio
nato dal dibattito che su questi pro
blemi si va sviluppando in Europa. 
Questo anche perché bisogna creare 
uno strumento per finalizzare una par
te del risparmio verso fini esclusiva
mente produttivi, mentre, come tutti 
sappiamo, oggi buona parte è indiriz
zata al finanziamento di attività non 
produttive o verso i consumi. 

Per Santoro, questa è la caratteristi 
ca che in un certo senso legittimizza 
l'idea di costituire il Fondo, in quan
to in pratica d . e servire ad alimentare 
il flusso di un capitale di rischio, che 
sempre più si va rarefacendo presso 
gli investitori tradizionali e che, allar
gando il ventaglio degli investitori, 
comporterà comunque un certo costo 
per lo Stato. Se infatti il prelievo sa
rà obbligatorio, il Fondo non potrà 
che essere a gestione pubblica; se fa
coltativo la gestione sarà privatistica 
ma da parte dello Stato sarà necessa
rio un intervento per legittimarlo e 
per rendere appetibile il conferimento 
allo stesso di parte del risparmio. In 
questa ipotesi, l'intervento però non 
dovrà limitarsi che a forme di esen
zione fiscale, ad evitare che una qual
siasi altra forma di contributo possa 
determinare una alterazione del mer
cato. 

E' questa, in ultimo, l'occasione per 
tentare di fare chiarezza sul concetto 
che spesso si esprime di settore auto
gestito dell'economia, rammentando 
che fra cooperazione ed auto~estione 
vi è talvolta più divergenza di quan
to generalmente si possa pensare. Le 
cooperative sono sl autogestite ma si 
sono andate formando nel tempo in
torno al concetto di impresa, mentre 
l'autogestione è un modello che ten
denzialmente è assorbente di tutta la 
società. 

Ciò significa che lo svilupo reali
stico e fisiologico dell'autogestione e 
dell'associazionismo in Italia, e la uti
lizzazione dell'eventuale fondo, posso
no conseguire obiettivi realistici a con
dizione di essere filtrati attraverso l' 
unico reale, concreto, modello di au
togestione esistente nel paese che è 
quello cooperativo. 

• 
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Energia: occhio 
allo scenario 
internazionale 

Piano energetico: molti ritengono che sia meglio perdere 

qualche settimana in più, pur di avere un documento migliore, e questo 

non solo tra le opposizioni, ma anche all'interno della maggioranza. 

La « pianofilia », l'innamoramento per la perfezione cartacea, 

sembra essere una malattia diffusa; ma se i piani sono destinati 

a restare in eterno sulla carta, che siano belli o brutti ha poca importanza. 

di Alessandro Roncaglia 

A Commentando il Piano energetico 
W nazionale su queste colonne, Feli 
ce Ippolito ha fornito due indicazioni 
di estrema importanza: l'urgenza d1 
passare dalle discussioni alla fase ope· 
rativa, e la necessità di « mettere ordi
ne » nei centri decisionali del settore 
energetico. Si tratta di due questioni di 
metodo su cui sono esistiti e perman· 
gono forti contrasti. e su cui perciò va
le la pena di soffermarsi. 

Ippolito accenna alla « tentazione di 
apportare variazioni, ed anche eventua
li ulteriori perfezionamenti » al Piano 
come ad un rischio da evitare. Molti, 
all'opposto, ritengono che sia meglio 
perdere qualche settimana in pit1, pur 
di avere un documento migliore; e que
sto non solo tra le opposizioni, che deb
bono pur fare il loro mestiere, ma an
che all'interno della maggioranza. La 
« pianofolia », l'innamoramento per la 
perfezione cartacea, sembra essere una 
malattia diffusa; ma se i piani sono de
stinati a restare in eterno sulla carta, 
che siano belli o brutti ha poca impor
tanza. D'altra parte, e su questo do
vrebbero insistere le forze di opposizio
ne, non è affatto detto che i giochi sia
no conclusi una volta approvato il pia
no. Da un lato, vi sarà la necessità di 
controllarne l'applicazione; dall'altro la
to, i nuovi elementi che emergeranno 
man mano potranno, e dovranno, .por
tare a revisioni e modifiche. 

Tutto ciò è vero per qualsiasi piano 
di settore; ma più che in ogni altro 
caso è vero per il settore dell'energia. 
Il Piano energetico nazionale infatti 
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può stabilire i comportamenti ai quali 
dovranno attenersi gli organismi pub
blici italiani, dall'ENEL al CNEN, dal 
Ministero per l'industria all'ENI; e 
può prevedere, con un sufficiente mar
gine di approssimazione, come reagiran
no gli operatori privati nazionali di 
fronte a determinate circostanze. Ma è 
molto più difficile prevedere come an
dranno le cose in campo internazionale. 

Ad esempio, per quanto riguarda il 
prezzo del petrolio greggio, che è un 
elemento decisivo per i calcoli sulla 
convenienza relativa delle diverse fon
ti energetiche, è possibile immaginare 
almeno tre scenari nettamente distinti, 
tutti dotati di una qualche plausibilità. 
In primo luogo, è possibile pensare che 
l'attuale situazione di sovrabbondanza 
dell'offerta continui, con il graduale 
rientro sul mercato del greggio irake
no e forse anche di quello iraniano, e i 
probabili aumenti di produzione in pae
si come il Messico e la Cina; mentre 
dal lato della domanda si può pensare 
che l'avvio di una ripresa economica 
nei paesi industrializzati, se pur ci sa
rà, non darà luogo a una forte ripresa 
dei consumi petroliferi, grazie ai pro
cessi di sostituzione ormai avviati do
po gli aumenti di prezzo del 1973-74 
e del 1979. Non vi è alcuna ragione 
per cui una situazione di questo tipo, 
che determinerebbe una graduale e con
tenuta riduzione del prezzo dcl greggio 
in termini reali, non debba protrarsi 
anche oltre il prossimo quinquennio. 

Ma vi è anche una seconda possibi
lità. Immaginiamo che le condizioni ge-

nerali di offerta e domanda siano quel
le sopra descritte, ma che tra i paesi 
dell'OPEC si scateni una accesa con
flittualità, o in altri termini che ciascun 
paese produttore cerchi di massimizza
re le proprie vendite e i propri ricavi 
complessivi disinteressandosi di quan
to accadrebbe al ricavo unitario, cioè 
al prezzo. In particolare, possiamo sup
porre che l'Arabia Saudita si rifiuti di 
ridurre i propri ritmi di estrazione per 
facilitare il ritorno sul mercato del 
greggio irakeno e iraniano; e/o che i 
paesi socialisti, la Cina in particolare, 
adottino una politica di sviluppo ac
celerato del proprio settore petrolifero, 
accompagnata da una politica aggressi
va di sfondamento sui mercati interna
zionali del greggio; e/o che paesi co
me la Nigeria e la Libia decidano di 
tornare ai livelli produttivi massimi 
raggiunti in passato, accettando ridu
zioni di prezzo in concorrenza con I' 
Arabia Saudita; e/o che vengano sco
perti nuovi giacimenti « supergiganti », 
paragonabili a quelli del Mare del 
Nord se non a quelli dell'Arabia Sau
dita. In tutti questi casi potrebbe ve
rificarsi una decisa caduta dcl prezzo 
del greggio, in termini nominali oltre 
che reali. 

D'altra parte c'è anche una terza 
possibilità, quella di una nuova cr1S1: 
basterebbe una « rivoluzione islamica » 
in Arabia Saudita, tutt'altro che impro
babile, magari accompagnata da eventi 
analcghi in Kuwait e negli Emirati 
Arabi, e/o qualche evento bellico che 
impedisca la navigazione negli stretti 
di Hormuz, e non solo potremmo con
tare su un'ulteriore impennata dcl prez
zo del greggio, ma anche su pesantissi
mi problemi di approvvigionamento. 

Come si vede, ce n'è per tutti i gu
sti. II primo « scenario » sembra il più 
probabile, e ciò significa che non è cor
retto fare i conti di convenienza in ba
se al prezzo attuale del greggio. Anzi, 
all'opposto di quanto è accaduto nel 
corso degli anni '70, è possibile che nel 
prossimo decennio il prezzo del petro
lio diminuisca rispetto a quello del car
bone e dell'uranio. Ciò non significa, 
tuttavia, che non si debba seguire la 
strada indicata dal Piano, di una ridu
zione della quasi assoluta dipendenza 
dell'Italia dal petrolio come fonte di -21 



energia. Basti pens~re alla gravità dei 
rischi che l'Italia, più di qualsiasi altro 
paese europeo, correrebbe nel caso del 
terzo « scenario ». L'importante è non 
considerare i dati « esogeni » su cui 
il Piano è costruito come un Vangelo. 

Questo ci porta al secondo sugge· 
rimento di Ippolito, la necessità di 
« mettere ordine » nei centri decisiona
li del settore energetico. In un'econo· 
mia come quella italiana, dove il mer
cato gioca bene o male un ruolo impor
tante, e in un settore come quello ener
getico, dove le vicende dei merc;lti in 
ternazion.1li assumono tanta rilevanz•t, 
i programmi scritti sulla carta non co
stituiscono ipso facto decisioni opera
tive. Alcuni <•pcratori, anche importan · 
ti, non posso110 essere costrelli , ma so
lo indolli, ud agire in conformità a 
quanto richiesto dal Piano. Ancor:i di 
più: gli ste~si centri decisionali rien
tr;tnti nella << sfera pubblica » godono 
di margini di autonomia che sono abi
tuati a difendere coi denti, col rischio 
ad esempio che l'ENEL si metta a fa. 
re concorren7.a ali 'ENI nell 'apnrovvi
gionamento di greggio, o che CNEL. 
E~EL e AGIP Nucleare si mettano a 
litigare sulle rispettive competenze nel 
campo dello sviluppo dell'energia nu
cleare. E' qui, probabilmente, che il 
Piano pote\•a sen•ire come pretesto per 
mettere ordrne molto più di qu:1nto 
si:1 accaduto. Non è detto che si deb
b:1no condividere i suggerimenti spcci· 
fici di Ippolito :11 riguardo, e cioè che 
cum·enga concentrare il massimo di m1. 
torità presso il Ministero ddl'lndu
stria anziché presso un costituendo al
to commiss::iriato per l'energia; ma è 
comunque estremamente grave che I' 
approvazione del Piano energetico non 
sia stata accompagnata da scelte chiare 
al riguardo. Per ripetere: il Piano en<."r· 
getico può anche essere il migliore dci 
piani possibili, sulla carta (e poco im
porta se non lo è, purché si mnrwa 
nelb direzione giusta), ma i risultati di
penderanno in modo decisivo dalla ca. 
pacitù di realiz1arlo in pratica, e di 
adattarlo man manG all'evolversi delle 
circostanze « esogene »: e cioè da scel
te istituzionali che per il momento non 
sono state compiute. 

A. R. 
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INTERVISTA A GIORGIO COLZI 
(Segretario della FI LTS-CGTL) 

Caso Rizzo li: un banco di prova 
per il futuro dell'editoria 

Lo scorso mese si è costituita la 
Federazione Italiana Lavoratori dell'In
formazione e Spettacolo (Fills). La nuo
va federazione. aderente alla Cgll, na
sce dall'accorpamento delle organizza
zioni di categoria del poligrafici e car
tai e dello spettacolo e fa riferimento 
a tutto il vastissimo fronte delle comu
nicazioni di massa (giornali. Ral-Tv. ci
nema). Si tratta di una risposta del 
mondo del lavoro alla strategia di ti
po oligopolistico a livello multinaziona
le che tende a concentrare le industrie 
elettronica. editoriale. della pubblicità 
e dello spettacolo. 

Il gruppo Rizzali. con le sue ramifi
cazioni nel giornali. nelle Tv e nel ci· 
nema. rapprnsenta un caso emblemati
co di questa tendenza. Della vicenda 
Rizzoli-CorriE•re della Sera parliamo 
con Giorgio Colzi, Segretario Generale 
della Filis-C~1il 

• Giornalisti e poligrafici scendono 
in sciopero per respingere le decisio
ni del gruppo Rizzo/i, ma c'è qualcuno 
che farebbe volentieri Il crumiro ... 

R. Mi ha molto meravigliato l'artico
lo di Scalfari su Repubblica. qui non 
si tratta di fare Il crumiro per Rizzali. 
ma di fare crumiraggio contro l'Intero 
settore che è in una crisi paurosa. 
Non c'è solo Rizz:::li. ma anche altre 
testate in gravi difficoltà . Abbiamo una 
vertenza aperta su Paese Sera; non 
siamo riusciti a chiudere quelle riguar
danti il Roma e la Gazzetta del Popolo; 
siamo imoeg lati in un'altra vertenza 
con la Publledit, la finanziaria dell'Eni 
per i giornali, per quanto riguarda la 
Same di Milano, deve si stampano di
versi quotidiani. C'è dunque un quadro 
allarmante, che vede un violento at
tacco all'occupazione e Il 50% dell'edi
toria italiana in crisi DI fronte a que
sto il sindacsto deve reagire nei mo
di tradizionali per difendere da un la
to li pluralismo dell'informazione e dal
l'altro i livelli di occupazione. Per que
sti motivi, per la difesa delle testate 
e per la rapida emanazione delle nor
me di attuazione della leQqe sull'edi· 
toria, abbiamo orod1m1ato lo sciorero. 
Anr.he le • isole felici • devono farsi 
carico di questa situazione. 

• Il caso R'zzo/1-Corriere della Sera, 
ed è il sindacato Il primo a dirlo. non 
è una normale vertenza ... 

R. Indubbiamente In questo caso ac
canto ai problemi di ristrutturazione. 
che il sindacato non si è mai rifiuta
to di affrontare, ci sono anche proble
mi di ordine societario. Allo stato at· 
tuale non conosciamo bene la riparti
zione del pacchetto azinn11rlo e nP"ln· 
che il qoverno è in grado di certifica
re le dichiarazioni rilasciate dalla pro-

prietà dell'azienda. Sussistono ombre 
preoccupanti circa il fatto che diri· 
genti dell'azienda e finanzieri ad essa 
legati siano personaggi legati alla P2 
Su questo punto il sindacato dei po
ligrafici e la Federazione della Stampa 
sono stati molto chiari nell'esigere la 
trasparenza della proprietà e della coll
duzione delle testate. 

• Circa le varie ipotesi di nuovo as
sNto proprietario del gruppo quale è 
la posizione del sindacato? 

R. Per ora non abbiamo elementi ta
li da poter esprimere valutazioni. Uffi
cialmente al sindacato non è stato det· 
to niente . Tassan Dln sostiene di es
sere ancora l'unico abilitato a condurre 
le trattative per conto dell'azienda. Di 
questo non sono molto convinto Co
munque non spetta al sindacato sce· 
glie1 si il padrone. Quello che noi chie
diamo è una controparte responsabile 
in grado di affrontare insieme al sin
dacato i problemi gravi dell'azienda. 

• A questo proposito come pensa 
il sir1dacato di conciliare la difesa dei 
livelli occupazionali con l'inevitabile 
taglio del rami secchi? 

R. Respingiamo dec:samente il pia· 
no di ristrutturazione selvaggio dell' 
azienda, anche perché non abbiamo 
elementi sufficienti per conoscere il 
reale !;tato delle singole testate. Costi· 
tuireblJe comunque un gravissimo er
rore la chiusura di Contatto e di Te/e 
Alto Milanese: la oolitica editoriale di 
un gruppo come Rizzali non può la
sciare campo libero alla concorrenza 
(Mondadorl. Rusconi, Caracciolo, ecc.) 
in un settore che è strettamente con
nesso a quello de lla carta stamoata. La 
decisione di tirarsi fuori dal settore te
levisivo aopare anche come una ritor· 
sione dooo la sentenr"I della Corte Co
stituzionale, che ha bloccato gli ambi
ziosi p•onrammi di Rizzali. 

No1 abbiamo stipulato nel maggio 
scc-r~o un 11r.cordo con l'azienda e in
tendiamo farlo rispettare in tutte le 
sue oarti , Da qui oossiamo partire per 
una trattativa tendente al risanamento 
e allo sviluooo del grupoo. In ouesta 
linea il sindacato è convinto che sl 
possa rer.rn>erare tutta l'occuoazione 
r r.irr.a 11.000 llivor11toril. Det resto nel· 
l'azienda di via Solforino abbiamo di
mostrato In 011eciti anni di san~rr.i far 
carico ciel problemi della produttlvltì: 
laddove prim11 si stamoavano 2 tec:tate 
ooqi lo ~tesso numero di addetti ne 
st11mpa 5. 

Oue~t11 è l"I dimostr"?:ione della se· 
rietà ciel sindacato e l'incl:r.azione del· 
la strnda eia sen••1re: n11elh del risa· 
namento non quell:i dP.lla chius>1ra. 

a cura di Giuseppe Sircana 
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DEIDEOLOGIZZAZIONE A "lOPPE" FORZATE 
La Nuova Destra vuole spiegare che significhi essere di sinistra 

A Sono vari anni che la polemica 
• per la de-ideologizzazione si è fat
ta strada ed essa ha un valore se con
tribuisce a sgombrare la mente da
gli astrattismi e dai furori schematici 
mentre serve come passaporto per l'op
portunismo se viene utilizzata per pri
vare l'operatività politica di un disegno 
organico. Ed è singolare che la de-ideo
logizzazione sia stata usata persino 
contro Marx che proprio per confu
tare le fumosità ideologiche scrisse uno 
dei suoi libri più robusti (anche se 
dobbiamo ritenere scarsamente letto e 
approfondito dai nuovi teorici alla mo
da). 

E mentre sul piano politico s'inven
ta una « nuova destra » per consentire 
a se stessi di sostenere impunemente 
le tesi e gli argomenti che storicamen
te appartengono - nel contesto cul
turale europeo - alla destra modera
ta (liberalismo, mercato, negazione del
lo stato sociale e dell'impresa pubblica, 
esaltazione dell'individuo) viene avan
ti adesso un discorso diretto a confon
dere le idee. Uno dei luoghi comuni re
centemente diffuso è che ormai non 
significa nulla dichiararsi socialisti o 
di sinistra, perché attraverso queste 
parole passano contenuti diversi. I fi. 
losofi sembrano accorgersi di ciò solo 
ora mentre l'analisi storica conosceva 
questo problema dall'immemorabile. 

In queste condizioni non sorprende 
il disinteresse suscitato tra i _giovani 
da un convegno organizzato dalle isti
tuzioni ufficiali nell'Aula Magna dell' 
Università di Roma su questo argo
mento. 

Infatti che cosa possono dire al ri
guardo uomini di cultura che dopo es
sere stati comunisti con Stalin, hanno 
scoperto che tutto il male sta all'Est o 
militanti di frazioni settarie del marx
leninismo che attorno al '68 hanno 
esaltato dogmaticamente ciò che già 
la cultura - socialista e non - aveva 
sottoposto al vaglio della critica per 
poi rinnegare quel passato e diventa
re esaltatori del verbo opposto (per 
approdare alla somma zero, come ha 
scritto U. Cerroni)? forse possono of
frirsi come testimoni autentici di dram
mi psicologici e di ripensamenti (a tut-
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ti è lecito cambiare opmtone, anzi ciò 
può alimentare fervidi fermenti), ma 
siamo meno convinti che essi siano in 
grado di fornire lumi, essendo in so
stanza - lo diciamo senza puntiglio
sità ma per chiarezza di posizioni -
dei « ritardati culturali » in quanto si 
accorgono con ritardo di quel che già 
c'era nella cultura politica. Probabil
mente essi l'avevano ignorato, o nel lo
ro affanno giovanile, non avevano let
to con attenzione. 

D'altronde riproporre Popper, come 
fa diligentemente Luciano Pellicani (al
meno questa « scoperta » e più aggior
nata di quelle di Rizzi o addirittura 
di Merlino). o ripetere sull'Unione So
vietica quello che altri uomini sosten
gono, con ben altri rischi in altri con
testi, da lungo tempo non aiuta a fa. 
re alcun passo in avanti né alla sinistra 
politica né al dibattito teorico. 

Nelle stesse ore in cui all'Ateneo i 
teorici della « nuova destra » incrocia
vano le armi con altri uomini di cul
tura più problematici e meno pragma
tici come Salvati, Stame e C'lcciari, a 
poca distanza c'erano ben più consi
stenti motivi di verifica su che cosa 
significa essere di sinistra. 

Accettiamo la sfida, le parole non 
significano più nulla, le ideologie non 
servono, restiamo ai fatti. 

Esseri umani stavano alla mcrcè del 
caso perché i farmacisti laziali non con
segnavano più le medicine, alla cui spe
sa i lavoratori dipendenti contribuisco
no con ritenute non indifferenti sulle 
loro paghe. La crisi dello « stato assi
stenziale » è nella spietata insensibili
tà dei farmacisti che scacciano dal lo
ro Ordine chi si attiene alla legge, dei 
ministri che aumentano ed estendono il 
ticket per prestazioni dalle quali di
pende la sopravvivenza fisica, nelle 
carenze organizzative dei dirigenti po
litici oppure nelle richieste per esi
genze insopprimibili di esistenza? 

I dati sull'inoccupazione riferiti po
che ore dopo al congresso romano del
la CGIL (nell'interessante volume cu
rato dalla Camera del lavoro « Roma 
'8 l ») indicavano la necessità di una 
mobilitazione operativa di energie in-

tellettuali e materiali per uscire da que
sto tunnel pauroso. 

Ed ancora, quasi nelle stesse ore, 
agenti di polizia venivano massacrati 
vigliaccamente, sfrattati erano in agi
tazione e manifestanti per la pace ri
chiamavano a responsabilità gravi, don
ne riciclate al lavoro da un'iniziativa 
di una associazione femminile spiega
vano le proprie ragioni a Palazzo Va
lenti ni, e studenti protestavano per le 
aule scarse. 

Dagli ospedali alla scuola, dalla man
canza di lavoro alle deficenze dei ser
vizi pubblici un insieme di problemi 
che, malgrado le parole del governo. 
le promesse della Regione e l'imoegno 
dcl Comune, i cittadini di Roma dram
maticamente vivono. 

Chiedere che quei probiemi siano 
risdti, non abolendo l'intervento pub
blico nell'economia ma ponendolo al 
servizio della generalità dei cittadini 
anziché dei gruppi privilegiati dal fa. 
\'Ore go\•ernativo attraverso la svaluta
zione e i canali preferenziali, agire nel 
concreto perché si allarghi la lotta con
tro quei mali, ecco una « de-ideologiz
zazione » che può essere utile ai più. 
E pciché conosciamo l'« esistente» e 
sappiamo quale nodo di interessi è in 
opera per mantenere disorganizzazio
ne e disfunzione, non ci sentiamo di 
poter dire (come si è affermato al con
vegno) che a sinistra non si attribuisce 
importanza all'efficienza perché è pro
pno vero il contrario, solo che l'effi
cienza non va raccordata con il profitto 
<li pochi ma con l'interesse generale. 

Questi sono i motivi per i quali ri
teniamo che possa ancora 01u~i avere 
valore in Europa dichiararsi di sini-;tra 
- se le nostre opere quotidiane corri
spondono alle parole -, ecco i moti
vi per i quali riteniamo mistificant~ I' 
uso di parole, espressioni, concetti, che 
per le donne, i giovani, gli anziani, i 
lavoratori, :ùle prese con i problemi 
reali, significano ben poco se il lin
guaggio non viene impiegato per so
stituire ai miti (vecchi e nuovi) un la
voro umile, ~ostante, contro privilegi 
e privilegiati della destra, classica od 
aggiornata che sia. 

C. V. 
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Alcune riflessioni in tema 
di sindacato e governabilità 
Non si tratta di rinnegare un patrimonio 
di esperienze e di lotte, ma di fare 
i conti con i caratteri oggettivi 
della crisi italiana 

a cura di Luigi Fenizi 

A La crisi di governabilità che scm
• bra caratterizzare il "caso italia
no " deriva da cause complesse, che 
attengono, essenzialmente, alla inade
guata rappresentatività, funzionalità e 
capacità decisionale delle istituzioni 
politiche, dci partiti, delle organi1.za
;doni sindacali. Di fron te a tale crisi 
(e alle tensioni che nel corso dcgh an
ni Settanta hanno investito quelle fon
damentali connessioni - partitiche e 
sinda~ali - che si erano venute pro
gressivamente instaurando fra istitu
zioni e società), appare oggi necessa
r io interrogarsi sulla possibilità di re
cuperare efficaci e condivisi principi 
di regolazione della vita collettiva, ido
nei a promuovere il riassorbimento dei 
principali elemen ti di squilibrio che si 
manifestano nei diversi punti del si
stema. 

In via preliminare, mi pare che si 
debba chiarire che un tale recupero 
non si presenta opportuno soltanto in 
relazione ad una esigenza di stabiliz
zazfone; nella situazione data, inratti, 
le ipotesi ed i momenti di un muta
men to in chiave riformatrice scmbra
!10 prcs.upporrc una fase di stabilità, 
in maniera tale da rendere effettiva
mente operanti nei confronti dci p rin
cipali sog~etti collcttiv.i alcune rego
le generali, senza la cui osservanza la 
e complessità sociale ,. rischia di avvi
tarsi_ su se; stessa~ con conseguenze 
~_rav1 proprio .sul piano delle possibi
!J tà dcl cambiamento sociale e dello 
sviluppo della democrazia. I n sostan-
1.a, il recupero di più favorevoli con
d izioni per la governabilità appare coe
rente (e intrecciato) rispetto ad un 
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contestuale recupero dci presupposti 
e delle ragioni del cambiamento. 

In questa ottica, un'analisi più spre
giudicata e severa del rapporto esi
stente tra ruolo ed azione del sinda
cato e condizioni della governabilità 
mi sembra non solo culturalmente 
fondata, ma altresì utile per conferire 
effettiva consistenza ad una imposta
:zionc politica di progresso. Al di là 
dell'immediato, infatti, è interesse dcl 
sindacato stesso rispondere alle ten
sioni che oggi lo investono promuo
vendo una riflessione approfondita su 
quel rapporto. Riflettere su di esso 
\'UOl dire, in buona sostanza, affron
tare in termini positivi le ragioni del
le proprie attuali difficoltà, entrando 
in una logica propositiva e comunque 
più attenta sia alle regole delle compa· 
tibilità tipiche di una moderna civil
tà industriale sia alla possibilità di uti
liZ7.arc quelle stesse regole per pro
muovere e per governare il cambia
mcn to. 

Si potrà obiettare che la peculiare 
configurazione ideologica del sindaca
to italiano rischierebbe di venire com
promessa da una tale prospettiva, da
to che questa sarebbe effettivamente 
percorribile soltan to a condizione che 
l'azione sindacale risultasse caratteriz-
74'\ta da un più ridotto tasso di conflit
tualità e da maggiore empirismo. In 
verità, ciò che do\Tebbe essere rimos
so è quel fondo di ideologismi sedi
mentatosi nel corso dell'ultimo decen
nio e che ha eccessivamente irrigidito 
il limwaggio e i comportamenti sinda
cali. E' cosi accaduto che i poteri di 
veto del sindacato si siano rafforzati 

in una fase in cui le gravi difficoltà 
del sistema politico economico avreb
bero richiesto piuttosto la presenza di 
un sindacato organizzativamentc e cul
turalmente meglio attrezzato per svol
gere una efficace funzione di filtro ri
spetto agli interessi in conflitto. Non 
si tratta, pertanto, di rinnegare un pa
trimonio storico di esperienze e di lot
te, ma di fare i conti con i caratteri og
gettivi della crisi italiana dentro la 
quale il sindacato è comunque costret
to ad operare. 

L'ingovernabilità del e caso italiano• 
derh:a ~nche dal fatto che l'apparire 
quasi simultaneo di diversi clementi 
di crisi h.a alill!en!ato fenomeni di sup
plcm.a d1 funzioni da parte d1 alcune 
componenti dcl sistema rispetto ad 
altre: tale fenomeno, lungi dal pro
muovere un effettivo riassorbimento 
di questi squilibri, ha introdotto ulte
riori clementi di disarmonia nel siste
ma. D'altra parte, talune distorsioni 
esistenti nel rapporto fra partiti e isti
tuzioni politiche hanno impedito che il 
Parlamento - massima struttura di 
coordinamento ciel sistema - riuscis
se ad operare sintesi generali fra gli 
interessi e gli orientamenti presenti 
nella società. A ben vedere tali sinte· 
si avrebbero dovuto trovare un primo 
ma efficace momento di realizzazione 
nelle strutture partitiche; senonché il 
sovraccarico delle domande (e la lo
ro mutata qualità), intrecciandosi con 
i ritardi organin.ativi e culturali che, 
sia pure in forma e misura diverse, 
caratterizzano i partiti, stimola in que
sti la tendenza a raccogliere nella lo. 
ro unilateralità le diverse istanze se
;donali piuttosto che a realizzarne una 
coerente composizione: tutto ciò al
l'interno di un sistema politico blocca
to da veti e da pregiudiziali dapprima 
ideologiche e poi politiche. 

Le vicende attraversate dal sindaca
to si svolgono su questo sfondo, che 
esso, d'altra parte, contribuisce a di. 
segnare nelle sue luci e nelle sue om
bre. Jn virtù della sua azione si è rea
lizzato un consistente trasferimento di 
potere e di risorse a vantaggio del 
mondo dcl lavoro, e laddove non è sta· 
to possibile realizzare una alternativa 
politica è stato però possibile, nel cor
so degli anni Settanta, dar vita ad una 
sorta di alternativa sociale imperniata 
sul movimento sindacale e sulla sua 
capacità di egemonia. Di piu: i pro
cessi di sindacalizzazione (soprattutto 
dei ceti intermedi) che hanno interes
sato tanta parte della società italia
na hanno contribuito a fare dcl sinda
cato una fondamentale struttura di so. 
stegno del sistema democratico, inve
stito da opposte direzioni da forti spin
te destabilizzanti. 

E tuttavia il punto sul quale oggi 
occorre riflettere attiene proprio al 
fatto che l'egemonia sindacale appare 
in declino, in una fase caratterizzata 
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da una ritrovata volontà egemonica 
della classe industriale, e mentre il 
quadro politico registra, oltre alla tra
dizionale rigidità, anche rilevanti moti
\'i di polemica tra le forze storiche 
della sinistra. Si ha la sensazione, in
somma, che dieci anni di massicia mo
bilitazione sindacale, pur determinan
do rilevanti mutamenti nel tessuto 
della società civile, non sia riuscita a 
correggere talune manchevolezze del 
sistema politico-istituzionale (con il 
quale, pure, ha sviluppato importanti 
connessioni), specie in direzione di una 
maggiore efficienza e capacità decisio
nale. E' legittimo ritenere che in as
senza di efficaci filtri istituzionali la 
miriade degli interessi corporativi ab
bia finito per esercitare una pressio
ne eccessiva nei confronti degli appa
rati decisionali. La compresenza del 
sindacato-istituzione e del sindacato
movimento ha consentito di trasmet
tere efficacemente le sollecitazioni di 
spesa per il soddisfacimento dei biso
gni e delle aspettative nelle strutture 
dello Stato e nei molteplici apparati 
pubblici e para-pubblici, i quali. gra
vati contestualmente dalle pressioni 
partitiche, da quelle sindacali e da 
quelle, forse meno visibili ma non per 
questo meno incisive, dei potentati 
economici, hanno visto ridursi la pos
sibilità di formulare coerenti indiriz
zi economici, divenendo prevalente
mente istanze di compensazione fra 
gli interessi in conflitto. 

Le condizioni della governabilità, pe
rò. non attengono soltanto ai congegni 
istituzionali, riguardando, altresì, la 
società civile, i suoi dinamismi inter
ni, gli atteggiamenti culturali in essa 
prevalenti. A partire dagli eventi deci
sivi del 1968-'69 qualunque ipotesi di 
governo democratico della società de
ve fare i conti con il processo di fuo
riuscita del " politico• dallo Stato e 
con la sua diffusione " molecolare•. 
Nella fase che allora si apre, mentre 
vengono rafforzandosi le spinte prove
nienti dal pluralismo • corporativo • 
della società. il • politico•, uscito dal
la cornice statuale, tende a rivcrc;arc;i 
negli ambiti determinati e specifici di 
quel pluralismo. Le • nuove potenze•, 
lun~i dal rec;tare chiuse nel proprio 
ori1.zonte, chiedono garanzie e ric;orse 
e investono quindi lo Stato, con ciò ac
centuando il processo di • deformaliz
zazione • che da tempo lo ha investito. 
Esse intendono affermare, ad un tem
po, la propria specificità e la propria 
politicità, e sembra davvero inverar
si quella situazione c;torica che nelle 
intuizioni di Karl Schmidt appare ca. 
ratterizzata dalla • fine della statua
lità ... 

Le • nuove potenze • si muovono, per 
di più, su uno sfondo storico di socie
tà segnato da fratture e da disomoee
neità e si presentano ec;c;e stec;c;e cari
che di incoerenze e di dissimmetrie. In 
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questo contesto avviene, intanto, una 
mutazione di grandissimo rilievo: dif
fusi e consolidati modi di essere e di 
pensare vengono superati nel giro di 
pochi anni, e mette radici - soprat
tutto in alcuni strati della piccola bor
ghesia - una cultura della soggettivi
tà, carica di pulsioni antiautoritarie e 
liberanti. La diffusione di un lingua~
gio ideologico denso di formuie marxi
ste (espressione, peraltro, di un radi
camento effettivo nel marxismo nel 
tessuto sociale) conferisce alla cultu
ra della soggettività una immediata 
e lacerante valenza politica, orientata 
prevalentemente in senso antistatuale. 

Tali atteggiamenti, lungi dal resta
re un mero dato culturale, penetrano 
profondamente nelle molteplici sfere 
della vita associata, determinando le 
condizioni favorevoli per la nascita di 
« nuovi » soggetti, caratterizzati da in
teressi e da fini non agevolmente ne
goziabili. Sull'onda di questi processi 
si ridisegna il profilo materiale e idea
le di interi ceti, e la stessa classe ope
raia ne resta a fondo implicata. • [n 
parte - ha scritto Klaus Offe - ab
biamo di fronte, in questa fase storica, 
la disgregazione della forma politica 
borghese e, insieme, come causa forse 
di questa disgregazione, anche una 
frantumazione, una dispersione della 
classe operaia•. E' in questo contesto, 
ad esempio, che le tensioni che inve
stono la fabbrica si presentano carat
terizzate non soltanto da una conno
tazione di classe, ma anche dal nuovo 
atteggiamento maturato soprattutto 
dalle più giovani generazioni nei con
fronti del rapporto uomo-lavoro. 

Il sindacato si trova, cosi, nella con
dizione di dover soddisfare due ordi
ni di esigenze difficilmente armoniua
bili: da un lato rappresentare la com
plessiva realtà del mondo del lavoro, 
dall'altro (e preliminarmente) opera
re una efficace mediazione fra i diver
si e contraddittori aspetti di questa 
realtà. Forse tali obiettivi potevano es
sere conseguiti ove, anche nella nuo
va situazione, fossero risultate prati
cabili politiche generali di stampo key
nesiano, alle quali il sindacato, unita
riamente, si fosse associato. Ciò non 
è stato però possibile, per diverse e 
complesse ragioni. Sta di fatto che in 
una fase in cui l'insufficiente autori
tatività del diritto e del comando oo
litico richiede\'a che la politica dello 
Stato, per governare i procesc;i socia
li, ottenesse la cooperazione dci gruJ>
pi organizzati, la crisi dello Stato key
nec;iano ha comportato la sostitu1ione 
delle politiche generali con • micro
politiche•, all'interno delle quali han
no trovato più ai?evole possibilità di 
soddisfacimento gli interessi sezionali 
che non quelli collettivi. 

La crisi di mutamento che ha inve
stito la società italiana costituisce, 
dunque, una difficile sfida per il sin-

dacato. Per rispondere efficacemente 
ad essa mi pare che sarebbe utile tro
vare un concreto sbocco al dibattito 
che da anni interessa la sinistra poli
tica e sindacale, e cioè l'impostazione 
di un compromesso tra capitalismo 
produttivo, Stato e classe operaia al 
fine di stimolare la produttività com
plessiva dcl sistema economico, re
stringendo il peso di quel kòmbinat 
di interessi (finanziario-speculativi ver
so l'alto e burocratico-parassitari ver
so il basso) che tanto negativamente 
ha influenzato l'effettiva governabili
tà dcl paese. In coerenza con questa 
prospettiva, il sindacato dovrebbe usci. 
re dalle posizioni difensivistiche in cui 
oggi si trova assumendosi, per la sua 
parte, la responsabilità di una inizia
tiva che, tenendo conto della necessi
tà di recuperare margini adeguati di 
flessibilità per il sistema, incida posi· 
tivamcnte sugli assistenzialismi e su
gli automatismi che in vario modo 
contribuiscono a determinare le condi-
1!oni d<:ll'ingovernabilità. In questa ot
tica, m1 pare che le grandi questioni 
sulle quali da anni si discute senza 
pervenire ad esiti concretamente posi
tivi (lotta all'inflazione, riforma della 
struttura del costo del lavoro, appron
tamento di efficaci strumenti di go
verno del mercato del lavoro) potreb
bero essere affrontate sulla base di 
una logica nuova, contrassegnata dal
la convinzione che il sistema democra
tico continuerà a logorarsi se i prin
cipali ~ttori s<?Ciali non convergono 
nella ricerca d1 comportamenti con
grui rispetto al perseguimento dei più 
generali interessi del paese. 

. Nelle attuali condizioni, insieme al 
s1stem~ democratico, è lo stesso po
t?re Slf!dacale .che rischia di logorar
s! se l!l.1 atteggiamenti conflittuali non 
s1 cqu1l1brano, sul terreno che si è cer
cato di indicare, con proposte e con 
comportamenti che raccordino i mol
teplici immediati interessi in movi
mc.nto . nella società con le più gene
rali CSl!?Cn1e di riequilibrio e di !?<>
vemo, le quali, ove risultassero sol
tanto conclamate e non effcttivamen· 
te l?arantite. retroagirebbero determi
riando un ulteriore aggravamento dei 
processi dic;gregativi da tempo in atto 
nella società. In presenza della crisi di 
rappresentatività che sembra caratte
rin.are l'universo sindacale, è questo 
il pericolo ma~!!iorc da cui il sinda
cato deve Ol!l!i difendersi. Una prospet
tiva democratica di superamento del
la cric;i italiana comporta la necessità 
di affrontare contestualmente i nodi 
dcl cambiamento e dcl governo. E' da 
questo, mi pare, che discende l'interes
se del sindacato e delle clac;si lavora
trici a non eludere le grandi questioni 
inerenti alle condizioni della governa
bilità cd alla loro connessione con una 
prospettiva riformatrice. 

• 
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LETTERE 

Il fallimento della 
<<operazione prezzi concordati>> 

Caro Direttore. 
questa lettera è lunga: non ho tem· 

po per stringerla: mi perdoni. 
Il fallimento della • operazione prez

zi concordati • dipende da un mucchio 
di fattori, (noti, non noti, non conosci· 
bili) che qui non è certo il caso di 
rammentare. Il fattore determinante. 
però, è ben noto: l 'impossibilità della 
pubblica amministrazione di controlla
re l'osservanza di prezzi al minuto (an
che se pochi e •concordati •) In un 
paese che conta oltre 8.000 Comuni 
(ed annesse multiple frazioni) e centi
naia di migliaia di • punti vendita • al 
minuto: dalla botteguccia del paesetto 
al supermercato metropolitano. (E que
sto è l'ennesimo esempio del fatto che 
in questo Paese non si pone mal do
manda alcuna sulla attuabilità di alcun
ché: sia norma, programma. progetto, 
et alla). 

D'altra parte, la disciplina diretta del 
prezzo al dettaglio di alcuni prodotti 
di largo consumo L sia essa coattiva 
sia concordata -- è obbiettivo prati
camente irrealizzabile. dannoso ed ul
troneo. 

Dell'irrealizzabìlità si è detto. Quan
to alla dannosità (per il consumatore). 
basti considerare che il prezzo al con
sumo, sia imposto sia concordato, tie
ne conto del dettagliante marginale 
(quegli, cioè. che ha I più alti costi 
per unità di prodotto). e che questi co
stituisce la grande maqgioranza. data 
la frantumazione in Italia del commer· 
clo al dettaglio: un prezzo. quindi per 
sé eccedente. e che inoltre contiene 
un extraprofltto per Il dettagliante or
ganizzato (•catene•, supermercati, 
ecc.). 

Quanto alla ultroneità. essa sta In 
ciò che la disciplina diretta del prez
zo al dettaglio - sia esso imposto 
sia concordato - vuol dare (ma non 
dà, nella realtà quotidiana italiana) al 
consumatore più di quanto ad esso 
basta. 

Il cittadino-consumatore di questo 
Paese sa Infatti che nessuno farà rl· 
spettare il prezzo imposto o c")ncor· 
dato. e sa anche che il dettagliante 
conosce infiniti espe'.iienti per non ri
spettare quel prezzo (dalla sparizione 
del prodotto Allo smP.rcio. a q•Jel prez
zo. della qualità inferiore, ecc.). 

Al cittadino-consumatore basta -
ma gli è necessario, e vuole - sa
pere ciò che non sa. 

Sapere da chi di raqione quale è 
l'onesto prezzo al dettaglio di auel pro
dotto, di quella qualità, in quello spa
zio di tempo. Saputo questo prezzo 
onesto (necessariamente medio, ma 
non condizionato dal dettagliante mar-

ginale), egli, cittadino-consumatore, è 
in grado di scegliere luogo, qualità. 
quantità, tempo di acquisto del pro
dotto. 

E poiché quel prezzo è noto anche 
al venditore. anche questi potrà sc&
gliere: di vendere quel prodotto. di 
quella qualità, in quello spazio di tem· 
po. a prezzo eguale, maggiore o mino
re, ed anche di non vederlo affatto. 

Il consumatore, a sua volta, potrà fa
re anche altre scelte; e ad es .. di 
acquistare questo prodotto da questo 
dettagliante a prezzo maggiore (gli fa 
comodo: la bottega è sotto casa). al
tro prodotto da altro dettagliante a 
prezzo eguale, altro prodotto ancora 
da terzo detagliante a prezzo minore: 
di comprare oggi o domani; di non 
comprare affatto. 

Certo, questo dettagliante potrà sce· 
gliere di non vendere (come si è det· 
to) questo prodotto all'onesto prezzo 
Informativo. o di venderlo a prezzo 
maggiore, ma con ciò stesso farà sa
pere al consumatore di volere guada
gno maggiore dell'onesto (del quale 
è invece soddisfatto altro dettagliante 
che vende quel prodotto all'onesto 
prezzo): con l'effetto di rendere avver
tito Il consumatore alla probabile di· 
sonestà del prezzi praticati da esso 
dettagliante per altri prodotti da lui 
in vendita (anche diversi da quelli per 
i quali non è reso noto prezzo Infor
mativo onesto). 

Il da farsi può essere espresso in 
proposizioni semplici: 

1. - si determina un elenco naziona
le (ampio) di prodotti di largo consu
mo (alimentari e • domestici •: ad es .. 
saponi. dentifrici, detersivi. ecc.). 

2. • per ciascun prodotto pronto al 
consumo a diffusione nazionale o in
terregionale (in genere. prodotti con
fezionati dal produttore: scatolame, 
olii, vini, legumi. paste. marmellate, 
biscotti, ecc.). Il Ministero dell'indu
stria (o chi atri) comunica alle Came
re di commercio Il prezzo al produtto· 
re (previa analisi accurata del costi di 
produzione), da valere. oggi come og
gi, per almeno 2 mesi: 

3. - ciascuna Camera di commercio 
(assistita. occorrendo, dalla Regione e 
dai Ccmunl) provvede alla analisi (ac
curata) dei costi del distributori (com
preso il dettagliante), e, tenuto conto 
di un e-nesto profitto, rende noto Il 
prezzo informativo al consumo di cia
scun prodotto; 

4. - per ciascun prodotto a diffusio
ne non nazionale (compresi i prodotti 
pronti al consumo confezionati dal pro
duttore locale), la Camera di commer
cio locale provvede alla analisi dei co-

sti sia di produzione sia di distrlbu· 
zione, li aumenta di un onesto profit
to sia per il produttore sia per I di
stributori, e rende noto il prezzo In
formativo al consumo di ciascun pro
dotto; 

5. • ciascun Sindaco pubblicizza per
manentemente l'elenco (unico) dei 
prezzi informativi approntato per Il 
suo Comune dalla Camera di commer
cio; i dettaglianti sono obbligati sia ad 
esporre con grande evidenza l'elenco 
sia a tenerne copie a disposizione gra
tuita del clienti; stampa, televisioni e 
radio locali concorrono a diffonderne 
la conoscenza. 

Oggi occorre fare in fretta. e quin
di l'elenco non può comprendere molti 
prodotti: ma vi è tempo per approntar
ne uno soddisfacente prima del preda
tori aumenti natalizi. 

S'intende poi che l'accertamento del
l'onesto prezzo al dettaglio e l'infor
mazione al pubblico dev'essere non 
evento sporadico occasionato dal buo
ni propositi di contenimento dell'In
flazione ma attività istituzionale delle 
pubbliche autorità. Ad esse infatti 
spetta - vi siano o non vi siano nor
me che le obblighino - non già l'lm· 
possibile disciplina, coattiva o concor
data o qual'altra, del prezzi al consumo 
di prodotti alimentari (e • domestici .), 
ma sì la possibile. e necessaria, rll&
vazìone ed analisi del prezzi stessi. e 
spetta anche il compito civile di far 
conoscere ai cittadini l'onesto prezzo 
al dettaglio. Cosi che. fuori da ogni 
coazione e da sospettabili accordi, fuo
ri da oonl sanzione - di attuazione 
impossibile -. Il cittadino-consumato
re sia posto In grado di fare le sue 
scelta, e non debba subire gli extra· 
prezzi impostigli ad un tempo da un 
apparato commerciale costoso (perché 
frantumato), dalla diffusa . avidità mer
cantile, dalla ignoranza in cui è tenuto! 
dalle pubbliche autorità dì come stan
no effettivamente le cose. 

In un futuro non lontanissimo -
possibi le anche In questo nostro Pae
se, specializzato, come è noto, nella 
realtà dell'impossibile - l'elenco co
munale dei prezzi informativi al detta
glio di prodotti alimentari (ed altri) si 
arricchirebbe e si articolerebbe sem
pre dì più. diventando l'onesto consi
gliere quotidiano della disgraziata mas
saia cui spetta l'Immane comolto di 
dar da man11iare alla sua gente e di 
quadrare il bllanclo familiare (e cioè. 
una buona fetta del bìlancio nazionale). 
diventando anche un fatto irreversibile 
dì ccstume: civile e Individuale. 

Terenzio Martori 
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VIAGGIO 
IN AMERICA 
LATINA E DOPO 
(Discorsi in palinsesto) 

di Renato Sandri 

Cuba, Messico, Nicaragua: 1a delegazione del PCI vi ha 

colto sempre e ad ogni livello d'Incontro la speranza che 

dall'Europa possa venire un'attenuazione dell9 tensioni. 

l 'apprezzamento per la straordinaria Importanza della di-

chiarazlone franco-messicana su El Salvador, il riconosci-

mento della portata mondiale delle manifestazioni per la 

pace ch9 In quel giorni cominciavano a diffondersi da 

Aroisl a Bonn a Londra. 
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• Il resoconto del discorso di Fidai Castro al Con
gresso dei Comitati di difesa della rivoluzione (24 otto
bre) ne segnala l'inizio scherzoso: ... una breve questione 
Incidentale. Non preoccupateitl se ml vedete camminare 
con un poco di difficoltà. anche se credo di avere cammi
nato dritto, perché nel compimento della consegna di lot
tare contro i/ sedentarlsmo e /'obesità {risate nella sala) 
facendo dello sport ml si è determinata una piccola frat 
tura ad un dito del piede destro ... 

Due giorni prima. al termine del loro viaggio in Ame
rica Latina, Enrico Berllnguer e gli altri membri della de 
legazione del PCI avevano trovato ad accoglierli all'aereo· 
porto José Mari di l 'Avana, scalo tecnico per ìl ritorno 
in Europa dal Nicaragua, Il vicepresidente del Consiglio 
dei ministri Carlos Rafael Rodrlguez, Jesùs Montané (re
sponsabile del dipartimento esteri del partito), Jorge Men
doza direttore del • Granma • e altri dirigenti cubani: Fi· 
del era dal medico per l'Ingessatura del dito, fratturatosi 
poco prima. all'intervallo meridiano del lavoro. 

Nella rapida conversazione, tra l'uno e l'altro aereo, li 
discorso è caduto anche sui rapporti tra Cuba e Giamaica. 

Come è noto le elezioni giamaicane nell 'ottobre del 
1979 - a po1:hl giorni dall'elezione di Reagan - furono 
vinte dal partito laburista (conservatore) di E. Seaga con
tro il partito nazionale (socialdemocratico affiliato all'In
ternazionale soclallsta) di M. Manley che perdette il go
verno dell'isola. La campagna era stata segnata da assas
sinii - anche di ministri - e dal ricatti del Fondo mone
tario internazionale che aveva subordinato la concessione 
dei prestiti alla fine delle sperimentazioni riformiste di 
M. Manley e al ritorno nel paese delle società transnazio
nali che lo avevano abbandonato asportando capitali ed at
trezzature (e lasciando una marea di disoccupati e di af
famati) . 

Seaga si presentava con la promessa di una pioggia 
d'oro, proponendo per la Giamaica unrJ c;tatuto di associa
zione agli USA simile a quello di Porto Rico, vantando la 
sua amicizia per Reagan - già dato vincente - e giu
rando che la sua prima decisione di governo sarebbe sta
ta l'espulsione dell'ambasciatore cubano, Estrada. E l'am
basciatore fu espulso poche ore dopo la vittoria dei con
servatori. 

Il Fmi si impegnò ad un prestito di 700 milioni di dol
lari (mentre Reagan, ricevendo Seaga in dicembre, gli as
sicurò di avere promosso Interventi privati statunitensi nel
l'isola per altri due mlliardl di dollari). 

Ci diceva Rodrlguez che dopo la prima ondata. tuttavia. 
l'atteggiamento del nuovo governo giamaicano verso Cu
ba si era fatto più cauto: conseguenza probabile della di
scussione apertasi tra l'ala oltranzisticamente filostatunl
tense e dirigenti preoccupati di non esasperare le ten
sioni nel Caraibi. 

La discussione è stata chiusa qualche giorno fa, al
meno per il momento. Giamaica ha rotto le relazioni con 
Cuba, esattam~nte a qualche ora dall'arrivo della prima 
tranche del prestito del Fml. 

11 .tatto, già Intrinsecamente grave, appare in tutto il 
suo significato quando lo si Inquadra nella crescente pres
sione che l'amministrazione statunitense esercita sul ba
cino caraibico e sul Centroamerica, mescolando Insinua
zioni e menzogne contro Cuba e Nicaragua accusati di es
sere coinvolti nella guerra civile salvadoregna e nella guer
riglia guatemalteca, con relativa minaccia di ricorso a mi
sure • drastiche ed esemplari • nei confronti dei due 
paesi. 

Nella sua recentissima tournée in America Latina 11 
vicepresidente Bush, da Santo Domingo alla Colombia, si 
è fatto portavoce di tale orientamento chiamando il con
tinente alla mobilitazione contro Cuba e Nicaragua. Una 
parte consistente dei mass-media statunitensi (oltre ad al
cuni governi del subcontinente capeggiati da quello cileno) 
gli hanno fatto eco: via Nicaragua, L'Avana avrebbe in
viato in El Salvador negli ultimi tempi grandi quantità di 
armi e seicento soldati . 

Il governo cubano smentisce vigorosamente, si rivolge 
alle Nazioni Unite, sfida ad esibire una sola prova. L'Am
ministrazione statunitense non risponde. ma lascia f lut
tuare nell'aria l'accusa. Perché? Risponde Cast ro nel di- -27 
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scorso del 24 ottobre: ... chiaro, dicono queste cose dopo 
la dichiarazione franco-messicana. sia per tentare di com
plicare il problema sia per mettere Messico e Francia e al
tri paesi in situazione imbarazzante ... 

Certéimente. ma c'è dell'altro. E infatti Castro continua: 
... il signor Bush ha parlato di cinquemila consiglieri cu
bani in Nicaragua. Altra menzogna. Magari avessimo cin· 
quemi/a non consiglieri, ma medici, maestri in Nicaragua. 
che invece sono meno di tremila. E la grande maggioran
za. circa duemila e cento. sono maestri e professori, più 
di duecento i medici, numerosi infermieri, operai della 
costruzione e tecnici agricoli ... (queste menzogne) hanno 
lo scopo di stimolare la controrivoluzione in Nicaragua ... 
lo scopo di stimolare assassinii tanto vili come quello dei 
due maestri cubani assassinati nel giorni scorsi in Nica
ragua... qui possiamo dire che con /'impegno dei maestri 
cubani e grazie a loro ( ... essi non vanno ad insegnare 
marxismo-leninismo, vanno a realizzare strettamente i pro
grammi e a impartire f'lnsegnamento indicati dal ministero 
dell'educazione del Nicaragua .. .) centomila bambini nicara
guensi stanno ricevendo /'istruzione ... 

Enrico Berlinguer partendo da Managua aveva espresso 
riserve circa gli arresti operati Il giorno prima dal gover
no sandinista contro dirigenti industriali che lo avevano 
assurdamente accusato di • genocidio • e contro un grup
po di pseudo comunisti che sul versante opposto ma non 
meno assurdamente gli avevano attribuito l'intenzione di 
svendere il paese all'Imperialismo statunitense. 

Tali riserve il segretario del Pci avrebbe certamente 
mantenuto anche avesse saputo dell'efferrato delitto per
petrato da una banda somozista penetrata dalla frontiera 
dell'Honduras in uno sperduto villaggio di montagna (i 
due maestri e due contadini sorpresi nell'edificio adibito 
a scuola erano stati messi In ginocchio e finiti a raffiche) 
poiché esse erano state espresse nel quadro della più vi
va solidarietà con la rivoluzione sandinista: ma la gr::inde 
stampa mondiale ignorando quello e gli altri delitti che i 
mercenari compiono tanto d1 frequente e. più in generale. 
sottacendo la tremenda tensione cui quel popolo è sotto
posto. non ha saputo che scagliare ingiurie (abbracciando 
i membri della delegazione del Pci che s'apprestavano ad 
imbarcarsi. flodrlguez ha detto loro che non avrebbe la
sciato l'ae1 eoporto perché meno di due ore dopo sarebbe 
giunto l'aereo speciale con i resti mortali dei due maestri). 

Alri sintomi, apparentemente minori. in realtà molto pe
santi dell'atteggl11mento statunitense: nei colloqui con la 
delegazione del f'cl, I comunisti cubani avevano accennato 
all'intenzione yankee di Installare in Florida una potente 
stazione radio antlcubana. 

Nel discorso del 24 ottobre Fidel Castro ha comunicato 
che ormai si tratta di una decisione ufficiale: ... per colmo 
di cinismo hanno battezzato la istituenda stazione come 
" radio José Martf •... come possono sapsre che Mar
ti disse che conosceva il mostro poiché aveva vissuto ne/
/11 !:"" 11/.<v·nre? Come possono sa'>ere c'ie Marti pochi gior
ni prima della sua morte aveva detto che tutto quanto ave· 
va fatto durante~ la sua vita e che avrebbe continuato a 
fare era stato rivolto - e sarebbe continuato - contro 
la possibflftà che il dominio degli Stati Uniti si estendesse 
s?ora i nostr• non'lli d'America?... Marti è nostro, Mar
ti è dei rivoluzionari cubani, però nostro è anche Wa
shington, è Abramo Lincoln e lo sono tutti i grandi uomi
ni nordamericani. Noi si abbiamo il diritto di parlare non 
so/o di Marti. ma anche di Lincoln e di Washington, se· 
condo la morale migliore, perché essi furono liberatori di 
popoli ... 

Rottura di relazioni diplomatiche. accuse menzognere. as
sassinii, tentativi di destabilizzazione: ecco perché i cuba
ni narl::ino di creazione da Mrte deqli USA del clima clle 
precedette l'aggressione dell'aprile 1961 (Playa de Giròn); 
~eco pe_rché Castro nel suo discorso ha affermato: ... gli 
1mper1alist1 parlano di blocco totale tra il loro arsenale di 
provvedimenti ... 

Così si può misurare appieno il pericolo per l'intero si
stema delle relazioni Internazionali immanente nella crisi 
in atto nel Caraibi ed In Centro America. 

Guillermo Ungo presidente del Fronte democratico rì· 

voluzionarlo di El Salvador e altri dirigenti politici e mi
litari (socialdemocratici e comunisti) della resistenza han
no, per parte loro, indicato a Berlinguer l'entità della mi
naccia e i diversi • scenari • in cui essa potrebbe monta
re, fino a tradursi in dirompente lacerazione. All'offerta 
di trattativa per una soluzione negoziata avanzata all'Onu 
dal Fdr, dopo la dichiarazione franco-messicana. la giunta 
Duarte-Garcia ha risposto tentanjo di intensificare la guer
ra di annientamento con li consenso dell'amministrazione 
Usa. All'interno cli questa è aperta la discussione se op
tare per Il secondo gradino nella escalation o se ripiegare 
dinnanzi alle pressioni di alcuni alleati europei e di un set
tore in estensione della opinione pubblica interna. Se pre
valesse la prima opzione essa si tradurrebbe in un massic
cio impegno interamericano volto a • saturare • di truppe 
il piccolo El Salvador, per passare poi all'attacco del ve· 
ro obiettivo. il Nicaragua, fino a coinvolgere Cuba (intanto 
gli Usa hanno proceduto alla riattivazione del Condeca, il 
comando ml li tare unificato centro americano. abbracciante 
ora gli eserciti di Honduras, Guatemala. El Salvador). 

Castro, il 24 ottobre non si è limitato ad ipotizzare il 
• blocco totale •: ... anch'io ml chiedo cosa può accadere 
nel mondo se si decidono ad aggredire apertamente Cuba ... 
in primo luogo ciò che noi dobbiamo imparare e tenere 
come filosofia è non sperare che qualcuno ci difenda, ma 
in primo luogo essere disposti a difenderci da noi stessi ... 
se noi siamo capaci di difenderci allora vedremo cosa 
può accadere. Cosa? Lo dirà la storia e la forma in cui 
ognuno compirà i suoi doveri di solidarietà con la rivolu· 
zione cubana ... 

Si badi bene. Nel dirigenti cubani non vi è alcuna osten
tazione oltranzi:ita. Durante i colloqui, la delegazione del 
Pci ha colto direttamente, esplicitamente. la consapevolez
za loro che oggi la pace è un valore assoluto; che se l'ana· 
lisi loro delle cause dell'attuale tensione internazionale è 
in parte diversa da quella del Pci certissima è la nozione 
che la situazicne odierna suppone lo sforzo, l'impegno di 
tutti gli Stati, di tutti gli uomini di buona volontà perché -
a partire dalla ripresa del negoziato missilistico in Euro
pa per la riduzione al più basso livello degli arsenali • di 
teatro • dei dun blocchi - si contenga e si rovesci l'at
tuale tendenza alla collisione. Si riaprano le vie della di
stensione e della coesistenza pacifica. 

Ascoltando Castro, la mente riandava al lontano discor
so di Palmiro 1 ogllatti sulla dimensione nuova e tragica 
che l'arma nucleare ha introdotto nelle competizioni in
ternazionali e sulle conseguenze che essa comporta per le 
forme e gli sviluppi della lotta di classe. Si veda in pro
posito, a conferma, un'affermazione di Castro nel discor
so del 24 ottobre: ... si parla di pace quando la parola 
guerra può significare l'ultima guerra; non l'ultima perché 
poi gli uomini apprenderebbero a vivere in pace, bensì 
e semplicemente perché gli uomini cesserebbero di esi
stere. Tale è li senso veramente drammatico che oggi ha 
i/ pericolo di una guerra e Il senso vitale che ha fa pa
ro/a pace, Intimamente associata all'idea della sopravviven
za dell'umanità ... 

Come nei colloqui con la delegazione italiana pure nel
l'ultima presa di posizione del seqretario del Pci cubano 
l'a.nalisi dell'~ntreccio . tra crisi delle relazioni politiche e 
crisi eco~om1ca mondiale _è stretta e pertinente: negli in
terrogativi (anche di teoria) che la combinazione stagna
zione-inflazione, comparsa per la prima volta sulla scena 
mcndia!e con tanta ampiezza e durata, sta suscitando, fin 
qui senza risposta; nel riconoscimento che il fenomeno 
Investe paesi capitalisti, paesi socialisti, paesi sottosvilup
pati e che In questi ultimi (se non esportatori di petrolio) 
esso imperversa In modo micidiale. E che i flagelli del 
Terzo Mondo e più in generale la crisi mondiale possono 
venire affrontati solanto attraverso lo sforzo congiunto di 
tutti: ... si sostiene e noi lo abbiamo sostenuto che la so
luzione di questi problemi è possibile soltanto sulla base 
di una grande cooperazione internazionale. Né i paesi so
cialisti da soli potrebbero trovare una soluzione a questi 
problemi, né potrebbero trovarla I paesi capitalistici e per 
questo noi abbiamo sostenuto, lo sostenemmo alle Na
zioni Unite, che soltanto uno sforzo straordinario di coope· 
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razione internazionale. con la partecipazione di tutti i pae
si e di tutti i popoli, potrebbe dare una risposta razionale, 
una risposta pratica agli angosciosi problemi che /'uma
nità ha dinnanzi a sé ... 

In questo pnssaggio del discorso di Castro - la cui 
impostazione è analoga al motivo di fondo del recente 
• Contributo dei comunisti italiani per una Carta della pa
ce e dello sviluppo • - viene Indicata una prospettiva che 
nel vertice di Cancun, avrebbe dovuto avere un suo primo 
e positivo avvio, dopo le Infinite delusioni e insabbiamen· 
ti del • dialogo Nord-Sud •. 

A Città del Messico Enrico Berlinguer ha incontrato il 
Presidente Josè Lopez Portillo a pochi giorni dal •vertice •: 
ai giornalisti che lo hanno tempestato di domande dopo 
il colloquio per conoscerne il contenuto. il segretario .del 
Pci ha opposto l'ovvio no comment. corredato solo dall ap
prezzamento per la gentilezza del Presidente messicano e 
per il carattere amichevole della conversazione. 

Ma quanto detto da Lopez Portillo a Berlinguer. a pro
posito di Cancun, lo si ritrova - diremmo con la fedeltà 
di un verbale ~tenograf1co - nel discorso di Castro del 
24 ottcbre P. ciò fa onore al senso della verità dei due 
statisti latinoamericani: .. ./'onnipotente signor Reagan dis
se che se Cub11 avesse partecipato egli non avrebbe par
tecipato... si il paese più ricco del mondo. il paese con 
le più /orti transnazionali, con le maggiori risorse finanzia
rie. con le più grandi risorse tecnologiche non avrebbe 
assistito. cosi guastando la festa. Minacciò di guastare 
la festa . Noi come logico abbiamo fatto ciò che dovevamo: 
assicurare il Presidente del Messico che liberavamo il 
suo paese da qualsiasi obbligazione. che la presenza di 
Cuba non doveva servire da pretesto perché gli Statì Uni
ti si sottraessero ai loro impegni. E abbiamo rinunciato 
alla nostra partecipazione. - Diciamo: abbiamo sollevato 
i/ governo del Messico da qualsiasi obbligazione poiché 
una sola era /'alternativa. O la conferenza si teneva sen
za gli Stati Uniti o non si teneva. - E a noi interessava 
che la conferenza si tenesse e che venissero discussi i 
problemi. - L'importante non è che Cuba partecipi o me
no, ma che f problemi vengano dibattuti e risolti. Tuttavia 
i/ signor Reagan già aveva praticamente inferto un colpo 
mortale alla Conferenza di Cancun nelle settimane pre
cedenti, con i suoi discorsi al Fondo monetario interna
zionale e alla Banca mondiale e con un recente discorso 
a Filadelfia, il 15 ottobre. una settimana prima della con
ferenza. - E le sue impostazioni sono state esattamente 
il contrario di ciò che stanno chiedendo i paesi del Terzo 
Mondo. - Anche vari paesi capitalistici sviluppati come la 
Francia, come il Giappone e altri, sono consapevoli che a 
queste crisi. a questi problemi occorre trovare soluzioni e 
mostrano un atteggiamento più aperto. più disposto a di
scutere e a cercare soluzioni. Ma anch'essi si urtano con 
l'intransigenza del signor Reagan che ha dichiarato che il 
migliore contributo che può venire dato al Terzo Mondo è 
la prosperità degli Stati Uniti - prosperità basata sullo 
scambio ineguale. lo sfruttamento selvaggio delle risorse 
naturali e della manodopera del Terzo Mondo. /'esporta
zione dell'lnflazicne. gft alti tassi di interesse ecc. - e 
che /'impresa privata e le transnazionali debbono risolve
re i problemi dello svlfuppo. Ouando l'impresa pr:vata, il 
capitalismo, Il colonlaflsmo e /'imperialismo sono i respon
sabili storici della tragedia che I paesi sottosviluppati stan
no vivendo. 
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La delegazione del Pci era in viaggio verso l'Italia du
rante lo svolgimento del vertice: le sue conclusioni han
no confermato le previsioni avanzate da Berlinguer, sia 
nella sua conferenza stampa del 16 ottobre che nel di
scorso del 18 ottobre al 20" Congresso del Partito comuni
sta messicano (si vedano in proposito i resoconti relativi 
pubblicati dalla stampa italiana). E. ancora una volta. esse 
coincidono con la valutazione a posteriori data da Fidel 
il 24 ottobre: ... quanto ai risultati concreti di Cancun ab
biamo letto alcuni notiziari che riflettono notevole scetti
cismo dato che fino ad ora sembra che gli Stati Uniti si 
siano limitati a vaghe promesse sulla loro futura disposi
zione a partecipare a negoziati globali su questi problemi. 

Occorrerebbe essere realmente più che ottimisti per 
. nutrire speranze In tali vaghe promesse degli Stati Uniti. 

- E d'altra parte il fatto certo è che quando già sembra 
tardi per cercare soluzioni urgenti, le supposte soluzioni 
sono rinviate alle calende greche e intanto il mondo avan
za inesorabilmene verso problemi sommamente difficili e 
pericolosi ... 

Certamente, fuori dai convenevoli e delle ipocrisie di
plomatiche. il vertice di Cancun non ha migliorato le co
se: che continuano ad essere quelle che erano (e quindi 
le ha oggettivamente peggiorate). Un altro appuntamento 
nel • dialogo Nord-Sud • è venuto meno. - Nessun cedi· 
mento al vacuo massimalismo. li dialogo dovrà venire osti
natamente perseguito, soprattutto all'Onu; ma concettual
mente non vi è nulla da scoprire, non vi sono soluzioni 
che la elaborazione teorica già non abbia definito (essen
zialmente nelle piattaforme del • gruppo dei 77 • e cioè 
dei centoventi paesi del Terzo Mondo, e del Movimento 
dei paesi non allineati). 

Il discorso torna alla realtà dei rapporti tra le classi, 
tra i popoli, tra gli Stati e qui il • dialogo Nord-Sud • po
trà tanto piu scavare ed incidere quanto più, rifiutando la 
micidiale concezione e pratica del mondo • diviso in due 
campi •, esso costituirà componente della lotta per l'indi· 
pendenza, della lotta per la democratizzazione delle rela
zioni internazionali che. fatta salva la responsabilità della 
superpotenza capitalistica e della superpotenza socialista 
(realisticamente. fuori da ogni petulante e inane provin
cialismo) garantisca ad ogni paese. grande o piccolo che 
sia. voce e rappresentanza nel concerto mondiale. 

Nell'agosto del 1980 li Presidente messicano in visita 
a Cuba tra gli applausi di un milione di abitanti de l'Ava
na ebbe a dire nel suo discorso di saluto: ... cammini di
versi in nessun modo impediscono /'amicizia. /'aiuto. la coo
perazione e hJ comprensione. Altri sono gli interessi che 
ci dividono, cl separano. cl sfruttano. - Per questo il 
M_essico riprova. condanna ogni bipolarismo. perché sap
piamo che esso ha tutte le linee incrociate e già sta dan
do luogo a cortocircuiti in molte parti. Tantomeno voglia
mo zone ~! influenza ... sappiamo. sappiamo che quando nel· 
la zona d influenza vi sono dissidenze il destino è la re
pressione e che l'ambito normale della medesima è il di· 
sordine e lo sfruttamento. Per questo riproviamo. condan
nlam_o, combattiamo le zone di influenza di tutte le ege· 
mome ... 

Per questo cerchiamo rispetto e la possibilità di un au
tosostegno nella corresponsabilità. - Per questo abbiamo 
appoggiato alle Nazioni Unite la proposta di cooperazione 
che a nome del paesi non allineati il comandante Castro 
ha avanzato ... Ma per avere cooperazione ci è necessaria 
la pace. dobbiamo vive1e in pace ... facciamo. cubani. uno 
sforzo solidale perché la distensione trionfi. Facciamo 
uno sforzo di organizzazione per potere autosostenerci in 
tale lotta contro le tensioni che ci schiacciano e che ci 
costringono sul filo di tutti I rasoi. Facciamo uno sforzo 
perché i potenti intendano che non sono i padroni del/' 
umanità. ma che anch'essi all 'umanità ap1Jartengo110 ... 

Abbiamo verificl'lto l'acutezza e la validità di queste pa
role di Lopez Portlllo nel suo paese. Sia sul versante del· 
la classe dirigente. la borghesia messican~ che (c..,n buo
na pace delle astrazioni pseudoteoriche della • nuova sini· 
!<t•-. •) resi e: te Alla penetrazione statunitense si'I oure tra 
infinite ambiguità e cedimenti, tentando di allargare gli 
spini clella proorill dipendenz11 certo non oer fare avanzate 
il socialismo (bella scoperta!) ma per il proprio profitto -29 
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e la propria stessa esistenza. Sia sul versante dei comu
nisti impegnati nel processo di fusione con altre forze 
per la nascita del partito nuovo della sinistra messicana, 
che intendono come il loro compito storico deve realizzar
si anche attraverso la contraddizione tra imperialismo sta
tunitense e Stato nazionale messicano e che ciò suppone 
la ripresa e lo sviluppo della coesistenza. contro tutte le 
polarizzazioni della guerra fredda oltreché per il valore as
soluto della pace. 

Lo abbiamo verificato in Nicaragua, ascoltando Daniel 
Ortega e Tomas Sorge e gli altri dirigenti della rivoluzione 
sandinista. - E i sacerdoti membri del governo o che dal
l'università o dalla parrocchia partecipano a questa rivolu
zione che vuole rimanere ancorata all'umanesimo da cui 
insorse, al progetto pluralista che l'ha animata facendole 
guadagnare l'appoggio e la partecipazione attiva di altri 
Stati (come il Messico) di altre forze (come i volontari che 
accorsero da tutta l'America Latina) di altre organizzazioni 
politiche (come l'Internazionale socialista). La rivoluzione 
sandinista, per Ispirazione, svolgimento. vittoria. sviluppi 
ha costituito Il frutto più originale e maturo della coesi
stenza (quando questa stava per entrare in crisi su scala 
mcndiale). Dicevano I sacerdoti: ... la rivoluzione è stata 
fatta da una maggioranza di cristiani e l'unità con i non 
credenti, con gli atei non è stata tattica ma si è realizza
ta come creazione delle condizioni per la liberazione dei 
poveri ... fuori dalla contrapposizione tra dogmi, nella pra
tica si è dimostrata attuablfe la fusione tra cristiani e mar
xisti, si è dato non un modello ma un esempio per le ri
voluzioni in America Latina ... per secoli la Chiesa è rima
sta chiusa alla storia, connivente con il potere coloniale e 
postcoloniale, sempre of/garchlco. Per la prima volta la 
storia ha offerto alla Chiesa una straordinaria opportunità: 
da istituzione connivente col potere assurgere a sei 1izio del
t"uomo ... 

Tutto questo potrebbe venire salvato se la brutale con
trapposizione statunitense riuscisse a mettere la rivolu
zione con le spalle al muro. costringendola al dilemma fra 
la resa o la dura radicalizzazione? 

Lo abbl11mo verificato a Cuba: nella asprezza della si
tuazione di un popolo da ventidue anni in trincea - ra
zionamento alimentare compreso - costretto ad acquistare 
al di là degli oceani non solo li petrolio ma anche l'aspi
rina dalla pres!lione aggressiva degli Stati Uniti che con 
Cuba - unico paese al mondo - continuano a rifiutare 
ogni rapporto che non sia antagonistico. 

Fidel Castro ha concluso la sua esposiz!one introdutti-
va alle conversazioni con la delegazione del Pci: ... può es-
sere. lo sappiamo. che nulla ci verra risparmiato .. . 

Gli adoratori di ieri. che nell'Isola cercavano il paradi
so delle loro evasioni e che oggi tanto di sovente si so
no trasformati In detrattori del • castrismo sovietizzato •. 
riescono a capire la legge di ferro accettata da Cuba per 
salvare la sovranità sul proprio destino sociale e politico? 

I Caraibi, li Centroamerica costituiscono oggi una • zo
na di tempesta •. Non passa giorno senza che l'Ammini
strazione statunitense non faccia risuonare la sciabola. 
minacciando un fendente da un momento all'altro. - Men
tre in Guatemala la repressione anticontadina non soffoca 
più il risveglio degli lndios; mentre in El Salvador secon
do la statistica di qualche giorno fa dell'arcivescovo della 
capitale, Rivera y Damas, nel primi nove mesi di quest' 
anno gli assassinati dalle bande di estrema destra sono 
oltre 11 mila (cittadini sospetti, oltre ai morti nei combat
timenti tra guerriglieri ed esercito della giunta democrati
co-cristiana-fascista). 

Cuba, Messico. Nicaragua: la delegazione del Pci vi ha 
colto sempre e ad ogni livello di incontro, la speranza che 
dall'Europa possa venire un'attenuazione delle tensioni, J' 
apprezzamento per la straordinaria importanza della dichia
razione france-messicana su El Salvador, il riconoscimento 
della portata mondiale delle manifestazioni per la pace che 
in quel giorni cominciavano a diffondersi da Assisi a Bonn 
a Londra (e della opposizione alle awenture affiorante an
che negli Usa per prevalente iniziativa delle diverse chie
se cristiane). Non un solo interlocutore che non ci abbia 
parlato di C6mlso (anche se a volte deformato in Comiss)) 
e cosl abbiamo potuto ancora una volta accertare quanto 

estese siano le Interrelazioni tra i fatti di ogni angolo del
la terra. quanto serrati I contraccolpi di ogni awenlmento. 
in regioni anche lontanissime; quanto carica di potenzia
lità universale l'iniziativa perché il nostro continente da 
• teatro • della installazione di missili intermedi si tra
sformi in centro di ripresa del negoziato per la distensione 
mondiale. 

Ma il Terzo Mondo ha bisogno anche d'altro dall'Europa, 
bisogno vitale. SI legga ancora un passaggio del discorso 
di Fidel Castro del 24 ottobre: ••• se possiamo ricevere un 
80°0 di materia prima dal paesi socialisti, dall'area occi
dentale dobbiamo comprare un 20% che non esiste nei pae
si socialisti per conduire avanti la produzione. - Dobbia
mo comprare dotermlnate quantità di grano dai paesi oc
cidentali, materie prime, erbicidi e pesticidi, attrezzature, 
medicine ecc. ... abbiamo dunque bisogno di una certa 
quantità di risorse In valuta convertibile e la valu
ta convertibile dloende fondamentalmente dalle nostre 
esportazioni saccarifere ... Alla fine dell'anno scorso I prez
zi erano a pii.I di trenta centesimi (di dollaro per libbra) e 
noi compimmo un grande sforzo nel passato raccolto per 
sfruttare la congiuntura del prezzi alti. - Contro tutti i pro
nostici, I calcoli, le analisi di tutto il mondo. il prezzo del
lo zucchero ha sofferto una caduta brutale e. ieri, era a 
11,39 (centesimi di dollaro per libbra) ... A chi si deve que
sta caduta brutale dello zucchero contraria a tutte le pre
visioni? Una delle ragioni è stata la politica della Comunità 
Economica Europea che ha approfittato dei benefici del· 
l'accordo senza accollarsene gli obbflghi. - In anni recenti 
i produttori di zucchero stipularono un accordo per difen
derne i prezzi. stabilirono quote per l'esportazione, perfino 
migliorarono I prezzi. Tuttavia la Comunità Europea non vol
le aderire all'accordo. I paesi della Comunità producono 
zucchero sussidiato dallo Stato. guardate ciò che sono le 
oolitiche egoiste e irresponsabili: zucchero sussidiato dal
lo Stato. Cosi hanno aumentato le loro esportazioni da un 
milioni a quattro milioni di tonnellate ... deprimendo bru
talmente il prezzo e privando di miliardi di dollari decine 
di paesi sottosviluppati produttori di zucchero da canna ... 
D'altro lato gli Stati Uniti di recente hanno stabilito un'im
posta di oltre due centesimi sulla importazione di zucche
ro, in tale modo colpendo numerosi paesi esportatori di 
zucchero negli Stati Uniti ••. 

Buona parte dello zucchero cubano viene esportato a 
prezzo garantito sul mercato dei paesi socialisti; eppure 
per le quote esportate sul mercato capitalistico, ogni ri
basso di prezzo di un centesimo per libbra comporta per 
l'economia cubana la perdita di 70 milioni di dollari. E 
per Giamaica. Isole Mauritius, Zimbabwe. Figi, ecc. che 
dipendono esclusivamente dal mercato capitalistico cosa 
ha significato la caduta del prezzo dello zucchero del 
1981? 

La pace è valore non subordinato a nessun altro; ma 
senza sviluppo del Terzo Monjo essa sarà sempre Più fra
gile e precaria. E sviluppo del Terzo Mondo significa so
prattutto che I paesi capitalistici debbono awiare la ri
conversione delle strutture della produzione. degli scam
bi, dei consumi : altrimenti ogni • aiuto • è impotente fJ. 
lantropla o ipocrita travestimento del rapporto ineguale. 

Rispetto al tremendi problemi del mondo. ben por.a 
cosa, risibile, p~ò sembrare la • questione zucchero •. Ep. 
pure essa costituisce indice dell'immenso sforzo di crea
zione operativa, di iniziativa politica cui sono chiamate la 
cJac;se c'leraia, I contadini. le forze democratiche euro'>ee. 
la battaglia per li nuovo ordine economico mondiale - an
che con i sacrifici transitori che essa dovesse comporta
re - è volta a fondare le assisi p'ù sicure della pace e 
del rilancio stesso dell'economia occidentale. cltreché del
la giustizia internazionale. 

Campo di tutte le pulsioni che in ogni sfera della vita 
stanno scuotendo il mondo. l'America centrale ha conse
gnato un mess1g9io alla delegazione del Pci che deve 
venire ascoltato, prima che sia veramente troppo tardi. An
che in materia di riforme, di programmazione della nostra 
economia, non meno che sul terreno della coesistenza. con
tro la spaccatura del mondo in blocchi irriducibilmente 
ostili. 

R. S. 
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''PAX AMERICANA'' IN MEDIO ORIENTE 
Da Camp David a Riad via deserto del Sinai 

Troppe contraddizioni 
oscurano la decisione 
italiana di inviare truppe 
nel Sinai. 
Intanto gli Stati Uniti 
organizzano la 
« prova generale ,, di una 
guerra limitata 
nel Mediterraneo. 

di Giampaolo Calchi Novati 

A Ol)po l'Iran dello scia e 
W l'Egitto di Sadat sembra 
om1ai accertato che la fun
zione di • pilastro ,. della 
strategia degli Stati Uniti nel 
Medio Oriente tocchi ora al· 
l'Arabia Saudita. Natural· 
mente Israele resta sullo 
sfondo come l'alleato inaf
fondabi!e, ma Reagan è con
vinto più che mai che per 
gli Usa l'orizzonte deve es
sere al:argato ad altri pro
tagonisti. La •scoperta ,. del 
regno wahhabita a rigore 
non è nuovissima \isto che 
fu per primo Roosevelt nel 
lontano 1945 ad accorgersi 
d;!lla sua importanza, tanto 
da dedicare al grande lbn 
Saud uno dci suoi rari in
contri ai margini delle con
ferenze di guerra, ma l'esca

lation c.he ha portato l'Ara. 
bia Saudita così in alto re
sta il fatto piu .... ignificativo 
de:lc manovre che si sono 
scatenate in tutta la regio
ne compresa fra il Mediter-

ranco e il Golfo dopo lo tra
gica scomparsa di Sadat. Il 
compito che sembra essere 
stato affidato al governo di 
Riad non è facile, trattando
si di assicurare il superamen. 
to di Camp Davìd in un as
setto che garantisca per l'es
senziale la pax americana. 
E' in questo contesto che si 
inserisce anche la decisione 
italiana di inviare nostri soJ. 
dati in Sinai nel quadro del
la • forza multinazionale ,. 
che dovrebbe presidiare il 
confine fra Israele e Egitto 
dopo il ritiro totale delle 
forze israeliane dal territo
rio egiziano. 

La dccii.ione del governo 
italiano ha giustamente sol
levato mo!ti interrogativi e 
non poca inquietudine, ma 
data la complessità della si· 
tuazione, e la :.ua estrema 
rnlubilità. un giudi1io trop. 
po dra!>tico san:bbe prematu
ro. Ci sol"o u prima vhta .::on. 
troinùicazioni fortissime. L' 
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Italia finge di ad< guarsi a 
una dccii.ione europea ma 
anticipa gli altri partners e 
pone la Cee davanti al fatto 
compiuto facendo una vol
ta di più la figura del disce
polo fidato degli Usa man
dato allo sbaraglio per apri
re la strada. L'Italia simula 
di prodigarsi a pro de'.la pa
ce (in questo Spadolini vuo
le emulare Reagan che par
la di pace mentre vende ar. 
mi all'Arabia Saudita) men
tre è fin troi;po chiaro che 
si presta a partecipare co
me parte in causa a un rap
porto conflittuale as!;umen
dosi precise responsabilità. 
L'Italia dice di andare nel 
Sinai pensando a Venezia 
ma intanto la forza in cui 
andrà a inserirsi il nostro 
corpo di spedizione e fun· 
zionale aJ:o "chema di Camp 
Da\'id, che fra l'altro tutti 
o quasi tutti considerano fi
nito o "uperato. Troppe con. 
tr3dùi1ioni, come ha ùim<>
'>lrato il mezzo passo indie--
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« Pax americana » 

in Medio Oriente 

tro dopo il viaggio di Spa
dolini a Londra davanti alle 
obiezioni della Gran Breta
gna e degli europei. 

Con tutto ciò, proprio per
ché i rapporti di forza e gli 
schieramenti sono in movi
mento, e proprio perché 
Camp David non è piu il 
termine di riferimento asso
luto neppure per gli Stati 
Uniti. vanno evitate conclu
sioni unilaterali. Se gli Sta
ti Uniti stanno preparando 
una virata per « coprire" 
piuttosto il " piano Fahd "• 
non è credibile che sia solo 
l'Italia o l'Europa a difen
dere sul terreno le angustie 
di Camp David. Il problema 
è di sapere se si accetta la 
prospettiva entro cui sta in
dirizzandosi l'azione congiun
ta di re Khaled e di Reagan, 
a cui si spera (a Washing
ton come a Riad) di aggan
ciare Mubarak. In ogni 
caso l'opposizione pregiuzia
le all'intervento nel Sinai. a 
parte la perversione di ogni 
soluzione di tipo militare co
munque mascherata come 
strumento di stabilizzazione, 
va commisurata alla strate
gia globale che si delinea. La 
verità è che la tendenza è 
quella di integrare progressi
vamente Israele nella realtà 
del Medio Oriente e a que
sta ipotesi, oltre agli egizia
ni, anche altre forze nel 
mondo arabo sono disposte 
a collaborare, forse persino 
l'Olp tramite l'Arabia Sau
dita. Paradossalmente le re
sistenze maggiori, se si ec
cettuano i governi del « fron
te della fermezza » (compre
sa la Siria, almeno finché 
non avrà la certezza di po
ter recuperare l'Olp alla sua 
influenza, perché la Siria 
pensa alla Palestina come a 
una sua pertinenza e non 
può tollerare che venga ge
stita da Riad, tanto più se in 
combutta con Il Cairo), ven-
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gono da Israele, che non si 
rassegna a perdere il suo 
ruolo di alleato « esclusivo » 
degli Stati Uniti, e che fin
ge di spaventarsi per gli 
Awacs ceduti ai saudiani. 

Il piano americano non è 
ancora messo a punto in 
tutti i suoi dettagli. A Rea
gan premeva intanto piega
re Israele e la lobby ebrai
ca perché non si conviene al
l'immagine di forza che I' 
amministrazione vuole dif
fondere un'America che si 
fa imporre la politica este
ra da un alleato. quale che 
sia. Begin ha ragione di pro
testare perché è stato abi
tuato troppo bene in pas
sato. Ma ora Reagan deve 
risolvere le contraddizioni 
reali; deve conciliare una 
serie di linee spezzate che 
se pure sono parallele o 
omogenee non sono neces
sariamente né convergenti 
né sommabili. La crisi in 
Egitto ha confermato che 
non si può fare affidamen
to su uno Stato importante 
in sé ma isolato dal conte
sto in cui deve operare, co
me era l'Iran di Reza Pahle
vi. Gli Stati Uniti debbono 
evitare che l'inconveniente 
si ripeta con l'Arabia. L'Ara
bia senza mondo arabo e 
senza Islam non ha senso, 
e sarebbe la stessa dinastia 
saudiana a ribellarsi per non 
perdere la sua legittimità e 
il suo potere, ma allora è 
necessario accontentare le 
rivendicazioni m1mme di 
Riad: una situazione equili
brata in Medio Oriente che 
ponga fine allo strapotere 
militare di Israele, uno Sta
to palestinese, la « liberazio
ne» di Gerusalemme (è sin
golare, ma i saudiani sono 
più indigesti per Israele del
la classe dirigente postrivo
luzionaria al potere nella 
maggior parte dei paesi ara-

bi, perché essi sono ancora 
fermi a un'ideologia antisi0-
nista che confina pericolo
samen te con l'antisemitismo, 
senza una vera coscienza di 
ciò che Israele rappresenta 
per il mondo arabo in ter
mini di «classe»). Gli Stati 
Uniti non possono non ve. 
dere ciò che l'Arabia pre
tende. 

Mandando i suoi soldati 
nel Sinai, perciò, l'Italia sal
ta su ur> carro che ha un 
andamento ambiguo: le 
ruote sono attaccate ai bi
nari di Carnp David ma il 
timone è rivolto a Riad. Sa
rebbe stato meglio esplicita
re tutto il quadro. Ma per 
un altro verso non si giu
stifica il « no» alla decisio
ne di Spadolini se implici
tamente si augura successo 
al « piano Fahd », perché è 
questa la linea di tendenza 
virtualmente vincente (il 
che r>on significa che vin
cerà davvero). Il fatto è che 
la sola alternativa a questa 
normalizzazione del naziona
lismo arabo entro le coordi
nate della politica americana 
era l'idea della « rivoluzio. 
ne" impersonata un tempo 
dall'Olp e che l'Olp ha se 
non abbandonato almeno ac
cantonato nel nome di un 
realismo di cui si tardano 
a scontare tutti i profitti 
ma che è stato fatto proprio 
dai governi arabi sotto le 
bordate che Israele non esi
ta a scagliare contro tutte 
le forze che paiono in grado 
di fare ombra alla sua po
litica. 

Senonché - e sotto que
sto profilo l'indignazione per 
la decisione Spado'ini-Lago
rio diventa ineccepibile (c0-
me ha dimostrato con argo
menti indiscutibili Romano 
Ledda sull'ultimo numero di 
" Rinascita») - l'Itaiia ha 

co1legato la sua impresa con 
l'obiettivo di «contrastare le 
minacce e le iniziative ege
moniche in questa regione ». 

Un passo falso? Un lapsus 
freuliano? Come si può so
stenere che si mandano i 
soldati nel Sinai per garan
tire la stabilità di un accor
do di pace fra Egitto e Israe
le e riallacciarsi nello stesso 
tempo al contenimento anti
sovietico? Perché di questo 
in ultima analisi si tratta. 
Non è più solo questione di 
offrirsi a fare la sentinella 
alla pax americana nella sua 
versione di sistemazione an. 
tipalestinese ma anche di 
aderire a pieno titolo a quel 
" consen:;o strategico» con
tro l'Urss che neppure i 
paesi arabi hanno accettato 
fino in fondo. E la «limita
zione geografica " della Na
to? Un primo sintomo di ciò 
che si prepara è la manovra 
Bright Star presentata da 
tutti candidamente come una 
« prova generale ». 

Tutta la vicenda ha preso 
una piega grottesca da quan
do Israele ha minacciato di 
non voler ammettere (in 
Egitto?) forze militari di 
paesi che si siano espressi 
a favore del « piano Fahd », 
a cui prima la Francia e poi, 
tramite Lord Carrington, la 
Cee hanno dato una specie 
di avalli). Oltre che degli Sta
ti Uniti, così, l'Italia (e l'Eu
ropa, se gli altri Stati euro
pei si adegueranno alle scel
te italiane con le stesse mo
tivazioni) rischia di metter
si nella posizione di ostaggio 
anche di Israele. Il tutto al 
servizio di un'ipotetica pro
mozione in virtu di una pre
senza militare. Non sar~bbe 
più producente giuocare ai 
protagonisti con progetti po. 
litici, istituzionalizzando ca
nali di comunicazione e di 
cooperazione? 

G. C. N. 
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Atene: 
Il Pasok 
festeggia 
la vi ttoria 

GRECIA/UNA 
DEMOCRAZIA MATURA 
Il paese è socialista, e ciò vuol dire anzitutto 
che non accetta miti e che vuole pensare 
autonomamente al proprio futuro 

di Valdo Spini 

A ·• La Grecia è socialista •. 
W E' il titolo che molti 
quotidiani, insospettabili di 
simpatie a sinistra, hanno 
dedicato alla clamorosa af
fermazione del PASOK nelle 
ultime elezioni politiche. In 
questo titolo c'è un giudizio 
complessivo sul significato 
profondo che, al di là delle 
cifre elettorali, la svolta di 
Atene assume. Nessuno si sa
rebbe sognato di affermare: 
« la Grecia è conservatrice », 

se avesse vinto ancora una 
volta lo schieramento di Ka
ramanlis e Rallis. 

La Grecia è socialista per. 
ché, dati i programmi del 
partito di Papandreu e dato 
il lungo processo che ha ri
portato il Paese ad una di
mensione realmente demo
cratica dopo gli anni bui 
della dittatura dei colonnel
li, l'affermazione generalizza. 
ta ottenuta dai socialisti, ad 
Atene come a Salonicco, co. 
me nell'Attica, è l'espressio
ne ultima di un'aspirazione 
al cambiamento radicale che 
esiste, diffusa, nel Paese; è 
il sintomo di una maturazio
ne politica che va al di là 
del voto. 

La Grecia ha avuto una 
democrazia difficile, fin dal 
primo dopoguerra con la 
sanguinosa guerra civile e 
passando poi per il regime 
dei colonnelli: oggi, e pro
prio per questo sofferto pas
sato, è approdata ad una de
mocrazia matura. Quale al
tra spiegazione si può dare, 
infatti, al fenomeno della 
crescita travolgente del PA
SOK da movimento minori
tario e, in fondo, apparente
mente estraneo alla restau
razione in corso in Grecia 
nel primo periodo post-dit
tatura, a partito maggiorita
rio chiamato ad assumersi 
tutte le responsabilità del 
potere, se non quella di un 
profondo mutamento avve
nuto nel Paese in questi an
ni? 

Nei piani e nelle prime 
azioni del governo formato 
da Papandreu ci sono tre 
clementi qualificanti, tutti 
riconducibili ad una visione 
realmente nazionale. 

Politica economica. Papan
dreu non propone naziona
lizzazioni ma si pone il pro. 
blema di riequilibrare il di
storto sviluppo della Grecia, 
di redistribuire ricchezze, di 
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modificare i rapporti sociali 
troppo condizionati da un 
capitale spesso subalterno 
alle multinazionali. E' una 
politica di controlli sugli in
vestimenti, di scelte che fa. 
voriscano il decollo del Mez
zogiorno, che pure esiste in 
Grecia. 

Politica comunitaria. Di
rettamente legata alla politi
ca economica nazionale è la 
visione che il nuovo gover
no ha della CEE e della 
partecipazione greca al MEC. 
Si è parlato, strumentalmen
te, di una volontà dei socia
listi di rompere i rapporti 
con la Comunità; non si è 
afferrato il vero significato 
della contestazione di Pa
pandreu nei confronti di 
Bruxelles. Non di uscita dal
la CEE si tratta, almeno in 
questo momento, ma di ri
discussione di alcuni dei più 
importanti aspetti della po. 
litica comunitaria, a comin
ciare dall'agricoltura e dal
l'intervento regionale. Il PA
SOK chiede un diverso livel
lamento verso l'alto; è mol
to vicino a quanto sosten. 
gono anche i socialisti italia
ni, il superamento cioè dello 
squilibrio Nord-Sud all'inter-

no dell'Europa. La Grecia è 
da poco divenuta il decimo 
Paese comunitario e non ha 
avuto finora esperienze en
tusiasmanti. Oltretutto deve 
fare i conti con le implica
zioni economiche e politi
che derivanti dall'associazio. 
ne particolare, anche se e
sterna, alla CEE, da parte 
della vicina Turchia dei mi
li tari, con la quale, è bene 
non dimenticarlo, è ancora 
in piedi lo spinoso affare di 
Cipro. 

Politica internazionale ed 
aJleanze. Nessun socialista 
greco ha mai messo in di
scussione l'appartenenza di 
Atene, geograficamente, cul
turalmente, politicamente, al
l'area occidentale. Ma Pa
pandreu ha operato perché 
questo non fosse un dogma 
dal quale scaturissero schie
ramenti imposti ma una 
realtà risultante da continue 
verifiche, di scelte fatte di 
volta in volta neU'interesse 
nazionale. Uscire dalla NA
TO? Oppure riceverne ade
guate garanzie? Forse si ar
riverà ad una soluzione solo 
militare come quella adotta
ta dalla Francia, non certo 
ad una rottura radicale. E 
al riguardo di questo parti
colare aspetto sarebbe op
portuno valutare il ruolo 
avuto dalla politica della 
NATO e di Washington nel
l'area, con una tendenza net
ta a privilegiare la Turchia 
e con il disinteresse a tenta
re di fugare i sospetti che 
la penisola ellenica sia or
mai solo una portaerei in 
schieramento avanzato. Pa
pandreu, in sostanza, cerca 
appunto delle garanzie. 

Ma più ancora, al di là 
degli immediati impegni che 
la Grecia dovrà confermare o 
annullare nel campo occiden
tale, c'è nell'impostazione da
ta dai socialisti al problema 
un respiro un po' più ampio, -33· 



la ricerca, o almeno il ten
tativo della ricerca, di nuo
vi assetti in un'arca dal pas
sato burrascoso come quel· 
la balcanica. Un'area, per al. 
tro, in cui si muove un pae. 
se geloso della sua indipen
denza come la Jugoslavia, e 
legato ad un'esperienza di 
genuino non allineamento. 
Un'arca piena di contrad· 
dLlioni (Jugoslavia-Albania, 
Grecia-Turchia) caratterizza. 
ta dalla presenza di un pae
se, come la Romania, insof 
ferente al dominio sovietico, 
area sulla quale la Grecia di 
Papandreu si propone di e
sercitare una azione volta al. 
la pace, all'indipendenza dci 
popoli e alla stabilizzazione. 

Vedere quindi la politica 
intt:rnazionalc e di alleanze 
della Grecia di oggi e soprat
tutto di quella di domani 
nell'ambito angusto dcl pro
b1ema NATO, significa non 
voler comprendere il vero 
senso della svolta reali1.zata· 
si ad Atene. La Grecia è so. 
cialista, appunto, e ciò vuol 
dire anzitutto che non ac
cetta miti e che vuole pen
sare autonomamente al pro
prio futuro. 

E i socialisti greci fanno 
parte del più ampio movi
mento socialista sviluppato
si negli ultimi anni nel sud 
dell'Europa. Ancora la scor
sa estate, con l'incontro di 
Rodi cui parteciparono Pa
pandreu, Craxi, Jospin e Soa
res si è parlato della possi
bil'tà di una ini1iativa me
diterranea di progresso e di 
pace che ha per ora i suoi 
punti di forza nella Francia 
di Mitterrand e nella Grecia 
di Papandreu. li raffor7.a· 
mento dei socinlisti negli al. 
tri Paesi de11'Europa meri
dionale, Italia. Spagna e Por
togallo, potrà dare a questa 
iniziativa la concrctena ne. 
cessaria per affermarsi. 

V. S. 
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IL CONGRESSO 
DEL PS FRANCESE 
Divergenze e contrasti 
sui ritmi del cambiamento 
socialista 

di Luciano de Pascalis 

1. Le difficoltà che il go
verno Mauroy incontra nel
la attuazione del programma 
politico, su cui Mitterrand 
ha vinto la sfida presiden· 
zialc ed il partito socialista 
ha conquistate> la maggioran
za parlamentare, sono state 
tenute ben presenti al con· 
grcsso socialista di Valence. 

All'assemblea nazionale di 
Parigi la destra aveva avve
lenato il dibattito sulle na
zionalizzazioni e non tanto 
per difendere un principio 
liberista quanto per prolun
gare i tempi della discussio
ne, che deve fare tappa al 
Senato con possibilità di un 
giudizio negativo, onde per
mettere alle aziende da na
zionalizzare di correre a1 n· 
pari e di sfuggire agli effet
ti della legge. 

Lo ha già fatto una gran
de finanziaria, la Paribas, 
che attraverso le sue filiali 
all'estero ha già venduto 
pacchetti di azioni a socie
tà di comodo. Si preparano 
a farlo altre aziende, come 
quelle di credito, mentre 
nel settore industriale, da 
nazionalizzare o non, è co
minciato lo sciopero degli 
investimenti. 

Le masse francesi, coinvol
te nelle difficoltà economi
che generali, si sono messe 
in agitazione ed in molti 
ambienti si fa strada la 
convinzione che la via al so
cialismo attra\'erso le liber
tà, compresa la libertà del· 
l'imprenditore, è via diffici
le se non addirittura impos
sibile. 

Tutto ciò ha dominato il 
congresso di Valence: avreb
be dovuto essere un congres
so di tutta tranquillità con 

Rocard allineato sulle posi
zioni della maggioranza mit
tcrrandiana cd è risultato in· 
vece una tribuna di violen· 
tissime accuse alla destra 
francese. 

" Siamo in pre!>en.1:a di una 
controrivoluzione economica 
globale», cosi ha gridato 
Mermaz, presidente dell'As· 
semblea na11onale; e bisogna 
fare cadere alcune teste su
bito" ha rincarato Ouilès, 
membro della segreteria dcl 
partito; e chi troH\ che )41 

Franci<i non meriti i suoi sol
di. non mcrit:.1 di essere fran· 
ce..,c " ha aggiunto Mauroy. 

La base dcl congn..:sso (che 
cosa abbiamo vinto a fare? 
si chicdc\'a) ha -.eguilO, 
chiedendo di accclcran.: il 
dibattito, bloccare l'ostruzio
nismo, cambiare i dirigenti 
nei posti decisivi, atfidarc 
solo a socialisti le gestioni 
pubbliche cd i mass, modifi· 
care il personale dello Stato. 

Un vero e proprio clima 
di guerra giacobina, che Mit. 
terrand col suo messaggio e 
Mauroy col suo discorso si 
sono preoccupati di attenua
re ricordando ai delegati che 
il partito ha dalla sua par
te la maggioranza, il potere 
politico ed il tempo di go
vernare, un settennato. Ma 
gran parte della stampa 
francese, come il Figaro ( • è 
il terrore! •) e liberation 
(e hanno perso i ncn·i! •) 
non ha mancato di fare ri
suonare l'allarme antisocia
lista. 

2. Il congresso di Valence 
è stato il sesto congresso 
dalla rifondazione dcl parti· 
to socialista in Francia, rea
lizzata da Mittcrrand col 
congresso di Epinay nel 1971 

e proseguita con i congressi 
di Grenoble nel 1973, Pau 
nel 1975, Nantes nel 1977 e 
Mctz nel 1979. E' stato an
che il primo senza Mittcr
rand, oggi presidente di e tut
ti • i francesi. 

Al congresso, che è stato 
dominato dalla parola d'or
dine e avec !es socialistes 
pour le changement "" Lio
ne! Josp'n, che è delfino di 
Mitterrand e nuovo leader, 
aveva affidato il compito di 
definire il ruolo dei sociali
sti dopo il successo elettora
le per « informare, criticare. 
pungulare "· 

Di solito i congressi si con. 
'oca no per definire una li
nea politica e per rinnovare 
il gruppo dirigente. Per que
sto molti in Francia avevano 
osscnato che il congresso 
di Valence \'eniva convoca
to troppe' tardi per celebra. 
re la villoria e troppo presto 
per un serio dibattito sulla 
gestione dcl go\'erno dopo 
apnena cinque mesi di atti
vità. 

Il congresso - è stata la 
prima \'Olta dopo la rifonda· 
zione dcl partito - ha la
vorato su una sola mozione, 
accettata anche da Rocard 
cd alla fine approvata col 
94.96°0 dei voti: traduce in 
direttive di marcia cd indi
cazioni di lavoro il program
ma politico di Mitterrand. 
Jospin la ha riassunta alla 
fine affidando al partito due 
compiti prioritari: mobilitar
si a sostegno dcl J!OVcrno e 
a favore della politica di ri· 
forme e dotarsi di una or· 
ganizzazione di base adegua 
ta ai compiti nuovi. e Questo 
governo - ha precisato il 
nuovo leader socialista - è 
il mio. Non ne faccio parte 
ma sono al suo fianco, attore 
e non spettatore o giudice•. 

Con questo clima nelle ele
zioni del cnmit<1to direttivo 
i mittcrrandiani si sono as-
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sicurati la maggioranza, ri
ducendo l'influenza di Ro
card, che resta però sempre 
scettico sulla produttività 
delle nazionalizzazioni, e del
lo stesso Ccres, che si è mo
strato sempre ostile alla po
litica estera del partito giu
dicata troppo atlancica. Le 
loro risen·e hanno però ta
ciuto perché al congresso si 
è imposta la necessità di so
lidarizzare col governo e di 
fare quadrato attorno a Mau· 
roy. 

La sola voce critica, coe· 
rente peraltro con la sfida 
riformista ed antistatalista 
di un Rocard ridotto oggi al 
silenzio dal dovere di lealtà 
verso il governo, è stata 
quella di Edmond Mairc, se. 
grctario del sindacato CFDT, 
che non ha nascosto la sua 
diffidenza per Mittcrrand e 
la sua ostilità alte nazionaliz
zazioni dall'alto (non muta
no l'industria francese, mo
dificano solo l'assetto giuri
dico delle aziende, non esten
dono i diritti dci lavoratori). 
Ha criticato la rinuncia dcl 
go"cmo al blocco delle cen
trali nucleari e, perché trop. 
pi burocratico, il programma 
di decentramento regionale 
varato da Deferrc. Le sue 
critiche non hanno avuto eco 
ma sono, comunque, servite 
a richiamare al Partilo l'esi
stenza di un problema de
licato e difficile: i rapporti 
dcl Psf con i sindacati, i lo
ro dirigenti e la loro base 
nei posti di lavoro. 

I lcaders di Force ouvrie
re e della CFDT "ono en
trambi membri del partito 
socialista: Bcrgeron è un so
cialdemocratico troppo mo
derato, Maire un "gauchi
ste» autogestionario, anti
nucleare e pacifista. La Cgt, 
ancora oggi maggioritaria, 
non è altro che una cinghia 
di trasmissione dci comuni
sti. Così i sodalisti si trova. 

no assai spesso ad essere 
scoperti e criticati dai sinda
cati e messi in difficoltà , al 
livello aziendale. nei )()ro 
rapporti con la classe ope
raia. 

Il congresso di Valencc 
doveva sciogliere un interro
gativo, non nuo,·o per la :-.i. 
nistra europea, quello dcl 
ruolo da attribuire al parti· 
to dopo il successo elettom· 
le ed il suo passaggio dall' 
opposizione, dove si tende a 
privilegiare il discorso ideo
logico e sui grandi principi, 
al govc:rno, do'c la strategia 
si trasferbcc dal campo dcl 
desiderabile al campo dcl 
possibile. 11 partito deve 
mantenere la sua autonomia 
oppure deve appiattirsi sulla 
difesa della politica dcl go
,·crno? 

Con la parola d'ordine • in
formare, criticare e pungola. 
re• il congresso ha scelto 
una ,-ia di me.uo, una auto. 
nomia moderata: lo ha fatto 
però con un linguaggio radi
cale e giacobino e con uno 
spirito cla:.sista, che hanno 
impressionato gli ossen·ato
ri pre-.cnci. 

Ecco perché, nonostante 
Mitterrand e Mauroy cht• si 
sono sfor·zati di accreditare 
l'immagine • siamo il govcr· 
no di un~1 for~a politica tran. 
qu:ita •. buona parte della 
stampa ha dipinto i d.:lega
ti come giacobini sfrenati, 
forsennati sanculotti e duri 
«ayatollah di Valencc "· 

3. Nonostante le adesioni 
ed i silenzi dcl congresso, re
st~no però \'iH: nel partito 
soc'ali!.ta francese divcrgen. 
ze e contrnsti sui ritmi dcl 
cambiamento socialista e 
sull'atteggiamento da tcner·e 
verso i critici e gli ostili al
la politica dcl partito. Non 
mancheranno di emergere 
ed animeranno il dibattito 
interno nei prossimi mesi. 

Su un terreno invece il 
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partito socialista I rancese è 
apparso unanime e deci-;o: il 
rifiuto dell'ondata pacifista, 
che ha investito l'Europa. 

Poperen, Jospin e lo stes
so Mauroy non hanno avuto 
rist.:rve nel definire e moti
vare questo genera le rifiuto 
con una serrata critica della 
• trappola pacifista •. 

• Rifiutiamo lo ..,pirito di 
Monaco, che pc1 \'ade k ulti
me manifestazioni pacifiste 
in Europa: COM si è pronun
ciato Popelcn, annunciando 
il • no,. dcl partito alla mar
cia della pace in program
ma a Parigi e promettendo 
da parte dci sucialisti una 
iniziati\'a alternativa e popo
lare in difesa della pace e 
dcl disarmo. 

" Ciò che ci interessa e la 
pace, non il pacifismo: tutti 
i socialisti sanno che il pe
ricolo esiste all'Est e che esi
ste in Europa un disquilibrio 
a favore dci sovietici •: lo 
ha dichiarato Jospin, garan
tendo l'appoggio di tutto il 
partito alla strategia di Mit
terrand, che ritiene necessa
ria l'installazione degli euro
mis-;ili americani ed, impli
citamente, la corsa al riarmo 
a\'\'iata da Reagan. 

Più duro infine Mauroy, 
che ha denunc;ato " quella 
particolare forma di neutra. 
lismo che si nasconde dietro 
il discorso pacifista •: • io 
capisco - ha detto - i sen
timenti che possono alimen
tarlo, in particolare la paura 
di vedere l'Europa trasfor
mata in campo di battaglia 
delle due superpotenze, ma 
comprendere non significa 
accettare•. 

Il socialismo francese, pla
smato da Mi1terrand, rifiu
to dunque il pacifismo e non 
esita a sottolineare tutte in
tere le responsabilità dell' 
Urss nella nuova corsa a l 
riarmo nucleare ingaggiata 
dai due Grandi. E' consape-

\Olc degli accresciuti vincoli 
atlantici imposti dallo squi
librio Est-Ovest: appare or
goglioso del1'1solamento che 
che è permesso alla Francia 
dalla • Force de frappe • e 
non caldeggia più ipotesi, in 
altri tempi \\!ntilate, di una 
difesa europea autonoma 
per fan: fronte alla diminui
ta credibilità e possihilità 
dell'ombrello atomko arne· 
ricano. Alle esigenze ;.1vann\. 
te dai tedeschi di Bonn ri
serva solo una tiepida com
prensione (• è la spcran1~ 

della r:unificazione che sot
tende il loro pacifi-.mo e 
neutralismo•). 

Per non separarsi Pl'rò da
gli altri partiti socialisti d' 
Europa, che giudicano la .,i. 
tua1ione con occhi di\'cr:-.i, 
Mauroy ha lanciato però un 
appello per realizzare una 
alternativa al neutralismo: 
• Se noi ,-ogliamo che il no
stro ·messaggio sia ascoltato 
dobbiamo lavorare al risve
glio dell'Europa, aiutarla a 
mantenere una presenza au
tonoma suita scena mondia
le, a lottare senza cedimen
ti contro tutte le forze del
l'abdicazione (è lo spirito d i 
Monaco rievocato da Pope
ren). Per costruire una pa
ce durevole l'equilibrio del
le forze deve restare la con
dizione pr;maria ed il dia
logo non più di un metodo •. 

Questo allineamento atlan
tico dei socialisti francesi è 
compensato però da una ge
nerosa apertura ai problem i 
del Terzo Mondo, da una or. 
gogliosa riaffermazione del 
carattere di sinistra del par
ti to sul piano economico e 
per la fase di tran'>izione, 
da un ft:rmo impc~no alla 
convergenza con tutte le 
componenti della sinistra eu· 
ropea, comunisti comwesi 
ben rappresentati a Va len
ce da italiani e da spagnoli. 

• 
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Mfl.IERRAND, PAPANDREU .. E POI CRAXI? 

A Si può ripetere in altri contesti -
W e in particolare in Italia - un 
corso politico analogo a quello che ha 
visto in Francia il successo del P.S. gui
dato da Mitterrand e in Grecia la vit
toria del Pasok? L'interrogativo è pre
sente negli ambienti internazionali, tra 
le correnti socialiste ed emergeva an· 
che in alcuni interventi nel dibattito 
promosso dall'Ires-CGIL sul movimen
to operaio europeo nelle attuali condi
zioni di cambio della maggioranza in 
due importanti paesi. 

A parte ogni valutazione che si vuol 
dare del caso Craxi, è indubbio che tre 
sono i caratteri dell'azione politica del
l'attuale segretario del PSI. In primo 
luogo il suo rivolgersi non ad una miti
ca classe operaia (che pure dai recenti 
dati costituisce l'aggregato sociale più 
forte nell'ambito degli iscritti al par
tito) ma alla più vasta cerchia dei ceti 
poveri (come si può essere poveri nel 
1981 e non un secolo fa) e dei ceti 
medi, intesi sia come gruppi degli ope
rai qualificati e dei ricercatori sia del
la piccola e media borghesia sia della 
diffusa imprenditoria localistica. Sono 
ceti questi ultimi emergenti sul piano 
economico e sociale e poco propensi ad 
assecondare l'assistenzialismo clienteli
stico democristiano e disponibili quin
di ad una politica di rinnovamento nel
la gestione della politica sociale in con
trasto con altri settori degli stessi ceti 
medi arroccati nella tutela di interessi 
corporativi. In secondo luogo l'intelli
ghentia craxiana, interpretando una esi
genza largamente avvertita nei ceti in
tellettuali e tecnici, ha fatto piazza pu
lita delle rigide pregiudiziali ideologi
che cd ha lanciato un discorso laico 
nella cultura politica ed economica, po
nendo in difficoltà i dogmatici sonra
vissuti al '56. In terzo luogo il mila
nese di ferro ha utili1.zato il suo « pro
tagonismo » per cercare di rivitalizza
re il partito, dando ai suoi militanti un 
« orgoglio » di cui faceva gravemente 
difetto. 

Se andiamo a vedere le origini del 
nuovo Partito socialista francese, come 
le matrici del partito di Papandreu ci 
accorgiamo che in entrambi i casi le 
formazioni politiche oggi vittoriose so
no nate da una ag~regazione tra diffe
renti tendenze, nel cui ambito sareb-

• 

di Carlo Vallauri 

be invero difficile rinvenire connotati 
di ortodossia teorica vuoi marxista, 
vuoi di altro segno. L'elemento unifi
cante in Francia ed in Grecia è stato 
il riconoscersi in una posizione alter
nativa ai ceti dominanti, alternativa 
fondata sull'autonomia politica, sulla 
decentralizzazione, sulla socializzazione 
e sulla gestione dcl potere dal basso. 
Tale linea - chiaramente contrapposta 
a quella del potere delle forze mode
rate - ha trovato, attraverso lunghe e 
dure battaglie, i punti di coagulo nel
la spinta popolare - fortemente sol
lecitata in ispecie nelle generazioni sot
to i quarantanni - al cambiamento 
per una diversa organizzazione della so
cietà. 

Differenti quindi nei processi di for
mazione politica e culturale ma acco· 
munati nella speranza di realizzare una 
costruzione socialista, elettori apnarte· 
nenti a ceti diversi hanno contribuito 
alle vittorie di Mitterrand e di Papan
dreu. E adesso che a Parigi come ad 
Atene si è alle prese con i problemi 
economici vuoi con le nazionalizzazio
ni vuoi con la socializzazione, l'assen
za di un dogmatismo pregiudiziale rap
presenta uno strumento efficace per 
cercare di rimuovere i mali dei risr>et· 
tivi paesi senza le gabbie forzate dello 
statalismo o di soluzioni rigide. 

Senonché la differenza - ed è dif. 
ferenza fondamentale - non riguarda 
solo la presenza in Italia di un forte 
Partito comunista giacché se in Gre
cia i comunisti erano e restano scarsi 
e divisi, in Francia la renovactio del 
partito socialista ha avuto inizio quan
do i socialisti erano ridotti al 5 o 6% 
dell'elettorato ed i comunisti erano tre
quattro volte tanti. Infatti l'aspetto sa
liente dell'azione che ha condotto quei 
partiti da condizioni minoritarie alla 
conquista della maggioranza è nella 
netta ed evidente scelta antagonistica 
alla conduzione politica, economica e 
sociale dei partiti congeniali alla logi
ca capitalistica. E l'insieme di queste 
tendenze trasformatrici si compendia 
in una forte caratterizzazione nel cam
po del costume, presupposto indispen
sabile per una reale svolta perché per 
convincere milioni e milioni di cittadi
ni che un gruppo di opposizione . si 
presenta come più valido ed efficiente 

rispetto ai gruppi al potere è necessa
rio che la spinta affondi le radici in 
convinzioni profonde che attengono al
la coscienza del cittadino, non solo a 
motivi contingenti. 

La frantumazione corporativa che si 
nota - come ha osservato Rossan
vallon al citnto convegno dell'Ires
CGIL - nella Francia post-giscardia
na è un fattore di fragilità che rende 
difficile l'aggregazione politica anche in 
Italia. Ma nessuno stimolo può venire 
all'unificazione delle forze sociali con
trapposte al grande capitale se manca 
la decisione e la coerenza nella lotta. 
Seno questi elementi trainanti per il 
mutamento del quadro politico: rite· 
nere che lo sforzo volontaristico possa 
sostituirsi alla realtà dei movimenti e 
degli interessi delle forze sociali e per
tanto sia possibile tagliare trasversal
mente il tessuto sociale del paese unen
do in nome cd in vista del potere forze 
eterogenee significa disconoscere non 
la lezione dcl marxismo ortodosso ma 
la semplice interpretazione dei fatti 
economici . Ecco perché non è sufficien
te rivolgersi ai ceti medi (l'ha fatto an
che Saragat, con scarso successo, in 
tempi più favorevoli dal punto di vi
sta economico), non è sufficiente li
berarsi dal dogmatismo ed affidarsi ad 
un eclettismo foriero del pra~matismo 
più spregiudicato, non è sufficiente af
fidarsi allo « spirito » di partito quan
do il partito non è in grado di presen
tarsi quale fattore di unificazione e di 
rinnovamento. Anche i social-democra
tici tedeschi ebbero una esperienza di 
condominio con il Partito cristiano di 
centro, ma fu un fenomeno di breve 
durata, portato avanti da un partito 
fortemente ancorato ad un movimen
to operaio unitario. 

Vi sono quindi una serie di elemen
ti che inducono a considerare come l' 
attuale corso del Partito socialista ita
liano - un partito indispensabile per 
qualsiasi progetto di vittoria delle si
nistre, non dimentichiamolo! - appa
re più idoneo per un ricambio interno 
della guida della maggioranza moderata 
che non per un ribaltamento delle for
ze operanti della società italiana, al 
contrario di quanto avvenuto negli al
tri due paesi europei. 

• 
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IL VIAGGIO DI BREZNEV IN R.F.T. 
Un dialogo serrato con la socialdemocrazia mondiale 

di Carlo Benedetti 

,AMusca. La socialdemo
W1..razia (tedesca, in parti
colare) è il tema del giorno 
per gli analisti del Cremli
no. Ponomariov e Zagladin 
viaggiano per l'Europa in
contrando personaggi di va
rio livello, altri emissari del 
Pcus si recano in Inghi'ter
ra al Congresso dei laburi
sti e in Spagna al XXIX del 
Psoe. Non solo: si parla an
che con una certa insisten
za di sollecitazioni sovieti
che nei confronti del Psi di 
BettiPo Craxi. 

Qualcosa, quindi, si muo
ve e nel senso di grosse no
vità per quella che può es
sere definita la strategia 
brezneviana per i prossimi 
mesi. Risulta così che l'an
ziano leader sovietico - che 
è stato promotore dell'azio
ne distensiva dei Salt. de!la 
rev'sione costituzionale e 
della ristrutturazione dcl 
programma kruscioviano del 
partito - si accinge a lan-

ciare una nuova offensiva 
politica a largo raggio e 
questo mentre sul cielo di 
Mosca le nubi polacche so
no sempre più scure. 

Eppure, nonostante tutte 
le difficoHà del momento 
(una gara di nervi con Rea
gan) Breznev punta su una 
accelerazione delle relazioni 
internazionali. Ha visto a 
Mosca esponenti di ogni con
tinente, ha discusso con te
deschi occidenta!i, francesi, 
con il palestinese Arafat e 
con lo yemenita Alì Abdal 
Salek mentre Gromiko all' 
Onu approfittava per un gi
ro di orizzonte. 

L'anr>uncio della visita uf
ficiale di Breznev nella Rft 
- su invito di Schmidt - è 
venuta quindi a collocarsi 
nel vortice di queste inizia
tive degne di un Breznev d' 
a!tri tempi. Una così inten
sa agenda non si registrava 
da tempo. Segno che il 
Cremlino ha visto che il mo. 
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mento - nonostante, ripeto, 
le minacce polacche e i gra
vi problemi che ne deriva
no - è quello atteso. In pra
tica que!lo di un dialogo ser
rato con la socialdemocrazia 
mondiale. 

E questo tradotto in termi
ni reali, vuol dire con la so
cialdemocrazia tedesca. Brez
nev sa bene (si dice che lo 
dirà a Schmidt nei due gior
ni di permanenza a BoJ"ln 
il 23 e 24 novembre) che og
gi - Usa ed Urss a parte -
il tema del disarmo vede 
impegnati come non mai 
i leader socialdemocratici. 
Tanto è vero che Mosca ha 
seguito con attenzione del 
tutto partico:are le sedute 
dell'Internazionale Socialista 
( 15-16 luglio a Bonn e 24-25 
settembre a Parigi) dalle 
quali sono scaturiti giudizi 
ritenuti positivi. 

Breznev parte quindi con 
un dossier di cose già ap
pianate. Ha appreso infatti 

che Brandt, nella sua quali
tà di presidente dell'Interna
ziona'.e Socialista e presiden
te della Spd, ha dichiarato 
che le proposte sovietiche 
(cioè di Breznev) conter>go
no elementi nuovi e impor
tanti e che sono da consi
derare come una anticamera 
per trattai ive. 

Giudizi ana'oghi li ha por
tati a Mosca la Tass che ha 
riferito - con servizi fiume 
- dichiarazioni di Mitter
rand favorevoli al!e propo
ste Urss. L'elenco delle cita
zioni in appoggio alle linee 
programmatiche del Cremli
no potrebbe essere più lun
go: basterebbe ritagliare 
g'orno per giorno la Pravda 
che infila dichiarazioni St• 

dichiarazioni di personaggi 
de'la soc'a'.democrazia mon
diale. Se si volesse tentare 
una analisi grafica si po
trebbe scoprire che nei gior
nali si spende piu spazio 
per l'eresia socialdemocrati -37 



Il viaggio di Breznev 
in R.F.T. 

ca che per il socialismo rea· 
le di Kadar o di Livkov. 

Da tutto questo risulta 
chiaro (almeno stando alle 
cose che si sentono a Mo· 
sca) che al tavolo delle trat. 
tative di Bonn Breznev non 
andrà i.olo per un motivo di 
prestigio. Anche se questo 
- presenti Polonia e Afgha· 
nistan - è pur sempre un 
valido movente. Il leader so. 
vietico punterà infatti a lan
ciare nuove proposte all'Oc· 
cidente per una trattativa 
sulle questioni nucleari. Cer
cherà anche di presentare a 
Schimdt un pacchetto di ini· 
ziative per il rilancio del 
dialogo Est.Ovest facendo 
precisi riferimenti al ruolo 
dei socialdemocratici. Chie
derà anche impegni politici 
e diplomatici per far assu
mere all'Europa (e quando 
a Mosca si dice Europa si 
intende in primo luogo Rft 
e Francia) un ruolo trainan· 
te nella politica di disten
sione. 

Infine Breznev farà cade
re sul tavolo della trattativa 
i dossier economici con gros
se offerte per aziende indu
striali tedesche. E questo 
perché l'Urss (proprio per
ché carica di problemi po
lacchi ed afgani) ha bisogno 
di rapporti immediati, scam. 
bi, prodotti finiti. In contro
partita di ricchezze energe
tiche, una politica realisti
ca - mi è stato detto a Mo
sca - vuole anche che si 
paghi uno scotto economi
co. Come a significare 
che l'Urss in questo momcn· 
to potrebbe ancora stringe
re la cinghia, ma proprio 
per ungere le ruote del car
ro dei rapporti internaziona. 
li preferisce far buon viso 
a cattivo gioco. 

In sintesi: il Cremlino pun
ta sulla Rft come partner 
numero uno. Chiede ai te
deschi una « lealtà " politi. 
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ca ed economica. In cambio 
cosa offre? Su questo ci so
no a Mosca pareri discordi. 
Intanto si parla di una as
sicurazione di non interven
to militare nella questione 
polacca. Affermazioni dcl 
genere sarebbero state fatte 
direttamente a Brandt e di 
questo sarebbe stata infor
mata anche l'ambasciata te· 
dcsca nell'Urss. 

Ma al di fuori di tutte k 
numerose questioni che fi
gureranno al tavolo di Bonn 
c'è, fondamentale, il disegno 
del Cremlino di prendere 
sempre piu stretti contatti 
con la realtà socialdemocra. 
tica in vista di un possibile 
sviluppo di quello che viene 
già definito Eurosocialismo. 
E questo perché i sovietici, 
guardando agli avvenimenti 
più recenti hanno notato 
che, in complesso, il mo 
vimcnto socialdemocratico 
" ha cominciato a dare pro. 
va di maggiore indipenden· 
za " nei confronti di Usa e 
Nato. 

Breznev quindi almeno nei 
fatti si avvia a cancellare 
dal linguaggio liturgico tut. 
ti quei termini spregiativi 
verso una precisa realtà po
litica. Personaggi come Pal· 
mc, Foot e Gonzales vengo. 
no ora definiti «noti espo
nenti " ed accomunati a 
Brandt da sempre leader 
della distensione e del rap
porto diretto con il Pcus. 
Oltre a tutto questo c'è an
che da rilevare che la stam· 
pa di Mosca proprio in que
sti giorni valorizza e valuta 
positivamente iniziative di 
forze politiche e sociali che 
non sono di necessaria ispi· 
razione marxleninista. I so
cialdemocratici vengono co
sì definiti e distaccamenti 
dcl movimento operaio "· In 
questo clima Breznev parte 
per Bonn. 

C. B. 

LA SPAGNA 
DI CALVO SOTELO: 
UNA ILLUSIQNE 
DI STABILITA 
Quando i golpisti danno una mano al governo 

di Mario Galletti 

e 11 presidente del consi-
è!lio dei ministri spagno

lo Leopoldo Calvo Sotelo 
non ha fatto nemmeno in 
tempo a compiacersi pubbli
camente del e sì,. strappato 
alle Cortes - a fine ottobre 
- sul suo progetto di intra
prendere « subito" le consuJ. 
tazioni internazionali per l' 
ingresso di Madrid nell'A\. 
leanza atlantica. L'illusione 
di forza e di stabilità data 
dalla maggioranza in occa· 
sione del dibattito sulla Na· 
to (peraltro coincidente con 
la pubblicazione della nota 
indagine demoscopica che ha 
rh·elato la netta opposizione 
dcl popolo spagnolo all'ade. 
sione: un 52 per cento di 
« no » perentori, un buon 30 

per cento di «non risposte" 
e una minima percentuale, il 
20 circa, di « sì ") è durata 
meno di tre giorni. Il 3 no
vembre l'ex ministro della 
giustizia Francisco Fernan
dcz Ordoiiez, leader della 
corrente socialdemocratica 
del partito di governo Ucd 
e autorevole esponente del
l'ala progressista della mag
gioranza, ha annuncialo il 
distacco dal partito: di se 
stesso e di tutto il suo grup
po, che comprende nove de. 
putati e sei senatori i quali 
finora hanno aderito a tutte 
le iniziative parlamentari 
dell'Unione del centro de
mocratico. 

Diciamo subito che non 
sembra esistere alcuna cor-
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relazione fra la scissione 
della corrente di Ordofiez e 
la scelta atlantica di Calvo 
Sotelo; tuttavia la crisi che 
si è ormai aperta nell'Ucd 
investe già il governo e l'in
tero ventaglio delle sue ini
ziative politiche. In effetti 
nessuno oggi a Madrid scom
mette piu un " duro ,. sul 
futuro del gabinetto Sotelo: 
il che apre prospettive di 
l'lczioni anticipate e - au. 
tomaticamente - solleva in
terrogativi sui piani dello 
schieramento di destra, pa
lese e soprattutto occulto, 
sempre pronto quest'ultimo 
a far pesare suJla leadership 
politica e sull'opinione pub
blica il ricatto golpista, che 
non a caso è tornato a pro
vocare inquietudini proprio 
nei giorni successivi alla 
frattura in seno al partito 
di maggioranza e di governo. 

Ma qual è esattamente il 
" punto" della situazione 
spagnola a pochi giorni dal 
voto filoatlantista delle Cor
tes, dopo l'abbandono dell' 
Ucd da parte di Ordofiez e 
in coincidenza con le ricor
renti voci di nuovi progetti 
golpisti dell'alta gerarchia 
militare? Cominciamo dalla 
decisione del gruppo social
democratico di staccarsi dal. 
l'Ucd. La mossa covava da 
tempo; Fernandez Ordofiez 
contestava ormai da mesi la 
linea corrente e gli indiriz
zi programmatici di Leopol
do Calvo Sotelo; il dissenso 
si è rilevato più marcato e 
decisivo dopo le elezioni ga
liziane, che hanno fat to re
gistrare una discreta affer
mazione al partito della "de
stra civilizzata ,. di Manuel 
Fraga Iribame: l'• Alleanza 
popolare"· E' stato a segui
to di quel voto e alle con
seguenze dell'opzione atlan
tica di Sotelo, il quale ha 
voluto bruciare tutte le tap
pe per avere mano libera 

nell'intraprendere i passi di
plomatici per l'ingresso di 
Madrid nella Nato, che è ve
nuta a cadere ogni possibi
lità di successo del primitivo 
progetto di alcune compo
nenti dell'esecutivo: quello 
di tentare di associare i so
cialisti del Psoe alla respon
sabilità governativa. Non è 
certo possibile sperare ora 
che Felipe Gonzalez, asserto
re di una politica di disimpe
gno dai blocchi, e soggetto 
a forti spinte quasi di tipo 
neutralistico aJl'interno del 
Psoc, possa accettare il con
nubio con l'Ucd, che si è 
spostata sempre più a destra 
da quando Adolfo Suarez fu 
costretto a dimettersi da pri
mo ministro. Nel contempo 
la stessa Ucd è sempre pili 
preda della vocazione modt!
rata e conservatrice che le 
è più caratteristica, e ritie
ne ormai piu conveniente 
cercare l'alleanza con Fraga 
Jribame, il quale - come 
si è detto - ha appena ot
tenuto un disLreto successo 
elettorale nd rnlo regionale 
della Galizia. Trattative per 
una coalizione a destra sa
rebbero già in atto; ed ap
punto su questo tema sono 
insorti i contrasti più forti 
fra Ordoiiez e la direzione 
dcl Centro democratico. 

I quindici parlamentari 
(nove deputati e sei senato. 
ril. svincolatisi ora dalla di
sciplina dcl partito di mag. 
gioranza, hanno detto che 
« per il momento » non in
tendono costituirsi in un 
gruppo a parte, e che si con. 
siderano tuttora partecipi 
dello schieramento governa
tivo alle Cortes. Nessuno pe
rò ha dubbi che alla prima 
importante occasione (un di
battito sull'economia, o su 
qualche progetto di attuazio
ne costituzionale, o magari 
sugli indirizzi di politica in
ternazionale), si verificherà 
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il definitivo distacco dei so
cialdemocratici dall'Ucd. E' 
su questo convincimento che 
si basano le ipotesi di crisi 
governativa che molli giudi
cano addirittura • ineluttabi
le•, e in subordine la possi
bilità di nuove elezioni legi
skitive, con l'anticipo di un 
anno e mezzo circa sulla sca
denza normale delle Cortcs 
attuali, il cui mandato fini
sce nell'estate del 1983. 

L'cstablishment conserva
tore spagnolo è abbastanza 
diviso di fronte a questa 
evenienza. C'e chi teme l'ar
retramento - più che pro
babile se non proprio sicu
ro - dell'Unione dcl centro; 
ma c'è anche chi non si ram
marica di tale prospettiva di
cendosi piu che certo che il 
regresso Ucd sarà largamen
te compensato dall'avanzata 
dcli'« Alleanza » di Fraga Iri. 
barne E tuttavia, nel suo 
complesso, le destre non si 
sentono molto sicure; diver
si sondaggi indicano infatti 
il crescere del favore popo
lare nei confronti del Parti
to socialista operaio spagno. 
lo. Proprio con la conduzio
ne dell'indagine demoscopi
ca cui già si è fatto riferi
mento, il Psoe ha visto lar. 
gamcntc recepita dalla mas
sa degli spagnoli la sua pa
rola d'ordine fondamentale 
a proposito dell'ingresso nel
la Nato: un • no " di prin. 
cipio all'adesione e comun
que la convocazione di un 
referendum popolare per ra. 
tificare qualunque decisione 
in proposito: per il relc
rcndum si è pronunciato po. 
co meno del 70 per cento 
degli spagnoli. 

Anche altri segni, in effet
ti, indicano il crescere del
l'influenza e del prestigio dcl 
Psoc in tutta la Spagna e 
la possibilità che in una 
prossima votaiionc genera
le esso diventi il primo par. 

lito del panorama politico 
spagnolo è considerata l'uni
ca attendibile da tutta la 
stampa. Così il recente con
gresso socialista è stato con
traddistinto non solo da un 
forte carattere unitario (con 
il superamento delle vecchie 
contese che avevano messo 
in dubbio la leadership di 
Felipc Gonzalcz), ma anche 
dall'elaborazione di un pro
gramma di governo per la 
«Spagna anni '80 "· E' quan
to basta e avanza per av..:rc 
scatenato di nuovo la furia 
della destra militare e visto 
moltiplicare i sordi ammoni
menti dcl tradizionale: golpi
smo, i cui esponenti paiono 
godere della quasi totale im. 
punità. Milans dcl Bosch è 
stato condannato ad appena 
un mese di carc.:rc (che pe
raltro non sconterà concre
tamente) per avere definito 
il re "un porco inutile•; 
l'inchiesta sull'assalto alle 
Cortes dcl 23 febbraio è or. 
mai bloccata e m:ssuna mi
sura seria si prospetta con
tro i responsabili. Nel con
tempo sono fatte circolare 
ad arte nuove voci di " riu
nioni " di militari ad alto li
vello nelle caserme e soprat
tutto negli uffici delle guar
nigioni periferich:::. 

Lo scopo è ovviamente du
plice: quello di predisporre 
effettivi piano di sedi7ionc, 
ma anche quello - proba
bilmente più concreto - di 
aggravare l'inquietudine e la 
tensione fra la popolaiionc, 
che il perenne ricatto golpi. 
sta dovrebbe spingere a vo
tare, nel caso di e!ezioni an
ticipa te, per i partiti di de
stra (segnatamente per "Al
lcarza popolare•) com:! u ni
ca alternativa per risparmia· 
re alla Spagna un nuovo in
t.:n·cnto diretto della gerar
chia militare nc!la condu1io
nc della politica naziona!c. 

• 
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L'OTTOBRE DI UN 
EUROGIORNALISTA 
d i Adriano Declic 

A Non ero mai stato a Ventotene. 
W Per mio figlio Lorenzo è stata una 
e'perienza di assoluta libertà. « Un'iso
la tutta per me! ». Quella domenica, 
quel sole, gli ultimi caldi e i tuffi rei
terati in un mare sognato. Quarant'an· 
ni fo a Ventotene era concentrata - è 
il caso di dirlo - l'intellighenzia della 
sinistra italiana. L'Italia era governata 
- in cose grandi e in cose spicciole -
dai cretini di regime. Antonio Spino
sa sa tutto in proposito, e lo ha scritto 
nel suo libro su Starace. C'è anche, nel 
libro, una « pietas » degna forse di 
miglior causa, ma che fa onore alla sen
sibilità di Antonio. 

Altiero Spinelli la fa da padrone. 
Racconta episodi di ogni genere, raccon
ta le sue dieci ore al giorno di studio 
« una capacità di concentrazione che 
non ho più visto da allora » dice l'al
tro sopravvissuto dei redattori del Ma
nifesto dei federalisti Braccia Larghe. 
Il mio campo di patate era qua; quel
lo di pomodori era la; questa la botte
ga dove facevo l'orologiaio per guada
gnarmi da vivere. 

« Ero come uno spretato. Uscito dal 
partito per i processi staliniani ero 
evitato dai compagni, rifiutato dagli 
altri antifascisti. Dovevo cercare la mia 
identità. Rimettermi in discussione, 
mettere in calcolo anche di essere as
sorhi to, come altri, dal regime. Non è 
stato facile. Ci siamo riusciti in tre: 
G ramsci, Ernesto Rossi, ed io. 

«Cattolici? Non li conoscevamo. Era
no con il regime. Altri andavano nelle 
parrocchie. Ci siamo accorti dopo, co· 
sa significava la capacità di penetra
zione ed organizzazione della Chiesa. 
Povero Stalin che chiedeva quante di
visioni avesse il Vaticano' Guarda la 
Polonia». 

••• Incontro Vera Vegetti dopo tan
ti anni. Lei per L'Unità, io per la RAI 
lavoravamo al Senato. Le ricordo le 
chiacchierate che facevamo. Ha una 
sua tesi sulla capacità di dialogo fra 
cattolici e comunisti. Ma non ha fatto 
in tempo a spiegarmela. Per me il mo
tivo può essere questo. La laicità del
la politica, per noi come per loro, non 
è un dato di partenza - anzi - ma 
una conquista, specie di quotidiana 
lotta con l'angelo. E' faticoso, ma for
se ci aiuta, quotidianamente, a vince-
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re due schizofrenie: quella dell'integra
lismo e quella dei doppi piani. 

A Ventotene c'era anche Ursula Co
lorni-Spinelli: la postina dei confinati. 
Tedesca, bionda vivacissima, è stata ac
canto a Spinelli negli anni ruggenti. La 
ricordo quando animava il salotto di 
Altiero nel periodo « bruciato • delle 
primarie europee. Ora ha i capelli bian
chi, è l'ombra di se stessa per un in
sulto circolatorio che l'aveva ridotta in 
fin di vita. Ha avuto ragione anche 
della trombosi, capisce tutto e sorri
de, dolcemente, anche se ha difficoltà 
di parola. 

* * * 
Lisbona. Buona la relazione Gouzy 

aJ congresso dei giornalisti europei? 
Decisamente federalista. Le sue affer
mazioni cadono su un'assemblea piut
tosto qualunquistica di ultrasessanten
ni. Si animano soltanto sull'Afganistan, 
ed hanno gli occhi lucidi quando si 
additano i nemici dell'unità europea: 
i laburisti e ... ma perché proprio ades
so che era nel Mcc la Grecia ha voluto 
quell'antiatlantico antieuropeo e filoso
vietico di Papandreu! Ma si spera che 
i freni inibitori agiscano ancora e que
sti destabilizzatori siano. di ricatto m 
ricatto, ridotti alla ragione. 

• • • E le piazze , queste piazze d' 
Europa che si riempiono di bambini 
cui non piacciono i giocattoli di Rea
gan? Niente, anche loro ci ripenseran
no, finiranno per manifestare in pri
vato contro Breznev. L'Europa di Brux
elles è un buon affare. Buon affare? 
La confindustria portoghese dice di sl; 
apertura delle fromicre, libero scam
bio, movimento della manodopera e 
dei capitali. Una sfida, ma cc la fare
mo. Abbiamo i salari più bassi d'Euro
pa. Per l'agricoltura è un altro discor
so. Italia, Grecia, Spagna, Portogal
lo sono concorrenziali, per vino, olio, 
agrumi ed ortaggi. 

• • • La storia non unisce ma divide 
Spagna e Portogallo. Il monumento al 
milite ignoto lusitano è in un con
vento costruito a Battalha, dove con
tadini armati di forconi e pochi armati 
male organizzati hanno inflitto una 
bruciante sconfitta agli invasori spa
gnoli (siamo nel Medioevo). Che poi 
presero per un secolo il Portogallo a 
causa di una famiglia reale senza sue-

ccssori. 
• • • Cerco di parlar federalista ad 

un amico portoghese. Negli Stati d'oggi 
le identità nazionali sono represse. 
Chiedete alle minoranze albanesi, occi
tane, greche, burgunde, sarde e friu
lane; a quelle corsa, basca e bretone 
o catalana, cosa hanno garantito loro 
gli stati-nazione Italia, Francia e Spa
gna. Genocidio culturale, quando non 
galere, torture (sl, e ne ho le prove), 
fino alla garrota. 

E' fatta. Trionfale vittoria atlantista 
alle Cortcs: 186 voti contro 146. Man
ca solo il Senato. ma non ci sono pro· 
blemi. Siete isolazionisti come Franco! 
Frase storica di Sotelo rivolta alle si
nistre. 

I giornali portoghesi qualche giorno 
fa annunciavano che il controammi
raglio da Costa aveva ottenuto il CO· 

mando dello spazio aereo iberico. Si 
dà il caso che un ammiraglio spagnolo 
ambisca al comando navale. Meglio 
controllare dall'alto. 

• • • Col trenino dei pendolari da 
Lisbona a Cacem. Una sfilata di palaz
zoni, panni stesi e occhi di bambini 
dalle porte di baracche tipo Roma anni 
'50. A Cacem si lavora da 5 anni ad 
un sottopassaggio. Le strade non han
no fisionomia. 

Avvolto da un nugolo di polvere sol
levato dal vento dell'Atlantico, intra
vedo le sagome immonde dell'urbani
stica postrivoluzionaria. Era uno dei 
paesaggi più dolci del Portogallo. So 
lo un'ondata di proteste vigorose ha 
evitato la progettazione di 20 gratta
cieli nel quartiere di Belem, fra la tor 
re manuelina e il convento « dos Jcro
ntml'S ». 

Me lo racconta Maria che cerca di 
spiegarmi l'intricato avviluppo dci gio· 
chi politici lusitani. In fondo il me· 
glio è ancora Eanes, che si è spupaz
zato per Lisbona il nostro Pertini, con
venendo con lui che la pace, e l'impe
gno per il Terzo Mondo sono obiettivi 
prioritari della costruzione europea. 1 
migliori sono ancora i militari, cd è 
per 4ucsto che la sinistra non vede di 
buon occhio la modifica costituzionnle 
diretta a ridimensionare il consiglio 
della rivoluzione, fatto da soli militari. 
PCP e APU, i comunisti portoRhesi 
avanzano a danno dei socialisti di Soa 
rcs nelle elezioni parziali, a Belem e 
Loures. Buon auspicio per le ammini
strative dell'anno prossimo. E il marxi· 
~mo leninismo? L' APU è eurocomu
nista. • 
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r-----rastrolabio 
avvenimenti dal 16 al 31 ottobre 1981 

16 
- Scioperi nelle città industriali per la scala mobile 
e i contratti; massicce manifestazioni a Genova e 
La Spezia. 
- Relazione economica annuale della CEE: nel 1982 
i disoccupati nell'Europa comunitaria supereranno i 
9 milioni. 
- Muore a Tel Aviv Moshe Dayan, ex ministro della 
Difesa israeliano. 
17 
- Kania sotto a".:cusa al CC del POUP. Richiesto al 
Parlamento lo « stato d'urgenza " per dare maggiori 
poteri al governCI. 
-:- Consegnato da ignoti «a rate" a diversi giornali 
il ~ossier di Guzzi trafugato alla Commissione Sindona. 
Chiamati in causa i massimi dirigenti Dc. 
18 
- Grande svolta in Grecia. Il PASOK (socialista) di 
Papandreu stravince te elezioni; i conservatori di Ral
lis estromes;;i dal governo. 
- A Fiuggi intervento di Piccoli sulla questione mo. 
raie si risolve in una difesa di Gustavo Selva, presun
to • piduista "· 
- Kania sostituito al vertice del POUP del premier 
Jaruzelski. Proposti limiti temporanei al diritto di 
sciopero. 
19 
- Vertice franco-americano a Yorktown: divergenze 
tra Reagan e Mitterrand su Grecia, Salvador e rappor
ti Kord-Sud. 
- Conferenza a Milano degli assessori all'edilizia re
sidenziale. Casa: 2.000 miliardi bloccati dal sistema del 
credito. 
- Blitz della polizia nella •banca della mafia" a Pa
lermo: otto boss arresteti dopo un conflitto a fuoco. 
- Assassinati da terroristi a Milano due agenti PS. 
20 
- Grave dichiara1ione di Reagan suscita allarme nel 
mondo: •possibile una gu.!rra atomica limitata "li 
territorio dell'Europa». 
- Italia esclusa dal vertice Nord-Sud a Cancum. Pro-
testa del presidente Pcrtini. 
- Spadolini alla Camera: rispetto della legge e non 
intervento del capitale pubblico per il Corriere. 
- Piazza Fontana e •deviazioni Sid •: APdreotti, Ru
mor e Tanassi sotto accusa davanti alle Camere. Ra5-
giunto il quorum delle firme da parte dei parlamentari. 
21 
- Reagan fa marcia indietro sulla guerra in Europa, 
ma nella Nato si accentuano le contrapposizioni. 
- Vertice del pentapartito si conclude con un putla 
di fatto: schivati tutti gli scogli della politica economica. 
- Assassinati a Roma da terroristi neri il capitano 
della Digos Francesco Straut:u e l'agente Ciriaco di 
Roma. 
22 
- Aperto a Cancun il vertice Nord-Sud. Porti!lo: • la 
povertà rend:.! fragile la pa::e ,._ 
- Ordine del giorno unitario, approvato dalla Com
m1ss1one difesa del Senato, impegna il governo a ri
fiutare la Bomba N. 
23 
- La maggioranla si ccnsu!ta p::r una nuova legge 
elettorale. Iniziativa concordata PSI-PSDI: sbarrato 
il Parlamento ai partiti più p:ccoli. Contrari democri
-;tiani. comunisti e repubblicani. 

- Conferen~a starppa d1 Berlinguer di ritorno dal 
Centro-America: ne con Reagan, né con Breznev, ma 
per l'Europa. 
- Crisi al gruppo Rizzoli: Tassan Din annuncia 1.225 
licenzia men ti. 
24 
- Per un'Europa. ~enza missili, sfila a Roma un im
~enso corteo pac1f1sta; a Londra, con lo stesso obiet
tivo, almeno 300.000 manifestanti. 
- Una prOP!)Sta dei socialisti lombardi: vogliamo lo 
Statuto speciale per tutte le regioni d'Italia. 
- Rapporto syn .. ~EZ prese_ntato a Napoli: il Sud è 
andato ancora md1e.tro per 11 crollo degli investimenti 
e della spesa pubblica. 
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-. T~tti as~olli all'IRI i dirig!!nli «piduisti,. dalla Com
m1ss10ne d1 accertamento dell'Ente. 
- Richiamato _negli Usa l'ambasciatore in Italia Max
veli Raab. Voci su un possibile attentato 
-:- .Bilancio ~ositi~o del.la visi~a in Portogallo di Per
~1m: Applausi e simpatia a Lisbona per il presidente 
1tahano. 
- Nel centenario della nascita di Picasso inaugurato 
a Madrid lo storico • Guernicaì'· 
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-. Inc:;oi:tro a Pa~azzo Chigi Spad.olini-Sindacato: esa 
mm~t1 1 problemi della lotta all'mflazione e alla re
cessione. 
- ~e~u_ct:scu chiede il ritiro dei missili americani e 
sov1et1c1 m Europa. 
27 
-. i::orna il. d!alogo tr.a il Sindacato e la Confindustria. 
q1i m?ustnah comumcan9 a Spadolini di essere pron
lt a _riprendere la u:a~tallva con la controparte. 
- D1m.!sso per mot1v1 di salute il presidente finlan
de:se Kekkonen, grande protagonista della distensione 
28 . 
- Incontro t~a le ~.!leg_azioni socialista e democristia
n_a. Tra Crax1 e Piccoli stretta intesa su:la «grande 
riforma•. 
-. Ventrig_lia ~mmet.te davanti al giudice istruttore 
milanese (10.:h1esla Stndona): «ho visto la lista dei 500» 
- Cong~esso del Partito radicale: pesanti accuse dei 
segr~tario Rutel!i al PSI. 
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- Pe:tini :1~ Ancona: •_via ~ disonesti dalla politica. 
Anche que.h soltanto sf1orat1 da sospetto,. 
- ~nche !'Italia. farà. farle della • task fo~ce,. inter
!1az1on~le m ~ed10 Oriente. La Difesa invierà nel Sinai 
1 nostri mannes. 
-:- ~rre_stato il capo d::lle Br milanesi: è Vittorio Al 
f1en, smdacalista del:'Alfa Romeo. 
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- A~t~i:co _di _P_icco!i a Pertini sul caso P2: •non sono 
poss1b1h g1ud1Z1 sommari a carico di nessuno ,. 
-:- C~msiglio. dei ministri: rincarano i prodotti Petro
hfen (benzina a 995 lire) per finanziare l'Enel e le 
nuove centrali. 
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- Crisi. Spado:ini espone in TV le cifre del disastro 
economico: •è l'ora della verità•. 
- Alfa Romeo: prospettive drammatiche. A!l'inizio dd 
1982, Cassa integra1:one per 12.500 lavoratori. 
:-- ~ue grandi cortei unitari a Milano per la pace ed 
11 d1.>armo. 


