
di luigi Anderlini 

e Dtcono i cromst1: 1'82 è stato un anno pieno di an. 
gustie: due crisi di Governo e tutti gli indicatori econo· 
miei che segnano «tempo perturbato ». Dicono ancora: 
l'foverno che è alle porte sarà il più d1/f icile dalla fine 
della guerra. 

I lettori si guardano intorno e avvertono che c'è qual
che momento di riflessione nelle pur cospicue compere 
natalizie, che cresce la pressione dei giovani in cerca di 
prima occupazione (800.000), che si vanno creando in aree 
marginali (ma tra queste aree c'è anche Torino oltre che 
il Meridwne) situazwni di «nuova » miseria; ma non 
capiscono l'allarme dei politici, degli esperti di econo
mia; sentono come distante e quasi arti/icioso il rombo 
d1 una catastrofe di cui sono pur arcinote le coordinate 
( 350 mila miliardi di debito pubblico, 50 m1/iardi di dol · 
!tiri di esposizione nei rapporti con l'estero, l'inflazione 
ben al di sopra del 16%, la disoccupazione al livello più 
alto del dopoguerra). 

E allora? Sono i cronisti che esagerano o sono gli 
italiani che contmuano a danzare, come se nulla fosse, 
sull'orlo del/' abisso? Sono i politici di professione e gli 
economisti laureati che si sono assunti il ruolo assurdo 
di profeti di sciagura? Non valgono forse più delle loro 
catastrofiche previsioni tanti altri segnali largamente po
sitivi? Abbiamo il più alto numero di Mercedes importate, 
rm fiorente mercato dei g10ielli e dei metalli preziosi, il 
gusto ormai tanto di//uso di lunghi e divertenti e costosi 
viaggi all'estero. I prezzi dell'alta moda quanto più sono 
alti tanto più trol'ano acquirenti; c'è una generale e sod
disfatta tendenza a sottovalutare tutti gli impegni di la
voro rispetto a quelli d1 una rinnovata «dolce vita » non 
co11f essata ma non per questo meno significativa e diffusa. 

Marco Polo alla televisione rende meno dispendiose 
le nostre serate domenicali e contemporaneamente ci con
vince di una reale capacità della nostra RAI a produrre 
spettacoli a livello mo11diale. L'Italia /tene, dunque, contro 
tutti 1 profeti di sciagura. 

E' proprio così? Non credo che 1 lettori di Astrolabio, 
educati alla scuola unpietosa di Ferruccio Parri, se la sen 
ta110 di avallare le versioni consolatorie che pure qualcu
no in questa fine d'anno tenterà di propinarci. 

In realtà l'Italia e /'Occidente (e il mondo) sono da 
più di un quinquennio nel pieno di una crisi di fondo, 
non ciclica, non risolubile a breve, di cui non si mtraved~ 
la via d'uscita, neanche dopo la costituzione del Gover
no Fanfani. C'è naturalmente chi dalla cnsz ricava van
taggi e chi ne è sacrificato. C'è una Italia che lavora, paga 
le tasse, sopporta già oggi (disoccupazione soprattutto) 
tagli al suo tenore di vita; e e' è una Italia che « se la go
de», un'Italia che va, dal trafficante di alto bordo (dro
ga, armi) all'industriale, allo speculatore. al rnmmnrian· 
te, al projessionista che lucrano rendite da fisco evaso, 
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ai grandi commessi dello Stato pronti a molte transaz1om, 
ai « compradores » senza pregiudizi. 

Ci sono naturalmente anche le forme minori: la tripla 
pensione illegittima, il doppzo o triplo lavoro nero fatto 
di espedienti Contrariamente a quanto generalmente si 
pensa sono proprio coloro più direttamente impegnati nel 
processo produttivo (tutti gli operai senza doppio lavoro, 
tutti gli im prend itort seri che pagano le tasse) a /are 
le spese della s1t11az1one. Mentre «i sommersi» sgob
bano a non finire, lontani molti decenni dal resto d'Italia. 
Questo significa che stiamo mettendo in crisi una delle 
strutture fondamentali del nostro sistema produttivo (l'al
tra è l'agricoltura) col rischio dt veder esaurzta la più im
portante mcrtrice capace di produrre risorse reali in un 
paese trasformatore come il nostro. 

Difficile (non impossibile) porre riparo a tutto que
sto. La nostra opinione è che bisogna trovare un nuovo 
punto di partenza per l'intera vita politica italiana. La 
slluazione attuale è frutto di troppe prevaricazwnz, dz 
infinite incrostazioni parassitarie, di tante pressiom clten
telari, di indebite concessioni eletloralistiche, di un assi
stenzialismo sprecone e irresponsabile. Tutte queste cose 
hanno of /uscato e quasi cancellato la stessa 1mma.~ine 
delle più importanti conquiste di questi anni (scuola, Sa· 
11ità, pensioni, trasporti) oberando i servizi di carichi in11-
trl1, gonfiando le spese oltre misura e rendendo inef /icienti 
le stesse strutture pubbliche operative. 

Non si può pensare che chi ha gestito per 35 anm 
questo sistema sia capace di rinnovarlo, di cambiargli ra· 
dzcalmente la faceta, di chiamare «l'Italia che se la gode» 
a /are il suo dovere verso la collettività nazionale. 

Solo un nuovo punto di ag11.regazior1e, da cui partano 
nuovi impulsi politici, di qualità diversa, di natura di
versa, di classe diversa può tentare l'impresa. A rendere 
credibile l'operazwne è necessario zl concorso di tutte le 
forze della simstra. 

L'impresa non è facile. La serie delle tappe intermedie 
sarà piuttosto complessa e irta di difficoltà. Astrolabio 
crede però tuttavia che siano maturi i tempi e che valga 
la pena di tentare 

Nel 1983 cade il 20· anniversario della fondazione 
della rivista. Daremo inizio col primo numero di gen
naio ad una nuova serit!, aperta al dibattzto e alla pro
spettiva di una alternativa democratica. Sostituire la DC 
e il sistema che da molti decenni governa il paese, sol
levare la cappa di piombo che grava da troppo tempo sul
/'Italia e comprime le energie vitali del nostro popolo, ci 
pare un buon proposito con il quale concludere il 1982 
e aprirci per l'anno prossimo ad una nuova e spertamo 
incisiva esperienza. 



L'ASTROLABIO ATTUALITA' 

Governo 

Il patto 
di 
gomma 

e La nuova dirigenza de 
mocristiana ha forse com
messo il suo primo errore 
o, perlomeno, si trova alle 
prese con un incidente di 
percorso dal quale sarà dif 
ficile venir fuori senza dan. 
no. Fatto sta che l'aver 
imposto Fanfani a Pertini 
(«chiunque altro, ammonì 
De Mita al Quirinale, sarà 
un candidato del Presiden
te») e l'aver inviato a Pa
lazzo Chigi un uomo che, 
come ha ricordato il Finan. 
cial Times, ha fatto parte di 
un governo italiano prima 
che Truman diventasse pre· 
sidente degli Usa, non si sta 
rivelando idoneo al conse
guimento delle prospettive 
che evidentemente Piazza 
del Gesù si era proposta. 

Il discorso programmati· 
co alla Camera non ha rac
colto infatti né il «rigore,, 
neo liberista degli uomini 
dell'Arei, né le indicazioni 
per il rilancio degli investi· 
menti care ai socialisti, né 
lascia speranze per una lot. 
ta efficace alle evasioni fi. 
scali che rimangono pur 
sempre un· nodo di fondo di 
ogni politica di risanamento 
economico, né ci illumina 
sul come e quando potre· 
mo uscire da una crisi che 
sembrava di dimensioni ci
clopiche e che adesso sem. 
bra quasi dimenticata dal ti· 
talare di Palazzo Chigi. C'è 
di tutto, un po' di qui un 
po' di lì, un coacervo di buo
ni propositi adatti certo al 
"samaritano» ma un po' 
meno al Paese, il tutto pro
iettato in un megamiraggio 
di super costruzioni abitati. 
ve, di cen tri direzionali, di 

2 

nuove autostrade, di piani 
energetici e ferroviari. For· 
se per far digerire la stret
ta del solito « decretane » 

che, a quanto pare, il gover
no si accinge a varare. Sul 
costo del lavoro una sola in. 
dicazione, anzi una data: il 
20 gennaio. Termine entro il 
quale le parti sociali o si ac
corderanno o dovranno ce· 
dere il passo alle « iniziati· 
ve » dell'esecutivo. 

Tutto sommato è la vec. 
chia ed angusta ricetta de
mocristiana per la gestione 
del potere inaugurata negli 
anni 'SO. Un vecchio volto, 
quindi, per una vecchia po. 
litica. Con tutti gli inconve. 
nienti del caso. Come è sem 
pre avvenuto in tutte le pre
sidenze del consiglio Fanfa. 
ni, i contraccolpi all'interno 
dello stesso partito di mag. 
gioranza relativa non hanno 
tardato a farsi avvertire. L' 
area « Paf " sembra essere 
saltata su una mina. Il 
«no" per Andreotti agli E
steri ha scatenato le ire dei 
suoi seguaci, Piccoli dà se· 
gni di nervosismo e l'area 
Zac comincia a puntare i 
piedi. 

Uno dci suoi autorevoli 
esponenti, il senatore Marti· 
nazzoli, anzi, dopo avere am. 
monito sul Popolo alleati e 
opposizione che bisogna su. 
perare la « narcosi delle in
dicizzazioni " e fare buon vi
so al giro di vite che si ap· 
prossima, non manca, in 
una concomitante intervista, 
dall'ammonire lo stesso se. 
gretario del suo partito a 
smetterla col voler fare tut
to da sé. Lo avverte pure 
che la Democrazia Cristiana 
non permetterà che le deci
sioni per suo conto possano 
essere prese da un sol uomo 
e portate avanti da un man;. 
polo di collaboratori decisi 
a tutto. 

E' sostanzialmente una 
critica non tanto alla scelta 

(segue a pag. 4) 

Il ritorno 
di Pantalone 

e Il governo Fanfani si è presentato al Paese 
con un programma economico deludente per tut
ti e definito con estrema modestia dallo stesso 
presidente del Consiglio. Sparito il « rigore», 
ammorbidita la « stangata '» rabboniti i sinda
cati e tranquillizzati i pensionati, quello che il 
«cavallo di razza» promette è ben diverso dal 
programma di « lacrime e sangue » che parte de
gli italiani temevano e un'altra parte auspicava
no come momento finalmente rigeneratore do
po la disfatta di Spadolini. In realtà ciò che ri
sulta, dopo le laboriose messe a punto del_ qua~ 
dripartito, è un trionfale ritorno ad uno sttle dz 
~averno e della politica che il Presidente del 
Consiglio laico aveva voluto improvvisamente 
cancellare. 

Ciò su cui Spadolini, fin dal momento del suv 
ingresso a Palazzo Chigi, aveva giocato - e al
la fine perduto - la sua credibilità, era stato I' 
insieme di vincoli severi e puntuali dichiarati in 
anticipo davanti al Paese e al Parlamento: sul co
<; to del lavoro, sull'inflazione, sul disavanzo. 

Era la prima volta che un governo si asse
gnava in maniera così precisa un bersaglio da 
colpire: averlo mancato è stato perciò ad un tem
po esiziale e grottesco. 

Il ritorno della Dc a Palazzo Chigi segna il ri
pristino di una prudenza antica: spariscono dal 
programma tutte le cifre compromettenti e tut
ti i vincoli che potrebbero, alla fine, risultare d' 
impaccio. E la logica restauratrice di Fanfani si 
manifesta non sul terreno di un'austerità stori
camente estranea allo stile democristiano, ma, 
nonostante gli annunci innovatori di De Mita, 
con gli strumenti di sempre: il mantenimento di 
riferimenti di bilancio generici e approssimati
vi, all'interno dei quali poter trovare, di volta in 
volta, Le opportunità politiche più convenienti 
per la conservazione e l'allargamento dell'area di 
potere. Una conseguenza molto probabile di ciò 
sarà un recupero di forza da parte della Dc, che 
in questo tipo di amministrazione è sempre sta
ta insuperabile. Un'altra conseguenza - assolu
tamente certa per l'esperienza passata - sarà un 
progressivo appesantimento dei conti dello Sta
to: a pagare i costi di questa rivincita democri
stiana, infatti, toccherà, come sempre, a Panta
lone. 

G. R. 
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Il 

Scala mobile 

Una disdetta 
per Fanfani 
Il ruolo del governo 
nella trattativa fra 
Confindustria e Sindacato 
Intervista a Antonio Montessoro 
responsabile problemi del lavoro del Pci 

e Cosa dovrebbe fare il. governo se ~Ila sca_denza de.li' 
accordo sulla scala mobile (31-1-lJJ) smdacat1 e Confin
dustria non avranno raggiunto una nuoi·a intesa? 

Si tratta di questione molto comolcssa sul piano giu
ridico e molto delicata sul piano politico. 

Infatti la disdetta unilaterale della Scala Mobile' da 
parte de!la Confindustria provoch..!rebbe inevitabilmen
te un grave cd esteso contenzioso giuridico, con forti e 
fondate probabilità, per questa iniziativa, di essere gi~
dicata, dalla Magistratura, illegittima o comunque pri
va di effetto. Ci sembra di individuare almeno tre ra
gioni (e interpretazioni) per le quali tale evento potreb

be verificarsi. 
La prima riguarda il fatto che la famosa legge del 31 

marzo 1977, n. 91 - che ha fatto proprio l'accordo inter
confederale del 1975 sull'unificazione del punto di con
tingenza ed ha eliminato le scale mobili anomale - ha 
recepito e universalizzato il criterio di calcolo del punto 
unico e la periodicità del meccanismo, determinan~o umi 
situazione per cui si potrebbe sostenere che solo 11 Par
lamento può modificare il meccanismo in atto. 

Sotto ìJ profilo della legittimità costituzionale, poi, 
sembrerebbe improponibile modificare con decisione 
unilaterale d'una delle parti sociali gli effetti di una 
legge che, avendo a'\sunto un _criter~o ?i. pcr~quazi?ne e 
al tempo stesso di tutela mediante md1c1zza21one d1 uno 
"zoccolo,. di retribuzione uguale per tutti, si colloca CO· 

me attuazione dell'art. 36 della Costituzione (principio 
della retribuzione sufficiente). 

La terza ragione, che giuridicamente si colloca in con
trasto con le prime due, arriva però alla stessa conclu
sione di illegittimità o di mancanza di effetto della di
sdetta, appellandosi al fatto che il meccanismo della Sca
la Mobile è entrato a far parte dei singoli contratti e che 
solo tali contratti avrebbero valore giuridico. 

Come si vede, in mancanza di una intesa, si propor
rebbe una questione assai complessa sotto il profilo giu
ridico, che darebbe luogo ad una situazione estremamen
te confusa, destinata a turbare le relazioni industriali 
per mesi e forse per anni. 

Dunque, anche dopo la scadenza del 31-1-83, si pro-
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porrebbe per il governo la responsabilità politica di fa. 
vorire una intesa tra le parti e di procedere, paralleh
mente, alle necessarie modifiche legislative. Ma ciò, na 
turalmentc, avverrebbe nelle condizioni peggiori. 

e Restituzione del f iscal drag e fiscalizzazione degli one· 
ri sociali, sono misure sulf icienti per indurre le parti 
sociali a superare gli ostacoli della trattativa sul costo 
del lavoro? 

Come è noto il movimento sindacale non si e limitato 
a chiedere la restituzione dcl fiscal drag, ma rivendica 
anche la riforma strutturale dell'IRPEF. Noi siamo d'ac
cordo con questa richiesta centrale. Inoltre si tratta di 
non far pesare sul costo del lavoro ulteriori aumenti de 
gli oneri contributivi. In generale 'occorrerebbe che il 
governo manifestasse in molti campi una esplicita vo
lontà di attuare una linea di rigore non a senso unico. 
Ma questo, purtroppo, non sta avvenendo, come è di
mcstrato dal mancato recupero della seconda trancia del 
fiscal drag per i lavoratori dipendenti nel 1982. 

e Quali altre i11iziative potrebbe assumere il governo per 
indurre le parti a raggiungere 11n nuovo accordo sul co
sto del lavoro? 

Il governo ha a sua disposiJ:io111: altri, importanti stru 
menti per ravorire la trattativa tra sindacati e Confindu
stria: innanzitutto la stipula dci contratti per quei set
tori nei quali lo Stato, direllamcnte o indirettamente, è 
datore di lavoro. 

Bisogna dire che se finora questo non è stato fatto, 
ciò è stato unicamente per non urtare la Confindustria. 

e li governo farebbe bene a muoversi anclte sulla que
stione dei rinnovi contrattuali, o si tratta di materia che 
riguarda unicamente le parti sociali? 

La nostra opinione è che l'autonomia contrattuale del
le categorie e delle parti sociali debba essere difesa. Ciò 
non significa che sulla base di un confronto tra governo 
e parti sociali non si possano stabilire criteri e impegni 
politici di carattere generale, capaci di diventare punto 
di riferimento per la trattativa sul costo del lavoro e per 
quella sui contratti, mantenendo distinti i tre tavoli. 

L'essenziale è che il governo non si sottragga ai suoi 
impegni per quanto riguarda il tavolo di cui è il princi
pale interlocutore. 

e E' legittimo temere clte la trattativa fra sindacati e 
Confindustria possa costituire 1m terreno di potenziale 
crisi di governo a breve scadenza (prima delle elezioni 
amministrative)? 

E' del tutto legittimo prevedere che ciò possa avveni· 
re, non solo se il governo assumerà una posizione O'>tile 
alla piattaforma sindacale, ma anche se esso non saprà 
intervenire in modo attivo per risolvere positivamente (e 
non autcritativamente) il grave conflitto sociale in atto. 

3 



(segue da pag. 2) 

di Fanfani, ma al modo con 
il quale è stata gestita e por
tata avanti la risolu1icme 
della crisi di governo. Ades. 
so, per il Consiglio naziona· 
le di gennaio, si promettono 
fuoco e fiamme, ma è faci
le prevedere che si farà pri. 
ma in tempo a stendere su 
tutto un pietoso velo. A Dc 
Mita tocca però correre ai 
ripari. Il suo errore si spie 
ga soprattutto con il propo
sito di imporre ai socialisti 
un governo con il piu sgra 
devole dei volti possibili. Ma 
il risultato è stato che ha 
perso di credibilit~ anche il 
New Look di Piaua dcl Ge· 
sù. 

Se tutto ciò corrisponde 
alla realtà, bisogna con;.ta 
stare, allora, che le colT'· 
plesse manovre politiche di 
questi ultimi mesi si sono 
combattute ancora una voi· 
ta nell'alveo di quella ormai 
insidiosissima campagna e 
lettorale • strisciante,. aper
ta ormai da un anno. All'in· 
segna, cioè, di una resa dei 
conti finale dalla quale non 
si sa bene se usciranno vin· 
ti o vincitori. 

Prevale quindi il gioco de. 
gli schieramenti su quello 
delle strategie, l'interesse 
dei partiti su quello dcl Pae. 
se, la confusione dci ruoli 
sulla chiarena dci propo 
siti. 

La Democra1ia Cristiana 
ancora una volta, dimostra, 
nonosta"lte i suoi sforzi di 
novità, i limiti di sempre. 
Non riesce, e non può, es· 
sere alternativa a se stessa, 
all'impero che ha costruito 
in più di trent'anni, al suo 
stesso sistema di potere. 
Chi pensa di farle cambiare 
rotta, cade ncll'illusicnc di 
sempre. Chi si propone di 
scalzarla, esita. Ma, forse, J;i 

sinistra teme di proporsi 
come credibile forza aller 
na tiva di governo? 

Antonio Chlzzonltl 
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Visentini e Spadolini 

Polo laico 

I vedovi di Spadolini 
e Ora che la decisione re
pubblicana di mantenere le 
distanze dal governo è sta
ta confermata, dopo le di
chiarazioni programmatiche 
di Fanfani, e ratificata dal 
voto di astensione, emerge 
nei partiti • minori ,. che in. 
vece sono entrati nella coa. 
lizione, più d'una perples· 
sità. 

Sono dubbi di diversa na
tura e, per certi versi, detta
ti da opposti timori. Ne fa 
fede il dibattito svoltosi in 
seno a! consiglio nazionale 
liberale e le polemiche di
chiarazioni rilasciate dal 
neo-ministro della Marina 
mercantile, il socialdemocra
tico Di Giesi, che appena ie· 
ri ricopriva, nel governo 
Spadolini, il ben più impor
tante, ai fini dell'osservato
rio di politica economica 
che permetteva, dicastero 
del Lavoro. 

Tra i liberali c'è una du
plice preoccupazione: quel 
la che è emersa dall'inter
vento del segretario Zanone. 
letto anche attraverso le in· 
tegrazioni di altri esponcn 
ti della maggioranza, che I' 
equilibrio della collaborazio
ne dei partiti laici e sociali
sti da una parte e della DC 
dall'altra possa - con il go
verno Fanfani - venir me 
no; quella degli oppositori 
del segretario (Sterpa, Bi-

gnardi) per i quali c10 e gia 
avvenuto e si è di fronte al
la disgregazione dell'area lai
ca. 

Di conseguenza, mentre 
Zanonc cd i suoi si affan · 
nano a dimostrare che non 
è fallita la strategia dei lai
ci, che l'esperienza di colla. 
bora1ionc tra laico-socialisti 
e la DC è tuttora valida e 
giustifica la partccipaziont> 
dcl PLI alla maggiorama di 
governo, i suoi avversari in
terni sostengono, al contra
rio, che l'adesione al nuovo 
governo è stata • frettolosa 
in quanto non ponderata ed 
acritica • proprio perché il 
governo Fanfani è, per la 
sua stessa composi1ione e 
per il suo programma, il go
verno che dovrebbe permet
tere alla DC la riconquista 
dcl primato politico. La pro
spettiva, secondo la mino
ranza liberale, considerata 
•di destra,. rispetto alla 
maggioranza che appoggia 
il segretario, è - a breve 
termine - una campagna e
lettorale aspra soprattutto 
fra gli stessi alleati dcl pen
tapartito e, a tempi più lun
ghi, una riedi1ione sostan
ziale del bipolari~mo 

Le proposte della corren
te minoritaria liberale, per 
•giustificare,. la presenza 
del PLI nel governo sono 
conseguenti alla co!locazio-

ne politica di questo grup
po. Provvedimenti • corag
giosi ,. soprattutto in senso 
di ridimensionamento dcli' 
inter\'ento statale nell'econ0-
mia e di intransigenza at !an
tica. 
~el PSDI e la sinistra che 

ritiene un • arretramento "' 
la situazione dett.rminatasi 
nel go\•erno Fanfani, rispet. 
to al pentapartito guidato 
da Spadolini. Di Giesi ha 
formulato, nei confronti del
la DC - per la composizio
ne del governo - esatta· 
mente le stesse accuse avan
za te dalla minoranza libera
le (e per questo si è attira. 
to, al Senato, le ire dcl pre. 
sidente del PLI, Mala!-'odi, 
che ne ha chiesto le dimis· 
sioni) osservando che il go. 
verno Fanfani rischia di di
ventare • un centrosinistra 
vecchia maniera a causa dci 
mutati rapporti di fona al 
suo interno, che hanno vi. 
sto la DC non solo ripren
dere la direzione politica del 
governo stesso ma anche i 
più importanti ministeri e
conomici•. 

Con argomentazioni analo. 
ghe a quelle di Zanone, Lon. 
go sostiene invece la neces· 
sità di una linea di intesa 
tra i partiti di democrazia 
socialista e laica in modo 
che ciò divenga " il grande 
elemento di novità nella sta
gnante vita politica italia
na•. 

Così, nel dubbio di esse
re rimasti praticamente so
li, in balia della DC, social
democratici e liberali guar
dano al partito repubblica
no con un misto di invidia 
e di rabbia, per la possibi
lità che esso ha, r imanendo 
fuori dal governo, di criti· 
care Fanfani e la DC e di 
dire • no ,. a tutto quello 
che è • faciloneria, pressa. 
pcchismo, corporat1v1smo, 
lassismo e debolezza nelle 
questioni morali, finanziarie 
e istituzionali•, secondo 
quanto sostenuto da Spa
dolini. 

Neri Paolonl 
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Morii no 

Senato 

La presidenza stretta 
e Quando erano tutti ..: due 
più giovani, Giovanni Gallo
ni lo definì « il labbro ideo
logico della DC•. Tommaso 
Morlino, moroteo di ferro. 
neo eletto presidente dcl Se
nato, era ritenuto in passato 
in seno alla direzione demo
cnst1ana un parlatore fa
condo, prolisso, pronto a 
prendere la parola, ma in
certo quando si trattava di 
concludere il discorso. 

Nelle tre votazioni. che i 
senatori democristiani han
no tenuto per designare il 
loro candidato alla succes 
sione di Amintore Fanfani. 
alla Presidenza del Senato, 
questo lucano eletto scnat0-
re a Como ha corso il ri
schio di condividere con I' 
esponente basista. ora diret
tore dc Il Popolo la sor-

t..: che gli impedì di diveni
re. anni addietro, presiden. 
te dei deputati dc. Galloni 
era il candidato della segre
teria Zaccagnini, e i • peo
nes • gli preferirono Gerar. 
do Bianco. Morlino, candi. 
dato della segreteria De Mi
ta a ricoprire la carica di 
presidente dcl Senato, è pre
valso per un pugno di voli 
sul candidato dei senatori
peones, Giuseppe Bartolo
mei, fanfaniano, ex mm1stro 
di Spadolini alla terza vota
zione, quella di ballottaggio. 

La sequenza delle votazio
ni è indicativa. Nella prima, 
svoltasi nella giornata di lu
nedì 6 dicembre, i senatori 
democristiani che partecipa. 
no al voto sono 131. A Mor
lino vanno 55 consensi, 15 
in meno dei 70 necessari, la 
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maggioranza assoluta in 
questa prima votazione. Se
condo nelle preferenze è Ta
viani. che raccoglie 14 voti. 
A Bartolomci vanno solo 13 
consensi, ma è su di lui che 
'>i guarda per la giornata 
successiva. Taviani, infatti, 
non è considerato un candi. 
dato che abbia molto segui
to. Sull'ex capogruppo sono 
mvece pronti a confluire i 
voti mancanti; 30 sono sta
te infatti le '>chcde bianche 
e due le nulle Sono le cor
renti dc di minoranza che 
•si contano•. Forlaniani, bi. 
sagliani e lorzanovisti han
no infatti gradito ben poco 
qut!lla che è stata conside
rata una duplice ingerenza 
della segreteria democristia
na. l'indicazione del vice 
rrcsidente anziano del Se
nato a candidato dcl parti
lu, in luogo dcl più gradito 
t ' \. presidente del gruppo, il 
' anfaniano fedelissimo, Bar
tolomei. Ma ancor meno i 
'>cnatori dc hanno gradito 
che la segreteria abbia scel
to, senza alcuna consultazio
ne, chi nominare tra lor0 
ministri e sottosegretari. 

La mauina successiva di
minuiscono i voti di Morii
no, che passano a 53, aumen
tano quelli di Taviani, che 
arriva a quota 33, ma Bart0-
lomei balza a quota 37. E' il 
ballottaggio tra colui che fu 
il braccio destro di Moro e 
l'ex segretario di Fanfani. 
Sul nome di quest'ultimo e
rano cominciati ad affluire 
i consensi dei senatori del
la minoranza, sollecitati in 
particolar modo da Donat 
Cattin e dal luogotenente di 

Andreotti, Franco Evangeli
sti, deputato insolitamente 
presente al Senato. La paro

la d'ordine era di non vota
re il «candidato della segre

teria "· A urne chiuse, nel
la terza votazione, la segre

teria fa sapere, attraverso 
una breve nota d'agenzia, 
che un candidato ufficiale 
non esiste. Piazza del Ge3u 

non ha espresso - si affer-

ma - alcuna candidatura. 
né alcuna preferenza, né è 
intervenuta a favore di chic
chessia. Anzi « l'ufficio poli
tico aveva ritenuto opportu. 
no che, nelle primarie, i se
natori d c esprimessero il 
loro voto nella pili ampia 
libertà». La nota, turdiva, 
veniva ritenuta un tentativo 
di Dc Mita di corrcsponsa. 
biliuare, nella vicenda. tutti 
i capicorrentc, della maggio
ranza e della minoranza, pre. 
senti in massa ne ll'organo 
di vertice del partito. 

Morlino, comunque, otte
neva, sia pure per un sof
fio, la candidatura ul ficiale 
dci senatori dc alla presi
dema dcl Senato: 66 voti 
contro i 59 andati a Bart0-
lomei. 

Un dissenso piu che no
tevole, se dietro esso si na
sconde l'insofferenza di lor 
ze al momento eterogenee 
contro la segreteria De Mi. 
1a e contro lo stesso Fanfa
ni. Non c'è, ancora, una ve
ra e propria coalizione del 
dissenso: ma gli andrcotlia 
ni non sembrano disposti a 
dimenticare la mancata n0-
mina del loro leader al mi
nistero degli Esteri, Donat 
c :1ìtin ha quasi sconfessato 
Mannino perché è divenuto 
ministro contro il suo • ve. 
to •, Granelli sta comincian
do a prendere le distanze 
dal rigore del programma e. 
conomico stilato dal neo 
ministro per il Tesoro, Go
ria, e dal vice segretario di 
De Mita, Mazzotta. 

Se si aggiunge lo sconten
to di Bisaglia e le prime av
visaglie di una riunificazio. 
ne dorolea, ci sono abba
stanza segnali di pericolo 
per il segretario democri
stiano. Ed anche prr la te
nuta del V Governo Fanfani. 
Di qui alla prossima prima. 
vera, le prove per il quadri

partito saranno molte e dif· 
ficili. E i " franchi tiratori ,. 
non sona merce nuova in 
casa DC. 

N. P. 
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L'ASTROLABIO ATTUALITA' 

Bankitalia 

Un Tesoro 
da risposare 

Go ria 

e Il divorzio fra Banca d' 
Italia e Tesoro ritorna, ad 
ogni asta mensile di Bot. al
l'attenzione degli osservato
ri. Deve rimanere o no il di· 
vorzio, o conviene ripristina. 
re una convivenza fra le due 
massime autorità moneta
rie? Ma, soprattutto, aldilà 
degli aspetti tecnici quali so
no i problemi politici che ne 
discendono? 

E' opportuno per il Paese 
consentire ai partiti di go
verno di finanziare la spesa 
pubblica attraverso l'obbli. 
go della Banca d'Italia di 
creare a richiesta nuova mo
neta? Oppure, il Tesoro ogni 
qualvolta ha bisogno di fon. 
di deve presentarsi ai rispar-

e 

miatori chiedendo in presti. 
to il loro risparmio? 

Nel primo caso. Il Tesoro 
non troverebbe alcun argine 
alle proprie scelte e a quel
le dei partiti di governo e 
potrebbe esigere dalla Ban. 
ca d'Italia la copertura di 
ogni fabbisogno: una coper
tura certa, qualunque sia la 
lista presentata per qualità 
e per importo (per legge, in. 
vece, il Tesoro può esigere 
solo il finanziamento pres
soché gratuito del 14% della 
spesa pubblica). 

Nel secondo caso. li Teso
ro può trovare due argini: 
nelle scelte dei risparmiato
ri e degli investitori istitu
zionali e di conseguenza nel-

la struttura dei tassi di in
teresse (vi è sempre un li
vello di tasso che può ga. 
ranlire l'indebitamento pub· 
blico); così come negli obiet. 
tivi di politica monetaria fis. 
sati politicamente e perse
guiti dalla Banca d'Italia 
(riequilibrio della bilancia 
dci pagamenti, contenimen
to dci livelli di disoccupazio
ne e di inflazione), obiettivi 
che possono rendere di voi· 
la in volta opportuna la ne. 
gazione o l'accettazione dcl 
finanziamento del Tesoro al· 
traverso l'acquisto delle sue 
cambiali a 3 o 6 mesi. 

Vedendo, allora, la que· 
stione nelle sue implicanzc 
politiche si può rile,·are che 
se la Banca d'Italia ha mi
nori margini di libertà di di. 
re si o no alle richieste del 
Tesoro, il Paese. a sua volta, 
ha minori opportunità di in· 

fluire sulle scelte dei partiti 
di governo soprattutto quan. 
do questi sono in aperta vio
lazione degli impegni pro 
clamati. 

Al contrario, se i margini 
di libertà del Banchiere Cen 
trale sono maggiori - dati, 
come detto, dalla facoltà di 
non acquistare i titoli del 
Tesoro - il Paese, di mese 
in mese, può verificare se 
e di quanto le richieste fi. 
nanziarie del governo sono 
in contrasto con gli obietti
vi di politica monetaria. 
Quindi una maggiore traspa. 
renza sui « NO » della Ban
ca d'Italia (soprattutto do
po il NO dei risparmiatori) 
potrebbe permettere di ave
re uno strumento di contro!. 
lo in più ed il rifiuto potreb
be aprire spazi di iniziativa 
politica nuovi. C'è, dunque, 
a mio parere e ovviamente 

Bancari 

Il Sindacato 
non è un'isola 

e Dopo la conclusione della lunga vertenza dei bancari 
per il rinnovo del contratto di lavoro pare opportuno 
trarre almeno qualche lezione di carattere generale da 
una lotta che ha interessato in modo diretto o indiretto 
rnilioni di persone. lnnanziwtto, la importanza e de/i. 
catezza di un servizio quale quello bancario - e ciò 
vale per tanti altri - impone di mantenere nel corso 
della lotta un rapporto stretto e continuo tra gli interessi 
generali del Paese e quelli dei lavoratori cl1e lottano. 
I lavoratori l1anno più volte informato il pubblico, cioè 
gli altri lavoratori, sul merito della loro lotta, sul reale 
stato degli stipendi della categoria, sulle differenze tra 
gli stipendi attuali e quelli del passato. Eppure, nessuna 
vertenza come questa dei bancari ha meglio dimostrato 
clie tutto ciò non basta più. Non è bastato, cioè, dimo
strare come tanti privilegi del passato siano ormai im 
lontano ricordo, come la categoria abbia dei giusti obiet
tivi da porre nelle proprie rivendicazioni: di fatto, i 
bancari si sono egualmente isolati davanti all'opinione 
pubblica. Perché? Che cosa è accaduto per scatenare 
la rabbia di tanti altri lavoratori contro altri lavoratori? 

Ebbene, i lavoratori cl1e dovevano riscuotere il loro 
stipendio, i pensionati cl1e dovevano riscuotere la loro 
pensione non si sono accontentati di conoscere a quanto 
ammontavano realmente gli stipendi dei bancari: vole· 
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dal mio punto di vista, una 
opportunità politica nel por
re degli argini alle scelte del 
Tesoro. Tuttavia, la questio
ne non si esaurisce in tale 
conclusione: occorre, infatti, 
esaminare quali altri conse. 
guenze ne possano derivare. 

Vediamo quelle sull'entità 
del disavanzo. Quali effetti il 
divorzio può produrre sul 
deficit pubblico? Ciò che è 
accaduto negli ultimi tempi 
sembra chiaro: nonostante 
« il divorzio », il disavanzo 
non si è ridotto. In altri ter
mini, nonostante che la Ban
ca d'Italia si sia rifiutata di 
comprare i titoli dello Sta· 
to, non c'è stata alcuna ri
duzione del disavanzo: il Te
soro ha trovato sempre, al
meno fino alle recenti pole
miche sulle prospettive del 
debito pubblico, il denaro 
sul mercato. Cun una con<;c. 

guenza: che la struttura dei 
tassi di interesse si è irrigi
dita sulla spinta della do
manda del Tesoro, proprio 
mentre nel Paese si chiede
va una riduzione del costo 
del denaro. Almeno, da que
sto lato, si sono chiarite le 
responsabilità sul «caro de. 
naro » e la polemica nei con
fronti delle banche ha potu
to dispiegarsi alla fine in 
termini più realistici. 

Ma, vi è anche da chieder
si, poteva conseguire una 
riduzione del disavanzo dal
la semplice acquisizione di 
maggiori margini di libertà 
da parte della Banca d'Ita· 
Jia? 

Ogni aspettativa in questa 
direzione non poteva e non 
può che essere illusoria, es
sendo l'entità del disavanzo 
funzione dirt!lla della politi
ca di bilancio e nun già del-

vano risc1t0t~re il propriu. Per di più la mancata riscos
.:.1one di stipendi e pensioni - è stato fatto notare -
mentre recava un danno certo ad altri lavoratori deter
minava per questo aspetto perfino un aumento dei 
ricavi per le banche. Ma al di là di tale forzatura dove 
:>ta la novità e la lezione da trarre? Questa lotta ha 
insegnato che oggi, nella attuale crisi dello Stato, i 
propri interessi devono essere tutelati in coerenza con 
quelli più generali che gli stessi lavoratori in lotta do
vranno fare propri e tutelare come propri. Il pagamento 
di stipendi e pensioni nelle banche, delle imposte allo 
Stato, l'esercizio del trasporto pubblico nei periodi de
licati e di punta, l'esercizio dei servizi di emergenza ne
gli ospedali non possono essere ignorati: essi debbono 
essere considerati dei vincoli per gli stessi lavoratori 
clie lottano. Una dei mali di questo Stato è il corpora
tivismo: chi più dei lavoratori deve caricarsi del suo 
superamento? E il modo per superarlo non è anche di 
riconoscere che la propria lotta non è contro altri in
teressi generali e che anzi ne è da essi condizionata? 

La seconda considerazione investe il merito della 
vertenza. In ogni vertenza, aldilà dei meri aspetti di 
miglioramento salariale, vi sono anche obiettivi che pos
sono essere considerati di interesse sia dei lavoratori 
sia del Paese. Quali obiettivi e quindi quali conquiste, 
in altri termini, nella vertenza dei bancari hanno tale 
valenza? Forse ve n'è più di una (spazio integrativo 
aziendale, riduzione dell'orario di lavoro, ecc.), ma mi 
preme sottolineare invece una parte dell'accordo che 
ha rappresentato uno dei maggiori ostacoli durante la 
trattativa e che potrebbe determinare in prospettiva un 
salto di qualità nel rapporto di lavoro. Si tratta della 
questione dell'orario di sportello nel pomeriggio: que
stione aperta dalla controparte. 
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l'acquisto o meno dei BOT 
da parte della Banca d'Ita
lia. Una seconda conclusio. 
ne pare, allora, opportuna: 
per costringere il Tesoro e i 
partiti di governo ad un di· 
verso comportamento, non 
solo non basta il ricorso al 
divorzio ma ne va evitata 
anche ogni esaltazione. Non 
bisogna cioè aspettarsi da 
uno strumento tecnico quel
lo che esso non può dare, 
e che, invece, può essere da
to da una conseguente ini
ziativa politica tesa ad evi
denziare le distinte respon. 
sabilità di ogni soggetto: di 
un Tesoro che « deborda », 

di una Banca d'Italia che ac
cetta o rifiuta il deborda
mento, di un Comitato dcl 
Credito che asseconda l'uno 
o l'altra. 

Come <;e ne esce? La via 
maestra è quella della qua. 

lificazione della spesa pub
blica e della riduzione del 
disavanzo corrente in modo 
da far pesare meno e me
glio il Tesoro sul risparmio 
disponibile. Ma non basta. 
Contestualmente a tale ma. 
novra di riduzione - e la 
contestualità appare condi
zione necessaria per ottene
re il cambiamento - occor
re procedere ad un gradua
le aumento del risparmio di
sponibile per gli investimen. 
ti e quindi ad un aumento 
del credito per le imprese 
allentando altrettanto gra
dualmente i vincoli all'im
piego delle banche. Ma que
sto è un obiettivo che inve
ste l'azione del governo e vi 
sono, alla luce del program
ma presentato, seri dubbi 
che esso possa essere rag. 
giunto. 

Gianni Manghetti 

Come noto l'apert~ra dello sportello nel pomeriggio 
non era desiderata dai lavoratori per una semplice ra
gione: comporta non dei semplici oneri aggiuntivi quan
to sacrifici qualitativamente diversi perché incidenti 
sulla organizzazione del lavoro. /\"on vi è dubbio che l' 
apertura pomeridiana è utile al Paese (per di più quasi 
tutti i paesi europei la prevedono) ed è altrettanto indub
bio che la controparte ha, essa, giocato una carta vin
cente fin dall'inizio. Dove occorreva, invece, incalzare 
e dove si dovrà in futuro porre in difficoltà l'Assicre. 
dito? Non già nella negazione di tale utilità, quanto nella 
richiesta di contropartite della stessa natura, qualitati
vamente diverse da quelle salariali, atte a compensare 
sullo stesso piano un sacrificio strutturalmente diverso. 
Quali maggiori opportunità di carriera possono essere 
offerte a chi accetta il sacrificio di prolungare l'orario 
di lavoro, dì rinunziare cioè al tempo libero in favore 
dell'azienda? E' l'intero processo degli automatismi di 
carriera ad entrare in crisi. In luogo di rigidi e dere
sponsabilizzanti automatismi, non è forse questo uno 
dei dati oggettivi - come l'accettazione della mobili
tà da piazza a piazza - che devono essere valutati per 
la più rapida carriera del lavoratore? Ovviamente, oc
correrà approfondire l'intera questione, ma a mio pa. 
rere prima o poi balzerà come esigenza il fatto di do
ver valutare nella carriera i sacrifici e non già il tempo 
che decorre; e balzerà all'attenzione perché il numero 
dei lavoratori coinvolti nell'esperienza pomeridiana sarà 
sufficientemente alto per pesare verso il cambiamento. 
Insomma, proprio dall'elemento più difficile della trat
tativa potranno nascere nel futuro le condizioni per un 
salto di qualità e quindi per un rafforzamento dell'ini
ziativa sindacale nelle banche. 

G. M. 
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Sindacato 

Prime spinte alla 
contrattazione 
e L'autunno è scivolato 
nell'inverno, la piattaforma 
sindacale è rimasta al palo 
e avvisaglie certe per una 
soluzione soddisfacente an
cora non se ne vedono. La 
tensione cova sotto la cene
re ma è difficile prevedere 
se e come esploderà poiché 
i lavoratori occupati si muo
vono con prudenza, quasi 
con paura di perdere quel
lo che hanno. La piattafor
ma dcl sindacato è una mac
china complessa: per poter 
funzionare bisogna che tut
te le ruote si muovano as. 
sicmc, se anche una sola 
si blocca tutto il meccani 
smo resta inceppato. 

Il direttivo Cgil, Cisl, Uil 
dcl 16 novembre aveva chie
sto agli imprenditori pub
bPci e privati il rinnovo dei 
contratti e si era detto di
sponibile ad una revisione 
dei meccanismi di indicizza
zione dei salari in presenza 
della "realizzazione conte
~tualc .. di alcuni • obiettivi 
prioritari•: la difesa inte
gra 'e dcl potere d'acquisto 
dci salari più bassi, la ri
forma fiscale, la restituzio
ne dcl fiscal drag per il 
1982. La risposta dcl gover
no e venuta dal prorramma 
Fanfani che il sindacato ha 
accolto come un male mino 
re, riservandosi di vi:ilutarlo 
alla prova dei fatti; fatti che 
vengono indicati dal diretti
vo dcl 7 dicembre: riform'.I 
fiscale, " rottura dcl blocco 
della contrattazione imposto 
da Confindustria e Inter 
sind •, rinnovo dci contratti 
dc! pubblico impiego. 

Oal!e tribune di Palazzo 
Madama Fanfani ribatte· 

8 

per il costo del lavoro le 
parti trovino un accordo cn 
tro il 20 gennaio, in caso di 
mancato accordo il governo 
è pronto ad intervenire; per 
il fisco promette un « alleg
gerimento dcl fiscal-drag "· 
Non fa cenno alla corre
sponsione della seconda 
tranche per il 1982. 

Ma qualche giorno prima 
il sindacato l'aveva reclama 
ta con una lettera al mini
stro Bodrato; da qui la con
vocazione alla presenza di 
Bodrato, Scotti e Forte: i 
2.850 miliardi che i lavora. 
tori aspettavano nella busta 
paga natalizia verranno ac
cantonati per il pross;mo 
anno. Questa rotellina della 
macchina è dunque in mo
vimento. Ma il meccanismo 
resta comunque bloccato 
perché da parte degli im · 
prenditori Mortillaro ripete 
che «è una perdita di tem
po aprire una trattativa sul 
le piattaforme contrattuali, 
dato che la scala mobile da 
sola fa aumentare il costo 
del lavoro più dcl tetto prc 
fissato"· Come a dire: non 
faremo girare questa ruota 
se il sindacato non farà gi
rare quella del costo del la. 
voro. Il sindacato risponde 
che le due ruote devono gi 
rare insieme e contesta le 
cifre che il padronato gli 
presenta. A democrazia bloc
cata corrisponde un sistema 
di rela1ioni industriali bloc. 
cato: il parallelismo è per· 
fetta. Per far marciare il se
condo bisogna che marci J;i 
prima. La svolta necessaria 
è dunque di vasta portata. 

Piero Nenci 

L'ASTROLABIO ATI'UALITA' 
Sindacato 

Una marcia 
per l'unità 
Intervista a Pio Galli 

Affrontati in termini nuovi alla Conferenza FLM di Torino 
I problemi della cassa integrazione e della disoccupazione. 
Una • marcia per Il lavoro •. con l'obiettivo di sollecitare 
Interventi a sostegno dell'occupazione costituendo un momento 
unificante tra occupati, cassintegrati e le forze politiche 
progressiste. 

L'unico posto dove non c'è traccia di cassintegrato è or· 
mai il vocabolario. La lingua italiana ancora disconosce que
sto infelice neologismo regalatoci dalla crisi. Al contrarlo, di· 
vanta sempre più difficile imbattersi in settori produttivi, In 
grandi o piccole concentrazioni industriali nelle varie zone 
d'Italia, che non conoscano il ricorso massiccio alla Cassa 
integrazione guadagni (CIGJ. I cassintegrati o sospesi costi
tuiscono un vero esercito: se ne calcolano circa 700 000 

La d1ffus1one del fenomeno, oltre ad incidere pesantemen· 
te sul defic,t pubblico, comporta altre conseguenze neg::it1ve, 
come l'incremento della manodopera disponibile per il lavoro 
nero. Di fronte all'uso indiscriminato della CIG ed agli ef· 
tetti perversi che ne conseguono è sorta l'esigenza di una 
sostanziale rev1s;one dei meccanismi del suo funzionamento . 
Accantonate proposte come quella dell'impiego dei sospesi 
in lavcri d1 pubblica utilità. ne vengono formulate altre con
nesse all'auspicata riforma del mercato del lavoro. Quale è. 
in proposito, l'atteggiamento del s indacato? Lo abb.amo ch1a· 
sto a Pio Galli. segretario generale della Federazione lavo
ratori metalmeccanici La FLM ha organizzato all'Inizio del 
mese a Torino la prima conferenza nazionale dei c:isslnte· 
grati (il settore metalmeccanico è 11 più colpito dalla CIG) 
ed ha lanciato la proposta di una Marcia per ìl Lavoro, che 
dovrebb.:i aver luogo a gennaio. 

e Qual è il signi/icato dell'assemblea di Torino. soprat
tutto in relazione a quegli episodi d'mcomprenszone ed an
che di temione che si sono avuti tra cassintegrati e rin
dacato? 

La convocazic.:ne di questa conferenza era un'esigenza 
avvertita da tempo dal sindacato ed in particolare dalla 
FLM. Forse abbinmo tardato troppo e dovevamo essere 
più tempestivi rispetto a tentativi o tentazioni, presenti 
tra i lavoratori sospesi di alcune realtà settentrionali, di 
andare - proprio per questa mancanza d'iniziativa no
stra - a momenti di contrapposizione con il sindacato. 
C'era dunque la necessità di muoversi evitando la setto
rializzazione delle iniziative a sostegno degli occupati, dei 
cassintegrati e dei disoccupati e puntando invece alla riu
nificazione di tutte queste forze, sia pure ciascuna con 
propri momenti organizzativi nell'ambito del sind.1cato. 
A questo proposito mi sembra importante rilevare che la 
conferenza d1 Torino sia stata realizzata dal sindacato 
con il concorso determinante dcl Comitato dei cassintegrati 
del Piemonte. 

e Al di là di questa assemblea, che cosa vuol dire per 
i lavoratori sospesi avere « propri momenti organizza
tivi »? 

Significa che i lavoratori in CIG devono avere i pro· 
pri delegati, i propri Comitati, ma non separati o addi-
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rittura antagonisu al smdacato. A Torino è emersa questJ 
fondamentale esigenza di unità, che è poi la condizione 
per raggiungere gli obiettivi che ci siamo posti. 

e Quali sono questi obiettzvi? 

Il rispetto degli accordi per il rientro dei sospesi in 
fabbrica e il superamento della linea delle zero ore, attra
verso la rotazione, la definizione di nuovi turni di lavoro 
e la riduzione dell'orario, come strumento di politica in
dustriale per garantire l'occupazione in presenza di pro
cessi di ristrutturazione. Dalla conferenza è insomma 
uscita una ridefinizione della strategia del sindacato per 
affrontare in termini nuovi i problemi della cassa inte
grazione, della disoccupazione e del mercato del lavoro . 

e E' stata anche dtScussa la solu:aone /rancese del co
siddetto « contratto di solidarietà » ... 

E' un'ipotesi che abbiamo preso in considerazione e 
che stiamo attualmente studiando. In Francia la legge 
demanda al sindacato la possibilità di stipulare questi 
contratti, quando la ristrutturazione avviene salvaguar
dando al massimo l'occupazione con la riduzione dell'ora
rio di lavoro o assumendo giovani. In questo caso lo 
Stato interviene con dei contributi alle aziende. 

e Il recente Comitato direttivo della Federazione Cgil· 
Czsl-Uil ha accolto la proposta della FLM per una marcia 
per il lavoro. Quali sono gli scopi di questa iniziativa? 

Il primo obiettivo è quello di incidere sulle scelte 
di politica economica e industriale per sollecitare inter

venti a sostegno dell'occupazione. Nel 1982 è stato rag 
giunto il miliardo di ore di CIG e, se non si attua una 
svolta, molti lavoratori sospesi rischiano di andare ad in· 

foltire le schiere dei disoccupati. La marcia deve poi co 
stituire un momento unificante tra occupati cassintegratt 
e disoccupati, giovani del Nord e del Sud, tra questa gran
de forla del lavoro e le forze politiche progressiste, le: 
forze sociali. le istituzioni Risalendo la penisola dal Sud 

e scendendo dal Nord verso Roma, dove si concluderà 
con una grande manifestazione, la marcia toccherà le gran. 
di città per discutere e sensibilizzare la gente e le isti
tuzioni locali sugli obiettivi della iniziativa. Voglio dire 
fin d'Gra che non si traccerà di una marcia della dispe
razione, di gente che è senza lavoro o che teme di per
derlo, bensì di una dimostrazione di vitalità da parte di 
chi vuole contare nelle scelte per portare l'Italia fuori 
dalla crisi. Come FLM abbiamo indicato i punti princi
pali di questa iniziativa di lotta: la riforma del mercato 
del lavoro, un piano organico d'investimenti a sostegno 
dell'occupazione, una modifica della politica cconomic.1 
e industriale, il rinnovo dei contratti. 

e Proprzo mentre si svolgerà la marcia il smdacato do
vrà misurarsi con le przme scelte del nuovo governo m 
politica economica. Come giudica l'attuale situazione e 
quali sono le prospettive per l'inizio del 1983? 

Da una parte siamo di fronte ad una linea d'intransi
genza e di sfida arrogante del padronato, che è dannosa 
al paese e che quindi va modificata con la ripresa del ne
goziato su tutti i tavoli e con la lotta a sostegno dei no
stri obiettivi. Dall'altra siamo di fronte alla costituzio
ne di un governo, il cui programma - per quanto ci è 
dato sapere - tiene conto solo parzialmente, per alcuni 
aspetti, della piattaforma definita dalla federazione uni
taria dopo la consultazione, mentre, per altri aspetti, è 
completamente alternativo. La federazione unitaria dovrà 
perciò avviare nel più breve tempo, secondo quanto si 
è deciso nel recente direttivo, un confronto stringente 

con il governo per indurlo a modificare gli orientamenti 
di politica economica. Se questo non dovesse avvenire, al 
movimento sindacale, che con la consultazione ha saputo 
recuperare un rapporto credibile con i lavoratori, non si 
porrà altra scelta che quella di organizzare la pressione 
e la lotta nell'interesse dei lavoratori, delle masse popo
lari e dell'intero paese. 

a cura di Giuseppe Slrcana 

Cassa integrazione guadagni (gestione ordinaria e gestione speciale per l'edilizia). Ore autorizza te nel 
periodo gennaio-settembre del 1981 e del 1982. 

Gestioni e interventi Gennaio-settembre Peso 0 o s ul tot. 
della gest. ord. 
1981 1982 (*) 

- interventi ordinari 
- interventi straordinari (operai) 
- interventi straordinari (impiegati) 
Totale gestione ordinaria 
- di cui industria manifatturiera 
Gestione speciale per l'edilizia 

Totale gestione ordinaria 
+ gestione speciale 

e•) Dati provvisori. 

Fonte: Elaborazione Flm su dati lnps. 

1981 1982 (*) 

134.399.671 
184.088.008 
19.510.877 

337.998.556 
325.743 201 

64.138.246 

402.136.802 

137.216.215 
235.883.914 
27.005.698 

400.105.827 
384.619.835 
48.872.425 

448.978.252 
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Varlaz. oo (*) 
(1981 = 100) 

+ 2,1 
+ 28,l 
+ 38,4 
+ 18,4 
+ 18,1 

23,8 

+ 11,6 

39,7 
54,5 
5,8 

100 
96,3 

34,3 
58,9 
6,8 

100 
96,1 
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L'ASTROLABIO ATTUALITA' 

Mafia 

Dimenticare 
Palermo 
e • Certo, adesso c'è la ma
fia catanese, la mafia di Si. 
racusa e di Caltanissetta. 
Poi c'è la mafia turca, la ma
fia greca ... E chi può occu
parsi più della mari.i di Pa
lermo, quella vera, intendia. 
moci... "· 

Un inquirente e un magi
strato di Palermo si conce. 
dono questo sfogo commen
tando a mezza voce le ulti
me clamorose vicende sici
liane, il dopo-Dalla Chiesa 
insomma. 

Nei cento giorni dell'Alto 
Commio;sario Dc Francesco 
c'e stato lo scandalo delle 
bollette false dell'IVA, e so
no stati incriminati i cava
lieri del lavoro di Catania. 
C'è stato lo scandalo dl'l 'Pa
lazzo dei Congressi per il 
quale è ricercato il costrut
tore catanese Costanzo e so
no incriminati alti burocrati 
della Regione. E' emersa la 
• pista bulgara ,. che rivela 
collegamenti fra mafiosi pa. 
termitani e trafficanti di ar
mi e droga di nazionalità 
bulgara e forse turca. C'è, 
ancora in pieno svolgimen
to, la guerra fra le cosch~ 
mafiose dcl capoluogo sici
liano, suddivise per comodi. 
tà di osscrva1ionc in • per
denti" e "vincenti•. C'è sta
to l'arresto del presidente 
della provincia, il democri
stiano fanfaniano Ernesto Di 
Fresco, ma si dice a Pa
lermo che •è scivolato su 
una buccia di banana •. 

Ma qual è il segno uni
voco di tutte queste vi
cende? Aggirare il problema 
dei problemi, cioè la ricer
ca dei cervelli, della •dire. 
zionc strategica ,. della ma
fia palermitana, dcl e go
tha • della criminalità orga
nizzata e delle sue imman
cabili protezioni politiche. 

Qualcuno l'ha già dello 
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pur lienza voler rilasciart! 
patenti di innocenza a nes
suno: sembra che ci sia un' 
alta strategia che organizza 
i depistaggi, che oggi crimi
nalizza Catania per lasciare 
in ombra Palermo. Si cerca, 
insomma, di far dimentica
re che una potente organiz 
zazione quale la mafia paler
mitana, che ha nel capoluo
go il centro degli interessi, 
ha pure bisogno di un retro
terra territoriale, che neces. 
sariamente raggiunge la co
sta orientale dell'Isola. 

E De Francesco lavora in 
silenzio e nell'ombra, fra lo 
scetticismo generale. A Pa 
!ermo si è parlato anche di 
un antagonismo montante 
fra servizi segreti e polizia 
giudiziaria. 

Intanto il convegno della 
Democrazia Cristiana sulla 
mafia ha prodotto un effet
to boomerang, provocando 
le dimissioni del segretario 
regionale della DC. Rosario 
Nicolctti, esponente della si
nistra di e Nuove Forze • 
(Bodrato), era stato il prin
cipale relatore al convegno. 
L'attacco gli è venuto dalla 
corrente di Base dopo una 
riunione con Giovanni Gal
loni, durante la quale si è 
definito il convegno sulla 
mafia « una occasione perdu
ta"· Ma in quell'attacco, si 
è subito detto, c'era la ma
no di Dc Mita, imbarazzato 
di vedere la sua linea di rin
novamento e modernizzazio
ne interpretata in Sicilia da 
Salvo Lima e Rosario Nico
letti, che finora non sono 
riusciti a liberarsi neppure 
di Vito Ciancimino. La scon
fessione implicita di Lima 
potrebbe inoltre collegarsi 
ad un raffreddamento fra 
Dc Mita ed Andreotti in se
guito alla clamorosa esclu
sione di quest'ultimo dal go
verno Fanfani, e potrebbe 
sconvolgere tutti gli equili
bri interni. Così nella DC 
siciliana tutti i giochi resta
no aperti in attesa del con
gresso di gennaio. 

Alberto Spamplnato 

Politica cultura/e 

Polemiche 
in Campidoglio 

Intervista a Lidia Menapace 

Sui problemi della polit ica culturale degli 
enti locali abbiamo sentito l'opinione di 

Lidia Menapace presidente della VI commissione 
per la cultura del Comune di Roma. Con questa 

prima intervista, l'cc Astrolabio » intende aprire 
un dibattito, che nelle prossime settimane prevede 

l 'intervento di altre forze politiche interessate 
ad un confronto su questi temi. 

e In che modo è possibile coniugare il consumo di cul
tura con la produzione di cultura per una città-metropoli 
come Roma, in relazione alle esigenze del turismo, del com
mercio, dell'industria dello spettacolo? 

Sono in difficoltà a distinguere nella cultura consu
mo da produzione, perché credo che nella cultura il con· 
sumo sia un « pezzo » della produzione: nel senso che, 
ad esempio, un libro fino a che non è letto è due etti di 
carta. Questo che dico un po' provocatoriamente del li
bro è più evidente se si tratta di spettacoli teatrali, di 
musica ecc ... , che se non vengono eseguiti e quindi ascol
tati non esistono. Il rapporto fra produzione e consumo 
nella merce cultura è diverso che per qualsiasi altro bene 
materiale: ad esempio, un'automobile stoccata nei piaz
zali della Fiat è pur sempre un'automobile, è un prodotto 
finito. La sua collocazione sul mercato è relativa al pro
fitto, mentre per quanto si riferisce alla merce cultura, la 
sua collocazione sul mercato, cioè il consumo, è stretta· 
mente legata al completamento del ciclo produttivo. L' 
aspetto 2rincipa1e della imprenditorialità comunale in 
questo campo non consiste tanto nella sua trasformazio
ne in industria culturale (una specie di agenzia che pro
duce spettacoli), quanto nel fornire le condizioni promo· 
zionali necessarie per la realizzazione di attività cultu· 
rali. 
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e Come p11ò 1/ Comune dr Rom,1 artrcolare e sviluppare 
rl rapporto con gli enti pubblici? 

Il Comune ha già sperimentato, negli ultimi anni, un 
certo tipo di cullaborazionc con alcune istituzioni cultu
rali. 

Per quanto riguarda, ad esempio, l'affare Cinecittà-Rai 
molti problemi restano ancora da risolvere. Rimane, però, 
ferma la posizione già espressa dal Comune che ritiene 
che l'espansione produttiva della Rai debba trovare uno 
sbocco nelle strutture di Cinecittà. Trattandosi, in questo 
caso, di due aziende pubbliche sarebbe giusto trovare 
soluzioni che conducano ad un\\;done di convergenza ed 
alleanza piuttosto che a quella di uno scontro. Le difficoltà 
sono poste, sopnllllltto, da p::irte della Rai, all'interno del
la quale si sta sviluppando la tendenza a trasferire a Mi
lano la produzione e a mantenere a Roma soltanto la di
rezione politica. S1 configurn, inoltre, l'intenzione di tra· 
sformare l'azienda Rai in una pura e semplice finanziaria, 
che limiten.bbc 1.1 produzione all'attualità delle testate 
giornalistiche, mentre il resto \'errebbe acquisr.ato sul 
mercato. 

e Cosa ne pensa del progetlo che prevede i! trasferi
mento del centro di produzione Rai di via Teulada a 
Centocelle, ima tona alla periferia della capitale? 

Ritengo che in ogni caso vada rispettata l'autonomia 
delle scelte del Comune di Roma, che si è già impegnato 
a destinare la zona <lei direzionale nord-est, in cui si 
trova Centocelle, per l'insediamento di un centro commer
ciale, di banche e di alcuni ministeri. E' probabile che 
ci siano pressioni per la destinazione delle aree, special
mente nella prospettiva di privatizzazione dell'ente pub 
blico radiotelevisivo e la proposta indicata, a mio parere, 
va in questo senso. 
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e Dopo le esperienze posrtrve dell'Estate romana, quan· 
to la maggiore at1e11zio11e mostrata in questi ultimi annr 
dai partiti politici z:erso le questioni culturali dei nostri 
centri urbani è stata influenzata da esigenze elettorali? 

Il rapporto tra il potere politico ed il potere culturale 
è antichi:;simo: Virgilio scava alla corte di Augusto non 
per caso e Mecenate fu il primo ministro della cultura 
che la storia ricordi. Che oggi il prodotto culturale sia 
considerato, esplicitamente, una merce consente di porre 
questo rapporto nella dialettica fra un potere politico 
ed un potere economico 

~ Con t_1t1ali funzioni è stato costituito in Campidogl10 
tl coordmamento a quattro (Severi, Nicolini, Malerba, 
Aymonino) che dovrà « supervisionare» provvedimenti 
in materia di politica culturale? 

Innanzitutto, si tratta di un coordinamento a sei e 
non a quattro, perché ci sono entrati anche un repubbli
cano ed un socialdemocratico. Inoltre, ha un carattere pu
ramente formale, perché il suo insediamento non è sancito 
da alcuna delibera cd io considero questo organismo una 
struttura che S\'UOt:\ di valore il lavoro svolto dalla VI 
commissione consiliare permanente alla cultura, che è 
istituita a norma di regolamento comunale e della quale 
fanno già parte il vice-sindaco Severi e gli assessori Nico
lini e Malerba. Il coordinamento, comunque, non pre
senterà delle delibere, che continueranno ad essere inviate 
in commissione dai singoli assessori. 

Con questa iniziativa, forse, si è tentato di masche
rare, malamente, una vecchia polemica fra Nicolini e 
Severi, ma non può essere questo lo strumento giusto 
per risolverla. Perciò, ritengo l'insediamento di questo 
coordinamento arbitrario ed un po' offensivo nei miei 
confronti, ma questo può anche appartenere ad un salto 
d'umore personale. a cura di Manuela C1Himoniale 
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L'ASTROLABIO AT1lJ Al..IT A' 

Est-ovest 

Se l'Europa 
gioca alla Pace 
e In un'epoca che, come la nostra, è ossessionata - a 
giusta ragione - dalla minaccia di una catastrofe nu· 
clearc, le speranze e le illusioni sono naturali ed anche 
necessarie. 

La speranza in Occidente è che il cambio de!Ja guar· 
dia al Cremlino possa contribuire a creare le condizioni 
per una ripresa del dialogo Est-Ovest. Per questo, cer
cando di corrispondere all'attesa dell'animo popolare, 
la stampa in genere parla di Andropov, nuovo leader 
sovietico, come di un occidentalista più conciliante del 
suo predecessore, una colomba che avrebbe prevalso 
sui falchi presenti in gran numero al Cremlino. 

Ma questo corrisponde a realtà? si sono aperte ve· 
ramente nuove prospettive per la pace? si offrono, fino 
a ieri insperate, nuove occasioni per fare progressi im· 
portanti nei rapporti fra i due blocchi sui temi caldi 
come la corsa al riarmo, le rela;doni economiche, le 
regole fondamentali del comportamento internazionale? 

La corsa agli armamenti impone incognite perico
lose e tremendi oneri finanziari ad entrambe le parti 
cd in particolare all'URSS. Perciò la recessione all'Ovest 
e la stagnazione economica all'Est non possono, prima 
o poi, non costringere l'una e l'altra parte a riconside
rare la spaventosa cifra delle spese militari e a desi· 
derare una cooperazione benefica per tutti. 

Cos\ la complessità di un mondo pieno di contrad· 
dizioni e di tensioni non può non sollecitare tutti ad 
una collaborazione politica per evitare che una crisi lo
cale, vecchia o nuova, non trascini, come accadde nel 
1914 ad una crisi generale. 

Ma la prospettiva di pace, presente in tanti dati og
gettivi della realtà internazionale, va però costruita sulla 
dura realtà politica. Chiediamoci allora perché mai la 
morte di Breznev, che fu pure pressoché universalmente 
giudicato il principale fattore della distensione al Crem
lino, dovrebbe di per sé migliorare le prospettive di 
un allentamento della tensione fra le due grandi po
tenze. 

Può forse diJ)(!ndere cio solo dalla morte di un uomo 
c dall'avvento di un altro, per • liberale " che sia con
siderato? 

Giustamente Mitterrand, che non sottovaluta certo 
gli effetti insopprimibili di ogni cambiamento, ci ha 
ricordato che il successore di Breznev è pur sempre 
espressione di un sistema e non c'è • ragione che l'albe
ro non produca gli stessi effetti "· • L'URSS vorrà sem· 
pre assicurare la propria arca di influenza e la sua 
progressione politica ed ideologica in tutti i con~incnt~. 
Sono tratti dominanti di ogni grande potenza e d1ment1· 
carh sarebbe monale "· 

Affidare perciò le speranze della distensione al solo 
<.:ambiamcnto della leadership sovietica è un errore, po
sto che questo si affida allo sviluppo di un processo 
di aperture politiche e diplomatiche, che deve ncces 
sariamcntc coinvolgere entrambe le parti. 

Il cambio della guardia al Cremlino può essere, e per 
i popoli pacifici del mondo deve essere, l'occasione 
perché USA e URSS avviino un riesame delle loro prio
rità politiche e della loro strategia, senza il quale 
temiamo fortemente che le vere cause della tensione 
resteranno immutate. 

Di questo negli USA qualcuno c'è che sembra con· 
vinto. La mone di Breznev ha ridato fiato a quel dibat
tito sulla politica estera e sul confronto Est-Ovest, che 
era rimasto assente negli ultimi tempi ed anche du
rante la competizione elettorale di " midtcrm " del 2 
novembre scorso. L'autorevole periodico Foreign Po/i. 
cy ha scritto in questi giorni che gli anni '80 saranno 
decisivi per determinare la direzione di marcia del con
flitto USA-URSS e che le rcla1ioni si orienteranno verso 
un certo tipo di compromesso (la •nuova" distensione) 
oppure si avvicineranno ulteriormente alla guerra. Per 
molti americani, critici della politica reaganiana (fra 
questi Tcd Kennedy, William Fulbright, lo stesso Kis. 
singer, Brzezinski) essendo la crisi della distensione 
giunta ad un punto critico, qualcosa deve essere fatto 
per uscire da una pericolosa situazione di stallo nel 
confronto fra le due superpotenze. Il senatore repub
blicano Hatfield ha addirittura ricordato a Reagan che 
«la vera finestra di 1,,ulncrabilità della sicurezza nazio
nale è il nostro disastroso sistema economico, sono le 
nostre infrastrutture in rovina, è la nostra perdita di 
competitività sui mercati internazionali "· 

Sono molte le cause oggettive di tensione, che devono 
essere eliminate da entrambe le parti. 

Dalla parte dell'URSS una politica di espansione 
milharc e di influenza verso zone strategicamente im· 
portanti per l'Occidente (Angola, Etiopia, Golfo, Afgha· 
nistan) cd un accelerato ritmo di rafforzamento e am
modernamento militare. 

Da parte degli USA, dopo le incertezze, ambiguità 
e contraddizioni dell'epoca di Cartcr, la carica ideolo
gica impressa alla politica estera da un Reagan ancora 
legato al mito del Cremlino tutto impegnato a svilup
pare il piano per la rivoluzione mondiale. 

C'è da prendere atto invece che la politica estera del
l'URSS non è più, se mai lo è stata, espressione di una 
strategia ideologica. Essa è piuttosto rivolta ad assicu· 
rare al paese un livello soddisfacente di sicurezza e si 
affida alla creazione di posizioni di forza aJl'esterno dei 
suoi confini, che cerca di consolidare col negoziato po
litico. 
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La potenza globale degli USA e l'insorgere nelle f..O

ne grige del mondo di nuove realtà nazionali, spesso in 
conflitto fra loro e causa di instabilità, hanno provo
cato nei dirigenti sovietici uno stato di preoccupazione, 
che li ha portati a rafforzare gli aspetti militari della 
politica di difesa. Ciò spiega l'accresciuta influenza dei 
militari sulla gestione politica dell'URSS e la difficoltà 
della sua economia. 

Comunque l'URSS non è in grado di svolgere una 
politica aggressiva e di competere (lo abbiamo visto nel
la guerra del Libano) con la tecnologia militare dcli' 
Occidente. Di questo bisogna prendere atto. 

Anche per questo tocca all'Occidente sfruttare l'occa
sione che gli è offerta dal cambio della guardia al Crcm 

lino per avviare una serie . di iniziati~e distensive e 
offrire alla nuo\a leadership 11 modo ed 11 luogo per da
re segnali di disponibilità ad un dialogo g_lo?ale, che 
riconsideri i confini delle reciproche zone d1 mflucnza, 
ridefinisca i moduli di comportamento internazionali: 
fissi i reciproci impegni di limitazione degli armam~mll 
~ di disarmo. Lo ha riconosciuto lo stesso cancelliere 
Kohl che, al suo ritorno dagli USA, ha riconosciuto. che 
il cambio della guardia al Cremlino apriva una occasione 
• storica • per la ripresa dei rapporti Est-Ovest e. ~he 
aveva consigliato a Reagan, nel quadro della politica 

di linkage, un incontro al vertice con Andropov. 

Le sedi per un dialogo glob~le fra USA e URSS ~à e~ 
sono: sono a Vienna, sono a Gmevra. sono a Madnd. S1 
tra·ua dì attivinarle senza attendere l'una parte che sia 

l'alt r<1 <l tare il primo passo. 
Quald e sc!lm1lt> si è già visto, all'Est per la Polonia 

e l'Afghanistan, all'Ovest per gli euromissili (la Nato 
si 1; d ichiarata disponibile ad esaminare a~che propost~ 
so\. ictiche diverse dalla « opzione zero •). 11 gasdotto si· 

beriano, le sanzioni. 
Nel sistema sovietico vige il princ1p10 della. conti: 

nuità e perciò non ci si può attendere nei tempi brevi 

mutamenti profondi. 
C'è però un problema di stile a distinguere Andro· 

pov da Breznev, ma quello che Andropov potrà fare 
d!penderà dalle sue idee, dal suo temperam~nto, da~la 
influenza dei vari gruppi influenti nel Cremlino ed m· 
fine da quello che farà l'Occidente. 

In Occidente per quanto riguarda il rapporto. con 
Mosca c'e un ampio dissenso fra chi crede nella d1sten· 
sionc, chi la giudica fallimentare, chi infine, ricord~nd~ 
la lezione di George Kennan, pensa ad una strategia d1 

contenimento. 
Ma nonostante questo l'Europa può fare molto in 

questo momento. L'amministrazione Reagan (Reag_an 
giudica il marxismo dci sovietici la cenere ~ella. ston.a) 
mostra di non avvertire la gravità della s1tuaz1one m· 
ternazionale e si illude, per orgoglio nazionale e sfug
gendo al ciclo in cui lo sviluppo dell'industria bellica 
si paga con la « miseria • della società civile, di pot~r 
giungere al riarmo fino al limite in cui l'URSS, pie
gando il suo orgoglio, dovrà accettare la resa. 

Bisogna che gli europei con la loro condotta demo· 
!iseano questa illusione, alla quale il maresciallo Usti· 
nov ha già dato la risposta: l'URSS non cederà mai, e 
costringano gli USA ad un atteggiamento di prudenza, 
di moderazione, di tolleranza e a non pretendere solo 
dall'URSS una risposta per una crisi internazionale, 

che ha invero molti protagonisti. 

Luci11no De Pascalls 
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Medio Oriente 

Gli arabi moderati 
guardano a Mosca 
e Il dipartimento d1 stato 
americano ccrtamentl.! oggi 
non definirebbe la situazio
ne mediorientale • diploma
ticamente fluida •, come I' 
aveva giudicata alcuni mesi 
indietro. I rischi di una nuo
va stagnazione della crisi in 
questa regione stanno au
mentando e i precedenti 
sfoni americani ogni gior
no cozzano con difficoltà 
più gravi del previsto. 

Philip Habib, mediatore 
dcl Presidente Reagan per il 
M.0., dopo il suo ultimo gi. 
ro nelle capitali dell'area 
della crisi è tornato a Wa
shington a corto di idee. 

Ostacolano il processo di 
mediazione intrapreso da 
Habib nell'estate scorsa, la 
sovranità libanese limitata 
alla sola città di Beirut 
(mentre il resto del paese ri
mane sotto l'occupazione s!
ro-israelo-palestinese), i nuo
vi progetti di insediamento 
israeliano in Cisgiordania, I' 
eterogeneità delle posizioni 
esistenti nell'Olp e la mas
siccia interferenza sinana 
negli affari interni dci pale
stinesi. 

In questo quadro le due 
prossime scadenze diveng0-
no necessariamente degne 
della massima attenzione e 
forse decisive per la sorte 
dell'ambizioso piano di pa
ce di Reagan: il viaggio di 
Re Hussein di Giordania a 
Washington verso la fine 
dell'anno e il ritorno di Be
gin in America, dopo l'ina
spettata interruzione del pre
cedente viaggio del novem. 
bre scorso a causa della 
morte della moglie. 

Probabilmente questa vol
ta Re Hussein alla Casa 

Bianca si prcsentera come ìl 
personaggio chiave per una 
soluzione di pace nel M.O. 

Farà appello al Presiden 
te americano perché nell'at. 
tualc fase della crisi la stra. 
te~ia degli Usa tenga conto 
delle posizioni del regno Ha
shemita e pretenderà per sé 
l'appoggio degli americani in 
quanto interlocutore privilc. 
giato di Arafat, ma anche 
come interlocutore potenzia
le degli stessi israeliani, che 
non nascondono una certa 
tendenza ad allargare gli ac. 
cordi di Camp David alla 
Giordania. 

La riconciliazione tra Hus 
sein e Arafat e il loro re
cente e fecondo dialogo nel 
tentativo di realizzare una 
partnership giordano-palesti. 
nese, in questo momento è 
l'unica possibile sintesi tra 
le posizioni americane e le 
aspettali\'c dei leaders ara. 
bi moderati artefici del ver
tice di Fez. 

Hussein è conscio della 
forza persuasiva dei suoi ar. 
gomenti e ciò lo renderà un 
ospite esigente per la Casa 
Bianca. Deludendo Hussein, 
Reagan sa quali rischi cor. 
rerebbe. Gli arabi moderati 
sono certamente legati ali' 
America e attenti a soddi· 
sfare le sue esigenze di po
tenza planetaria in una re. 
gione vitale come il Medio 
Oriente. Ma sono contempo 
raneamente sensibili anche 
ai loro interessi politici eJ 
economici e costantemente 
misurano le capacità reali 
dell'America di garantire la 
loro sicurezza. Nessuno, ma 
soprattutto Reagan, può sot. 
tovalutare i diversi segnali 
ùi apertura verso il mondo -13 



L'ASTROLABIO ATTUALITA' 

arabo che provengono dal
la Mosca post-brezneviana. 
Basterebbe interpretare nel 
suo giusto verso la partico. 
lare attenzione che i dirigcn. 
ti dcl Cremlino hanno riser
vato al principe saudita, mi. 
nistro degli Esteri dell'Ara· 
bia Saudita, paese con il 
quale l'Unione Sovietica non 
ha rapj)orti diplomatici, nel 
recente viaggio dei sette 
rappresentanti del vertice 
arabo a Mosca. 

Ogni passo falso di Wa
shington e ogni ritardo ul
teriore in direzione dello 
sblocco della crisi medio
rientale va inevitabilmente a 
\'antaggio di Mosca e incri 
na l'intera tra americani e 
arabi moderati. Paradossal
mente l'ago della bilancia, 
in questa situazione, sono 
gli attua li dirigenti israelia· 
ni. 

Il trio Bcgin, Sharon, Sha. 
mir, t::ostituiscc l'ostacolo 
maggiore per l'avvio di una 
soluzione di pace nel Medio 
Oriente. La loro intransigen
za blocca ogni iniziativa, im
barazzando per primi gli a
mericani. 

Il prossimo incontro tra 
Begin e Reagan dovrebbe 
far emergere tutta la dram. 
maticità degli attuali rap
porti tra i due paesi. Begin 
e reduce di pesanti contrac
colpi da parte dci suoi av 
versari politici interni. Una 
parte consistente della so
cietà israeliana, insieme al
la maggioranza degli ebrei 
della diaspora, lo ritiene re
sponsabile dell'offuscamen
to dell'immagine della causa 
ebraica nel mondo. Lo accu 
sano, come è avvenuto nel 
recente Congresso mondiale 
del sionismo, di essere fau· 
tore dell'isolamento dello 
Stato ebraico nella comuni 
tà internazionale. Il coinvol· 
gimcnto suo personale, in
sieme a Sharon e Shamir. 
nel massacro dei campi pa
lestinesi di Chatila e Sabra 
gli è costato una comunica
zione giudiziaria che mette 
in discussione non solo la 
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sua c redibilità politica, ma 
anche il suo prestigio mo
rale. 

Purtuttavia Bcgin, insie
me ai suoi ministri, è anco
ra in sella e rappresenta 
una realtà insita allo Stato 
ebraico e una forza che pro. 
grcssivamcntc, durante i de· 
cenni passati, si è consoli. 
data sull'esercizio della pre
potenza nei confronti delle 
popolazioni limitrofe. 

La politica ncocoloniale e 
militarista di Israele non si 
limita al comportamento 
dcl gabinetto Begin, ha le 
sue radici in un settore non 
indifferente della società i· 
sraeliana, da sempre appog· 
giato e incoraggiato dall'A
merica che fino a ieri ha 
perfettamente corrisposto al· 
le esigenze imperiali degli 
Stati Uniti. 

L'amministrazione ameri
cana oggi vorrebbe ridimen 
sionare il ruolo di questa 
forza e la sua politica ag. 
grcssiva che essa stessa ha 
alimentato. Vorrebbe coor· 
dinare gli interessi israelia· 
li con gli interessi degli altri 
suoi alleati nella regione. 
Begin fatica a comprendere 
questa nuova situazione e si 
ostina a non rispondere a1 
quesiti che gli vengono po
sti da Reagan. 

Sembrerebbe che l'Ameri. 
ca abbia lasciato la politica 
dci • piccoli passi " e delle 
• paci separate" e che cer
chi di ottenere una stabili
tà globale della regione. Be
gin dal canto suo mira ad 
una propria egemonia che 
non vuol dividere con gli 
arabi e pretende una sua 
pace per il Medio Oriente 
imperniata sulla forza po!i. 
tica e militare del "grande 
Israele•. 

Ecco la sostanza delle di
vergenze e dci profondi dis
sensi tra Reagan e Begin. 
Ad entrambi, nell'incontro 
di gennaio, non rimarrà al
tro eh~ manovrare sull'esa
sperazione dci rispettivi 
punti deboli. 

Bljan Zarmandill 

America Latina 

Il Cono-Sud 
nella padella 
Friedman 
e Co me avverte un adagio 
popolare e tutti i nodi ven
gono al pettine "· Sembra 
oggi questo proverbio taglia
to su misura per quanto sta 
avvenendo nel Cono-Sud del
l'America Latina, una zona 
dcl mondo dove con tutta la 
brutalità necessaria e utiliz. 
zando governi reazionari e 
disposti a vendere non so
lo il proprio paese, ma la 
s tessa loro anima, i settori 
del cosidetto capitalismo fi. 
nanziario internazionale han
no condotto un esperimen. 
to che avrebbe dovuto in
dicare a tutto il mondo la 
strada da seguire per usci
re dalla crisi economica. 

Stupisce il provincialismo 
di certa stampa e di certa 
letteratura che non coglie, 
negli avvenimenti di questi 
giorni, questo dato fonda
mentale e si limita a segna
lare I<! difficoltà in cui si di 
battono governi e regimi 
reazionari e militari che pu
re avevano fatto del neo-libe· 
rismo e della assoluta liber. 
tà di mercato, dello sman
tellamento dello stato • so
ciale •, oltre alla repressione 
più feroce, il loro caposaldo. 

Ma lo stesso signor Mii
ton Friedman e i suoi C/11-
cago Boys prendono adesso 
le distanze e assicurano che, 
per esempio in Cile, loro si 
sono limitati a dare qualche 
consiglio. Si sa invece mol· 
to bene che tutti i ministri 
economici dei vari governi 
Pinochet si sono formati al
la Scuola di Chicago e che i 
professorini erano di casa 
a Santiago. 

Un articolo di pochi gior. 
ni fa dcl Financial Times de-

scrive con cifre alla mano 
lo stato di assoluta banca
rotta dell'economia cilena. 
Pinochet cambia alcuni mi
nistri, reprime il sindacato. 
ma insieme ai sindacalisti 
deve espellere anche il pre
sidente dell'Union de trigue. 
ros (latifondisti e grandi 
produttori di grano) da sem. 
pre aperti sostenitori del re. 
gimc. 

In Argentina oltre alla cri
si politica è manifesta la cri· 
si economica del paese e 
in Bolivia il regime militare 
è caduto per gli stessi mo. 
tivi aggravati dal fallo che 
mercato libero in questo ca
so significava libertà di dro
ga. 

Anche il regime dci mili
tari uruguavani sembra ar
rivato ad una fase decisiva 
come dimostra il risultato 
delle recenti elezioni. Oivcr· 
so il caso del Brasile dove è 
in allo un tentativo più in . 
tclligcnle guidato dal presi
dente Figuereido di salva
guardare certi privi!egi e 
certi poteri e dove. con le 
ultime elezioni, si apre una 
fase nuova di lotta politica 

La situazione potrebbe ra. 
pidamcntc evolversi proprio 
in questi giorni. La manifc. 
stazione dci partili di oppo 
sizione a Buenos Aires dcl 
yiorno 16 che fa seguito al 
grande sciopero generale di 
pochi giorni fa e alle mani. 
festazioni ininterrotte per i 
diritti umani e i • dcsaparc
ciùos "• potrebbe avere rh.ul
lati cd effetti importanti 
non solo per l'Argentina. 

La modifica dei sistemi 
politici e sociali dei paesi 
dcl Cono Sud dove piu bru 
tale e deciso è stato il ten
tativo di imporre nuovi mo 
dclii economici (che qualcu
no vorrebbe importare an. 
che in Europa) tramite aber
ranti modelli politici, sem. 
bra ormai vicina. 

Marco Marchlonl 
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ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA 

UN PIANO PER IL PAESE 

11 M1n1stero dell'Industria ha predisposto il PIANO ENERGETICO NAZIONALE. 

L'Italia viene cosi a disporre finalmente di un quadro di riferimento certo che le consente di 

programmare la copertura dei futuri fabbisognr energet1c1 con la riduzione della dipenden

za dal petrolio e la d1vers1f1caz1one delle fonti. 

L'ENEL ha un ruolo pri_oritano e sostanziale nel raggiungimento degli obiettivi fissati dal 

PIANO ENERGETICO. 

Le linee direttrici dei programmi dell'ENEL. 
approvati dal Consiglio di 
Amministrazione. possono 
cosi s1ntet1zzars · 

utrl1zzaz1one delle residue 
nsorse 1dr·che del Paese: 

apporto dei nuovi 1mp1ant1 
geotermoelettric1: 

un ruo10 determ nante e 
assegnato al carbone di 
cui e previsto un sostanziale 
aumento dei consumi. 

il nucleare contnburra 1n 
misura notevole alla d1m1nuz1one 
dei consumi d1 petrolio. raggiungendo. 
entro 1 pnm1 anni del prossimo decennio. 

una quota supenore al venti per cento 
dell'energia elettrica prodotta dall'ENEL 

la ricerca per le fonti integrative per le 
tecnologie avanzate richiede consistenti 

1nvest1menti. più che proporzionali, 
rispetto al pur l1m1tato contnbuto 

che queste fonti 
potranno dare 
alla copertura 

del fabbisogno 
energetico 
nazionale. 

Le scelte energetiche 
devono essere ta11 da tutelare 

in pnmo luogo l'uomo e la sua 
salute, anche con 11 controllo 

democratico esercitato dagli Enti locali. 

Nelle Reg1on1 e nei Comuni 1taliarn. dove il PIANO ENERGETICO NAZIONALE ha previsto 

la localizzaz1one di 1mp1ant1 d1 produzione. si gioca l'avvenire del nostro Paese. 

DOBBIAMO DECIDE~E OGGI IN MODO RESPONSABILE E RAZIONALE, 
QUALE SARA IL FUTURO DELLE NUOVE GENERAZIONI. 



Poste~~ Tele.comunicazioni . 

... usa il Cap! 
Rende pitl celere il recapito sia nella 
lavorazione 01eccanizzata che manuale .. 



LA RAGIONE CONTRO LA PAURA 

Il primo passo 
e Il rischio che una campagna pacifista possa avvantag 
giare uno dei blocchi militari non è un argomento nuovo. 
Fu dibattuto nei periodi precedenti sia la prima che la 
seconda guerra mondiale e poi ripreso nell'epoca dell'equi· 
librio del terrore. Ma ogni passo in avanti sulla via della 
pace implica almeno altrettanti pericoli che lo stare fermi 
sulla via della guerra, e non si può rinunciare a muoversi 
nel timore che altri trarrà profitto dal mio movimento. 
Né si può rinunciare a battersi per la pace nel timore di 
far pendere provvisoriamente il bilancio da un lato per
ché la campagna per il disarmo va indirizzata in tutte le 
direzioni e perché si basa sulla coerenza nel perseguire 
obiettivi di pace con eguaglianza di comportamenti verso 
tutti. 

La corsa all'aumento del potenziale bellico costitursce 
un danno grave non solo perché incrementa le occasioni 
e le possibilità di conflitto veicolando i contrasti interna· 
zionali sul sentiero della forza ma perché rivolge l'appa· 
rato economico-industriale verso produzioni che accrescono 
gli squilibri sociali e rafforza i gruppi di potere interessati 
a soluzioni autoritarie. 

Chiedere pertanto, quali abitanti di un paese dell'Eu· 
ropa mediterranea, un freno all'installazione di basi e 
alla costruzione di ordigni distruttivi non significa igno· 
rare che altre armi micidiali esistono né che le massime 
potenze dispongono in mare e a terra, sul territorio pro· 
prio e altrui, di terrificanti strumenti nucleari: occorre 
invece operare perché questi arsenali siano gradualmente 
ridotti, secondo criteri di reciprocità. 

Sappiamo che non in tutti i paesi è posszbile svolgere 
una campagna contro l'intensificazione degli armamenti, 
ma sappiamo anche che da noi non tutti i settori dell'opi· 
nione pubblica, dei movimenti politici, della informazione 
sono convinti della necessità dì dare un contributo per 
lo sviluppo della cultura della pace. Occorre allora af· 
frontare realisticamente la situazione e non lasciare nulla 
di intentato 

Trincerarsi dietro la pilatesca asserzione che non dob
biamo operare per diminuire il potenziale militare del 
blocco al quale appartiene il nostro paese perché esso co
munque serve a difenderci in assenza dz contemporanee 
iniziative in paesi appartenenti ad altre alleanze s1p,ni
f ica dimenticare che la pace non scende come un dono 
dall'empireo ma che va costruita. 

Proprio una considerazio . .,e realistica induce a ri//eue
re che nessuna « distinzione » /ilosofica o verbale varrà a 
salvare esseri umani concreti, donne ed uomini tn carne 
ed os~a, dagli ordignr distruttivi se l'equilibrio si regge 
e~clusrvam.ente sulla persuasione che dall'altra parte non 
s1 muove ti bottone della morte solo perché chi lo muovt 
teme dz subire le conseguenze del suo allo, come un boo 
merang. Occorre invece rovesciare il criterro sul quale sr 
bas~ l'equtlibrio e la convivenza tra i popoli, altrimenti 
ogni speranza sarà vana. Ecco quindi perché gli uomini 
della cultura, della scienza, della scuola e della stampa 
hanno una funzione insostituibile. 

C. V. 
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INVENTARE LA PACE 
Intervista ad Alberto Moravia 

• 11 nostro compito è quello di forzare I governi a distruggere 
le bombe. E organizzare Il_ pacifisrr.o. E' una strada lunga 
~ ardua, ma è l'unica •· 51 al referendum: e sarebbe molto 
1m~ortante, come è importante che a proporlo siano stati 
dei parlamentari •. 

e 9uali son? state le motivazioni che, negli ultimi tem
pi, l hanno spinta ad intervenire sul problema del nucleare? 

In me ci sono stati due momenti. Per molto tempo 
ho saputo che c·~~a l~ bo~ba nucleare, come tutti quanti. 
Forse neanche p1u d1 tutti quanti, cioè poco. 

Non so come, un giorno, ho sentito che c'era. 
In altri te~mini è .stata, quasi, la sensazione che, dico· 

no, prova~o 1 cav~li quando si avvicina il terremoto. 
Ho avuto ~l presentimento di qualche cosa di catastrofico. 

Ho sc:mo anche un racconto, di genere erotico nuclea
re, « Il diavolo non potrà salvare il mondo » che uscirà 
fra poco su Nuovi Argomenti. ' 

Ho anche de~is?. di f~re un'inchiesta che, originaria
m~nte, doveva 1mz1are 10 Germania e proseguire in 
Giappone. 

L~ ~celta del Giappone è ovvia, dato che è il paese 
su cui e stata gettata per la prima volta la bomba nu
cleare;. la .Germania, invece, perché è stato il paese che, 
come 11 Giappone, .h.a fat~o la guerra con più accanimento 
e con maggiore spmto d1 aggressività. 

Entrambi i paesi, poi, sono stati sconfitti e la scon
fitta, sempre, ci mette di fronte alla verità.' mentre la 
vittoria, spesso, ci avvolge in qualcosa che n~n è verità. 
Comunque l'incidente di macchina che mi ha costretto 
a lett? per due '!1esi, ha ritardato i tempi dell'inchiesta 
che, l1m1tata al Giappone, è stata pubblicata sull'Espresso. 
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LA RAGIONE CONTRO LA PAURA 
e Nel lungo viaggio di analw di quella ~bi: hu Jc:f inilu 
l'apocalisse tecnologica, lei traccia, per la prima volta, 
la frloso/ia della bomba. Di cosa si tratta? 

C'è chi sostiene che le future guerre convenzionali 
sarebbero tremende quanto un conflitto nucleare. 

Io ritengo, invece, che ci sia differenza, soprattutto 
perché la bomba nucleare riguarda la vita nel suo insieme. 
Non solo distrugge le città e l'uomo, ma distrugge la na
tura. E poi c'è l'elemento della radioattività che è ve
ramente imponderabile. 

Le bombe convenzionali sono esplosive, proiettano 
frammenti mortiferi a distanze più o meno grandi. Con
tengono, a volte, anche delle cose orrende, come il fosfo. 
ro liquido, ma la loro azione è sempre relativamente 
limitata. La bomba nucleare, invece, non solo distrugge. 
ma inquina e interviene nei processi naturali e genetici. 

Contiene in sé un elemento filosofico, difficile da de
finire, che però stabilisce una certa somiglianza tra la 
nostra epoca e il « millennio», quando si credeva che il 
mondo stesse per finire. 

E' la fine del mondo procurata dall'uomo. 
Pare che ci siano 56 mila bombe atomiche che fanno 

sl che ogni abitante della terra abbia a disposizione quat· 
tro tonnellate di tritolo per morire. 

E' chiaro, quindi, che contiene qualcosa di finale, di 
metafisico, che non esisteva neanche nelle armi più ter
ribili. 

e Il vertice NATO di Bruxelles ha confermato i piani 
nucleari e l'installazione di 572 nuovi missili americani, 
che segnano il riarmo atomico in Europa. Che cosa pensa 
st dovrebbe fare? 

Bisognerebbe impedire che fossero installati e che, 
reciprocamente, non venissero installate basi atomicht" nei 
paesi dell'Est. Perché la NATO e il Patto di Varsavia si 
equivalgono. 

Le due superpotenze-guida si battono per l'egemonia 
planetaria, coinvolgendo in una catastrofe anche i paesi 
che dalla vittoria dell'uno o dell'altro, non potrebbero 
trarne dei vantaggi. L'ideologia in questo caso conta poco. 

I paesi, diciamo satelliti o alleati, si batterebbero per 
queste superpotenze e non per se stessi. Rischiare la mor
te nucleare per un trionfo che neppure ci sfiorerebbe, 
sembra assurdo. 

e U110 scrittore, cosa può fare, in concreto, affinché gli 
uomini pre11dano coscienza e conoscenza di questo pericolo? 

Uno scrittore può scrivere, e se ha un nome, metterlo 
al servizio di questa propaganda. Può muoversi, mettersi 
d'accordo con altri intellettuali, organizzare il pacifismo 
che, come tutte le cose di questo mondo, andrebbe or
ganizzato, per vederlo funzionare. 

e La Smistra Indipendente ha proposto un referendum 
contro le basi missilistiche di Comiso. E' d'accordo? 

Certamente. Un referendum sarebbe molto impor· 
tante, come è importante che a proporlo siano stati dei 
parlamentari. La politica antinucleare del Giappone si 
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?asa su tre punti: non fabbricazione, non possesso, non 
introduzione della bomba sul territorio nazionale. 

Se lo Stato it~liano adottasse questi tre punti sareb
be un passo avantt veramente notevole sulla strada della 
pace. 

e Che cos'è il sentimento antinucleare? 

E' una cosa semplicissima e terribile, che si può espri· 
mere .con una frase: non abbiamo più avvenire. 

I:. tremendo, perché mette in forse tutto ciò che si fa. 
Neglt Stati Uniti, dove esiste una coscienza del nucleare, 
propno perché sono stati i primi a lanciare la bomba 
app?re dalle inchieste, che i giovani rispondono con sfi~ 
duc1a al futuro, allo studio, perché vivono questa mi
naccia. 

. La mancanza d'avvenire riguarda soprattutto i vec· 
chi, oppure è tipica del condannato che sa e riconosce di 
essere condannato a morte. 
. Prima della bomba nucleare l'uomo si riconosceva 
1~morta~e in. quanto membro della specie. Se la specie 
viene mmacc1ata, non c'è più avvenire. 

Le civiltà sono mortali, la specie no. E' un concetto 
molto più vasto di quello di società, di civiltà, perché 
scavalca millenni e quest'arma minaccia, appunto, qual· 
cosa che dura da milioni di anni . 

e Rispondendo alle sue domande il professor Shuichi 
Kato ha detto che una presa dr coscienza dovrebbe pas 
sare aL!raverso « petizionr, manr/estaztont, srt-in, sabotag 
gro, ~cropert, e_ insomma tutti 1 mezzi possibili, legali e ti· 
legali». Dobbiamo mventare la pace e imporre, con la 
forza, la /me della guerra? 

Sl, è proprio questo. Dobbiamo inventare la pace. Bi
sogna abclire le armi nucleari, e poi da lì procedere al 
disarmo totale. 

La guerra è durata diecimila anni; anche la schiavitù 
è durata migliaia di anni, e adesso non c'è più. 

Tutto finisce. Quindi la guerra, che ha coinciso nel 
passato, come lotta tra uomini, con altri valori, anche 
eleva~i, come il coraggio, l'onore, l'indipendenza, oggi non 
ha più questo significato e non coincide più con questi 
valori. Perché è chiaro che la guerra di domani sarebbe 
solo una guerra di mezzi, di tecniche e di invenzioni 
scientifiche, ed è quindi svuotata del suo significato ori
ginale. 

lo penso, sinceramente, che i primi pacifisti do
vrebbero essere proprio i militari, perché sanno che una 
guerra sareb1?e~ realmente, solo uno scontro di tecnologie 
cd un genoc1d10, in cui non ci sarebbero né vincitori n~ 
vinti. 

E la guerra, se non erro, era basata su questo concetto 
e su questo equilibrio psicologico. Invece i militari, sem
~ra non capiscano questo. Non capiscono che la loro 
fme sta proprio nella bomba nucleare. 

. Q~indi il nostro compito è quello di forzare i gover 
n1 a distruggere le bombe. E organizzare il pacifismo. 

E' una strada lunga e ardua, ma è l'unica. 
E tutto è possibile all'uomo, anche la pace. 

L. G. 
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La ragione contro la paura 

LE ARMI DELL'UTOPIA 
a cura di Bijan Zarmandili e Raffaella Leone 

Un valore opposto ad uno strumento di morte: la ragione prevalga contro fuso dell"arma atomica. E" questo l'appello e 
l'Impegno degli intellettuali. E' anche un'Indicazione, forse l'unica possibile? 

Come in altre epoche storiche il ricorso alla ragione ci viene prospettato come ultima spiaggia. Ma la storia ha 
conosciuto momenti di lrrazionalita: l'ultima spiaggia rischia di essere sommersa, e definitivamente. L'uomo 

che è stato tanto Irragionevole da creare uno strumento di distruzione totale, sarà tanto ragionevole da non usarlo? 
o non sarà necessano opporre ad uno strumento - la bomba. i missili - altrettanti • strumenti • su cui la ragione possa 

vivere? Costruire gli strumenti della ragione: questo è forse Il compito nuovo. di fronte ad una prospettiva nuova. 
A ciascuno il suo impegno: i governanti scelgano e decidano. la pressione popolare rivendichi su quali strumenti la ragione 

può fondarsi. E gli Intellettuali (laici o cattolici)? Costruire una cultura della pace diffusa e radicata per f'èra degli 
armamenti nucleari, appartiene al loro • mestiere •. Per questo ci siamo rlvolt1 a loro. per questo oggi ci sentiamo anche 
di poter chiedere se tutto ciò che è in loro potere sia stato fatto, se qualcosa (cosa. quanto?) sia ancora da fare. 

Apriamo il dibattito su questo numero con gli interventi di Umberto Cerroni, ordinario di scienza della politica nell'università 
di Roma. Luigi Firpo. ordinario di storia delle dottrine politiche nell'università di Torino. don Italo Mancini, 

ordinario di filosofia nella facolta di Urbino. 

Siamo realmente all 'anno :!ero 
dell 'era moderna? La tecnologia ha 
dato un fondamento cc oggettivo ,, 
al millenarismo superstizioso del 
Medio Evo: l'ipotesi di una guerra 
nucleare - oggi possibile - è I' 
ipotesi della distruzione del mon
do, la negazione di un futuro per 
sé e per i posteri. Quali reazioni , 
quali comportamenti suscita que· 
sta prospettiva? 

Umberto Cerroni 

A La reazione fondamentale che su
W scica il pericolo di una guerra to
tale che .conduca alla scomparsa della 
umanità è che ogni membro del gene
re umano si senta corresponsabile del
l'umanità. La seconda reazione è nella 
consapevolezza che tutto deve essere 
fatto da parte di ciascuno perché una 
prospettiva di questo genere sia allon
tanata. La terza è che proprio per que
sto, cioè per una tendenziale responsa
bilizzazione che le cose stesse suggeri
scono a ciascuno, non siamo affatto al
i 'anno zero. Naturalmente l'enti tà del-

la minaccia è grande, ma credo che ab
biamo ormai notevoli testimonianze del 
fatto che l'umanità sa via via esprime
re un livello importante, e già oggi no
tevole, appunto di mobilitazione delJe 
responsabilità. 

Luigi Firpo 

A La reazione, che l'ipotesi di una 
W guerra nucleare dovrebbe suscitare 
m ognuno, è quella di un senso di enor
me responsabilità, di un impegno in 
prima persona perché la catastrofe 
planetaria venga ad ogni costo evita. 
ta. Ciò comporta però, con preceden
za assoluta, la repressione di ogni 
scomposta reazione emotiva, di ogni 
isterismo: se l'umanità si salverà dal 
Moloch atomico, lo farà solo impe
gnando fino all'estremo le capacità 
della ragione. 

don Italo Mancini 

A A me pare che l'anno zero della 
W tf.cnologia può essere inteso in due 
modi: nel primo modo, significa che 
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effetcivamente stiamo vivendo una cul
tura notevolmente catastrofistica, ed io 
pensc. che gli ultimi decenni del mil
lennio, quelli che ci rimangono da con
sumare, si chiuderanno fra i bagliori 
sinistri dell'irrazionale, dell'apocalisse 
sciltel'ata, nel genere più noto delle for
me necrotiche e negative. Però, per 
quanto penso e anche per gli studi 
che ho fatto in proposito negli ultimi 
tempi, ritengo che quest'idea non si:i 
legata tanto alla consapevolezza di que
sto sviluppo del mondo tecnico quan
to piuttosto a precise matrici culturali 
come se.no quelle che io vado chia
mando pensiero negativo e in cui si 
ritrovano l'estrema sinistra e l'estrema 
destra: pensiero negativo è - nella 
mia definizione - la distruzione del
l'esistente, la interruzione del discorso 
logico tradizionale; è, in fondo, il ri
fiuto della mediazione operaia, partiti
ca, culturale in vista, a destra, di un' 
archeologia nostalgica e, a sinistra, di 
un futuro tutto vita, tutto realtà nuo
va. Ecco, mi pare che il catastrofismo, 
l'apocalisse, più ancora che dalla con
sapevolezza del fatto tecnico che vivia
mo su una polveriera, si alimenta di 
queste matrici di cultura negativa. 
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Il concetto di guerra così come 
noi lo conosciamo si basa su un 
forte coinvolgimento emozionale, 
basato a sua volta sulla partecipa
zione diretta degli uomini - del 
popolo, degli eserciti - nel con
flitto. La guerra atomica esclude 
questa partecipazione: è una guer· 
ra di addetti ai lavori. Si modifi· 
ca dunque il concetto di guerra? E 
in che modo esso viene ripropo· 
sto, oggi? 

Cerroni 

e Nulla di strano nel fatto che il 
concetto di guerra stia cambian. 

do. C'è stata un'epoca in cui la guerra 
era soltanto un duello o una serie di 
sfide limitate ad un numero limitato 
di persone; non mi sembra quindi che 
la mancanza <li un coinvolgimento emo
zionale sia l'elemento fondamentale. Ciò 
che invece rimane sempre fisso nel con
cetto di guerra è la responsabilità in
dividuale di fronte alle diverse forme 
in cui la guerra si manifesta. Ci sono 
epoche, individui, culture, che assumo
no la guerra come un elemento cata
strofico naturale, e quindi non reagi
scono. lo confido che non sia il 
mutamento, chiamiamolo tecnologico, 
dei modi di far guerra che po"ssa 
impedire all'umanità di avvertirne il 
pericolo. Che la guerra atomica sembri 
og~i una guerra di addetti ai lavori, mi 
pare non tolga nulla all'entità catastro
fica dei risultati che da questa guerra 
tecnologica potrebbero scaturire ed è 
per questo che, nonostante i mutamen
ti che dicevo, la mobilitazione intellet
tuale e degli uomini di fronte alla guer. 
ra non è affatto diminuita: non mi ri
sulta che vi siano state in nessuna epo
ca della storia come oggi tante marce 
per la pace. 

Firpo 

A La modifica del concetto di guerni 
W c cominciata con gli assedi; le cit. 
ta messe a sacco, la popolazione pas
sata a fil di spada o ridotta in schia
vitù: dal concetto di guerriero com. 
battente, non importa se schierato 
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ndla falange o immcl'so ncl fango del
la trincea, ma del' tutto separato dal
la popolazione civile, si è passati ad 
un sempre più tragico coinvolgimen
to degli inermi nella violenza guerre
sca. Le città rase al suolo dai bom. 
bardamenti aerei nel corso della II 
Guerra mondiale hanno esteso il fron
te all'intero Paese; il fungo atomico 
non farebbe che perfezionare questo 
orrore, portando alla distruzione to
tale. 

Mancini 

e Di fronte alla tradizione del pen-
siero occidentale, che ha elaborato 

categorie per la guerra fin da Eradico 
più• di quanto noi non pensiamo, fa. 
cendo uso di un'immagine di Brecht 
(ancora la storia ha un ventre ri
gonfio del mostro nazisrn ) si può dire 
che è tutta la storia del pensiero occi
dentale che ha molte matrici di natura 
bellicosa. Quando Hegel parla delfa 
guerra come igiene dei popoli, quan
do la teologia cristiana parla di guerra 
giusta, quando Kant acconsente alla ne
cessità della guerra come avanzamento 
tecnico e cosmopolitico, in fondo par
lavano della guerra tradizionale. II fat
to che oggi il concetto di guerra sia 
diventato atomico, dovrebbe avere 
quanto meno questo riflesso benefico, 
di distruggere le categorie dell'occi
dente che hanno sviluppato infinite va
rianti della guerra, del suo benessere, 
fino a Karl Schmit che elaborò la teo
ria della politica nella logica di Clau· 
sewitz secondo cui la guerra non è al
tro che la prosecuzione della politica. 

Il cosiddetto equilibrio del ter
rore - già di per sé emblematico 
della minaccia che grava sull'urna. 
nità - risponde tuttavia ad una 
valutazione arretrata, rispetto al
la corsa degli eventi: l'atomica 
non è più l'arma dei ricchi. Oggi, 
infatti, molti paesi poveri hanno 
o sono in grado di avere armi nu
cleari. Che cosa significa questo? 
E quali nuove riflessioni sollecita? 

Cerroni 

e C'è del vero nel fatto che un ter· 
rore equilibrato può rappresentare 

una remora alla guerra, ma fino ad una 
sc,glia, che ormai mi sembra raggiuntn 
e anzi superata, cioè quella della capaci
tà che il sistema in equilibrio generi la 
rottura dell'equilibrio stesso. E questo 
mi sembra proprio caratteristico di un 
equilibrio del terrore nell'età tecnolo
gica, cioè il fatto che non è in grado 
di restare tale, e che elementi che rom
pono l'equilibrio possono essere espres
si dall'interno del sistema stesso: ba· 
sta per esempio l'elemento dell'errore 
a determinare la rottura di questo equi
librio. Per questo, mentre da una par. 
te bisogna realisticamente considerare 
il problema dell'equilibrio delle forze, 
in una prospettiva di disarmo ragiona
to e controllato, dall'altro bisogna im
pedire che tutto si riduca in una trat
tativa sul disarmo affidata a degli im
probabili diplomatici che decidono per 
conto dei terli. Per quanto riguarda il 
rapporto fra ricchi e poveri di fronte 
all'arma atomica, la cosa ha un rilievo 
molto relativo, non soltanto perché og
gi le armi nucleari possono essere co
struite anche da popoli non estrema
mente ricchi - per esempio l'India -
o popoli non gr:mdi - come Israele 
- ma per un altro dato che mi sem
bra più importante: in ogni punto del. 
la terra l'uso di un meccanismo di que
sto genere può suscitare, anzi suscite
rebbe, l'intervento delle potenze su
pernucleari, quindi il problema si ri 
proporrebbe come un problema totale. 
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Firpo 

A li cosiddetto • equilibrio dcl tcrro
W re ,. è un concetto disumano e av
vilente, ma, oggi come oggi, è anfora 
il male minore, almeno finché le su
perpotenze sanno di essere anche le 
prime a correre i super-rischi. La pro 
liferazione della •bomba,. accresce il 
pericolo solo perché aumenta l'irre
sponsabilità. Se Iran cd Iraq avesse
ro la •bomba'" forse l'avrebbero usa. 
ta; ma domani questo potrebbero far
lo anche gruppi di terroristi, o ingc 
gneri folli, o miliardari annoiati: pe
rò solo i grandi arsenali atomici pos
sono rendere inabitabile la Terra. 

Mancini 

A Credo di essere pienamente d'ac
W cordo sul fatto che entrando nella 
logica della guerra si crei il fenomeno 
che viene detto, ossia che sono proprio 
i paesi poveri a correre dietro l'atomica 
e che si possa parlare di un equilibrio 
del terrore, tanti missili di qua, tanti 
missili di là. Penso che per uscire da 
questa tragica spirale, che non risolve 
ma aggrava quotidianamente il proble· 
ma, non ci sia che l'alternativa della 
nonviolenza, della cultura della pace; 
anche se ritengo che una nonviolenza 
assoluta sia utopica, credo però che gli 
ideali della nonviolenza, gli ideali del 
disarmo, anche del disarmo unilate· 
rale, hanno il loro valore. 

Insomma, si tratterebbe di uscire dal 
realismo politico nell'utopia generosa: 
quella socialista, quella crisciana, quella 
pacifista. Ricordo, al nascere dei primi 
movimenti per la pace, di essermi tro
vate a Lecce: gli studenti liceali issa
vano una bandiera in cui era detto che 
il sogno di uno rimane un sogno, ma il 
sogno di tutti può diventare una realtà. 
La mia idea è que:.ta: non si può re· 
stare ali 'interno del realismo bellici· 
sta, della realpolitik . Occorre un con
tromovimento totale e violento nel 
senso dell 'utopia: se non proprio del
la nonviolenza assoluta, almeno del
la pace conclamata come una grande 
parola che non va irrisa come la irri
deva Nietzche. A me pare che è questo 
l'unico modo per condannare l'equili-

brio del terrore; però questo va fatto 
soltanto con un cambiamento di mente 
che in genere il sapere utopico, ed io 
potrei aggiungere - come credente -
la speranza cristiana, permettono. 

L'impegno per la pace, contro le 
testate nucleari, può diventare un 
momento di riaggregazione di seg
menti tiella società oggi fortemen
te segnati da una progressiva cor· 
porativizzazione? E, in questo sen
so, può spostare l 'asse della poli· 
tica dalla difesa dei diritti indivi· 
duali al riconoscimento di un mag 
gior spazio per i diritti collettivi? 

Cerroni 

A E' probabile che possa avere an· 
W che di questi risultati, ma io non 
punterei su questi risultati per ribadire 
l'importanza e la primarietà di un impe· 
gno per la pace. D'altra parte, ritengo 
che gli equilibri raggiunti intorno al 
problema capitale della pace scavalca
no quelli corporativi e quindi il ripro
porsi dei problemi corporativi torne
rebbe a spezzare l'equilibrio raggiunto 
sulla pace. Non mi sembrano cioè due 
problemi fra loro accostabili. Bisogna 
piuttosto porre un'altra questione, a 
mio avviso: la lotta per la pace, per la 
conservazione della pace, è la piatta
forma minima necessaria, indispensabi
le per qualsiasi ragionamento sulla po· 
litica, per qualsiasi tipo di politica. 

L'Astrolabio · qulndlclnale · n 24 25 19 dlc. 1982 · 2 gen. 1983 

Firpo 

A Credo poco all'impegno per la pa 
W cc, nei modi della civile protesta 
che esso viene attualmente adottando. 
La proposta di referendum mi pare 
addirittura infantile, perché otterreb
be un successo plebiscitario tanto ov
vio quanto destinato a restare lette
ra morta. La rinuncia unilaterale, 
creando spazi sguarniti, servirebbe sol. 
tanto ad attizzare le bramosie dci nuo
vi imperialismi, rendendo più acute le 
loro rivalità e accrescendo così il ri
schio generale. Credo poco a un im· 
pegno, per quanto generoso e appas
sionato, che si riduca a manifestazio
ni popolari sparute, o folcloristiche, 
o magari oceaniche, ma destinate ad 
esaurirsi nel gesto di protesta, senza 
poter incidere nel corso degli eventi. 
Se l'umanità si salverà dall'olocausto 
nucleare. sarà solo perché avrà sapu
to recuperare un diretto controllo sul 
la sfera della politica, scegliendo i pro. 
pri governanti in base al carattere e 
alla saggezza anziché farsi cullare dal
la retorica e dall'ideologia. Soprattut
to si salverà se saprà darsi per libera 
scelta quegli ordinamenti severi, quei 
controlli democratici ma rigorosi, 
quell'educazione al rispetto dell'urna. 
nità e del pianeta che la sostenta, che 
esigono largo consenso, rinnovato sen
so del dovere, accettazione di una di
sciplina morale. Se dicessi che ho 
molte speranze, mentirei. Pure, non 
dispero. 

Mancini 

A D?rèi una risposta un po' pessimi
W sttca a questa domanda. Quando 
si sentl questo risveglio dell'impegno 
per la pace, credetti che questo poteva 
diventare un momento nuovo di aggre 
gazione, specialmente per i giovani che, 
dopo il '77, stanno vivendo una pace 
che è quella del deserto di cui parla 
Spincza: una pace che non è lotta, che 
non è frutto di mediazione ma è sol
rnnto il deserto. In effetti , chi ha se
guito l'evolversi del movimento, i gran· 
di convegni di Milano di Padre Balduc
ci, i manifesti, le attività, i comitati 
per la pace, poteva sperare - io lo 
c;perai - che potesse aggregare special
mente i giovani. Oggi sono un po' de
luso: la gente non ascolta questo cli -21 



scorso. Non ho i dati della marci<l per 
Comiso ma ho partecipato al conve
gno organizzato dalla rivista Bozze a 
maggio, e ricordo cosa avvenne: ab. 
biamo pregato, urlato, camminato con 
la polizia ai fianchi lungo i bordi del 
l'aereoporto di Comiso, però la gente 
di Comiso, di Vittoria, non ci seglliva 
E so bene perché: la gente ha paura; 
intorno a Comiso si è creata una mafia 

LE ADESIONI 
Nonostante un accentuato silenzio 

del mezzi di lnform--zione sulla pro
posta di legge costituzionale della Si
nistra Indipendente per un refsrendum 
popolare sulla installazione dei missi
li nucleari a Comlso o in altre parti 
del territorio nazionale, numerose so
no le adesioni che continuano a per
venire, pur al di fuori di qualsiasi 
sollecitazione od iniziativa organizza
ta. L'aspetto essenziale che viene sot
tolineato da tutti i messaggi di ade
sione, è la corrispondimza dello stru
mento proposto in sede parlamentare, 
con le aspirazioni di quanti, pur ge
nerosamente impegnandosi a favore 
della pace e dell'arresto della corsa 
al riarmo nucleare, non possono tro
vare sbocchi istituzionali alla loro 
azione né il modo di influire sulle de
cisioni assunte In sede politica. Il re
ferendum appare dunque come 11 mez
zo più appropriato e costituzionalmen
te ortodosso per dirimere una que
stione che sempre più è destinata a 
dividere la coscienza del Paese. 

Tra le adesioni pervenute la più si· 
gnlficatlva è quella del Coordinamento 
siciliano del Comitati per la pace, che 
è l'organismo unita'rio che ha anima
to ed anima tutte le iniziative per la 
pace e per la sospPnsione della co
struzione della base di Comiso, che si 
sviluppano in Sicilia, ivi compresa la 
recente raccolta di un milione di fir
me. Il Comitato aderisce e assume 
l 'impegno « a sostenere la proposta ». 
Appoggio ad essa ha manifestato an
che Umberto Eco, il primo firmatario 
dell'appello per la marcia Milano-Co· 
m'so; ha pure aderito un autorevole 
dirigente della CISL, Sandro Antonlaz
zl, segretarlo generale. 

Aderiscono Inoltre: Il Circolo Acli, la 
Flm-Cisl Lombardia Mario Stoppini, I' 
Anpl, Sez. Ercole Epicedio, Miiitanti 
CGIL, CISL, Ull di Sassuolo, lega Co
munista Rivoluzionaria, Laura e Gian
carlo Mandrino, Coordinamento Pro
vlnclale Manifestazione per la Pace 
Arei Varese, Comitato pace l'Alveare 
Agrate Poletti Adrano, Rete Rodlè 
Resch Fidenza, loie Natoli, Collettivo 
Pace Sorrento, CQordinamento Pace 
Melfi Prof. Rocco Pompeo Coordina
tore Movimento Enti locali • Zona Il· 
bera da armi nuclea·r1 1, Circolo Acll 
1r Cittadino • Forlì. 

22 

paurosn, miliardi di commesse che van 
no spartite tra i potentati. 

Sono soprattutto gli intellettuali eh.: 
in questo momento potrebbero fare un' 
opera di mediazione, invocando la ra
gione, le ragioni dell'utopia nei con
fronti della guerra e soprattutto sma
scherando questa cultura occidentale 
che - riprendendo ancora l'immagine 
di Brecht - mi pare un ventre che ha 
dentro di sé il mostro che fu Hitler 
un mostro che - giustamente dic~ 
Brecht ne La resistibile ascesa di Ar· 
turo Ui - non è morto, ingravida 
ancora il ventre della storia. Ecco, 
ritengo che più che un movimento 
popolare, più che un movimento stu · 
dentesco, che non stanno dando frut· 
ti adegu,lti, questo impegno può es
sere portato avanti dagli intellettuali, 
cioè da coloro che hanno anche un 
compito per vocazione specifica, di fa. 
re la mediazione. Se i giornali, le rivi
ste - come hanno fatto in questi gior
ni attaccando la cultura di destra, che 
è davvero una cultura scellerata -
scendesserc in campo per una media· 
zione convinta e sincera, il discorso, 
il movimento contro la guerra e per 
la pace potrebbero andare avanti. 

11 tema della pace è un'occasio
ne per verificare la rispondenza 
delle istituzioni ai bisogni espres
si dal movimento popolare. Siamo 
preparati ad una sintesi che dia 
uno sbocco anche istituzionale -
oltre che politico - all'impegno 
per la pace manifestato a livello 
popolare? li referendum può esse
re uno strumento, in questa dire
zione? 

Cerroni 

A Il problema sussisterebbe, anche 
W' se accettassimo il referendum; si 
porrà almeno una questione: chi accet
terà i risultati del referendum, come 
si farà a spostare il risultato di un re
ferendum al tavolo dei governi? Que
sto significa che anche un referendum 
risulta, come dire, disarmato di fronte 
al grande problema della guerra e del
la pace : può essere uno strumento di 
pressione, ma non di decisione. Oggi 
il problema vero è quello della decisio-

ne internazionale, a mio avviso, su ba
si istituzionali fondate e garantite. E 
qui è in questione soprattutto l'ONU; 
probabilmente l'ONU si troverà di fron
te a grandi problemi di rinnovamento 
interno, intesi proprio a garantire che 
la competizione fra le grandi potenze 
non sfoci nella guerra. Con quali mez. 
zi non è facile deciderlo oggi, però que
sto è il grande problema da risolvere; 
la pressione popolare ha sempre tro
vato questo limite istituzionale, che non 
viene superato, se non costruendo isti
tuzioni. Non credo che ci siano degli 
alibi, al riguardo; anche per questo ri
tengo che la lotta per la pace non può 
essere una lotta sventata, diciamo co
sì, che non tiene conto dei tavoli isti
tuzionali a cui bisognerà pure arrivare. 
Si tratta di impedire che questi tavoli 
si costruiscano e si gestiscano fuori dai 
controlli pubblici; ma il problema è di 
arrivare fin là, dentro ai palazzi. 

Mancini 

A Ho discusso altrove la questione 
W' del referendum e temo che non sia 
sentita adeguatamente. Invece per quel
lo che riguarda l'intervento per un di
scorso pacifista, a me pare che siano 
tre, come peraltro Bobbio ha scritto in 
un suo libro recente, le componenti da 
sviluppare, e cioè: un pacifismo che 
prima di tutto faccia appello agli uo
mini, alla gente, a chi pensa, vincen
do anche l'aggressività quotidiana, l'ag
gressività che ci sta prendendo come un 
mcrso alla gola; in secondo luogo c'è 
il pacifismo dei mezzi, e quindi la 
lotta contro i missili, e l'impegno per
ché accanto alla tramutazione degli uo
mini (dirò poi cos'è questa parola) vi 
sia una mobilitazione per la soppressio
ne degli armamenti; in terzo luogo 
c'è bisogno anche di verifiche istitu
zicnali. Il pacifismo non è soltanto 
un fatto di coscienza, non è soltanto 
neanche una questione di computiste
ria missilistica, è un impegno che ri
guarda anche le istituzioni, che vanno 
adeguate; c'è quindi un pacifismo da 
realizzare anche a questo livello. 

Torno a dire che il referendum mi 
trova d'accordo; però stando la mia te
si che questo movimento per la pace 
non è riuscito a diventare popolare 
temo molto per i suoi esiti. 
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La prospettiva di una guerra a
tomica mette in discussione valori 
costitutivi dell'umanità: la vita del
l'essere umano, la sopravvivenza 
della comunità, il futuro dell 'uomo. 
Con quale sensibilità - e in quali 
modi - la cultura laica e quella 
cattolica si impegnano, nella dife
sa di questi valori? Esistono ditte· 
renze? E a che cosa sono dovute? 

Cerroni 

A Ho dei dubbi sul fatto che fra 
W laici e cattolici vi sia una differen· 
lJ di fronte al problema della salvez
za dell'umanità. Dirci che piuttosto il 
problema è di livelli di consapevolezza 
e di cultura, tanto fra i laici quanto 
fra i cattolici; non mi risulta che per 
esempio gli elementi più fideistici e, 
come dire, culturalmente più arretrati 
del mondo cattolico facciano molto di 

più di quanto fanno gli intellettuali 
laici ; d'altra parte, non basca essere lai

ci pèr sentirsi impegnati nella lotta per 

la pace: ci sono laici che anzi diffidano 
di questo tipo di impresa politica Non 

credo che ci sia una differenza note

vole fra culture, diciamo; il problema 
è fra livelli di cultura, questo sL Un 

intellettuale, può essere laico o catto
lico, ma se è una persona seria è egual

mente preoccupato della sopravvivenza 

dell'umanità. 

Firpo 

A Il maggiore impegno dei cattolici 
W mi sembra solo apparente. E' evi 
ùc:nte nel cristancsimo il filone uma
nitario, l'ideale della fraternità, il ri

spetto per la vita, ma vi sono, altret
tanto radicati, il cupio dissolvi, l'atte
sa di una catastrorc apocalittica (Dies 

1rae, dies itla, solvet seclum in favil

la), la certezza che dopo si dischiude

rà la beatitudine eterna. Per il catto
lico la fine del mondo può -:!ssere cmo. 
tivamentc terribile, ma prelude al Pa
radiso cd è verità di fede. Per il laico, 
invece, tutto si consuma adesso e qui. 

Se le bombe esplodono finisce la no
stra storia, Dante e Beethoven sono 
vissuti invano, millenni di sudore e di 

sangue, di ~ugni e di speranze s1 ridur· 
ranno in polvere cosmica ... Solo la ra
gione lucida può salvarci. E se doves

se fallire, vorrà dire soltanto che I' 

umanità è stata un esperimento mal 
riuscito, che non vale\'a la pena. 

Mancini 

e Rilanci cli questo genere, in un 
momento di lavoro comune, non 

credo che giovino molto. Certo, l'at
teggiamento dei vescovi americani che 
hanno preso posizione durissima nri 
confronti dell'arma atomica america 
na e, prima ancora, il Vaticano se 

condo, danno ai cattolici il dovere, 
prima che l 'invito, a lavorare in que

sto senso. Peraltro l'esperienza di don 
Milani e anche l'esperienza di La Pira 

stanno ad indicare quanti motivi ci 

sono. Questo nel campo cattolico. Ho 
parlato prima, dell'esemplarità del
l'esperienza di Norberto Bobbio; e 
non bisogna dimenticare la lezione 
di Aldo Capitini, il quale era tutto 
irrorato di fermenti religiosi, e non 
cristiani. Quando lo commemoramm0 

a Perugia, nel 1978 - e fu proprio 
il tema della nonviolenza ad essere 
in primo piano - Bobbio riassunse 
il messaggio di Capitini dicendo: 

10 lui non c'era la trasformazione ma 
la tramutazione: tramutazione voleva 
dire che il passaggio è soprattutto qua 
litativo, è una conversione, è uno sce 

gliere metodi to•almente diversi. Quin
di non sarei tanto incline a privilegiare 

un tipo di cultura piuttosto che l'altra. 
A me pare che ci sia un gesto di mani: 
uno, che è quello del distintivo dei 
nonviolenti - due mani che spezzano 
un fucile - l'altro, quello che ideal
mente congiunga proprio in un mo
mento come questo, la cultura laica 

e la cultura cattolica, che sono diverse, 

che hanno ascendenze diverse, ma che 

si ritrovano quanto meno nel mes

saggio di pace del Vangelo, o in tutta 
una tradizione pacifista democratica at· 

tiva che si è espressa in Capitini ma 

anche nell'impegno di molti altri in

tellettuali. A me pare che sia impor

tante che ci si congiunga negli sforzi, 

perché - Dio me ne guardi che si 

tratti di una questione professionale -
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sono 1.:onvinto che in questo momento 

se il discorso per la pace non è morto, 

se può essere portato avanti, ciò può 

avvenire proprio attraverso la media 

zione degli intellettuali, degli opera

tori culturali, e anche degli studenti 

nella misura in cui lo vivono e lo ca

piscono. Che sia diventato un feno

meno di massa direi di no, che possa 
diventarlo, questa è cosa che tutti 
democratici si debbono augurare. 
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Le capitali dei missili 
di Luciano De Pascalis 

e Mentre la marcia per la pace da 
Milano a Comiso si snodava lungo le 
strade della penisola, richiamando gli 
italiani (frastornati dalla crisi del pen· 
tapartito e dagli effetti devastanti della 
crisi economica) ai temi della pace e 
del rischio nucleare, a Parigi ed a Bru· 
xelles due vertici si misuravano con le 
grandi questioni della sicurezza e del
la difesa dell'Europa. 

A Parigi, dal 29 novembre al 1° di 
cembre, l'assemblea parlamentare del
l'UEO; l'unica istituzione del nostro 
vecchio continente abilitata ad affron· 
tare i problemi militari, che i francesi 
vogliono rilanciare a riprova dell'inte· 
resse che il governo socialista ha per 
una difesa « propriamente» europea . 
In un rapporto sono stati affrontati, 
fra altri, i problemi che alla sicurezza 
dell'Europa sono posti oggi dal paci 
fismo e dal neutralismo, movimenti 
e che non vanno ignorati perch:! 

espressioni di un malessere politico e 
di un reale stato d'animo della opinio
ne pubblica ». 

A Bruxelles, lungo una intera setti· 
mana al livello dei ministri della di· 
fesa Ìe riunioni tecniche ( eurogruppo, 
gruppo pianificazione nucleare, comi· 
tato per i piani di difesa) e poi al li
velle dei ministri degli esteri la ses· 
sione autunnale del Consiglio Nato. 

Per la parte più squisitamente po· 
litica ci si è limitati a prendere atto 
della decisione di Reagan di installare 
cento missili intercontinentali MX, (in 
violazione degli accordi Salt 2) e di 
definire la posizione del Belgio e dell' 
Olanda sulla installazione nel loro ter· 
ritorio degli eur0missili. 

In queste riunioni hanno fatto scn· 
tire il loro peso la convinzione ame· 

ricana, ribadita da Weinbcrger, che la 
trattativa di Ginevra si sbloccherà so
lo quando i Cruise ed i Persching sa· 
ranno installati in Europa, e , d:ill'al. 
tro lato, la resistenza degli europei ad 
aumentare la spesa militare. 

Fra le poche decisioni operative di 
un vertice Nato, apparso interlocu
torio, figura quella adottata dall'euro
gruppo (ne sono membri, ad eccezio
ne. della Francia, tutti gli Stati euro. 
pe1 della alleanza atlantica) di lanciare 
in America una campagna di informa
zione per popolarizzare il contributo 
già offerto dall'Europa alla Nato ed 
alla difesa dell'Occidente, per rintuz
zare ogni proposito americano di di
simpegno in Europa e per respingere 
la richiesta di aumento delle spese mi
li tari. 

L'Urss, da parte sua, si era preoccu· 
pata di indirizzare al vertice della Na
to, che discuteva ancora una volta de
gli euromissili, una nota della agen
zia di stampa Novosti, in cui si ri
cordava ai politici europei che, a oiu
dizio dei so\'ietici, « l'installazione 

0

dei 
nuovi missili aggraverà enormemente 
In già seria minaccia per la popolazio
ne civile del continente europeo » 
perché ciò comporterà una massiccia 
risposta sovietica rivolta non solo al
le rampe di lancio americane ma an
-:he ai supporti logistici sparsi in terri
tori europei densamente abitati. 

* * * 
In Europa il 1982 si chiude con 

una ripresa del dibattito sui temi 
della sicurezza e della pace nello sfon
do di una generalizzata paura nucleare. 
Emerge intanto nel quadro del vasto 
contenzioso fra USA ed Europa una 
nuova questione: lo spazio che l'Eu· 

rup.1 , pur go<lcndo dell 'ombrello atu· 
mico americano, vuole guadagnare per 
garantirsi un:1 difesa globale più effi· 
cacc. « Può esistere - ripete Mittcr· 
rand - una risposta europea alla sfi
da sovietica complementare ma non 
necessariamente allineata con quella 
americana ». 

L'iniziativa è dcl governo francese, 
che vorrebbe avviare con gli altri paesi 
europei una comune riflessione sui 
temi strategici per adattare ed armo
nizzare le dottrine difensive e mettere 
in piedi meccanismi di consultazione 
permanente. Non si parla ancora di di· 
fesa integrata: ci si limita per il mo· 
mento a · proporre una comune analisi 
delle potenziali minacce alla sicurezza 
e delle esigenze di difesa nel quadro 
però di una possibile garanzia nucleare 
strategica valevole per l'insieme dei 
paesi europei. 

Alimenta la iniziativa francese la 
diffidenza sulla credibilità dell'ombrcl· 
lo atomico americano. Per Parigi gli 
americani possono essere attivi difen· 
sori dei loro immediati interessi ma 
solo dopo, molto dopo, di quelli eu
ropei. 

A questa esigenza ha guardato il 
recente vertice franco-tedesco, che ha 
visto Mitterrand e Khol affrontare con 
spregiudicatezza i temi della sicurezza 
dei loro paesi Sull'andamento del ver· 
tice si è saputo poco e questo ha dato 
luogo ad illazioni anche fantasiose. Uf
ficialmente è stata comunicata solo la 
decisione di dare avvio ad una consul
tazione permanente sui problemi della 
difesa e ad una cooperazione indu· 
striale in campo militare. 

Dopo questo vertice la RFT, paese 
non atomico, viene a godere della 
protezione di ben due ombrelli nuclea· 
ri, quello americano e quello france
se. La « force de frappe » infatti allar· 
ga il suo raggio di azione oltre i con
fini francesi per offrire ai tedeschi uno 
strumento di « difesa avanzata». La 
bomba N, che rafforzerà presto gli 
arsenali militari della Francia, ~otrà 
cosl essere utilizzata per bloccare una 
eventuale offensiva di carri armati (ov· 
viamente sovietici) nel cuore dell'Euro
pa. In cambio la RFf deve restare 
strettamente legata alla Nato e dotarsi, 
come ha più volte dichiarato Mieter· 
rand, dei Persching per svolgere il suo 
rudo di avamposto e schermo del ter
ritorio francese. 
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Intanto cresce l.1 mobilitazione 
delle forte politiche e della opinione 
pubblica europea contro il riarmo nu
cleare. 

In Danimarca, dopo una vivace bat
taglia parlamentare animata dal pani
to socialdemocratico, il parlamento ha 
congelato gli stanziamenti per la in· 
stallazione degli euromissili program
mati dal governo per gli anni 1983-8-t 

In Italia la stessa CEI, attraverso 
la commissione episcopale « Iustitia et 
pax », ha preso posizione contro gli 
euromissili allineandosi con le posizio
ni dell'episcopato americano. • Comiso 
- ha detto monsignor Dante Berni
ni - segna l'inizio del riarmo atomico 
dell'Europa ». 

Siamo di fronte ad una posizione 
nuova. Ricordiamo infatti che non 
molto tempo fa, alla assemblea gene
rale dell'ONU, monsignor Casaroli 
aveva riconosciuto, a nome del Vati
cano, che « in un mondo pieno di arse
nali nucleari » il deterrente fondato 
sull'equilibrio è moralmente accettabile 
a condizione che ci si muova verso il 
disarmo. Oggi la CEI, come ha os
servato il presidente delle ACLI Rosa· 
ti, sembra interpretare meglio il sen
timento popolare contro la guerra nel 
precisare il ruolo di coscienza critica e 
di profezia della Chiesa. 

Anche i governi con i loro esperti 
militari vivono con angoscia il dram· 
ma nucleare. In modo certo diverso 
da quello dei comuni cittadini impe· 
gnati nelle campagne antinucleari, che 
si sviluppano all'Ovest e che incvita· 
bilmente si rivolgono contro le armi 
che la propria parte politica vuole 
adottare in risposta alle iniziative mi· 
litari dell'URSS. 

Con la crisi della distensione e la ri· 
nascita di un clima da guerra fredda, 
come l'attuale, i paesi della Nato dan· 
no ora per scontata la superiorita dell' 
URSS in tutti i campi e si pongono 
il problema di ristabilire l'equilibrio 
per poi ripartire, tutti insieme, verso il 
disarmo. 

Ecco spiegate le novità. Reagan nel 
campo dei missili strategici decide di 
installare, collocandoli in un « pacco 
denso», 100 MX (Carter ne aveva pro
grammati 200) per privare l'URSS del
la possibilità e della capacità del « pri
mo colpo ». La decisione è bloccata 
per il 1983 dal voto del Congresso. 

Nel campo dei missili da teatro la 

Nato decide di installare contro gli 
SS 20 sovietici i Cruise ed i Persching, 
accoppiata però (su pressione degli cu· 
ropci) con la proposta di un negoziato 
finanziato ad eliminare o, almeno, a 
ridurre il numero di queste nuove ar
mi dalle due parti. 

Resta aperto un problema nella stra· 
tegia nucleare europea, che si è fatto 
strada nel 1982 e si imporrà nel 1983. 
Con i Cruise ed i Persching l'Europa 
non Potrà mai raggiungere Mosca men· 
tre con gli SS 20 l'URSS potrà, se ne
cessario, raggiungere ogni parte dcli' 
Europa occidentale. 

Per questo si tende a rimettere 
in discussione la strategia della Na
to, che è basata sulla « risposta fles 
sibile », cioè sulla capacità di resistere 
e di reagire flessibilmente a qualsiasi 
attacco convenzionale ricorrendo anche 
alle armi nucleari. 

Sul piano convenzionale la Nato è 
c,ggettivamente inferiore al Patto di 
Varsavia. Dopo la installazione da par· 
te sovietica degli SS 20 gli USA non 
sembrano più in grado di coprire que
sta inferiorità con le armi nucleari tat· 
ti che: né possono ricorrere alle armi 
strategiche perché in questo campo I' 
URSS ha raggiunto la parità e la dis
suasione americana non garantisce più. 
A che cosa allora può servire la rispo
sta flessibile? 

Molti credono che sia una dottrina 
:.upcrata e ormai solo « uno strano 
bluff psicologico ». 

Nel 1978 la Nato pensò di correre 
ai ripari proponendo di aumentare dcl 
3 % le spese militari dci paesi alleati: 
un impegno che nessuno ha mantenuto 
proprio mentre l'Ovest perdeva anche 
quel vantaggio tecnologico che per an
ni aveva permesso di credere che la 
qualità potesse sopperire alla quantità 

Oggi si avanzano altre proposte. Quat
tro statisti americani (Bundy, Kennan, 
Mac Namara e Smith) propongono il 
« no first use », cioè la rinuncia da 
parte della Nato ad usare per prima 
la forza nucleare in qualsiasi circostan· 
za elevando cosl la « soglia nucleare ». 
La proposta trova contrari gli euro
pei, in particolare i tedeschi, che pure 
per primi con il cancelliere Schmidt, 
nel maggio del 1977 avevano denun
ciato il grande squilibrio nucleare f rn 
l'Europa e l'URSS. 

In generale agli europei per la loro 
sicurezza e per la pace sembra neces-
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sario un sistema deterrente, che garan 
tisca diversi gradi di risposta nucleare 
ad una eventuale aggressione conven· 
zionale (senza soluzione di continuità 
fra risposta convenzionale, nucleare tat
tica, nucleare intermedia e nucleare 
strategica). Una rinuncia a priori ali' 
uso delle armi nucleari sarebbe desta 
bilizzante perché indurrebbe l'URSS 
a credere di poter attaccare l'Europa 
senza il rischio di uno scontro nuclea
re: la guerra convenzionale diventc· 
rebbc così possibile. Oggi invece per 
merito della risposta flessibile non lo è. 

Bisognerebbe però considerare se la 
strategia della risposta flessibile lega
ta al « primo uso » del nucleare è ac· 
cettata da parte dei popoli, che con es
sa si vuole difendere. 

A questo interrogativo sembra guar
dare la proposta del generale Rogers, 
comandante in capo della Nato, che 
sembra sensibile agli argomenti dei pa· 
cifisti ed è fautore di una sicurezza ba
sata sull'equilibrio delle forze ma an
che sulla riduzione reciproca degli ar
mamenti. 

Rogers è convinto che è la inferiorità 
convenzionale dell'Europa a rendere 
necessario l'« early first use» dell'ar
ma atomica, che poi allo stato delle 
cose appare assai poco praticabile. Bi
sogna perciò cercare di ristabilire l'e· 
quilibrio convenzionale aumentando 
- questo è il senso della sua propostl 
- per alcuni anni dal 3 al 4 % le spe-
se milirnri e affidarsi allo sviluppo tee· 
nologico e alle nuove armi sofisticate, 
elettroniche, dichiaratamente difensive 
e convenzionali. 

Su questi temi e su queste propo
ste il dibattito è rinviato al 1983, 
anno che vedrà l'installazione deg1i 
euromissili e lo svolgersi dei negozia
ti di Ginevra (i due processi sono in
dissolubilmente legati fra di loro e sa
rà bene pensare al rinvio della instal
lazione dei nuovi missili a dopo la 
conclusione finale dei negoziati!). 

A questo dibattito il movimento 
pacifista italiano parteciperà guardan

do a Comiso: dovrà però guardare 

anche a Ginevra e a tutte le proposte, 

come quella Rogers, che sono sul tap

peto. Per non isolarsi dalle forze po

litiche e non rinchiudersi nella sola 

e sterile richiesta di un disarmo uni
laterale 

• 
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Problemi della vita italiana 

1983 

Uno spazio libero 
per discutere 

come, quando, perché 
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L 1talia e il commercio internazionale 

Reagan 
autarchico e liberista 

• Sudista del Nord 1, nell' interpretazione di Red Skelton, è un f ilm che riscuoteva 
successi al tempi in cui anche l'attuate presidente degli Usa calcava gli studi 

cinematografici californiani. Confederati e • nordisti • si fronteggiavano, 
mentre Skelton vestito con le mezze divise del due eserciti attraversava 

spa\/aldamente la llnea del fuoco. La guerra commerciale che coinvolge Europa, 
Giappone e Stati Uniti riporta all'attualità il tema del protezionismo; un peccato che, 

certo, nessuno del tre colossi può dire onestamente di non aver commesso. 
Ma per I nordamericani, avvolti da sempre nella bandiera della libertà di mercato, 

questa accusa di doppiezza acquista un peso particolare per I risvolti destablllzzantl 
(credibllltà politica a parte) sotto il profilo ideologico. 

di Giancarlo Meroni 

e Da parte della stampa e dci com
mentatori politici italiani cd europei 
la conferenza dei ministri del Gatt del 
29 novembre è stata considerata un 
fallimento ed una sconfitta per gli Sta
ti Uniti. Un atteggiamento emoziona
le non raccomandabile per giudicare av
venimenti come quelli di cui stiamo 
trattando. 

Lo scontro USA-CEE con sullo sfon
do, prudentemente defilato, ma imma
nente, lo spettro del Giappone ha vis
suto a Ginevra un episodio grave, ma 
non più clamoroso di altri precedenti, 
come il contenzioso sui tassi d'interes
se, la divergenza sulle sanzioni ali ' 
URSS e sul gasdotto, la controversia 
sull'acciaio, la diversa filosofia sugli 
aiuti al Terzo Mondo e sulla politica 
finanziaria e monetaria internazionale. 

Con un tipico esempio di miopia po
litica che nasconde forse un 'inconscia 
operazione di rimozione si è fatta in
vece scarsa attenzione ad altri attori 
e ad altre scene senza le quali è diffi
cile comprendere l'azione e le motiva
zioni dei protagonisti. 

Così è rimasto nell'ombra il ruolo 
dei paesi in via di sviluppo, ma soprat
tutto è stato poco analizzato lo scena
rio complessivo in cui è avvenuto lo 
scontro politico di Ginevra. Eppure è 
in questo contesto che si può mcgli0 
comprendere il senso e la dimensione 
che ha assunto il dibattito sul prote
zionismo. 

Il punto da cui si deve partire è il 
profondo mutamento della struttura dcl 
commercio internazionale determinato 
dalla crisi degli anni settanta. E' vero 

che i paesi industrializzati dell'Occi
dente hanno incrementato il loro peso 
nel commercio mondiale (dal 66,7% 
nel 1950 al 69,7% nel 1980), ma è 
anche vero che gli attori degli scambi 
internazionali si sono moltiplicati e la 
loro composizione è mutata qualitati
vamente. In particolare è cresciuta la 
quota di mercato dei paesi di nuova 
industrializzazione, di quelli petrolife
ri e. soprattutto negli ultimi anni, dei 
paesi in via di sviluppo non petroli
feri. Ma ancora più importanti sono i 
mutamenti nella struttura degli scam
bi. E' infatti cresciuta la quota dei ma
nufatti nel commercio internazionale, 
sia in quantità che in valore. Interi set
tori produttivi hanno spostato il loro 
asse verso i paesi di nuova industria
lizzazione (settori maturi). Alcuni di 
questi paesi stanno già passando ad 
una fase tecnologica e organizzata su
periore mentre le nuove tecnologie si 
stanno diffondendo rapidamente. Ciò 
pone enormi problemi ai paesi indu
strializzati. In particolare si è accen
tuata la divaricazione fra quei paesi, 
come la Germania e il Giappone, che 
hnnno fatto, anche se in forme diverse, 
una politica di integrazione nel merca
to mondiale commisurando alla sua evo
luzione e alla sua struttura gli indirizzi 
di politica economica e industriale e 
quelli come l'Italia e la Gran Bretagna 
ed in minore misura la Francia che non 
hanno saputo adeguarsi. Gli stessi Sta
ti Uniti hanno perso posizioni nel mer
cato mondiale pur conservando la su
premazia in alcuni settori strategici ad 
alto contenuto di conoscenza. 

La recessione economica in corso nei 
paesi industrializzati è anche conseguen
te a questi profondi processi di r ior
ganizzazione dei rapporti economici in
ternazionali. Essi infatti implicano tra
sformazioni della struttura produttiva, 
dci meccanismi di accumulazione e di 
distribuzione per realizzare i quali non 
reggono più le forme di intervento tra
dizionali, siano esse keynesiane o neo
liberiste. La stasi produttiva, la ridu
zione degli investimenti, l'inflazione e 
la disoccupazione si sommano così al
la restrizione degli spazi commerciali 
internazionali soprattutto per i settori 
maturi. 

Uno dei mercati di sbocco più dina
mici per i paesi industriali ed in par
ticolare per l'Italia si è così notevol
mente ridimensionato. La crescita dei 
costi di produzione nei settori industria-
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li maturi ha incoraggiato le importazio
ni dai paesi in via di sviluppo che so
no notevolmente cresciute nonostante 
la crisi grazie anche alle esenzioni do
ganali. Non poteva non deri\•are da tut
to ciò una crescente aggressività dei 
paesi industriali nell'interscambio reci
proco. Ma essa si scontra con la crisi 
produttiva e occupazionale. Da qui il 
moltiplicarsi di interventi diretti e in
diretti a sostegno delle esportazioni a
gevolati dal sistema dei tassi di cam
bio flessibili. In questa situazione si è 
inserita come un elefante nella cristal
leria la politica economica e finanziaria 
aggressiva dell'amministrazione Reagan. 
Sul piano internazionale il rigoroso mo
netarismo e la politica degli alti tassi 
di interesse in una fuse di recessione 
mondiale ha agito da acceleratore delle 
politiche deflattive ed, in ultima ana
lisi, divenendo un boomerang anche 
per l'economia americana. La crisi fi. 
nanziaria conseguente agli alti tassi e 
quella di liquidità determinata dalla 
spinta al rialzo del dollaro non poteva 
che deprimere ulteriormente il com
mercio mondiale. 

Le previsioni dcli 'OCSE per il 1983 
indicano una riduzione degli scambi in
ternazionali. Cosa significhi questo per 
paesi che, come quelli europei, hanno 
una quota di interscambio che supera 
il 25% dcl PNL è facile immaginarlo. 
Ma la situazione è ancora più allarman
te per i paesi di nuova industrializza
zione ed in via di sviluppo e che, per 
di più, sono costretti a pagare alti in· 
teressi per il servizio dcl debito. 

Le conseguenze sono meno gravi per 
paesi come gli USA o il Giappone la 
cui quota di interscambio è inferiore 
o di poco superiore al 10% del PNL. 
Tuttavia la dissennata politica reaga
niana comincia a far sentire i suoi cf. 
fetti sulle esportazioni americane che, 
se non sono un fattore esclusivo di svi
luppo, hanno un 'importanza strategica 
nella struttura produttiva e ancora di 
più sulle importazioni. Queste ultime 
tendono infatti a crescere a causa del
la rivalurazione d<>l d )Il ro soprattutto 
nei settori maturi S1 tratta di com
parti economici particolarmente sensi
bili per l'occupazione già fortemente 
falcidiata. Ciò non può non far cre
scere lo scontento sociale e politico in 
ampie fasce di popolazione. 

E' in questo quadro che va colloca
co lo scontro politico di Ginevra. Pa
radossalmente in questi anni è enorme-

mente cresciuto il grado di interdipen
denza economica mondiale. Mai come 
in questo ultimo scorcio di secolo gli 
scambi internazionali sono stati così 
determinanti per lo sviluppo. Ed è pro
prio l'incapacità di adanamenco 11 que
sti giganteschi processi di mondializ
zazione dell'economia, le carenze cul
turali e politiche, l'insufficienzo degli 

LETTERE 
Caro Direttore, 

su Astrolabio dcl 7 novembre scor
so, in un articolo di Adriano Dcclich 
sulle Comunità di Base, leggo: " li 
hanno chiamati cattolici dcl dissen
so, cattolici progressisti, bolscevichi 
della Chiesa. L'Avvenire, fresco di 
iniezicni CL {Comunione e Libera
zione) ne ha ufficialmente decretalo 
la morte. "Le masse - così dice Li· 
verani - il vero obbediente popolo 
di Dio non sono con loro" ». 

L'amico Declich dovrebbe dirmi 
c!ove ha trovato su Awenire il dc. 
creta di morte delle Comunità di Ba· 
se e dovrebbe imparare a mclterc le 
\'irgolettc alle citazioni testuali, non 
alle sue interpretazioni. Si può di
scutere, infatti, ma rispettando cio 
che gli altri dicono o scrivono. 

Grato se vorrà pubblicare, 
Pier Giorg.o Liveranl 

Sono contento elle Uverani abbia 
letto Astrolabio. Contento per l11i 
perché almeno qualche segno cli •lai· 
cità ~ ( qm sì eh~ ci vanno le virgo. 
lette, perché dovrebbe sapere, il cli· 
rettore dell'Avvenire, clze laicità non 
significa laicismo) comincerà ad en
trare n~I suo viss11to. 

Ma sono contento soprattutto di 
un'altra cosa: fa progressi. Riconosce 
implicitamente cl1e i Cristiani cli ba· 
se sono ben vivi, in grado di orga
nizzare e autogestire w1 incontro co
mc quello di Roma. Se farà q11alc11e 
altro passo ancora, finirà col ricono· 
scere anche la loro capacità di mo
bilitare masse attorno a temi che il 
popolo di Dio e tutti gli 110111i11i t/i 
buona volontà ritengono essenziali 
per una diversa qualità della vita 
(pace, disarmo atomico). 

Vorrei però dargli 1111 umile consi
glio. Impari a leggere, testo e con· 
testo di quello elle legge. Si sareb· 
be accorro che non è virgolettato il 
•decreto di morte,., espressione ef· 
ficace per esprimere la .rna scarsa 
propensione per i Cristiani di Base. 
Lo è un'altra frase, che non è tes111a. 
le nei suoi articoli, ma che c.~prime 
molto meglio la sostanza di q1wllu 
che pensa. 

In una cosa sono d'accordo con 
lui: odio le virgolette. 

Adriano De::llch 
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strumenti di governo dell'economi.1 !>li 

una scala cosl vasta a provocare rigur
giti . protezionistici come reazione di
fonst\'a. 
~on vi è dubbio che nell'attuale as

setto economico del mondo il protezio
nismo non può più divenire una re· 
gela negli scambi internazionali. Sa
rebbe inimmaginabile il ritorno al bi
lateralismo e all'autarchia degli anni 
trenta. E proprio per questo il riappa
rire di comportamenti ciecamente pro
tettivi è più pericoloso. Tuttavia non 
è neppure condivisibile la tesi fan•l· 
ticamente liberista soprattutto quando 
viene prc<licata da paesi come gli USA 
e il Giappone che dispongono di com
plicate regolamentazioni interne conce
pite per ost~1c0Lire la penetrazione com. 
merciaie. Siamo in una fase di transi
zione molto delicata in cui è necessa
rio mantenere aperte le frontiere com. 
merciali, ma occorre nello stesso tem
po una più profonda concertazione e 
regolamentazione dei rapporti econo-
mici. E' assurdo che gli USA pratichi
no una politica aggressiva sul piano 
monetario e finanziario o dei rapporti 
commerciali e nello stesso tempo pre
tendano un'ampia liberalizzazione degli 
scambi. D'altra parte la difesa comuni
taria della politica agricola comune e 
di una strategia concertata della libe
raliZ?..azione degli scambi ha il fiato cor
to se è fine a se stessa o. peggio. se 
copre politiche nazionalistiche e diri
gistiche come quelle che talvolta af. 
fiorano in Francia e Inghilterra. 

Se non è stato facile fare fronte 
comune contro un antagonista wzza
mente aggressivo come i'l governo ame
ricano, più difficile sarà sviluppare ini
ziative concrete. E questa difficolt~ è 
subito emersa a Copenaghen e tende
rà a dilatarsi nel tempo. Gli interessi 
economici e politici nazionali, in as
senza di una strategia comune, rischia
no di prevalere. 

E' soorattutto interesse italiano ed 
in Italia della sinistra che i conati neo
prc tezionisti, dirigisti e nazionalisti che 
affiorano in Francia e in Inghilterra 
non condizionino la CEE. La Comuni
tà non sopravviverebbe alle tensioni in
terne e internazionali che provochereb
bero e l'Italia non sopravviverebbe sen
za fo Comunità. I rischi che correrebbe
ro l'Italia e l'Europa non sarebbero 
solo economici, ma anche e ancora di 
più politici. 

• 
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L'ASTROLABIO DIBAITITO 

L 1talia e il commercio internazionale 

Chi ha spento 
il libero scambio 
Intervista a Federico Caffè 
a cura di Raul Wlttenberg 

Caftè 

La conferenza, a fine novembre. del GATI (Generai Agree
ment of Tarifs and Trade, Accordo generale sulle tariffe e il 
commercio, crganizzaz1one collegata all'Onu che ha lo scopo 
di stabilizzare e liberalizzare il commercio internazionale). 
~a di nuovo sollevato d1scuss1on1 svi protezionismo e la 
libertà dei mercati. In Italia tra economisti di chiara fama 
s'è accesa la polemica dell'uno che rimprovera l'altro per sim
patie verso il protezionismo. Al GATI gli Stati Uniti si sono 
presentati con un dossier contro la Comunità europea accu
sata d1 politica protezionistica specie nel campo agricolo. Ma 
è g.usta la lotta al protezionismo? Quali paesi possono lan
ciare la prima pietra contro il presunto e peccatore»? Le 
tensioni nell'economia internazionale hanno anche altn con
notati, oltre quello della ingovernabilità dei prezzi? 

Su questo abbiamo sollecitato alcune brevi riflessioni a 
uno dei capi-scuola della scienza economica italiana, Fede
rico Caffè, dal 1959 ordinario di politica economica e finan
ziaria all'Università di Roma. nonché e socio corrispondente» 
dell'Accademia dei Lincei. Guarda caso. proprio sull'economi
sta abruzzese (Caffè è nato a Pescara) circolano voci di fi
lo-protezionismo. Ccsl, con lui iniziamo la nostra intervista 
con una domanda sulla questione di principio. 
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e Professor Ca//è, ritiene ragionevole m via di prmctpto 
che gli Stati sz accordino fra di loro sulle tariffe e i com
merci al /me d1 evitare che ciascuno adotti autonomamente 
misure dz carattere protez1onist1co? 

Ritengo opportuni questi accordi. L'esistenza del 
GATT documenta che vi è srnta una spinta internazionale 
che ha portato in questa direzione. Purtroppo però, mal
grado l'osservanza formale di alcune disposizioni, l'azione 
effettiva di molti importanti paesi contrasta con gli ob
blighi assunti in sede internazionale. 

e Quali sono questi paesi? 

I paesi più protezionisti del mondo nell'attuale mo
mento, escludendo i paesi dell'Est, sono gli Stati Uniti d' 
America e il Giappone. E' un fatto notorio, anche se 
viene ovattato per ragioni diplomatiche. Esistono forme 
insidiose di cosiddetto protezionismo amministrativo, del
le quali il GATT ha elencato oltre 800 tipi, senza tuttavia 
poter far nulla per evitarle. Sono forme di protezionismo 
amministrativo utilizzate soprattutto negli Stati Uniti. Qui 
esiste una « clausola di pericolo » in forza della quale 
se le importazioni di un certo prodotto rischiano di pre
giudicare le imprese nazionali, allora scattano meccanismi 
protezic nistici. Ciò è avvenuto ripetutamente per i pro
dotti tessili e per le scarpe. Inoltre è nota la possibilità 
da parte delle dogane americane di « presupporre » che 
le merci importate siano oggetto di sussidi nei paesi d' 
origine. In tal caso possono non accettare i prezzi di fat
tura, con riserva di stabilirli discrezionalmente applicando 
poi dazi su questi prezzi « inventati » dalle dogane. 

e In che consiste il protezwnrsmo giapponese? 

Il caso del Giappone è diverso. Qui esiste una ten
denza ad « acquistare giapponese», che è incorporata nel 
mcdo di agire dei cittadini senza bisogno di alcuna propa
ganda. Vi e in altri termini una chiusura psicologica, che 
deriva dall'attaccamento alle proprie tradizioni e ai pro
pri costumi In un lontano passato storico fu possibile 
« aprire » il Giappone al commercio estero a forza di 
cannonate (il che dimostra che il libero scambio ha spesso 
utilizzato anche maniere piuttcsto spicce), ma nei con
fronti di queste barriere psicologiche vi è poco da fare. 
Indipendentemente da questo aspetto è ben noto che ri
sulta estremamente difficile stabilire in Giappone delle 
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rett J1 d1smbuz1one dei prodotu, 11 che rende arduo l"m
tl!rscambio. 

Questa è la realtà, riguardo al Giappone e agli Stati 
Uniri, realtà documentata dalle stesse pubblicazioni del 
GA TI. Se poi s1 vuole preferire alla costatazione dei 
fatti la retorica, ognuno è libero di farlo. 

e Qual è 11 suo f,iudizio sul/11 recente conferenza del 
GATT? 

In questa riunione s'è dovuto tener conto del ritmo 
ridotto di incremento del commercio mondiale. Come sem
pre accade quando non si è in fase di espansione, i con· 
flirti si sono accentuati. Mi sembra che soprattutto per 
la presem~a della rappresentanza francese, che non ha le 
timidezze e le inibi;doni di chi deve risultare il primo 
della classe nell'evocare la libertà degli scambi, l'insieme 
dei paesi europei abbia trovato una maggiore energia 
nei confronti degli Stati Uniri. 

e Non sarebbe auspicabtle che questa m11tà che l'Eu
ropa comumtana ha dimostrato in sede GATT avesse un 
seguito, superando le proprie dilf1coltà nell'impostare po
litiche comuni ad esempio m materia industriale? 

Anch'io au:.pico che la CEE superi le difficoltà al pro· 
prio interno per una politica comune, tenendo per3ltro 
conto di un rispetto delle varie esigenze nazionali. I dieci 
paesi comunitari hanno diversi redditi pro-capite. Ora, 
nell'ipotesi che la produzione comunitaria complessiva sia 
eccedente e vada ridona, oécorrerebbe tener conto del 
livello diverso di ricchezza e di reddito dei vari paesi. Ciò 
non avviene sia nel campo dell'agricoltura sia in quello 
dell'industria, in quanto si impongono al nostro paese ri
duzioni in produzioni di cui il paese stesso ha bisogno; 
esempi tipici sono quelli dello zucchero e dell'acciaio. 

e Tra le cause delle tensioni nell'economia mond;.1le, 
c'è la crisi dei rapporti monetari esplosa con la fine degli 
accordi di Bretton W oods, con l'inconvertibilità del dol
laro ecc. Già si alf11cc1ano proposte per un nuovo ordine 
monetario internazionale, si parla di una nuova Bretton 
W oods. Che cosa ne pensa? 

Bisogna evitare il pericolo fortissimo delle improvvi
sazioni, che derivano spesso da scar:.a informazione. In 
primo luogo non è vero che gli accordi di Bretton Woods 
siano crollati, come spesso si legge nella pubblicistica eco
nomica. Aggiungo, magari lo fossero: il Fondo monetario 
internazionale (FMI) attualmente con la cosiddetta «con
dizionalità » assoggetta i paesi membri a seguire politi
che monetariste del tutto screditate sul piano teorico, ma 
tuttavia ancora dominanti sul piano pratico. Nel 1971 
non fu disdetto l'accordo di Bretton Woods, ma cadde di 
fatto uno dei suoi elementi, la convertibilità del dollaro 
in oro, per provvedimento unilaterale degli Stati Uniti. 
Che cosa è poi accaduto, dopo il II emendamento del 
Fondo nel 1978? Vi è stato un completo ribaltamento 
della struttura iniziale degli accordi di Bretton Wood. 
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e In che senso" 

Ad esempio questi accordi si basavano sull'oro, con 
il II Emendamento l'oro è stato ripudiato. Gli accordi 
si basavano sui cambi fissi, e ora i cambi sono flessibili, 
e così via . E' come ~e un guanto fosse stato completamen
te rovesciato. Ma dentro questo guanto c'è ancora un 
pugno di ferro St: glì 5tatt Uniti si oppongono all'au
mento delle quote del rendo Monetario Internazionale, 
se non pagano il loro contributo all'IDA Clnrernational 
Development Association). che cosa ci s1 può attendere 
da una conferenza per un nuovo ordine monetario inter
nazionale, che non sia soltanto del turismo economico? 

e Come si è arrivati 11 questa situazione? 

Negli organismi internazionali le decisioni vengono 
prese con un potere di voto estremamente diversificato a 
seconda dell'importanza politica del paese. Solo nell'ipo
tesi che ogni paese contasse per uno, che non ci fossero 
cioè votazioni ponderate, ci si potrebbe avviare a un nuo
vo ordine monetario internazionale. Ma siamo ben lon
tani da una prospettiva del genere, ed è illusorio non ren· 
dersi conto di questi dati di fatto. 

e Lei ha parlato di « condizronalltà ». No11 reputa ra
gionevole solloporre l'apertura di crediti a qualche condi
zione? 

La maniera in cui ora viene imposto a determinati pae
si in difficoltà di « rimettere la casa in ordine » rag
giunge, a guardar bene, gli estremi dell'imposizione d'una 
sovranità limitata. S1 può raccomandare a un paese di riag
giustare i propri comi con l'estero, ma la strada da se
guire per raggiungere questo risultato non deve essere 
dettata dall'esterno. Ed è proprio questo il significato 
della « condizionalità » nella concessione di prestiti da 
parte del FMI. 

e Si dice che lei sia incline al protezionismo, sia pure 
ragionevole, e czò le è stato rimproverato in varie sedi da 
alcuni suoi colleghi Qual è la sua risposta? 

In tempi lontani, personaggi che hanno contribuito 
alla creazione del nostro paese e hanno dato ad esso il 
periodo finanziariamente più florido (mi riferisco a Luigi 
Luzzatti) furono insolentiti in termini estremamente vol
gari da grandi maestri come Wilfredo Pareto. Rispetto a 
Luzzatti personalmente rappresento un fiammifero spento, 
ma ci sarebbe molto da dire sulla conoscenza della storia 
da parte di alcuni miei critici, anche se essi conoscono 
molto bene l'industria delle piastrelle. E' spettato agli 
storici di professione, e non purtroppo agli economisti, 
di valutare in modo adeguato il ruolo che la politica do
ganale ha avuto nel processo di capitalizzazione e di in
dustrializzazione del nostro paese. Oggi voler porre un 
problema di formazione del capitale prescindendo dalla 
politica doganale, e nella migliore delle ipotesi una in

genuità. 
• 
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De Rita o De Mita? 
e Roma - TJappnma fu I'« economia sommersa »; seguì lu «fase de, 
cespuglio » e la società in « cadenza sospesa ». Questa che è la sedicesima volta 
in cui il Cemrs si sforza dr descrivere l'Italia colta nell'attimo congiunturale: 
piri che all'immagine di una « spu;,na », / ricercatori di Giuseppe De Rita non 
hanno saputo pensare. «Spugna» in quanto capace di raccogliere gli stimoli 
eclettici delta realtà, ma anche in quanto sop,getlo difficile da governare, 
1mpossib1/e, poi, da souoporre a regole imposte dall'alto, senza tener conto 
delle sue spontanee tendenze. 

A fronte delle passate esperienze, in serie storica, questa edizwne del 
Rapporto annuale delude per la perdita di quei colpi d'ala fantasiosi e sug
gestivi che ne avevano decretalo ii successo; ma conferma che una ricerca 
ampia, profonda e documentata come quella che fa da supporto alla Relazione, 
si sviluppa lungo sentieri sempre meno stimolanti quando sr trot•a in coesi
stenza forzata con una filosofia sociale che, a di/f erenza della realtà studiata, 
rimane immobile e uguale nel tempo. 

Il segretario ;,enerale del Censzs Giuseppe De Rita, mfattz, è cattolico 
e consigliere ascoltatissuno del segretario dc De Mita e la somzglranza. fra 
i due, va ben al di là della quasi uguaglianza dei cognomi. Alle proposizioni 
di nuovo privatismo espresse di recente dal segretario democristiano, infatti, 
fa riscontro un metodico, ininterrotto, insistente riferimento ad una so-:iet,ì 
senza Stato, o « a prescindere » dallo Stato che De Rita ripropone da anni 
nel suo a/fresco italiano. 

L'antitesi fra comportamenti e istituzwni, fra « base» e « vertice» m · 
tesi come dimensione privata e dimensione pubblica delle aggregazwni sociali, 
non è mai vista - né quest'anno né in passato - come effetto dannoso di 
una cattiva gestione politica, bensì come elemento probante dell'errore in
sito in ogni « eccesso di progettualità », in ogni volontà di « programmare ,. 
ciò che, per sua natura (essendo una «spugna») programmabile non potrà 
mai essere. 

De Rita è uomo d'onore e alla primazia dell'uomo sullo Stato, dell'ittdi 
viduale sul collettivo, crede secondo una legittima, anche se molto vecchia e 
nota, filosofia. Ma il suo quasi omonimo segretario democristiano, dr quella 
filosofia mostra di sapersi servire per obiettivi molto precisi e attinenti ad 
un assetto di potere su cm non tutti gli italiani sono d'accordo. Vada dunque 
a Cesare quel che è dr Cesare e badiamo di non confondere le analisi del 
Cenm con i giudizi che, sopra quelle analisi, cercano di far passare ideolol!,ie 
che appartengono ad altre sponde. 

G.R. 

De Mrta 

e La prima cosa da fare dinanzi a 
una nuova ricerca sociale è mettere da 
parte Introduzioni, Premesse Metodo
logiche, Considerazioni Generali, e ar
rivare all'osso, ai « dati della ricerca » 
in quanto contributo proprio dell'in
dagine empirica. 

Ho tra le mani e sotto gli occhi il 
XVI Rapporto sulla situazione sociale 
del paese predisposto dal Centro Studi 
Investimenti Sociali (CENSIS) col pa
trocinio del Consiglio Nazionale del
l'Economia e del Lavoro (CNEL), edi
to da Franco Angeli (dicembre 1982, 
pagine 719, Lire 16.000). I dati sono 
tanti, il volume voluminoso, questa non 
vuole essere una recensione informati
va, e infine la lettura di un articolo 
non può surrogare lo studio di un li 
bro (almeno di un libro cospicuo su 
un problema importante). Perciò por
to l'attenzione del lettore su uno solo 
dei « dati elaborati » dal Rapporto. Co
me campione stuzzicante. 

Una legge di tendenza 

Ecco la « legge di tendenza » indi
viduata dal CENSIS (sulla scorta di 
dati statistici di pubblico dominio) re
lativamente al numero, alla produtti
vità ed alla retribuzione del personale 
degli apparati pubblici nell'Italia de
gli ultimi anni. 

«E' indicativo osservare come nel 
1981 l'area del settore pubblico allar
gato assorbe ben 3,9 milioni circa di 
unità personale, con un aumento del 
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Un libro per un problema 

Eschilo e la sociologia 
Il sedicesimo rapporto del Censis 
sulla situazione sociale italiana 

di Pasquale Misuraca 

31,6% tra il 1971 ed il 1981. I tas
si di crescita più vistosi si segnalano 
nel comparto ospedaliero(+ 74,1%) 
ed anche negli enti territoriali (Regio
ni, Province e Comuni) con + 57 ,0%. 
Ciò che risulta del tutto abnorme e 
ingiustificata è la crescita di personale 
dei Ministeri ( + 26,2%) proprio nei 
medesimi anni nei quali si è realizzato 
un decentramento di compiti e di ri
sorse di vasta dimensione » Questa di
latazione quantitativa è accompagnata 
da « un rapido e costante decremento 
dei carichi di lavoro svolto da cia~cun 
dipendente » e da un deciso aumento 
delle retribuzioni: « Mentre i lavora
tori dipendenti del credito e delle as
sicurazioni sono fermi (posto 1975 = 
100, e considerando gli anni 1975 ~ 
1982) ad un indice pari a 246 e quel
li dell'industria manifatturiera a 295, 
negli ospedali l'indice è pari a 309, 
nella pubblica amministrazione a 335, 
nell'istruzione pubblica si è giunti a 
365 ». (Parte Seconda, Capitolo Terzo, 
pp. 58-9, 60 e 61 ). 

Ora, si potrebbe discutere a fondo 
questa elaborazione sociologica, e i da
ti statistici medesimi sui quali si basa. 
Ad esempio: si può ragionevolmente 
negare che sussista oggi (dati la strut
tura del lavoro burocratico e i limiti 
delle scienze sociali) la possibilità di 
un accertamento sufficientemente obiet
tivo della « produttività » del perso
nale pubblico. Ma non mi spingerò 
fino a negare qualsiasi validità a que
sta come ad altre « leggi di tendenza » 

proposte dal Rapporto. Anche perché, 
se « ogni sociologia contiene una filo
sofia », se ogni ricerca sociale è orien
tata da una filosofia politica e da una 
concezione del mondo, è insieme vero 
che quella non è mai interamente ridu
cibile a queste. C'è sempre un « re
siduo » scientificamente utile e utiliz. 
zabile. 

La nuova destra 
e la nuova sinistra 

Del resto, la « filosofia » del CEN
SIS è candidamente esposta da Giu
seppe De Rita, massimo responsabile 
della ricerca e insieme Grande Consi
gliere del Principe Democristiano, in 
quelle « Considerazioni Generali » che 
è venuto il momento di considerare. 

Scrive De Rita: « Il volontarismo 
illuminato di vertice non riesce più a 
coprire la crescita dal basso della no
stra attuale società, la nuova e sem
pre più articolata vitalità dei soggetti 
sociali, l'antica ma sempre più ricca no
stra identità di popolo ». 

T raduce criticamente Giorgio Ruf
folo, intellettuale fra i più autorevoli 
e 1ucidi della sinistra italiana: « La 
convinzione di fondo, la filosofia del 
Rapporto è che occorre accettare que
sta società per quello che è, quindi ac
compagnare i suoi "vitali" egoismi sen
za tentare di sovrapporle un progetto. 
E' la proposta di una società politica 
neo-corporativa riscattata dal fatto di 
essere "moderna". Ma in Italia una 
democrazia corporativa esiste già da 
tempo ed è proprio questa la fonte dei 
nostri guai » (La Repubblica del 7 di
cembre 1982). Insomma: si nega l'uti
lità e addirittura la possibilità di un 
nuovo progetto politico in quanto si 
\'uole prolungare il dominio del vec
chio progetto adeguato alle mutate con
dizioni sociali. E' la filosofia politica 
della « nuova destra ». Giustissimo. Oc
corre reagire con un « progetto della 
sinistra ». Benissimo. 

Sennonché ogni progetto ha le sue 
radici in determinate ricerche intorno 
alla realtà, come ogni edificio ha le 
sue fondamenta . Un grande progetto 
politico - posto che il superamento 
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della grande crisi attuale richieda nien
te meno che un grande progetto - per 
costituirsi, svilupparsi e affermarsi ri
chiede il contestuale dispiegamento di 
un organico complesso di vaste e rigo
rose analisi empiriche, storiche, scien
tifiche, teoriche. Questo lo sa la « nuo
va destra » , e non dovrebbe dimenti
carlo la « nuova sinistra » . 

Per abbreviare, ricordo Il Capitale 
d1 Marx, Lo sviluppo del capitalismo 
in Rtmia di Lenin, I presupposti del 
socialismo e i compiti della socialde
mocrazia di Bernstein, l'Analisi delle 
classi della società cinese di Mao. Ma 
dove sono oggi, in quale cantiere si 
stanno allestendo le analisi della so
cietà italiana sufficienti a fondare un 
« nuovo grande progetto della sini
stra »? 

Ahimè, solo chi vuole veramente il 
fine vuole i mezzi idonei per raggiun
gerlo. E oggi la sinistra italiana spen
de il suo tempo nei Convegni, e nelle 
polemiche intorno alla disdicevole ina
deguatezza del fondatore di tale o ta
laltro suo storico ramo. Diventa sem
pre più attuale il sarcasmo appassiona
to del Gramsci in carcere: «Una ge
nerazione che sa far solo soffitte si 
lamenta che i predecessori non abbia
no già costruito palazzi di dieci o tren
ta piani. Dite di essere capaci di co
struire cattedrali ma non siete capaci 
che di costruire soffitte ». 

Post scriptum ovvero 
una curiosa associazione 

Scienza e politica a parte, con que
sto Rapporto De Rita si conferma gran
de scrittore. Non sembri una provo
cazione: leggo De Rita e penso a 
Eschilo. 

Si è calcolato che per ogni nuova 
opera il padre della tragedia coniava in 
media cinquecento nuove parole. De 
Rita tende al migliaio. Provate ad apri
re il Rapporto e uno sciame di parole 
inedite vi sommergerà « strizzata dram
matica » (è il caso Moro), « aggressio
ne aliena » (è il terrorismo), « anima 
di spugna » (è la nostra anima), e via 
coniando. Uno spasso letterario. Se non 
fosse per l'inelegante « Cacciare il na
so » che apre il volume, lo terrei sul 
comodino. 

• 
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La Cassa si cambia 
ma non si abbatte 

Intervista a Giuseppe Orlando 
a cura di Franco Locatelli 

Il tipo di sviluppo di cui li Sud ha oggi bisogno è sostanzialmente quello realizzatosi spontaneamente in gran parte del Centro-Nord: per attivarlo anche nel Mezzogiorno (ovviamente al di fuori dei grandi centri urbani, la soluzione della cui crisi è legata a quella economica generale), occorre però un intervento pubblico adeguato. La programmazione nazionale non esiste e quella per settori è scarsamente utile: è indispensabile, quindi, puntare sulla programmazione territoriale e per progetti Integrati. Tuttavia le Regioni s gli enti locali del Sud non sono per ora attrezzati per pilotare I progetti di sviluppo: ecco perché, p!r un lungo periodo transitorio, è necessario far leva ancora sulla Cassa del Mezzogiorno trasformandola però da strumsnto finanziarlo passivo in strumento tecnico attivo e distinguendo nettamente il problema politico dell'intervento straor:tinario nel Sud (che va risolto abolendo l'attuale Ministero) da quello 
di ordine tecnico. 

« Negli ultimi quindici anni il Mezzogiorno ha vissu
to mutamenti profondi: non è stato superato lo squilibrio 
di fondo rispetto al resto dcl Paese, ma il Sud è cam
biato rispetto alla sua precedente condizione di sussisten
za e di emarginazione Oggi la grande realtà meridiona
le si può dividere in due sottorealtà, molto diverse tra 
loro sia per dinamica che per struttura: la realtà delle 
zone di pianura, dove )'irrigazione ha ormai conquistato 
centinaia di migliaia di ettari e la realtà delle zone in
terne che è rimasta in uno stato di abbandono e di arre
tratezza». Chi parla è il professor Giuseppe Orlando, or
dinano di Economra e Politica agrarra dell'Umversrta dz 
Roma e già deputato della Smistra Indipendente. Con lui 
voJ!.lramo continuare a scavare - dopo gli interventi di 
Pedone, dz Napoleoni e di Graziani Stil numerz precedenti 
dell'Astrolabio - nella realtà meridionale dz oggi, con 
l'occhio a ciò che avviene soprattutto fuori dai J!.randi 
ce11trz urbani e nelle campagne e vogliamo focalizzare 
obiellivz e strumenti con cui una moderna politica di al
ternativa possa realisticamente proporsi di cambiare le cose. 

« L'antico dominio dell'industria sull'agricoltura e an
che delle grandi opere civili sull'agricoltura - spiega 
Orlando - ha fatto sl che al Sud si siano costruite gran
di dighe che portano acqua direttamente alla pianura ma 
che mai sia stata fatta una progettazione per portare 
l'acqua in tutte quelle zone medio o anche alto-collinari, 
che potrebbero essere irrigate e che invece continuano a 
restare prive di acqua con la conseguenza che le zone 
interne del Sud non possono venire trasformate e vengo
no abbandonate». Nelle zone esterne o di pianura dove 
l'irrigazione è avvenuta rn /arJ!.a scala « è mancata invece 
un'azione di promozione pubblica per trasformare il vec
chio contadino delle zone asciutte in un moderno im
prenditore capace di utilizzare le acque nel senso ra
zionale della parola, cosicché solo il 25 30% della 
superficie dominata dall'irrigazione è stata trasforma
ta e ha realmente utilizzato l'acqua, mentre il rest mtc 
70-75% è rimasto nelle condizioni dell'antica agricol
tura contadina estensiva». Perché? Per il ritardo e la 
sfasatura tra il completamento delle opere pubbliche e le 
opere di distribzmone delle acque ai terrztorz irrigui e 
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la conseguente trasformai.ione delle aziende. Ciò che man
ca, m sostanza, anche nelle zone di pianura del Sud non 
sono le in/ rastrutture e le grandi opere ma i servizi, di 
ricerca e di sperimentai.ione, di assistenza tecnica e di va
lorizzazione commercia/e della produzione. Così - anche 
laddove è avvenuta l'irrigazione - lo sviluppo produtti
vo resta monco. D'altra parte - nota ancora Orlando -
mentre al Nord, sia pure con tutti i limiti e le contrad
dizioni che conosciamo, s'è dii/usa una vivace economia 
sommersa che ha sorretto le esportazioni e ha fornito alla 
famiglia un eqUt/ibrio di reddito permettendo dz svilup
pare un'agricoltura, discutibilissima ma ricca e produttiva, 
al Sud è mancata anche questa ed è mancata tutta una rete 
di servizi di sostegno allo sviluppo della piccola e media 
zmpresa capace dz integrare i redditi familzarz ma anche dt 
formare i risparmi per investire poi nella propria azienda 
e aprire così nuove occasioni di crescita produttiva. 

Se questa è - per sommi capi - la realtà del Mez
zogiorno degli anni ottanta, quali dovrebbero essere, a 
rno avviso, gli obiettivi prioritari per una svolta nella po
litica meridionalista? 

« Principalmente tre: 1) la riconversione nella desti
nazione delle risorse e degli indirizzi produttivi, metten
do in luce - come dicevo - tutti i limiti di opere come 
l'irrigazione o le manchevolezze derivanti dalla non solu
zione di altri problemi come quello della commercializ
zazione; 2) l'impulso ad uno sviluppo agro-industriale, da 
intendersi non nel senso tradizionale di sviluppo di indu
strie agro-alimentari ma come un mix di agricoltura e 
di industria e al tempo stesso di servizi che consentano la 
\'alorizzazione commerciale della produzione come è già 
avvenuto nel centro-nord; 3) il rinnovamento di modalità 
e responsabilità di gestione di quest'opera di riconver
sione ». 

In sostanza, lei configura - se non ho inteso male 
- un modello di sviluppo per il Mezzogiorno simile a 
quello realizzatosi spontaneamente nell'Italia centro-set
tentrionale e, visto che ciò non avviene spontaneamente 
nel Sud, sollecita un intervento pubblico rivolto a questo 
f me. Però, non le pare che lo stesso modello d1 sviluppo 
realizzatosi al Centro-Nord abbia ormai il fiato corto e che 
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ad esempio gli stessi profeti dell'economia sommersa, alla 
quale lei fa riferimento, ammettano che senza risolvere i 
problemi che impediscono un adeguato intervento dello 
Stato in economia non c'è da farsi 1llusiom per tl futuro? 
E, poi, non è forse vero che al Sud, ad esempio a Napoli, 
c'è già una sorta d1 economia sommersa che tuttavia può 
dilf icilmente essere magnificata? 

« Un momento. Quando io propongo di attivare un 
intervento pubblico che permetta il trasferimento anche 
al Sud del modello di sviluppo del Centro-Nord, non mi 
scordo certo di fare due precisazioni molto importanti: 
1) che, a differenza di quanto avvenuto al Nord, il nuovo 
sviluppo da a\'viare nel Sud non deve essere dipendente 
dalla grande industria e dalle sue crisi ma deve invece 
essere legato alle risorse locali e alla loro valorizzazione. 
Il che vuol dire, per esempio, puntare sull'agro-industria, 
sulla valorizzazione commerciale per la lunga e lunghis
sima distanza di tutta la grande produzione ortofrutticola 
e zootecnica, sulla valorizzazione del legno e così via, cioè 
di tutta una serie di attività e di risorse che il Sud pos
siede in via potenziale ma che non ha ancora valorizzato 
per la mancanza di servizi, di assistenza tecnica, di forma
zione professionale, di ricerca; 2) la mia proposta vale 
per le zone interne e di pianura del Sud che sono prive di 
economie esterne e di servizi ma non vale per i grandi 
centri urbani, come Napoli, Palermo, Bari, i cui problemi 
- questi sì - sono legati alla soluzione della crisi eco
nomica nazionale e della grande industria e non solo alla 
programmazione delle risorse locali. 

E quali dovrebbero essere gli strumenti da utilizzare 
per mettere in moto un tipo di sviluppo come quello che 
lei indica per il Sud? 

« Qua bisogna fare una scelta molto chiara e molto 
precisa perché il pr0blema è di importanza cruciale. E, 
allora, poiché bisogna pur riconoscere che la programma
zione nazionale oggi non esiste e poiché lo sviluppo a cui 
bisogna puntare nel Sud è uno sviluppo di zone nel sen
so più integrale del termine e non uno sviluppo di set
tori tra loro separati, il tipo di programmazione su cui 
far leva deve, a mio avviso, essere una programmazione 
territoriale e per progetti. Non dunque una programma
zione settoriale che è di scarsa utilità e che, al massimo, 
ci deve dare un'indicazione di priorità (è chiaro che a 
li\'ello nazionale si può scegliere di sviluppare la zootecnia 
al posto dell'ortofrutticoltura oppure l'industria agro-ali
mentare anziché l'industria pesante}, bensl una program
mazione per progetti (regionali, interregionali, zonali, ecc.), 
che è l'unica programmazione concreta che abbiamo 1a 
possibilità di fare. Tra l'altro, su un progetto concreto è 
difficile non riuscire ad impostare una battaglia politica, 
perché la battaglia politica la combatte la gente del luogo 
che deve realizzare un progetto. 

Professore, può fare ancora un esempio per chiarire 
ulteriormente m che senso la programma1.1one per progetti 
territoriali è diversa da quella per settori? 

« Il discorso è questo: anziché fare l'analisi di un 
settore e stabilire che s1 vuole, ad esempio, sviluppare il 
nocciòlo e conseguentemente dare più incentivi finanziari a 
chi lo coltiva, la logica va ribaltata. La programmazione che 
ho in mente io è questa: se vedo un territorio e mi convin
co che per svilupparlo è possibile che, accanto al castagne-
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to, ci sia un noccioleto, allora mi pongo il problema della 
loro complementarietà e successivamente mi domando qua 
li impianti debbano sorgere in funzione del noccioleto 
~ del castagneto e come essi si possano estendere e svilup
pare. Si arriva così alla definizione di un vero e proprio 
progetto di sviluppo e se, per realizzarlo, ne consegue che 
debbo adeguare la rete dei trasporti, allora farò anche un 
programma di settore per i trasporti che però non sia a
stratto ma stia in rapporto preciso con tutti i pror,etti 
produttivi precedentemente identificati In altre parole, i 
progetti territoriali diventano così i vincoli e il traguardo 
operativo del programma di settore dei trasporti». 

E in questo quadro tramontano gli incentivi fmanziari: 
è così? 

<<Esattamente Su questo punto sono d'accordo con 
quanto ha dichiarato Claudio Napoleoni sul numero 22 
dell'Astrolabio: basta con gli incentivi finanziari Sosti
tuiamc;,li con incentivi in servizi reali. O, per essere an
cora più precisi, gli incentivi finanziari possono ancora esi
stere ma soltanto dopo la messa in funzione di incentivi 
finalizzati a servizi reali. Per la programmazione territo
riale abbiamo cioè bisogno di incentivi graduati e fina
lizzati ai progetti e non di incentivi generalizzat all'intero 
Paese ». 

Resta però un'altra questione di fondamentale interes
se da discutere: quali dovrebbero essere i soggetti della 
programmazione di territorio e per progetti? Vale a dire: 
che ne facciamo dell'intervento straordinario? La Cassa 
dcl Mezzogiorno è da mantenere così com'è oggi, è da ri
formare o è da sopprimere? 

« In questa situazione disfarsi della Cassa del Mezzo
giorno e del suo patrimonio tecnico mi sembra francamen
te incauto. Certo l'optimum sarebbe che fossero le Regio 
ni del Mezzogiorno, gli enti locali e le Comunità montane 
ad avere e ad utilizzare gli strumenti tecnici necessari per 
approntare i progetti di fattibilità e ad idearli proprio con 
la conoscenza che solo loro possono avere della situazio
ne zonale o locale. Ma oggi le cose non stanno cosl e il 
trasferimento alle Regioni e agli enti locali delle compe
tenze che sono attualmente della Cassa del Mezzogiorno 
può essere, realisticamente, un obiettivo finale di un lungo 
periodo transitorio ma non l'obiettivo da cui partire. E' 
inutile nascondersi che le dotazioni tecniche che possiede 
la Cassa del Mezzogiorno in materia di competenze inge
gneristiche e in tutti i settori tecnici sono oggi completa
mente assenti nelle Regioni e nelle Comunità montane. 
Certo che le Regioni e gli enti locali devono essere messi 
in grado di svolgere loro i compiti che oggi sono della 
Cassa, ma ripeto e lo dico soprattutto a Claudio Napo. 
Ioni - non illudiamoci che il periodo transitorio nel qua
le questo processo deve realizzarsi possa essere breve. E, 
nel frattempo, la Cassa del Mezzogiorno può funzionare 
in maniera diversa da oggi ma non essere soppressa: può 
e deve fungere da organo centrale che dia la sua assi
stenza tecnica ai nuovi e costituendi uffici tecnici delle 
Regioni, degli enti locali e delle comunità montane in 
modo da aiutarli a risolvere i problemi grossissimi che 
esistono in materia di approntamento di progetti di fatti
bilità e di esecuzione dei progetti stessi. La Cassa ha un 
patrimonio di competenze tecniche ragguardevole: va 
messo al servizio dci costituendi uffici tecnici locali. ma -35 
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non disperso». 

Professore, lei sa però benissimo che quello della Cas· 
sa del Mezzogiorno non è solo un problema tecmco ma 
è anche, se non soprattullo, politico e sa che La CaHa è 
oggi uno degli strumenti chiave di gestzone perversa del
la spesa pubblica, che è proprio il cemento che tiene in. 
sieme il blocco di potere dominante nel Sud: si può di. 
menticare questa realtà') 

« Non me la dimentico affatto. Il problema politico 
della Cassa esiste e deve essere risolto, ma non eliminan· 
do la Cassa bensì abolendo il Ministero degli Interventi 
straordinari per il Mezzogiorno e quindi sonoponen<lo la 
Cassa stessa al controllo dcl CIPE o del Ministero della 
Programmazione, insomma ad un controllo governativo 
di politica economica generale, anche per evitare l'intrec 
cio tra possibili clientele, del Ministero e della Cassa. M:'I 
il problema politico della C1ssa per il Mezzogiorno è <li. 
verso dal problema tecnico della Cassa del Mezzogiorno 
Mi dispiace davvero, ma è diverso e non si possono sem· 
plificare le questioni con lo smembramento della Cassa 
che - lo ripeto - è un errore o per lo meno è prema
turo ». 

Non si possono confondere i problemi politici con 
quelli tecnici della Cassa ma forse non s1 possono nemme· 
no separare del tu/lo e, allora, ammesso che ot:corra -
per un periodo transitorio - un organo centrale che aiu · 
ti le Regioni e gli enti locali a crescere e a dotarsi degli 
strumenti tecnici necessarr a pilotare lo sviluppo ternto 
riale, che cosa vieta che l'organismo tecnico centrale sw 
1111 ente diverso dalla Cassa, anche per superare le incro· 
stazioni burocratiche e d1 potere della Cassa? 

« Mi sembra un'idea non priva di una certa dose di 
ingenuità, anche se è stata già affacciata a sinistra nel pas· 
sato. Per realizzare un nuovo strumento esecutivo nazio· 
nale o articohito perifericamente che sia in grado di for 
nire il servizio tecnico di cui c'è bisogno occorrerebbe in 
fatti un lunghissimo periodo di sperimentazione. Quand0 
:.i parla di questi problemi non si può dimenticare che il 
servizio tecnico che si richiede per realizzare progetti di 
sviluppo territoriali è molto, molto grosso: non si tratta 
soltanto di ideare un progetto ma di studiarne la locaJiz. 
zazione, le dimensioni, le strutture tecniche, i protagonisti, 
le modalità procedurali, le esigenze finanziarie e per tut· 
te queste necessità gli enti locali non possono essere ab· 
bandonati a se stessi e nemmeno possono essere indotti a 
rivvlgersi ai privati perché, in questi casi, il campanilismo 
italiano pcrta sempre a rivolgersi a competenze tecniche 
che non sono generalmente in grado di realizzare il tipo 
di progettazione indispensabile Mi spiego ancora con un 
esempio: per trasformare una grande zona a pascolo in 
zcna d i allevamento razionale, lei immagina quanti pro 
blemi occorre risolvere? Bisogna esaminare la questione 
delle strade di penetrazione, dei modi con cui migliorare 
i pascoli, delle razze che devono essere impiegate, dei ti· 
pi di organizzazione che possono essere applicati, delle 
provviste d'acqua per gli abbeveratoi degli animali, clell<.> 
canalizzazioni per la raccolta dei prodotti e quindi della 
lavorazione e trasformazione dci prodotti, e via dicendo 
Non vorrà che problemi del genere finiscano in mano al 
geometra della Comunità montana? Sarebbe un vero di· 

della Cassa. E c'è chi sostiene che alla riconosciuta capa 
cità d1 veri/1cu fr1-nica della Cassa 11011 /a riscontro 1m'egua
le capacztà di proget1az1one e che la m1le capacità d1 spe 
sa della Cassa non è superrore a quella delle Regwm e de
gli enti locali del Sud 

« E' vero che la Cassa del Mezzogiorno non ha dap
pertutto capacità di progeua;:ione ma è anche vero che so
lo un organismo centr;1)e può pensare a progettazioni di 
notevoli dimensioni. Quanto alla rapidità di spesa è ve
ro che anche la Cassa è lenta ma ciò non dipende tanto 
dalle disfunzioni dell'ente quanto dalle procedure della 
spesa pubblica che vanno riformate. Non vorrei però che 
si ingenerasse un equivoco : io sono contrario - almeno 
per ora - allo smembrumento della Cassa del Mezwgior· 
no ma non sono affatto un difensore acritico della Cassa, 
che non può certo re:;tare cosi com'è. Semmai il punto che 
distingue la mia posizione non solo dalle forze conserva. 
trici ma anche da certi orientamenti della sinistrn è pro
prio questo : che io credo nlla riformabilità della C.1ssa ». 

Professore, mi come11ta però un 'altra obie:aone che ri
prendo ancora una volta dalla sm1stra; ma 1 serv1z1 tee. 
mct che dovrebbero transitoriamente offrire una Cassa ri
formata non potrebbero più agevolmente essere eroga/1 da 
grandi aziende pubbliche, alcune delle q11al1. come l'ENEL. 
hanno certamente delle potenzialità che potrebbero essere 
utilizzate anche per i progetti temtonali? 

« L'obiezione ha una certa validità ma soltanto in teo
ria. E' vero che alcuni grandi enti pubblici hanno capacità 
tecniche ragguardevoli, mn solo settoriali e sono general
mente restii a modificare la loro organizzazione e a la
ve.rare su progetti integrati come quelli a cui io mi rife. 
risco. Non credo quindi che nemmeno per questa strada 
la Cassa possa essere sostituita in meglio perché essa ha 
certamente maggiori, anche se insufficienti, capacità di pro· 
gettazione integrata di altri enti o aziende pubbliche>~. 

Ma, in de/ initiva, la Cassa che dovrebbe operare nel 
periodo di transizione al reale decollo tecnit:o-progettua{e 
delle Re,gioni e degli enti locali dovrebbe anche continua 
re ad erogare risorse f inanzzarie oppure no? 

« A mio avviso la Cassa può ancora gestire risorse fi 
nanziarie ma non come avviene oggi, bensl finalizzandole 
a progetti e servizi reali. Qui però bisogna puntualizzare 
il discorso cui accennavo prima: la Cassa va mantenuta 
ma riformata dal punto di vista tecnico, oltre che sciolta 
dal vincolo politico del Ministero degli Interventi straor· 
dinari nel Mezzogiorno». 

Riformala come? « Da strumento finanziario passivo 
la Cassa del Mezzogiorno deve diventare uno strumento 
tecnico attivo. Le competenze per svolgere questo ruolo 
le ha già. Si tratta di attivarle». 

Ammetterà, però, che anche la sua proposta implica 
innovazioni tecniche e politiche di non semplice realizza. 
zio ne? 

«E' fuor di dubbio che l'attuazione delle proposte 
che ho qui riassunto, quand'anche fossero condivise dalle 
forze politiche, non sarebbe pacifica, ma ogni cambiamen
to è sempre una scommessa ». 

Come al solito, il problema è quello di valutare se sia 
una scommessa che alla sinistra e al Paese convenga fare 
e se esistano almeno le condizioni minime per tentare di 

sastro ». i•incerla. 
Per la verità, c'è però chi dubita anche. dell'efficrenza F. L. 
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Nuova destra 

Gli oscillanti 
filosofi 
dell'attualità 
di Carlo Vallauri 

e La formazione culturale richiede una serie di cono
scenze attraverso cui si forma non solo un bagaglio di 
nozioni ma un insieme di elementi critici, in base ai qua
li si determinano opinioni, convincimenti, valutazioni. 

Essere di « sinistra » non significa aver letto solo Marx 
e Gramsci o Proudhon e Lombardi, ma significa aver scel
to una posizione sulla base di un confronto di esperien
ze e di ragionamenti. Lo stesso vale per quanti ritengo
no di collocarsi su altri versanti. La mia generazione ha 
conosciuto sui banchi delle scuole medie e delle univer
sità professori e studenti che avevano discusso con Gen
tile e con Calogero, con Santi Romano e con Concetto 
Marchesi, con Ernesto Bonaiuti e con Ambrogio Donini, 
quindi c'era stato modo di farsi delle idee e di confron· 
tarle con quelle degli altri. Quanti di noi hanno compiu
to scelte leggendo Simmcl e Adorno, Schumpeter e Swee
zy? Negli ultimi anni invece sono apparsi gli intellettuali 
disinvolti, grandi professori che hanno letto solo alcuni 
autori, e spesso solo di un colore, di una tendenza. In 
base a queste letture hanno proclamato la loro verità, 
hanno discettato ed hanno persino insegnato. Molte volte 
hanno creato allievi fanatici. Poi questi stessi intellettuali, 
talvolta capipopolo, leader di gruppuscoli, hanno messo 
alla gogna coloro che esprimevano qualche dubbio, for
se perché avevano meditato su Cartesio o sui saggi scet
tici di Russell. Successivamente i « nuovi maestri » si 
sono compiaciuti di leggere anche scrittori famosi per 
essere stati i vati della destra, della destra estrema, del 
fanatismo, dell'intolleranza. Ed allora improvvisamente ... 
la nuova stagione si è aperta: al loro orizzonte sono ap
parsi concetti opposti a quelli ai quali avevano giurato. 
E la fragilità delle loro convinzioni non ha retto. Di 
fronte alla problematicità dei filosofi, dei poeti, degli eco
nomisti di destra, sono stati presi dal panico. Alle loro 
conoscenze di un certo segno si sono aggiunte quelle di 
segno opposto, e poiché il positivo ed il negativo si pos
sono sommare ne è venuta fuori la somma zero delle loro 
conoscenze. Di qui il nichilismo di una nuova cultura, 
di un nuovo tipo di intellettuale, che crede di militare 
a sinistra, che fa ragionamenti di destra e che resta fermo 
in definitiva perché il proprio ritardo culturale non ha 
consentito di valutare e di scegliere. Ecco cosl che i mae
stri di sinistra si tramutano in veicoli della destra, per
ché, non avendo saputo leggere ed interpretare al mo
mento opportuno, sono rimasti sbigottiti di fronte ad 
eventi da essi non previsti, quali ad esempio la capacità 
della destra di reagire e di non farsi affossare. Si atten
devano che l'avversario non rispondesse, non sapevano 
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che la destr•l sa polemizzare e discmere, organizzare e la
vorare. Erano di sinistra e non sapevano che esistesse 
una cultura di destra. Quando l'hanno conosciuta, ne so
no rimasti soggiogati, perché essi non erano di sinistra 
sulla base di una scelta, di un confronto, ma sulla base 
di una emozione, di un fanatismo, talvolta dell'ignoranza, 
spesso dcl conformismo. E adesso? Adesso si scopre che 
la destra esiste, che la cultura di destra ha una sua va
lidità storica, e grandi nomi sui quali si attesta la destra 
in filosofia e in economia avevano argomenti, motivi, ra
gioni plausibili, capacità di persuasione, inquietudine esi
stenziale. 

Cosl i ritardati culturali, filosofi e giornalisti, scritto
ri e sociologi, si fanno inconsapevoli portatori del verbo 
contro il quale prima spergiuravano, incapaci anche que
sta volta di valutare e di criticare, di scegliere senza op
portunismo. Adesso civettare a destra, irridere ai miti del
la sinistra significa avere facile accesso alla grande stam
pa, ai grandi strumenti dci mass-media, come prima si po
teva accedere alla stampa di sinistra o alle raffinatezze 
delle riviste di avanguardia. 

Quel che è estraneo agli oscillanti filosofi dell'attua
lità è, a nostro modesto avviso, la misura della realtà, il 
problema con i drammi concreti della vita quotidiana, con 
le esperienze di lotta per il lavoro, come gli altri comuni 
essere mortali. li nuovo « snob » intellettuale dissacra 
quello su cui ieri ha scritto e giurato, per avere i vantag
gi che prima credeva di trovare altrove. Quante conver
sioni sulla via di Mosca o delle Botteghe Oscure nel '75 
e nel '76, e adesso quante riconversioni! Quel che è più 
singolare è che quanto più il PCI delinea un suo volto 
ad immagine europea-occidentale, tanto più essi ritengono 
di poterne criticare l'azione, senza accorgersi che proprio 
essi erano fanatici e fideisti allora e che adesso portano 
lo stesso fanatismo contro le idee di sinistra, riscoprendo 
quel che l'esperienza storica aveva già insegnato e che 
aveva indotto molti ad essere di sinistra. 

Si potrebbero fare tante classificazioni delle sottospe
cie dei ritardati culturali, con cognomi altisonanti e nomi 
fraterni. Quel che può preoccupare non è la coerenza dei 
convincimenti, di destra o di sinistra, o il passaggio da 
sinistra a destra, o da destra a sinistra, ma l'incoerenza con 
se stessi di quanti scelgono con tanta leggerezza e tanto 
opportunismo. Questo è il vero pericolo della nuova cul
tura di destra, che poi non è di destra nel senso storico 
nnche perché i suoi assertori militano anche a sinistra ... 
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Scienza e cultura 

La divulgazione dell'incomprensibile 

In Italia manca Il diritto d'accesso alla 

grande diffusione delle idee: per i 

giornali e la Tv la dlvulgaz:one 

scientifica è soltanto la esposizione di 

cose meravigliose, e quindi magiche 

perché incomprensibili. Le verità 

sull'energia, l'ambiente e la salute 

spiacciono al centri del pot:ne. La 

divulgazione, come corrponente della 

liberazione dalle Incrostazioni Irrazionali, 

non ha spazio perché le nostre 

macchine politiche non hanno strategia. 

di Giorgio Cortellessa 

e Uno sguardo alle edicole e si ha 
l'impressione che mai come ora ci sia 
una dovizia di divulgazione scientifica, 
un'occhiata al video e si ricava la stes
sa impressione. Ma quale divulgazione 
abbiamo, di quale scienza, di quale cul
tura? La domanda non è irrilevante per
ché ciò che accade è una componente 
del clima di lento annebbiamento a cui 
siamo assoggettati. 

E' abbastanza facile definire la divul
gazione scientifica, si tratta dello sfor
zo di mettere la massima parte della 
gente, quelli che sono interessati, nella 
condizione di comprendere, e quindi 
di poter rielaborare, i punti a cui è 
arrivato 1o sviluppo scientifico e tecno
logico. La maggior parte degli italiani 
non è un addetto ai lavori dcl settore 
scientifico, cosl come non è un artista, 
un creatore di moda, un architetto, un 
costruttore di automobili, ma è diritto 
di ogni cittadino occuparsi di t11tti 
questi temi e di altri ancora, senza far-
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ne la ragione prima di vita, ma affer
randone i termini essenziali. 

Compito essenziale della divulgazione 
scientifica è di far toccare con mano la 
componente di base della scienza, cioè 
l'attività della mente umana liberatoria 
dalle paure, dall'irrazionale, dalle super
stizioni. La scienza, dai prolegomeni 
kantiani in poi, con gli sviluppi che 
passano attraverso il neopositivismo, si 
occupa di ciò che si misura, oppure, 
se è matematica, si pone essa stessa 
categorie mentali su cui opera con una 
logica predeterminata. La scienza ha 
il metodo, uno solo e non tanti, che 
dà i canoni per definire gli oggetti di 
cui si parla, le regole per trattare gli 
oggetti, le metodologie di verifica del
le previsioni. Naturalmente le previsio
ni, e quindi i risultati, possono essere 
statistici, cioè non individuare deter
ministicamente il corso di un singolo 
evento, ma dare il comportamento di 
un numero sufficientemente grande di -39 
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oggetti per poter stabilire valori medi e 
le loro variazioni. 

Ma la scienza si basa su principi sem
plici, chiaramente divulgabili, e su una 
logica complessiva che ammette una 
trattazione priva di tecnicismi. L'arma
mentario matematico serve agli addetti 
ai lavori per la loro attività, ma la 
discussione dei fenomeni a partire dalle 
ipotesi di partenza, e l'esposizione dei 
risultati, è alla portata di chiunque, se 
la materia viene porta da un reale di
vulgatore, che non si ammanti dietro il 
magico delle parole grosse e dei mac
chinari apocalittici. 

In Italia, distrutto ciò che accadeva 
nel primo Novecento, in cui, forse, du
rante l'agonia della tradizione borghe
se illuminista, ancora c'era spazio sia 
per i famosi «Manuali Hoepli », sia per 
le bibliotechine popolari, è stata rapi
damente seppellita un'attività che a
vrebbe potuto sfociare anche in una di
vulgazione effettiva. 

Sostituita dal fascismo la tradizione 
scientifica, pur molto settoriale e ap
pena nascente, con il culto di alcune 
applicazioni e con la confusione tra 
tecnica e scienza, la prima, necessaria 
ma senza alcuna base di libertà del 
pensiero, la seconda indiziata di reato 
di opinione, abbiamo mantenuto una 
sostanziale disistima verso la divulga
zione. 

Mancano, così, i divulgatori, per i 
quali non c'è spazio in una cultura ita
liana che respinge la scienza, ancora 
dopo tanti anni dopo Croce, nel ghet· 
to dei tecnicismi. E' ben noto che, 
quando ci sono manifestazioni di tutti 
i partici, inclusa la sinistra, o quando 
si fanno i manifesti preelettorali, è ti
pico vedere appelli di « uomini di cui
cura, scienziati ... » in cui già l'elenca
zione tradisce l'inconscia predisposizio
ne a separare la scienza dalla cultura. 

Causa ed effetto della mancanza dei 
divulgatori, intreccio non facilmente 
districabile, è la mancanza di diritto 
di accesso alla grande diffusione delle 
idee. I giornali quotidiani, le riviste 
periodiche, le radio e le televisioni, han
no ben fermo il principio che la divul
gazione scientifica è soltanto l'esposi
zione di cose meravigliose, incompren
sibili e quindi magiche perché incom
prensibili. Chi mette le mani sulla co-
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sa più mirabolante, anche se poi l'ha 
capita talmente poco che non sa spie
garla, è il più bravo 

Naturalmente c'è anche, tra coloro 
che hanno il diritto di accesso. continuo 
e ben remunerato, ai mezzi di comu
nicazione di massa, chi ha la conoscen
za per fare della divulgazione, ma tali 
pochi hanno ben altre fondate ragioni, 
essendo fiancheggiatori dell'uno o altro 
potere, per associarsi alla mistificazio
ne del confondere le idee e magnificare 
le « scoperte », invece che mettere a 
disposizione di tutti le armi della ra
gione. 

E quindi le difficoltà, in Italia, de
rivano dalla semplice constatazione che 
si ha ancora paura dell'effetto libera
torio della cultura. 

Ne ha paura, in primo luogo, da 
sempre, la cultura integralista cattoli
ca, che malgrado la lotta degli stessi 
cattolici non integralisti, prevale. Ieri 
Pio dodicesimo ci ammanniva Enrico 
Medi, oggi Giovanni Paolo secondo ci 
scodella Antonino Zichichi. Natural
mente c'è una modernizzazione: negli 
ultimi suoi tempi Enrico Medi era ve
nuto a noia agli stessi democristiani, 
che organizzarono la sua defenestrazione 
dai programmi televisivi andando a cer. 
care, testualmente, un « laico, sociali
sta, che avesse fatto pubblica profes
sione di ateismo». Mi trovarono, an
che se precisai che ritenevo assurda la 
clausola sull'ateismo. Comunque, con 
fredda determinazione, si ordì la tra
ma per cancellare Medi. 

Il concetto di divulgazione come tec
nica, come meraviglia, è rimasto anche 
adesso e c'è una schiera che lo segue. 
Si pensi che si fa passare per educa
zione sanitaria le trasmissioni sulle ope
razioni chirurgiche, orgia di sangue e 
di colori, quasiché ognuno di noi, co
sì, imparasse un far da sé chirur~ico . 

Chi negò per secoli un:l traduzione 
italiana del De Rerum Natura, non può 
cambiare pelle tutt'assieme. Ma la ri
duzione della divulgazione a tecnici
smo, il sostegno all'irrazionale contro 
il razionale, è nei confini di interessi 
ben noti e quindi non ci si può meravi
gliare che poi manchino gli accessi ai 
grandi mezzi di comunicazione di mas-
sa. 

Le verità sull'energia, l'ambiente, la 

salute, spiacciono a molti centri di po
tere S1 preferisce accreditare 1'idea che 
la scienza è molto complicata, la tecni
ca altrettanto e quindi solo gli addetti 
ai lavori ne capiscono qualcosa, agli 
altri spalancare la bocca difronte a ciò 
che se ne ricaverà. 

Legittima, ora, la domanda: che CO· 

sa accadrà, esistono forze e movimen
ti che intaccano la predominanza della 
divulgazione di potere? 

Ad essere franchi non c'è alcuna spe
ranza che a breve o medio termine vi 
siano for.::e tali da riequilibrare la si
tuazione. Nel quadro delle forze socia
li, sindacati dei lavoratori, la sordità 
verso questi temi è assoluta. Si è per
sino stentato a inquadrare i lavoratori 
del settore scientifico, visti con sospet
to come titolari del privilegio di « di
vertirsi » a fare ricerca scientifica. Già 
i temi della libertà della cultura sono 
ostici di per sé: la difesa della stampa 
non è andata al di là della difesa del 
posto di lavoro di giornalisti e tipogra
fi. Al di fuori delle belle parole, il 
movimento sindacale non ha preso po· 
sizione contro le disposizioni largamen
te liberticide della legge sulla stampa, 
contro la casta giornalistica, contro l'al
bo professionale. 

L'Università è vista come fabbrica di 
tecnici, invece di chiedere l'accesso a 
tutti, l'apertura in termini culturali, 
un atteggiamento per cui l'Università 
è un investimento, si è accettata la no
zione di peso morto, di spesa senza co
strutto. Nei fatti, al di là delle parole. 

Cosl i partiti, che pressoché tutti 
hanno addirittura chiuso o reso asfit
tiche le strutture interne che si occu
pano di ricerca scientifica, comunque 
tenuta accuratamente staccata dalla 
cultura. 

Ed allora la divulgazione vista come 
lotta politica, non per fare prevalere 
una parte, ma come componente della 
liberazione dalle vecchie incrostazioni 
irrazionali, non ha spazio. Non lo avrà 
a bre\·e e medio termine, perché le 
macchine politiche non hanno strategia 
e la cultura richiede una strategia di 
pensiero, si pone il problema della cre
scita delle menti dei singoli. La divul
gazione rimane nel tunnel. 

G. C. 
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Pagina pubblicitaria 

Cinema 

Una fase ~ ~ .. (., 
di rinascita • · ,~~.y 

di Guido Guarda iiiiÌllll9iì ·r~t 
e Partiamo da alcuni dati d1 l.<tratte 
re generale (la audience), che pongo
no a raffronto l'andamento di due va
lori nel 1972, nel 1977 e nel 1980. 
Il primo valore si riferisce al calo de· 
gli spettatori presenti mediamente in 
c.gni sala: 

Anno Spettatori per sala 

1972 
1977 
1980 

54378 
40614 
34.350 

(100%) 
(74.7%) 
(63.2%) 

Il secondo valore riguarda il calo de
gli spectatori. riferito però limitata· 
mente alle sale più qualificate, che so· 
no poi quelle ricenuce \'alide come mez
zo pubblicitario: 

1S72 
1977 
1S80 

111 637 
96456 
87.641 

(100%) 
(86.4%) 
(78,5%) 

Il raffronto dell'andamento di que
sti due valori nel periodo I 972-80 ci 
dimostra che mentre in tutci i cinema
tografi la ;mdience è dimim1ito dcl 
36,8% ( 100 meno 63,2): nelle «sa· 
le-mezzo» (che sul totale di 8.453 so· 
no, ripetiamo, 3. I 30) il calo di frequcn· 
ze è soltanto dcl 21,5 % ( l 00 meno 
78,51. Siamo di fronte a una differenza 
del 15 ,3 % a favore della audience che 
preferisce le sale pubblicitariamente va
lide. A quanto corrisponde questo 
15,3%? 

il L5% degli spettatori pag.111ti. Ar· 
riviamo cosi ad una audience effetti
va di 278 milioni di persone (242 più 
36). E, in definitiva, quel 15,3% in 
più di spettatori che preferisce le « sa· 
le-mezzo » equivale a ben 41,7 milioni 
di persone che frequentano i cinema· 
tografi gestiti dalle concessionarie di 
pubblicità. Siamo di fronte ad uno scar
to rile\'ante, che infonde una dimen· 
sione concreta e assai consistente alla 
ncstra proposta - formulata poche 
righe più sopra - di ben <listin8uere 
fra una generica « crisi di pubblico » 
e la situazione reale della audience 
nelle cosiddette <(sale-mezzo». 

A questo punto passiamo ad analiz· 
zare alcuni dati particolari, prendendo 
d'ora in poi in considerazione esclusi· 
\'amente le « sale-mezzo», per l'ap· 
punto. Partiamo dalla circostanza che 
l'utente pubblicitario acquista questo 
mc:zzo a « settimane-cinema >): viene 
spontaneo assumere una tale unità di 
misura (nel corso della stagione ci ne· 
matografica, fra ottobre e maggio). 
per stabilire la frequenza media dc· 
gli spettatori nella settimana media. 
Il lettore paziente vorrà perdonare il 
gioco di parole, necessario però ad 
:l\'vicinarci alla conclusione. 

s.ita sui risultati incrociati di tre in· 
dagini: 1) indagine Doxa: « Il cinema 
e il suo pubblico 1979-'80 »; 2) dati 
ufficiali SIAE: « Lo spettacolo in Ita
lia 1979-'80 »; e, 3) indagine Doxa: 
« Stampa junior 1979-'80 ». Il mezzo 
stampa-junior è stato assunto, eviden
temente. proprio come parametro del 
mezzo cinema frequentato anche dalla 
categoria « junior ». 

In base a tutto ciò si è potuto sti· 
mare che in ciascuna delle 3 mila 130 
sale-mezzo (quelle, ripetiamo, pubbli
cicariamcnte valide), la presenza media 
per settimana media è di mille 937 
spettatori (adulti + ragazzi + ingressi 
<li favore). Fatto 100 tale dato, se vo
gliamo specificare la media delle pre· 
senze per categorie di sale, troviamo 
questi altri valori: 

Categorie 
d1 sale-mezzo 

Super-Extra 
Prima 
Seconda 
Terza.Quarta 

Stima spettatori 
per settimana media 

4.912 
2.458 
1744 

782 

(33,3%) 
(31,7%) 
(18.1%) 
(16,9%) 

Quest'ultimo dato conferma una vol
ta di più che, se è vero che una crisi di 
pubblico affligge da tempo il cinema 
in generale, è anche vero che nei con
fronti delle « sale-mezzo » una crisi 
proprio non esiste nella maniera più 
assoluta. Al contrario, nelle sale ge
stite da concessionarie di pubblicità 
si è verificato un aumento nelle fre
quenze pari al 14 % E questo è un da
to del 1980; ma ben sappiamo che in 
epoca recente quanti hanno a cuore 
il mezzo cinema hanno assistito (ri· 
periamo, e valga come augurio per il 
futuro) ad una fase di « rinascita ». 

• 
2) Fin<: 

Nel 1980 sono stati venduti nei ci
nematografi 242 milioni di biglietti; 
ma se vogliamo la audience reale, a 
quella cifra vanno sommati i cosid· 
detti « portoghesi » (chi, cio~, a vario 
titolo si reca al cinema gratis), equiv.1-
lenti - secondo gli esperti - a circa 

Allo scopo di compiere una analisi 
quanto più possibile vicina alla realtà, 
gli esperti hanno voluto includere nei 
calcoli anche una fascia di spettatori 
che di solito - e chissà per quale mi
sterioso motivo - viene esclusa dalle 
ricerche tradizionali: la fascia dei ra
gani fra i 6 e i 14 anni. Questa mc· 
todologia e.i sembra nel caso specifico 
più che corretta, se consideriamo che 
i gic.vanissimi hanno ripreso a frequen
tare i cinematografi in questi ultimi 
anni. La stima che segue è dunque ba· 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---' 
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Politica e cultura 

Le condizioni 
istituzionali dell'alternativa 
Finalmente è possibile l'intreccio dell'alternativa democratica perseguita 
dai comunisti con l'Ipotesi di riforma istituzionale prospettata dai sociallstl. 

l 'opposizione della Oc alla revisione dei meccanismi elettorali, ovvero l 'irrinunciabile 
centralità del partito di maggioranza relativa. 

di Luigi Fenizi 

e La macurazione di condizioni più 
favorevoli per superare quella pecu
liare condizione policico-iscituzionale 
che è scaca definita « pluralismo pola
rizzaco » (Sartori) costituisce un obiet
tivo di grande rilievo per le forze real
mente interessate ad affrontare la crisi 
del sistema politico icaliano e i molte
plici deteriori aspetti della vita pub
blica che a tale crisi sono collegati. La 
volontà di ccstruire schieramenti po
litici alternativi alla forza politica tra
dizionalmente preminente merita dun
que apprezzamento in quanto essa ap· 
pare un presupposco politicamente ne
cessario per rompere consolid.ne pras
si trasformistiche e clientelari. Ciò pre
messo, l'attenzione dovrebbe a mio 
avviso ccncentrarsi in modo particola
re sulle tappe politiche intermedie e 
sugli strumenti istituzionali necessari 
per conferire credibilità ad una pro
spettiva politica tanto innovativa. 

Sul piano iscituzionale si deve anzi-

tutto osservare che il modello di de
mccrazia disegnato dai coscitucnti si 
è rivelato, nel tempo, più idoneo a 
rappresentare e a garantire che non a 
favorire la formazione di schieramenti 
e opzioni politiche alternative. E' dove
roso riconoscere che tale modello co
stituzionale ha favorito, per una lun
ga fase, il consolidamento e lo svilup· 
po delJa democrazia. A partire soprat
tutto dagli eventi del 1968-'69 (eh\: 
costituiscono il principale momento <li 
discontinuità della nostra storia re
cente) si è però determinata una situa
zione radicalmente nuova. I grandi pro
cessi di modernizzazione che hanno in· 
vestito la società, oltre a favorire la 
nascita di nuovi soggetti collettivi, han
no profondamente cambiato le forme 
di mobilitazione e di comunicazione 
delle molteplici forze in movimento 
nella società. La domanda politica si 
è potentemente rafforzata ed ha pro
gressivamente acquistato una qualità 

nuuva. Molteplici soggetti e interessi, 
prima negletti, hanno trovato ascolto, 
entrando cosl nel circuito delle me
diazioni e delle decisioni statuali. 

Pur fra grandi contraddizioni si è 
messo in moto un processo che ha for
temente allargato gli spazi della demo
crazia. Il sistema politico è rimasto pe
rò bloccato nella sua peculiare condi
zione <li « stabilità sussultoria », con 
conseguenze gravi sul piano della pos
sibilità di governare effettivamente i 
processi aperti nella società. D'altra 
parte gli strumenti istituzionali esisten
ti si sono rivelati più idonei a consen
tire l'ampliamento dell'area delle nego
ziazioni degli interessi in conflitto 
che non a produrre decisioni efficaci e 
tempestive. In queste condizioni, uno 
sviluppo ulteriore della democrazia 
passa non solo attraverso un processo 
di evoluzione dei rapporti politici ver
so ipotesi di alternanza e di alternativa 
nella direzione dello Stato, ma anche 
attraverso una incisiva revisione di ai
e-uni meccanismi istituzionali al fine di 
favorire sia la formazione di schierJ
menti a1ternativi sia il rafforzamenr.i 
e lo snellimento dei processi decisio
nali. 

E' per queste ragioni, mi paie, che 
la prospettiva politica dell'altcrr.&t1va 
democratica perseguita dal PCI porrt.-h
be convenientemente intrecciarsi c;on 
le ipocesi di riforma istituzionale pro 
spettate dai socialisti. Ove ciò avveni!.· 
se le conseguenze potrebbero essere 
assai positive in quanto si determine
rebbero finalmente alcune delle condi
zioni necessarie per uscire dalle stret
toie di una democrazia bloccata. Ciò 
che le forze della sinistra debbono so
prattutto temere è il logoramento ul
teriore dcl sistema democratico. Sotto 
questo prof ilo la tematica della gover
nabili t:i, ndl<t sua connessione con 
quella dell'innovazione (sociale e isti· 
tuzionale ), dovrebbe essere fatta pro
pria dall'intera sinistra. Le forze del 
cambiamento dovrebbero meglio dorar
si di una coerente cultura di governo 
pciché, nelle presenti condizioni, una 
cultura di tal genere è quella maggior
mente idonea ad assecondare un pro
cesso di alternativa nella direzione· po
litica dello Stato. Un tale processo ri
chiede, d'altra parte, che sul piano so
ciale venga acquisito il decisivo con
senso di alcuni settori « centrali » del
la sccietà, sui quali tuttavia è ancora 
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forte la presa della DC. E' m qm::.1i 
settori che è tuttora operante la di 
scriminante anticomunista: un'alterna
tiva a netta prevalenza comunista sa 
rebbe insomma inaccettabile per al
cune decisive frazioni del corpo so
ciale. E non a caso è su questo terreno 
che il segretario della OC De Mita ha 
lanciato una sfida ai partiti della sini
stra ne1 momento stesso in cui ha af
fermato che DC e PCI sono partiti 
alternativi per l'esercizio del potere 
d1 governo, con ciò ritenendo eviden 
temente superata la pregiudiziale ideo 
logica nei confronti della maggiore for 
za di opposizione 

In questo contesto, è evidente che 
la costruzione di un alternativa demo
cratica tutto richiede fuorché un arroc
camento minoritario. Al contrario, essa 
ccmporta flessibilità di atteggiamenti 
e grande capacità di iniziativa. Uno dei 
piani più significativi sui quali questa 
capacità di iniziativa dovrebbe espri 
mers1 e costuulto a mio avviso dalle 
riforme istituzionali. Tali riforme do 
vrebbero consentire il passaggio gra

duale da un modello di « democrazia 
mediata » ad un modello di « demo
crazia governante ». Un passaggio di 
questo genere, dovendosi evidentemen
te fondare su un idem sentire de Con
sllluttone, componerebbe una convcr· 
genza di posizioni da parte delle grandi 
forze (laiche, marxiste, cattoliche) che 
svolsero un ruolo essenziale nella fa. 
'e di elaborazione della Carta costitu
zionale. 

Il PCI sarebbe dunque coinvolto nel
la elaborazione di nuove e più effica
ci regole di governo In una fase sro
rica contrassegnata da una riduzione 

delle distanze ideologiche, una posizio
ne di apertura in questa direzione e 
un più stretto raccordo con le indi 
cazioni d1 riforma prospetcate dal PSI 
credo che costituirebbero atteggiamen
ti coerenti rispetto allo sviluppo della 
linea politica comunista. Ciò che mi 
pare necessario, insomma, è un dosato 
intreccio tra momenti di evoluzione 
dei rapporti politici (e degli equilibri 
governativi e parlamentari) e momen· 
ti di riforma di procedure e di istituti 

della democrazia. 
Nelle condizioni reali della soc1e1a 

italiana degli anni Ottanta, appare ur
gente, infatti, superare l'arretratezza 
degli apparati decisionali e il distacco 
che si è determinato tra potere e re-

:.ponsabiliLà. E J'alm1 parte :.embra 
riduttivo ritenere che i nodi strutturali 
della governabilità possano essere sciol
ti sol che il PCI acceda al governo 
del Paese. In verità, con la grande dif
ficoltà di sciogliere questi nodi qual
siasi governo deve fare necessariamen
te i conti. E soprattutto un governo 
che volesse essere effettivamente rifor
matore avvercirebbe maggiormente il 
peso della inadeguatezza delle proce
dure e degli strumenti istituzionali e 
amministrativi di cui si dovrebbe ser
vire per promuovere e per governare il 
cambiamento. 

In questo quadro, è dunque legitti
mo chiedersi se una correzione in sen· 
so maggioritario del sistema elettorale 
non contribuirebbe a determinare pre
suppo:.ti più favorevoli all 'aggregazio

ne di uno schieramento di forze alter
nativo alla Democrazia Cristiana. La 
frammentazione del sistema politico, fa. 
vorita dal sistema elecrorale propor
zionale, ha infatti contribuito non poco 

ad assicurare alla DC una posizione 
di ~ centralità », grazie alla q~ale essa 
ha potuto praticare con successo una 
flessibile pr,li ti ca delle alleanze; e 
quando una formula di governo entra
va in crisi la DC ha sempre potuto ri
proporsi quale fondamentale forza di 
stabilizzazione delle tensioni che per
vadevano il sistema. L'opposizione de
mocristiana ad una revisione dei mec
canismi elettorali appare dunque natu· 
raie Non sono invece chiare le ragio

ni per le quali il PCI appare ancora 
oggi contrario ad una revisione, sia pu· 
re graduale, di questi meccanismi. Ta
le avversione avrebbe senso se la li
nea politica comunista fosse rimasta 
quella dcl compromesso storico, cioè 
quella di una consociazione al gover
no con la DC Questa prospettiva, pe

rò, e stata abbandonata e comunque 

non appare oggi praticabile. 

Una tale revisione dcl sistema elet
torale potrebbe, d'altra parte. rifletter
si positivamente sui caratteri della 

compct1z1one elettorale, limitandone 
le tendenze centrifughe ed ampliando, 
di conseguenza, le possibilità per un 
eventuale schieramento riformatore di 
acquisire almeno una parte del consen
so tipicamente centrista Di riflesso po
trebbe anche determinarsi una ridu
zione della polarizzazione, cioè della 
distanza ideologica tra le forze politi
che, premessa rilevante sia per confe-
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rire maggiore omogeneità alle coalizio
ni di governo sia per agevolare l'alter
nanza tra schieramenti riformatori e 
schieramenti moderati. Per quanto ri
guarda, poi, il piano più strettamente 
politico appare verosimile che una cor
rezione in senso maggioritario della 
legge elenorale conduca ad un raffor 
z.1mento dcl polo socialista, di cui ver· 
rcbbe presumibilmente stimolata la ca 
pacità di aggregare più vasti consensi. 

Un passaggio di questo genere do 
vrcbbe essere valucato in rermìni po· 
s1uv1 dato che, sia sul terreno dell'al
largamento del consenso che su quello 
di un maggiore equilibrio tra le forze 
che dovrebbero comporre lo schiera 
mento alternativo, si verrebbero a de· 
terminare condizioni più favorevoli per 
pervenire ad una democrazia dell'al
ternativa. In tale prospettiva, una fase 
politica intermedia caratterizzata da 
una leadership socialista del poverno 
rappresenterebbe un significativo avan
zamento del quadro politico nella di
rezione auspicata. 

Nel contesto di una riforma delle 
ist1tuziom finalizzata ad accrescerne l' 
autc,revolezza e le capacità decisionali, 
l'alternanza nell'esercizio del potere di 
governo forse contribuirebbe anche a 
correggere positivamente il rapporto 
che si è instaurato tra esse e i partici, 
recuperando quegli essenziali momenti 
di distinzione che dovrebbero sussiste
re tra la sfera delle decisioni statuali 

e quella propria delle forze politiche. 
Sono questo profilo, le critiche nei 
confronti del potere eccessivo dei par
titi sembrano destinate a restare prive 
di effetti ~ignificativi: piuttosto che 
su una autvlimitaz1one di que:.to po

tere è ragionevole confidare in una ri
forma istituzionale orientata nel sen

sc, indicato, dato che:. questa retroagi
rebbe probabilmente sul sistema dei 
partiti. i quali sarebbero in qualche mi
sura « obbligati » a cambiare restrin

gendo l'area di sovrapposizione o di in 

tcrferenza rispetto al sistema istituzio

nale e amministrativo. 

Una riforma dei meccanismi istitu· 
zionali non può evidentemente sosti
tuire la volontà poliuca, dovendo piut
tosto determinare condizioni migliori 
affinché tale volontà possa trovare più 
efficace espressione. Il rinnovamento 
dello Stato passa anche attraverso la 
possibilità di permeare le molteplici 
strutture pubbliche di indirizzi poli -43 
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tici generali che valgano in qualche mi
sura a comporre in maniera çoerente gli 
innumerevoli interessi settoriali in mo
vimento nella società. Di fronte alla 
diffusione « molecolare » della politica 
ed al coacervo delle domande di ga
ranzie e di risorse pubbliche che tale 
diffusione ha stimolato, appare dun
que necessaria una ben diversa capa
cità di risposta da parte dcl sistema 
istituzionale. Ove i meccanismi di rac
cordo tra il pluralismo sociale e il plu
ralismo istituzionale risultassero più 
efficienti forse sarebbe possibile cor
reggere quel rapporto (perverso) che 
oggi lega la società civile alla società 
politica, e per il quale le manchevolcz-
7.e dell'una si riflettono - potenzian
dosi - su quelle dell'altra. 

Da qui nasce l'esigenza di ricostruire 
una funzione di governo forte e respon
:.abile, premessa essenziale per rivita
lizzare la stessa funzione parlamenta
re, per quanto attiene sia alla legisla
zione che al controllo e all'indirizzo 
politico, Appare dunque necessaria una 
riforma dell'istituzione-governo, fina 
lizzata sia a garantirne il funzionamen
to collegiale che a rafforzarne le ca
pacità operative; appare altresl neces
sario individuare un meccanismo che 
conferisca una più forte legittimazione 
democratica al Presidente del Consiglio 
(potrebbe, ad esempio, essere eletto 
dalle Camere su proposta dcl Presiden
te della Repubblica), menlre dovrebbe 
essere meglio garantita la stabilità del
l'Esecutivo, anche considerando che es· 
so è di solito espressione di una coali
zione di forle politiche. 

Credo che riconoscere un valore au
tonomo al dato istituzionale potrebbe 
favorire la costruzione di una sinistra 
di governo. D'altra parte, nei settori 
della società di cui è necessario acqui
sire il consenso per formare uno schie
ramento alternativo maggioritario è 
fortemente avvertita l'esigenza di un 
più efficace governo dei processi eco
nomico-sociali. Tanto sul piano delle 
prospettive politiche che su quello de
gli strumenti istituzionali spetta so· 
prattutto alle forze del cambiamen
to individuare risposte adeguate a 
questa esigenza. 

L. F. 

44 

Per ricordare! 
Ferruccio Parri 

di Alfredo Casiglia 

Si è svolta a Bergamo • per ricordare Ferruccio Parri • ad un anno dalla sua 
scomparsa una manifestazione organizzata dal Circolo culturale L'Astrolabio 

e dal Gruppo locale della Sinistra Indipendente. 
Sono stati invitati a parlare gli onorevoli Tullia Carettoni e Carlo Galante Garrone 

ed a portare la loro testimonianza Mario lnvemicci e Giuseppe Brlghentl, 
comandanti partigiani ed Alfredo Caslglla per la nostra rivista. Si tratta di notazioni 

personali che ci offrono il ritratto di un Parri più intimo, quello tanto caro a noi 
della redazione. Pensiamo di fare cosa gradita ai nostri lettori pubblicando 

Il testo della testimonianza di Alfredo Casiglia. 

e In quesli giorni, mentre cercavo di ripercorrere con la 
memoria i circa quindici anni che ho trascorso insieme a 
Ferruccio Parri, mi sono accorto della difficoltà di frenare 
e dare ordine ai ricordi personali, che una frequenlazione 
praticamente quotidiana aveva registrati dentro di mc e 
che ora, stimolali dalla riflessione, si sovrapponevano nel
la mia mente soffocandola di emozioni, di sensazioni dif
ficili da interpretare. 

E' come se vi chiedessero all'improvviso di parlare di 
vostro padre. Come si fa :i distaccarsi dai sentimenti af
fettuosi che vi legano ad una persona cara e riuscire, sen
za esserne influenzati, a parlarne ed a farlo con obietti
vità? 

Mi sono subilo reso conto che avrei finito per rimanere 
sopraffatto da tanti piccoli episodi, i quali hanno un si· 
gnificato anche importante ma solo per chi li ha vissuti 
in quel momento parlicolare. Il raccontarli avrebbe ri
schiato di rendere lunga. frammentaria e noiosa la mia 
chiacchierata. 

Cercherò quindi di riassumere due momenti, per me 
significativi: quello dell'incontro di un giovane degli anni 
sessanta, quale io ero allora, con Parri, il capo della Re
sistenza; e quello dell'Astrolabio, la e sua " creatura; quin
di solo un aspetto limitato, della mia lunga collaborazione 
personale con lui. 

Nel 1966, come molti compagni qui presenti ricorde
ranno, il Partito Socialista, trascinato da Pietro Nenni, si 
imbarcò nell'avventura dell'unificazione con i socialdemo-
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crutici. Nacque il PSU, una sorta di mostro :i due teste 
che, come i tatti hanno dimostrato, non riusci mai ad uni
ficare veramente le sue due anime che presto avrebbero 
ripreso il proprio cammino, ciascuna per suo conto. 

Fu in quell'anno che uno sparuto gruppetto di • lom· 
bardiani .. (Anderlini, la Carettoni, il compianto Simone 
Gatto, Scandone. e il sottoscritto, insieme a gruppi locali 
di compagni) e una parte della Federazione Giovanile 
Socialista, dopo una inutile opposizione al progetto di 
unifica:lione, decisero di non seguire la maggioranza nel 
nuovo partito unificato. 

Nacque il Movimento dei Socialisti Autonomi che 
cercò di raccogliere intorno a sé tutte quelle forze che 
non si erano rassegnate all'unificazione. 

Bisogna francamente ammettere che quella dcl Mo
vimento non fu una esperienza facile e che presto due 
tesi si contrapposero annunciandone la rine Da un lato 
coloro che pensavano alla « forza•, cioè a riprodurre 
l'organizzazione propria di un partito; dall'altro C<;>loro 
che scartavano l'idea di dar \'ita ad un nuovo partito e 
sostenevano un tipo di aggregazione sui generis basato 
sulla forza delle idee, che prescindesse da tessere e iscri
zioni e sen.;sse da punta di riferimento e da stimolo al 
confronto per tutta la sinistra. 

E' a questo punto che avYiene l'in~o~tro con Parri. 
Carettoni e Gatto al Senato e Andcrhm dalla Camera 
cominciarono con Parri a mettere a fuoco un progetto 
poi esplicitato con il famoso « Appello Parri " 7he av:ebbe 
consentito nelle elezioni del 1968 la prescntaz1onc d1 una 
lista unitaria PCI-PSIUP con la presenza di Indipenden
ti destinati alla creazione di un autonomo Gruppo J?arla. 
mentare formato da personalità di diversa provem~nza 
ma uniti dal comune sentire cd interesse per un radicale 
cambiamento politico nel nostro paese. E' l'atto di na· 
scita della Sinistra Indipendente. . . , . 

Questa storia, forse a qualcuno già nota, m1 e servita 
per inquadrare la strada che mi ha portato a fare la co
noscenza di Ferruccio Parri. 

Vi lascio immaginare l'emozione di ~uel primo incon
tro al Senato. :Avevo davanti a me, gh avevo stretto la 
mano. mi parlava sorridendo interes~andosi a me ~ alla 
mia vita privata, l'uomo che av~vo 1mparat? a stima.re 
e ad ammirare studiando la stona della Resistenza. Die
tro le spalle avevo dicci anni di milita.nza attiv~ .in u~ 
grande partito di massa, avevo conosc1ut? uomm1 ~oh
lici di grande prestigio, ero stato. posso. d1r~o tranquilla· 
mente un collaboratore molto stretto d1 Riccardo Lom· 
bardi;' ero quindi già abbastanza S\'enato politicamente, 
eppure quell'incontro resterà imprc.;so nella mia memo
ria per la carica di umanità, di s.impatia, d.i .naturale af· 
fctto che quella figurina un po' ricurva spng1onava. 

L'uomo Parri completava ai miei occhi, armonizzan· 
dosi con esso, il "Maurizio,. della Resistenza: quell'escm· 
pio di coerenza e rettitudine morale, di onestà, di tena
cia che noi giovani, così come i vecchi ci avevano insegna
to, avevamo imparato ad apprezzare nel capo della lotta 
di Liberazione e che contribui, in quegli anni politicamcn· 
te oscuri, a mantenere viva in noi la speranza di un paese 
migliore. 

Mi sembrò allora fantastico percepire un segno di 
interesse nei miei confronti da tant'uomo, ma soprattutto 
mi colpì il modo con il quale seppe mettermi immedia· 
tamente a mio agio. Cominciò col parlarmi come se ci fos· 
simo conosciuti da sempre, attenuando in questo modo 
la forte emozione che quell'incontro aveva suscitato e 
che evidentemente non riuscivo a camuffare. 

Col tempo ho imparato che non era un trattamento 
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p:-rt i colare risen·:i10 alla mi::i pcrc;ona, ma che era il sut> 
modo di fare. Gli interlocutori di Parri non avrebbero 
mai trovato ostilità preconcette, sospetto, faziosità. Parri 
era un uomo tollerante, straordinariamente tollerante Co· 
me solo può esserlo chi è veramente convinto del valore 
delle idee in una democrazia. 

Sape\'a ascoltare, sapeva apprezzare, sape\'a tro\'arc 
in ogni cosa che gli fosse sottoposta un qualche elemento 
positi\'O. Questa sua grande disponibilità spesso è stata 
fraintesa cd interpretata come accondiscendenza; io di
rci che si tratta proprio del contrario. Perché gli serviva 
per rafforzare la sua determinazione fino a farlo appa· 
rirc qualche volta addirittura testardo. o:;... 

" Lei ha famiglia (mi era appena nato il secondo figlio). 
perché cor.tinua a perdere tempo con noi e non si trova 
un lavoro?,. mi disse un giorno improvvisamente, mct· 
tendomi in scrio imbarazzo. Vi la-;cio immaginare l'cf· 
fctto che fecero queste parole su di mc che ave\'O sem
pre creduto che il mio lavoro fosse quello; che da anni 
consideravo le riunioni, i documenti, il ciclostile, le ma· 
nifcstazioni come il mio unico impegno. Bene, Pan i era 
anche questo. Sapc\a che in questa nostra società non 
si è veramente liberi se non si ha la possibilità di esserlo. 
In fondo mi sta\'a incitando ad essere libero. Da allora 
si stabili e consolidò un legame tra mc e Parri che era 
qualcosa di più di una semplice collaborazione e che 
è durato fino alla sua scomparsa, cd ha lasciato una 
traccia indelebile dentro di me. 

Era inevitabile che un rapporto così stretto con Parri 
mi portasse, prima o poi, ad occuparmi di Astrolabio. 

Debbo dire che in primo momento rimasi assai per· 
plesso e cercai anche di sottrarmi. Senza rendermene 
conto però finii per esserne coinvolto totalmente perché, 
ed è anche questo un altro aspetto non secondario dcl 
modo di lavorare di Parri, tra le molte cose di cui quc· 
st'uomo si occupava non esisteva soluzione di continuità. 
Ogni problema era in funzione di un altro, come tanti 
nodi di un unico filo. 

E poi, che volete che vi dica. come si fa a resistere 
alla tentazione di dare una mano ad un uomo stretto 
nella morsa di mille problemi. perseguitato da decine d1 
postulanti, incapace come era di negarsi a chiunque, 
perfino di selezionare la propria posta, con il risu!Lato, da 
un certo punto di vista apprezzabile, che tutto vagliava e 
annotava personalmente, ma con un enorme sacrificio 
e spreco di energie, in un'età cd in condizioni di salute 
che avrebbero do\·uto consigliare maggiori precauzioni. 

A Bergamo ormai l'Astrolabio è una rivista are nota. 
Non solo per il Circolo Culturale che ne porta il no
me, ma anche per la mostra allestita e le manifestazioni 
che in quella occasione sono state programmate. Voglio 
ccmunque, seppure brevemente, accennare a questa rivista 
perché, secondo mc, l'Astrolabio è intimamente legato alla 
persona di Parri, è la sua creatura preferita, lo strumento 
attraverso il quale analizza la situazione politica del mo
mento; con il quale risponde alle domande çhe la gente 
si pone, richiama, rimbrotta. denuncia; offrendo al lettore 
la guida di una voce libera che si esprime attraverso la 
saggezza del vecchio capo della Resistenza. Di colui che 
ancora sente di dover lottare per un'Italia diversa, mi
gliore, l'Italia sognata da migliaia di uomini nelle fredde 
notti lassù in montagna. 

L'Astrolabio nasce nel 1963 in un momento in cui 
tutta la stampa era finanziata in maniera più o meno 
occulta da potentati economici, per l'iniziativa di Ernesto 
Rossi, Leopoldo Piccardi e appunto Ferruccio Parri. Fu 
senza dubbio una iniziativa unica e spregiudicata. Pcn· -45 



L'ASTROLABIO DIBATIITO 
sate per un attimo cosa doveva significare per questi tre 
uomini intellettuali borghesi una avventura che aveva bi· 
sogno non solo dei mezzi per sopravvivere ma anche di 
tutta una organizzazione che ne assicurasse la distribu
zione e la vendita. Eppure c;i riuscirono. Contro le pres
sioni dei potenti, raccolsero qua e là piccoli contributi 
di amici e simpatizzanti. 

Luigi Fossati nella sua simpatica testimonianza resa al 
Convegno di Roma, organizzato dai Gruppi parlamentari 
della Sinistra Indipendente, ricorda « l'inquietudine di 
Parri, il suo disagio, quando si raccolsero le sottoscrizioni 
necessarie alla prima vita del giornale e si trattava di 
persone - aggiunge sempre Fossati - vecchi amici della 
Resistenza, che davano volentieri e, quel che è più im
portante, davano, davano di tasca loro, non erano soldi 
sottratti ai bilanci neri delle aziende o ai contribuenti». 

Credo che allora nessuno avrebbe scommesso un sol
do su questa rivista e sulla sua capacità di tenuta. Se 
non mi sbaglio, l'Astrolabio è l'unico periodico di un 
certo peso politico che in questi ultimi tempi sia so
pravvissuto alle circostanze che ne hanno determinato la 
nascita. Questo ha una sua spiegazione, almeno io la 
vedo così, nel fatto che i suoi fondatori, ma Parri in 
particolare, erano ostili alle costruzioni ideologiche. Sic
ché nacque come giornale non ideologico, non di parte 
ma di princìpi, così come del resto è scritto nell'editoriale 
del primo numero. 

Le regole del mercato 
e le regole di Parri 

Quando cominc1a1 a seguire l'Astrolabio, siamo nel 
1968, la rivista aveva già compiuto una prima svolta tra
ducendo coerentemente le attese, che il primo centro si
nistra aveva sinceramente suscitato in una parte della 
sinistra e di cui il giornale si era fatto interprete, in pre
cise denunce di inadempienze fino ad anticipare quello 
che negli anni successivi sarebbe stato il terreno su cui la 
rivista si sarebbe avventurata: critica al sistema di po
tere democristiano, unità delle sinistre, apertura a tutte 
te forze democratiche disponibili per la costruzione dell' 
alternativa nel nostro paese. 

Ripensando rapidamente quegli anni ritroviamo avve
nimenti che lasceranno un segno profondo. Il '68 è l'an
no del processo SIFAR, dell'esplosione della contestazione 
giovanile e studentesca, del nuovo corso a Praga, della 
strage di Città del Messico. L'Astrolabio è presente con 
una serie di inchieste, di numeri speciali e con un'ecce
zionale documentazione fotografica. Il 1969 è l'anno della 
svolta sindacale, del primo grande autunno caldo, ma 
anche l'anno del dissenso studentesco organizzato, della 
nascita del Manifesto, della repressione polizie:;ca, di Bat
tipaglia, della strage di Piazza Fontana, delle prime rivolte 
nelle carceri, l'anno della scissione del PSU, l'anno della 
discesa del primo uomo sulla luna, l'anno in cui muore 
Ho Ci Minh. L'Astrolabio puntualmente registra e com
menta, ricorrendo ad esperti e proponendo servizi ori
ginali. Il 1970 è l'anno della repressione contro studenti 
e operai, è l'anno di grandi processi di Stato contro Val
preda e Pinclli, della crescita dei gruppuscoli alla sinistra 
del PCI. Ma è anche l'anno del Medio Oriente, della mor
te di Nasscr, di Angela Davis, della svolta di Cuba. E' l'an
no della rivolta qualunquistica di Reggio Calabria. 
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Il 1971 è un anno chiave per l'Astrolabio. Il gruppo 
redazionale si va caratterizzando troppo in senso filo ra· 
dacale suscitando prima la critica e poi la reprimenda di 
Parri. Ne nasce un contrasto insanabile che porterà al rin
novo dell'intera redazione, sostituita da collaboratori più 
coerenti con la linea politica che Parri stesso illustrerà 
sulle pagine della rivista. Non è un'operazione indolore e 
creerà qualche grattacapo al Direttore, tuttavia è neces
saria, proprio per garantire la totale indipendenza del 
giornale. Nel 1972 l'Astrolabio diventerà praticamente 
mensile: non più articoli « appresso ai fatti » ma saggi e 
opinioni con firme autorevoli. Meritano una segnalazione 
i «ricordi» di Ferruccio Parri che poi saranno raccolti in 
un libro dal titolo «Due mesi con i nazisti»; e l'impor
tante saggio di Paolo Sylos Labini su " Lotta politica e 
classi sociali ». Anche nei due anni successivi la formu
la sarà quella del mensile e saranno pubblicati soprattutto 
saggi. Il 1974 sarà per l'Astrolabio un anno luttuoso, 
scompaiono due prestigiosi e antichi collaboratori: Fran
co Antonicelli e Carlo Levi. 

Tra la fine del 1974 ed il principio del 1975 matura il 
mio totale coinvolgimento nelle sorti della rivista. Non 
più « assistente » esterno che collabora, come può, dal 
Gruppo parlamentare del Senato procurando autorevoli 
collabÒrazioni di parlamentari, ma partecipe « inquadra
to » a tutti gli effetti tra « le vittime » di Parri, condannato 
a seguire dalla A alla Z i problemi della sua rivista. 

Ho vissuto così dal di dentro i problemi redazionali, 
organizzativi e amministrativi dell'AsLrolabio ignorando 
allora che quei problemi mi avrebbero accompagnato ne
gli anni diventando, a poco a poco, i miei problemi, 
quelli che cerco di risolvere anche oggi per continuare 
un'opera che ritengo ancora capace di svolgere un ruolo 
importante per la sinistra italiana. 

In questi anni di pieno coinvolgimento cercai in tutti 
i modi di recuperare collaborazioni preziose, di ripor· 
tare al giornale lettori ed abbonati ma soprattutto im· 
parai a conoscere il Parri giornalista e direttore di 
Astrolabio. Ancora una volta ricorro a Luigi Fossati per
ché ritengo che ne abbia, in poche parole, fatto un ri
tratto efficacissimo. Dice Fossati: «cominciò ad arrivare 
in ufficio con una piccola cartella sottobraccio nella 
quale c'era un po' di tutto: articoli e appunti scritti a ma
no con calligrafia ordinata, chiara, scriveva su fogli di 
carta recuperati, tagliati a metà, numerati. Dalla sua 
cartella uscivano, puntuali, l'articolo di fondo poi le 
note polemiche, corsivi polemici che firmava Maurizio, 
Donato, Valente». 

Questo di Fossati era il Parri del 1963; era ancora così 
nel 1975, poi a poco a poco l'età, gli acciacchi, comincia
rono a farsi sentire ed anche il giornale ne risentì. Non 
c'era modo di convincerlo che il mercato aveva le sue 
regole e che il lettore, l'abbonato reclamavano. Lui si 
stringeva nelle spalle e sentenziava « è meglio far uscire 
un numero in ritardo ma con l'articolo di Parri, piutto
sto che un numero alla scadenza ma senza pepe ». E noi 
lì a rifare il numero, cestinare arlicoli, scusarci con i 
collaboratori, implorare pazienza al tipografo e al di
stributore. 

Ma al di là di queste avventure c'è da dire che le 
riunioni redazionali con Parri erano delle vere e pro
prie lezioni di giornalismo. Quelle riunioni hanno formato 
una classe di professionisti tra i più prestigiosi. 

Parri era un uomo che aveva una visione dcl concreto 
molto radicata e si preoccupava di verificare ed appro
fondire sempre più le sue conoscenze. Di ogni problema 
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c..:rcava di documentarsi su tutte quelle c.:hc potevano cc;
sere le implicazioni economiche e sociali e pretendeva 
dai collaboratori eguale rigore scientifico. Voleva leggere 
tutti gli articoli e spesso, ricordando di essere anche un 
professore di lettere, si armava di lapis rosso e blu e 
segnava, correggeva, cancellava, mancava solo che met
tesse il voto. Ma in un certo senso faceva anche questo, 
perché mi insegnò come tener conto di tanti aspetti 
nel deliberare lo striminzito borderò della rivista. 

Veniva alle riunioni con le sue idee ben radicate in 
testa, ad ognuno aveva qualcosa da dire, un richiamo, un 
complimento alle ragauc che lo coccolavano, poi si se. 
deva, tirava fuori le Nazionali, metteva i suoi occhiali 
sulla fronte e ci lasciava parlare, ci ascoltava con atten
zione; ad un certo momento tirava fuori i suoi appunti, 
dove era già tracciata la scaletta degli argomenti da trat· 
tare nel numero e con argomentazioni complesse, ma 
anche con una sorta di dolce violenza, ci persuadeva ad 
attuarla. Naturalmente però, l'unico in grado di scrivere 
le cose che pretendeva era lui stesso. Cominciava allora 
una contrattazione molto divertente di cui divenni presto 
uno dci principali protagonisti, in quanto ero l'unic~ che 
alla fine riusciva a persuaderlo che non poteva_ scrivere 
lui tutti gli articoli. Pantomima che a\'eva quasi sempre 
un seguito telefonico, complice la adorabile ~ignora Es.ter 
che cercava in tutti i modi di risparmiare fatica al manto. 

L'uomo politico 
e il giornalista 

Parri i suoi articoli li scriveva la notte. I malanni 
non lo facevano dormire e allora lui ne approfittava per 
mettersi a tavolino. Negli ultimi anni aveva dovuto li
mitarsi a scrivere l'editoriale o il pezzo centrale . 

Lo ricordo ancora: i capelli bianchi, la faccia solcata 
dalle profonde rughe dell'età, chino s~ _un mare di fogli 
con gli occhiali piantati come una \"JS1e_ra sulla fronte, 
che portava • per non vedere ,., come diceva scherzosa· 
mente. Mentre rifletteva su ciò che avrebbe scritto, si 
preparava la " cicca ,, da fumare. Forse era un vezzo, 
forse era una abitudine antica. dcl tempo di guerra, lui 
la •cicca,. la preparava sul serio con tabacco miscelato 
e cartina che incollava diligentemente con la saliva. Gli 
faceva compagnia il caffè nero. Pessimo caffè che solo 
lui riusciva a bere ormai freddo, forse per non di:;pia
cere alla signora Ester. E la mattina era ancora lì, mezY.o 
addormentato che rileggeva il • pezzo •, scritto come sem
pre su fogli di forLuna, ma ben numerati. 

I suoi scritti erano sempre molto tormentati. Conservo 
ancora molti originali dei suoi articoli dai quali sarebbe 
possibile ricavare la filigrana che sta sotto al testo de
finitivo e capire la fatica che c'è dietro. 

Poi il titolo. Ci teneva tantissimo ai titoli. Voleva che 
glieli leggessi tutti prima di andare in tipografia. Dice\'a 
che il titolo era lo specchio dell'articolo, doveva antici
parne il contenuto, doveva essere chiaro e stimolante, 
insomma il lettore doveva subito capire di che si trai· 
tava. 

Era nello sti'.e dei suoi articoli. Non usava mai il 
gergo politico destinato agli addetti ai la\'ori, come s'usa 
oggi; non manda\'a messaggi tra le righe, la sua prosa 
era semplice, chiara anche se costruita con frasi com
plesse un po' all'antica. Chiunque poteva leggere senza 
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problemi, scri,·eva pensando al kttorc medio, quello che 
considerava l'abbonato campione della rivista: i suoi ar· 
ticoli erano altrettante lezioni sulla politica del nostro 
tempo. 

Parri prima di scrivere leggeva molto, si informava, 
esaminava documenti, voleva sapere quello che si diceva 
in giro, chi erano i personaggi che si davano piu da 
fare, che cosa pensavano i partiti di questo o quel pro
blema, poi si metteva a scrivere alla sua maniera, un 
po' dall'alto. facendo pesare la saggezza dcl vecchio, 
sfuggendo i pettegolezzi, le chiacchiere di corridoio e co
gliendo il succo, la morale di ogni momento politico. 

Era di vedute larghe e, nonostante fosse un « borghese 
conservatore ,. come amava definirsi, affrontava i proble
mi emergenti legati alle battaglie per i diritti civili con 
la disponibilità più assoluta a capire, rispettandole, le 
esigenze particolari. 

Né trascurò la politica estera, anzi fu uno dei pochi 
commentatori politici italiani che nei suoi articoli non 
dimenticava mai il riferimento alle ripercussioni, alle in
fluenze che avevano sulla nostra politica, fatti e avveni
menti maturati oltre confine. 

Negli ultimi tre anni, il 1799, il 1980 e il 1981 divenne 
praticamente impossibile fare riunioni con la presenza 
di Parri e poi fu difficile anche avere i suoi articoli. Non 
usciva quasi più di casa. Per fargli piacere andavo a 
trovarlo la sera per raccontargli del suo giornale; ne 
parlavamo come se lui fosse ancora lì ad imporre la 
sua scaletta, a richiamarci. Non vedeva quasi più. La 
signora Ester gli leggeva gli articoli del numero appena 
uscito, insieme li commentavano pronti entrambi a tirar
mi le orecchie se qualche cosa non andava; molto spesso 
bisticciando amorevolmente tra loro su questo o quel
l'argomento, con ?arri sempre pronto a sfoderare la sua 
pungente ironia che un tempo non aveva risparmiato 
niente e nessuno, neppure se stesso. 

Parri dunque non fu solo l'uomo politico cd il com· 
battente che conosciamo, ma fu anche sottile giornalista. 
di grande preparazione, di grande spettro culturale, di 
alta capacità, che seppe anticipare saggiamente gli av
venimenti, quelli che hanno impegnato, logorato e che 
tuttora continuano ad alimentare il dibattito della sini
stra italiana. 

Vorrei ora concludere, ma sento il dovere di dire an 
cora qualcosa. Su Parri e di Parri si sono scritte e dette 
tante cose, alcune giuste, molte profondamente ingiuste. 
Alcuni suoi atteggiamenti sono stati interpretati come 
segni di incapacità, altri come sintomi di ingenuità po 
litica. A mio parere è vero il contrario: Parri è stato un 
vero uomo politico e non un politicante; lungimirante, 
ma scomodo e pericoloso perché fuori dai giochi poli
tici, non a caso ebbe forte presa sulle giovani generazioni, 
sulle quali la sua figura paterna di uomo retto esercitava 
enorme fascino. 

Penso che il \·ero Parri debba ancora essere scoperto. 
Dallo studio della sua personalità complessa affiorirà e 
sarà compreso il ruolo che egli ebbe nello scenario poli
tico italiano. 

Il Convegno tenuto a Roma a primavera è stato un 
primo importante contributo a questo studio. Ora occor
re insistere. Vorrei cogliere questa occasione per solle
citare, i giovani soprattutto ma anche gli storici cd i po
litici, a ripercorrere il lungo cammino della vita di que· 
st'uomo; sicuramente, lontani da interessi contingenti e 
di parte, la figura di Parri apparirà sotto diversa luce e 
la sua opera sarà apprezzata come merita. 

A. C. 
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Cooperazione: 
storia 
e prospettive 

Onelio Prandlnl • La coopera
zione - 1982 • Editori Rlunl· 
ti, pagg. 142 · L. 4.000 

In questo agile e interessan
te volumetto Onello Prandinl, 
presidente della Lega Naziona
le delle Cooperative e Mutue, 
sintetizza In modo conciso ed 
efficace le caratteristiche pe· 
culiari del vasto ed articolato 
mondo della cooperazione, 
partendo dalle esperienze e 
dalle radici del passato. 

L'autore dimostra che il mul
tiforme • terzo settore • - co
me è stato recentemente de
finito li comparto cooperativi· 
stico, per sottolinearne la so
stanziale equidistanza tra 
quello pubblico e quello priva
to - una volta uscito dallo 
stato pionieristico ha via via 
consolidato le proprie struttu· 
re. Esso attualmente cost1tul. 
sce un • mondo • gravido di 
potenzialità innovative e che 
si propone ormai al Paese co
me • una componente basilare 
di quel complesso di forze e· 
conomiche a base assoclatlv:i 
ed autogestita • e merita di es· 
sere considerato sia come fat. 
tore di risanamento e qualifl· 
cazione dello sviluppo della 
società che come efficace e'e· 
mento di propulsione In grado 
di a•utare a crescere la cosid· 
detta • imprenditorialità laten
te ed emergente • che si va 
configurando in particolare nel 
nostro Mezzogiorno. 

Dopo aver analizzato le rea
lizzazioni dell'esperienza co.r 
perativa contemporanea. l'au
tore fornisce alcuni interessan· 
ti riferimenti di carattere sto
rico, ravvivati da una sorta di 
archivio fotografico, In cui vie
ne messo in eviJenza inequi
vocabilmente che • la storia 
della cooperazione di produ· 
zlone e lavcro si Intreccia con 
quella delle lotte operaie per 
l'occupazione •. 

Nella parte conclusiva della 
pubblicazione, dedicata allo 
prcspettive future del settore 
cooperativistico ed assoclazlo· 
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nlstlco in generale, Onelio 
Prandlnl chiede senza mezzi 
termini una riforma della le
gislazione cooperativistica per
ché quella attualmente in vi· 
gore • è spesso in contrasto 
con I principi costituzionali e 
con quelli riconosciuti in se
de internazionale •, favorisce 
la ooslddetta • cooperazione 
spuria • (e cioè quel comples
so di forme di attività econo
mica e finanziaria che, pur 
essendo formalmente conside· 
rate cooperative, sostanziai· 
mente ncn ne rispecchiano lo 
spirito) e infine perché - so
stiene l'autore - ostacola di 
fatto l'adesione di nuovi gruppi 
sociali all'idea cooperativa. 

In definitiva, ci sembra di 
capire che il messaggio di 
Prandlnl sia diretto in parti· 
C('llare alle autorità governati· 
ve affinché prendano coscien
za - possibilmente in tempi 
brevi - del fatto che il cosld· 
detto • terzo settore •. che ha 
dimostrato eccellenti capaci
tà di organizzazione oltre che 
di aggregazione democratica. 
se non è sorretto da nuovi 
strumenti legislativi adeguati 
al tempi, invece che agire co· 
me fattore trainante per gli 
altri due, rischia :li restarne 
isolato e di essere coinvolto 
nella crisi che attanaglia i! 
Paese. 

L. Mastropasqua 

Garibaldi 
e l'effetto 
Spadolini 

Giovanni Spadolini • Fra Car
ducci e Garibaldi • Le Mon
r.ier • pp. 314 con 282 illu
strazioni fuori testo - L. 
30.000. 

Govannl Spadolini - Il mito di 
Garibaldi nella Nuova Anta· 
logia • Le Monnier - 1982 -
pp. 220 . L. 12.000. 

Hanno parlato male di Gari
baldi è il titolo del prossimo 
libro di Piero Chiara. Uscirà 
nella primavera del 1983, quan
do saranno forse sbolliti gli 
effetti di quella che Chiara 
causticamente definisce • l'or
gia glorificante • del centena
rio garibaldino. Sarà un sag
gio storico un po' romanzato 
sugli aspetti negativi dell'e
roe, anche se - precisa lo 
scrittore - l'immagine di Ga
ribaldi non è mai negativa del 
tutto. In attesa dunque di co
noscere qualche umana debo
lezza in più nelle pieghe del 
personaggio è già tempo di 
tracciare un bilancio della pro
duzione editoriale, assai co
piosa come era prevedibile. 
dedicata a Garibaldi. Tra ri· 

stampe e novità, saggi 1fin· 
dubbio rigore storiografico. 
opere di divulgazione e bio· 
grafie romanzate. per molti 
non dev'esser stato facile 
orientarsi sui banconi delle 
librerie. 

Perché Carducci e Garibal· 
di? L'autore ce lo spiega già 
nella Prefazione e nella prima 
parte del volume, intitolata 
appunte Carducci poeta gari
baldino, ricostruendo le for
mazione politica del poeta : 
• E' il Carducci democratico. 
fedele amico del primo Cri
spi e di Felice Cavallotti, il 
bardo della democrazia. anco· 
ra immune dal fascino della 
sovrana... E' il Carducci della 
"protesta repubblicana" che 
leva maledizioni contro Napo· 
leone lii ed accomuna, in que
gli stessi sprezzanti anatemi. 
l'intera classe dirigente ita· 
liana, I' "empia setta del mo
derati" ... E' li poeta "sovver
sivo" che si sdegna per A· 
spromonte e sfoga la propria 
collera incitando le plebi alla 
riscossa ... •. 

Di viva suggestione è la rie· 
ca parte iconografica. che ci 
mostra Garibaldi nella cari
catura e nella tradizione popo
lare degli almanacchi e delle 
strenne, nell'immagine richia· 
mata negli oggetti e nelle 
ferme più strane. Qui Spado
lini ha offerto all'ammlraz10-
ne del lettere alcuni dei pezzi 
più pregiati della sua colle· 
zione di cimeli garibaldini : pi· 
pe in legno incise. figure ri
camate. composizioni singola
ri e stravaganti, • dove il vol
to dell'eroe si unisce alle car
te da gluoco e al "pagherò" 
del lotto, dove la superstizio
ne si fonde con l'adorazione 
di quel "santo laico". rltenu· 
to capace di influenzare favo
revolmente la "dea bendata" •. 

Se Il mito garibaldino fu 
sempre vivo nella tradizione 
popolare, nondimeno lo fu sul
le pagine della Nuova Anto
logia, una rivista • con una 
permanente vibrazione di De· 
stra storica pur cosi aperta al
la leggenda garibaldina, cosi 
comprensiva dell'eresia popo
lare inserita tra le basi del si· 
sterna dello Stato, sospeso fra 
il conservatorismo domestico 
e quella che Gramsci avrebbe 
chiamato la "rivoluzione po· 
polare-nazionale" •. Nel corso 
di un secolo, In occasione del· 
le celebrazioni della nascita 
e della morte di Garibaldini. 
scrissero dell'eroe. tra gli al
tri, Francesco Crispl, Enrico 
Ferri, De Amicis. Giovanni Ce· 
na. Le pagine dedicate a Ga· 
ribaldi rendono li clima di una 
deterrr;inata epoca e lasciano 
talvolta trasparire forzature e 
strumentalizzazioni. 

Giuseppe Slrcana 

Le origini 
dell'idea 
laica 

Guido Verucci • L'Italia laica 
prima e dopo /'Unità • Edito
re Laterza - Bari • 1981 . 
pagg. 380 - L. 30.000. 

li volume - denso di riferi· 
menti dccumentali - del pr<>
fessore Verucci offre una am· 
pia analisi delle origini cul
turali delle idee laiche e del
la loro diffusione in Italia dal 
1848 fino al 1876. Anticlerica
lismo, libero pensiero e atei
smo nella società italiana s<>
no valutati con grande atten
zione e imparzialità; eliminan
do via via, sulla base del do
cumenti storici più validi, i 
grossolani giudizi, spesso sbri
gativi e sommari, che su tali 
movimenti sì sono avuti an
che da parte di valenti stu
diosi. 

Le idee di segno laico sono 
nel complesso giudicate come 
•)lementi fondamentali della 
concezione dello Stato e della 
società e sono individuate con 
precisione nelle iniziative di 
educazione popolare. nella 
organizzazione e propaganda 
del libero pensiero (Società. 
periodici ecc.) e in molte al
tre manifestazioni. 

Come dichiara l'Autore nel 
la introduzione, le origini idea· 
li del suo studio risalgono al
le note pagine dei • Quaderni 
del carcere • di Antonio Gram
sci nelle quali si rileva la ri
ferma intellettuale e morale 
avvenuta in Italia nei due mo
menti della diffusione dei prin· 
cìpl della Rivoluzione francese 
e della diffusione di alcuni 
concetti ricavati dal marxismo 
e la incidenza dell'atteggia· 
mento anticlericale e antire
ligioso in quei due momenti di 
trasformazione dell'ambiente 
intellettuale. 

L'am~io studio del Veruccl 
induce a meditare su molti 
aspetti attuali della nostra so
cietà e dello Stato italiano, 
non solo dal punto di vista cr<>
clano, per cui la storia è sem
pre contemporanea ( • solo un 
interesse della vita presente 
ci può muovere ad indagar'! un 
fatto passato•). ma in quanto, 
concretamente, molte proble· 
matiche e molte Istituzioni 
giuridiche. tuttora esistenti. 
dipendono dal travagliato pe· 
riodo formativo dell'ordina· 
mento unitario italiano. 

S. Bochlcchio 

L'Astrolabio • qulnd1clnale • n 24-25 · 19 dlc. 1982 • 2 gen. 1983 



rastrolabio-------
avvenimenti dal 16 al 30 novembre 1982 

16 
- Crisi di governo. Incarico di Pertini a Fanfani, dopo 
una decisione univoca da parte della Dc. I socialisti 
accettano, ma non sembrano disponibili a stipulare 
intese di lungo periodo. 
- Scandalo a Palermo per gli appalti d'oro. Arrestato 
funzionario della Regione; in fuga il cavaliere del la· 
voro Carmelo Costanzo. 
- Incontro storico a Mosca di Gromiko con il col· 
lega cinese Huang Hua: •il nostro dialogo deve con· 
tinuare •. 

17 
- Lettera di richiamo di Romano Prodi ai dirigenti 
IRI: " L'Istituto non prende ordini dai partiti ». 
- Il Parlamento europeo vota per l'ingresso di Spa
gna e Portogallo nella Ccc entro il 1° gennaio 1984. 
Espressa anche la volontà di modificare il funziona
mento dci mcc1.:anismi comunitari per quanto riguarda 
l'agricoltura. 

18 
- Incontro Craxi-Berlinguer. I due segretari avreb
bero concertato una soluzione sul costo del lavoro. 
- Loggia P2. Sequestrata a Fiumicino una valigetta 
di documenti nelle mani di un uomo di Pazienza. 
Commissione parlamentare convocata d'urgenza, men
tre la vedova cd un figlio di Cah'i lanciano nuove ac
cuse (intervista a Panorama) contro lo IOR ed il 
mondo politico. 

19 
- Polemiche per un avviso di reato a Giacomo Man· 
cini ed Antonio Landolfi; in discussione i loro rapporti 
con gli autonomi di. Merropt?li .n~l 1974. . .. 
- Rimpasto a Pechmo. Sost1tu1tt da Deng 11 mm1stro 
degli Esteri Huang Hua e della Difesa Geng Biao. 

20 
- Riunione a porti! chiuse a Roma del consiglio dei 
15 cardinali che esamina la situazione delle finanze 
vaticane; sotto accusa la gestione IOR. Il papa in 
visita a Palermo intanto invita clero e religiosi a 
convertire « malvagi e superbi ». 
- Walesa a Varsavia incontra il primate Glemp, men
tre il governo polacco elogia il " senso di realismo » 
della Chiesa. 

21 
- Crisi di governo. Polemica di Longo con Craxi •mi
racolosamente folgorato• dalla presidenza democri
stiana. 
- Muore per infarto a Bruxelles Lucio Lombardo Ra
dice, 66 anni. Le ultime parole: fare tutto il necessario 
per la pace. 
- Nuovi segnali di distensione da Mosca verso gli 
Usa e la Cina. 
22 
- Censura in Tv. Annullato improvvisamente il pro
gramma della Rete 2 sul carcere di Rebibbia. 
- Primo discorso ufficiale di Andropov al CC del 
Pcus. Toni apparentemente prudenti, invito al dialogo 
con l'Occidente. Reagan, dal canto suo, insiste sul 
concetto di « pace armata " giocando la carta del mis
sile MX; un problema destinato, per ragioni economi
che oltre che morali, a dividere l'America. 

23 
Crisi di governo. Dc Mita (intervista a Repubblica) 
spiega la sua ricetta: • senza i privati lo Stato fallisce •. 
- Berlinguer apre al CC comunista il dibattito sul 
documento per il congresso che sarà tenuto a Milano 
dal 2 al 6 marzo 1983; tema principale l'alternativa. 
- Wojtyla al "plenum" dei cardinali parla di riforma 
della Curia romana e di moralizzazione delle finanze 
vaticane. 
24 
- Crisi di governo. Drastico programma economico 
presentato da Fanfani. Imposta straordinaria di set
temila miliardi, aumenti tariffari, tregua salariale per 
due anni, scala mobile " raffreddata ». 
- Aggiornati a Mosca i lavori dcl Soviet supremo sen
za la nomina dcl nuovo Capo dello Stato. La carica 
era in precedenza cumulata da Breznev con quella di 
primo segretario del Pcus. 
25 
- Programma Fanfani. Si attendono le contropropost.: 
dcl Fsi, mentre il sindacato si preparn allo scontro: 
•se passa il piano, Italia ingovernabile•. 
- Inchiesta sull'attentato al Papa. Arrestato il citta
dino bulgaro Antonov, chiamato in causa dal killer 
Ali Agca. Protesta ufficiale della Bulgaria. 
- Madrid. Inaugurati dal Re i lavori del nuovo parla
mento a maggioranza di siniscra. 
26 
- Il Papa annuncia: sullo IOR tratteremo con l'Ita
lia. Una scelta destinata ad emarginare Marcinkus. 
- Firenze. Convegno della Confindustria plaude alla 
linea De Mita. Si parla di nuovo matrimonio fra pa· 
dronato e Dc. 
27 
- Crisi di governo. Fanfani passa l'esame dopo un 
vertice del pentapartito durato sei ore; il Pri non fa. 
rà parte del governo. 
- Messi all'asta dalla Centrale la Rizzoli SpA ed il 
Corriere della Sera. 
- Parte da Milano la marcia della Pace che raggiun
gerà Comiso per il Natale. 
28 
- Rivelati i ritocchi al progetto Fanfani concordati 
con i socialisti. Tasso d'inflazione programmato in mi
sura del 13% nel 1983: i salari dovranno rispettare que
sto " tetto•: tagli alla spesa pubblica e lotta all'eva
sione fiscale. 
- Scuola. Studenti e genitori votano in tutta Italia 
per il rinnovo dci Consigli di classe e d'Istituto. 

29 
Crisi di governo. Fanfani decide di togliere la riserva; 
dopo il rifiuto ufficiale dci repubblicani all'ingresso 
nel governo, si vara il quadripartito. Le critiche della 
direzione Pri estese dall'economia alla politica estera. 
- Il Consiglio dei ministri approva decreto legge che 
proroga il condono fiscale al 15 dicembre. 

30 
- Crisi di governo. Attesa per la lista dei ministri che 
scaturirà dall'incontro di Fanfani con i quattro segre
tari della maggioranza. De Mita (intervista alla Stam
pa) nega di aver fatto marcia indietro sul programma 
economico per compiacere il Psi. 
- Vertice Nato a Bruxelles. Appoggio al progetto 
Reagan per il supermissile MX. 


