
LA GUERRA 
e « Mai più la guerra», campeggiava su uno degli stri
scioni più grandi dell'ad11nata conclusiva del Festival 
dell'Unità di Reggio Emilia. 

« Mai più la g11erra » è un messaggio semplice, un 
appello che talmente immediato risuona nella coscien
za popolare, da trascendere subito qualunque stampi
gliatura di partito gli si voglia imprimere in calce. Ep
pure le dif f i.Jenze e le polemiche si agitano attorno ad 
esso, paradossalmente tanto più aspre quanto più con
creto e terribile si presenta il rischio reale di un con
flitto e quando, perciò, l'orrore che esso incute dovreb
be crescere e mobilitare il popolo alla strenua di
fesa della pace. 

Paradossalmente, un gesto di guerra come l'abbatti
mento del Jumbo sudcoreano per le armi sovietiche si 
è trasformato, nelle parole dei polemisti, in argomento 
«contro» il movimento pacifista mondiale. Al contra
rio, un crimine di tanta gravità, per qualunque motivo 
sia stato commesso, da qualsiasi ragione sza motivato, 
dimostra con traF,ica immediatezza l'urgenza della mobi
litazione popolare, l'enorme importanza che una solle
vazione planetaria potrebbe avere, di fronte ad una 
situazione politica che sta precipitando sotto i nostri 
occhi, rispetto alla quale sarebbe assurdo rzmanere pa
ralizzati o impotenti. 

Non è un'esagerazione né un demagogico allarmi
smo alfermare che il mondo è sprofondato nella crisi 
più grave e pericolosa che mai s1 sia presentata dal
l'ultimo conflitto. 

In altre parti di questo numero di Astrolabio, t luo
ghi di questa crisi, dal negoziato di Gmevra alla guerra 
libanese, dallo svuotamento della sessione dell'ONU de
terminata dall'assenza di Gromiko ai contraccolpi e alle 
cause della tragedia del jumbo sudcoreano, vengono il
lustrati e commentatz. 

Il coinvolgimento del nostro Paese, in questa crisi 
internazionale, è più pro/ondo e diretto di quanto mai 
sia accaduto in passato: nostn reparti militari si trova
no, per la prima volta nella storia repubblicana, fuori 
del territorio nazionale, in zona dt guerra. Mentre scri
viamo, altri reparti di artiF,lierza e dell'aviazione mìlita
re sono mobilitati, pronti a partire per Beirut. E' il pri
mo dato di fatto che ci chiama in causa in maniera im
mediata, togliendo a chiunque ognì possibile alibi di 
distacco o d1 indifferenza. 

Il secondo dato di fatto sta nel ruolo politico che, 
per la prima volta, il governo italiano sembra disposto 
ad asmmersi sulla scena internazionale. 

Lo scambio di messaggi tra Craxi e i capi del Crem
lino e della Casa Bianca ne sono testimonianza, ma an
che le iniziative partite da palazzo Chigi, sia nei con
fronti del Partito socialista libanese di J umblatt, sia nei 
confronti dei partners europei con i viaggi dr Craxi a 
Parigi, Londra e Bonn, dimostrano un attivismo al 
quale avevamo perduto l'abitudine 

Il terzo dato di fatto sta nella decmone, ribadita da 
Craxz nella sua risposta a Reagan, di installare sul no
stro territorio nazionale i missili di teatro senza rinvii 
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e senza attendere l'esito del negoziato: deczsione che 
Craxi ha ripetuto senza aspettare l 'esito del dibattito 
parlamentare da lui stesso proposto, senza tener conto 
né delle estese riserve dello schieramento polittco na
zionale, né della protesta ampia, appassionata, che sale 
dal popolo italiano . 

Per la prima volta dal dopoguerra, l'Italia si trova 
a svolgere, volente o nolente, un ruolo di primo piano 
sulla scena internazionale; ciò accade in presenza di un 
pericolo gravi.mmo per la pace, di una profonda frat
tura nelle relaz1om diplomatiche fra Est e Ovest. A gui
dare il Paese in questa amara congiuntura c'è un gover
no che non è socialista, ma è guidato da un socialista: 
il che, come abbiamo scritto in passato, è per noi ele
mento di giudizio dr wande rilevanza. 

Da un governo a guida democristiana non ci sa
remmo pot11/1 attendere alcuna possibilità di interven
to mediatorio con z drusi di J umblatt. Craxi ha potuto 
intervemre. Non e differenza da poco, e ad apprezzarla, 
per primi, sono certamente i soldati italiani di stanza 
a Beirut. 

Nessuno, tuttavia, può illudersi sulle possibilità di 
mediazione in assenza dt decisioni politiche adeguate al
la gravita della situazione; e le decisioni politiche, vuoi 
per mancanza di unanimità all'interno della coalizione, 
vuoi per precisa scelta -:li tutta la maggioranza, non emer
f!.Ono con /'evidenza necessaria. Lo stesso sforzo, che pu
re Craxi sembra compiere, per distinguere la posizione 
italiana da quella americana sul fronte libanese, risul
ta, nei fatti. scarsamente sigmf1cativo lasciando inalte
rata la libertà Jer J!.enerali USA nel compiere opera
:r.iom militari che esorbitano dalle funzioni di una « For
za di Pace » e che rischiano dz trascinare nello scontro 
l'intero schieramf'nto multmazzonale. 

A Beirut, come a Comrso, 1 confini dell'autonomia 
nazionale imposti dall'alleato amerfrano rischiano di 
farsi talmente str<'ltt da pu:gare e distorcere non più 
soltanto la vofontà popolare, ma anche, stavolta, le scel
te politiche dr una classe Ji governo proprio nel mo
mento in rni 1/ suo ruolo risulta maggiormente decisi
vo. E' qt1es10 che va imped110 

Il nostro Paese non ha interessi imperialistici da 
difendere e non può consentire dr mettere a repentaglio 
vite umane e rzsorse se lo scopo umanitario che le ave
va mobilitate viene travolto da giochi d1 potenza che 
ci sono estranei e che anzi aborriamo. Ma proprzo il 
fatto di essere mohil1tat1 c1 conferisce titoli che possia
mo e dobbiamo far valere per ripristinare il dominio del
la ravone e del negoziato. 

Né la passiva accettazzone delle installazioni mzss1-
l1st1che, né l'inerte adt·sione ad una spediuone militare 
egemonizzata dai cannoni americani, rappresentano un 
contributo alla causa della pace. Una prima risposta a 
quello stmczone di Reggzo Emilia dovrebbe venire pro
prio dal governo: OF,ni sua esitazione è un ritardo di 
cui i milioni e mzlronr d1 italiani che non vogliono « mat 
più la guerra » dovranno tenere rl massimo conto 

G. R~ 
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Craxi 

D • 

Il Psi verso il Congresso Nazionale 

Bettino ha tutto: 
gli manca il partito 
di Italo Avellino 

Fino al marzo 1984, Craxi cumulerà gli lncaric~i. di ~r~sidente 
del consiglio e di segretario del PSI. Per I partiti ( la1c1), dal PSI 
al PRI al PSDI non vi è Incompatibilità fra la gestione del governo 
dello Stato e Ìa gestione del partito. . 
Le questioni del prossimo congresso socialista non sono soltanto 
l'autoriforma per ripulire gli angolini dal faccendieri., 
Un partito In malessere mentre Il suo numero uno s1 trova 
a capo del governo del paese. 

e Perfino tracotante duran· 
re Ja scal:na, 13cctino Craxi 
da quando è enrrato tl Palaz· 
zo Chigi sembra un nitro. Ma 
non nel senso preannuncia· 
co da Claudio Martelli du · 
ran•e !.: rr~lttatÌ\'C per h1 
formazione dd governo. 
quando per f aree la il Retti· 
no concedeva, molla\'a e per· 
fino ingoiava " Fatto presi 
dente ~ a\'e\•a preannuncia 
to Martelli - sarJ diverso » 
E lo è. Se lo stile fa l'uomo. 
ma è troppo presto per un 
giudizio definitivo, Craxi 
presidente del comiglio no~ 
somiglia in niente a Crax1 
candidato alla presidenza del 
Consiglio. Contenuto, tratte· 
nuro quasi da se ::.tesso, per 
fi no un pochino impacciato. 
non !>trafù. Per ora. Rispet 
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lO :i1 suoi predecessori, in 
particolnre Spadolini, non 
abusa nemmeno della tele
visione di Stato le cui at
tenzioni per il potente di 
w rno rasentano la piagge
ria. 

Craxi conscio del suo ruo 
lo di capo del governo del
lo Stato, corregge il suo ga· 
bteo? O Craxi conscio del
la gravità della situazione in
terna e internazionale « mi
sura sette volte prima di ta
gliare » come dice un pro
\'erbio russo? Nell 'un caso 
o nell'altro non guast!I. Per 
troppi anni, soprattutto gli 
ultimi, la politica italiana è 
stata appesantita dal « pro
tagonismo». Chi più chi 
meno, ma un po' tutti. Ma 
la buona condotta, in com-

ponamento, di Crax1 finora 
è ::.tata agevolata d:l quella 
che nel gergo si chiama la 
« pausa e:;riva » e la « ripre
sa » . Ora la vacanza e il 
dopo vacanza sono finit i. Ar· 
rivano i nodi . Uno dopo I' 
.1ltro. Finora che non vi era 
nulla da decidere, l'armonia 
più totale ha regnato nel 
« gabinetto del primo mini 
-.tro », il direttorio di Bee 
tino Cmxi Ora arrivennno 
le decisioni e occorrerà ve· 
cleri! se quella splendida ar· 
m0nia durerà. Se, come i· 
già accaduto, il ministro del 
la Difesa (Spadolini) non di 
ca cosa diversa dal ministro 
degli Esteri (Andreotti), che 
non sembrano le stesse co 
se sostenute dal capo c.leì 
ministrt (Cmxi). E questo 
in politica internazionale do
ve la « sovranità» italiana 
se non è limitata è molto 
condizionata. Ma quando s1 
tratterà delle questioni in· 
terne, economiche e «ociali, 
italiane il coro del gabinet· 
to sarà ~empre così armoni
co? Craxi non sarà tencaw 
di uscire dal suo rigido ga
lateo presidenziale? Tutte 
cose da vedere poiché, per 
ora, c'è stata oochissima ma
teria per dire · se Craxi è ve
ramente un altro Craxi; se 
il gabinetto ristretto è con
corde; se il governo reggerà 
alle prime vere verifiche. La 
tipica rissosità delle coali· 
zioni per ora non c'è stata. 
Per il futuro , immec.liato. si 
vedrà. 

C'è un altro argomento 
che vede Bettino Craxi in 
primissima fila, anche qui 
Il Partito socialista italhno. 
E non è questione di poco 
conto. Craxi, ha deciso la di
rezione socialista, cumulerà 
il doppio incarico di presi· 
dente del consiglio e di se
gretario del parcito. La lo
ro incompatibilità, almeno 
questo le va riconosciuto, 
era un costume dell.1 ne. 
Chi diventava capo del go 
verno o ministro non potcvcl 
essere anche capo del partito. 

Ci provò una trentina di an · 
ni fa Amintore Fanfani che 
cumulò tre cariche aggiun 
gendo :ille prime due pme 
quella d i ministro degli E 
sten. Durò pochissimi gior 
ni , rO\·esciato da una ribel
lione del suo partito che 
non sopportava un autocra 
te, o candidato a esserlo. 
Da quel momento la DC. 
allora egemone in tutto, fe
ce scuola. Adesso che non 
sta più in cattedra ma nei 
banchi della maggioranza. 
viené il nuovo costume (lai
co) del cumulo di incarichi. 
Oltre Craxi, Spadolini mini· 
stro e segretario, Pietro 
Longo ministro e segretario. 
S1 salva Zanone non si sa 
bene se per rispetto pieno 
della laicità dello Stato ri
spetto al partito, o se per 
carenza di portafogli mini
steriali. Certo è molto sin 
gelare che i partiti laici per 
eccellenza siano poi quelli, 
dal PSI al PR al PSDI, che 
trascurano la laicità dello 
Stato che sta nella separa
zione fra la gestione della 
cosa pubblica e la gestione 
del partito. Laicizzazione di 
cui è convinto assertore per
fino Enrico Berlinguer che, 
lcniniano, questi pudori non 
dovrebbe nemmeno avere. 
Ma cosl è. 

Craxi resta, dunque, se 
gretario del partito nono
stante il parere contrario di 
Riccardo Lombardi di ori· 
gine azionista e quindi lai
cista rigoroso Lo resterà fi
no al prossimo congresso. 
Ma sah·o ripensamenti del
l'interessato, unico giudice 
di se stesso, vi sono molte 
probabilità che lo resti an
che dopo. per non aprire la 
gara , che già si stava deli
neando, fra i troppi candi
dati alla sua successione. 
Una sua rinunci:a 3\'rebbe a · 
perto un altro momento dif
ficile nel Psi che non g0de 
di un momento di grande 
vitalità. Al contrario. Ed è 
il punto vero del prossimo 
congresso che si terrà non 
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prima di marzo secondo un 
calcolo di Martelli che è rea· 
listico, dati i problemi in
terni che la prossima assi
se nazionale sodalista è chia· 
mata a risolvere. Che sono 
tutti, o soprattutto, quelli 
dell'autoriforma del Psi, 
sempre per citare il Martel
li. Non soltanto per ripulire 
gli angolini, troppi, da fac
cendieri facilmente promos
si dirigenti periferici, i qua
li per i loro traffici, da T o 
rino a Savona, hanno coir 
volto una gloriosa bandiera 
del progressismo italiano. 

Il malessere del Psi è sta· 
to misurato alle elezioni del 
26 giugno con risultati non 
adeguati alle ambizioni, poi 
concretatesi a Palazzo Chi
gi, del suo leader. Il proble
ma del Psi non è soltanto 
la pulizia interna, che c'è 
purtroppo La questione che 
si porrà al prossimo con· 
gresso è che il Psi non è, 
allo stato, un partito attrez· 
zato, organizzato adeguata· 
mente per sostenere il suo 
leader che si trova in pri
ma fila davanti ai gravi pro
blemi del paese. Un conto è 
essere partito di governo, di 
partecipazione. Altro è es
sere il partito del presiden
te del consiglio anche se il 
governo non è un governo 
socialista. L'impaccio. pri
ma rammentato, di Bettino 
Craxi che ha mosso i sud 
primi passi di presidenza 
del consiglio con estrema 
cautela. più che all'indole 
dell'uomo che si sa non ra
ie, proviene quasi certamen· 
te dalla consapevolezza di 
questa sua debolezza poli
tica; di mancare di un par
tito adeguato alla difficile 
bisogna che lo attende. Non 
basta, a un capo del gover
no, il club degli amici e dei 
compagni fedeli. 

Se il Psi si trova in que 
ste condizioni è anche per 
colpa di Craxi. Ma il pas· 
sato è il passato. Craxi ha 
ora bisogno di un partito 
se non grande, se non for-

te, almeno dinamico che gli 
copra le spalle non solo nei 
confronti dell'opposizione, 
quanto a guardia degli allea· 
ti di governo. Questo è, sa
rà, il tema del prossimo 
congresso socialista. Il rilan
cio del Psi. Che non è, co
me dice (e pensa?) Martel
li, una questione di statuto. 
E' questione di uomini. Di 

La balena non vuole 
sfondare 

il quadro politico ; 
per ora ha solo bisogno 

di lidi tranquilli. 

Andreottl 
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idee. Di politica. Di azione. 
Di raccordo fra le varie spin
te, esigenze più avanzate del 
paese. Tutto questo dipen
derà, soprattutto, da Betti 
no Craxi. E' lui con i suoi 
comportamenti da presiden
te del consiglio, con le scel
te di politica internazionale 
dal Libano a Comiso, e con 
quelle di politica economica 

La Dc dopo Fiuggi 

Se si arena 
sul Quirinale 

di Paolo Ojetti 

8 Per un attimo, ma solo 
per un attimo è sembrato 
che tra gli zampilli delle 
fonti di Fiuggi la Festa del
)' Amicizia democristiana di· 
scettasse del sesso degli an
geli: la Dc deve puntare su 
un futuro di partito laico, 
conservatore e neoindustria
le, oppure deve tornare a 
radici « solidaristiche »? Pos
sono i democristiani far fin
ta di non essere tali (è la 
scuola di pensiero demitia
na), studiare da giscardiani, 
oppure devono (tesi di Vin
cenzo Scotti) riscoprire la 
purezza d'un tempo, così 
come la chiesa rinascimen
tale vagheggiava i tempi e
roici della povertà paleocri
stiana? 

Domande profonde. Que 
stioni anche dotate di una 
loro seria problematica, m1 
superate immediatamente da 
affari più concreti: dove 
andrà a finire questa Dc che 
ha perso ancora una voi t<t 
palazzo Chigi; che non si 
vede come (e con che can· 
didato) potrà riprendere il 
Quirinale; che, peggio del 
peggio, ha subìto un tracol
lo elettorale senza uguali? 

Tra i viali alberati di Fiug· 

e sociale dalle pensioni ali' 
occupazione, che farà il 
prossimo congresso sociali
sta. Sono i rischi quando si 
cumtùano troppi incarichi. 
I democristiani, maestri di 
potere, sono sempre stati 
più oculati. Ma Craxi non 
aveva molta scelta dato lo 
stato del suo partito. 

• 

gi queste erano le vere do 
mande che correvano nelle 
aristocrJzie e nelle plebi de. 
partito. E' finito il tempo 
dei grandi teorici e, con la 
morte di Moro, anche dei 
grandi pratici. « Da che 
parte incominciamo? », !.'è 
chiesto oiù d'un militante. 
« Qual è. oggi come oggi, la 
linea del partito? » ha ag· 
giunto più di un ammini
stratore locale accorso ne. 
paese termale e deluso nell' 
ascoltare un De Mita fin 
troppo sottile ma anche tre
mendamente imbarazzato e 
tuttora afflitto da quella 
che viene definita « sindro
me da 26 giugno ». 

.Mancano poche settima
ne al primo vero Consiglio 
nazionale della Dc. I capi· 
corrente (con le correnti tra
dizionali disgregate, in atte
sa di vedere ridefinì ta ull'l 
nuova « mappa » potremmo 
chiamarli anche « leaders 
storici ») hanno solo rinvia
to il « processo » a De Mi 
ta. In mancanza di meglio, 
hanno proclamato al contra
rio che De Mita non si toc
ca, ma gli slogan altisonanti 
e gli appelli unitari hanno 
sempre avuto scarsa prl'''1 -3 
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-;ul popolo J~mocristiano . 
Per risvegliare l'attenzione 
della base dc erano necessa 
ri argomenti più concre ti. 
Per solleticare l'anima del 
partito era sufficiente indi· 
viduare obbiettivi più appe· 
cibili. E.-1 ecco che, dietro 
le dispute fra solidarismo e 
cccnici~mo , fra radici cattO· 
liche I! avvenire laico, è sal
tato fuori dal cilindro il co 
niglio delle giunte . 

Diversi, non opposti 
• Pace e Guerra "• il settimanale diretto da Bassanini, 

Castellina, Cattedra, Notarianni e Rodota, ha cessato la 
pubblicazione dopo il suo t rentasettesimo numero. E' usci
to per sei mesi, combattendo con vigore e passione la bat· 
taglia per l'Alternativa che anche noi di • Astrolabio " con
duciamo, e perciò la sua scomparsa dalle edicole - che 
speriamo sia provvisoria e di breve durata - cl addolora 
In maniera particolare. 

Quella battaglia, adesso, ci sentiamo più soli a con· 
durla, anche se le divergenze e i dissensi fra noi e " Pa
ce e Guerra " non sono mancati e se il modo in cui da 
quelle pagine veniva affrontato il progetto dell'alternativa 
era diverso dal nostro. " Diverso " • però, non • opposto '" 
come Notarianni ha scritto nell 'editoriale di commiato sul
l 'ultimo numero della rivista. E di questa diversità lo schie· 
ramento per l'alternativa non aveva che da arricchirsi. 
Proprio perché un simile arricchimento seguiti ad esserci. 
saremo lietissimi se - in attesa che • Pace e Guerra " 
possa riprendere le pubblicazioni - coloro che In quella 
testata avevano trovato occasione di espressione e di di
battito, vorranno utilizzare gli spazi - modesti e precari, 
del resto- di cui • Astrolabio • può disporre. 

Nella pace di Fiuggi so· 
no suonati gli accenti vi
branti di De Mita, di Porla
ni, di Piccoli. degli altri ca
pi: Bettino Craxi non sta 
ai patti. La Dc e leale, ha 
ceduto <li socialisti, agli « O· 
diati » socialisti il bastone 
del comando, ma Bettino è 
infido. Durante le consulta
zioni per la formazione del 
primo governo a guida so
cialista, De Mita aveva chie- '--------------------------.... 
sto a Craxi: «Governerai 
con noi a Roma se noi go· 
verneremo con te nel resto GRASSINI LASCIA 
d'Italia » . Perché Bettino 1-----------------------"1 
non onora quell'intesa? 

L'ultimatum democristia· Al generale Grassini, nominare a tamburo bat-
no è stato perentorio. Al- carabiniere iscritto nelle tente, come numero due 
crettanto perentorio è statv liste della P2 e candida- dei Carabinieri, un'altra 
Berlinguer: se i socialist: to, per ragioni di anzia- persona, esente, al con
rompono le giunte rosse, : nità, all'incarico di vice trario di Grassini, da so
comunisti rompono il go- comandante dell'Arma, spetti piduisti: Attilio 
verno con un'opposizione avevamo, dalle pagine di Boldoni. 
parlamentare inflessibile :m- questo giornale, dato ap- Non solo: Spadolini ha 
che oltre la ragionevolena. puntamento al mese di fatto anche approvare 
De Mica, Forlani e Piccoli settembre. Il generale ci dal Consiglio dei m ini
sanno benissimo di aver aveva infatti diffidato stri una leggina che to
messo Craxi in difficoltà e dall'occuparci delle sue glie, alla nomina di vice 
sanno altrettanto bene che faccende, poiché proprio comandante dell'Arma, 
il P si non potrà operare in seguito a/l'intervento quell'automaticità che ha 
una scelta di campo netta. di Astro labio la sua rischiato di imporre 
H anno lanciato il diktat nomina era «saltata » Grassini perché Genera
per mettere a posto la co- nel mese di marzo, ma le di divisione più anzia
scienza e guadagnare tem- avrebbe avuto qualche no: d'ora in poi - dice 
po, oppure hanno in mente possibilità di passare al- il nuovo dispositivo - il 
qualche cosa? la scadenza di questo governo a\•rà discrezio-

mese. nalità di scelta. 
Alla Festa dell 'Amicizia Grassini ha avuto il Il caso, quindi, può 

non si -;ono potute formaliz- buon gusto d i non far- dirsi felicemente conclu
zare le decisioni politiche. si trovare: saggiamente, so con buona pace di 
Fiuggi non era una «sede ha chiesto un'aspet tativa quanti, davanti alla« que
propria », ma lo sarà il Con· di cui il nuovo ministro stione morale .. , avrebbe
siglio n:izionale previsto per della Difesa Spadolini - ro preferito maggiore di
metà ottobre. Solo allora succedwo a Lagorio - straziane o maggiore in-

ha powto giovarsi per dilferen:_a. 
gli oppositori chiederanno •t "--------------------------' 

De Mita di tir<1re le :.nm 
me. Al più anticraxiano dei 
democristiani chiederanno l' 
impossibile : mettere Craxi 
con le spalle al muro. La 
maggioranza di governo ri
-.chìa dunque di sfaldarsi. 
Se pure non si vuole met
tere nel conto l'aggressività 
di Spadolini verso il gigan
re dc ferito, basta questo 
inso lubile problema delle 
giunte per vedere come an
che il pentapartito a guida 
socialista abbia il suo male 
oscuro. 

Ma i capi democristiani 
hanno fatto bene i conti? 
L'apparente solidarietà che 
circonda il segretario non sa 
rà solo una maniera per 
in.rnellare, dopo quella e· 
ll!ctorale e di palazzo Chigi, 
una terza sconfitta nella 
battaglia delle giunte locali 
da mettere sul curriculum 
dell'« a\•ellinese » e sbaraz
larsene? E se invece il pol
verone sulle giunte fa como
do per mascherare il vero 
obbiettivo che sta a cuore 
al partito scudocrociato, e 
cioè la riconquista del Qui
rinale che Pertini ha dimo· 
strato essere uno dei cen
tri del vero potere? 

C'è anche un'altra possi 
bilità (escludendo che la Dc 
voglia spezzare il cosiddet
to « quadro politico » e but· 
tarsi a capofitto in un'altra 
avventura elettorale che po
trebbe portarla a una defi
nitiva eclissi), adombrata da 
Lucio Colletti, « osservato
re laico » alle terme di Fiug
gi : che la «balena bianca• 
sia ancora sotto choc e non 
sappia che pesci prendere. 
Sono in arrivo due scaden
ze che fanno sudare freddo a 
De Mica: le parziali ammi 
nistrative di aucunno (Na
poli prima di tutto) e le eu 
ropee in primavera. Le in
dagini di mercato già forni· 
scono previsioni nere: la 
Oc non si vende più come 
un<l volta . 

P. O. 
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Titoli atipici 

La sindrome di Pinocchio 
di Gianni Manghetti 

e La raccolta del risparmio presso il pubblico 
è tutelata dalla Costituzione perché materia di 
interesse pubblico. Con vantaggio: dei rispar
miatori che hanno potuto dormire sonni tran
quilli per il risparmio affidato al sistema ban
cario; per il Paese che ha potuto contare su am
pissimi flussi di risparmio per finanziare l'eco
nomia. Di fatto, i risparmiatori sono stati sem
pre garantiti nel rimborso del loro capitale an
che in presenza di crack bancari: del resto an
che i salvataggi di banche, con il conseguente 
costo a carico della collettività, sono accettati 
all'interno di tale filosofia garantista. 

Eppure, negli ultimi tempi i ri_s~a:m_iator~ 
sono stati alla mercé di non poche m1Z1at1ve di 
raccolta di risparmio dispiegate da ogni sorta 
di operatori che, porta a porta, hanno venduto 
titoli non previsti dalla legge (titoli atipici). Le 
polemiche sono giustamente esplose riportan
do al centro dell'attenzione una questione di 
estrema delicatezza sulla quale pare opportuno 
avanzare talune ulteriori riflessioni. 

1) I risparmiatori in periodo di forte infla
zione sono alla disperata ricerca di ogni possibi
le mezzo per salvaguardare il potere di acquisto 
del loro capitale. E proprio in periodo di forte 
inflazione esplode una loro malattia che per la 
verità è sempre latente: la malattia di Pinocchio. 
Essi credono a chiunque dice di saper moltipli
care il denaro dalla sera alla mattina. E, peggio 
ancora, sono disponibili a metterlo nelle mani 
di chicchessia. 

2) Ovviamente, non tutte le mani sono egua-
li. In altri termini non tutte le iniziative sono 
identiche e quindi non tutti i titoli atipici sono 
a loro volta identici. Di fatto, all'interno di una 
raccolta che forse è nell'ordine dei 3.000 miliardi 
di lire, esistono in:ziative degne di non essere 
mortificate ed iniziative di operatori che sono 
la fotocopia di quelle del « gatto e della volpe ». 

Le prime, caratterizzate da saggi di interesse nor
mali, da rischi di investimento delimitati e so
prattutto dispiegate da gruppi portatori di spe
cifiche professionalità finanziarie; le altre, ca
ratterizzate da saggi di interesse elevatissimi, con 
rischi di investimento altrettanto elevati vuoi 
per l'ambiguità del titolo - talora è un titolo 
partecipativo al capitale di rischio o ad operazio
ni commerciali e talora è un titolo di credito sep
pure atipico - vuoi per la natura delle operazio
ni finanzia te. 

Di fatto taltmi operatori usano tale mercato 
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come una sorta di inesauribile polmone finanzia
rio per sorreggere gigantesche iniziative che si 
caratterizzano più per il peso politico e per il 
potere che possono dare piuttosto che per la lo
ro capacità reddituale. Tali operatori sono quel
li più esposti perché non hanno avuto alcun in
teresse a realizzare equilibri di gestione a tute
la dei risparmiatori; proprio essi sono alla di
sperata ricerca di risorse per mantenere in piedi 
la loro « baracca "· 

3) La normativa attualmente in vigore non 
permette di tutelare il risparmiatore distinguen
do le iniziative serie da quelle degli avventurie
ri. La legge recentemente approvata contiene gra
vi lacune a causa di pesanti responsabilità del 
passato governo. Ma probabilmente non ha giova
to alla legge anche una polemica tesa a far 
pesare di più il ruolo della Consob nei confron
ti della Banca d'Italia. A ben vedere, tale pole
mica ha prodotto una riduzione del peso com
plessivo dei controlli attraverso il maggior po
tere che si volle riconoscere alla Consob, dimen
ticando che la priorità era quella della tutela 
del risparmio e non già il bilanciato rapporto 
tra due enti di controllo. I fatti hanno dimostra
to che la capacità di controllo della Consob è 
ancora da costruire. 

4) Il recente decreto del Ministro del Tesoro 
ha definito in modo articolato il potere autoriz
zatorio della Banca d'Italia sull'emissione dei ti
toli atipici come previsto dall'attuale legge e 
quindi non ha aggiunto niente di nuovo né tan
tomeno risolto i problemi di legittimità dei ti
toli. Esso per essere chiari non permette di as
sicurare quella tutela del risparmio che occorre 
invece garantire. 

La tutela del risparmio la si può ottenere so
lo colmando le lacune della legge. E cioè: preve
dendo che i titoli collocati presso il pubblico ab
biano le caratteristiche determinate dalla leg
le (il che non significa adottare l'esperienza del 
Gosplan come ha scritto Zappulli sul Giornale 
bensì l'esperienza dello Stato di diritto). Inol
tre: definendo i controlli sulla solvibilità degli 
enti emittenti i titoli onde evitare che molte ope
razioni si trasformino in catene di S. Antonio. 

Ebbene, e compito del governo e in partico
lare del Ministro del Tesoro colmare ogni lacu
na della legge ed intervenire a tutela del rispar
mio. Altrimenti, ove le catene si rompano. a chi 
dovrebbero presentare il conto i risparmiatori? 

• 
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Libano 

I cannoni della Forza di Pace 
di Bijan Zarmandili 

e Nonostante t'o.stinazione der governi dr \\7 ashington, 
Parigi, Roma e Londra a voler difendere, comunque e 
a tutti 1 costi, la validità della loro scelta di interven· 
10 militare nel Libano, i falli, i loro stessi cr;mporta
menli e le dichiarazioni, smentiscono /'opportunità dt 
tale politica 

Un anno fa, in un contesto apparentemente diverso 
mpetto ad o,v,gi, l'Europa, persuasa dalle argomentazio
ni dell'Amministrazione Reagan sugli e/letti miracolosi 
della « pax americana » per il Medioriente, inviò le sue 
truppe a Beirut. L'allineamento europeo con W ashing
ton non to<1,lieva naturalmente che nel quadro dei com 
pili della « multinazionale della pace » ci fossero anche 
altri obiettivi, tra cui quelli «umanitari» e di difesa 
della popolazione civile. Ma l'essenza di quella con
gizmta partecipazione comune consisteva innanzitutto 
nell'allora convinzione comune della validità del pro
e.etto americano. 

AL momento, in Italia, tutte le forze politiche, com
preso il PCI - chissà per quale motivo - furono con
vinte di quella scelta e si mostrarono ottimiste, come 
se finalmente fosse prossimo un «avvenire di pace » per 
il Medioriente; come se la bacchetta magica della stra
te[!.ta americana potesse realmente tutelare gli interes 
si di diverse parti antagoniste. Persino i dirigenti pale
stinesi, in qualche maniera, si sono nutriti di questa 
illusione. E ciò tra l'altro raf/orzò la tesi interventista 
in Occidente e dissipò alcune voci scettiche che si le
vavano soprattutto da qualche organo di stampa. Tut
tavia ben presto l'aspra oggettività della crisi medio 
rientale ebbe /'effetto di richiamare progressivamente le 
parti ad un maggiore realismo. La « multinazionale del
la pace » non sarebbe servita se non come una delle 
tante componenti presenti nel conflitto con una sua 
precisa collocazione politica ed « ideologica » e non 
avrebbe mai avuto l'occasione di svolgere una funzione 
« metafisica», al di là e al dz sopra della tragica dialetti
ca politico-militare della regione. 

Con la ca.Juta delle illusioni sono arrivati anche i 
primi bombardamenti dei campi di «pace» a Beìrut, 
i pmni morti italiani, francesi e americani e i primi 
screzi nella alleanza « multinazionale ». 

Il PCI incalza ora il governo di Craxi perché ven
g,a ritirato il contingente italiano da Beirut « se non si 
avrà una tregua» (ciò vale come una implicita richiesta 
di ritiro anche unilaterale dell'Italia, dal momento che 
Le premesse per una tregua durevole sono minime, o 
forse nulle e comunque non saranno certamente né il 
saudita Bandar Ben Sultan, né l'americano Mac Farlane, 
a ottenere dalle parti un qualche negoziato. Di questa 
impotenza sono consapevoli tutti, compresi gli italiani), 
Y asser Arafat definisce « vergognoso » il ruolo della 
forza multinazwnale a Beirut. Ma le maggiori divergen-

ze - anche se non dichiarate - sono evidenziate 
tra il governo americano e i suoi partners europei sulla 
valutazione degli intenti politicz e militari e dell'attuale 
/unzione della spedizione occidentale in Libano. 

La presenza della portaerei a propulsione nucleare 
- Eisenhower - con a bordo aerei a decollo verticale 
" 1-Jarrier » e con ollanta bombardieri allineati sul pon
te, di altre tredici navi di guerra, ciascuna capace di 
lanciare a 32 chilometri proiettili del peso di oltre una 
tonnellata, e di tredicrmila uomini tra marines, tecnici, 
prloti e personale di bordo; insomma, la dislocazione 
dell'intera Sesta flotta americana sulle coste libanesi e 
il suo impiego diretto nella g,uerra, paragonata al mo
desto e quasi insignificante impegno degli altri segnala 
di per sé e determina una differenza oggettiva che non 
può non indicare anche differenze sostanziali e politi
che sul ruolo della « missione di pace » occidentale in 
Libano Originari, Latenti dissensi che stanno progres 
sivamente venendo a galla in questa acuta fase del 
conflitto. 

Gli Stati Uniti d'America neLL'impossibilità di eta 
borare un nuovo piano politico4.iplomatico per il Me 
dioriente in sostituzione di quello appena fallito ( que
sta volta mancano davvero gli interlocutori validi nella 
regione ad un eventuale aggiornato progetto di pace 
americano per il Medioriente, dal momento che anche 
il moderatismo arabo a questo punto non può riservare 
a/l'America L'intera sua fiducia e questo. ahimè, va a 
tutto vantaggio strategico de/l'Umone Sovietica) si sen
tono costretti a imboccare il tunnel delle soluzioni mi
litari e intendonò trascinare con sé i tre alleati europei, 
o addirittttra l'intera struttura militare del Patto 
Atlantico. 

Probabilmente per gli americani l'internazionalizza· 
zione del conflztto libanese è ormai un fatto compiuto 
e.J è in questa logica che intendono operare. 

Ma è anche ovvio che la nuova opzione militare 
americana fuori dei suoi confini e in un'area dove La 
rigidità dell'altra super-potenza sui propri « interessi » 

è assodata, causi profonda preoccupazione nell'opinio 
ne pubblica e politica americana - da cui la richiesta 
sempre più insistente di investire il Congresso del war 
powers act - e nel mondo, particolarmente tra quegli 
alleati dell'America che sono nella trappola libanese. 

Dietro alla facciata delle dichiarazioni ufficiali dei 
gover•1i dz Roma, Pari,rl.i e Londra, nel ribadire il ca
rattere « umanitario » della loro presenza a Beirut, è 
celala una viva inquietudine per quella che è invece la 
realtà dei fatti e la drammatica prospettiva che va ma
lurando in Libano. 

La trappola Libanese consiste anche in questa ingiu
slif icabile ambiguità. 

• 
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Intervista al senatore 
Silvano Signori 

sottosegretario socialista alla Difesa 

A BEIRUT SIAMO 
INDISPENSABILI 

a cura di Bijan Zarmandili 

In quella regione 
abbiamo un compito 

umanitario. 
Il ritiro delle truppe 
israeliane da Beirut 

ha scatenato nuovamente 
la guerra civile 

dalla quale difficilmente 
le parti potranno uscire 

vincitrici mentre il Libano 
rischia di scomparire. 

Al governo di Gemayel 
non vi sono alternative. 

• Il conflllto libanese n· 
schia di giorno 1ri giorno di 
mutare ,/ suo carattere: da 
guerra czvile. locale, in guer· 
ra internazwnalizzata, con il 
coinvolgimento sempre più 
evidente e massiccio degli e· 
sercitr di alcuni paesi del 
Patto atlantico. tra cui l' T ta
lia. 

Quali sono le posizrom 
del Governo di fronte 11/ 
crescente precipitare della 
situazione libanese, di fron 
te ai maggiori rischi per il 
contingente italiano a Bei· 
rut e soprattutto di fronte 
al mutato quadro politico 
m.o. rispetto ad un anno fa? 

La posizione del Governo 
italiano, avallata daJ Parla· 
mento, è stata e resta quel
la dettata dall'accordo di
plomatico stipulato col go· 
verno legittimo di Beimt e 
ribadita nelle consultazioni 
con le altre potenze della 
Forza Multinazionale di p1· 
ce nel Libano. 

Il contingente italiano a 
Beirut, anche in questo mo
mento di crisi, continua a 
svolgere il suo compito u
manitario e di pace intra· 
preso un anno fa. 

• In questi ultimi tempi st 
avvertono due atteggiamen
ti diversi tra le forze parte
cipanti alla « multinaziona
le della pace » nei confronti 
della nuova situazione liba
nese: alcuni sembrano spin· 
gere verso una soluzione 
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pre1,·alentemente militare 
le ultime decisioni dell'Am
ministrazione Reagan pro· 
pendono per questa soluzio
ne - altri, tra cui la Presi· 
denza del consiglio italiano, 
sono proiettati innanzitutto 
verso una soluzione politica 
del conflitto. Tuttavia mol· 
ti f atton dimostrano che 
ambedue i « progetti » per 
il momento sono bloccati da 
molteplici difficoltà. 
Questi cenni ad un even
tuale dissenso sul da farsi 
in Libano tra le forze di 
« pace » non le sembra che 
complichino ulteriormente 
le prospettive della presen· 
za militare occidentale in 
Libano? 

Non parlerei di « dissen· 
so » tra le potenze che con
corrono alla Forza multina
zionale di pace. Direi. inve
ce, di « ricerca » della mi
gliore soluzione politico-di· 
plomatica per ricondurre al
la pace quel paese dilaniato 
dalla guerra tra molte fa. 
zioni. 

• Esiste certamente un con· 
testo militare e uno politi
co a proposito delta parte
cipazione italian~ in Libano. 
A questo punto della crisi 
quale strategia complessiva 
segue l'Italia m Libano e 
nel M.0., quella del raffor
zamento del governo di Ge
mayel a Beirut, o quella del 
suo antagonista jumblatt, 
dal momento che Roma 

mantiene buom rupporti con 
entrambe le forze, e questa 
« equidistanza » italiana co
me viene valutata dagli allea
ti? 

La strategia politica che 
l'Italia persegue nel Libano 
ha preciso riscontro nel fat
to che il governo Gemayel 
è un governo legalmente e
letto e legalmente ricono
sciuto dallo Stato italiano. 
Da questo punto di vista 
non vi possono essere alter
native. Del resto anche re
centemente, in seno alle 
Commissioni congiunte E
steri e Difesa della Came
ra dei Deputati, è stata con 
stragrande maggioranza con
fermata la decisione di trat
tenere il nostro contingen
te di pace in Libano sia per 
l'alto valore morale della no
stra missione sia per la con
statazione che i nostri mili
tari non sono stati finor.i 
fatti segno direttamente a 
violenze. 

e Sono sempre più nume
rose le forze sociali e poli 
tiche che in Italia chiedono 
il disimpegno militare ita
liano in Libano. Anche il 
Pci ha ultimamente chiesto, 
m mancanza di una tre,'l_ua 
immediata, il ritiro del con
tingente italiano da Beirut. 

Su quali linee potrebbe 
muoversi una revisione at
tuale di questo problema? 
L'Italia ritiene ancora vali
da la proposta di oliar.e.are 
la « multinazionale del/ti {'li· -7 



ce » ad altri paesi e d1 que
sta cosa pensano gli alleati, 
l 'America, la Francia e l'In
ghilterra? Quale può essere 
comunque l'alternativa alla 
formula della <' multinazio
nale», !'ONU' 

Una revisione del proble
ma può verificarsi soltanto 
quando mutassero le circo 
stanze, sulle cui basi poggia 
la nostra presenza in Libano. 
Il ritiro delle forze italiane 
sarebbe quindi una conse
guenza, non una premessa. 
Per il realizzarsi di questa 
conseguenza è ovvia una 
perfetta intesa fra tutte le 
nazioni della forza multina
zionale di pace. 

Che alcune forze politiche 
abbiano espresso preoccupa· 
zioni sulla permanenza dei 
nostri militari nel Libano 
pur nella grave situazione 
che regna in quel paese, ! 
comprensibile ma non, in 
questo momento, giustifica
bile. 

Occorre avere coscienza 
che il Libano corre il ri
schio di scomparire. La de-
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I deputati della Sinistra Indipendente 

Per il ritiro dei reparti 
italiani dal Libano 

I sottoscritti chiedono di Interpellare con urgenza 
il Presidente del Consiglio del Ministri e I Ministri de· 
gli esteri e della difesa per sapere, 
premesso: 

- che il continuo aggravamento della situazione 
dal Libano (in cui il Governo Gemayel ha ormai per· 
so ogni carattere di rappresentatività e di legittimità) 
rende probabile un \'ero e proprio conflitto armato 
fra Stati Uniti e forze siriane e druse, che sarebbe 
tragicamente inutile alla soluzione dei problemi della 
Regione; 

- che li nostro contingente militare si trova di 
fatto coinvolto In tale rischio poiché le forze statuni
tensi hanno comunicato ai responsabili Italiani, senza 
alcuna previa consultazione, che essi Interverranno 
« senza llm~ti " a « coprire ,, con il fuoco delle loro 
anni pesanti anche le postazioni italiane; 

- che pertanto le finalità e le condizioni dell'ac
cordo a suo tempo ratificato per l'Invio di un contin· 
gente « di pace ,. appaiono decadute; 

- che si ravvisano nell'assenza di una doverosa 
informazione del Parlamento contraddizioni fra le 
posizioni del Ministro degli esteri e quelle del Mini· 
stro della difesa, denunc:ate dalla stampa mentre è 
necessaria una precisa indicazione di soluzione da 
parte del Governo perché nell'incalzare degli eventi 
non ci si debba trovare in condizioni di irresponsabl· 
lità decisionale; 

- se il Governo italiano, anziché aumentare Il 
nostro Impegno milltare nel Libano attraverso l'Invio 
di aerei e di navi militari, non ritenga doveroso prov
vedere al ritiro del nostri reparti (composti, come no
to, di mllltari di leva), sviluppando invece Il massimo 
sforzo di me<tazlone tra le parti In conflitto in tutte 
le sedi diplomatiche e valorizzando particolannente 
quelle nella sede delle Nazioni Unite, sin qui cosi evl· 
dentemente neglette dallo stesso Governo. 
Ettore Maslna, Andrea Barbato, Giovanni Ferrara, Gian
carla Codrignanl, Franco Bassanini, Stefano Rodotà. 

cisione israeliana di ritirare 
le sue truppe dalla regione 
di Beirut ha scatenato nuo· 
vamente la guerra civile. E' 
una guerra da cui difficil
mente potranno uscire dei 
vincitori. Le varie fazioni li
banesi possono sin troppo 
facilmente chiedere l'appog
gio dei siriani o degli israe· 
liani , e ottenerlo, almeno 
entro i limiti che le politi· 
che di sicurezza e militari di 
quei due Paesi consigliano 
E' una prospettiva che ri
schia di portare direttamen
te alla spartizione di facto 
del Libano, attraverso il 
rinnovarsi di incredibili sof · 
f erenze e massacri della po 
polazione civile. 

Come ha detto ripetuta· 
mente il Presidente del Con
siglio dei Ministri, On. Bet
tino Craxi, la forza multi
nazionale, di cui l'Italia è 
parte importante, non ha per 
obiettivo il trionfo di que
sta o quella fazione politica. 
Il suo è un compito umani
tario: cercare di difendere 
la vita e i beni della popo· 
lazione di Beirut posta sot
to la sua protezione. 

Nostra intenzione è quel
la di cercare di garantire al 
massimo la sicurezza dei cit· 
tadini libanesi. Per far que
sto la forza delle armi non 
può essere un fine, bensl so
lo un mezzo; un mezzo che 
potrà forse risultare tanto 
più utile quanto meno do
vrà farsi strada con la vio
lenza. Il fine da ricercare è 
la sopravvivenza di uno sta· 
to indipendente libanese, Ji. 
bero da presenze straniere 
e comprendente l'intero ter
ri torio del Libano. Per rag
giungere questo obiettivo è 
necessario che le maggiori 
fazioni libanesi oggi in lot· 
ta si incontrino e raggiunga
no un compromesso stabile, 
un nuovo « patto costituzio 
nale » come quello che per 
quasi trent 'anni ha già as
sicurato al Libano pace, pro
sperità e democrazia. 

B. Z. 

• Dopo la pausa estiva è 
ripreso a Ginevra il dialogo 
Usa-Urss sui missili a me 
dio raggio in Europa. La tra
gedia del Boing sudcoreano 
abbattuto dai sovietici ( « un 
crimine contro l'umanità» 
l'ha definito il presidente 
Pertini) non ha interrotto ù 
negoziato perché - ha OS· 
servato Reagan - la pace 
resta la cosa più importante. 

Il clima poli tico si è però 
fatto anche a Ginevra più 
pesante. La distruzione im· 
motivata del Jumbo sud
coreano pesa infatti sul ta
vo1o della discussione co
me un evento « incollerab1 
le e meritevole di aspra 
condanna». 

Eppure alla vigilia della 
ripresa il negoziato si pre
sentava in una luce di ot· 
timismo. Le ultime proposte 
di Andropov, secondo le 
quali l'Urss era disposta a 
distruggere gli SS 20 in 
più dei 162 ritenuti necessa
ri per bilanciare i missili in
glesi e francesi, aveva aper
to i cuori alla speranza. 

La proposta di Andropov 
non aveva ricevuto da par
te della Nato una accoglien
za positiva epperò era stata 
giudicata, realisticamente, 
un buon passo in avanti . 

Le ragioni del rifiuto del
la Nato erano state queste: 
la presenza di armi nucleari 
americane di teatro è stata 
concepita per ristabilire un 
forte legame fra la difesa 
dell 'Europa e quella dell' 
America, allentatasi con gli 
accordi Salt e l'aoparizio
ne in Europa degli SS 2ù 
sovietici. Accettando 1'ulti
ma proposta di Andropov, 
la risposta ad un eventuale 
attacco sovietico limitato al
l'Europa potrebbe essere so 
lo di tipo convenzionale 
(campo in cui gli europei 
sono più deboli), restando 
escluso un intervento ame
ricano con missili intercon 
tinentali che comporterebbe 
lo scoppio di un conflitto 
nucleare globale. 
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Ginevra: poco tempo per trattare 

UN GRIDO DI PACE 
di Luciano De Pascalis 

E' convinzione comune a 
Ginevra che nonostante la 
rragica sorte dell'aereo sud
coreano, il fronte della trat 
tativa si è messo finalment~ 
in movimento e che un com
promesso appare possibile. 
Se però ci sarà il tempo ne
cessario per realizzarlo. 

E' nell'aria, a Ginevra, 
l'eco della proposta avanza· 
ta dal ooverno socialista di 
Arene cli rinviare almeno di 
sei mesi l'inizio della instal
lazione nella parte occiden
tale dell'Europa dei nuovi 
missili americani. Lo spirit:> 
della proposta greca è appun
to quello di lasciare ai nego· 
ziatori tempo sufficiente per 
trattare e concludere bene. 

La proposta di Atene na
sce da due assunti princi
pali. Il primo è la convin 
zione che il negoziato può 
concludersi hene, che note-

L Astroiat>ro qu1nd1c1na1e 

voli passi m avanti sono 
stati già fatti, che accettabi
li soluzioni di compromesso 
sono state avanzate o pro· 
spettate, che si tratta perciò 
di premere sul governo del-
1 'U rss (come ha già fatto 
Bucarest) e su quello ameri
cano perché affrettino i tem
pi, abbandonando le scher
maglie propagandistiche e 
guardando alla sostanza dei 
problemi sul tappeto. 

Il secondo assunto è che 
l'inizio della installazione dei 
nuovi euromissili nella Rft, 
in Gran Bretagna ed in Ita
lia non renderebbe più ac
comondanti i sovietici, co
me pensa illudendosi Rea 
gan, ma segnerebbe il falli
mento totale del negoziato 
di Ginevra ed il blocco di 
n .. no il processo negoziale 
per la riduzione degli arma
menti nucleari con effetti 

militari !SS 20 installati an
che nei paesi alleati dell ' 
Urss) ed effetti politici (ag
gravamento della tensione) 
catastrofici. 

La proposta greca ha avu
to il conforto della ades10· 
ne di Olaf Palme per la Sve
zia e di Brandt per la Spd· 
non ha invece trovato il 
consenso dei governi della 
Cee, quello italiano compre· 
so. Washington, da parte 
sua, ha seccamente invitato 
Papandreu a non interferi re 
in questioni che non lo ri
guardano, posto che la Gn:
cia non figura nell'elenco dci 
paesi che ospiteranno gli eu
romissili. 

Il movimento europeo 
per la pace 

Intanto, in vista dell'au
tunno, i gruppi pacifisti eu 
ropei si sono rimessi in 
movimento. L'autunno 1983 
dovrà essere, secondo l'im
pegno assunto alla grande 
assemblea di Berlino, un 
« autunno caldo » a favore 
del disarmo e della pace. 

Se, da un lato, sulla ca
pacità di mobilitazione del 
movimento si è abbattuca 
come una folgore la trage
dia del Boeing sudcoreano 
(che sollecita da parte dell' 
Occidente un ancora più 
massiccio riarmo nucle'.lre), 
dall'altro lato alcuni fatti re
centi, dichiarazioni e prese 
di posizione, sembrano con
fortare la tesi pacifista che 
« non i governi soltanto ma 
i ponoli devono poter decide
re del destino dell'Europa». 

Fra questi fatti due, più 
recenti, paiono si~nificativi. 
Anzitutto i risultati, resi no
ti in questi giorni, di un 
sondaggio di opinione se
condo il quale 1'81 % dei bel 
gi sono contrari alla instal
lazione degli euromissili e, 
più in generale, sono contra
ri a qualsiasi armamento nu· 
cleare di qualsiasi parre. 
Poi, le parole pronunciare a 
Vienna, nel corso del suo 

pellegrinaggio nella Repub
blica austriaca, da papa 
Wojtyla: « Il grido di pace 
che si alza sempre più alto 
nei cuori degli uomini ed 
in molti luoghi della terra, 
nelle strade e nelle piazze, 
sembra confermare il pre 
sentimento di coloro che, 
considerando l'attuale situa
zione mondiale, parlano già 
di un passaggio da una fa
se post-bellica ad una nuo
va fase pre-bellica ». 

Nel movimento pacifista 
europeo le opinioni sem
brano frantumarsi di fri::rnte 
agli interrogativi che si pon
gono sul da farsi. Una di
mostrazione evidente è sta 
ta offerta proprio dal son
daggio di opinione effettua
to in Belgio: una grossa 
percentuale di belgi, il 45%. 
chiede genericamente il di
sarmo totale dei due bloc
chi; il 17% vuole che i ne 
goziati di Ginevra prose
guano e che per questo si:i 
rinviata l'installazione dei 
nuo\'i euromissili; il 7% pen
sa alla creazione in Europa 
di una zona denuclearizzata; 
un altro 7% si richiama alla 
« opzione zero »; il resto dà 
risposte ancora diverse. 

Un panorama non molto 
diverso presenta anche il 
movimento pacifista tede
sco, il più numeroso ed at
tivo fra quelli occidentali, 
che ospita, fra le altre, an
che la tesi favorevole al di
sarmo unilaterale della Ger
mania e dell'Europa occi
dentale. 

In Italia, come anche in 
Francia, il movimento paci
fista non è molto esteso eJ 
è relativamente debole. Pe
sa sulb sua capacità aggre
gante l'eredità negativa del 
vecchio movimento dei par
tigiani per la pace degli an
ni '50, che, egemonizzato 
dai comunisti, funzionò a 
senso unico, e pesa anche il 
sospetto e la diffidenza dei 
grandi partiti popolari. 

E' comunque ben vivo a 
Comiso, dove, dopo In mH--9 



L'ASTROLABIO ATTUALITA' 

niiestazionl' dell'8 agosto 
che lo vide scontrarsi dura· 
mente con la polizia, ha pro· 
grammato per il 26-27 set· 
tembre una \•eglia ai cancelli 
della base militare dei Crui
~e. Si prepara alla grande 
manifestazione di Roma del 
24 ottobre. 

ve fare pensare che nella o
ptmone pubblica italiana 
non sia ben viva la preoc
cupazione per la tensione e
sistente nei rapporti Est
Ovest e per i rischi di con
flitto lega ti alla sfrenata 
corsa al riarmo nucleare in 
atto fra USA ed URSS 

E' difficile prevedere co· 
me si svolgerà e con quali 
risultati questa manifesta
zione romana, che si inqua
dra nel!'« autunno caldo» 
europeo per il disarmo e la 
pace. 

Si tratta allora di dare 
espressione operativa a 
questo stato d'animo e di 
mobilitare l'opinione pub
blica in modo unitario, al 
di là delle divisioni ideolo
giche e di parte, arricchen
do la manifestazione del 24 
ottobre. Serve per questo 
una giusta e realistica paro
la d'ordine. 

Sulla sua capacità di mo
bilitazione giocheranno la 
condotta del governo, la 
sm1mentazione dei partiti, 
l'adesione dei sindacati, le 
riserve del mondo politico. 

Allo stato delle cose e 
considerando che il tema di 
attualità è oggi (e lo sarà 
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Tutto questo però non de-

Il dibattito 
e le lotte per la pace 
in Italia 
e Dopo l'assemblea del coordinamento dei comitati per 
la pace che si è tenuta a Roma sabato 10 settembre, so
no stati prodotti alcuni documenti frutto della discussione 
e del dibattito già in corso in questi ultimi tempi. Essi vo· 
gliono essere una traccia per le ulteriori iniziative in pre
parazione della giornata di mobllitazione del 22 ottobre. 
Questa data. come ed ancor più del 1981 - anno in cui 
si vide 500.000 persone manifestare a Roma, Bonn. Londra. 
Parigi, Amsterdam - nel 1983 ha un'importanza cruciale. 
in primo luogo perché si sono associati alla manifestazio· 
ne il Giappone. la Nuova Zelanda, l'Australia e l'America 
del Nord e forse l'adesione si estenderà ancora nel me
se a venire. Inoltre perché, in quello che è stato definito 
• l'anno del missili •. li peso dell'opinione pubblica - eu· 
ropea e non - è andato crescendo di importanza per I 
governi che debbono affrontare seri problemi nelle loro 
scelte Internazionali. 

In più, l'episodio del Jumbo sud coreano. abbattuto dai 
caccia sovietici nel mare dell'isola di Sakhalin, contraria· 
mente ad aver colpito al cuore il movimento della pace 
- come era stato detto anche da esponenti di rilievo del 
movimento stesso - ha, invece. incrementato la sensa
zione di rischio costante in cui ci troviamo oggi. Come di· 
ce il documento relativo al tragico episodio: • Non si 
tratta di un incidente o di un'eccezione. E' in realtà il 
'"normale" effetto dell'entrata in fu;izione di uno dei due 
simmetrici meccanismi di difesa del territorio delle due 
superpotenze. La "pace" garantita dagli arsenali nucleari 
e dai missili comporta un costante pericolo di morte per 
tutti. ... l'ultimo episodio terribile dimostra che più armi 
corrispondono a più rischi. A questo proposito. il 
giorno 10 settembre, una delegazione del coordinamento 
nazionale ha portato una bandiera iridata della pace lista . 
ta a lutto all'ambasciata russa a Roma. 

Tornando alla giornata per la pace delle capitali euro
pee. il coordinamento - proprio perché tiene conto delle 

per settimane) il negoziato 
di Ginevra, a cui è legato 
- se non si dovesse con· 
eludere positivamente entro 
il 31 dicembre - l'avvio 
dell 'arruazione delle decisio
ni Nato dcl 1979, questa pa
rola d'ordine non può che 
essere quella del rim·io, an
che breve, della installazio
ne degli curomissili per prc-. 
vare la buona volontà dcli' 
Occidente e per lasciare ai 
negoziatori tempo -;ufficien
te per concludere. 

E' questa una parola d' 
ordine mobilitante, che si 
ricollega alla proposta poli· 
tica avanzata ufficialmente 
dal governo di Atene e che 
potrebbe :.aldare !J diplo
mazia dei p0poli alla diplo· 
mazia degli Stati. L. D. P. 

ERRATA 
CORRIGE 

Per un errore tipografico, sul 
numero 15 di • Astrolabio• nel· 
l'articolo intitolato • Generali 
sotto controllo •, veniva Indi· 
cato come possibile successo
re del generale Lugaresi, alla 
testa del Sismi. il nome di un 
inesistente generale lucci. St 
tratta di un refuso poiché la 
persona che alcuni ambienti 
politici stanno cercando di 
mettere In corsa verso la pol
trona da cui si vorrebbe far 
sloggiare Lugaresi, è il gene· 
raie Roberto Juccl, marito di 
una cugina della moglie del 
ministro Andreotti, ex ufficia· 
le del Sifar e attuale viceco
mandante del Comiliter di Ro
ma. Ci scusiamo con i lettori. 

vane realtà politico-culturali e religiose a cui ognuno fa 
riferimento - non ha voluto indire la manifestazione con 
una precisa piattaforma. ma ha lanciato solo un appello 
perché vi sia il più ampio processo unitario nel rifiutare 
l'installazione dei missili per tutto il 1984. 

Si chiede, inoltre, a tutte le forze che oggi s1 battono 
per il rinvio dell'installazione dei missili di accompagna
re a questa battaglia la richiesta di indizione di un refe. 
rendum popolare. perché sui missili sia la sovranità po. 
polare a pronunciarsi . Dalla raccolta delle schede che si· 
no ad ora sono state distribuite come referendum autoge
stito dal movimento della pace risulta che più del 75% 
è contrario all'installazione e ben 1'80% è favorevole ad 
un referendum al riguardo. Come dice Famiano Crucianel· 
li -- deputato del Pdup - • per inserire in materia refe· 
rendaria un argomento relativo ai trattati internazionali di 
difesa bisognerà modificare la Costituzione, ma il pro
blema va affrontato al più presto •. Oggi. di fronte al ri· 
schio di guerra nucleare che può scoppiare con un preav· 
viso di sei o sette minuti e con il grado di perfeziona· 
mento degli armamenti contemporanei. non sono consen· 
titi piu 1 tempi che rientrano nei parametri logici su cui 
è stata elaborata quarant"anni fa la nostra Costituzione 

I documenta emessi dall"assemblea dei comitati per la 
pace rilanciano anche l'appello dell"IMAC (lnternational 
Meeting Against Cruise) per le iniziative già stallilite nei 
giorni 25-26·27 settembre prossimo. Il 25 è prevista una 
manifestazione da massa. a carattere regionale, con dele· 
gazion1 da tutfltalia. Iniziativa che vuole essere anche di· 
retta contro la mafia che, collegandosi alla costruzione 
della base. si è fatta sentire pesantemente nella realtà 
comisana . 

Per il 26 e 27: blocco reale dei lavori della base a cui 
parteciperanno parlamentari e personalità del mondo cul
turale e politico. Durante queste giornate si svolgeranno 
assemblee ed incontri per precisare e rilanciare l'inizia
tiva del 22 ottobre. 

Assemblee che non accetteranno assolutamente chiun
que tenti da sopraffare o da imporre metodi di intimidaz10. 
ne o prevaricazione della discussione democratica Si ri
badisce. una volta dì più, che le diverse iniziative ispi
rate alle scelte politiche del movimento sono a carattere 
nonviolento e quindi il metodo di lotta è rigorosamente 
pacifico. 

Ornella Ca~clò 
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COMISO 
NEL MIRINO 
DELLA CIA 

e Il movimento pacifista è una pedina nel gioco inter~a
zlonale e segreto delle grandi potenze che strumentaliz
zano • utili idioti • di tutto il mondo ai propri subdoli 
scopi? La tesi è vecchissim~. e. in. questi. giorni. la stam: 
pa americana accusa i pacifisti d1 ~lcum. ~aes1 . e~rope! 
(svedesi e danesi) di subire massicce mf1ltraz1om dei 
servizi dell'est. Da noi accuse simili sono cominciate in· 
sieme con la lotta per la pace, e perfino gli obiettori di 
coscienza venivano arruolati d'u~icio, .dalla , stampa ~i .de
stra fra I nemici della patria e 1 servi dell orso sov1et1co. 
Queita stessa stampa accusa adesso il movimento cre
sciuto attorno al problema di Comiso e delle installazioni 
missilistiche Nato, di filosovletismo, di antiamericanismo 
preconcetto, e di ricevere soldi e suggerimenti perfino 

• • l :t, ,,. ..... .c .. !Ut 

Il documento 
pervenuto 
ali 'Astrolabio 

dalla libia di Gheddafi. In questa campagna d'opinione si 
distinguono alcune testate, fra cui quella chiamata in 
causa dal documento che pubblichiamo in questa pagina 
che riguarda un episodio accaduto l'anno scorso. 

E' un documento arrivato anonimo alla redazione di 
" Astrolabio » alcuni mesi fa, che abbiamo a lungo pen
sato di cestinare ritenendolo un falso motivato solo da 
intenti provocatori, e che adesso pubblichiamo - tenen
dolo, naturalmente, a disposizione del magistrato - per· 
ché da una serie di riscontri effettuati la sua autenticità, 
pur non risultando certa, sembra tuttavia attendibile. Non 
a caso del resto, l'ambasciatore di una delle maggiori po
tenze atlantiche, va da anni ripetendo che l'Italia è il pae
se occidentale più infiltrato dalla CIA. 

Se il documento fosse autentico, un autorevole gior· 
nate, politicamente schierato su posizioni diametralmente 
opposte alle nostre ma della cui serietà e correttezza pro
fesslonale non abbiamo mai avuto ragione di dubitare, ri· 
sulterebbe compromesso. Se si trattasse di un falso -
una smentita in questo senso di Montanelli non potreb
be che rallegrarci - avremMo a che fare con un'odiosa 
provocazione i cui fini e mandanti non cercherebbero di col· 
pire, con la loro diffamazione, soltanto la testata in que
st;one, ma anche • Astrolabio • e la stessa causa della pa
ce e del disarmo per cui • Astrolabio • si batte. 

"RAPPORTO SUI GRUPPI PACIFISTI" 
Fm Ambassy-Rome (da Amba· 

sciata Roma) 
To Ruerc I Secstate-Washdc 

(Segretary of State Washing
ton) 

Rueaila / Cla-Washdc (Cen· 
trai lntelligence Agency) 

Ruehla I Uslca-Washdc (Uni· 
ted States lnformatlon and 
Comunication agency • Wa
shington) 

lnfo Ruehroc / Amconsulat· 
Milan (Amerlcan Consulat 
Milano) 

Ruehrol / Amconsulat-Palermo 
(American Consulat Paler· 
mo) 

Ruehdo / Nato Collective (Am· 
basclate USA dei Paesi NA· 
TO) 

lca (lnternational Comunica· 
tlon Agency) 

Pars (Plana and Resources Se· 
lection) 

Oggetto: Rapporto informa· 
tivo sul gruppi pacifisti a Co· 
mi so. 

1. lca Roma ha recente· 
mente stimolato un importan-

te articolo di stampa ccn l'aiu· 
to di Roma Pars. 

2. la città siciliana di Co· 
miso. scelta dall'Italia per im· 
piantarvi In futuro una base 
per· missili Cruise, è diventata 
il luogo di raduno di gruppi 
italiani ed europei pacifisti 
che vi tengono adunate e di· 
mostrazioni. 

Durante un incentro tra un 
funzionario di lca ed il capo 
dell'ufficio remano del giorna
le conservatore di Milano Il 
Giornale Nuovo è risultato ne
cessario indagare su certi 
• sforzi per la pace • che han
no ricevuto incondizionato ap
pcggio dalla stampa italiana. 

Per mettere Il Giornale sul
la pista. lca ha chiesto a Pars 
ogni informazione che potes
se servire come punto di par
tenza per un'indagine giorna· 
listica. 

3. Pars ha fornito informa
zioni che indicarono con pre· 
c1sione l'origine del finanzia
mento di alcune delle attività . 

Senza rivelare la fonte, lca 
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ha fatto élvere le informazioni 
a Il Giornale che le ha con
frontate con il proprio patri· 
monlo informativo mettendo 
alla luce un nesso con un 
gruppo collegato alla libia. 

Partendo da questa notizia 
il quotidiano ha inviato uno 
dei suoi giornalisti più esper
ti a Comlso per approfondire 
meglio la storia . 

4. I risultati di questa in· 
daglne sono stati pubblicati 
da Il Giornale il 23 luglio. un 
articolo a piena pagina sul la· 
ti più oscuri ;lei movimento 
pacifista, sotto il titolo • Co
miso assediata dalla pace • 

la nostra informazione è 
stata usata senza citare la 
fonte. l'articolo sosteneva . u
sando interviste con personag· 
gl locali, la tesi . sintetizzata 
nel sottotitolo, che: • ad isti· 
gare queste dimostrazioni uni· 
laterali sono le organizzazioni 
del partito comunista e di e· 
strema sinistra • una campa· 
gna. come sostiene il sindaco 
Catalano. probabilmente paga· 

ta da Gheddafi, tramite il suo 
"addetto alle relazioni pubbli 
che Michele Papa" • . 

l'articolo esponeva inoltre i 
metodi usati per ottenere un 
milione di firme per una pe· 
tizione ccntro la costruzione 
di missili Cruise e sottolinea· 
va t'appcggio della popolazio
ne locale per il progetto mis· 
sili stico 

5. Due fattori hanno reso 
operativo questo sforzo inter 
agenzia. 

A) Le informazioni lca tra· 
smesse sono state accun1te . 

Esse collimavano con la do
cumentazione prcpria del G1or· 
nate e permettevano che es
so conducesse una buona sto
ria investigativa mentre ade
riva ai suoi alti livelli di glor· 
nalismo. 

B) La credibilità dì lca co· 
me fonte affidabile e costante 
di nctizie è stata la chiAve 
che ha sollevato l'interesse 
da parte del Giornale in que· 
sta storia e nel persu::iderlo a 
lasciarsi guidare da Pars. 

Rabb 
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L'ASTROLABIO ATTUALITA' 

Ginevra 

Il marasma senile 
della diplomazia 
di Giampaolo Calchi Novati 

e ,\ll'in\'asione sO\·ietic<t dell' Afghani
stan gli Stati Uniti risposero con la de
finitiva cancellazione della ratifica del 
SALT-2, già più che incerta per le 
perplessità di Carcer e la franca oppo
sizione del Congresso. Per alcuni gior
ni si è temuto che alla distruzione del 
Boeing sudcoreano potesse seguire una 
reazione analoga, sospendendo o con
gelando i negoziati sul controllo degli 
armamenti in corso a Ginevra nelle due 
sedi dei missili di teatro (INF) e dei 
missili strategici (START). Il negozia
to invece è andato avanti, non si sa 
però con quali prospettive in un clima 
cos1 avvelenato e in una situazione che 
deve essere veramente di pesante osti
lità reciproca se da una parte si spara 
comunque contro un aereo che può es
sere civile perché « intruso » e « sco
nosciuto» e dall'altra si approfitta del
la tragedia per montare una campagna 
cc-.a a presentare l'interlocutore come 
« il male •. Anche in America in effet
ti ci si è resi conto che la logica ulti
ma di trattati\'e come quelle di Gine· 
vra sta nell'instabilità e nella diffiden
za che dominano le relazioni fra le due 
-.uperpotenze. In una frase dell'inter\'i· 
sta concessa a 'l'une, lo stesso Reagan 
- pur partendo dall'assunto di una su
periori t:i mili tare dell'URSS da ridur
re pregiudizialmente per attenuare la 
tensione - ammette che l'incidente nel 
cido dell'isola Sakhalin è una spinta 
ulteriore •I incremenrare gli sforzi per 
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arrivare a un accordo sulle armi e sui 
pericoli di guerra. Più comunicazione 
dunque e non meno comunicazione. Ma 
m quali condizioni? 

Proprio il modo in cui in America 
e in Occidente, più in America che in 
Europa, e già questo è significativo, è 
stata trattata la questione dell'aereo nel 
quadro delle relazioni con l'URSS può 
essere considerato un atto « negozia
le». Reagan non ha voluto rompere 
con Mosca bensl migliorare le sue po
sizioni sul piano della propaganda e 
mettendo l'URSS in difficoltà e quindi 
sulla difensiva. Contemporaneamente 
gli Stati Uniti hanno inteso colpire an
che il movimento pacifista in Gcrma· 
nia e negli altri paesi eur9pei, visto, 
non senza qualche fondamento, come 
un elemento di manovra della strate· 
gia sovietica, sia perché il movimento 
si batte (non solo ma anche) contro 
l'installazione dei Cruise e dei Pershing, 
sia perché la sua azione è destinata, 
con quel poco o tanto di « destabilizza. 
zione » che riuscirà a provocare, a in
debolire gli Stati europei e ad aprire var
chi di incomprensioni fra Europa e Stnti 
Uniti. Se ne dovrebbe concludere che 
le trattative di Gine\•ra riprendono con 
rinnovata lena. L'URSS ha abbassato 
ancora la soglia dei suoi SS-20 e gli 
Stati Uniti potrebbero avere in mano 
le carte per ottenere altre concessioni . 

Malgrado queste premesse, tuttavia 
lo scenario non è affatto promettente'. 

I mottvi sono di due ordini: uno tecni
co e uno politico. Le proposte su cui 
USA e URSS si confrontano sono an
cora molto lontane fra di loro, soprat· 
tutto per la disputa sulle armi di Fran 
cia e Gran Bretagna: finché non si sa· 
rà trovato un compromesso sulla valu
tazione degli arsenali « minori », è dif
ficile pensare a un accordo. Ma l'arit
metica potrebbe non essere tutto E s1 
affronta così il secondo livello . Fra USA 
e URSS c'è un contenzioso che è emi 
nentemente politico e i dosaggi sui 
missili sono in funzione di esso. La tan
to vituperata distensione aveva il gros
so vantaggio di « riconoscere» la con
troparte e il suo ruolo, pur in un con· 
testo che era conflittuale; da quando 
la distensione è stata denunciata man
cano i termini di riferimento in cui 
collocare un negoziato come quello di 
Ginevra. La sola prospettiva che si 
concili con l'ideologia reaganiana è quel
la di un accordo che tolga all'Unione 
Sovietica una supremazia acquisita in
debitamente, ma al di fuori di un qual
siasi schema che « includa » l'URSS nel 
sistema. Perché per Reagan è essenzia
le non tornare al rapporto che era ti
pico della distensione. Per l'URSS, che 
ha interpretato e usato la distensione 
come un mezzo per raggiungere uno 
status di grande potenza, le armi -
compresa l'eventuale superiorità in Eu
ropa - possono essere rimpiazzate so
lo da una legittimazione che per altri 
versi. ~uò a.cconte~tare il suo comples 
so militare mdustnale. E qui, fra USA 
e URSS, c'è veramente il vuoto. 
. L'Europa non condivide l'imposta· 

z1onc d1 Reagan e mostra di aver pau
ra degli SS20 russi. In teoria, potreb
be avere un ruolo importante, perché 
le spetterebbe di far quadrare di nuo
vo equilibrio nucleare e coesistenza po· 
litica. Ma l'Europa è impotente. Para· 
dossalrnente, lascia agli Stati Uniti la 
responsabilità di gesme il negoziato, 
mettendosi sempre a rimorchio delle lo
ro proposte, limitandosi per il resto a 
ostacolare - misura per misura - gli 
atti di intransigenza di Reagan. L'Euro
pa finisce così per non negoziare né 
con l'URSS né con gli Stati Uniti. L'ac
cettazione degli euromissili diventa un 
atto puramente negativo, subito dal
l'una e dall'altra superpotenza. C'è la 
condizione e soprattutto la volontà po· 
litica per uscire da tanta subordina
zione? 

• 
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Spie e criminali nazisti 
arruolati dagli USA 

IL CASO KLAUS BARBIE/SOLO 
LA PUNTA DELL'ICEBERG 
di Silvia E. Crane 

Quello di aver sottratto il " macellaio di Lione " alla giustizia francese 
non è che l'ultimo di una serie di scandali in cui sono coinvolti i servizi 
d'informazione dell'esercito Usa - Dopo aver preso in forza i resti della 
rete di spionaggio nazista nel dopoguerra, gli americani decisero di riciclare 
perfino i collaborazionisti ucraini e bielorussi che avevano contribuito 
attivamente al massacro degli ebrei sovietici - Una ricerca intitolata 
"Il segreto Belarus" ~enuncia al Congre~~~ Usa ed all'opinione 
democratica internazionale le responsab1hta 
di elementi del Pentagono e della Cia. 

e Il caso di Klaus Barbie ha attir<HO 
l'interesse mondiale per molte ragioni 
di principio. In America ha richia';lato 
il tetro ricordo dei bomb.1rdament1 se
greti sulla Cambogia e del surr~t~izio 
potenziamento dell'intervento mtlttare 
in Vietnam; e ciò perché questo caso 
pone gravi problemi di moralità e co
stituzionalitii circa le attività tenute 
segrete che spesso sovvertono le dichia
razioni e le direttive politiche ufficiali. 
Ci si chic...Jc: chi è che fa la politica 
americana, la CIA, oppure il Diparti
mento di Stato insieme nl Congresso? 
L'opinione pubblicn ha accolto con co· 
sternazionc le rivelazioni circa la com
plicità ddlc forLe armate americane nel 
tener nascosto il « macellaio di Lione » 
alla giustizia francese e nella sua fuga 
in Bolivia. E' stato il turbi,lmento del
l'opinione pubblica che ha indotto il 
Dipartimento della Giustizia dell'Aro-
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ministrazione Reagan a scusarsi presso 
i francesi per questa violazione, da par· 
te degli americani, delle intese interna· 
zionali circa il trattamento dei crimini 
di guerra. Ma a proposito di questo 
caso è stato perlomeno altrettanto im
barazzante il fatto che si siano ignora
te perfino le leggi vigenti negli USA, 
con ciò tradendo l'immagine liberta
ria dell'America e provocando all'este· 
ro una massiccia ondata di anti-ameri
canismo. 

~la chi faceva la politica alla fine 
della seconda guerra mondiale, quando 
tutto il mondo reagiva inorridito alla 
barbarie nazista? Oggi sappiamo che 
molti alti esponenti delle forze armate 
e dei servizi segreti contribuirono con 
il loro operato ad ostacolare lo svolgi· 
mento del processo di Norimberga per 
i cr1m101 di guerra. In effetti, nono
stante le svariate dichiarazioni llfficia· 

li. c~s1 ri tenl!vano che la minaccia SO· 

victica fosse molto più pericolosa di 
quella nazista: però dimenticarono che 
la guerra aveva devastato il territorio 
dell'URSS ed era costata ai sovietici 
20 mtlioni di morti. 

Disponendo di fondi illimitati, i ser
\'Ìzi segreti degli USA comperarono l'in
tera rete di spionaggio nazista, compre
si tutti gli agenti ed i contatti facenti 
capo al generale Gehlen. Meno noto è 
il ruolo che ebbero gli americani per 
evitare il rimpatrio degli ucraini e dei 
bielorussi che avevano collaborato con 
i nazisti. 

Adesso nuove rivelazioni fanno pas
sare in secondo ordine l'episodio di 
Klaus Barbie, che appare solo come la 
punta di un iceberg. 

li giovane storico cattolico John Lof
tus ha scritto Il segreto Belarus, un ap· 
profondito lavoro di ricerca che cita 
una gran quantità di documenti tratti 
Jagli archivi militari, concernenti col
laborazionisti bielorussi ed ucraini mes
si in salvo da ufficiali ed agenti segre
ti americani. 

Occupandosi del gruppo Belarus, I' 
Autore si è recato alla Chiesa Ortodos
sa russa di South River, nel New Jersey, 
dove ha trovato una lapide commemo
rati\·a con i nomi di varie persone che 
riconobbe come importanti collabora
tori dei nazisti; vi sono anche tomlx 
111 cui sono stati sepolti numerosi cri
minali di guerra fuggiti, il più noto dci 
quali è Radislaw Ostrowsky, « presi
dente del Consiglio Centrale Bielorus
so » durante la seconda guerra mondia
le e fondatore delle forze armate na
zionali bielorusse. Vi sono inoltre se
polti alcuni dei più grossi criminali di 
guerra che divennero cittadini ameri
cani, compresi gli accoliti di Ostrowsky 
che guidarono attraverso l'Europa orien
tale gli Einsatzgruppen delle SS, squa
dre mobili di assassini tristemente fa
mose per le loro atrocità. 

Nella primavera del 1940, molto pri
ma del! operazione Barbarossa, il dot
tor Franz Six, già professore di scien
ze politiche e capo del Vorkommando 
per l'Einsatzgruppen B, aveva organiz
zato un gruppo speciale di 30 - 40 bie
lorussi che dovevano servire da guide, 
amministratori ed informatori. In que
sto modo i « liberatori » tedeschi si 
servirono di collaborazionisti bielorus· 
si per amministrare le municipalità in 
base ai meticolosi piani degli Einsat1· -
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gruppen .:be c0orJinavano le loro opc
L.u1oni di liquidazione con l'avanza
ta delle unità di Panzer. 

Sulla scia dell'invasione, unità geo
grafiche distinte di Einsarzgruppen ac
centravano tutte le funzioni di poli
zia, spionaggio ed esecuzione delle SS. 
I rastrellamenti di ebrei ed elementi di 
sinistra potevano procedere rapidamen
te, città per città, a partire dai ghetti 
di Minsk e Barnovice, dove gli ebrei 
dell'Europa orientale venivano spediti 
per i lavori forzati e lo sterminio sotto 
la direzione di Eichmann. Si sapeva 
bene che per tutti gli ebrei era previ
sta la « soluzione finale», e la compli
cità dei cristiani era facilitata dalla di
stribuzione dei beni sequestrati agli 
ebrei. 

La città ebrea di Borissow fornì il 
progetto pilota dello sterminio nell'au
tunno del '41 agli ordini del maggiore 
Stanislaw Stankievich; il 20 ottobre 
venne dato l'ordine di uccidere 7 .000 
pt:rsone, uomini, donne e bambini , con 
la scusa della sicurezza: se fosse stato 
permesso loro di vivere, certamente 
avrebbero aiutato gli attacchi partigia
ni contro le linee di rifornimento te
desche Frantishek Kushed organizzò il 
sistema "d1 sicurezza a Minsk, dove il 
5 novembre 1941 vennero convogliati 
tutti gli ebrei. 

A Kletsk, la polizia bielorussa pat
tugliava le strade e scortava colonne 
di ebrei dietro la chiesa Arinskaya, do
ve prigionieri di guerra sovietici ave
\'ano scavato trincee. Il ruolo di Kreis
leiter fu svolto fino al 1942 da un 
agente di nome Emanuel Jasuik, per 
preparare il massacro di 5 .000 ebrei 
dopo mesi di brutali maltrattamenti. 
Successivamente Jasuik passò nella zo
na americana dove fece il corriere per 
conto della rete Belarus e si dimostrò 
un elemento prezioso per i nazisti gra
zie alle sette lingue che parlava: bie
lorusso, russo, ucraino, polacco, tede
sco, francese, inglese. Tra l'altro fab
bricò un fiume di documenti falsi di 
identità per i suoi collaboratori. Con 
i visti che riuscì ad ottenere divenne 
un elemento chiave per l'organizzazio
ne segreta nazista, contribuendo alla 
fuga negli lJSA di criminali di guerra. 
Successivamente, nascosto e tranquillo 
negli USA, Jasuik fu arruolato dall'FBI. 

Il 25-26 giugno gli ultimi membri 
della rete Belarus in Europa tennero 
b loro ultima riunione in Germania 
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presso Stoccarda, nel campo profughi 
di Oachnang, e d..:cisero di trasferire 
l'intera organizzazione negli USA dove 
ormai si trovavano tutti i loro capi ad 
eccezione di Ostrowsky che era scappa
to m Argentina. 

Anche gli ucraini furono collabora
zionisti volonterosi ed efficienti come 
i bielorussi. Dopo la fondazione dell' 
ONU il delegato ucraino accusò Stephan 
Bandera ed altri criminali di guerra 
ucraini come Andrei Melnik di aver 
commesso numerose atrocità ed aver 
diretto scuole speciali di spionaggio 
e sabotaggio contro l'URSS. La loro 
squadra di torturatori ed assassini pro
tetta dai nazisti era l'Organizzazione dei 
Nazionalisti Ucraini, la OUN/BANDE
RA, che ebbe contatti - nonostante 
le smentite ufficiali - con i servizi 
segreti USA fino dal 1946. Con docu
menti falsi almeno una ventina di ex 
membri attivi di quest'organizzazione 
vennero spediti negli USA. In cambio 
dell'autonomia durante l'occupazione, 
gli ucraini fornirono cibo ed approvvi
gionamenti alle forze armate tedesche e 
forzati per le loro fabbriche. Gli ade
renti all 'OUN lavorarono per la Ge
stapo e le SS come poliziotti, esecuto
ri , amministratori e cacciatori di parti
giani. Durante la ritirata nazista, la 
copertura ed il danaro dei servizi di 
spionaggio americani fornirono armi e 
munizioni per gruppi clandestini di as
sassini net! 'Europa orientale. Alla fine 
della guerra, l'OUN aveva ucciso oltre 
3 5 .000 uommi della polizia segreta so
vietica. 

All'inizio della Presidenza Truman, 
il Pentagono preparò un piano per l'in
vasione dell'URSS ali 'inizio degli anni 
'50. 1\.lilioni di dollari furono elargiti 
di nascosto per l'addestramento di dis
sidenti cechi, polacchi, ungheresi, bielo
russi, lituani e romeni organizzati in 
gruppi clandestini di sabotaggio e ri
volta. Tutt'intorno atla Cortina di Fer
ro vennero installate basi di addestra
mento alla guerriglia: qualcosa di ana
logo alle operazioni militari segrete 
che si preparano oggi nei confronti del 
Nicaragua. 

Durante l'Amministrazione Einsen
hower le attività segrete si allargaro
no rapidamente, sotto la direzione dei 
due Dulles e di Nelson Rockef eller che 
agl per conto della Casa Bianca fino 
al 1955 attingendo al Fondo della sua 
famiglia. La ClA ha continuato a ser-

virsi di questi contatti risalenti ai pri
mi tempi della guerra fredda, ignoran
done i precedenti nazisti. Successiva
mente queste « forze speciali » furono 
per cosl dire assimilate dalle forze ar
mate, e formarono un nucleo Jci Ber
retti Verdi in Vietnam. Negli anni '60 
l'FBI ed il Servizio Immigrazione e 
Naturalizzazione furono complici nel 
proteggere i principali collaboratori bie
lorussi dei nazisti, Frantishek Kushed e 
Emanuel Jasuik, che all'epoca in Ame
rica erano dirigenti di un certo « Co
mitato per la liberazione dal bolscevi
smo». Il criterio che aveva indotto l' 
FBI a proteggere questi criminali di 
guerra era il loro anticomunismo e 
quando i « cacciatori » di nazisti chie
devano informazioni sul loro conto, nei 
fascicoli non si trovava mai nulla con
tro di loro. 

Le rivelazioni fatte da Il segreto 
Belarus sono evidentemente soltanto un 
rendiconto parziale della collusione del
le Forze Armate e dei servizi segreti 
che ha calpestato le leggi americane ed 
ha sovvertito i principi e le linee poli
tiche nazionali. E si continua a seguire 
questo sistema, senza che il Congres
so o l'opinione pubblica possano farci 
niente. L'avallo dell'Amministrazione 
Reagan a comporta~enti del genere è 
stato messo in evidenza l'anno scorso 
dalla conferma nel rango e nella pen
sione di 42.120 dollari l'anno a favore 
del Maggior Generale Edwin Walker, 
st:bbene fosse stato accertato - e per
cin in precedenza era stato radiato -
che egli si era dolosamente avvalso del 
programma informazioni della sua di
vi!>ione per favorire la propaganda di 
destra antisemitica e razzista della John 
Birch Society. 

La primavera scorsa il Congresso ha 
votato per la fine delle operazioni mi
litari segrete contro il sandinismo in 
Nicaragua; ma nell'Honduras il poten
ziamento militare è stato accelerato. 
Jn linea generale ora l'elettore ameri
cano appoggerebbe la dichiarazione del
l'ex Direttore della CIA Ammiraglio 
Stansfield Turner secondo cui le atti
vità segrete sono contrarie ad una so
cietà democratica. 

Resta da vedere se il Congresso de
mocratico sarà spronato ad indagare a 
fondo, denunciare e quindi porre fine 
a tali pessimi comportamenti dcll'ese-
cucivo. 

S. E. C. 
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Cile, i O anni dopo 

Pinochet tenta 
l'atterraggio morbido 
di Gabriella Lapasini 

Crollano le ipotesi di una .medi~zion~ . 
di uomini " nuovi " del regime cileno m ordine 
al ripristino delle libertà democratiche. 

Colloquio con 
un dirigente del Pc cileno 

<<Lotta unitaria 
contro 
la dittatura>> 
e Oual e 1/ gwdwo del Partito comuni
sta elleno sull 'az1one condotta dal/'op
poswone ulflc1ale si regime, cioè da 
Alleanza democratica? 

Alleanza democratica Interpreta la po
sizione d1 settori che vanno dal centro
sinistra a destra. In realtà. la sinistra vi 
e rappresentata essenzialmente da setto
ri del Partito socialista, la cui divisione 
ha Inciso pesantemente sulla possibilità 
d1 unita della sinistra Ora. riteniamo 
un errore l'escluslone dall'Alleanza dei 
part1t1 della sinistra che maggiormente, 
finora. si sono battuti in modo frontale 
contro la tirannia 

e L'esclusione del PC dall'Alleanza, non 
e magaf/ 11 frutto anche di un'autoesclu· 
sJOne? 

Abbiamo ripetutamente dichiarato di 
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essere pronti all 'accordo più ampio con 
tutti 1 settori sulla base di tre punti : 
I) abbattere la dittatura: 2) programma 
comune: 3) governo comune. Siamo con
vinti che per uscire dalla situazione di 
crisi politica. sociale. economica e mo
rale in cui il paese versa sia necessario 
che l'immensa maggioranza si accordi 
per un regime democratico che elimini. 
per il futuro, ogni possibilità di ritorno 
a un regime come l'attuale: e non si può 
giungervi senza considerare, In questa 
maggioranza, la più vasta partecipazio
ne dei settori popolari. Insomma, non si 
risolve la crisi cercando sbocchi margi
nali come una dittatura senza Pinochet, 
o un governo civile-militare che sareb
be pur sempre una dittatura, o con me
ri accordi politici di vertice. In altre pa
role, o il regime di transizione sarà li 
più democratico possibile e con la mag
giore partecipazione possibile. o non sa
rà un regime di transizione. Certo. la 
scomparsa di Pinochet avrebbe un s1gni· 
ficato, ma nessuno si deve illudere che 
essa basti per cambiare profondamente 
la situazione del paese. 

e In queste condizioni, qual è 11 pro
gramma del PC? 

Insisteremo sui nostri tre punti : 1) lot· 
ta delle masse e rivendicazioni settori&· 
li e politiche generali: 2) ampia politica 
di alleanza. rivolta a tutti gli oppositori. 

e L'ipoti.:si - e la speranza - di 
una reale apertura politica e di unà 
rapida transizione al ripristino delle li
bertà democratiche mediata dal neomi · 
nist ro degli interni Onofre Jarpa -
da 4ualcune frettolosamente denomina
to « il Suarez cileno » - ha rivelato 
la propria fragilità. E chi si aspectava 
che nel decimo anniversario del golpe 
il generale Augusto Pinochet potesse 
annunciare importanti misure economi
che e politiche tese a sbloccare la si
tuazione, è rimasco deluso. 

In campo economico, Pinochet s'è 
in realtà limitato a enunciare una se
rie di ritocchi (aumenti dei sussidi e 
Jegli stipendi ai settori del pubblico 
impiego, militari compresi, riduzioni fj. 
scali e prestiti alla media e alla pic
cola industria) che, se tendono in qual
che modo a recuperare consensi, non 
ir.taccano certo in sostanza la rovinosa 
linea economica fin qui seguita, men
tre in campo politico non è andato ol
tre alla promessa di accelerare il varo 
delle leggi sui partiti e alla prospettiva 
di una « possibile realizzazione nel fu. 
turo di un plebiscito per consulcare la 
cittadinanza su eventuali modificazio -

dai non fascisti agli antifascisti. e soprat
tutto a tutte le organizzazioni popolari. 
3) applicazione di tutte le forme di lot
ta, comprese alcune forme di violenza. 
di difesa e offesa. Oggi, l'opposizione 
ufficiale sembra sottovalutare la forza 
delle organizzazioni popolari e si muove 
come se la lotta partisse da adesso. In 
realtà è il frutto di una organizzazione 
costante. di un lavoro paziente. Del re
sto, dall'anno scorso a oggi ci sono sta
te altre giornate di protesta: il 20 ago
sto, il 30 settembre. il 15 dicembre del 
1982, il 24 marzo del 1983. Poi è venuto 
maggio e da allora le giornate a scaden
za mensile: ma non sono nate dal nul
la. Sono nate da una quotidiana lotta 
clandestina, che non è - sia chiaro -
lotta • cospirativa,• che implica una or
ganizzazione clandestina. Ed essa esiste. 

e La sinistra ha un proprio progetto? 

E' oggi in discussione e ci auguriamo 
di concretarlo in breve. Comunque, la 
nostra speranza risiede nella lotta po
polare perché non esiste altro sbocco 
politico reale. la tirannia ha portato a 
confl1tt1 , fame, all'acutizzarsi dei proble· 
ml. della repressione. della tortura . Ma 
se tutto ciò. prima. produceva timore, 
adesso produce più rancore, più rlbellio· 
ne. p1u odio li cambiamento qualitativo 
è profondo e esige misure politiche ade
guate. 
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''Si è rotta 
la camicia 
di forza 
della paura'' 
Colloquio con German Co"ea. 
dirigente nazionale del Partito 
socialista del Chi/e (Almeida) 
e Qual 11 la posizione del Partito soc1a
llsta del Cile nei confronti dell'azione 
condotta dall'opposizione ufficia/e al re
gime. cloe da Alleanza democratica? 

Non possiamo correre Il rischio che la 
sinistra perda la propria fisionomia. Ciò 
non esclude. da parte nostra. una Inte
sa con l'Alleanza o. comunque. l"appog
giarla su alcuni precisi punti politici: 
via Pinochet. le forze armate rientrino 
nelle caserme. Ma il punto centrale è 
continuare a far pressione con le forze 
di massa. perché nessuna operazione di 
• cosmetica politica • può portare al r• 
cupero della sovranità popolare. 

e Come valuta, oggi, la forza dell'oppo
•lzlone? 

L'opposizione non ha ancora la forza 
necessaria per cambiare 11 regime. Quin
di, Il cambiamento, ora, non può essere 
di fondo. Ma è importante avere un pro
getto che garantisca credibilità, che non 
ruc:I vuoti politici. In realtà, anche la 
destra ha paura di un vuoto politico che 
potrebbe verificarsi con la caduta di Pi
nochet e potrebbe scatenare la guerra 
ctvlle Se ciò si verificasse. noi soci• 

' llatl non potremmo che raccogliere la 
8flda Comunque, Il problema ora è giun
gere a un accordo politico ampio, pro-
fondamente democratico e • socialista •. 
E ciò che esigono le organizzazioni po-
polari, che al sono ricostituite nonostan
te tutto nonostante la repressione e I 
licenziamenti L'11 maggio si è rotta la 
camicia di forza della paura e siamo in 
presenza di un processo irreversibile. 
11amo a un punto dal quale non ai tor· 
na p1u indietro 

Manifestazione 
all'Università 
di Santiago 

ni costituzionali rispetto ili sistema le
gislativo ,. . Per il resto, ha dato per 
scontato il « rispetto della Costituzio
ne,. (che, approvata nel settembre del 
1980 con referendum prevede il suo 
potere fino al ~ 98~) e h~ ribad~to i! 
rifiuto a privarsi dea poteri eccezaonalt 
che le leggi vigenti gli attribuiscono 
(stato d'emergenza, articolo 24). Intan
to il suo esercito continua a sparare 
sul pobladores che moltiplicano le ma
nifestazioni di protesta e a riempire le 
carceri - i detenuti politici del 1983 
(fino all't l agosto) sono 2.824, di cui 
2S57 arrestati nel corso di retate com
piute nei quartieri popolari -, ~e!1tre 
cominciano a fare la loro appanz1one 
gruppi di borghesi armati che, a ~ 
stcgno dcl regime, si lanciano in raid 
intimidatori. 

Per bocca del suo presidente Gabricl 
Valdès, Alleanza democratica (ne fan
no parte, con la Democrazia Cristiana, 
settori di centro e di destra, oltre a 
un settore socialista) ha dichiarato che 
il e dialogo ,. apertosi con il regime do
po la protesta dell'l l ag~to, ~·~ inter
rotto. Come e se possa r1apnrs1 resta 
da vedere. L'auspicio della borghesia 
e dci ceti imprenditoriali cileni, che cer
cano anch'essi d'uscire dalla dittatura 
pur servendosene per mettere in piedi 
un governo di destra, è che Onofre 
Jarpa possa riprendere l'iniziativa; e 
tuttavia nell'ultimo mese le cose sono 
profondamente cambiate e sembra dif
ficile che il « dialogo ,. possa riprende
re là dove è stato interrotto. 

Il Cile d'oggi non è più il paese dcl 
silenzio; e non è più neppure il paese 
in cui si invoca il ritorno alla demo
crazia tout court. Gli ultimi avveni
menti, che hanno visto decine di mi
gliaia di persone seguire i funerali del
le vittime dell'esercito di Pinochet, 
scendere nelle strade e nelle piazze a 
esigere il cambiamento, hanno portato 
con sé anche un aperto richiamo ai tem-

pi Ji Unidad popular, e: il nome Jj S.tl
vador Allende è tornato come una ban· 
diera. E mentre nei centri industriali 

Concepcion, per esempio 
i sindacati e la sinistra, in particolare 
il Partito Comunista, ricoprono un ruo
lo sempre più visibile nella protesta, 
le grandi poblacwnes di Santiago dimo
strano di costituire una reale forza po· 
polare, con proprie organizzazioni e un 
proprio coordinamento. La paura è fi. 
nita e le richieste politiche - insieme 
alle rivendicazioni economiche - si 
fanno sentire. Il rischio è che la situa
zione ristagni e che il movimento po
polare esploda. 

Il ruolo della sinistra è, al momen
to, determinante. E, tuttavia - pur co
stituendosi in un blocco - di cui fan
no parte il Partito Comunista, il Par
tito Socialista del Cile e il Mapu -
questa sinistra non ha ancora elabora· 
to un proprio programma, un progetto 
definito. Da un lato per il bisogno di 
proteggere le proprie strutture clande
stine, faticosamente ricostruite, dall'al
tro perché forse non ha ancora trovato 
una propria chiarezza interna e, soprat
tutto, il modo di rompere l'isolamento 
cui è evidente si cerca di ridurla. li 
suo pericolo, e al rischio da evitare, è 
sia l'essere « tagliata fuori », sia il tra
stormarsi in un carro aggiogato a scel· 
te altrui. 

Certo i tempi stringono. Perché _se 
dietro Jarpa c'è Pinochet, la sua vio
lenza, e la minaccia sempre presente 
dello scatenarsi della repressione mili
tare ai livelli più sanguinosi, anche nel 
paese, dietro l'opposizione, esiste una 
situazione di violenza latente. E non 
c'è da stupirsene: dopo dieci anni in 
cui gli assassinii di massa e la tortura 
sistematica si sono combinati con una 
politica economica fondata sulla spccu· 
lazione internazionale e sulla distruzio
ne dcl mercato interno, e mentre nel 
paese la disoccupazione supera l'incre
dibile tasso dcl 30 per cento con il 
corollario di miseria che ne deriva, il 
popolo cileno ha ritrovato il coraggio 
di chiedere libertà e lavoro, di esi~crc 
le condizioni politiche ed economiche 
per il ritorno alla legalità e a condi· 
zioni di vita sopportabili. Se non ci sa 
incamminerà rapidamente su questa via, 
s'aprono agghiaccianti prospettive, non 
ultima quella di un terribile bagno Ji 
sangue. 

G. L. 
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Cile, 10 anni dopo: Inrervista a Giancarlo Pajerta 

I comunisti e la 
''via nazionale'' alla libertà 
a cura di Clara Romanò 

Mentre il regime militare di Pinochet ha festeggiato con toni trionlalistici il decimo 
anniversario del golpe e l'opposizione cilena continua a pagare Il suo tributo di sangue 
nella ricerca della democrazia, resta aperto li dibattito sul perché della tragedia cilena, 
sul futuro dell'Amerlca Latina e sul ruolo In esso della sinistra. 

e Lei sz recò m Cile nel 197 J, pochi 
mesi prima del golpe. Qu~li erano a~lo
ra 1 rapporti tra il Partito .comu~zsta 
italiano e il Partito comumsta ctleno 
(Pcch)? Quale fu la sua « missione » 

m quell'occasione? 
Per la verità andai in C:ile su invito 

del Partito socialista cileno, che cele
brava allora il 40• anniversario della 
sua fondazio~e, e colsi l'occasione per 
incontrare i rappresentanti di tutte le 
forze politiche. Prima di tutto il presi
dente Allende, poi Pablo Neruda, mem
bro del comitato centrale del Pcch e al
tri dirigenti comunisti e di altri parti
ti. Parlai anche per un'intera giornata 
nella casa di Neruda a Isla Negra sul
! 'Oceano Pacifico, con Radomiro To
mie, rappresentante di quei democristia
ni che non avevano condiviso la politi
ca di Frei ed erano preoccupati per l'ina
srrirsi del conflitto. Era molto preoccu
pato ed auspicava un'unità del suo par
tito con la sinistra. 
e T omic le parlò di una possibile al
leanza tra la Dc e la sinistra? 

Il problema non era allora, come .non 
lo è oggi in Italia, un problema di al
leanza bensl di « alternativa», cioè di 
un governo che allora fu di comunisti, 
socialisti, sinistra cristiana, mapu e ra
dicali, che doveva trovare però punti 
di accordo concreti con la Dc sia per 
non sprecare l'opportunità storica .di 
un governo di sinistra sia per garantir.e 
alla maggioranza (scarsa) che era u~c1-
ta dalle elezioni del 1970 le garanzie 
necessarie per governare. All'inizio fu 
cosl e Allende riusd a diventare, se si 
esclude la destra, il presidente di tutti 
i cileni. 
e Che cosa accadde poi? Perché si 
crearono Le condizioni per il golpe? 

Ci furono grossi problemi economi
ci (l'azione di boicottaggio delle mul
tinazionali) e anche problemi di gestio
ne di UP - un certo demagogismo per 
accontentare le masse popolari - che 
accrebbero la crisi (quando andai io in 
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Cile l'inflazione toccava il 500% ) e 
che diedero alla Dc un pretesto per 
cambiare la sua politica e ai militari il 
terreno per fare il « golpe». Un altro 
pretesto però era offerto dalle azioni 
del Mir (estrema sinistra), che in parte 
erano provocatorie e in parte costitui
vano un'occasione per le provocazioni 
della destra, e dalla posizione di un set
tore del partito socialista, quello facen
te capo a Carlos Altamirano, cui le for
ze armate rispondevano con misure che 
colpivano la stessa possibilità di un in
tervento delle masse popolari nella vi
ta politica del paese. La campagna che 
conducevano i socialisti di Altamirano 
mi scandalizzò per il suo tono. Lo stes
so Altamirano mi disse allora che quel
lo che lo distingueva dai comunisti era 
che lui « era più duro di loro ». 

e Fu in quel periodo che si animò il 
dibattito sulla « via pacifica » e sulla 
« via armata» ... 

La questione della « via armata » era 
posta allora solo dal Mir e dal settore 
socialista di Altamirano che in qualche 
modo appoggiava gli attentati e le azio
ni della sinistra rivoluzionaria. I comu
nisti cileni erano invece preoccupati per 
la situazione e si sentivano quasi im
potenti. Forse fu per questo che Allen
de, tra le prime cose che mi disse, fu 
che nell'azione unitaria che cercava di 
condurre era aiutato più dai comunisti, 
che denunciavano il terrorismo, che dal 
suo stesso partito. 
e E oggi può avere un senso la « via 
armata»? 

No. In questo momento si assiste al 
rinascere di un movimento di massa 
che ha ristabilito un contatto con quei 
ceti medi che avevano creduto nel mo
dello liberista dei « Chicago boys » e 
si erano lasciati incantare dalla dema
gogia della destra. Quello che però re
st:i un enigma è perché, ancor prima 
di isolare e battere Pinochet, ci sia 
un'esclusione dei comunisti da questo 
fronte dell'opposizione. Noi italiani che 

l 
abbiamo vissuto la guerra di liberazio
ne e la scelta della Repubblica come un 
processo unitario, sappiamo come il ruo
lo dei comunisti sia stato essenziale e 
lo sapevano allora anche le forze mo
derate (liberali, democristiani). Non pos
siamo 11on essere preoccupati per l'e
sclusione dei comunisti cileni dall'Al
leanza democratica. 
e Quali sono le iniziative concrete del 
Pci per aiutare la sinistra cilena non 
solo a sconfiggere La dittatura ma an
che a chiarire le sue strategie e i suoi 
obiettivi? 

Noi crediamo nell'importanza di so
stenere internazionalmente questo mo
vimento di opposizione a Pinochet e di 
far sentire, come abbiamo fatto in que
sti anni, ai democratici e agli antifasci
sti cileni che sono legati ad un movi
mento internazionale che li sostiene. Del 
resto tutto il Cono Sud è in fermento 
e tende a forme di democrazia (Uru
~ay, Argentina, oltre al Brasile). Espri
miamo la nostra solidarietà e aiutiamo 
i profughi, ma non dimentichiamo che 
crediamo che ogni paese deve compie
re la sua strada, commettere i suoi er
rori e cercare la sua « via nazionale » 
al soci~lismo. Non spetta a nessuno so
stituirsi ai cileni. Essi hanno ora in più 
l'esperienza di questi dieci anni di dit
tatura e di esilio arricchita dai contatti 
internazionali che hanno avuto. 

e Sulla scia delle emozioni suscitate 
dal golpe e della lezione cilena il Pci 
elaborò la formula del «compromesso 
storico». Cosa resta oggi di quella pro
posta? 

L'alternativa di sinistra di cui ho già 
parlato non significa uno scontro come 
quello che ha portato Pinochet al pote
re ma un'alternativa simile a quella che 
si dimostrò possibile nei primi tempi 
di Unidad Popular e che riteniamo pos
sa essere attuata anche in Italia. 
Riteniamo tuttavia che abbia un 
senso solo se accompagnata dalla 
coscienza della responsabilità naziona
le e dalla ricerca di convergenze quan
do queste siano necessarie per risolve
re i problemi che interessano diretta
mente e pesantemente tutta la nazione. 
Ogni parte in causa - la sinistra che 
subentra alla destra e la destra che noi 
chiediamo di escludere dal governo -
deve essere consapevole che ogni forma 
di estremismo e di settarismo che non 
contempli una dialettica unitaria è dan
noso per tutti. 

• 
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Sudamerica, 1 O anni dopo 

Il blocco nero 
è crollato 
di Miguel Angel Garcia 

e La morte del presidente Allende fu l'inizio del
la fine; dal 1973, in rapida successione, caddero 
tutte le democrazie del Cono sud, dal Pacifico al
l'Atlantico. Un intero subcontinente si trovò sot
to il tallone delle dittature militari. Decine di 
migliaia di militanti di sinistra furono assassi
nati, torturati, rinchiusi in campi di prigionia (o 
di sterminio, come in Uruguay e Argentina). 

I partiti moderati scoprirono che le dittature 
finivano per estromettere anche loro. La piccoz
za dei militari veniva a demolire un intero siste
ma politico istituzionale e culturale. Le loro 
non erano le armi della conservazione, ma quel
le della reazione. Nel vuoto di idee trovarono 
spazio i più bizzarri esperimenti, di taglio neo
corporativista o ultralìberale. Neanche la forza 
delle armi riuscì a farli fiorire. 

Il nuovo « blocco nero », sul piano interna
zionale, si trasformò in un focolaio d'infezione, 
nel santuario e base di operazioni della destra 
eversiva, della P2, e persino dei trafficanti di 
droga. Furono tempi d'oro per l'industria della 
morte: i militari, con i cordoni della borsa in 
mano, si scatenarono nell'acquisto di armi. 

Oggi, dieci anni dopo, il « blocco nero » è 
crollato. Fra le macerie dell'ordine militare sof
fia, ancora timidamente, il vento democratico. 
In Brasile, Bolivia, Argentina, Cile, Uruguay, il 
movimento operaio riappare come protagonista, 
rinascono i partiti, s'indebolisce o viene spazzata 
via la censura. Non è stata necessaria una guer
ra internazionale, una tragedia immane come nel 
caso del nazifascismo europeo. Il totalitarismo 
ha sempre meno agganci nella società moderna; 
può occupare un vuoto istituzionale, ma non rie
sce a penetrare in profondità nella società. 

la precarietà, la mancanza di radici dei regi
mi dittatoriali, hanno risparmiato a questi popoli 
rnolte sofferenze, e il fatto è senza dubbio positi
vo. Ma ha lasciato anche w1 compito senza prece
denti storici: quello di rifondare la democrazia, 
le istituzioni, la cultura, le idee, i partiti; di ri
strutturarli in modo che non si riapra la voragi
ne nella quale sono sprofondati dieci anni fa. 

Solo nel Cile e nell'Uruguay si è determinata 
un'unità sociale contro le dittature. Nel Brasile 
e nell'Argentina la democratizzazione attraver
sa forme ibride, nelle quali si intrecciano le 
spinte rinnovatrici, le coperture trasformiste dei 
militari sconfitti a metà, le illusioni di un puro 
e semplice ritorno al passato, le manovre oppor
tunistiche. 

Ed anche nel Cile e nell'Uruguay manca w1 
« progetto democratico», un comune terreno isti
t~t~ional~ nel quale poss~no operare le forze po
lllzche rmnovate. Non c è stato un dibattito ad 
esempio, sul ruolo del presidenzialismo nell~ re
pubbliche del Cono sud, e sulle eventuali re
sponsabilità di questo sistema nell'inasprimen
to delle lotte politiche prima del 1973. Né sul
l'assetto istituzionale dei sindacati, tanto im
p~rtante nella politica argentina e brasiliana; 
ne sulla debolezza delle istituzioni « intermedie » 
ed il forte accentramento degli stati. ' 

Molte I orze politiche hanno vissuto le ditta
ture militari come un intervento " esterno » che 
veniva ad interrompere un processo perfetta
mente sano ed in evoluzione. Questo spiega la 
fortuna delle tesi " dietrologiche », che attribui
vano i colpi di stato all'intervento di spie e mul
tinazionali USA. 

Le d~t~ature sono state in realtà il prodotto 
della cnsz delle istituzioni precedenti includen
d?vi tutto l'arco dei partiti, dalla destra alla si
nistra. Il ruolo delle trame spionistiche e dei 
condizionamenti esterni è stato minimo se non 
trascurabile o controproducente. Quest~ signifi
ca eh~ h~ cause della catastrofe di dieci anni fa 
non SL rimuovono automaticamente con il ricac
ciare a forza i militari nelle caserme. 

Le .fo:ze politiche devono quindi rivedere le 
propne idee, convinzioni, ed il vecchio assetto 
~stituzionale nel quale si muovevano, per essere 
m grado di fondare una democrazia duratura, 
capace di esprimere senza sfaldarsi la lotta di 
classe e la complessa articolazione di contraddi
zioni nel cui equilibrio si fonda la società moder
na. Devono farlo trabalhisti e moderati in Brasi
le, Bl~n~os e Colorados in Uruguay, radicali e 
peronzstz nell'Argentina, democristiani e social
comunisti in Cile. E le forze di sinistra dapper
tutto. 

Devono essere messi in questione l'antico-
111 .• unismo viscerale ed il nazionalismo integrista 
di buona parte dei partiti, che è d'auspicare ab
b~amo capito come dalla pratica dell'anticomu
nismo P<?Ssano scaturire cose ben peggiori del 
<< conwnismo ». Ma devono anche essere messi 
in questione i nostri miti, quelli della sinistra, 
come la concezione strumentale della democra
zia, ridotta a « via » (violenta o pacifica, sempre 
~olo via) di una rivoluzione concepita alla fine 
m modo autoritario. Ed il settarismo « di rispo
sta », generato dai lunghi anni di anticomunismo 
massiccio, ma non per questo meno nocivo. 

Gli anniversari sono sovente esercizi di reto
rica. L'anniversario di una sconfitta può essere 
un motivo di allegria, quando coincide con il crol
lo del nemico feroce di allora. Ma l'anniversario 
di questa sconfitta dovrebbe servire per farci ri
flettere sulle responsabilità di oggi. Per non do
vere ricordare un altro presidente assassinato nel 
1993. • 
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Argentina, 10 anni dopo 

A retromarcia 
nel Terzo Mondo 
e 11 trenta ottobre gli argentini an
dranno alle urne: di nuovo, dopo die
ci anni. Le ultime elezioni si svolse
ro nel 1973. Usciva di scena il go
verno militare del generale Lanusse, 
travolto dalle difficoltà economiche e 
da un terrorismo endemico che più 
non controllava e rientrava alla Casa 
Rosada Peron col 62% del suffragio 
popolare. 

In ottobre si recheranno alle urne 
diciotto milioni di elettori su ventot
Lo milioni di abitanti: cinque milioni 
sono giovani, diventati maggiorenni 
sotto il regime militare e dopo il 
«golpe» del 1976, che voteranno 
per la prima volta. 

Avviene da quasi mezzo secolo: ad 
un ciclo di dominio militare succede 
una fase di apertura democratica a 
denunciare la instabilità politica di un 
paese. potenzialmente ricc<;>, eh.e. mai 
è riuscito a darsi regole di pac1f1ca e 
democratica convivenza. 

Sbaglieremmo però a considerare le 
elezioni di ottobre in questa logica. 
Nell'ultimo decennio l'Argentina ha 
vissuto gli anni più bui della sua sto
ria. Il «golpe» del 1976 non può es
sere paragonato agli altri che lo han
no preceduto. L'Argentina 1983 non 
è identica all'Argentina del 1973 ed 
è illusorio pensare di tornare pacifica
mente a prima del 1976, anno dell'ul
timo golpe militare, cancellando come 
una brutta parentesi gli anni succes
sivi. L'Argentina 1973 viveva nel mi
to della violenza rivoluzionaria. 

A partire dal 1969 gli argentini si 
erano come ubriacati col mito della 
violenza purificatrice dando .vita ad 
una lunga guerra civile di tutti contro 
tutti, che aveva sconvolto il paese. 
Trionfava la violenza politica dei grup
pi paramilitari, delle organizzazi?ni 

guerrigliere, delle milizie padronali e 
sindacali. Fu questa violenza ad ab
battere nel 1976 quel governo Peron, 
che era nato nel 197 3 col consenso po
polare che si era poi rivelato incapa
c<:: di controllare la crisi economica e 
che per contrastare la violenza politi
ca. mitizzata anche dagli intellettuali 
come « giusta violenza », era ricorso, 
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in combutta con le forze armate, ai 
gruppi paramilitari. 

Fu così facile ai militari, in un pa-=
se sconvolto e nel caos del vuoto di 
potere, impadronirsi della presidf11Za 
della repubblica in nome dell'ordine e 
della pacificazione. Godevano, d'altra 
parte, dell'appoggio della gran parte 
degli argentini. Ma il regime militare 
ha finito col portare al parossismo ten
denze ormai presenti nella società ar
gentina e con lo sviluppare una furia re
pressiva, che non ha precedenti. 

Oggi i militari, battuti nella avven
tura delle Malvinas, si apprestano ad 
abbandonare il campo lasciandosi alle 
spalle una situazione politica ed eco
nomica drammatica. Una pesante ere
dità così viene a ricadere sulle forze 
politiche con la responsabilità di ope
rare perché anche questa non sia un' 
altra occasione sprecata ed una breve 
parentesi di libertà, destinata solo a 
preparare il ritorno ad una nuova dit
tatura militare. 

Sulla scena politica si ripresentano, 
accanto a poche nuove formazioni, i 
vecchi partiti. 

La società argentina al livello po
litico presenta alcune novità, che per
mettono di ipotizzare un futuro me
ne> rovinoso. Rinasce il peronismo ma 
si registra anche un allargamento del
l'area e degli schieramenti di sinistra 
mentre i radicali sembrano destinati 
ad un ruolo di grande importanza. Sa
rebbe benefico per l'Argentina se il 
peronismo perdesse il mito della im
battibilità e fosse costretto a fare i 
conti con gli altri partiti. 

L'apertura a sinistra è paventata 
dai militari, che accusano i radicali e 
gli altri di raccogliere anche i voti e 
le adesioni dei Montoneros e dell'Erp, 
i guerriglieri del 1969-7 6, e puntano 
sul successo plebiscitario dei peronisti. 

Anche per questo grava sul Partito 
giustizialista il sospetto di essere pron
to a patteggiare con i militari il futu
ro politico del paese ed una cogestio
ne del potere mentre per moltissimi 
argentini sono i militari, che alla prova 
dei fatti sono stati anche incapaci di 
difendere la sovranità del paese, i re-

spun::.ahili degli insuccessi economici e 
dei misfatti compiuti nella lotta con
tro il terrorismo e per imporre la lo
ro egemonia. 

Il futuro governo civile dovrà poi 
misurarsi con una situazione econo
mica drammatica da vero dopoguerra: 
l'industria nazionale distrutta o para
lizzata, l'inflazione alle stelle, una al
tissima disoccupazione, le istituzioni 
di tecnologia e culturali dissestate. 

Le cause sono evidenti: l'instabili
tà politico-istituzionale (l'Argentina -
è stato scritto - è un paese sotto· 
sviluppato grazie ai suoi stessi sforzi) 
e la gestione economica dei militari 
(il processo di « riorganisacion nacio
nal » ), che nel 1982 ha procurato un 
prodotto interno lordo pro-capite del 
15% inferiore a quello del 1975 ed 
un debito estero di 39 miliardi di dol
lari. 

Una breve considerazione finale sul
la politica estera. Dopo il golpe del 
1976 il regime militare ripudiava l'ap
partenenza al terzo mondo per privi· 
legiare il ruolo di stretto alleato de
gli Usa. Aveva salutato con entusiasmo 
l'avvento di Reagan, il suo anticomu· 
nismo ed il suo rigetto della politica 
carteriana dei diritti umani. Il gene
rale Galtieri aveva accentuato questo 
allineamento ed il suo ministro degli 
esteri, Costa Mendez, aveva ben po
tuto dire: « L'Argentina non si iden
tifica né con le origini storiche né con 
le condizioni fondamentali del terzo 
mondo né, tanto meno, con il blocco 
dei non allineati». 

L'obbiettivo primo doveva essere 
infatti quello di « mantenere uttime 
relazioni con gli Usa in particnlare 
sul piano della sicurezza e della stra
tegia ». 

Fu questa politica di supplenza de
gli Usa nell'America latina (a comin· 
eia re dal Salvador) che fece pensare 
ai militari che nella guerra con la 

Gran Bretagna gli Usa sarebbero ri
masti, almeno, neutrali. Un errore po
litico amaro, che ha liquidato Galtieri 
ed ha portato ad un rovesciamento di 
180 gradi della politica estera argen
tina. Al vertice di Nuova Delhi il ge
nerale Bignone ha infatti riconferma
to la « piena » adesione di Buenos 
Aires al non allineamento mentre la 
diplomazia argentina rispolvera la ban
diera della integrazione americana e 
rafforza le relazioni economiche (per 
il grano) e politiche con l'Urss. 

L. D. P. 

19 



Per molti anni si è parlato con grande ammirazione del famoso "triangolo industr 
Oggi però possiamo cominciare a contare ~nche su un altro fenomeno, altrettanto in 
potremmo chiamare "il quadrato industriale" delle regiom del nostro Meridione. 
30 anni di lavoro e di investimenti da parte della Cassa per ìl Mezzogiorno hanno tré 
regioni depresse e abbandonate in un nuovo campo d'azione per l'iniziativa priva 
E proprio in questi momenti di crisi si manifestano dati estremamente confortanti eh 
dicono che, mentre il Nord è costretto a segnare il passo, il Sud lavora alacremente p€ 
ridurre sempre più il divario che lo separa dalle regioni settentrionali. 
Non a caso il prodotto interno lordo e l'occupazione nel Mend1one, stando ai risult 
un'indagine condotta dal più importante quotidiano nazionale, stanno crescendo in 
maggiore che non al Nord. Mentre in tutta l'Italia la produzione industriale sta ve/ 
calando, al Sud non solo riesce a contenere le perdite, ma, in alcuni settori, riesce perfino 
·E sempre per rimanere in questo campo, i dati forniti dalla SVJMEZ per il 1981 ci dicor 
aggiunto de/l'industria al Nord è calato del/'1,6°ro, mentre al Sud è aumentato del/ ' 
D'altronde questa tendenza viene confermata anche dai consumi di elettricità che, con 
indicativi dell'andamento produttivo: mentre al Nord sono in continuo calo, al Sud cresc 
Ma ci sono sintomi di ripresa anche in altri campi: nel settore metallurgico la produttil 
vata al Sud che al Nord, mentre nell'edilizia gli incrementi hanno raggiunto per esempJ 
135, 7% in Basilicata, contro un + 0,6% nel Lazio. 
Questi dati non possono che confortarci. Noi della Cassa per 11 Mezzogiorno abbiamo 
decollo del Sud non si sarebbe fatto attendere. Oggi sappiamo che il nostro lavoro è 
vedere i risultati. 
Il quadrato industriale si avvia ad essere una realtà. 

CASSAI 
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SIDERURGIA/Il senatore della S.I. 
replica alla FL.M. 

RIVA: Eppure Prodi 
non ha tutti i torti 
«E' innegabile: in Italia 
si produce troppo acciaio» 
a cura di Franco Locatelli 

e Adesso c'è chi comincia maliziosa
mente a domandarsi se tra le migliaia di 
elettori che hanno dato il loro voto a 
Massimo Riva per mandarlo come indi
pendente di sinistra al Senato non 
possa manifestarsi qualche pentimento. 
Un parlamentare eletto nelle liste del 
PCI che dica con tanta franchezza che 
le aziende che producono in perdita 
debbono essere chiuse anche se sono 
in gioco migliaia di posti di lavoro 
non capita di trovarlo ad ogni angolo. 
Ma anche se i suoi interventi sulla cri
si della siderurgia hanno già agitato le 
acque dentro e fuori del PCI e hanno 
provocato - anche sulle colonne della 
nostra ri\'ista - la reazione polemica 
dei sindacalisti comunisti (vedi sul nu
mero scorso l'intervista di Luigi Ago
~tini), Riva resta sicuro del fatto suo 
e difende con convinzione le sue idee. 
Dice: « Sulla siderurgia continuo a ri
petere le cose che sostenevo prima di 
essere eletto. Il mio pensiero era noto 
da tempo. Posso capire la disillusione 
di qualcuno, ma escludo l'effetto d'in
ganno». 
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e Verissimo, ma ciò non esclude che 
nella morta gora· della politica italiana 
il caso di un senatore della Sinistra In
dipendente che ha il coraggio di batte
re le mani a Prodi anche se si prepara 
a tagliare migliaia di posti di lavoro re
sti un fatto d'eccezione. O no? 

Un momento, un momento - pre
cisa Riva - non vorrei che la mia 
posizione fosse stravolta: io non plaudo 
affatto alle cifre sui tagli di Prodi ma 
al suo proposito di affrontare il nodo 
della siderurgia nei termini drammati
ci in cui si pone. A dir la verità, ho an
zi il fondato sospetto che le cifre di 
Prodi siano approssimate per eccesso e 
che non corrispondano alle reali neces
sità ma solo a ragioni di tattica nego· 
ziale. Ma il problema vero è un altro: 
al di là delle cifre, resta il fatto che 
noi oggi abbiamo una sovracapacità pro
duttiv.a nella siderurgia molto alta, do
vuta tn parte ad errori di previsione 
e in parte ad eventi che hanno mutato 
il mercato siderurgico mondiale e che 
erano - diciamolo pure - imprevedi-

...1111 . Solo Pico della Mirandola an\;b· 
!x: p0tuto immaginare un calo così ra
piJo del consumo globale di acciaio co
me quello degli ultimi anni e un effet
to così immediato dell'entrata in pro
duzione di alcuni Paesi emergenti. Vor
rei quindi dire ad Agostini e alla FLM 
che chi oggi pone con urgenza il pro
blema del risanamento della siderurgia 
non sta affatto pensando al suo sman
tellamento e non sta mettendo in di
scussione le scelte storiche dell'IRI e 
della nostra industria ma pensa soltan
to che, per saJvarla, bisogna risanarla 
realmente. Al più presto. 

e Per la verità, però, leì ha aperta
mente prospettato la chiusura di sta
bilimenti come quello di Cornigliano e 
di Bagnoli ... 

fl problema è molto semplice: in I ta
lia c'è un impianto - quello di Taran
to - che, se funziona a pieno regime, 
può produrre acciaio a costi competi
tivi con tutta l'industria siderurgica eu
ropea e che è probabilment il miglior 
impianto siderurgico d'Europa. Poi in
vece ci sono, tra i principali, altri due 
impianti (Cornigliano e Bagnoli) che 
zoppicano e che producono a costi trop
po alti. Capisco i rischi che comporta 
concentrare a Taranto la gran parte del
la siderurgia pubblica e poteva essere 
ragionevole far funzionare a pieno re
gime l'impianto pugliese e tenerne 
aperto un altro di riserva. Ma, ahimè, 
qui si è commesso il primo errore: quel
lo di scegliere come impianto di serie 
B un altro impianto situato anch'esso 
nel Mezzogiorno, quello di Bagnoli, 
quando sarebbe stato più opportuno -
anche per differenziare il rischio -
ammodernare Comigliano. Non solo, 
ma adesso - dopo aver speso un mi
gliaio di miliardi per Bagnoli - si 
vorrebbe ammodernare anche Comigli:i
no per prospettive di mercato che fran
camente non hanno il minimo fonda
mento. Questo è assurdo. Bisogna ren
dersi conto che la nostra sovracapacità 
produttiva di acciaio ha un costo e che, 
se continuiamo a caricare sulle spalle 
dell'indusrria siderurgica i costi di que
sta situazione, finiamo per ottenere il 
seguente risultato: o produciamo trop
po acciaio da tenere nei magazzini e, a 
quel punto, gli oneri finanziari diven
tano insostenibili oppure teniamo la 
cassa integrazione permanente o quasi 
a Bagnoli e Cornigliano mentre a Ta-
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ranto non facciamo lavorare al meglio 
l'impianto in maniera tale che i suoi 
costi non siano competitivi come inve
ce potrebbero. Ma tutto ciò ci porte· 
rebbe ad accumulare oneri che la stes· 
sa FLM - per bocca di Agostini -
ammette, anche se in modo un po' con
torto. 

e LA tesi della FLM è molto semplice 
e si basa sul fatto che il deficit della 
siderurgia pubblica dipende molto più 
dagli oneri finanziari che dalla gestio
ne industriale: non è così? 

Mettiamo i puntini sulle i. Il deficit 
della siderurgia pubblica dipende in par
te da oneri finanziari perché (e qui ha 
ragione Agostini) ci sono stati inve
stimenti con indebitamento a breve per
ché lo Stato non ha fornito il capitale, 

'ma dipende anche dal fatto che la Fin-
sider deve indebitarsi per finanziarsi 
le perdite. Ad un certo punto, in so
stanza, il serpente finisce per mangiar
si la coda e non si riesce più a distin
guere con chiarezza le origini del de
ficit. L'unica cosa certa è che questo 
sistema perverso va spezzato. 

e Già, ma per indiv~lt1are la terapia 
giusta bisogna prima fare una diagno
si che non lasci dubbi: chi ci dice che, 
una volta consolidati i debiti, le impre
se siderur;,iche non siano e/f ettivamen
te in grado, razionalizzandosi, di pro
durre in paregJl,io? Perché - obietta 
in sostanza il sindacato - dovremmo 
chiudere oggi impianti che potrebbe
ro tornare a servirci domani? 

Certo, è vero - come dicono coloro 
che si oppongono alle mie tesi - che 
noi importiamo una larga quantità di 
prodotti siderurgici piatti, ma questo 
non significa necessariamente che esi
stano maggiori spazi di mercato. Biso
gnerebbe invece chiedersi perché im
portiamo: evidentemente, ci sono ope
ratori italiani che pagano meno il pro
dotto importato di quello che hanno in 
casa perché in realtà in questo settore 
- che qualcuno vorrebbe ostinarsi ad 
espandere - in Italia si produce in 
perdita e a costi non competitivi. Può 
darsi che ciò non sia fatale, ma allora 
io vorrei che qualcuno mi dimostrasse 
la possibilità reale di non produrre in 
perdita dividendo la produzione pub
blica di acciaio sui tre principali impian
ti anziché privilegiare quello di Taran-
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to: finora nessuno è stato in grado di 
dimostrare questo ma solo di fare pe· 
rorazioni di principio. 

e C'è però chi sostiene che in un 
campo come quello della siderurgia do
ve sono in gioco scelte di medio-lungo 
periodo non si possa limitarsi ad appli
rare la legge costi-ricavi al breve ve
riodo ... 

Ma nel campo dell'acciaio la legge 
costi-ricavi non è mai stata applicata 
a breve. E difatti i risultati si vedono. 
Ma c'è qualcuno che si sente davvero 
di affermare che il futuro dell'acciaio 
(- un futuro di aumenti di consumi? La 
verità è che non siamo di fronte sol
t:mto ad una fase di ciclo negativo ma 
al problema della riduzione storica del 
consumo dell'acciaio e quindi - aven
do dimensionato la produzione italia
r.a su quantità che non reggeranno nel 
f 1turo - il taglio di questa capacità 
produttiva attuale non ci farà correre 
il rischio di essere, un domani, inade
guati di fronte alle esigenze dello svi
luppo. Stando cosl le cose, il problema 
centrale è dunque quello di stabilire se 
sia più corretto utilizzare risorse per 
tenere in riserva (e non in produzione 
vera e propria) alcuni impianti side
rurgici oppure se utilizzare queste ri
sorse per altri generi di impieghi. 

e Ciò significa che la ricetta della 
FLM per la siderurgia è proprio tutta 
da buttare? 

Non ho mai detto questo. Intanto, 
sono pienamente d'accordo con la ri
chiesta del sindacato di unificare -
sul piano istituzionale - le competen
ze in materia di politica siderurgica 
concentrandole in un unico ministero. 
E sono pienamente d'accordo soprat· 
tutto sulla richiesta fondamentale del 
sindacato al Governo di presentare un 
piano nazionale per la siderurgia, sia 
pubblica che privata. Giustissima mi 
pare anche la proposta di un sistema 
di integrazione tra siderurgia pubblica 
e privata, che consentirebbe anche di 
porre rimedio ad alcuni gravissimi er
rori del passato nel campo degli ac
ciai speciali. Condivido infine la neces
sità di migliorare le forme di com
mercializzazione dell'acciaio. Nutro in
vece riserve sulle proposte della FLM 
laddove si ipotizza un maggior consu
mo interno di acciaio: per avanzare una 

richiesca Jet genere, bisogna star bene 
attenti a non dar vita a una forma di 
sovvenzione occulta dell'industria del
l'acciaio. A me sta benissimo che si 
possa usare di più l'acciaio, ma a con
dizione che sul mercato non esistano 
altri prodotti che abbiano le stesse ca
pacità di utilizzazione a costi minori. 
La FLM parla di un maggior uso di 
acciaio in edilizia, ma a quali costi? 
Non vorrei che nascesse il gioco dello 
scaricabarile e che un mercato già de
presso come quello dell'edilizia doves
se farsi carico anche dei problemi di 
trascinamento della siderurgia. 

e In conclusione, tra la sua posizio
ne e quella del sindacato ci sono più 
punti d'intesa o di dissenso? 

Sul metodo - ossla sulla richiesta 
di farla finita con la politica degli in
terventi casuali e quindi sull'urgenza 
di un piano nazionale per la siderur
gia - io sono perfettamente d'accordo 
con il sindacato. Sul merito - e in 
particolare sulla questione nodale del
l'adeguamento della capacità produtti
\'a al consumo d'acciaio prevedibile nei 
pro~simi anni - il dissenso si dovrà 
invece misurare a quantità. Personal
mente non mi stancherò di avvertire il 
sindacato di un grosso rischio: quello 
che mantenere l'impianto di Taranto 
in condizioni di inefficienza di gestio
ne può comportare che si finisca per 
caricare sul miglior impianto siderurgi
co d'Europa gli oneri di una discuti
bile operazione di salvataggio sociale di 
altri impianti industriali, precludendosi 
in tal modo la possibilità di pungolare 
l'IRI e lo Stato sul terreno fondamen
tale della reindustrializzazione. Bisogna 
che il sindacato esca dalla gabbia del 
presente e guardi al futuro finendola 
di attribuire volontà di smantellamento 
a tutti quanti chiedono il risanamento 
e la razionalizzazione della siderurgia 
italiana. Certo, anche per la siderurgia 
i cambiamenti hanno un prezzo ma, 
se lo si paga, si apre una prospettiva 
di sviluppo, se invece si sta fermi i 
costi salgono e il baratro si avvicina. 
Non \'Orrei davvero che anche per la 
siderurgia succedesse quel che è avve· 
nuto per la chimica, dove - in man
canza di una seria politica di risana· 
mento - qualche azienda riuscirà for
se a tornare in pareggio, ma la chimi
ca in Italia non c'è più. 
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'L'ASTROLABIO DIBATTITO 

Governo e sindacato 

La Cgil di fronte 
alla ''novità'' Craxi 
e l partiti che fanno parte dcl mini
stero Craxi hanno già governato insie
me: i socialisti dal 1944 ad oggi hanno 
fatto parte della maggioranza per un 
numero di anni di poco inferiore agli 
anni in cui sono stati illl'opposizione; 
pertanto la novità non è nella parte
cipazione al governo di un partito le
gato al movimento operaio quanto nel 
ruolo di guida assunto dal PSI. Per la 
CGIL la presenza dei socialisti nel mi
nistero non ha costituito nel passato 
un motivo di remora alla sua funzione, 
giacché da un lato si è sempre trat
tato di condizioni che non esprimeva
no un programma socialista bensì una 
piattaforma di compromesso, dall'altro 
la confederazione manteneva la sua li
nea di difesa delle rivendicazioni dei 
la\'oratori e di proposte per linee alter
native di politica economica. 

Il sindacato è ormai consapevole che 
esso non è più solo parte del processo 
produttivo ma può essere protagonista 
nelle decisioni, anche se in quelle atti
nenti direttamente le strutture fonda
mentali e le opzioni internazionali non 
ha che la possibilità di manifestare se
gnali di desiderio o di protesta. Nei 
rapporti con il nuovo governo pertanto 
la CGI L, per la sua particolare collo
cazione, non poteva che assumere un 
atteggiamento di vigile attenzione, sen
za ragioni specifiche per sposare la cau
sa del governo pentapartito. 

Per sua natura la CGIL non può 
identificarsi con alcun ministero: tan
to meno può essere elemento di sup
porto ad una linea programmatica di 
segno opposto alle sue indicazioni, an
che se non ha potuto fare a meno di 
rilevare la « novità » della presidenza 
attribuita al segretario del PSI. Già 
nel direttivo del .30-31 luglio (quan
do non si era concretizzata l'ipotesi 
Craxi), l'approvazione della relazione 
Del Turco marcava l'esistenza di tale 
elemento «positivo». La dichiarazione 
della segreteria ( 10 agosto) prendeva 
atto degli aspetti contraddittori del pro
gramma governativo e delle carenze in 
materia di politica occupazionale e dei 
prezzi. Vi è tuttavia un fattore che va 
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approfondito. In quella sede la CGIL 
ha riconfermato « la sua vocazione ed 
il suo impegno per la costruzione delle 
condizioni programmatiche e politiche 
per l'avvio della fase dell'11ltcrnativa 
democratica». 

Tale affermazione è sembrata delinea 
re una posizione politica tipica di de· 
terminate forze partitiche e quindi con 
trapporsi all'attuale ministero in vista 
di una linea antagonista, prefigurante 
una soluzione governativa di segno op· 
posto. In effetti « alternativa democra
tica » nel linguaggio politico italiano 
sta ad indicare non già (come ha scrit· 
to Bobbio in polemica con Vacca su 
Rinascita) che i suoi fautori discono
scono la « democraticità » di altre for. 
mule ma al contrario che in quanto 
« alternativa » intende collocarsi nel-
1 'alveo costituzionale e democratico e 
non solleva problemi di cambio delle 
istituzioni, come molti suoi avversari 
- semmai - sostengono; e in aggiun
ta che intende essere una alternativa 
« pluralista » e non monodirezionale e 
quindi disposta ad accettare il contri· 
buto di differenti forze politiche. Se 
mancano i numeri, in Parlamento e nel 
corpo elettorale, ciò non significa che 
non possa essere prospettata una allean
za sociale idonea ad aff rontarc i nodi 
del paese: qualunque proposta di cam
biamento di direzione politica non può 
che partire da una situazione in cui i 
«numeri» mancano, altrimenti il pro
blema del « cambiamento » non si por
rebbe. E la CGIL rinnova la sua pre· 
ferenza per l'alternativa democratica 
perché avverte che le combinazioni che 
mantengono inalterati gli equilibri di 
forze non sono in grado di migliorare 
le condizioni dei cittadini, di offrire 
scelte più eque. Ciò non significa che 
la confederazione, per il carattere gra
dualista proprio dell'azione sindacale, 
per l'esigenza riformatrice che carattc· 
rizza tutta la sua storia, per il salto 
« culturale » compiuto con il supera· 
mento della logica « oppositoria » e di 
« antagonismo pregiudiziale», sia in 
grado di operare sulla base dci fatti che 
via via si determinano. Cosl da un la-

tu essa considera positivam..:ntc l':meg· 
giamento del governo che ha condotto 
alla firma dell'accordo per i metalmec
canici, dall'altro non può che criticare 
le prime scelte del governo in mate· 
ria di sanità e previdenza, scelte che 
penalizzano le categorie più deboli. 

Ed è particolarmente significativo 
che proprio l'esordio legislativo del mi
nistero confermi la costante rilevata a 
suo tempo da Nenni e cioè che lo Stato 
italiano è « forte con i deboli e debole 
con i forti ». 
. Il sindacato si attende segnali diver

si: non mancano nel Parlamento e nel
la stessa maggioranza uomini e forze 
in grado di far rilevare tali incongruen· 
1.e e iniquità. Abbiamo detto che la 
CGIL non può chiudersi in atteggia 
menti di diniego, lasciando il peso del 
le r~sponsabilità più gravose sulle spal
le d1 un governo che opera in condizio
ni difficili: perché essa stessa deve so
stenere l'esigenza di provvedimenti tali 
da incidere su situazioni cristallizzate 
e di danno economico collettivo; ma 
perché tale indirizzo possa affermarsi 
è prima necessario che la maggioranza 
offra le prove di voler procedere nel sen
so del rinnovamento, cominciando a 
non dare come scontato a favore del
l'imprenditoria la fiscalizzazione degli 
oneri sociali, a riesaminare l'utilizzazio
ne. dei fondi pubblici per investimenti, 
a mtervenire sulle tariffe in senso con
trario alle spinte inflazionistiche. Per· 
ché si accw<i il sindacato di aver dato 
la priorità all'occupazione rispetto alla 
h 1tta contrn l'inflazione, ma nelle mi· 
surc concrete che dipendono diretta
mente dall'esecutivo (prezzi amministra· 
ti) l: piuttosto quest'ultimo che rifiuta 
un ordine delle priorità nel senso dei 
sacrifici equamente distribuiti. 

Diciamolo francamente: nell'attuale 
crisi sociale e di trasformazione della 
funzione rappresentativa del sindacato, 
un governo capace di presentare un in
sieme di misure riformatrici, adeguate 
alle necessità di sviluppo del paese of. 
frirebbe ai lavoratori la possibilità di 
secondare un processo coerente, nel ri· 
conoscimento del ruolo delle altre com· 
ponenti sociali Spetta appunto all'ese· 
cutivo con i suoi comportamenti dimo
strare che intende pervenire ad una se
rie di risultati al cui conseguimento il 
sindacato possa essere cointeressato in 
una prospettiva generale di riorienta
nit>nto della vita produttiva e sociale. 

C. V. 
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Contro la mafia subito 

Intervista al/'on. 
Abdon Alinovi 
presidente della Commissione 
parlamentare Antimafia 

UNA PROVA DI SERIETA' 
a cura di Alberto Spampinato 

Abdon Alinov1 ha 60 anni, i capelli bian· 
chi, una lunga carriera politica. Parlamen· 
tare dal 1976, ex responsabile nazionale 
degli Enti Locali del P~I. gia. segre~arlo 
della Federazione comunis ta d1 Napoh, di· 
r igente delle lotte contadine del dopoguer· 
ra in Campania, ora e il primo esponente 
comunista ad assumere la guida dell 'An· 
tìmafia, e sa bene che tutte le orecchie 
sono tese a soppesare le sue parole, tut· 
ti gli occhi gli sono puntati addosso. Del 
resto, sono le cronache dell'ulteriore esca· 
lation della violenza mafiosa, i ndiscrezioni, 
rivelazioni e polemiche a sollecitare l'at· 
tenzione per le prossime mosse dell'anti· 
mafia. 

e On. Almovz, cosa manca allo Sta· 
10 per sferrare oggi stesso un attacco 
decisivo contro la criminalità Or[!,amz· 
!ala? Mancano i mezzi o manca la vo· 
lontà politica? O manca la cosciem.a 
del/11 pericolosilà del nemico da com· 
J,auere? 

Sttamo attenti: la volontà di un mt· 
ziativa più intensa contro la criminali
tà organizzata è certamente sacrosanta; 
ma non si tratta di fare un « blitz »; d' 
altra parte non bisogna nemmeno ac· 
ereditare l'idea che si comincia sempre 
tutto da capo. Uno strumento certa· 
mente importante e fondamentale è la 
lcvgc La Torre.Rognoni con le sue nuo· 
,.:; norme in materia di associazione di 
tipo mafioso, sulle questioni riguardan· 
ti il patrimonio e le attività finanziarie 
e così via. Ceno si tratta di verifica
re, a distanza di un anno dalla legge, 
in che misura vi sia stata una volontà 
politica determinata e che cosa biso
gna fare perché essa si crei a tutti i li
velli necessari. 

e IL JtJn[!,uinario terrorismo della ma· 
/ia, /'enormi! potere poli1ico-/ina11zia
rio acrnm11/a10 con il Ira/fico interna
zionale della droga, le oscure co/111sio11i 
all'interno degli appara/i dello Staio as 
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Hn1r1mo a1u..oru oggi ulla 111u/itJ ltJ L'IJ · 

pacità di esercitare una t•normt• 111-

/luenza. 
ln concreto, dalla Comm1ss1011I! Par· 

lamentare di Vigilanza quali! conlrìhu-

Un uomo 
un diario 
e Al di la dei polveroni che qualcuno 
ha cercato di sollevare. 1/ d1arto postu· 
mo di Rocco Chinnici sta dando un rt· 
levante contributo alla lotta contro la 
mafia. 

Quelli che Chinnici. episodicamente. 
annotava con calligrafia minuta sulla 
sua agenda. non erano pettegolezzi, 
maldicenze. ma sofferte cronache di 
vita vissuta, rìllessionl di chi, dovendo 
lottare contro un nemico sanguinario 
e senza volto, e stato costretto a guar· 
dare con sospetto perfino le mosse del 
collaboratori più stretti, i contrasti con 
i colleghi e superiori Questa diffiden
za inquisitoria di Ch1nnlci per tutto 
ciò che lo circondava. diciamolo aper· 
tamente, era pienamente giustificata 
ed oggi risulta addirittura salutare per 
il processo chiarificatore che può inne· 
scare, perché ha permesso a Chinnici 
di sferrare colpi decisivi. senza prece
denti. contro le più agguerrite cosche 
mafiose prima di soccombere travolto 
dal tritolo di via Pipitone Fedenco. 
Perché quattro anni fa. dopo /'assass1· 
nio del giudice Cesare Terranova. quan· 
do assunse la guida dell'uffic10 istru· 
zione del Tribunale di Palermo, Rocco 
Chinnlc/ sapeva che stava mettendo a 
repentaglio la vita, ma non per questo 
abbasso la mira. Si preoccupò soltanto 
di fortificare /'ufficio, facendo piazzare 
vetr1 antiproiettile a tutte le finestre, 
arruolando valorosi soldati e cioe mse· 
rendo nel suo ufficio giudici nuovi, CO· 

raggiasi. capaci d1 capire contro qua/1 
insidiosi, sfuggenti criminali s1 doveva 
lottare. giudici in grado di f iccare il na· 

tu puo Vl!mrl! ad un rajjon.111111:nto dcl 
/ronle anlzma/ia? Di cosa parlerà la 
relazione che volete presentare enlro 
Natale' 

Non posso certo ant1c1pare quello 
che dirà la relazione che presenreremo 
al Parlamento entro l'anno. Quello che 
posso dire è cht: la volontà espressa 
nell 'Ufficio di Presidenza da parte di 
tutti i gruppi è che si dovrà procedere, 
più o meno contestualmente, su ere di . 
rettrici di attività: le audi.:ioni dei mi
nistri più interessati e dei vertici mas 
simi degli apparati dello Staco prepo· 
sti alla difesa della sicurezza ed alla 
tutela della convivenza civile; visite sul 
territorio allo scopo di raccogliere dal
la viv<l voce delle forze rappresentami 
la società civilt: i suggerimenti, le cri--
so nelle banche per colpire 11 livello 
affaristico-criminale della mafia. Allora 
alcuni magistrati gli gridarono che sta· 
va lottando contro i mulini a vento . Ms 
Chmn1ci non era Don Chisciotte e fo 
-dimostrano 1 ricchi cimeli che lascia in 
eredita dopo solo 4 anni. il suo ufficio 
hs realizzato le più grosse e incisive in
chieste d1 mafia mai condotte in Sici· 
Ila; Chinnic1 lascia anche un drappello 
di giud1c1 giovani, affiatati e agguerri
ti contro la crtminalita mafiosa. ere· 
sc1ut1 alla sua scuola. Resta infine /'im
magine incancellabile di un giudice pro
fondamente umano, di un uomo giusto. 
pacifico, amante della vita e del suo 
lavoro, ma incapace di piegarsi ai mille 
•Inviti alla prudenza • che gli giunge· 
vano sibillini. di un lottatore instanca
bile incapace di fuggire davanti si pe· 
ricalo e perciò costretto a un destino 
eroico. 

Di Chinnici, per fortuna. non res tera 
sola la leggenda· a dire quanto e come 
il suo esempio sia imitabile, e a quale 
prezzo e adesso 1/ prezioso diario di 
quest'uomo, pagine che alzano impieto
samente ìl sipano su uomini e cose del 
mondo giudiziario di Palermo. che dico
no, in modo inconfutabile. fino a qua· 
le profond1ta la mafia eserciti la sua 
nefasta influenza; pagine che indicano 
cosa si deve fare per non ripartire 
ogni volta da zero. 

Ed é di buon auspicio che il Consi· 
g/io Superiore della Magistratura abbia 
cominciato a raccogliere questa eredi· 
ta. splndendo 11 giudice Scozzari alle 
dimissioni, elogiando ti bravo Falcone 
ed esprimendo. ma senza troppo gra· 
vare la mano, meno entusiastici apprez. 
zamentì su alti magistrati che dingono 
ul/ici nevralgici della magistratura SI · 

cìlìana. A. s. 
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riche, le denunce circa lo stato di at
tuazione della legge e più in gcncral1: 
sulla situazione concreta, specie nelle 
regioni più esposte; infine, approfon
dire attraverso gruppi di lavoro della 
commissione stessa - con i necessari 
supporti di carattere tecnico-culturale 
- una serie di temi come per esem
pio degli appalti, del collocamento, del 
traffico della droga e cosl via. La rela
zione non potrà che scaturire dal com
plesso di questn impegnativo lavoro. 

e Lei crede che tutti gli organi dello 
Stato faccia no abbastanza per combat
tere La mafia? O ci sono dei punti par
ticolarmente deboli? 

La mia valutazione è, in questo mo
mento, basata su notizie soltanto par
ziali. Non credo affatto che vi sia una 
mobilitazione complessiva di tutti gli 
organi dello Stato. Del resto i recenti 
avvenimenti di Palermo dimostrano che 
in diversi campi vi sono problemi, tal
volta anche assai ardui. Non bisogna 
arrendersi di fronte alle difficoltà, bi· 
sogna valorizzare l'azione di tutti co
loro che si muovono nella direzione giu
sta. avendo la consapevolezza che se 
una mohilitazione generale vi sarà non 
potranno mancare i risultati. E' chia
ro che quando parlo di mobilitazione 
generale non mi riferisco soltanto agli 
apparati dello Stato, ma soprattutto al
le istituzioni pubbliche locali e regio
nali, nelle quali le forze politiche, tut
te, sono alla prova di un impegno dt 
grande momento, e le stesse forze po
polari organizzate, i sindacati dei la
voratori, il movimento cooperativo, le 
associazioni culturali, giovanili. Né an
drà trascurato in tutta questa mobilita· 
zione il versante di un progetto della 
democrazia italiana verso le regioni op· 
presse dal sottosviluppo e dai poteri cri
minali, perché la fermezza dell'azione 
dello Stato non può e non deve essere 
disgiunta dalle iniziative per affronta· 
re con grande serietà, e, direi, anche 
con umiltà, la questione sociale, cioè 
del lavoro e dello sviluppo dopo decen
ni di sperperi e di carenze assai gravi 
che non hanno certo giovato ali 'imma
gine dello Stato presso le popolazioni. 

e Attorno alla f tgura e alla strategia 
antimafia dell'Alto Commissario si so
no addensate ultimamente polemiche 
e perplessità. A minarne ?,ravemente La 
credibilità si è aggiunta, infine, l'infa· 
mante accusa di colltmone Lanciata da 
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un dcti:nuto Qu.ilctmo ha parl.ito per· 
fino di rimuovere De Francesco. A cht 
tocca diradare le ombre e le perplessi· 
tà su un così alto funzionario? Cosa 
può fare la Commissione antimafia? 

Ho già dichiarato su questo punto 
che concordo pienamente con l'analisi 
svolta sull'Unità dal sen. Macaluso. 
Niente concessioni allo spirito profe
tico di De Francesco che vede una pro· 
spettiva più che secolare per battere la 
mafia; ma attenzione anche a possibili 
iniziative. Ad ogni modo spetta al Go· 
verno, speriamo lo faccia al più pre· 
sto, chiarire la sua valutazione sul più 
alto funzionario dello Stato da esso 
dipendente. 

e Lei è d'accordo sulla necessità dz 
p11bblicare il diario del consigliere 
istruttore Chinnici? 

Certamente, tanto più che solo una 
lettura integrale del diario autentico 
può consentire - dato che il magistra· 
to competente ha compiuto gli atti CO· 

perti dal segreto istruttorio - le valu
tazioni sul piano più generale. L'Uffi. 
.:io di Presidenza della Commissione 
su richiesta di tutti i suoi componenti 
ha chiesto in visione per la Commissio· 
ne il documento . 

e Come valuta le decisioni adol!ate 
dal CSM dopo la Lettura del diario 
Chinnici? Crede che siano sufficienti 
a diradare tutte le ombre proiettate sui 
.~illdici di Palermo? 

Le decisioni del CSM sono esempla
ri per rapidità e chiarezza ed è augura. 
bile che l'organo di autogoverno della 
Magistratura riesca a diradare tutte le 
ombre a cu_i ella si riferisce. In ogni 
caso, pur riconfermando lo spirito di 
intesa e collaborazione a cui vuole ispi· 
rarsi la nostra Commissione nei suoi 
rapporti con il CSM, ribadisco che la 
materia riguardante l'attività dei ma
gistrati è di esclusiva competenza del 
CSM. 

e E' quasi un luogo comune dire che 
la mafia ha addentellati con ambienti 
politici, in particolare con alcuni set
tori della DC: tu/li ne siamo convinti. 
Ma perché nessuna inchiesta giudiziaria 
è riuscita mai ad alzare il sipario su 
questo «superiore livello », sui «san· 
tu ari » della ma/ ia? Ci riuscirà la rna 
Commissione? 

In una mtcrvzstù il prefettu De I'ran· 
cesco ha dello che « più in alto non 
si fu~ colpire. Sarebbe fuorviante per
che st sconvolgerebbero gli equilibri » 

Cosa ne pensa? 

Gli aspetti politici di questa questio· 
ne va.nno_ nettamente distinti da quelli 
penali. D1 questi ultimi è il magistrato 
ed esclusivamente esso che ha la com 
petenz~ di chiarire le situazioni e pren
dere 1 provvedimenti necessari. Per 
quel che riguarda l'altro aspetto non 
c'è dubbio che la comune opinione 
secondo la quale la potenza delle or'. 
ganizzazioni di tipo mafioso non avreb
be potuto raggiungere il livello attuale 
senza complicità, cointeressenze tolle
ranze, di determ~nati ambienti ;otitici, 
non e contestabile. Ed è interesse di 
tutte le forze democratiche combatte
r~ la battaglia affinché sia fatta la mas
sima chiarezza su tutta una serie di 
aspetti sconcertanti della situazione. Di
versamente non si può invertire la ten
?e?za . alla sfiducia della gente nelle 
1sutuz1oni. 

e On. Alinovi, la Commissione si pre· 
par~ ad anaare nuovamente a Palermo. 
Cht incontrerà? Quale parola di speran
z~ può portare in una città così marto
riata dall'offensiva mafiosa? 

La visita a Palermo sembra dovero
s?, a . tutta la Commissione con prio
~tta. rispetto agli altri sopralluoghi, pur 
tndtspensabih, in Campania ed in Ca
labria. Non sono in grado in questo 
mom7nto di dire quali saranno gli in
contri che saranno predisposti, perché 
dovrà essere la Commissione stessa a 
d.eliberarli. Vorrei dire che, nello spi
rito dei componenti della Commissione 
vi è l'intento di non fare alcunché di 
clamoroso o coreografico. Si richiede 
spirito di umiltà e di massima serietà; 
ascoltare, constatare de visu la situa
~ione e contribuire con proposte, sug
gerimenti, critiche se necessario affin
ché si provveda. Solo di qui, mi sem· 
bra, può rinascere la speranza "'di tutte 
le forze sane, può essere sostenuca I 'a
zione di grandi forze popolari che, pur 
nelle presenti difficoltà, esprimono tut· 
ta la propria potenzialità di resistenza e 
capacità di aggregazione. Del resto pro
prio a Palermo il 3 settembre scorso 
vi è stata una marcia silenziosa che non 
può essere trascurata. 

A. S . 
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La magistratura tra isolamento e polemiche 

IL GIUDICE E GLI ALTRI 
di Vladimiro Zagrebelsky 

e Le centinaia di morti che la mafia, la 'ndr~ngheta e la 
camorra hanno seminato in questi ultimi anni, rappresen
tano il dato emergente di un fenomeno di impressionante 
diffusione, ramificazione e pericolosità. E se il numero 
stesso degli assassinati determina quasi una assuefazione 
della pubblica opinione, non più scossa dai quotidiani cri
mini della mafia, mantengono ancora una carica di emo
zioni e mobilitazione delle coscienze le uccisioni di per
sonaggi ufficiali, rappresentativi e ben conosciuti. Ma an
che omicidi di simili persone si fanno ormai frequenti: Ba· 
sile, Giuliano, La Torre, Mattarella. Dalla Chiesa, D'Aleo, 
Ciaccio Mont11ldo, Chlnnlcl. Un elenco di morti in rapida 
successione. 

Ma per <J•Janto grave ed intollerabile sia il risvolto san
guinoso delia attività mafiosa, esso è soltanto un rifles
so del fenomeno criminale. Della mafia - ma anche del· 
la 'ndrangheta e della camorra - sono evidenti e note le 
connessioni con settori della pubblica amministrazione e 
delle forze politiche che, anche da diverse posizioni, con
dizionano i pubblici poteri, in sede locale come naziona
le. E se le connessioni tendono a mantenersi occulte nei 
confronti dei poteri palesi, esse sono anche più insidiose 
quando si rivolgono a potenti organismi che operano essi 
stessi occultamente. Si pensi ai rapporti tra mafia, finan
za internazionale e P2 che vengono in luce nella vicenda 
del finto rapimento dì Sindona e del suo indisturbato sog
giorno palermitano. SI pensi ancora ai rapporti che van
no rivelando!'i tra servizi segreti e camorra e tra camorra 
e terrorismo nell'affare Cirillo. 

I rapporti con ambienti politici offrono certo alla ma
fia possibilità e, quindi, pericolosità rilevanti. Ma in tem
pi recenti le cosche mafiose hanno acquisito ulteriore po
tenza, che deriva dagli enormi capitali di cui dispongono, 
traendoli dalla produzione e distribuzione delle droghe. E 
cosi si è di fronte al fenomeno nuovo della impresa ma
fiosa - frutto degli investimenti In settori produttivi puliti 
operati dalle cosche mafiose - ma in radice diversa dalle 
imprese ordinarle e capace di inquinare tutta l'attività eco· 
nomica. Le possibilità di ricorrere ai capitali mafiosi, in· 
vece che al credito ordinario, infatti, attribuiscono all'im
presa mafiosa una posizione di preminenza che altera ogni 
regola di mercato. Per tacere, naturalmente, di altre pra
tiche illegali che ulteriormente danneggiano le imprese 
oneste rispetto a quelle criminali. 

Si è quindi di fronte ad un fenomeno di gravità tale 
da profondamente segnare la vita della nostra società. Né 
è un fenomeno localizzato. Le cosche calabresi operano 
notoriamente in Piemonte, Liguria, Lombardia, non meno 
che in Calabria. La mPfia non limita la sua attività alla 
Sicilia e si dirama ormai, se non altro per l'investimento 
dei capitali tratti dal commercio della droga, in tutta Ita
lia e nel mondo. 

Un fenomeno criminale di tale complessità richiede
rebbe una azione coordinata in tutti i settori delle pub
bliche istituzioni. Ed è certo che resistenze al suo espan
dersi si verificano In tutte le articolazioni dello Stato. Ma 
le punte più visibili (e forse più determinate) della lotta 
si trovano nella polizia giud:ziaria e nella magistratura. 
Paradossalmente, nonostante tutte le polemiche sul segreto 
istruttorio e sulla • separateua • della magistratura, li 
processo penale rappresenta un momento di pubblicità, 
che consente alla pubblica opinione di conoscere fatti e 
realtà mafiosi, fatti e realtà istituzionali. Accade allora 
che la magistratura sia In prima fila, non solo come obiet· 
tivo degli assassini, ma anche come bersaglio della po· 
lemlca sulle ragioni della insufficiente reaz:one dello Sta
to alla criminalità mafiosa e sugli Insuccessi che si veri
ficano. Ma Il quesito sulla adeguatezza della magistratura 
e della magistratura palermitana in particolare, nella lot· 
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!8 alla mafi~ •. si intreccia con il tema più ampio, suscitato 
in sede poht1c~, r!!lativo all'attuale assetto della magistra
tura, alla sua indipendenza, responsabilità, • politicizzazio
ne•, ecc. 

~ltre un certo livello di incisività, gli interventi della 
mag1st~~tura non son~ sopportati da larga parte delle for· 
ze pohbche. le reazioni alle indagini giudiziarie sul Ban
co ~mbrosiano, sui fatti di Savona e le tangenti di Tori
~o: •~dicano In m~do del tutto inequivoco la strumenta· 
hta di certe polemiche. Polemiche che, naturalmente, ten· 
d~no I! nobilitarsi, affrontando anche aspetti reali delle 
d1sfunz1onl del sistema giudiziario. 

la . re~e.nte vicenda della " fuga " degli appunti di Roc
co Chmn1c1 e della loro pubblicazione va inserita e valuta· 
t~ _nel q~adro che si è delineato. La rapidità e la pubbli· 
cita dell Intervento ~el Con~iglio Superiore della Magistra
tura sono val~e a hmlt~re 11 danno che deriva da un ge· 
ner~le dlscred1!0, che finisce con il mescolare, rendendoli 
l~dt~tlng.ulblli, 1 meriti degli uni e le colpe degli altri. Un 
s1m1le risultato concorre a sostenere le posizioni di chi 
tende. a pre~entare la magistratura come il più inaffidabi
le d~! p~teri dello Stato e confonde gli atteggiamenti di· 
vers1hcat1 ~he sono presenti nella magistratura. Si ricordi 
la spr~glu.d1~ata. opera~1one condotta da chi nella vicenda 
dell~ mcriminaz1one . d1 tutto il Consiglio Superiore della 
Magistratura per gh ormai famosi cappuccini, ad opera 
d~I Pro~uratore della Repubblica di Roma, ha messo in 
c1rcolaz1one la spreuante definizione di .. guerra tra ban
de"· 

_La. c.onvinzione che la pubblicizzazione degli appunti di 
C_hi_n_nict,. oltre che essere manifestazione di grave insen· 
s1b1htà rispetto alla sua memoria, va inquadrata in un di· 
segno politico-istituzionale che si svolge ormai da qualche 
a.nno, non togli~ che il documento che il Consiglio Supe
riore de.li~ Magistratura. ha esaminato pone alcuni gravi in· 
terrogat1v1. Sono quelh che, con accenti diversi sono 
emersi nel dibattito in Consiglio. Quale livello di 'consa
pevole~za professionale, quale compattezza nella lotta al· 
la m~fta ha un ambiente giudiziario che conduce un suo 
prest~gioso esponente a riscontrare ovunque episodi so· 
spetti? Quale solidarietà, professionale, ma anche solo 
umana, un simile ambiente offre ai magistrati più esposti 
~ c~e operano con accettato rischio di vita? E' vero, tra 
I eroismo ~I Chlnnlci, ~i Ciaccio Montaldo e degli altri 
che 7" plu. numerosi d1 quelli che sono conosciuti dalla 
~ubbhca op1.nlone - lavorano con determinazione ed intel· 
hgenza, e I opposto estremo della compromissione e col
pevole Ignavia, _si trovano Infinite sfumature di impegno. 
Qualche cosa d1 analogo può essersj, verificato nel com· 
portamento della magistratura in certi momenti critici del
la lott~ al te~rorismo. Ma l'isolamento dei magistrati im
pe~nat1 nella 1struz•one e nel giudizio dei processi di ter
rori~mo non. è stato mai cosi completo come sembra quel· 
lo •.n cui _vivono I magistrati impegnati nei processi di 
~af1a. Essi • avevan<? accanto forze sociali e pubblica opi· 
mo~e e mai uno d1 loro può avere provato ciò che Chin· 
niet ha e~~re~so nei suoi appunti. L'opera di chiarimento 
d~lle posmom personali di magistrati che siano censura· 
btli sotto il profilo della deontologia professionale è cer· 
to necessar~a .. e il Consiglio Superiore della Magi· 
stratu~a ha mmato a farlo. Ma è illusorio e miope I' 
atteggiamento di chi guarda criticamente alla magistratu· 
ra (e le altre Istituzioni?) s dimentica che il successo o 
l'insuccesso nella lotta alla mafia si gioca sul piano del· 
l'impegno di tutta la società. 

' 

Magistrato. componente 
del Consiglio Superiore 

della Magistratura 
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Intervista alf'on. Salvatore Mannuzzu 

Dentro il carcere 
dopo l'emergenza 
a cura di Fabrizio Clementi 

Il regime interno delle prigioni dipende inevitabilmente 
da quanto è in gioco fuori. 
Occorre pensare ad una nuova scala di interessi penalmente difesi. 

• Da alcuni giorm è 111 corso nelle 
carceri italiane una protesta molto ci 
vile lei detenuti per ottmere una ri 
forma del regime carcerario. Ciò nono
stante le istituzioni, gli uomini pre 
posti al governo del carcere, le forze 
politiche, al di là delle parole, confer
mar.o un loro atteggiamento « a.e.no
jtico » di fronte al problema. Tate 
comportamento si_~nifica che è ormai 
irreversibile la cosiddetla cultura del· 
l'emergenza? E' possibile, e m chi' mo 
do, intervenire? Ne abbiamo parlato 
con /'on. Salvatore Mam111uu, indipen
dente eletto nelle liste comuniste, e
sperto dei problemi del u/lore. 

Un atteggiamento unanimamente 
« a~nostico »? Mi pare sia il caso Ji 
distinguere. Le responsabilità sono di 
tutti, è vero (e non può essere altri
menti): ma divers.1menrl" distribuite. 
a destra cd a sinistrn; nggiungiamo :m 
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che: fra le sinistre. La realtà è che il 
problema penitenziario è poco risolvi 
bile stando cosl le cose, rapporti so 
ciali e rapporti istituzionali: rapporti 
di potere. Il regime interno delle pri
gioni_ dip~nde ine~itahilmente da quan
to è rn gioco fuori; e non intendo sol
tanto temi, pure di straordinaria im· 
portanza, come il processo penale ed 
il diritto sostanziale penale. Il disastro 
penitenziario che stiamo vivendo cre
sce col divaricarsi di contraddi;~ioni 
generali . Cogliere il senso di esse, del 
tessuto molto specifico di interazioni 
che producono, anche ai livelli isritu
:donali. significa fare qualche passo 
fuori della <(cultura ddl'emergen7.a »; 
qualche alt~o passo in una strada che 
si è già iniziata, si sa quanto fatico~a
mente . Ma si sa anche che strade co· 
mc: queste non sono apcvoli nC: retti· 
lince. che non lo sono mai le strade 
della storia. F. qui. per il carcere, la 

qnl·~u'm" <.· prnprio se andare nel sen 
w Jdb Murb o contro. Registriamo 
allora la novità ddla domanda di tra· 
sformazione. mai cosl esplicita mai 
cosl matura, che viene dalla massa dei 
detenuti come dalla massa degli agen
ti di custodia: segno di acquisizioni 
collcnive già compiute. politiche e cui· 
rurali. E registriamo anche un 'altra no
vità nella funzione carcere: un diveni· 
re, da contesto genericamente crimino 
geno, (( scuola di delinquenza » si di. 
ccva, a luogo strategico della dinami · 
ca di sviluppo della grande criminali· 
tà . Si tratta di comporre il conflitto 
fra queste due <( novità», di sceglie. 
re : se stanno davvero a cuore le csi
~enze della difesa sociale. 

• Sono ormai trascorsi otto anni dal
l't:manazione della leu,e dt riforma del 
SZJ/ema pemlenzral'io italiano. In que
rto periodo si è discusso sui motivi 
del suo fallimento. I poli della polem1 
ca s1 sono incentrati da una parte nel
la denuncia del sabotag?,io operato 
dalla Direzione generale per gli isti 
Iuli di prevenzrone e pena, cui spet·· 
lava isllluzionalmente il com pilo di 
predisporre le slrulture personali e 
materiali necessarie, e dall 'altra nel/' 
evidenziare il cara//ere essen-:.ialmente 
velleitario e utopistico della leJ!.J!.e. So-
110 ancora valide, anche ai fini della 
defmizione di una nuova ipotesi dz ri· 
forma, queste posizioni? 

E' riduttivo, per quanto ho già osser
vato, parlare di sabotaggio da parte 
della grande burocrazia. Anche se a 
quel punto (direzione generale del mi 
nistero) si sono verificate fondamenta· 
li strozzature del processo di riforma, 
ma credo assai più come effetto d'una 
impostazione politica complessiva di 
governo. Questa impostazione era, e 
credo sia ancora, poco compatibile con 
la avanzata mediazione, la qualità del
l'opzione della legge di otto anni fa. 
Solo quando si è detto ciò si possono 
rilevare le carenze di quella legge: il 
suo cadere solo « dentro » il carcere, 
mentre la ri:;posta del carcere si gioe.i 
in gran parte « fuori ,. ; e insieme il 
suo proporsi come « carta dci diritti 
dci detenuti ». contrapponendosi all' 
ordinamento precedente che asscgnav:i 
il primato all'organinazionc: quancb 
invece ben poco cambia se non si ado 
penino moduli urganinarivi capaci di 
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rcndl·re dfettivi 1 diritti, d1 umi (an· 
che dd personale penitenziario). scrit· 
li sulla carta. 

• Le fori.e democralrche eL'ita110 d1 
analiuare compiutame111e le nuove ca
ra/leristiche quantitative e qut!lititati· 
ve della criminalità in una società mo 
derna e in un sistema capitalistico co· 
me il nostro e, comeguentemente, 11011 
vengono regrstrate (codifica/e) tali 
nuove ligure crilninnli, ma11/e11e11do. 
invece, figure orn1ai tranquillamente 
deruhri/1cabili dai codici. Tullo qtte· 
sto in che misura incide mila ques/io 
ne carceraria? 

Distinguerci ancora tra forze com~ 
si suol dire democratiche. Anche se 
poi ritardi vanno rimarcati anche a si· 
nistra. Si tratta appunto di pensare 
una nuova scala degli interessi penal
mente difesi, aderenti a ciò che si vuo 
le che sia il processo democratico (ed 
a ciò che esso può diventare): di pen· 
sarla e di acquisirle consensi di mas· 
sa, di farla dh•entare egemonica. Pro· 
prio così, anche cosl si esce dall'emer· 
p.enza. Gli efferri sulla questione peni· 
tenziaria sono evidenti, e non si trat· 
ta solo di riduzione della quantità del
la popolazione dei detenuti. Non si 
governa un carcere che risponde ad un 
sistema di valori non pit1 credibili. e 
che rinchiude troppi pesci piccoli men· 
ere troppe balene stanno in libertà. 

• In I ta/ia e rn Francia recenti lef!,gr 
depenalizzatrici, varale quasi contem 
poraneamente, hanno dato scarsiuimi 
multati circa il contenimento dell'af· 
lluenza in carcere. Perché? 

Sono convinto della gradualità ne· 
cessarla di simili riforme: come dcli' 
importanza dcl principio affermato ron 
e:.se ed anche dcli 'importanza della ra· 
1.ionalizzazione che si è compiuta. Ma 
si è tractato, appunto, prevalentemen· 
te d'una razionalizzazione Al principio 
occorre dare una attuazione che tocchi 
noce,·olmente le scelte di valore, se 
vogliamo cambiare davvero. 

• Lavoro all'aperta, alfidamento m 
prova al servizio rociale, regime di se· 
mi-libertà, semi-detem.ione, libertà 
controllata, pene pernniarie sostituii· 
ve: perché questi strumenti altemativ; 
,. tendenti al miglioramento della vita 
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m carccr<' non venfe_ono applrca11 m·lla 
misura dovuta? 

Ho già detto che la carta dei diritti 
penitenziari, stando così le cose, rima 
ne inattiva. Occorre incidere profon
damente sulle condizioni materiali del
la gestione delle carceri. E' un elenco 
noto (e non compreso negli articoli 
della riforma del 1975): il processo 
ed il diritto penale sostanziale; l'edi 
tizia e le strutture materiali; il perso· 
nale penitenziario, una riform<l profon. 
da del suo ordinamento verso la pro· 
fessionalità. E poi, \'enendo sempre più 
all'interno delle prigioni, la modific,1 
del regime dei reclusi, vigente di fat· 
ro, il disegno d'una loro diversa dipen
denza. Il discorso andrebbe approfon. 
dito come qui, in poche battute, non 
si può fare: ma insomma si trntta di 
wstituire agli attuali sistemi di gover· 
no della popolazione detenuta, basati 
su costrizioni irrazionali e cicche, in 
contrasto con le acquisizioni generali 
della collettività, altri sistemi che di 
quelle acquisizioni tengano conto e 
dunque siano più capaci di consenso. 
Proprio perché gli attuali sistemi di 
governo del carcere non governano e, 
nella loro violenza, sono funzionali a). 
la grande violenza criminale: se vo
sliamo davvero che la parola difesa 
sociale non resti solo una parola. Allora, 
occorre introdurre, e garantire, meccani
smi di differenziazione reale fra i de
tenuti: distinguendo la massa dei non 
pericolosi da coloro che pericolosi in 
vece sono. Ho detto anche garantire 
perché è urgente una riforma dcl regi· 
me di massima sicurezza: e stiamo per 
vararne con i compagni comunisti la 
proposta legislativa, nel senso della 
pre\•isione dei casi di assegnazione a 
quel regime, della definizione delle 
maggiori restrizioni che esso compor· 
ta, dei rimedi giurisdizionali offerti a 
chi vi è assoggettato. Ma la differen· 
ziazione richiede una specificazione dei 
contenuti anche sul versante della mas
sa dei reclusi non sottoposta al regi· 
me di massima sicurezza. E ritengo 
abbia importanza strategica l'usdtn di 
questa massa dalle abituali condizioni 
d'ozio, l'impiego in attività produttive. 
Per favorire ciò abbiamo già presenta 
to, con i compagni comunisti, prnpo· 
ste di legge rivolte a creare occasioni 
di lavoro penitenziario, mediante in· 
cenuv1 alle imprese e modifiche delle 
norme sul collocamento, ed a rcinte· 

grarc la rctrihuzioni;: .og~i d~rnrrar,1 01 
tre la metà . 

• Post-emer.eprza e carcere Secondu 
l.ei quali sano le iniziatzve che f>05 

sono oggi favorire una democratÙ.z.-i· 
z1011e della vita in carcere (non solo 
in riferimento ai detenuti ma anche 
per quanto riguarda .'<.li agenti di cu 
e/odia)? 

La prospettiva ~ulla quale ho insi 
stiro comporta un 'ipott:si di ricompo 
sii'ionc sociale, la fine del regime di 
scparatezza del carcere. Per questo, ri
producendo in Parlamento un atto già 
presentato nella scorsa legislatura, in· 
tendiamo vincolare il governo a con
sentire. almeno sperimentalmente, as 
scmblcc di detenuti, aperte ai rapprc: 
sentanti democratici. E per questo so 
no cardini della riforma del corpo de 
gli agt:nti di custodia i princìpi della 
smilitarizzazione e della libertà sinda
cale: anche per rendere attiva, con I' 
auto-tutela, la carta dei diritti degli 
agenti. 

• Gara111.1e dez ci/ladini ed eJZgenze 
di sicurezza sociale Secondo Lei limi
tare notevolmente i casi di deten-:io
ne preventiva per reati di scarso rilie
vo, ridurre i casi di arresto obbligato
rio in flagranza. diminuire la durata 
della detenzione preventiva e altre mi
sure di questo genere potrebbero in
crinare l'equilibrio tra le due esigen
ze rn indicate? 

Mi sta bt:ne perfino che si arrivi al 
luogo comune ripetendo che il nostro 
carcere è sempre più carcere di impu
tati, non di condannati, che sempre 
più la pena che si espia è preventiva. 
Purché se ne ritraggano le conseguen· 
i'e legislative dovute: subito, con tut
ta l'urgenza che è necessaria. Abbat
tiamo allora certe soglie e certi limi
ti vigenti in tema di detenzione prov· 
visoria. Ma, appena l'abbiamo fatto, 
sappiamo che non basta. Proprio per
ché va sa!vato l'equilibrio detto nella 
domanda, è questione d'una riforma 
completa del processo e della stessa 
funzione di giustizia. E ciò porta alle 
contraddizioni generali accennate ali' 
inizio del discorso: entra in eioco il 
sistema di rapporti cittadino-Staro e, 
in questo sistema, il modo di essere, 
il segno politico del controllo giudi · 
zia rio. • 
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L'ASTROLABIO DIBATTITO 

Venezia 

Più che Mostra è un museo delle cere 

e Secondo OrweU nel 1984 (data che 
è il titolo dd suo celebre romanzo) il 
mondo ha finito di vivere, nel senso 
che è tenuto in pugno da forze totali
tarie inesorabili. Forze che controllano 
istante per istante la vita della .gente, 
mediante spie televisive collocate tn tut· 
te le case. Nel 1984, secondo Gian Lui
gi Rondi, direttore della Mostra del ci
nema di Venezia, non succederà nulla 
di ciò e un pubblico composto preva
lentemente di giovtini (mescolati a vec
chie mummie) continuerà a recarsi con 
entusiasmo nelle sale e salette del Lido 
per vedere film . 

La domanda che sorge è la seguen
te: fino a che punto sono condizionati 
questi ragazzi? e un anno in più che 
cosa significherà, rispetto all'edizione 
della Mostra appena conclusa, sul pia
no del condizionamento? Sotto questo 
profilo, pur aminettendo la chiave pa
radossale pescata in Orwell, la Mostra 
ci appare come una sorta di isola fe
lice ed incosciente, in cui si consumano 
le ultime illusioni sull'avvenire del ci
nema cosl come lo abbiamo conosciu
to. Vi si immagina che Venezia possa 
diventare la patria dell'Autore, maiu
scola mi raccomando!, che trova in 
Rondi e nella Mostra un padre com
prensivo e un tetto sicuro, benché so
migliante ad un museo. Ci si dimen
tica, però, che allineando Autori vec
chi e nuovi, decorandoli al valore, pre
sto Venezia sarà una Redipuglia del ci
nema. 

Quali sono le carte in tavola? E' det
to subito. Velleità (dei contestatori del 
'68) e dilettantismi (dei contestatori, 
ma soprattutto dei dirigenti pubblici e 
quindi dei partiti) hanno portato ad 
uno smarrimento di fondo che è più 
grave di quanto possa sembrare. La Mo
stra non è né carne né pesce Non è un 
ritrovo culturale e intcllerruale, come 
vorrebbe essere, perché esistono nume
rosi festival che ndl'ulrimo decennio 
hanno grattato fino in fondo la pento· 
la delle partecipazioni « qualificate » e 
delle opere o dei filoni altrettanto 
« qualificati » (Pesaro, Sorrento, Vero
na, Firenze ospitano ad esempio rasse-
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gne che non hanno paragoni per se
rietà d'impostazione e possibilità di 
incontri, di riflessioni). La Mostra non 
è un punto per l'industria e pt-:r il com
mercio, ossia per i produttori,- i distri 
butori, gli esercenti, i boss delle tele
visioni, perché si è fatta soffiare il po
sto da Cannes e perché, dall'inizio, non 
ha mai avuto ambizioni di questo tipo. 

Adesso che si sono levate voci per 
svegliare la Mostra, per invitarla a dar
si da fare e a scoprire una mentalità 
bottegaia o imprenditoriale, realistica
mente bisogna ammettere che si trat
ta di voci piuttosto superficiali, dilet
tantesche appunto, perché non si inven
ta una linea affaristica dopo averla bi
strattata da sempre. La Mostra non è 
il crocevia della moderna comunicazio
ni, ossia dei rapporti e delle connessio
ni tra cinema e televisione, perché da 
un lato sogna il vecchio cinema che si 
identifica con l'arte, dall'altro perché 
la televisione ha altre sedi per collabo
rare o entrare in conflitto con il cine
ma (i mercat~ degli audiovisivi dove pe
scano la Rat e le emittenti private). 
J nfine, la Mostra non è il paradiso 
del pubblico più o meno specializzato. 

Il male veneziano è dunque incura
bile? il 1984 sarà letale per la Mostra 
o per il cinema o per tutti e due? Fa
cendo voti e scongiuri, si può senz'al
tro dire che .alla vic:nd? della rassegna 
una volta agitata, aguauss1ma, si va so
stituendo con lenta sicurezza una arro
gante routine. Si andrà al Lido, già dal 
1984, con in testa tutto quel che potrà 
accadere. Una pacata sfilata di molti 
film inutili e di pochi utili, interess:rn
ti. Complimenti tra Rondi e 4ualche 
maestro del cinema che si n:cherà, tra
scinandosi su metaforiche stampelle a 
ritirare il prezioso omaggio e gli appl;u. 
si a lui riservati. 

A questo punto, leggendo le nostre 
note, Rondi o un rondiano potrebbe al
zarsi dalla sedia gestatoria o uscire tra 
i flabellatori e affermare: « Forza, al
lora, quali sono le contropropmte? ». 
Dovremmo rispondere che. ancora una 
volta, l'illustre o gli illustri interlocu
tori non hanno capito un fatto a nostro 

avviso fondamentale. L'illusione, o la 
speranza, che la Mostra potesse o pos
sa risolvere da sola i grossi problemi del 
cinema, è loro Sono loro, e gente co
me loro, che s1 dilaniano e dilaniano una 
istituzione culturale pubblica per fini 
personali o come burattini di questo 
o quel gruppo di potere. La Mostra, in 
tutte queste mani. assume un valore po
litico simbolico assolutamente ridicolo 
rispetto alla realtà della comunicazione 
oggi. La Mostra vuole esercitare un ruo
lo di compensazione saggia, al di sopra 
della mischia, richiamandosi alle origi
ni, mettendo una buona parola sulla 
qualità, rassicurando gli Autori che esi
ste un Potere sollecito e mecenatesco, 
celebrando una gerontocrazia delle 
idee. Per precisare meglio, dico senza 
mezzi termini che non ho nulla con
tro Rondi, anzi credo che sia l'unico ca
pace di garantire le indispensabili rela
zioni nazionali e internazionali, fuori e 
dentro il cinema, che sostengono una 
Mostra come quella di Venezia. Forse, 
sarebbe stato l'uomo adatto 4ualche 
tempo fa, ma lo contestavano. Ora gli 
stessi contestatori hanno messo il si
lenziatore alle critiche e gli danno una 
mano, facendosi comprare con poco 
non tanto da Rondi quanto dall'istitu· 
ziOne nel suo complesso, con le sue 
lottizzazioni e le sue pratiche malnasco
ste di soctogo\'crno. 

Per una Mostra davvero all'altezza, 
sarebbe necessario un gruppo di cerve!· 
li non bacati da vecchi rancori o da 
ansie morbose di ri\•incita. Questi cer
velli dovrebbero, con umiltà, esamina
re prima la realtà degli audio\'im·i e 
predisporre un progetto in gra<lo di 
dare qualche risposta almeno ai nodi 
sul tappeto. Questo gruppo dovrebbe 
avere il supporto delle forze politiche 
convinte di far funzionare una istitu
zione e non di disporne per collocare 
fiduciari. Perché il 1984 è già nel 198 3, 
era nel 1982 e ancora prima. Il 1984 
è quella frittata di velleità e dilettan
tismi che intellettuali servi portano in 
tavola ai politici, trovando chi se la 
mangia con gusto e rompe volentieri 
altre uova nella padella. • 
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Roma: il restauro 
del Palazzo delle esposizioni 

E' Quadriennale 
ma dorme da 1 O anni 
di Giovanna Dalla Chiesa 

e Con la ripresa del1e attività arti
stiche, uno dei primi e più urgenti 
problemi, lasciati insoluti dalla scorsa 
legislatura, si riaffaccia sul territorio 
nazionale. la gestione del Palazzo delle 
Esposizioni, che ha sede in Via Na 
zionale a Roma. 

Costruito nel 1882 da Pio Piacen· 
tini e di proprietà del Comune di Ro
ma, esso rappresenta il complesso più 
vasto destinato ad attività culturali ed 
artistiche di cui la capitale è dorata. 

In esso, tuttavia, ha avuto sede 
dalla sua nascita ( 19 31) ad oggi l'En· 
te Autonomo Quadriennale Nazionale 
d'Arte, che insieme.: alla Biennale di 
Venezia costituisce la più ampia e pre 
stigiosa rassegna artistica italiana. 

Quest'anno il Palazzo sarà messo al 
restauro, secondo un articolato proget· 
to di ristrutturazione, che il Comune 
ha affidato all 'archi retto Dardi, nella 
intenzione di trasformarlo in una mo
derna Kunsthalle, ossia in un centro 
polivalente, aperto ai più diversi set· 
tori della ricerca (cinema, teatro, ar
chitettura, fotografia, musica, audiovi
si\'i e arti visive) e rispondente, quin
di, alle attuali diversificate esigenze di 
cultura. 

C'è stato un momento, in cui ini
ziando a varare questo suo autonomo 
e legittimo progetto, il Comune di Ro
ma è srato accusato dalla Quadrien
nale d1 volerla espropri<1re della sua 
zona tradizionale di operazione, ma 
pur non avendo tale ipotesi reale fon-
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damento è pur vero, che non si vede 
ancora chiaramente, quanto a lungo, 
se, e come, la Quadriennale potrà con
vivere nello stesso luogo, con le rin
novate e agguerrite esigenze dell'am
ministrazione capitolina. 

La questione non è infatti un puro 
problema di spazi. Se si riconosce, co
me da più parti è avvenuto l'anno 
scorso, la necessità di ripristinare a 
nuova vita un Ente dell'importanza 
delJa Quadriennale, non solo come 
consuntivo periodico e come va!)ta ras
segna, ma come organo agente in t.~ 

stensione e ad alti livelli qualitativi. 
dotato di suoi archivi e di efficienti 
apparati tecnici, non si capisce poi, 
come si possa lasciarla costretta in llna 
sede non sua e certamente inadegua
ta alle sue funzioni. 

L'ipotesi che con il rammoderna
mento del Palazzo, il Comune Ji Ro
ma voglia creare le premesse per un 
riassorbimento della Quadriennale non 
regge, tra l'altro non lo potrebbe, in 
quanto l'Ente è da sempre semmai, 
un punto d'incontro di diverse isti· 
tuzioni, dallo Stato alle autonomie lo
cali, dove se anche il Comune è pre
sente con due rappresentanti, gli altri 
Ministeri e la presidenza del Consiglio 
vi intervengono con ben altri serre dei 
loro esponenti, creando dunque il pre
supposto per un dialogo cd una <:ol
laborazione plurilaterale. Né. d'altra 
parte, questa volontà è mai mtpclata 
negli organi competenti, a livdlo po-

lirico, o negli uomini di cuhura, che 
tanto alacremente hanno sollevato un 
dibattito in materia lo scorso anno. 
Anzi è vero il contrario. 

Il problema più urgente non è tan
to sapere, dove la Quadriennale terrà 
la tanto attesa e non ancora avvenuta 
(dopo dieci anni dall'ultima edizione!) 
XI rassegM, quanto completare quel
le nomine del suo Consiglio di Am· 
ministrazione - scadute all'inizio del-
1' '82 - che sono la condizione indi
spensahile per il suo inizio a proce
dere, ed anche - se la scelta sarà 
confacente - un buon avvio per 11 
rinnovamento. 

Nel giugno di quest'anno, 4uattro 
dci nove membri del Consiglio di Am
ministrazione della Quadriennale sono 
già stati nominati e rispondono per 
le loro capacità e meriti ai requ1sìt1 
richiesti· Bruno Zevi (per i gruppi 
PSI e PSDI) e Filiberto Menna 
fper il PCI), designati dal Comune 
di Roma; Angela Maria Romanini de
signata dal Ministero dei Beni Cultu
rali e Ambièntali; Andrea Volo desi
gnato dal Ministero del Lavoro su in
dicazione del sindacato unitario CGIL, 
CISL, UIL. Mancano ancora all'ap
pello il Ministero dell'Industria, il 
~1inistero della Pubblica Istruzione, 
e soprattutto la presidenza del Consi· 
glio, con ben tre dei candidati da cui 
dipendono il presidente e il segreta· 
rio generale dell'Ente. Il decreto era 
già pronto a giugno, ma la crisi di go
verno Io ha bloccato, speriamo ed au
spichiamo quindi, che le pur impegna
tive vicende di politica internazionale 
- come si mormora - non debhano 
tenerlo nel cassetto ancora troppo a 
lungo! 

Quanto allo statuto della Quadrien
nale, vecchio di oltre quarant'anni è 
proprio in sede PSI, che dal respon
sabile culturale, Giuseppe Tamburra
no, è stata avviata una proposta diret
ta al competente Ministero dei Beni 

Culturali, per sveltire la procedura 
del disegno di legge, ventilata dall'al
lora ministro Vernòla, ricordando :he 
lo statuto degli anni '30 fu approvato 
con decreto e non con legge. Vernòla 
si proponeva grandi cose dalla Qua
driennale e pur procedendo con cau· 
tela nd vespaio di polemiche, che glt 
erano cadute addosso, si dimostrò par· 
ticohumente interessato al problema. 

Farà altrettanto il suo successore? 
Per ora non ha espresso alcuna opi· 
nione in materia. • 
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Fone il tempo delle tavole rotonde sia per finire. 
La tematica di una moderna democrazia industriale esce 
dal lrmbo dell'accademia per mettere realmente i piedi 
per terra? E' presto per dirlo, ma non c'è dubbio che 
all'orhzante qualche segnale di novità c'è Prima le ini

ziative di Prodi per avviare una nuova fase di consul
tazione e di partecipazione dei lavoratori alla vita delle 
imprese, poi l'esplicito avallo di Craxi alle sperimenta 
zroni promoJse dall' I Rl e il suo incoraggiamento agli 
altri enti di gestione a seguire la stessa strada, infine 
L'annuncio del PSI (Didò sul n. 16-17 dell'Astrolabio) 
di una prossima proposta di legge volta ad introdurre 
anche in Italia (con J!,li aggiustamenti del caso) 1 cri

teri che ispirano le direttive comunitarie in materia di 

democrazia industriale. Certo, se si tien conto della du

rezza della stagione contrattuale appena conclusasi e 

della drammaticità della crisi occupazionale può appa

rire illusorio che i sindacati e gli imprenditori - con 

o senza il concorso dei pubblici poteri - riescano a 

individuare più soddisfacenti forme di partecipazione 

dei lavoratori alla vita delle aziende. Gli stessi orienta

menti che vengono qui espressi dai rappresentanti delle 

due parli sociali testimoniano che il solco che li dividt• 

è ancora profondo. E tuttavia - al di là delle vulontà 

sogp,elllve - è la n:altà stessa della crisi che prima o 

poi costrmgerà le forze sociali a cambiare <' le re.r;,oit' del 

gioco » Cosi comt• sono a//ualmente le relaz10m zndu

strial1 non regg<1no p11ì I:. lo Ji è visto. E' possibile al

lora stabilire 1111 nuovo equilibrio tra conflillo socrnh· 

e partecipazione? E' possibile mJividuare nuove forme 

e nuovi spazi dr codecisione dentro e fuori delle impre

se andando al di là della contrattazione tradizionale e 

/uttavra senza annebbiare rl ruolo negoziale del sindt1· 

cato? E, ancora, una lep,rslazione di sostep,no az d1ri11i 

dr informazrone p,ià acquisiti dalla contra/lazione può 

o no fallorire una più moderna democrazia inJustrrafr? 

Ma, in quali imprese sperimentare nuove forme di par

tecipazione e come legare la democratizzazione dell'im

presa alla democrattuazione dell'economia? Le ricette 

prefabbrzcate è meglio metterle da parte, le «guerre 

ideologiche» pure. L'urgenza di una ridefinizione del 

ruolo del sindacato e àell'impresa in una società indu 

striale moderna, anche se percorsa da una crisi acuta, 

resta. li problema vero che sta dietro la tematica della 

democrazia industriale è questo. 

. -_1 __ ,."": ·l ~ - =:'lb' 

'1 
DEMOCRAZIA 
INDUSTRIALE 
COMINCIA 
UNA NUOVA 
STAGIONE? 
a cura di Franco Locatelli 

LE DOMANDE DI ASTROLABIO 

O Come valuta il proposito del Governo Craxi 
di promuovere nuove forme di partecipazione dei 
lavoratori alla gestione delle imprese, incorag
giando l'estensione ad altri enti a partecipazione 
statale dei confronti con i sindacati aperti su 
questa materia dall'IRI? 

f) Pensa che la sperimentazione di nuove forme 
d1 democrazia industriale debba (almeno per ora) 
limitarsi alle imprese pubbliche oppure possa es
sere estesa anche alle imprese private? 

O I socialisti hanno preannunciato la presenta
zione di una proposta di legge per tradurre in 
norme nazionali - adattate alla specificità della 
situazione Italiana - le Direttive comunitarie sul
la democrazia industriale: se ritiene utile una leg
ge in proposito, quali caratteristiche di fondo do
vrebbe avere? 
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MONTESSORO/L'iniziativa 
dell'IRI è da raccogliere 

1) Un discorso scrio sulle procedure in maceria di 
relazioni industriali non è mai separabile dal tema dei 
contenuti, tra i quali fa spicco in modo particolare quel
lo dell'occupazione. Se vien meno questa premessa, il 
giusto richiamo all 'efficiem.n e all'economicità di ge
stione può diventare ambiguo e pericoloso. Qui, sul 
piano dci contenuti di una nuova politica economica, 
a mio parere, srn la debolezza di fondo del governo 
Craxi. E -;e proprio si vuole utilizzare l'espressione 
e< scambio politico"• occorre rendersi conto che il so
lo e vero scambio - ragionevole e perciò possibile -
non è tanto era maggiori vincoli all'azione sindacale e 
maggiori <<dosi » di istituzionalizzazione dei sindacati 
dei lavoratori, quanto piuttosto quello tra un'effettiva 
politica di programmazione, che punti al risanamento 
e allo sviluppo sulla hase di chiari obiettivi occupazio
nali, ed uno sfor.1.0 di coerenza e qualificazione a tutti i 
livelli delle strategie contrattuali, occupazionali e socia
li da parte dei :.indacati. 

Premesso ciò. occorre però aggiungere che il terre
no arretrato offerto dal governo Craxi sul piano della 
politica economica, non deve indurre il movimento ope
raio ad una impostazione difensi\·a in materia di rela
zioni industriali, materia sulla quale il fronte padronale 
è profondamente diviso. Ritengo perciò necessaria una 
iniziativa autonoma ed incalzante anche sul piano dei 
diritti di informazione e di nuovi strumenti di controllo 
e proposta, a livello dell'impre:>a e del territorio, delle 
politiche industriali e di quelle che riguardano il merca
to dcl lavoro. 

In questo senso il confronto aperto tra l'IRI e la 
Federazione sindacale unitaria costituisce un'occasione 
da coglicrc. E corretta mi sembra una impostazione del 
problema della democrazia industriale che punti alla 
costituzione di strumenti stabili, paritetici, capaci di 
andare oltre l'esercizio dei diritti di informazione già 
previsti dai contratti, di esprimere pareri preventivi ed 
obbligatori su determinate materie, di elaborare pro
poste, soprattutto in materia di organizzazione del la
voro, formazione e gestione dcl mercato del lavoro. 
Inoltre, questa fase di consultazione e di proposta de
\'e essere nettamente distinta (nei tempi e soprattutto 
negli strumenti) da quella della co11trattazione, il cui 
principio di fondo deve restare sempre quello della ri
gorosa autonomia e unicità del soggetto contrattuale, a 
partire dal posto di lavoro. 

Infine, per quanto riguarda le procedure di consul
tazione preventiva per le controversie di la\·oro che sor
gono in materia di applicazione di accordi, mi sembra 
certo utile prevedere procedure specifiche di arbitrato 
vincolate al consenso delle parti; tuttavia non si deve 
commettere l'errore di ritenere che tali meccanismi pos
sano di per sé eliminare la cosiddetta « microconflittua
lità». Essa è infatti legata a fattori di ordine più gene
rale tra i quali fanno spicco: 

a) l'esigenza - più volte avanzata dal PCI - di 
un riordino dei livellt e delle materie della contratta-
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r.wne, capace di introdurre trasparenza e chiarezza; 
b) la capacità autonoma del movimento sindaca

le unitario di elaborare e applicare concretamente, gior
no per giorno, una nuova strategia rivendicativa che sal
di gli obiettivi di lotta per l'occupazione a quelli, an
che immediati, che riguardano le condizioni di vita e di 
lavoro (riconoscimento salariale e professionale dello 
sfor.lo lavorativo, tutela dell'integrità psico-fisica sul
la base delle no\·ità tecnologiche e ambientali, ecc.). 

C'è dunque bisogno non di una linea tendente a 
vincolare burocraticamente il movimento sindacale; quel
lo che serve è lavorare per un sindacato in ogni mo
mento capace di aderire alla realtà e profondamente ra
dicato tra i lavoratori. 

2) L'introduzione di nuove forme di democrazia in
dustriale deve trovare ovviomentt! un naturale punto di 
sperimentazione nelle PP.SS. Tuttavia ciò non può co
stituire un limite. Il problema è particolarmente urgen 
ce proprio per le imprese private a strutrura multina
zionale, per le quali c:.iste il delicato problema di sot
toporre a controllo le decisioni non solo delle << filiali » 
ma della «casa madrl' », sia essa all'interno o all'ester
no della Comunità Europea . Ma un problema pit1 gene
rale di controllo si pone per il complesso delle imprese 
private. Infatti, mentre si può ormai affermare che l'in
treccio tra impresa privata e intervento pubblico nelle 
sue varie forme, livelli e strumenti, si va facendo sem
pre più stretto, la svolta neoliberistica di questi anni 
ha posto una battuta d'arresto al maturare di nuove 
forme di controllo collettivo e di democrazia economica. 
Il tema deve essere dunque posto con uroenza a comin
ciare dolle imprcse pri,·ate di grandi dim~nsioni. Per le 
piccole e medie imprese private si potrebbero definire 
strumenti a dimensione territoriale. In questo senso bal
za in evidenza, come componente essenziale di questa 
linea, la questione della riforma organica degli stru
menti di intervento sul mercato del lavoro. 

3) Non c'è dubbio che una linea di sviluppo effetti
vo della democrazia industriale solleva sia il problema 
della riforma delle PP .SS e di altri strumenti chiave 
dell'intervento pubblico in economia, sia il tema della 
riforma legislativa della struttura delle SpA: si tratta 
di obiettivi per i quali da tempo il PCI conduce la 
propria battaglia politica e avanza proprie proposte sul 
~iano legis.lativo. In questo senso mi sembra significa
tivo sottolineare che il padronato italiano si è ufficial
mente schierato contro la V direttiva CEE sulla rifor
ma delle SpA e contro la cosiddetta Direcciva « Vre
deling » !elarorata nel 1980) sui diritti di informazio
ne. Ciò confenna che in Italia molta parte degli im· 
prenditori \·uole gestire i processi di ristrutturazione in 
modo unilaterale, senza neppure quei condizionamenti 
e controlli d11 parte del potere pubblico e dei sinda
cati che vengono previsti in sede comunitaria. Si do
vrà perciò verificare innanzitutto il grado di inciden
za che queste posizioni così retnve potranno esercitare 
sul componamento del Governo. Non si tratta di fa re 
il processo alle intenzioni, dal momento che da 4 anni 
le stesse forze poliriche che compongono l'attuale mag
gioranza - paralizzate da analoghe resistenze - non 
sono state in grndo di avviare nessun tipo di riform;1 -
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per quanto riguarda gli strumenti di intervento sul mer
cato dd lavoro . 

In secondo luogo la nuova versione della « Vrede
ling ,., proposta dall'anu_ale co_mi:n~ssario d_e~ ~ffari so
ciali I \'Or Richard. conuene limiti pesanuss1m1 e arre
tramenti vistosi imposti dalla maggioranza di centro
destra del Parl;mcnto europeo. Il principio isp~ratore 
t>ra inizialmente quello di armonizzare, nell'am.b1to co: 
munitario i diritti di informazione e consultazione dei 
la\'oratori 'occupati in imprese multinazionali o di gru~
pi di impresa a livello naz!o?ale. Era fi~sata a. 100 di
pendenti la dimensione minima della. s.mgola u?p~csa
filiale· erano compresi nel pacchetto d1 mformaz1om da 
fornir~ prcventivamcnt~, i. pro~ramr_ni cl~ produzione e 
investimento, i progcm d1 raz10naltzzaz10~: e le .n~o
vc tecnologie; soprattutto era previ.st~ il dim~o dei ~~n
dacati di rivolgersi direttamente ali az1enda-gu1da, ali in

terno 0 all'esterno della CEE (by-pass). La proposta at
tuale, al contrario, pre,·ede non solo un elev~mento del 
la soglia della dimensione minima compl.es~1va a 1.000 
dipendenti tagliando fuori numerose medie 1mpres~;. ma 
_ fatto ancora più grave - propone un~ _restn1;1one 
discrezionale (sulla base del richiamo al d1.rmo d1. se
gretezza) della possibilità di riv~lgersi a~'az.1enda-gu1da. 
e delle qualità e ampiezza delle mformaztoru.. . 

Una legge su questa m~tcria ~ pertanto md1spcns~
bile, ma essa deve essere mn:rnzttutto fondata s~I trl· 
plice criterio: della trasparenza e ct;rteu~ delle mf?r· 
mazioni, della consultazione preventiva det lavoraton e 
della sanzione per quelle imprese che non ottemperas
sero a tali obblighi. Antonio MontessoTo 

Responsabile della Sezione Problemi 
del Lavoro della Direzione del PCI 

VIGEV ANI/Ma il padronato 
resta una mina vagante 

1) E' senz'altro positivo cd apprezzabile. In vari~ 
forme anche se con differenza di non poco conto negli 
appr~ci e nelle proposte, sia la CGIL che la CISL e la 
UIL hanno sottolincaro questa esigenza e hann_o avan
zato delle proposte. E' noto che pe~ la ~GIL ~ ~rno 
di nuove relazioni industriali, che 10 ch1amere1. sinda
cali, è rappresentato dal piano di impresa. Ma il ver~ 
problema non è questo. Il vero problema da d_ue .anni 
a questa parte è rappresentato ?al pad~onat~ ttaltano, 
dalla sua strategia, dalla sua azione, ?ai s~o1 compor
tamenti concreti che non solo non lasciano intravvedere 
possibilità di sviluppi positivi, ma _nega°:o e. te.nd~n~ 
a cancellare le rcla1.ioni consolidatesi negli ulttmt dieci 
anni. Il problema, quindi, è questo, e? è _abbasta~z~ 
evidente il rischio presente nell'attuale s1tuaz1one e c1oe 
che le nuove relazioni sindacali si dovreb~ero .trad~rr.e 
in obblighi form<lli per le impre~e e ~n ~mcoh e h~~
tazioni concrete per i lavoratori e 11 sindacato. C10 

non l· pl)Ssibile. Il .;inJ,1cato cJ i lavoratori po:.:.ono e 
debbono assumere responsabilità e vincoli ma solo in 
quanto ottengono poteri. Non ho nessuna difficoltà ad 
am m:ttcre e riconoscere la reciprocità. 

2) Se tutto si limitasse alle imprese pubbliche, gli 
spazi dt sperimentazione sarebbero assai ridotti e de
stin:ni al fallimento. Per ragioni facilmente intuibili, di 
natura economica e politica, per i criteri che guidano, o 
dovrebbero guidare, la gestione delle imprese pubbli
che o private che siano, e a meno, ripeto, di immagi
nare nuove relazioni industriali come una gigantesca 
tavola rotonda solamente utile per scambiarsi chiac
chiere, a me pare evidente il fatto che tutto il sistema 
economico e produttivo e non solo una parte, peraltro 
minoritaria, debba essere governato da relazioni sinda
cali sostanzialmente uniformi. 

3) Nell'esperienza icaliana i contratti di lavoro e 
la legislazione dcl lavoro (penso allo statuto dei dirit 
ti <lei lavoratori) sono sempre stati in notevole misu
ra la sanzione di situazioni, pratiche, rapporti già ma
turi e in qualche misura sperimentati nei rapporti so
ciali e contrattuali. 

Non mi pare, salvo eccezioni particolàrissime, che 
sia il caso in questione. Ci sono ritardi, sedimentazio
ni storiche difficili da superare nel sindacato, ma co
me ho detto, c'è una linea opposta nel padronato. La 
presentazione di una legge è comunque un fatto posi
tivo. Essa rilancia il dibauito, cosmnge a misurarsi con 
un 'ipotesi concreta, ad uscire dalle fumisterie, dovreb
bero uscire allo scoperto la Confindustria e tutte le 
associazioni imprenditoriali private, piccole e grandi e, 
perché no, anche il sindacato. 

Pare a me, comunque, che oggi più che mai esista 
un problema a cui sindacato, lavoratori e imprese de
vono rispondere per immaginare un sistema di nuove 
relazioni sindacali: spesso, sempre più spesso, le ra 
gioni della singola impresa o del sistema delle impre
se, cosl come di gruppi di lavoratori, contrastano con 
le ragioni dcl sistema Italia o della generalità dei la
voratori. Se si riesce a rispondere a questo problema, 
le nuove relazioni sindacali per la democrazia econo
mica possono essere l'occasione storica del nostro Paese. 

Fausto- Vigevani 
Segretario Confederale della CGIL 

PATRUCCO/Niente leggi 
sulla partecipazione 

1) Quando si parla di partecipazione, bisogna es 
sere molto attenti al significato che si intende attribui 
re a questo termine: una cosa, infatti, è la partecipa
zione, un'altra la cogestione. Senza considerare che 
esiste anche la codccisione Sono, questi, tutti livelli 
di coinvolgimento dcl lavoratore J! problemi dell'im
presa con presupposti ed implicazioni molto diversifi
cati. 

Se i contenuti del proposito del governo Craxi si 
riferiscono a questi livelh, io credo che una proposta 
di legge <li questo tipo, in un paese come il nostro, 
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non è acccLCabile. Non dimentichiamo, infalll, che 111-

dipcndcntcmcnte dal fatto che si tratti di una impre· 
sa pubblica o privata, i ruoli non vanno confusi: al
l'imprenditore, quale responsabile dei risultati eco
nomici dell'azienda e ddla combinazione dei fattori 
produttivi, spetta pur sempre il diritto-dovere delle 
scelte. Questo compito, come tale, non può certamen
te essere « partecipato». Diverso si presenta, invece, 
il discorso per le imprese pubbliche od a partecipa
zione statale, proprio per la situazione di estrema gra
vità in cui si trovano e per i problemi che a breve 
scadenza sono costrette a dover affrontare; cito la si
derurgia, la cantieristica, la chimica di base, tanto per 
fare alcuni esempi. Per tali aziende il vero problema è 
quello di una informazione estremamente approfon
dita che consent<l agli imprenditori ed ai rappresen
tanti del sindacato di assumere decisioni responsabili 
e partecipare. 

2) La sperimentazione di nuove forme di parteci
pazione non può scaturire da una imposizione di leg
ge. La partecipazione, eventualmente, rimane un fat 
to che va negoziato fra le parti e che, quindi, presup
pone necessarinmente il consenso. E' in questi termi
ni che la sperimentazione è nata in alcune aziende pub
bliche, ma ciò non significa che debba avere diritto 
di cittadinanza anche nel sistema privato. Non di
mentichiamo, poi, che tutte le vertenze sindacali aper
te sulla parte normativa a partire dal 1969 hanno avu
to, di fatto, l'effetto di inserire una partecipazione 
strisciante ed anomala in cui - a fronte di una infor
mazione sempre più ampia e diffusa - ha corrispo
sto, nelle dichiarazioni e nei fotti, un atteggiamento 
incoerente e di rifiuto delle responsabilità da parte 
del sindacato. 

3) E' estremamente difficile, per non dire impos
sibile, riproporre in un sistema economico e sociale 
specifico come quello italiano strumenti applic:.~ ti, ma
gari con relativo successo, in altri paesi membri della 
Comunità. La partecipazione non può essere calata 
dall'alto come un vestito di forza, ma deve giungere 
attraverso un processo di maturazione sociale. Se poi 
per partecipazione si vuole intendere il diritto dei 
rappresentanti sindacali di sedere nei consigli di am
minisrrazionc di società di grandi dimensioni, mi pa
re si sminuisca notevolmente la portata del concettc 
sresso di partecipazione. 

E' superfluo aggiungere che questo discorso non 
è proponibile per le piccole e medie imprese che, sem
mai, devono recuperare - pena la loro stessa soprav· 
\•ivenza sul mercato - maggiore flessibilità e tempe
stività decisionale. Comunque, prioritariamente a qua
lunque problema di democrazia industriale esiste un 
problema di democrazia economica, cioè relativo alla 
partecipazione delle for7.e sociali alle decisioni di ca
rattere economico che riguardano tutto il paese. Il 
tavolo trilaterale - governo, imprenditori, sindacati 
- può rappresentare, se correttamente utilizzato, uno 
strumento per attivare una reale partecipazione so
ciale ai processi decisionali. Carlo Patrucco 

Presidente dei Giovani Imprenditori 
della Confir...:lustria 
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BENTIVOGLI/Per ora solo 
nelle Partecipazioni Statali 

1) Quando si parla di « nuove forme di partecipa
zione d~i .lavoratori alla gestione delle imprese», in 
genere s1 tntende qualcosa di più preciso del costume 
di concertazione e confronto che, bene o male, vige da 
noi nel settore pubblico. Il pensiero va subito alla « co
gestione » o a qualcosa di simile, comunque a modi di 
coinvolgimento formale dei rappresentanti sindacali ne
gli organismi di gestione delle imprese. 

Ora, quando si parla di queste cose, c'è il rischio 
di fare dell'ideologia, pro o contro poco importa. A chi 
pensa, ad esempio, che la « cogestione >> possa essere 
un toccasana per i mali che affliggono le relazioni indu
striali da noi, va ricordato che persino nei sindacati del-
1~, Repubb!ica federale tedesca - dove l'esperienza è 
p~~ ~on.sol1data - sono .sorti molti dubbi sulla possi
btltta d1 rafforzare effettivamente, per questa via (con 
la pres~nza di. rappresentanti sindacali nei consigli di 
son.:egltanza), al potere dei lavoratori. Cito un caso per 
rum: la ~~lkswagen, malgrado abbia come vice-presi
de?te addmttur~ ~ugen ~erer, il massimo dirigente 
dei metalmeccanici tedeschi, non ha esitato duranre la 
crisi dell'auto a licenziare oltre 10.000 lavoratori, so
prattutto immigrati, con una brutalità da far impalli
dire la FIAT. 

Dico questo non per liquidare il problema e sbar
rare la .str?da. alla ricerca di nuove esperienze, ma per 
te?ere 1 p1ed1 per terra e guardare in faccia i proble
!111, p~r con l~ dovuta attenzione alle esperienze che 
11 m~v1men~o smd~cale ha re~lizzato in altri paesi. Non 
ho riserve 1deolog1che; voglio solo vedere nel merito 
qual è l'impianto di nuove forme di relazioni industria
li e quale può essere la loro presa nella nostra realtà. 
D'altro canto, che vi siano o no queste forme nuove 
vor~ei proprio vedere, ad esempio, come fa Prodi ~ 
realizzare le massicce ristrutturazioni che ha in mente 
senza un intervento attivo del sindacato. 

2) Proprio per la natura sperimentale delle nuove 
forme che si possono ipotizzare, credo che convenga 
limitarsi almeno inizialmente alle PP .SS. Oltre tutto 
è in quest'ambito che vi sono una cultura e un co
stume di relazioni industriali più democratiche abba
stanza consolidati: ba~ta ripercorrere la storia della con
trattazione aziendale e anche nazionale. Occorre tutta
via guardarsi dal fatto che in Italia tutto ciò che viene 
ist~tu~ionalizzato e burocratizzato, indipendenremente 
dai nsultati che può avere, tende irresistibilmente a 
diventare insopprimibile. 

3) Anche su questo ripeto ciò che ho detto: attenti 
a non fare di queste proposte una bandierina ideologi
ca, anche se occorre confrontarsi seriamente con esse. 
Quanto alle direttive comunitarie, non solo hanno tro
vato scarsa eco in Italia, ma sono state anche respinte 
da talune organizzazioni sindacali e, unitariamente, da 
qualche sindacato di categoria. 

Ciò detto, non ci si può chiudere di fronte al pro
blema. Tanto pit1 che vi sono già in Europa esempi cli -
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l..:~1sl:uionc: di sostegno - pen:.o alla Norve~ia e alla 
S\'L-Zia, ma più recentemente anche ~Ha Francia - eh.e 
lungi dall'imbalsamare la contrattazione, hanno. forni
to nd essa nuovi supporti e ne hanno consentito un 
ricco sviluppo, come nei numerosi accordi sulle nuo
ve tecnologie nei paesi scandinavi, che hanno al centro 
proprio questioni di democrazia_ industriale ~l~re. eh': 
di occup;tzionc e di sah·aguard1a delle cond!Zlom di 
lavoro. 

Dcl resto, anche noi ad esempio abbiamo richiesto 
alla fine degli anni '60 una legislazion.e di soste~no, c_he 
poi ha trovato forma nello Statuto d~1 lavoratori. Qu1~
di massima apertura, ma anche massima con~retez~a m 
materia. In ogni caso, il mio parere è che prima d1 ap: 
prodare a normative di legge, che _rischia~o semp_rc .d1 
essere troppo rigide per una matena che mvece richie
de flessibilitit, è più utile, e pi~ coercn~e con la no.stra 
storia, una vasta e approfondita espenenza negoziale. 
Solo dopo un'adeguata sperimentazione, potrà averi: 
successo una traduzione legislativa di nuove forme dt 
relazioni industriali. Franco Bentivogli 

Segretario.Confederale CISL 

FANTONI/Anche l'Eni 
è pronta al confronto 

1) Nel dibattito ~ulla parcecipazione dei lavoratori 
alla gestione dell'impresa che va avanti oran:i~i da mol
ti anni c'è un fatto nuovo e senz'altro posmvo: quel. 
lo di t;ntarc di dare una dimensione istituzionale a nuo
ve forme di deinocrazi.l industriale. 

Il scttorc dci grandi enti pubblici, per i grossi pro· 
blemi di ristrutturazione che prcsenrn, è molto proba
bilmente il campo pii1 id()neo all'avvio di questa speri
mentazione. Per parte su:i l'ENI ha già fissnto l'inizio 
dcl confronto con il sind<lCiltO Anzi, poiché il tema è 
molto delicato, abbiamo prcvisto parallelamente al con· 
fronto vero e proprio :mchc un•l fase di dibattito aperto. 

Queste non sono cerco esperienze nuove per il grup
po ENI: siamo sostenit~)ri da semp_re della n.ecessità 
di un serio dibnttito e d1 uno scambro costrutu\'O con 
la controparte sindacale. Anche l'attuale vicenda del 
riassetto della chimica ne da testimonianza. 

C'è un ahro aspetto da sottolineare. I n una fase di 
ristrutturazione e rilancio dcl settore industriale in cri
si la partecipazione del sindacato è oltre che opportu
na, necessarin. ~1:t il punto è proprio qut:sto: non si 
deve pensare a coinvolg_imenti dcl. sindacato solo ~r 
problemi di ristrutturazione. Gesure la trasformazio
ne <lei sistcma industriale significa anche e soprattutto 
parlare di programmi, di scelte aziendali. Insomma, il 
dialogo con il sindacnto <leve essere mantenuto costan
temente e non solo ricercato quando le cose vanno male. 

2) Se si arriverà ad una soluzione di tipo istituz!o· 
nale, anche l'industria privata non potrà che essere com-

volta. !\la lo S\•iluppo delle relazioni industriali pone 
evidentemente un problema di volontà. E in questo 
momento non mi scmhra che l'industria privata si.i 
molto disponibile nei confronti del sindacato. Altre con
siderazioni vnlgono per l'industria pubblica che per 
~celta, per molo, per una maggiore attenzione al « so
ciale » si atteggia in maniera diversa e quindi si pre
sta molto opportunamente per questi suoi connotati an
che ad una eventuale sperimentazione. 

3) TI nostro è un paese che non brilla certo per ca
pacità di adattamento dèlla legislazione alle direttive 
comunitarie su questa materia. Qualunque nostra ini
ziativa arri\•a in ritardo. Inoltre, si tratta di questioni 
complesse che si caricano di ideologia sia presso la par
te imprenditoriale che presso il sindacato. Le Confe
derazioni, tra l'altro, stanno ancora dibattendo il pro
blema. 

Una legge è certamente necessaria ma a patto che 
si limiti a formulare principi di ordine generale, sen-
7a entrare nei dettagli e senza porre vincoli formali ai 
processi decisionali aziendali. Deve favorire un momen
to di confronto effettivo, di verifica delle volontà. 

Guido Fantoni 
V ice presidente dell' Asap 

AMORETTI/Quali rapporti 
con la politica di piano? 

1) Si può partecipare ad una impresa della quaie 
si condividono scopi e obiettivi. Non mi pare·sussista
no molti settori nei quali ci sia identità di vedute tra 
i lavoratori ed il sindacato rispetto a quelle delle dire
zioni aziendali e del governo sia sugli obiettivi, che 
sulle scelte di fondo per perseguirli. Se poi penso alle 
a7iende a partecipazione statale della mia categoria 
(ENI Llnerossi), siamo da anni in totale rotta di colli
sione. Siamo obbligati a gestire una situazione nella 
quale cì si confronta, si lotta, e si fanno accordi su 
piani di risanamento, che comportano anche sacrifici per 
i lavoratori; ma, poi, questi accordi vengono sistemati
camente disattesi dalle aziende, salvo, ovviamente, che 
per la parte attinente i sacrifici. L'ultimo di questi ac
cordi porta la data dell'L dicembre del 1981. In que· 
sta specifica situazione, sarebbe già un grande passo 
avanti se gli accordi raggiunti fossero applicati corret
tamente e lealmente. 

2) Una modifica dello stato attuale delle relazioni 
industriali è necc.'Ssaria, sia nelle imprese pubbliche che 
in quelle private. Finora abbiamo affrontato il proble
ma con la cosiddetta prima parte dei contratti, anche 
se troppo spesso ne \'engono snobbati i risultaci. Essi 
"stanno soprattutto nel fatto che milioni di lavoratori, 
grazie a questi diritti, mettono il naso negli affari e 
nei programmi delle imprc.,e. Il maggior punto dt:ho
le di tutta questa esperienza è nel mancato legame tra 
il confronto sui pinni delle a1.iende e la programmazio
ne generale e Ji settore. M:1 quesco l' un problema che 
attiene il go,·erno ddla politica economica. il proP,ram
ma di governo e gli strumenti della sua attuazione a 
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cutti i livelli (fra 1 quali grande valore occorre asse
gnare alle Regioni). Quello che manca quindi, non è 
tanto una legislazione di sostegno dei diritti sindaca
li. In questa fase, anzi, apparirebbe, più che altro co
me una misura di aggiramento dell'ostacolo vero, che 
sta nel] ass1:.nza di una qualsiasi programmazione eco
nomica S questo fronte, invece, si potrebbe comin· 
ciare da cos1:. molto più semplici. Penso, per esempio, 
a rutte le migliaia di miliardi erogati dallo Stato al si
stema delle imprese (formazione professionale, fisca
lizzazione degli oneri sociali ecc.). Una norma per di
re che non si danno soldi dello Stato a chi non rispet
ta i contratti di lavoro potrà sembrare poca cosa ma 
sono persuaso che darebbe un contributo serio a man
dare avanti un processo di miglioramento delle relazio
ni industriali. 

3) Come risulta dalle precedenti risposte, la mia 
opinione è che una legislazione del genere può essere 
utile e contribuire a sviluppi positivi se interviene in 
una situazione di scelte di politica e di programma, in 
modo da non dare adito 3) dubbio che sia solo un mez
zo per scantonare dai problemi principali_ Nel merito, 
penso che occorra \';1lori:aare l'esperienza di partecipa
zione e confronto realinata nella contrattazione. 

In quanto alla proposta specifica del PSI, per giu
dicare occorrerebbe conoscerne i capisaldi Mi pare tut
tavia di notare qualche contraddizione tra l'idea stessa 
di questa legge e quanto enunciato le scorse settimane 
dal Go,•erno a proposito di come impostare i rapporti 
con le parti sociali, grosso modo cosi sintetizzabile: « Il 
Governo ascolta tutti, poi è lui a decidere»- Non mi 
pare un'idea conciliabile con quella della « partecipa
zione alla gestione ». Aldo Amoretti 

Segretano Nazionale F I LT EA-CG IL 

VERONESE/La via è quella 
dei comitati di sorveglianza 

1) lndubbiamente l'inserimento all'interno del pro
gramma dcl Governo Craxi della volontà di « mettere 
a fuoco forme di partecipazione dei lavoratori alla ge
stione delle imprese» esprime un atteggiamento nuovo 
e positi\'o da parte dello stesso Governo per favorire 
passi importanti nell'evoluzione di moderne relazioni 
industriali e primi risultati nel faticoso processo di 
dcmocratiz.zazione dell'economia. 

In questo modo, infatti, a mio parere, si evidenzia 
e si concreti7.za la scelta, peraltro sottolineaca spesso 
nello stesso programma prcsenuuo in Parlamento, di 
p<::r\'enirc cioè al risanamento dell'economia e l'avvio di 
un solido s\·iluppo ai fini dell'occupazione con il con
senso delle parti sociali e tramite una strategia politica 
ed economica che punti alla costruzione di uno Stato 
sociale che guardi non al passato ma all'avvenire e quin
di fondata su equità, org;1nicità, rigore e una rialloca
zionc delle risorse verso investimenti produttivi. 

2) Dobbiamo chiarire che cosa significa « almeno 
per ora ». E' evidente che la messa a punto di forme di 
partecipazione dci !Jvoratori non può non avere una 
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fase di sperimentazione e:, quindi, potrebbe risultare 
utile partire dalle imprese pubbliche. Ma proprio per
ché è necessario dar vita a forme di democrazia indu
striale che non siano legate a questa o a quella congiun
tura politica ed economica non si può pensare di esclu
dere le imprese private. Cerco è che difficilmente oggi 
(a conclusione di una lunga e difficile stagione contrar· 
tuale in cui abbiamo misurato tutta l'arroganza e la ri
cerca di una rivincita sul sindacato) è possibile indivi
duare disponibilitìi in tal sem;o nello schieramento degli 
imprenditori privati. Nei confronti di costoro, Jllora, 
dovremo essere capaci di sviluppare b più serrata c;: 

convinta delle iniziative di lotta, proprio perché k for
me dì democnizia inJustriale da noi auspicate non sono 
certo una scelta mo<ler.11.1 « e di dcstra » né congiuntu
rali ma rappresentano una importante e necessaria evo
luzione per un sindae.no modcrnll che voglia stare al 
passo con i tempi e non essere marginalizzato nel con
fronto fra. i gr,mdi poteri e le istituzioni. 

3) Affinchi:: i livelli di democrazia c:conomic;l su 
cui puntiamo n<1n sian~1 il frutto di que~ta o quella con
giuntura politicn è neccss.irio certo che gli spazi di po
tere e di contrattn7ionc conquistati dal sindacato, per 
essere coerentemente proiettati all'interno del nuovo 
sistema di rapporti industriali, siano codificati in nor
me precise di garanzia giuridica per un consolidamento 
istituzionale dci diriui di intervento del sindacato stes
so. Registro perciò indubbiamente in modo favorevole 
questa \'Olontà del PS l. 

Credo sia ormai chiaro a tutti che il progressivo ri
dursi delle capacità di intervento e di reale determina
zione delle scelte, rischia di far arretrare il sindacato 
in spazi sempre più angusti ed in posizioni marginali e 
residuali con una esasperazione delle spinte corporative. 
Quindi dalla ricerca di un con1rollo a posteriori si trat
ta di passare aJ un controllo preventivo per non su· 
bire gli eventi ma prevcderli ed incananarli verso sboc
chi soddisfacenti. 

In questo quadro vanno certo chiariti gli ambiti e 
il ruolo della contrattazione fra le parti sociali che ri
mane, in ogni caso, momento ineliminabile di iniziativa 
del sindacato sul terreno primario e fondamentale della 
tutela degli interessi diretti dei lavoratori. 

Il nuovo ruolo politico dcl sindacato, soggetto, con
temporaneamente, di contrauazione e di programmazio
ne non può \'edere separato il momento della codcter
minazionc delle grandi scelte per gli investimenti e lo 
sviluppo, da quello rivendicativo-contrattuale per il con
trollo delle cond11ioni c."Conomiche e di lavoro, dei pro
cessi di riorgani%z:tzionc e Ji ristruuurazionc in fabbrica. 

Proprio a partire da yueste considerazioni il mec
canismo della sorveglianz.a risuhc1 essere meno limi
tativo di altri rispetto all'autonomia delle parti so
ciali. Infoui, in questo moJo si rrevede di affianca 
re al Consiglio di amministrazione, con potere deci
sionale, un organo di sorvcglianz;1, in cui siano am
pliamenrc rappresenrnti i lavoratori con diritto all'io 
formazione preventiva e con poteri piu o meno am
pi di controllo. 

La lcgg<' che bisognerebbe formulare, quind!, do
vrebbe st;1hilin.: che il Comit;ltO di sorveglianza s1.1 ti i -
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r•1rri10 in parei eguali tra rappresentanti dei lavora· 
tori, dc:gli azionisti e membri esterni da individuare 
tra tecnici, ammini:stratori, esperti . Per quanto riguar· 
da l.1 composizione sindacale sarà necessario consen 
lire l'elezione non solo di rappresentanti dei lavorato 
ri dcll'ozienda , ma anche di sindacalisti o esperti ester· 
ni ali.i fabbrica . Sorii necessario, poi, fissare la possi· 
hili1à per il Comitato stesso di disporre di poteri san
zionatori che ne garantiscano una funzione non sola· 
mente consultiva. 

Mi sembrano queste le caratteristiche fondamentali 
per arrivare a formulan. una legge in materia, con la 
consapevolezza che avendo scelto i! terreno di con
fronto della democr,1zia economica ed industriale, non 
ahbiamo compiuto una scelta di moderazione e di ri 
nuncia a priori . 

La scelra compiuta, infarti, va nel senso di ren· 
dere comp.nihilc con le coerenze e le priorità che so
no proprie di una logica di programmazione l'iniziati 
va ri\·cndicativa del sindacato fondata sulla assunzio· 
ne dei bisogni materiali, morali e di libertà della gen· 
te e indirizzJta allo sviluppo e al raggiungimento dei 
ire grandi obiettivi di fondo: il miglioramento delle 
condizioni di lavoro, la difesa e lo sviluppo dell'occu 
pazionc, una migliore qualità della vita. 

Silvano Veronese 
SeJ!,re/orro Conft':ierole U IL 

OLIVIERI/Non si possono 
confondere i ruoli 

1) Mi pare che la proposta di favorire la democra· 
zia industriale attraverso una legge costituisca una con· 
traddizione in termini. La legge, a mio avviso, non è 
certo lo strumento migliore per promuovere nuove for· 
me di partecipazione dci lavoratori alla gestione delle 
imprese.:. Personalmente, io credo poco alle formule 
che parlano, senza peraltro definirne i contenuti, gene
ricamente di partecipazione riferita ad un mondo -
il mondo <lei lavoro - dove la partecipazione nei fat
ti già esiste sotto forma di libertà, di dignità del lavo
ratore di « libertà economica». E' indubbio che ci 
<lebba~o essere delle norme a garanzia di tali libertà, 
ma oltre que:;to non c'è spazio per formule dietro le 
4uali nes!;uno ci ha mai spiegato che cosa ci sia vera
meme. Oltretutto, in un sistema ad economia di merca
to la <lemocraziJ industriale è nelle cose stesse, peral
tro consocrata nell'attività sindacale, che in Italia tro
va le espressioni fra le più avanzate in Europa. 

Scppoi per partecipazione - non importa se si 
riferisc.1 ad aziende pubbliche o private - si vuole in
tendere forme di partecipazione per cui i lavorawri in
tervengano nelle decisioni <li impresa, evidentemente si 
finisce per confondere il rischio che attiene all'impren· 
ditore con quelle' dcl lavoratore, il cui rischio si limi-

ta al fatto, tn questo caso, che l'azienda vada male o 
chiuda. I ruoli non \'anno confusi. In questo campo, 
l'ambiguità è la peggiore delle impostazioni . 

2) Non nego che esistano dei sistemi nei quali, per 
effetto della « partecipazione » il rischio dell'impren
ditore coincide con quello del prestatore di lavoro. E' 
4uesta la cosiddetta « terza via » tipica delle economie 
autogestite, sul modello di quella esistente in Jugosla
via. Ma di tali economie noi conosciamo anche i ri
sultati che non sono certamente fra i più brillanti: per 
effetto di un 'inflazione che galoppa annualmente a ca· 
vallo <lell '80 % ; per lo squilibrio esistente fra investi· 
menti ed •lumcnti delle retribuzioni e per tante altre 
ragioni sulle quali ritengo superfluo soffermarmi. 

Il rischio del lavoratore, che si fonda essenzial
mente sulla garanzia del posto di lavoro, non giustifi
ca forme di partecipazione del tipo sperimentato, sia 
pure in maniera dcl tutto particolare, in alcune azien· 
de a partecipazione statale. Esiste già una forma di 
partecipazione, il lavoratore viene informato sulle sorti 
dell'azienda; tale sistema ci sembra sia radicato sia 
nella prassi chc nei contratti, per cui non vedo la ne
cessità di doverlo confermare attraverso disposizioni di 
legge. 

Su di un piano strettamente personale, non credo 
alla partecipazione, soprattutto se volta ad ottenere quel 
«consenso dcl lavoratore», la cui richiesta muove da 
altre ragioni. E' pura illusione, poi, pensare di elimi
nare o ridurre i conflitti sociali, i quali sono esterni al
la fabbrica con la partecipazione. 

Mi chiedo se sull'argomento siano mai stati interpel· 
lati i lavoratori, i quali sono o dovrebbero essere in defi. 
nitiva i veri protagonisti della « partecipazione». Mi 
domando se la vogliono effettivamente e in che misura 
si colloca in cima ai loro pensieri. E' ancora recente, a 
questo riguardo, il ricordo di Adriano Olivetti, impren
ditore dalle vedute illuminate che assistette al falli
mento dcl suo piano di azionariato operaio, che rende
va i lavoratori azionisti e, quindi, « partecipi » della so· 
cietà. Chi conosce l'operaio, sa che egli vuole che il 
suo ruolo rimanga distinto da quello dell'azienda, non 
desidera confusioni. Ed anche allora non c'era una legge. 

Walter Olivieri 
Direi/ore per i rapporti sindacali 

della Confindustria 

LIVERANI/Partecipare 
al di là dell'emergenza 

1) li dibattito che si è aperto da tempo, fra le 
forze politiche e le parti sociali, sul futuro delle rela
zioni industriali nel nostro paese deve avere nel mo
vimento sindacale un protagonista; ciò nell'iniziativa e 
nella proposta, ma anche e soprattutto nella rivendica· 
zione della necessaria chiarezza del proprio ruolo. Ma
nifestiamo, quindi, un positivo apprezzamento per la 
disponibilità governativa a favorire forme di partecipa
zione sind,lcale alh1 gestione delle imprese, ma ritenia· 
mo indispensabile dcfinirc prioritariamente, o quanto 
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rm:no contcsru.1lme111t·, hl funzione Jd sind;1caw negli 
indirizzi e ndla ~csrionc Jclla programmazione econo
mica e di 4uelli1 1)()lirica dci rcJditi che ne è principale 
strumento. Rin:ndicnrc un ruolo istituzionalizzato dd 
sindacato a mtti quei li\'elli in cui la programmazione 
si articola o si do,·rà nrticolare è, quindi, nella nostra 
\'isione l'obictti\'O primario; è rispetto ad esso· che la 
UIL, ed al suo inrerno in primo luogo i sindacalisti 
repubblicani, ha solb·ato il dibattito di questi giorni. 
In questa visione, infatti, e solo al suo interno, parte
cipare potrà significare qualcosa di diverso dall'essere 
presenti in qualche consiglio di amministrazione e tan
to meno d.1 una nccessirà cattica per addolcire le pillole 
amare dei licenziamenti di massa e delle pur necessarie 
ristrutturazioni aziendali. 

2) Cos1 come noi la concepiamo, ovvero indissolu
bilmente legata alla politic;1 di piano, la partecipazione 
del sindacato non può riguardare solo un settore od un 
comparto limitato dell'attività produttiv•l Non appari
rebbero comunque giustificate concrcte sperimentazioni, 
IRI o GEPI che sia. solo in ragioni: di situazioni di 
emergenza. Vi è da aggiungere, anzi. che le forme in 
cui la partecipazione deve estrinsecarsi dovranno ne
cessariamente tener conto delle differenziazioni setto
riali, dimensionali cd organizzative delle arct: produttive 
interessare. l\ta, ripeto, il problema per noi. non è quel
lo della validità di questo o quel modello, ddb possi
bilità di pratica applicazione in questa o in 4udla real
tà, bensì quello del legami: profondo che dcvi: esistere 
tra forme di « democrazia economica ,., per favorire l'av
vio e la gesrione della politica di piano, iorme di « de· 
mocrazia industriale», che sono nect:ssarie per favo
rire ed accompagrnue un processu di reinduslrializzazio
ne del paese, e forme di « dt:mocrazia sindarnle » che 
meglio prcp.1rino il sindacato ui nuo\'Ì e difficili compiti. 

3) Ci :-.embra. in prim.1 analisi, che l'impostazione 
della direttiva CEE. i cui destini sono peraltro rutti da 
definire, e che nella sostanza affianca ai poteri dei con
sigli dr amministrazione poteri di sorveglianza, possa 
essere quella che più si adatta alla realtà irnliana; una 
realtà in cui sarebbe forse traumatico l'impatto di una 
proposta di cogestione vera e propria, sia dal la~o si~
dacale sia dal lato imprenditoriale. Allo stato dei fam. 
comunque. la frena e le spinte ad un esasperato prot~· 
gonismo parlamentare o giornalistico, che pe~ _la _veri· 
rii sembrano caratterinare anche alcune pos1z1on1 so
cialiste, possono essere cattivi consiglieri Non possi~· 
mo bruciart: e consumare, secondo una moda propna 
del mondo politico italiano, esigenze cosl essenziali al 
futuro stesso dcl sindacato, sposando soluzioni non an
cora discusse a livello di tutto il movimento e dt:i la
voratori · dobbiamo invece far emergere quel.te solu
zioni d; un grande dibattito tra i lavoratori, trasfor
mando così un;l generica aspirazioni: in rivendicazione 
di tutto il movimento cd uscendo. come sindacato. dal 
guscio stretto della contrattazione per aprirci allc scel
te economiche nel territorio t: nelle aziende t: per co
struire e difendere una nuova organizzaz1om: dcl lavoro. 

G1orP,w Livernni 
St·wi:t1mo Confederali: delltJ U IL 
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MERONI/Ma non avventuriamoci 
nell'ingegneria sociale 

1) E' quesro un punto ct:rtamente controverso, ma 
significativo dcl programma di go\•erno. In esso convt:r
gono probabilmente esigenze e filosofie di\'erse sia sul 
~uolo dei lavoratori e delle loro organizzazioni nel con
trollo e nell'orientamento dei processi produttivi, sia 
sulla natura della proprietà pubblica e sulla correspon
sabilizzazionc sociale nella sua gestione. Ritengo che 
l'orientamento che emerge nel programma di governo 
a questo proposito rispecchi la particolare sensibilità 
dci socialisti verso la problematica della socializzazione 
dei processi decisionali nell'attività produttiva. E' que
sto un punto essenziale, in una visioni: pluralistica e 
rispettosa dcll 'autonomia collettiva, della programma
zione economica. In questo senso mi sembra molto rea
listico partire dal sistema delle Partecipazioni Statali: 
forma ibrida di proprietà, strumento importante di po
litica economic;1 e terreno di scontro fra tendenze clien
telistiche, corporative e aziendalistiche. L'introduzione 
di forme di partecipazione dei lavoratori ai processi de
cisionali, insk·me al controllo democratico sui program
mi e i finanziamenti puhblici e ad un maggiore rigore 
economico è una condizione e5senziale. una vera ri
forma di questo settore ed una garanzia contro i tra
gici errori di gestione che ora proprio i lavoratori stan
no scontando. 

2) E' pericoloso avventurarsi, m questo campo, sul 
terreno infido dell'ingegneria sociale Se è legittimo ela
borare dci progetti di organizzazione dei rapporti eco
nomici e sociali, è saggio che essi prendano lo spunto 
dai processi reali senza sovrapporsi ad essi. Per le Par
tecipazioni Statali, a mio avviso, l'introduzione di for
me di codccisione può essere una delle misure idonee 
a riportare questo gigantesca struttura politico-economi
ca in una dimensione sanamente imprenditoriale. La 
presenza dei lavoratori negli organi decisionali è infat
ti una garanzia della sua finalità sociale e, nello stesso 
tempo, lo strumento attraverso il quale spostare la dia
lettica capitale-lavoro, pubblico-privato, più sul terreno 
istituzionale che su quello conflittuale. La collettività 
si aspetrn che le imprese puhbliche non siano una tor
ta da spartire e neppure degli « ateliers sociaux » per 
disoccupati, per questo i lavoratori non devono sentir
si estranei alla loro gestione. Il che non esclude il di
ritto all'autodifesa collettiva, né quello alla conmma
zione. 

Nel settore pri\'ato vi è una realtà più complessa ed 
altre premesse sociali . Le forme di democrazia indu
striale dc\'ono c~sere individuate nella prassi colletti
va o nclb natura della stessa organizzazione imprt:ndi
torialc: lcome nel caso delle cooperative). 

3) ~on vi è motivo per avversare in via di princi
pio l'inten·enro dcl legishuore, ma m:anche per predi
ligerlo in .t'>lr.ltto. Pen'o chl• e-;~o possa c'>scrc rn:cc~
<>ario per form.: partit'nbri di urg.1nin,vionc in~prl·nd r · 
cori;1le mmc le imprese pubblit'he e p;1r;1pubhl1clw. le 
c.:oupl'l"ill iVl' c·d in genere le impn;o;c :lllwge,ritc <:he -.o -39 
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no soggem: a particolari regimi giuridici. Se, come au· 
~p1cn la Lega, sarà appr1)\'ata una legge che favorisce 
la costituzione di imprese autogestite nell'industria e 
si innoverà la normati\•a sulla cooperazione stimolando 
li,·clli più elevati di capitalizzazione e forme coopera· 
ri\•e complesse la concezione tradizionale di autogestio
ne <l<l\'rà essere aggiornata. Non si può infatti ignorare 
che nelle imprese autogestite di grandi e medie dimen
sioni la complessità dei sistemi gestionali impone strut
rure decision;1li che sanciscono, come insegna la Jugo
sb\'ia, la separazione fra tecnostruttura e lavoro cse
Cllti\'o. L'allargamento del settore autogestito e la cre
scit•l delle dimensioni delle imprese renderanno quindi 
ncccs~;1ria l'introdu1.ione di procedure di codecisione 
che, saldando!>i a quelle sperimentate, salvaguardino non 
~olo i soci cd in particolare i soci-lavoratori, ma anche 
1 dipendenti non soci coinvolgendoli nei processi de
cision.ili. 

Per quanto riguarda il resto del settore privato mi 
~cmbrerebhc pit1 prudente incentivare l'istituzionalizza-
1ione e l'omogeneizzazione delle forme di democrazia 
industriale individuate dai processi di autonomia col
lettÌ\•n. Semmai la legge potrebbe intervenire per for
malizzare procedure e contenuti consolidati nella pras· 
si. Questa potrebbe essere anche la caratteristica di 
un:i normati\·a europea che, per essere applicabile alle 
realtà nazionali, dovrebbe comunque limitarsi a fissare 
le condizioni di base perché il processo di partecipa· 
zione sia possibile senza sposare un particolare modello 
istituzionale. Giancarlo Meroni 

Membro del Consiglio di Dtreztone 
della Lega Nazionale Cooperative e Mutue 

AIROLDI/Codecisione sì 
autonomia sindacale anche 

1-2) Questione decisiva per il movimento sindaca
le è oggi la riappropriazione di una effettiva e larga 
rappresenrntività dei lavoratori. Perseguire questo obiet
tivo comporta, nella situazione concreta di crisi econo
mica e profonda ristrutturazione industriale, per il sin
dacato l'assunzione delle esigenze occupazionali e delle 
soggettività culturali e organizzative che le esprimono 
in un progetto di sintesi complesso e in un processo 
temporale con verifiche costanti dei risultati concreti 
e della loro effettiva incidenza. 

L'esperienza del 1983, con l'accordo generale di 
gennaio e la fase durissima di prolungato scontro so
ciale e contrattuale della sua applicazione, sta a ri
confermare che la legittimazione del sindacato non 
deri\'a dall'intervento dello Stato e dal consolidarsi 
di pratiche neocorporative. 

In questo quadro di riferimento la proposta IRI 
si configura come tentativo di ricerca della strumenta· 
zione per la costruzione di un consenso obbligato del 

sindacato alle strategie di ristrutturazione del gruppo. 
L'architrave che la regge non è la definizione di for
me di partecipazione dei lavoratori alla gestione' del
le imprese ma la definizione di procedure finalizzate 
al consenso del sindacato e al controllo del conflitto 
sociale e tali da ridurre seccamente l'autonomia proget
tuale e rivendicativa del sindacato e la sua stessa rap
presentativitil. 

Comunque ·n confronto con l'IRI va perseguito 
legando. strettamente le scelte di politica industriale e 
occupazionale alla definizione di processi codecisiona
li in cui vengono definiti obiettivi e strumenti di un 
controllo reale e di una partecipazione effettiva dei 
lavoratori, senza scissioni di rappresentanza nel ruolo 
e nelle prerogative dei consigli di fabbrica. 
. Oue~to pr~esso da avviare nella sua sperimenta· 

z1one necessariamente deve coinvolgere l'insieme del
le imprese. 

Per favorire l'evoluzione delle relazioni industriali 
i~ qu~sta. ~irczione vanno riattivati e riqualificati i 
s1stem1 d1 mformaziont> previsti dai contratti collet· 
tivi insieme all'attivazione da parte del Governo e del 
Parlamento di nuove possibilità mediante la riformu
lazione delle leggi di programmazione e di finanzia
mento pubblico alle imprese . Vanno cioè esplicitati i 
vinco!} .per le imprese coinvolte di fornire agli organi 
pubblici centrali e periferici e alle strutture del sin
dacato gli obiettivi strategici. di innovazione tecno
log!ca di processo e di prodotto, di allocazione terri
tonale degli investimenti, di politica occupazionale, 
prevedendo procedure di confronto e controllo sulla 
loro r~alizzazione. 

3) Non è as5olutamente scontato che il sistema di 
relazioni industrinli italiano debba essere rinnovato e 
supportato da una legislazione generale. 

Si oppongono sia l'orientamento generale delle or
ganizz.vioni padronali sia la cultura e la tradizione di 
rappresentanza generale e contrattuale del sindacato. 

~itcngo che il sindacato debba ripartire dal rico
nosctmcntc> delle caratteristiche nuove che nel rappor
to di produ7ione ha assunto la natura oppressiva del 
rnpporto di sfruttamento, non mediabile quest'ultimo 
nello scambio di contropartite salariali o di formaJiz. 
znzione istituzionale di una suddivisione presunta del 
potere di comando dell'impresa. 

Mi sembra quindi più utile da parte delle forze 
politiche il favorire una linea che costruisca un con
fronto utile tra le forze in campo con la concretizza
zione di strumenti che realizzino una contrattazione in 
processo del mutamento delle scelte d'impresa e delle 
condizioni professionali e di lavoro. 

Reali7.zare forme esplicite di codecisione in cui si 
realizzino consenso e partecipazione è un obiettivo 
utile e possibile che incide profondamente sulla cul
tura, la rappresentanza e l'ideologia del conflitto pre
sente nel sindiicato senza negarne l'autonomia pro
gettuale. 

Angelo Airoldi 
Se[l.retarw Generale FlOM 

della Lombardia 
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avvenimenti dal 16 al 31 agosto 1983 

16 
- Riapertura dei mercati valutari all'insegna di una 
consistente flessione del dollaro rispetto a tutte le di
vise europee. A Bonn il ministro dell'Economia Lambs
dorf non prevede mutamenti positivi nella politica fi
scale di Reagan: •gli Usa tradiscono gli impegni di 
William-;burg •. 
17 
- Galloni sul Popolo polemizza col vicesegretario del 
Psi Spini, sottolineando come il dis~orrere sull'alterna
tiva destabili:aa il governo e non giova neanche ai so
cialisti nell'attuale fase politica. 
- Intervista di Scalfaro a Repubblica (commento alla 
fuga dì Gclli): troppi uomini della P2 ancora ai loro 
posti. 
- Conclusa l'inchiesta dcl Dipartimento della Giustizia 
Usa sul caso Barbie con una nota di scuse al governo 
francese. Parigi replica deplorando la Cia ed esprimen
do apprezzamenti per la • franchezza ,. americana. 

18 
- In appoggio alla tesi d1 Scalfaro, il Pri (sulla Voce) 
pone al governo come problema urgente la questione P2. 
- Dc Mita sul Popolo al Psi e Psdi: dovete stare ai 
patti. 
- !'Jominato il commissario prefettizio a Napoli; le ele
zioni amministrative previste pu novembre. 
- Andropov ad un gruppo di senatori nordamericani: 
non lanceremo per primi nello spazio missili anti
satellite. 
19 
- Intervento dci repubblìcani sulle proposte di risa
namento dcl bilancio: i tagli alle pensioni sono indi
spensabili. Aumenta intanto di trenta lire la benzina 
super. 
- Vertice al Viminale sul terrorismo di destra. Rap
port0 dei servizi d'informazione a Scalfaro sui recenti 
attentati ferroviari degli ultras. 
- I giudici di Losanna decidono finalmente l'estradi
zione per il fuggiasco Gclli. 
20 
- Risposta negativa di Andreotti al governo greco sul
la proposta di rinvio degli euromissili. 
- Scarcerato il generale Giudice (P2 ~ scandalo petr~
li) la notizia rivelata dal deputato liberale Facchett1. 
- 'Revocate dall'Amministrazione Usa le restrizioni per 
il gasdotto Usa·Europa. 
21 
- Ericc. I maggiori studiosi del mondo, riuniti nel 
centro Maiorana, s'interrogano sull'Apocalisse nucleare. 
- Manila. Assassinato da ultras di destra il senatore 
Benigno Aquino, leader dell'opposizione filippina. 

22 
- Impressionante denuncia del segretario del Pr Pan
nella: il presidente Pcrtini è in grave pericolo. 
- Democristiani e socialisti ammoniscono il Pci (arti
coli su Popolo e Avanti!) : non tornate ad una opposi
zione tipo anni sessanta. 
- Walesa ritira l'ultimatum al governo polacco; annul
lata la protesta a Danzica e Varsavia. 
23 
- De Michelis incontra i dirigenti Flm; prospettive di 
soluzione della vertenza metalmeccanici. 
- Lo svedese Palme appoggia la proposta di Papan
drcu per un rinvio di sei mesi dell'installazione degli 
euromissili. 
- Campagna dci cinesi contro la delinquenza comune: 
trenta esecuzioni capitali a Pechino i un solo giorno. 

24 
- Crack Ambrosiano. La magistratura milanese seque
stra le azioni di maggioranza del gruppo editoriale 
Rizzo li. 
- Calano i consumi e l'inflazione nel mese di agosto, 
ma cresce la forbice tra ingrosso e dettaglio. 
- Entra in vigore in Toscana la legge regionale con
tro le società segrete. 
25 
- Giornata • internazionale" p..!r Craxi. Incontri con 
Soares, con il francese Estier ed il negoziatore Usa a 
Beirut McFarlane; affrontati i temi della pace e della 
sicurezza nell'arca mediterranea. 
- Meeting di Cl a Rimini. De Mita: non c'è posto in 
Italia per un secondo partito cattolico. 
26 
- Craxi riunisce per la prima volta il Consiglio di 
Gabinetto (problemi della previdenza e politica inter
n~zionalc). Decisione operativa sulla Forza di pace in 
Libano: nessun aumento del contingente italiano. Spa
dolini annuncia avvicendamenti ai vertici militari. 
- La Chiesa polacca rompe il silenzio chiedendo il ri
lancio dcl dialogo: • tradite le speranze suscitate dal 
viaggio del Papa ». 
- Nuova proposta sovietica (Andropc,v sulla Pravda) 
per il neg?ziato di Ginevra: distruggeremo gli SS 20 
che sono m eccedenza • Risposta positiva degli Stati 
Uniti. 
27 
- ~ma (intervista all'~nit~) sui contratti: il governo 
Crax1 non deve tornare indietro dalla proposta Scotti. 
- C:ontro }a ~olitica conser:vatrice di Reagan, duecen
tomila nen sfilano a Washington nel nome di Luther 
King. 
- Prima apertura del Cile alle richieste dell'opposizio
ne: revocato lo stato d'assedio. 
28 
- Per Andrcotti è un segno di buona volontà l'offerta 
di Androµov sulla distruzione degli SS 20. 
- Pcrtini rinuncia al viaggio a Rimini (Meeting di Cl) 
per una indisposizione; e una trama P2, dice Formigoni. 
--: Israele. Begin annuncia le dimissioni; la coalizione 
d1 destra travolta dalla crisi economica. 
29 
- Sciiti e drusi scatenano la guerra civile nel Libano. 
Raui e cannonate sulla Forza di pace a Beirut; uccisi 
due marines Usa, ferito un parà italiano. 
- Una lettera di Andropov a Craxi illustra il piano per 
la riduzione dci missili. Polemiche nel pentapartito sul
la nuova iniziativa sovietica. 
- Il Csm decide di esaminare il diario del giudice 
Chinnici assassinato dalla mafia (accuse di connivenza 
ad alti magistrati). 
30 
- Proseguono i combattimenti a Beirut: uccisi cinque 
francesi, lerito un altro italiano. Telefonata di Craxi a 
Gcma\'el e Jumblatt. 
- Suilc rivelazioni radicali di pericoli corsi da Pertini 
intcn iene l'Avanti!: è vero, c'è stato un allarme. 
- Ucciso a Santiago del Cile da un commando del Mir 
11 prefetto, generale Urzua. 
31 
- Schiarita per il contratto metalmeccanici; per Dc 
Michelis la firma è questione di ore. . 
- Consultazioni Cra:-..i-Andreotti. Messa a punto la ri

sposta del governo ad Andropov sulla riduzione degli 
curomissili. 


