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PARADOSSO ALL'ITALIANA 
Le piccole oscillazioni sono isocrone 

di Luigi Anderlinl 
e Rientra nella natura paradossale della nostra vicen
da politica il fatto che una decisione come quella della 
installazione degli euromissili a Comiso, debba essere 
presa in presenza di una serie condizionante di avveni
menti, di tensioni e di scontri, all'interno della maggio
ram-:a, che hanno rilevanza e significato di tutt'altro se
gno e portata. E' certamente paradossale che il paese 
che più di ogni altro ha adoperato negli ultimi anni, nel 
bene e nel male, lo strumento referendario, non trovi 
la via per farne uso in una situazione in cui è in gioco 
il ruolo dell'Italia nel mondo, di fronte a una scelta 
che può decidere del nostro futuro, per i prossimi de
cenni, in maniera non revocabile. 

Ma tant'è: tutti sappiamo che, in misura non 1rr1-
levante, cene decisioni possono dipendere dagli umori 
di Pietro Longo o dallo stato d'animo di Giovanni Spa
dolini, oppure dallo stato dei rapporti tra Andreotti e 
la destra o la sinistra democristiana, piuttosto che dal
la volontà di alcune decine di milioni di italiani. 

Non vorrei però che traguardando le nostre aspi
razioni al livello dei massimi sistemi si finisse con l'an
nebbiare il presente, e col trascurare la cronaca della 
quale siamo partecipi e che fa o farà anch'essa storia. 

Così faranno certamente cronaca (e forse anche sto
ria) le elezioni di domenica a Napoli, a Reggio e a 
Trento che potrebbero dare il segno - ce lo auguria
mo - di una rinnovata spinta a sinistra, unitaria ed 
esplicita sul piano locale ma che serva a_nche a. d~r~ 
avvertimenti a tutti i livelli, da quello degli eurom1ssih, 
a quello degli equilibri governativi, a ~u~llo .relat.ivo ad 
altre situazioni locali ancora aperte. M1 nfer1sco m par
ticolare alla disputa torinese dalla quale si ricava la 
sensazione che il problema non sia affatto - come si 
vuol far credere - Novelli sì o Novelli no, ma l'altro 
- per tutti assai più rilevante - se il Psi. sia r~usc~to 
a liberarsi o meno della banda che, a Tonno, l ha m
fcstato negli ultimi anni. 

Fuori delle teorie dei massimi sistemi e tuttavia 
con una loro connotazione precisa, tra cronaca e pro-

. le osc1·llaz1"oni e tensioni interne nella spetuva, stanno 
maggioranza. 

In politica estera è il tan~e1:° Craxi-Andreotti eh~ 
fa i conti con la linea Spadolm1-Longo, mentre, assai 
più confusamente, Visentini e De Micheli~ c~rcano di 
vedersela con Goria e Merloni. Senza tens1om, almeno 
per ora, il settore della politica interna dove però Scal-
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faro deve saper fare meglio i suoi conti con il movi· 
mento pacifista, se non vuole passare, anche lui, per 
un ministro di polizia. 

Sono proprio isocrone (come quelle che Galileo os
servò nel duomo di Pisa) queste oscillazioni e tensioni 
interne? Sono cioè riferibili n quel che è sempre acca 
duto nei governi di coalizione de~li ultimi decenni? C'è 
chi sostiene - e sono naturalmente i socialisti cioè i 
più interessati alla questione - che le oscillazioni e 
tensioni ·interne all'attuale maggioranza sono pili si
gnificative e diverse nella loro dislocazione politica ri· 
spetto a quelle (minori e confuse) delle coalizioni pre
cedenti. Ci sarebbe cioè nel governo Craxi una tra· 
sparenia politica dei contrasti interni che li rendereb
he più fisiologici, meno personalistici e più facilmente 
comprensibili alla logica di classe di quanto non acca
desse nelle precedenti maggioranze. Personalmente so
spendo su questo il giudizio e, in attesa di ulteriori 
prove, posso limitarmi ad una affermazione che può 
sembrare perfino ovvia. Non c'è dubbio che l'opposi
zione ha interesse a vedere chiaro all'interno della mag
gioranza, soprattutto in un sistema politico come il 
nostro. Un conto è far cadere un governo al buio, un 
conto è lavorare a creare le condizioni perché il go
verno di domani possa essere diverso e migliore del 
precedente. Detto in soldoni è poi questa la questione 
della fase di transizione verso l'alternativa, della qua
le, mi pare, siamo in troppi ad esserci dimenticati. 

A rendere comunque meno aleatoria la prospettiva 
della alternativa e meno isocrone le oscillazioni del 
pendolo governativo potrebbe servire quello che mol
ti ritengono un chiarimento essenziale: i rapporti tra 
sinistra democristiana e socialisti. Perché non c'è dub· 
bio che uno degli elementi che ha offuscato la com
prensione politica dei contrasti interni nelle maggio
ranze che hanno governato il paese, è dato dal fatto 
che il Psi ha sempre avmo rapporti privilegiati con la 
destra e non con la sinistra dc. Il tandem di politica 
estera Craxi-Andreotti sta a dimostrare che siamo sul
la buona strada? E' troppo presto per dirlo anche per
dé Andreotti non è tutta la sinistra dc e prima di ogni 
cosa è Andreotti. Poi perché la politica estera, per de
cisiva che possa essere in momenti come questo, non 
è tutta la politica. 

Prima di poter essere dichiarate non isocrone le 
oscillazioni dell'attuale go\•erno abbisognano di note
voli, ulteriori verifiche. 

• 



Palestinesi 

Dopo Arafat 
il diluvio 
di Bijan Zarmandili 

e LJ ~l\..11.i Jel leader-mito 
\'ascr Arafat, l'emblema, da 
più di un decennio, della 
drammatica causa di un po
polo esasperato da una in
giustificabile, interminabile 
diaspora, l'uomo politico, for
se, tra i più credibili che il 
complicato ed eterogeneo 
pianeta mediorientale abbia 
prodotto, si spegne tra le 
macerie di un'altra città li
banese martoriata, Tripoli. 
Con il tramonto politico di 
Yascr Arafat si conclude an
che una delle fasi più signi
ficative della lotta di libera. 
zione dcl popolo palestinese 
e. più in generale, della in
quietante e inquinante crisi 
che da molti anni investe la 
regione mediorientale. 

Qualunque sia l'esito del
la guerra fratricida inter-pa
lestinese, qualunque sia il de
stino personale che tale con-
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flitto riserverà ad Arafat, bi
s'1gna considerare ormai che 
ii futuro della « questione 
palestinese » è profondamcn
•c segnato da un mutamento 
politico-strategico sostanzia
le, dai risvolti incerti cd 
oscuri; a cominciare dalla sua 
immagine internazionale che 
attraverso gli anni si era pla
smata intorno alla figura pro
blematica ed eclettica del 
Presidente del! 'O LP. 

Da ora in poi la resisten
za palestinese, rappresentata 
da uomini che arrivano alla 
ribalta attraverso l'esercizio 
della forza militare sui cam
pi-profughi del loro stesso 
popolo e condizionati dagli 
interessi, ma anche dalle ma
nipolazioni, del regime di 
Damasco e di Tripoli, certa
mente offrirà minore garan
zia ad una opinione pubbli
ca spesso reticente, avara e 

sosp~tto:;a nei confronti dello 
rivoluzione palestinese. Par
ticolare questo che non sfug
girà neanche alla intransigen
za israeliana e a quella par
te delle forze politiche inter
nazionali che da sempre han
no giocato su una immagine 
denigratoria di quel popolo. 

Tuttavia la ricerca delle 
cause e degli effetti del de
clino di Yaser Arafat è ope
ra tutt'altro che semplice, 
benché in parte emerga 
dalla cronaca degli avveni
menti che vanno dalla vigilia 
dell'estate dell'82 fino ad og
gi. L'invasione del Libano 
da parte dell'esercito israelia
no, che pretese la clamorosa 
partenza dei fedayan di Ara
fat da Beirut e la loro ulte
riore polverizzazione in di
versi paesi mediorientali, o
st•lggi praticamente dei regi
mi arabi, fu il preludio alle 
convulsioni del nuovo corso 
della rivoluzione palestinese. 
Dopo arrivò la tremenda stra
ge dei profughi nei campi 
di Sabra e di Chatila. L'ama
rezza della nuova diaspora e 
l'umiliazione subita in quel
le 48 ore di carneficina negli 
accampamenti della perife. 
ria di Beirut, furono proba
bilmente decisive per l'intro
duzione dei rancori all'inter
no della «fortezza OLP ». Il 
Consiglio Nazionale Palesti
nese ad Algeri registrò i pri
mi dissidi e fece suonare il 
campanello d'allarme per la 
leadership di Arafat. Fu allo
ra che comparve la fazione 
ribelle e l'accusa di « filo
americanismo » al leader sto· 
rico dell'OLP si mescolò con 
i malumori e con la rabbia 
diffusa nella base della re
sistenza, provata dalle recen
ti drammatiche vicende. 
Quindi fu la volta dell'as
sassinio di Sartawi, « l'uomo 
dcl dialogo ». Ma già allora 
i seguaci di Abu Mussa ave
vano iniziato la guerra fra
tricida nelle regioni setten
trionali del Libano, e il ruo
lo e il peso del regime siria-

no nel conflitto tra le oppo
ste fazioni palestinesi erano 
più che evidenti. Arafat du
rante una sua visita di «me
Jiazione » a Damasco venne 
espulso dalla Siria e a quel 
punto si poteva intravedere 
già l'epilogo di un processo 
tormentato che aveva consu
mato tutte le sue tappe nel 
giro di un brevissimo anno, 
tra i più tragici della storia 
del conflitto mediorienrale. 

Ma le frustrazioni spiega
no solo in parte l'odierno tra
vaglio della rivoluzione pa 
lestincse. 

Nel corso dell'ultimo anno 
della crisi mediorientale la 
rapida alternanza di una 
« tendenza all'assestamento» 
con quella al rimescolamento 
delle posizioni e all'acuirsi 
dei contrasti, ha dato luogo 
ad una straordinaria situazio
ne di costante pericolosità e 
ha lasciato sul campo, su 
scenari differenti e con mo 
tivazioni opposte, diverse vit
time, più o meno illustri. 
Una parte consistente di una 
« generazione » di protagoni
sti della crisi regionale, in 
un hreve arco di tempo, è 
precipitata in disgrazia e il 
declino di Arafat sta com
pletando l'elenco dci caduti 

Quando i dirigenti ameri
cani, nel corso dell'« Opera 
zione pace in Galilea», si 
presentarono come gli u01c1 
possibili strateghi dcl mira
colo della « pace » e della 
« stabilità » nel Mediorien
te, furono soprattutto il mo
deratismo arabo e gli euro
pei ad essere particolarmen
te affascinati dalla « pax ame
ricana ». Gli europei hanno 
cercato di contribuire al suc
cesso del progetto americano, 
inviando a Beirut i loro con
tingenti militari nel quadro 
della « multinazionale della 
pace», legittimata dcl rec;to 
dalla richiesta di protezione 
della popolazione palestinese 
cd indigena e dalla nccessi. 
tà impellente di dover resti-
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wire una p:uvenza di sovra· 
nità al Libano dilaniato da 
sette anni di guerra civile. 
Mentre i regimi moderati 
arabi tentarono di cogliere 
l'occasione prodona dai con· 
trasti tra gli americani e gli 
israeliani sulla modalità e le 
conseguenze della « campa· 
gna libanese .,. di Bcgin, so
stituendosi a Gerusalemme 
nelle relazioni e nel dialogo 
privilegiato con Washington; 
di divenire, insomma, l'inter
locutore prevalente dell'Occi
dente. 

In questo contesto di real
tà e di illusioni, il moderati· 
smo arabo sancisce la sua 
egemonia politica sul vertice 
arabo in Marocco, formulan
do la « carta di Fez .,. sul mo· 
dello del piano di pace amc· 
ricano e introduce un ele· 
mento di assoluca novità nel· 
la tradizione dei rapporti / 
non rapporti tra il mondo 
.irabo e lo Stato ebraico: l'im
plicito riconoscimento di 
Israele, in cambio di un am· 
morbidimento delle posizio
ni americane nei confronti 
di Arafat e di un assenso 
per la costituzione di un 
eventuale Stato palestinese in 
confederazione con il regno 
hashemita nei territori occu· 
pati del Wesc-Bank. 

Arafat si impegnò a fon· 
do per il decollo e la realiz
zazione di tale progetto. Tra 
l'altro, dopo l'esodo da Rei 
rut e dopo il massacro di Sa
bra e di Chatila, i tempi esì· 
gevano un mutamento so
stanziale, addirittura simbo· 
lico, delle condizioni della 
resistenza palestinese, e il 
« quadro oggetti\'O » non of · 
friva, purtroppo, molte al
tre alternative. 

La cronaca dci tentativi di 
Arafat per accattivarsi l'Eu
ropa, per agganciare Re Hos
sein ad un impegno giorda
no-palestinese e per scalfire 
il muro dell'intransigenza 
israeliana e quello degli ame
ricani, ormai fa parte della 
memoria recente. 

In 4uesta stona rutt<\\•ia 
furono dimenticati parad0~
salmente due fattori: quello 
sovietico e quello siriano. 
Ambedue, in una perfetta 
simbiosi, avrebbero fatto 
crollare il castello di sabbia 
che gli americani, gli euro
pei e il moderatismo arabo 
avevano costruito in un mo
mento di euforia dovuta al
la « fluidità della situazione 
diplomatica nella regione». 

Mosca non avrebbe mai 
permesso, così facilmente, 
che gli americani la esclu
dessero da una « regione 
strategicamente vitale », e 
Damasco non avrebbe mai 
accettato uno smacco addirit
tura raddoppiato: la perdita 
definitiva del Golan e la sua 
esclusione dalla scena liba
nese. E per uno strano con
corso di interessi immediati, 
l'intransigenza israeliana a
vrebbe spianato la via alla 
ascesa della Siria (e di conse
guenza dell'Urss) e all'inver
sione delle tendenze in atto. 
Gli epicentri del contrattac
co furono, naturalmente, il 
Libano e la resistenza pale
stinese, nella consapevolezza 
che nessuna equazione poli
tica, volta a ridistribuire le 
parti in Medioriente sarebbe 
stata possibile senza agire in 
questi due spazi. 

L'OLP addomesticata sul
le posizioni di Damasco e il 
Libano minacciato costante
mente di spartizione sono 
obiettivi virtualmente rag
giunti. Ma è in elaborazione 
una fase ulteriore della crisi: 
la nuova saldatura degli in
tcre:.si strategici americani 
con quelli israeliani, la pos
sibilità di una nuova guerra 
arabo-israeliana, un malau
gurato coinvolgimento dell' 
Europa in un conflitto « in
ternazionalizzato » nella re
gione, e la satellitizzazione 
definitiva dell'OLP « nelle 
sfere di influenza». Arafat 
appartiene oramai alla sto
ria? 

• 
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Est· ovest 

La sfida globale 
di Reagan 
di Giampaolo Calchi Novati 

• A giudicare da certa 
stampa, dalla reazione del
l'opinione pubblica interna
zion~le, dal voltafaccia degli 
stessi democratici americani, 
c'è davvero da credere che 
Reagan questa volta abbia 
fatto centro. Lo sbarco -
cioè l'invasione - di Gre
nada ha ottenuto i suoi sco

sono penetrati con le loro 
bandiere e con la loro arro
ganza in un mondo incapace 
di una reazione, le hanno 
assestato un colpo da cui 
farà fatica a riemergere. Nul
la poteva essere più espres
sivo del volto grigio e fune
reo di Fide! là davanti ai 
feriti che tornavano dall'iso
la « normalizzata ». Il « di t · 
tatore di sinistra » di Suri
nam ha addirittura rotto con 
Cuba per evitare altre visite, 
e nel Nicaragua ci si misura 
realisticamente con la pro
pria impotenza. Nel Medio 
Oriente, intanto, quella che 
gli estimatori hanno definito 
la più potente flotta da guer· 
ra mai apparsa nel Mediter
raneo sta cingendo in una 
morsa il Libano e tutta la 

pi: un'azione circoscritta 
riuscitiss~ma, poco import~ 
quante stano state le vittime 
e. quali siano stati i princi
pi calpestati. Alla lunga i 
mugugni degli alleati euro
pei sono rientrati e anche in 
Ita'ia chi ha osato esprimere 
dis.;enso all'Onu è staro 
messo sotto accusa, tanto da 
doversi difendere. La « rivo
luzione » in tutta l'area ca
raibica e centro-americana è 
obiettivamente in regresso: a 
Grenada si era già autosui
cidata, ma i marines, che 

regione; ma passa inosser
vata, oscurata dai carri ar
mati e dai lanciarazzi siri:mi -3 
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o Jei dissidenti dell'Olp cht: 
asscJiano il bunker di Arn
fat. 

In teoria l'l'rss dovrebbe es
sere l'interlocutore, anche 
perché l'ideologia cara alla 
amministrazione repubblica 
na attribuisce d'ufficio a 
Mosca la paternità di tutti i 
focolai di tensione (o di re
sistenza), ma di fatto non 
esiste alcun dialogo. Come 
si sa, la cararteristica sa
liente della strategia degli 
Stati Uniti è proprio quella 
di non coinvolgere l'Urss 
che nelle accuse, escludendo
la poi dagli schemi negoziali, 
con la sola eccezione degli 
armamenti, pur conducendo 
le trattative in modo da la
sciare pochissimo spazio al 
compromesso, e a costo di 
ridurre il rapporto fra le due 

Gli ultimi fatti - men
tre l'Urss sembra quasi usci
ta di scena come alla fine 
dell'era di Breznev, risen
tendo forse della malattia di 
Andropov e forse di uno 
scontro al vertice (ipotesi 
non dcl tutto inverosimile 
stando all'ovvia difficoltà 
per Mosca di tenere il ritmo 
imposto dagli Usa) - han
no accelerato certi processi 
in corso del sistema interna 
zionale. Reagan sta arrivan
do al dunque con il riarmo 
in Europa e incalza gli ulti
mi spezzoni in grado di op
porsi ,11l'egcmonia assoluta . 
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Tra apparato 
e Medio Oriente 
il fine d'anno 
di Andropov 
di Carlo Benedetti 

• Mosca. L'anno di Andropov si chiude con una Unio
ne Sovietica che si trova al bivio sia per quanto riguar
da scelte « interne» che « internazionali ». Sul piano 
nazionale ad esempio, la gestione dcl nuovo segretario 
(ammalato ed assente dalla scena esterna, ma più che 
mai presente nello spirito e nelle decisioni che vengono 
adottate in queste settimane) si trova a dover conte
nere da un lato tutta la struttura dell'apparato forma
tosi con Breznev, dall'altro a dover attuare correzioni, 
revisioni, ammodernamenti e razionalizzazioni. Un com
pito duro e difficile. Anche perché proprio sul campo 
delle « novità » il paese ufficiale si muove con estrema 
prudenza. 

Ecco, quindi, che Andropov captate le « preoccupa
zioni » per la messa in pensione di vari esponenti (a 
tutti i livelli) ricorre all'incontro con i veterani che 
avviene il 15 agosto scorso in forma solenne e nel pie
no, appunto, della v~ntata di trasfo~ma:-i?~i. Il segreta
rio saluta i « vecchi », ne esalta I att1v1ta passata, fa 
comprendere che il paese ha bisogno della . lo~o ~spe
rienza. Ma il discorso ha due facce, due ch1av1 dt lct-

superpoterue alla sola di
mensione « militare». 

Dopo l'esecrabile attenta
to contro i marines ameri
cani a Beirut, gli Stati Uniti 
diedero per un attimo l'im
pressione di essere stati feri
ti a morte. Reagan non sa
peva come reagire e contro 
chi. Qualcuno ha ritenuto 
che l'offensiva contro l'iso
letta dei Caraibi fosse una 
risposta all'eccidio in terra 
libanese: non c'era nessun 
collegamento fra i due teatri 
ma l'importante era dissolve
re l'immagine di un'America 
impotente. In realtà, gli Sta
ti Uniti hanno reagito anche 
nel Medio Oriente. Proba
bilmente furono solo le ri-

ser\'e degli alleati europei a 
fermare una ricorsione, sti
molata anche dalla prontez
za con cui Israele aveva 
« vendicato » i suoi morti 
di Tiro. Ma cos'altro è lo 
schieramento delle portaerei 
davanti al Libano se non una 
presa in carico della « dife. 
sa » delle posizioni amenca
ne nella regione? Gli Stati 
Uniti hanno persino rove
sciato le loro posizioni sol
lecitando ora Israele ad al
zare il suo profilo, dando 
una diversa interpretazione 
all'accordo strategico in vi
gore dal 1981 ma un po' 
trascurato da quando Bcgin 
e Sharon avevano ecceduto 
in iniziarivismo. Turto di 

tura. Da un lato si dice ai veterani di stare tranquilli, 
dall'altro si ripete che il loro posto nella storia è sicuro 
e che nessuno li rimuoverà. Ma dalla storia, non dai 
posti direzionali. 

Questo, a grandi linee, il primo bivio sul quale si 
trova Andropov ed è appunto la data del 15 agosto che 
bisognerà tenere presente per analisi future. Anche per
ché la « filosofia » di quell'incontro si ritrova in un 
« fondo pagina » della Pravda dedicato al ricordo di 
Breznev ad un anno dalla morte. Un pezzo scritto per 
dire che non è vero quanto afferma la propaganda oc
cidentale a proposito di un Breznev « morto» e « di
menticato». Andropov - dice il giornale - si muove 
sulla scia del segretario precedente. Nessun ventesimo 
congresso. Ne attua le linee modernizzando l'apparato 
e correggendo sbagli e passi avventati. Ma nessuna re
visione, nessun trauma. E l'articolo prosegue dando spa· 
zio alla nuova gestione. Tutti coinvolti, quindi: sia gli 
orfani che i nuovi nipoti. 

Altro bivio di fronte al quale si trova Andropov, 
quello della politica mondiale. E non è tanto quello che 

L'Astrolabio Qulndlclnate . n 22 - 20 nov 1%' 



mosti a che in America si 
pensa che il momento sia 
adattissimo a una resa dei 
conti generale (nel Medio 
Oriente come nell'America 
centrale), garantendosi una 
volta di più 111 fedeltà asso
luta degli alleaci, con i mis
sili in Europa e con « reim
patriate » tipo anni '50 in 
paesi come il Giappone e la 
Corea dcl Sud 

L'Europa i: giustamente 
assillaca soprattutto dalla 
scadenza dcli 'installazione 
dei missili. E' la materia più 
sensibile perché il confronto 
con Mosca qui non può esse
re in .1lcun modo mediato e 
l'Urss riacquista di diritto e 
di Litro il suo ruolo :1ll'in-

terno Jello schema bipolare. 
altre volte più abusivo. Il 
dibattito che si è aperto sul
le intenzioni dei dirigenti 
sovietici ha messo in luce 
quello che resta il punto cri
tico: come aiutare il Crem
lino, sia esso o no d'accordo 
con i vertici militari. a tra
durre in pratica i segnali di 
disponibilità a ridurre i mar
gini del proprio arsenale nu
cleare in Europa. La famosa 
pregiudiziale dietro cui si 
trincera Reagan - e l'im
pianto di Cruise e Pershing 
per provare all'Urss (o agli 
alleati?) che l'America tiene 
fede agli impegni riarmisti
ci - non sembra il presup
posto piì1 adatto per qunlchl:' 

si riferisce al rapporto con l'America. Distensione o no. 
tanro per intenderci. Reagan, in questo se.nso, sta 
11iutando il Cremlino facilitandone le scelte dt campo. 
Il r>roblema, invece, che pi~ preocc~pa è quello dcl 
~k"<.lio Oriente. Qui sì che 11 Cremlmo deve operare 
scche che po~sono essere prese: nll'~O pe~ ce~to, solo 
a Mosca. Vediamo in estrema smtes• la s1tuaz1one. 

Palestina. Il rapporto con i palestinesi resta Sl~ un 
binario preferenziale. Ma è certo che tu~ta. l~ questione 
dell'unità preoccupa seriamente. I sov1et1.c1 sono co~ 
Arafat, perché vedono in lui, tra l'altro .. il garante dt 
un:o cena coesione. Ma sanno anche che 1.l lead~r pale
stinese è nello stesso tempo una « _pedma » .mcerta: 
Avanza la figura di Abu Musa che e spal~eggt~t? dai 
siriani i quali, a loro volta, sono grandi. ?m1c1 del 
Cremlino. I problemi di un rap~rto equilibrato -
nel momento in cui Usa e Israele giocano tutte le loro 
ca~te per destabilizzme le relazioni tra il mond? a~abo 
e l'Unione Sovietic-.i - :.ono estremamente delicati. A 
Mosca una équipe che fa. capo all'~ccademico Primakov 
studia la situazione dell'mtera regione. 

E Gromiko - assente Andropov - sta cercando 
di allentare i nodi della morsa. Lo h~ ~atto con estrema 
prudenza nel corso dei colloqui col smano Kaddam. 

Siria. « Egitto e Siria - dice il commentatore d~ 
Tempi nuot•t Andrei St.epan?v.--: otte~nero successi 
nel J 97 3 grazie alle armt sov1euchc., Ed e appunto ~'.a
::ie alla collaborazione militare co~ I URSS eh~ la S1r1a: 
attualmente, ha tutto il necessario per resp.mgere glt 
aggressori ». E J'osser~ato~e della. Novos/t, Eduard 
Rjabtsev aggiunge: « L ~RSS. ha npetutam~nte sotto
lineato che la Siria non nmarra sola contr~ 1 a~gressore 
come è accaduto al Libano per colpa dcli Occidente». 
E se a queste espressioni si . aggiunge il ~omunicato 
conclusivo dell'incontro Grom1ko-Kaddam s1 compren-

L"Astrolab•O • qulnd1c1nale n 22 20 nov 1983 

~ignificativo passo in avanti 
a Ginevra. Se il negoziato 
sulle armi dovesse essere in
terrotto, come i sovietici 
hanno preannunciato, sia pu
re con sfumature di tono, ~u
bcntrerebbe il vuoto. A que
sto punto, ogni « autorestri
zione » da parte delle super
potenze, come prevedeva la 
logica del controllo degli ar
mamenti che ha sorretto ne
gli anni '70 l'iter della di
stensione, svanirebbe del 
tutto. La sfida politico-mili
tare lanciata da Reagan assu
merebbe allora aspetti glo
bali. All'Urss riuscirebbe più 
difficile non rifogiarsi una 
volta cli pi[1 nella ~ua p:-i-

cosi da fortezza circondata 
che può solo armarsi, ed ar
marsi diffidando di tutto e 
di tutti. 

TI 1984 è anno elettorale 
in America. In Urss non si 
vota ma potrebbe essere 
egualmente un anno di deci· 
sioni e di scelce se la « std· 
la » di Andropov dovesse 
rivelarsi solo una meteora, 
per ragioni fisiologiche o po
litiche. I candidati si impor
ranno stringendo al centro. 
come vorrebbero i diagram
mi degli scienziati politici, o 
presentandosi come gli in
terpreti più coerenti del\ 'in· . ) trans1gen1a. 

G. C. N. 

de che la scelta di campo del Cremlmo è fatta. 
Mosca aspetta solo che gli americani si muovano 

« da protagonisti diretti ». Ma c'è anche da prt·vederc 
che se i carri israeliani usciranno dalla valle della Bekaa 
puntando su Damasco forse l'URSS non si limiterà ad 
un comunicato governativo. 

Libano. L'URSS sembra sempre pit1 disposta ad 
a;:ipoggiare Jumblad. Intanto manifesta tutta la 'ua 
condanna per la presenza delle forze straniere in Li
bano. Guarda al contingente internazionale come ad 
una forza di interventisti manovrata dagli americani. E 
l'Italia - per Mosca - rientra in questo contesto. 

Israele. Mesi fa s1 parlava di possibili tent;Hivi di 
carattere diplomatico per incontri preliminari Tcl Aviv· 
Mosca. Ora la questione è congelata e, sembra, per 
molto. Il Cremlino guarda più al Cairo e alla nuova 
dirigenza di quel paese. 

Anche perché sa bene che Reagan - in vista delle 
elezioni - farà di tutto per tirare sempre più dalla sua 
parte la lobbv ebraica. 

Quindi ~fosca per il momento è in fase di attesa. 
Segue le mosse dello scacchier<' mediorientale vedendo 
che questa « guerra totale » ha messo in evidenza si
tua1ioni di estremo caos. Teme una confusione tra amici 
e nemici. Per questo resta sul « chi vive ». Pubblica il 
messaggio di Assad che chiama Andropov «caro compa
gno » e fa dire a Gromiko - presente Kad<lam -
che l'URSS auspica l'unità dcl movimento palestinese. 
E, infine, su tutto un giudizio - questo sì definiti· 
vo - sulla posizione americana. Dice l'osservatore 
::!ella Novost1: « In Medio Oriente gli Usa stanno per 
ripetere la stessa esperienza fallimentare che li portò 
all'avventura indocinese. Dimenticando ancora una vol
ta che chi semina vento raccoglie tempesta ». 

• 
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Le elezioni amministrative 
"test " politico 
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no lo sgambetto per farlo 
inciampare, senza farlo ro
vinare. Almeno per ora. 

VEDI NAPOLI E POI ROMA 

Andreatta si accorge, do
po cinque mesi, che Craxi 
oltre che presidente del con
siglio è anche segretario del 
PSI. E gli ingiunge che non 
deve fare propaganda al suo 
partito stando a Palazzo 
Chigi. Alla DC è passata la 
grande paura del 26 giugno? 
Spadolini pretende che la 
politica estera italiana deve 
essere concordata fra i par
titi della maggioranza anche 
nelle « piccole cose ». Per
tanto Andreotti prima di an
dare a Malta o a San Ma
rino chieda il permesso. I 
ministri giurano al presiden
te del consiglio che non fa
ranno commenti all'uscita 
della riunione di gabinetto 
convocato per appianare le 
divergenze in politica estera, 
e al termine quasi rutti i mi
nistri tengono il loro bravo 
comizio fornendo la loro 
versione, per cui il capo 
del governo deve annullare 
la preannunciata conferenza 
stampa. E Craxi ingoia l'en
nesimo rospo. Che altro può 
fare? Stando al nostro ordi
namento il presidente del 
consiglio non può licenziare 
nessun ministro: o questi si 
dimette di sua spontanea 
volontà, oppure è il capo dcl 
governo che deve dimissio
nare per dimissionare tutti i 
ministri. 

Il significato nazionale 
del voto nel capoluogo 

partenopeo, uno degli 
epicentri della crisi. 
Le tregue all'interno 

del governo come quelle 
libanesi: semplici 

intervalli fra le lotte 
intestine del 

pentapartito. Craxi 
costretto al tradizionale 

ruolo di mediazione 
dei presidenti 

del consiglio del passato. 
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di Italo Avellino 

• Ed eccoci, nuovamente, 
in attesa di una scadenza 
elettorale. Quella del 20 
novembre. Amministrativa. 
Duemilioni di elettori cir
ca. Un altro test politico. E 
ci risiamo. Dura, non dura? 
Cade, non cade? Il governo 
s'intende. Ricomincia il bai· 
letto. E' pure ricominciata la 
danza dei voti di fiducia al 
governo per sbloccare )'atti· 
vità legislativa. Per rispetta
re le scadenze programma
tiche si dice, come al soli
to. Una mania, una perver· 
sione istituzionale del nostro 
sistema? Anche, ma non so
lo. Quando un governo spre
ca tempo arriva ai suoi 
appuntamenti legislativi con 
l'affanno. Con i franchi-tira
tori sempre in agguato. La 
solita musica. La maggioran
za sembra il celebre coro a 

qu;mro v0<.:i , diverse, del 
« Rigoletto » . In economia 
Goria, Visentini, Longo e 
Altissimo dicono, propongo
no, cose diverse. E contrap
poste. In politica estera 
Craxi, Andreotti, forlani e 
Spadolini ugualmente: tutti 
rivolti verso \X'ashington ma 
con toni - oh quanto! -
diversi. Nonostante i suoi 
sforzi di stile, nella sostan
za Craxi sembra ogni giorno 
di piu un perfetto presiden
te del consiglio ... democri· 
stiano: che deve mediare 
quasi quotidianamente fra le 
varie componenti della mag
gioranza che litigano fra di 
loro ma tutte con l'identico 
intento di logorare il prcsi
sidcnte dcl consiglio. O per
lomeno di non rendergli il 
compito facile: chissà che 
riuscisse. E a t~rno gli fan-

Non c'è bisogno di scomo
dare le grandi questioni del
la crisi per fare un quadro 
della situazione del governo 
pentapartito. Bastano alcuni 
episodi di costume per aver
ne una immagine. Intanto, 
dopo quasi sei mesi, la com
missione bicamerale per le 
riforme costituzionali non è 
stata ancora confezionata. Ci 
sono voluti ben quattro mesi 
per confermare la conferma 
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del liberale Bozzi a presi· 
dente della suddetta. Ma la 
riforma istituzionale non era 
uno dei grandi temi, una 
delle grandi promesse, della 
campagna elettorale dcl 26 
giugno? Le tregue , le ritro
vate unità del governo somi
gliano a quelle libanesi: sem
plici intervalli fra lotte inte
stine. Quand'è che Pertini 
manderà un « corpo di pa
ce » a Palazzo Chigi? Ma si 
sa che ogni italiano sa be
nissimo - dal Cremlino al
la nazionale di calcio -
quello che dovrebbero fare 
gli altri, e mai quello che 
egli dovrebbe fare. Anche 
Agnelli sa come si dovrebbe 
governare in Italia: « lo ()ta 
to andrebbe gestito cost co
me noi gestiamo la Fiat » , 
dice l'Avvocato. Intanto 
Agnelli in un solo anno è 
costato allo Stato, per i soli 
cassaintegrati della Fiat , 650 
miliardi di lire. Perch~ 
!'Agnelli non è riuscito P 

piazzare bene le sue automo
bili. E si potrebbe continua· 
re anche con il sindacato, 
per essere equi, dove la fe· 
derazione Unitaria rassomi
glia troppo a Palazzo Chigi. 

Che c'entra con il voto a 
Napoli o a Trento? Non do
vrebbe entrarci. Ma c'entrn. 
Per via del test politico. La 
DC regge, cala ulteriormen
te, recupera? E' una delle 
attese. E non solo per la fu. 
tura composizione delle loca· 
li giunte. E' il primo tesi 
elettorale da quando Craxi 
è diventato prc..::.idente del 
consiglio. Il PSI 'e ne gio
va o no? Poi a \iapoli , c'è 
il caso Almirante. Il MSI d 
scavalca la DC o no? E il 
PCI tiene o va avanti? E 
Spadolini formato « Tripoli 
(di Libano) bel suol d'amo· 
re», raccoglie o no? L'in
treccio c'è. C'è perché Na
poli è uno dei luoghi della 
crisi italiana. Attanagliata 

fra terremoti e crisi della 
siderurgia, fra camorra e di
soccupazione. Napoli non è 
una questione partenopea. 
E' un problema nazionale. 
L'esito delle urne non sarà 
certamente da generalizzare, 
ma sarà indubbiamente indi
cativo. Un test, appunto. 
Napoli, una metropoli com
pressa da vecchi problemi 
irrisolti, e da nuovi problemi 
che scaturiscono da una cri
si più generale. Da Napoli 
non possono nemmeno più 
« partire i bastimenti » cari
chi di emigranti perché, in 
un mondo in crisi economi
ca, non saprebbero dove an
dare. Neanche negli Stati 
Unici dove la disoccupazione 
- attorno al 9% - è il 
doppio di quella dei tempi 
delle vacche grasse, passate, 
che era del 5% circa. No
nostante la ripresa (del dolla
ro), che non è estranea alla 
ripresa della tensione inter
nazionale e delJa corsa agli 
armamenti. 

L'Italia è più sola che mai 
di fronte al suo problema 
Napoli. Deve risolvere la 
questione Napoli con le sue 
risorse. Principalmente. Per 
questo quanto accade a Ro
ma non può essere indiffe
rente a Napoli. E quanto 
accade nelle urne di Napoli 
non può essere trascurato da 
chi sta a Roma. Con un au
spicio: che quel voto, il 
significato di quel voto non 
si perda nelle defatiganti ga
re tra i partiti, all'insegna 
di: « il mio partito è andato 
meglio del tuo, o il tuo è an
dato peggio del mio». O 
che non è accaduto nulla. 
Dal voto di Napoli si deve, 
tutti. trarre l'insegnamento 
di quanto c'è da fare. L'in
dicazione di ciò che la gente 
di Napoli vuole. Chiede. 
Pretende. 

• 
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La Ganga 

La politica del Psi 

Baratti per il potere 
di Ercole Bonacina 
• Questa ri\'bt.l t! votata 
alla causa dell'alternativa 
democratica; essa perciò non 
può non avviare un dibattito 
augurabilmente serrato sui 
casi delle giunte di Torino 
e Napoli. Per l'uno e per 
l'altro, l'interrogativo è i
dentico: qual è stato e qual 
è il disegno del PSI nel 
provocare la dissoluzione 
delle giunte di sinistra a 
profitto di probabili o di 
auspicate alternative di pen· 
tapartito? 

Per la risposta da dare, 
siamo in piena nebulosa. 
Sia a Torino che a Napoli, 
il PSI ha messo sotto accu
sa la guida delle rispettive 
amministrazioni. Ma non 
perché Novelli e Valenzi 
siano stati accusati di inca
pacità o di altre cose del 
genere, idonee a mettere in 
discussione le persone. Al 
contrario: sia a Torino che 
a Napoli, i rispettivi sinda
ci comunisti sono usciti dal
le diatribe a testa alta con 
immutato prestigio ~rso· 
nale e in mezzo al tacito 
ma tangibile rispetto della 
gente, anche di quella schie
rata su posizioni politiche 
dichiaratamente avverse. In 
queste condizioni, la pole
mica avviata dal PSI pro
prio contro le persone, con 
la presentazione di pregiu
diziali prima contro Valen-

zt e poi contro Novelli so
stenu te da motivazioni in
consistenti, è apparsa pre
testuosa e comunque stru
mentale. Ma come si fa a 
dire che Novelli, invece di 
investire il magistrato dello 
scandalo delle tangenti, ne 
doveva fare oggetto di un 
confronto sul terreno po
litico a scopo prima preven
tivo e poi, all'occorrenza, re
pressivo? Tutto ciò non è 
fare politica, ma adottare 
comportamenti di tipo ma
fioso. E come si fa a dire 
che a Napoli e a Torino 
la maggioranza si sentiva 
schiacciata o egemonizzata 
dnl PCI e privata della dia
lettica interna, se non è sta
to offerto nessun esempio 
di condotta o di atti preva
ricatori, non conformi al 
programma concordato e 
non osservanti dei rapporti 
di forza e di competenza 
dei paruu insent1 nella 
maggioranza? In ogni ca
so, se atti del genere sono 
stati compiuti. nessuno dei 
due sindaci ne è stato aper
tamente accusato. La spia
cevole impressione è che 
l'attacco ai due sindaci, 
condotto in modo frontale, 
abbia in realtà avuto per 
oggetto l'immagine che essi 
davano di sé e della parte 
politica di cui erano cspres 
sione, e che tale imm:igine -
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rendesse frau.into impropo
nibile qualsiasi ipotesi di 
alternanza alla guida delle 
due grandi città. Questa 
spiacevole impressione è su· 
scitata in particolare dal ca· 
so di Torino, nel quale la 
sproporzione fra le iniziati
ve di \lavelli e la reazione 
del PSI, ha assunto tali di
mensioni da trasformare la 
reazione socialista in un ve· 
ro e proprio boomerang, di 
cui il PCI ha prontamente 
profittato proponendo, co
me unica alternativa <lecen 
te, le elezioni anticipate 
Anche il PSI ha due sin 
daci che, col passare del 
tempo, sono diventati una 
specie di istituzione: si trat
ta di Cerofolini a Genova e 
di Tognoli a Milano. E chi 
mai delle due maggioranze di 
sinistra oserebbe contrappor
gli delle pregiudiziali, sen· 
za esser certo di rompersi 
la testa? In re:iltà, gli attac
chi alle per~one di Valen.d 

e Novelli non hanno avuto 
niente di politico e niente 
di costruttivo, essendosi al
la fine rivelati mediocri 
strumenti di lotta politica, 
sempre legittima e sempre 
degna di essere combattuta, 
purché fondata su contrasti 
non di bottega, intellegibili 
e palesi. 

Sia a Napoli che a Tori
no, si è confusamente par
lato di difetti dei program
mi e dell'attività esecutiva. 
Ma non c'è un solo osser
vatore di cose politiche che 
abbia capito quali fossero i 
difetti e perché mai fossero 
tali da comportare la disso
luzione delle maggioranze 
esistenti e il capovolgimen
to di alleanze. Tutto ciò di 
cui si è sentito parlare è la 
programmazione urbanisti
ca, o nel caso di Napoli la 
politica della ricostruzione, 
con l'aggiunta in talune fa. 
si della polemica di fumosi 
accenni a Jiversità rii-:uar-

danti la « qualità della vi
ta » assunta come motivo 
ispiratore dei programmi. 
Talvolta invece è sembrata 
serpeggiare l'insopportazio
ne di una ripartizione del 
potere magari formalmente 
ligia ai rapporti di peso tra 
le diverse forze, ma sostan
zialmente poco pensosa dei 
difficili problemi politici 
di convivenza che ogni coa
lizione, :inche d1 sinistro, 
si porta con sé. Se questi 
fossero i motivi occulti del
le crisi di Napoli e Torino, 
diremmo che sono del tut
to inconsistenti e in ogni 
caso assolutamente inade
guati a giustificare il capo
volgimento delle alleanze e 
la dissoluzione delle maggio
ran;~e. Figuriamoci: addur
re inadempienze o insuffi
cienze urbanistiche e poi 
convertirsi ad alleanze con 
la DC, o lamentare inva
denze egemoniche e sperare 
in più laute concessioni del 

futuro alleato democristia
no, è come rifiutarsi di es
sere fritto in padella e pre
ferire di buttarsi nella 
brace. 

Gira, volta e mena, di 
motivi « locali » da addurre 
a giustificazione dei volta
faccia di Napoli e di Tori
no, non se ne vedono. E 
tuttavi:i, i voltafaccia ci so 
no stati, su centottanta 
gradi. Dov'è allora la spie
gazione? Per trovarla, biso
gna trasferire l'indagine sul 
piano nazionale. E' qui che, 
volere o volare, stanno i 
possibili indizi rivelatori 
della politica a lungo ter
mine del PSI di Bettino 
Craxi. Non gli faremo cer
to il torto di accusarlo di 
perseguire una miope poli
tica di trasposizione mec
canica delle alleanze dal 
centro alla periferia. Que
sto discorso poteva calzare 
a pennello sul nennismo 
dell:i pre-unificazione PST· 

NAPOLI/ELEZIONI 

Serve un governo e non solo ''locale'' 
di Felice Ippolito 

e Sono tornatO a Napoli per qualche giorno per la nim
pagna elettorale comun:ile con quel mi.st~ di sentimenti <lì 
amore e di insofferenza che questa cllta desta nel cuore 
di tutti i suoi figli della mia generazione che si siano al
lontan:iti per lavoro da tempo da essa. La sobria viva
cità della Napoli tra le due guerre, quel modo di vive
re e di affroncare la vita di quei decenni non c'è più: 
una città caotica, superaffollata con problemi gravi e 
annosi ancora non risolti, si presenta a noi che speria
mo di salvare qualcosa della nostra giovinezza trascorsa, 
di trovare ancora qualche angolo, qualche stradina che 
ci riporci a quei tempi Niente. 

La disoccup:izione incalza, segnatamente ora con la 
spad:i d1 Damocle della chiusura degli stabilimenti si
derurgici di .Bagnoli; la criminalità camorristica dilaga, 
alimentata dallo stato di povertà diffusa; la circolazione 
blocca. talora per ore, le belle strade di questa vecchia 
e decaduta c:ipitale stretta trn le colline e il mare; una 
cintura di orribili, in gran parte abusive, costruzioni ha 
ricreato con maglia pit1 larga, intorno alla vecchia città, 
una gigantesca muraglia di protezione. 

Questa è la Napoli d'oggi, dilaniata dalle contese 
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politiche dei partiti, con una Dc in palese decadenza, 
con un fascismo insorgente e una maggioranza di sini
stra che in concordia discors deve passare all'offensiva 
per non sentirsi assediata. 

In questa situ:izione, quale idea, quale proposta con
creta e ragionevole si può avanzare? 

La disoccupazione in primo luogo. E' inutile però 
pensare che questo problema si risolva qui, nell'ambito 
della città. E' indispensabile che il governo governi, chè 
il fenomeno, anche se qui è esaltato, non è solo napole
tano, e neanche del Mezzogiorno, è generale più o me
no :iccenruato, più o meno grave. Occorre un governo 
che governi l'economia, che non muti i propri ministri 
con una cadenza quasi semestrale, che studi e che attui 
un vastissimo piano di ristrutturazione industriale e di 
riconversione, per il quale ci vogliono anni e non mf'si. 
Non è la chiusura o la riapertura di un altoforno a Ba
gnoli che è determinante per il problema: è invece la 
pianifica7.ione pensata di interventi efficaci e concreti per 
mutare la fisionomia del complesso industriale, per pre
parare il passaggio :id altri tipi di industria che non sia
no di lavorazione primaria delle materie prime, che fac-
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P~Dl " sul PSI PSDI uni
ficati , entrambi resi mogi 
dalle modeste ambizioni 
che professavano, ma non 
certo sul PSI di Craxi che 
di ambizioni ne ha parec· 
chie e grosse. Quando i r~· 
sponsabili del PSI ecccp1· 
scono a De Mita l'inaccet· 

. tabilità di prediche sull'uni· 
formità delle alleanze al 
centro e alla periferia, ri
vendicando al PSI, dovun· 
que, oggi domani e sem· 
pre, la piena autonomia d~l 
le scelte, bisogna credergli: 
lo dicono convinti, perché 
questa è davvero la loro li
nea politica, sia nei confron
ti del PCI che, magari me· 
no conclamata, nei confron
ti della DC. E tuttavia, al
meno in questa fase della 
crescita socialista, politica 
se non ancora elettorale, la 
vera ricerca non è del mas· 
simo di autonomia ma del 
massimo di potere Sia per 
Napoli che per Torino l'af· 

formazione è già stata fat. 
ta: se si faranno giunte 
pcntapartite, la guida dovrà 
spettare all'area socialista 
o senza mezzi termini, al 
PSI Per ottenere il mas
simo di potere, il baratto di 
una giunta di sinistra con 
una giunta pentapartita può 
ben essere accettato, come 
del resto è avvenuto per 
il governo, per il quale il 
baratto c'è stato fra il pro· 
gramma elettorale del PSI 
e quello della DC, che ha 
certamente ispirato, domi· 
nandoli da cima a fondo, i 
due fondamentali capitoli 
della politica economica e 
della politica estera, con i 
quali si apre il programma 
di governo. 

In sé e per sé, questa 
politica della ricerca del 
massimo di potere non è né 
condannabile né criticahile: 
è una politica, punto e ba
sta. Del resto è tipico del
la lotta politica il persegui · 

eia giusttzta ddla sideru.r~ia . e dcli~ m.etallurgia prima· 
ria energivore e divoratnc1 d1 c~ntnbuu a fo?do ~rdu
to sempre più gravosi per tuttt. Certo un piano di t~ 
genere, neanche pensato al mome~to. dalla d~s~~ p01~
tica del governo, richiede tempo: richiede stabtltta poli
tica, richiede anche idee e fantasia che non possono rnc
cattarsi nei ritrovi notturni romani, ma che presuppon
gono una agglomerazione di persone pensanti ed ~m~e
gnate a sciogliere i tanti nodi della nostra economia in

dustriale una volta tanto non pensando a questo o quel 
collegio ~lettorale, a questo o quel partito, .ma pensan
do alla Repubblica, s1 a quella co~ la R ma~uscola. . 

Né si dica che questa è retorica, perche la retorica 
è quella che si spreca nelle piaz~c e. nei c~mizi, ment~n
do spudoratamente agli elettori, at quali ~corre .dire 
con brutale franchezza che la strada della riconversione 
è lunga, è dura e che vi sarà un periodo di transizione 
certamente molto difficile per tutu. 

Ma un secondo problema tormenta Napoli,_ c~me del 
resto tormenta ancora o ha tormentato altre cttta, stret
te come Napoli tra le colline e il mare, quali Palermo 
o Genova o, per fare un ese~~io s~raniero,. Ri~ de Ja
neiro. Cioè la viabilità, la facilita d1 comumcaz10ne tra 
le varie zone della conurbazione Se Genova ha risolto 
in parte questo problema con la costruzione dell'asse 
alternato sopraelevato o in galleria, a Napoli la tangen
ziale non ha che solo molto parzialmente alleviato la 
crisi della circolazione. 
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mento dcl massimo di pote
re, compatibile col massimo 
di flessibilità, che però non 
sia mai abiura delle pro
prie convinzioni ideali. Nel 
caso dcl PSI di Craxi, poi, 
quella politica sta ampia
mente pagando, e noi siamo 

convinti che prima o poi pa
gherà anche in termini elct· 
tarali. Vista da sinistra, 
tuttavia, quella politica 
comporta un prezzo o, se 
vogliamo, un costo: esso è 
che, a lungo andare, si pro
ducono conseguenze irrever
sibili o difficilmente rever
sibili sulla politica della si· 
nistra e sulla politica di al
ternativa. I ripettiti traumi 
di una conflittualità a sini
stra allargata a macchia d'o
lio, che tracima dal parla
mento alle giunte, dalle 
giunte al sindacato, dal sin
dacato alla cooperazione, 
da questa alle altre forme 
associative di massa, lascia
no il segno. A poco a po-

co, la conflittualità diventa 
il vero modo di coesistere 
delle forze della sinistra e 
imbeve di sé anche i loro 
lembi più sensibili ai richia
mi unitari, come dimostra 
il malinconico tramonto, un 
po' anche camaleontico, 
della sinistra socialista, og
gi chiedente null'altro che 
un posticino al sole nell'im
pero solitariamente domi
nato da Craxi. 

Dai casi di Napoli e To
rino, siamo cosl risaliti al 
problema generale di un 
sempre più difficile rappor
to a sinistra: del quale bi
sogna prendere coraggiosa
mente coscienza, per non 
indulgere a tatticismi che 
potrebbero finire per inqui
nare anche quella parte del
la sinistra, alle cui capacità 
di tenuta sono oggi affidate 
le speranze di tutti coloro 
che si battono per un reale 
cambiamento. 

E. B. 

La soluzione prevista già da molti anni, è quella di 
una prima linea di metropolitana da Piazza Garibaldi a 
Piazza Dante e Vomero fino ai nuovi quartieri setten
trionali e una seconda linea, eventualmente «leggera », 
che provveda al collegamento est-ovest. 

Orbene di ciò si parla da anni, ma della prima linea, 
(la seconda è solo per ora un'idea) che avrebbe dovuto 
essere terminata nel 1981, e per cui si sono avuti e si 
potrebbero ulteriormente avere anche contributi CEF. e 
prestiti dalla Banca europea degli investimenti, non è 
stato eseguito e solo per la parte scavi che poco più 
di un chilometro. 

La realizzazione dell'opera sarebbe stata un grande 
successo della giunta di sinistra e quindi è stata sabo
tata dalla stessa società concessionaria, costituita in gran 
parte da imprese edili locali, legate tradizionalmente· alla 
DC. Ciò a prescindere da altre difficoltà e implicazioni, 
facilmente intuibili. ma su cui non è il caso di soffer
marsi in questa sede. 

A mio parere, a prescindere dai danni del recente 
terremoto o oggi del contraccolpo provocato dal bradi
sisma dell'area di Pozzuoli, con le sue gravi conse~nen
ze sodo-economiche, i due complessi di problemi citati 
vanno affrontati e risolti da una rinnovata e forte am
ministrazione di sinistra, che trovi però udienza presso 
un governo stabile pronto all'azione~ perché l'entità de
gli investimenti e la dimensione delle questioni da ri
solvere non sono limitabili alla sola cintura chtadina. 

• 
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e Szndaco Valenzt, qual è la 
vera posta tn gioco nelle ele
·doni di Napoli? 

La svolta aperta nel '75: 
questa è la posta in gioco, il 
20 novembre. Molti dimen· 
ticano che prima del '75 Na
poli aveva conosciuto il pun· 
to più basso di credibilità 
delle istituzioni, di tenuta 
della vita civile e del tessu
to sociale ed economico. La 
crisi dcl centro sinistra e 
il tracollo della giunta Mila
nesi stavano trascinando con 
sé la città, fuori da ogni 
realistica prospettiva di ripre
sa. fuori dell'Italia europea. 
Chi ha dimenticato ad esem· 
pio l'estate del colera? In 
questi otto anni la sinistra 
ha fatto fronte alla fase più 
acuta della crisi economica, 
alla prova terribile del terre
moto, alle insidie del terrori. 
smo e alla morsa della ca
morra. Contemporaneamente 
la giunta di sinistra ha ria. 
perto una prospettiva di cam
biamento e rinascita Dove 
sarebbe ora Napoli senza 
quella svolta? 

e ../7 mila terremotati nei 
contamers, 120 mila disoc
cupat1, la camorra sempre in 
agguato: sindaco, sz può an
cora salvare NapolP 

Sì; anche se contesto il 
verbo « salvare », perché Na-
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L'ASTROLABIO ATTUALITA' 
Nelle .:icc1a1erie 
di Bagnoli 

Intervista a 
Maurizio Valenzi 

<<Napoli 
' . puo rinascere 

solo con una giunta di sinistra» 
a cura di Andrea Giordano 

poli non è un guscio in 
balia delle onde; è tn· 

vece una città ricca di ri
sorse intellettuali e materia
li. Lo abbiamo dimostrato 
con il piano di ricostruzione: 
quando sono disponibili fi. 
nanziamenti, quando le leg
gi sono adeguate alle esigen
ge dei tempi, quando in una 
parola siamo nosti in condi
zione di operare. è possibile 
concepire e re~lizzare anche 
i programmi più ambiziosi. 

e C'è chi dice che anche a 
Napoli la spinta propulsiva 
delle giunte di sinistra si è 
esaurita, e che si è esaurito 
il ruolo dei grandi sindaci. 
Lei cosa ne pensa? 

Le giunte di sinistra han
no governato e stanno go
vernando le grandi città nel 
periodo di più acuta crisi di 
« governabilità » a livello na
zionale e devono spesso so
stiniirsi a uno Stato e a un 
governo per lo più assenti. 
A Napoli, ad esempio, seb
bene non sia compito del 
Comune, la giunta ha dovu
to intervenire su problemi di 
politica economica e indu· 
striale, come è stato con la 
crisi dell'ltalsider. Contem
poraneamente sono emerse 
nelle grandi città esigenze 
nuove e un tempo impreve
dibili, per esempio la que
stione culturale e quella gio-

vanile. Quindi ribalterei la 
sua affermazione: è certa
mente del tutto esaurita la 
spinta propulsiva dei gover
ni nazionali, la loro capaci
tà di interpretare i problemi 
del Paese. Invece se c'è qual
cosa di vitale, nel bene co
me nel male, nel sistema isti· 
tuzionale, questo è rappre
sentato proprio dai Comuni, 
e non è certo casuale che 
la maggioranza dei grandi 
Comuni siano amministrati 
dalle forze di sinistra. 

e Molti prevedono un'avan
zcta del MSI a Napoli che 
fa leva non soltanto sulla cri
si della DC ma anche sulla 
protesta popolare contro il 
: 11alessere della città. Qual è 
la sua opinione, e soprattut
to, cosa succederebbe se il 
MST diventasse il secondo 
pnrtito di Napoli? 

E' sempre difficile fare 
previsioni, ma non credo in 
una svolta verso l'estrema 
destra, né a Napoli né a li
vello nazionale. Attraverso il 
voto al MSI, a Napoli in par. 
ticolare, si esprime un grave 
disorientamento di ampi stra
ti popolari. La responsabilità 
di questo fenomeno è soprat· 
tutto della Democrazia Cri
stiana: quando essa si allea 
con il MSI e fa la sua poli
tica, come è accaduto con lo 
scioglimento del Consiglio 

comunale, è il MSI, non la 
DC, a trarne vantaggio. Il 
voto del 26 giugno lo ha di
mostrato. 

e I vostri critici dicono: «la 
giunta Valenzi era fatta di 
::,"r.te per bene ma i risulta· 
ti concreti sono stati mode
~11 ». Lei cosa risponde? 

Se i nostri critici ritengo
no che sia stato un risultato 
modesto portare la città fuori 
dall'emergenza grav1ss1ma 
del terremoto, allora può dar
si che abbiano ragione. Ba
stano alcuni dati: dopo il 23 
novembre '80 c'erano 35 mi
la alloggi e quindi altrettante 
famiglie e quindi 170 .000 
persone sgomberate; e c'era
no 200 scuole occupate. Do
po due anni le scuole occu
pate sono poco più di una 
decina grazie allo sforzo del-
1 'amministrazione e malgra
do il governo non abbia ri
spettato le promesse di aiu
to; dopo due anni, insomma, 
la fase più acuta dell'emer
genza è stata superata, è 
stato varato un programma 
di ricostruzione ambiziosissi
mo (ad agosto scorso erano 
in funzione 25 cantieri per 
oltre 5 .000 alloggi); sono sta
ti affrontati contemporanea
mente i problemi più acuti 
della vita cittadina, da quelli 
del traffico a quelli della cri-

(segue a pag. 12) 
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Intervista a 
Giulio Di Donato 
capolista del Psi a Napoli 

<<Di nuovo con il Pci 
ma a queste 
condizioni>> 

a cura di Antonio Chlzzonlti 

e On. Di Donato, Napoli 
sembra confermare ancora 
una volta la sua fama di cii· 
tà perseguitata dalla sfortu· 
na. Terremoti, camorra, di· 
soccupazione; ed adesso nuo· 
ve elezioni sulle ceneri di 
una giunta di sinistra che 
pure apparve come una svol· 
ta nella vita della città. Co· 
me si è giunti ad una situa· 
i.ione di questo tipo? 

La formazione della pri· 
ma giunta Valenzi, nell'ali· 
tunno '75, fu resa possibile 
da un consistente spostamen· 
to di voti a sinistra, e accom· 
pagnata da grandi speranze. 
Speranze che provenivano 
non solo dal tradizionale 
« popolo di sinistra » ma an· 
che da ceti « storicamente » 
estranei o lontani dalle for· 
ze progressiste e che pure 
in quell'occasione avevano 
votato in larga parte per la 
sinistra, che si poneva come 
portatrice d'ordine e di effi· 
cienza . 

C'erano quindi, almeno in 
partenza, le condizioni pe! 
imprimere una svolta alla v:. 
ta della città. attraver o b 
direzione di una sinistra con 
sapevole delle Jifficoltà, ma 
anche lucida e determi01tn 
nella selezione degli interess: 
e delle domande sociali, in 
una parola nell 'azione quo· 
tidiana di governo. 

Oggi possi.1mo dire che 

questa svolta c'è stata, ma 
che, tutto sommato, si è ri
velata non pari alle attese e 
alle aspettative. 

e Per quali motivi? 

Dopo un primo periodo 
nel quale l'amministrazione 
comunale ha realizzato risul· 
tati indubbiamente positivi 
(migliorando « l'immagine » 
della città, riducendo il di
stacco tra cittadini e Comu
ne, avviando sia pure tra 
molte contraddizioni il pro
cesso di decentramento am
ministrativo) si è infatti ve. 
rificata una notevole caduta 
di tensione, politica e pro. 
gettuale. 

La forte domanda di go
verno proveniente dalla SO· 

cictà napoletana sia dai nuo
vi ceti produttivi che in es· 
sa vanno emergendo sia dal 
mondo diffuso del bisogno, 
è stata cosl progressivamen
te dbattesa e delusa. 

A queste insufficienze si 
è poi aggiunto un sostanzia
le irrigidimento del PCI, evi. 
denziatosi nel corso dell'ul
tima crisi comunale, quando 
i comunisti hanno pregiudi
zialmente rifiutato l'ipotesi 
di una guida dell'amministra
zione espressa dall'area lai
co-socialista, riaffermando 
così un'aspirazione egemoni
ca inaccettabile. 
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Il PO in tal modo ha fi
nito col concorrere anch'es
so a determinare lo sciogli
mento del Consiglio comuna
le. 

Sono questi i motivi per 
i quali il PSI considera chiu
so il ciclo delle giunte mino
ritarie di sinistra. 

e Tutto ciò comunque si ri· 
ferisce ormai al passato. Per 
il futuro quali prospettive si 
possono aprire? 

Un nuovo ciclo può esse
re aperto, ma va fondato su 
basi politiche e programma
tiche diverse. Che non con
sistono in una propo:.izione 
di formule che considerino 
il PSI in funzione meramen
te aggiuntiva. Le condizioni 
a nostro giudizio necessarie 
per la ripresa d: una politica 
di collaborazione a sinistra 
sono legate a diversi elemen· 
ti: alla formulazione di un 
programma di governo della 
città che contenga una pro
spettiva di sviluppo possibi
le e realistica; alla revisione 
della linea fino ad oggi se· 
guita dal PCI di rifiuto pre
giudiziale verso la proposta 
di un sindaco dell'area laico
socialista: soprattutto alla 
definizione di un rapporto 
positi\·o con le linee e le 
scelte fondamentali del go
verno Cmxi che rappresenta 
per l'amministrazione comu· 

nale, autonoma nelle proprie 
elaborazioni, un interlocuto
re essenziale. 

e Passiamo agli altri parti
ti. Quale valutazione ritiene 
dì poter dare del ruolo della 
DC al termine dell'esperien
za della giunta di sinistra e 
pe:zsando al domani? 

Il PSI considera sostan
zialmente positivo il contri
buto dato dalla DC, che ha 
consentito con il proprio vo
to a giunte di sinistra non 
maggioritarie di governare 
per otto anni la città. Detto 
questo va osservato che la 
DC è apparsa in questi anni 
come un partito in preda ad 
una forte crisi di identità. 

Oggi sembra di assistere 
ad un tentativo della DC 
di recuperare il tempo per
duto attraverso il rinnova 
mento del gruppo dirigente 
e la formulazione di una pro
posta complessiva che asso
cia l'indicazione di alleanze 
a contenuti programmatici 
nuovi. Se questa operazione 
riuscirà, se saranno evitati 
ultimatum e proposte generi
che e ambigue, allora la DC 
potrà diventare un interl0-
cutore importante per la so
luzione dei problemi della 
governabilità di Napoli. 

e Rimangono i cosiddelli 

(segue a pag. 12) 
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L'ASTROLABIO ATTUALITA' 
(segue intervista Valenzi) for.1.e di sinistra, è v1c1mss1-

mo. Non è invece aff acto rea
listica la prospettiva di un 
pentapartito: primo, perché 
è sconfessata anche dai nu
meri ( il voto del 26 giugno 
ha già parlato chiaro), secon
do, perché sarebbe politica
mente gravissima e dannosa 
per la città l'esclusione dal 
governo cittadino del partito 
comunista, la forza più rap
presentativa dell'elettorato 
napoletano. Certamente il 
nostro obiettivo è la costru
zione di una solida e stabile 
maggioranza di sinistra, tra 
le forze che già in questi Ot· 
to anni hanno insieme lavo· 
rato, contrastando il doppio 
gioco democristiano, per go
vernare la città. Inoltre, una 
maggioranza di sinistra da
rebbe l'opportunità alJa DC 
di interpretare finalmente la 
funzione di opposizione se. 

si delle grandi industrie, cd è 
stato rilanciato a livello in· 
ternazionale il patrimonio 
culturale napoletano. Tutto 
ciò non era scontato dopo il 
23 novembre. E' più che ov
vio che c'è da percorrere an
cora molta strnda, m:l oggi 
appunto In rinascita è con
cretamente possibile, ne so· 
no state costruite le basi . 

e Sindaco, è possibile che 
dalle urne escano una map,· 
gioram.a ed una J!.Ùmta dt 
sinistra? Oppure, quali altre 
alternative? 

L'unica prospettiva di go· 
vcrno seria e realistica è una 
giunta di sinistra: dcl resto 
questo traguardo, oltre ad 
essere stato costruito in otto 
anni di collaborazione tra le 
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Giunte/ Firenze 

Che fine 
ha fatto la sinistra 
socialista? 
e La situazione politica fiorentina dà segni inequivo. 
cabili di disagio, che si estende come un'onda con
centrica a tutte le amministrazioni locali. Secondo il 
segretario provinciale dc, Marco Ricceri, è ora che la 
giunta di pentapartito, al comune di Firenze, si metta 
a lavorare sul serio: basta con gli scandali e le risse, 
noi si è ingollato il rospo di sedere in una giunta in 
cui non siamo rappresentati proporzionalmente, e voi? 
" Voi " sono I socialisti. Secondo il consigliere regio
nale Enzo Pezzati, democristiano, lo strapotere del PSI 
non è più tollerabile ed accusa i comunisti di subirlo. 
I socialisti sono usciti dalla giunta regionale, ma man
tengono la presidenza degli enti: l'invito. implicito, è 
per nuove intese tra OC e PCI. Che succede tra i par. 
titi del cosiddetto polo laico? La situazione è pesan
tissima anche per i repubblicani, che pure hanno il 
loro momento di gloria all'ombra di un sindaco repub
blicano, il prof. Bonsanti, cio che ha pesato anche sul 
piano elettorale. ma non nascondono ora di essere 
preoccupati. Rompere con i socialisti? E su cosa? 

Semplice: nel riaggiustamento di tutti gli incarichi 
pubblici, USSLL e istituti culturali, seguito a frana 
all'avvento del pentapartito (e ciò ha una sua logica), 
i socialisti hanno preteso di riavere tutte le medesime 
cariche, senza spartire niente con gli alleati laici. Quan
to più la loro immagine di partito è deteriorata, tra 

ri:l e coscruttÌ\'3, come spe,,. 
so ha detto di voler fare e 
non ha mai fatto. 

Mi auguro che il PSI as
suma una posizione chiara 
sul dopo-elezioni, perché 
quando alcuni dirigenti so
cialisti, come Claudio Mar
telli e Giulio Di Donato, 
sembrano far intendere di e!>· 
sere favorevoli indifferente
mente sia ad una maggiornn
za di sinistra, sia all'allc:ima 
pentapartito, è legittimo dw 
da parte nostrn vengano po
sti interrogativi al PSI ~ul · 
la sua reale posizione. Oel 
resto altri esponenti sociali
sti, mi sembra la maggio
ranza dcl PSI napoletano, 
hanno smentito sia J\.1artclli 
che Di Donato; vogliamo sa
pere, insomma, qual è la po· 
sizionc ufficiale del partito 
socialista :i Napoli. • 

(segue intervista Dì Donato) 

partiti laicr , 111dtspemab1!1 a 
Napolr per la composr:.ione 
della gwnta comunale. Che 
rapporti pemate di stabilire~ 

I rapporti con i partiti 
dell'arca laica, anche se tra 
fasi alterne. si sono venuti 
progressivamente consoli
dando. Uno degli clementi 
più interessanti di novità del
l'ultima crisi è staro proprio 
rappresentato dallo sforzo co
mune compiuto dai partiti 
laico-socialisti per impedire 
lo scioglimento anticipato del 
Consiglio comunale. Questo 
rapporto di collaborazione va 
confermato e sviluppato at
traverso la ricerca di un'in
tesa politica e di programma 
che faccia delJ'arca laico-so
cialista il nucleo centrale 
dello schieramento di gover
no della città. a 

scandali, massoneria ecc.. tanto più cresce la loro 
a~roganza e chiedono punti di forza e di potere, mi 
dice un dirigente repubblicano. O forse, proprio per 
~uesto. Psicologicamente parlando, socialdemocratici e 
liberali, esausti da un braccio di ferro continuo non 
rifiutano. ' 

In casa socialista si è lasciato cadere l'assessore 
Rob~rto Falugi, dimissionario dalla giunta e espulso dal 
P~rt1to, per lo scandalo della tangente nell'acquisto di 
v1_lla Favard, ma si è fatto quadrato intorno a Giovanni 
Signori, il " ragioniere • della federazione e del regio
n~le, che avrebbe intascato per il partito gran parte 
d1 quella tangente. La perquisizione domiciliare al fra. 
t~llo del ministro Lagorio ha alzato il velo su un giro 
d affari di tutto rispetto. Il ministro in persona sembra 
abbia telefonato al presidente del Tribunale, perché ri· 
chiami all'ordine il giudice istruttore, al quale, tallonato 
dai giornalisti, è stata attribuita una frase che non ha 
detto. 

Un attivo politico convocato dalla federazione so
cialista nei giorni caldi dell'arresto di Signori, si è 
svolto a questo modo: Claudio Martelli parla per due 
o~e di tutto senza nominare il caso Signori, poi va 
via, si dichiara che è tardi, si rinvia il dibattito, la 
r~unione si scioglie, fine. Nel pomeriggio, senza avver
tire i compagni della sinistra del partito, Martelli si 
e~a incontrato a porte chiuse con i compagni della mag
gioranza craxiana. Valdo Spini, cosegretario e leader 
della sinistra, fa un comunicato stampa, in cui denun
cia l'ala riformista di fare e disfare senza consulta. 
z~o~e generale. Qualcuno si domanda se esiste questa 
sinistra socialista in Toscana. Questo è il clima. E il 
PCI? Si aspetta che la situazione evolva. anche verso 
una crisi nel pollaio laico socialista. E', forse, sperare 
troppo, anche se fosse vero che il PSI avrebbe in· 
teresse ad arrivare al tornante elettorale del 1985 con 
le mani libere nelle amministrazioni locali. Ma chi ha 
mai lasciato cadere l'uovo del potere oggi, per la 
gallina di domani? 

Milly Mostardini 
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Se le reti private 
continuano 
ad acquistare a suon 
di dollari 
programmi in lingua 
inglese - e quindi 
dipendono 
strettamente dalle 
scelte dei networks 
americani - sotto un 
secondo aspetto, 
esse per la rivista 
e il varietà copiano 

' . la Rai-Tv non com e, 
ma com'era, 
riciclando dive 
spompate e comici 
con il fiatone. 

Emittenti private 

Cè uno stracotto 
nel nostro futuro 
di Italo Moscati 

e « V..:nn J1 guerra» e 
« Uccelli dt rovo », trasmes
si rispettivamente da Rete
quattro e da Canale 5, han
no avuto un effetto dirom
pente sul mercato televisi
vu. Hanno, ancora una vol
ta, dimostrato la forza eco
nomica del1e emittenti pri
vate e la loro capacità dì 
fare breccia nel pubblico, 
guardando avanti verso nuo
ve fette pubblicitarie. Da 
un altro lato, hanno fatto 
capire a tutti che la concor
renza non è più soltanto 
tra l'emittenza privata nel 
suo complesso e la Rai-Tv, 
quanto fra le stesse reti pri
vate che si guardano in ca
gnesco per dominare la si
tuazione e aggiudicarsi le 
fette pubblicitarie disponibi
li o rese disponibili. 

Un osservatore superfi
ciale potrebbe sostenere che 
si tratta di un buon segno: 
la concorrenza aguzza l'in
gegno e gli spettatori se ne 
potranno giovare. Non è co
sl. Questa nuova forma di 
competitività aggiunge con
fusione e trasforma il no
stro paese in una autentica 
colonia culturale. Due vol
te colonia. Infatti, se le re-

ti private continuano ad ac-
4uistare a fior di dollari 
programmi americani o co
munque in lingua inglese, 
e quindi dipendono stretta
mente dalle scelte dei net
works americani, con le 
conseguenze che si possono 
con facilità immaginare; per 
un secondo aspetto, esse 
per la rivista e il varietà 
copiano la Rai-Tv non co
m'è, ma com'era, riciclando 
dive spompatc e comici col 
fiatone. 

I ragazzi, se le cose conti
nueranno in questo modo, 
avranno la testa piena di 
luoghi comuni tipo « Dal
las » o << Dvnastv » e tutta
via faranno smorfie come 
Franco franchi e Ciccio Jn. 
grassiu, anchcggieranno co
me Barbara Bouchet e imite
ranno Banfi come G ~i <:ìaba
ni. Sen7.a antidoti, perché 
la Rai-Tv sarà attanagliata 
dall'angoscia di non perde
re terreno sugli indici di 
<tscolto e di gr;dimento . 

Inutile tirarla per le lun
ghe: in Italia non c'è po
sto per molti grossi net
works, a meno che non si 
voglia ~convolgerc definiti· 
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vamente il mercato pubblici
tario, colonizzare il pubbli
co in tutte le sue fascie di 
età e di sesso. distruggere 
il cinema (sia nelle sale che 
come produzione originale). 
mandare deserti i teatri che 
non si affidano soltanto a 
lazzi e scherzi, devastare le 
serate degli italiani nelle 
molte forme in cui si con
figurano. Se non si cerca di 
risolvere l'intera questione 
con una legge adeguata, in
telligente, equilibrata, conce
pita negli interessi legittimi 
nazionali e del pubblico, 
presto dovranno tacere da
vanti all'evidenza tutti co
loro che parlavano e parla
no di un impulso dato dal
le reti private alla produ
zione e allo sviluppo di va
rie possibilità produttive. 

Le ragioni sono sotto gli 
occhi: diminuiscono i film 
originali italiani, le copro
duzioni internazionali non 
sempre riescono a mantene
re i livelli qualitativi che 
promettono, la selezione in 
quantità non riesce da noi 
a proteggere la creativiti1. 
L'Italia ha da sempre avu
to una produzione artistica 

13 
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colkgata ~on il teatro di ri
vista e dell'av:mspettacolo 
o con la canzone. Il teatro 
ha alimentato il cinema 
con continuità e la canzo
ne ha fornito talenti, pre
testi, spunti. Ma c'era, ap
punto, il cinema a racco
gliere e a riplasmare un ma
teriale spesso grezzo e roz
zo all'origine. C'erano auto· 
ri come Camerini e altri, 
tanto per restare agli anni 
trenta e quaranta, che sa
pevano trasformare e « al 
zare di livello » - se si 
può dire cosl - un mate 
riale fermentante e spesso 
validissimo. Nel dopoguer 
ra, registi come De Sica. 
Comencini, Monicelli, lo 
stesso Fellini hanno sapu· 
to pescare e riadattare, da 
« Pane, amore e fantasia » 

ai «Vitelloni~ e allo «Sceic
co bianco». 

I l cinema è sempre sta
to un momento di sintesi, 
come lo è stnto (più nel 
male che nel bene) la tele
visione in tutta la sua sto
ria m1z1ata nel '54. Le 
strutture dello spettacolo, 
da noi, sono fragili e vivo
no purtroppo di improvvi
sazione. Sarebbe ora di usci
re dalla improvvisazione ma 
sarebbe anche :lra di non 
contribuire al loro definiti
vo indebolimento. Il che non 
significa difendere la Rai
Tv contro le reti private, 
o viceversa; significa avere 
quclb visione di prospetti
va generale che manca e 
che nessuno, né la Rai-Tv 
né le private, con i loro in· 
terc::.si settoriali, egoistici, 
spesso di sottogoverno, pos· 
sono avere. Invece dcl sot· 
togovcrno imperante, sareb
be giusto che il governo go
vernasse. Altrimenti, prima 
o poi, consumeremo solo te
levisione straniera o prodot
ti stracotti come gli csqui-

mesi. 
I. M. 
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Signore Ilo 

Rai -Tv 

L'informazione 
nel cesto 
della cartaccia 
e Signorello, ex ministro 
dello Spettacolo, è stato no
minato presidente della Com
missione di vigilanza parla
mentare sulla Rai-Tv, un al
tro << ministero » mentre do
vrebbe essere un'azienda ef. 
fidente e produttiva, poco 
burocratizzata. Signorello do
vrà affron tare una situazione 
difficile. Tira aria di riforma 
della riforma, nel senso che 
Nmai tutti (dentro e fuori 
i1 Parlamento) hanno rag
giunto la convinzione della 
necessità di cambiare alme
no in alcune parti significati
ve la riforma sulla quale dal 
'76 si regge l'assetto attuale 
della Rai-Tv. Mettere d'ac
cordo i partiti della maggio
ranza, ma anche dell'opposi
zione, non sarà un gioco da 
ragazzi e il neopresidente do
vrà fare appello a tutte le 
.;ue facolt~ diplomatiche per 
• i..1-;cirvi. 

L" situazione è difficile, 
e <lclicat:i, non soltanto pcr
-:1( bisognerà inventare una 

rifl)rma della riforma, cer
<:indo un ennesimo compro
rnc•;so storico fra i partiti; 
ma anche perché l'azienda 
pubblica vive in uno stato di 
prostrazione che si aggrava 
ogni giorno di più. Le ragio
ni sono note, ma vale la pe
na solo ricordarle: concorren
za delle private, aumento dci 
costi, stanchezza ideativa, 
confusione nelle strutture 
interne, ambizioni sbagliate 
o frustrate sul piano inter· 
nazionale (i telefilm, i colos· 
sai da vendere). C'è in più, 
dentro l 'azienda, una sorta 
di demoralizzazione di f ron
te al coro di quanti vedono 
e promettono morte per il 
scn·izio pubblico. L'« effet
to zombi » comincia a sca
vare nell'animo dci d 1 •cn 
ti e dci dipcndent. <;en 
tirsi dei sopravvissuti non 
aiuta certo il personale tut· 
to della Rai-Tv a guardare 
serenamente ai fatti. E i fat· 
ti sono, a nostro parere, rias
sumibili in pochi punti. 

~crvc che i partltl siano 
sensibilizzati al massimo su 
una questione: la fine o l'in
debolimento del servmo 
pubblico, segnerà una « lo
ro » sconfitta, in quanto sa
rà palese che il sistema po
litico italiano nel suo com
plesso non riesce a funziona
re sul piano dell 'informazio
ne, del rapporto fra istituzio
ne e cittadini, dell'uso dei 
mass-media svincolato da pu
re ragioni di mercato (non 
c'è paese al mondo che non 
abbia affrontato questo pro
blema e non lo abbia risolto, 
bene o male, ma senza col
pevole lassismo). Per sensi
bilizzare i partiti, occorre una 
volontà politica di base, come 
si diceva una volta; occorre, 
cioè, che i partiti sentano il 
pungolo di giornalisti e pro
grammisti interessati a difen
dere un principio - il servi
zio pubblico - contro l'insi
pienza generale suJl'argo
mento, collegandosi con i te
lespettatori che sono coscien
ti di dove li sta portando la 
scr\'itù del telecomando, e 
non sono pochi (basta parla
re con la gente; ma chi in
terpreta queste istanze?). 

Un altro punto è l'effi
cienza della dirigenza. E' giu
sto dire che la riforma ha 
portato al comando, in mol
ti casi, d irigenti assoluta
mente al disotto delle aspet
tative e delle chiacchiere 
(perché erano e sono chiac
chiere) dietro le quali copri
\'ano e coprono il loro ope
rato. Se c'è una dirigenza 

vecchia e consunta, che ba
da più alla sua sussistenza 
che ad una azione efficace 
dell'azienda, c'è una dirigen
za nuova o seminuova che si 
distingue per il suo ineffabi
le dilettantismo, come dimo
stra la corsa d'inseguimento 
alle tv private fatta senza 
fantasia e con precipitosa im
provvisazione. Tra i vecchi 
dirigenti, c'è chi ha almeno 
una p rofessionalità collauda-
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ta e che è stato magari sa· 
crificato per fore posto _a 
qualche fiduciario di parti 
to. Pure fra i nuovi o semi· 
nuovi dirigenti non manca· 
no le persone di valore, pe· 
rò coloro che hanno la chan· 
che più grossa sono ancora 
una volta ottusi fiduciari, 
perniciosi per incultura non 
solo aziendale. 

Un terzo punto riguarda 
il calo della qualità, in certi 
episodi vistoso: le pr~tez~o
ni dei politici fanno vta~g1~ · 
re incompetenti e vellc1tart, 
per cui si fa spazio a perso· 
ne senza talento che scam· 
biano il lavoro in tv come 
uno status symbol. Qui i ~a~
titi ricordano nella prassi 11 

comportamento dei gerarchi 
fascisti nei riguardi del cine· 
ma, con la differenza che il 
cinema dei cosiddetti relcfo· 
ni bianchi non impedì poi la 
formazione di artisti come 
Rossellini, Visconti, Antonio· 
ni; ora può accadere che va· 
dano avanti bufale come 
« Galassia 2 » di Gianni Bon· 
compagni. Le raccomanda_zio
ni in Rai-Tv hanno raggiun· 
to un livello allucinante e 
sono un ingombro burocrati· 
co enorme. La lotta dci pro
fessionisti veri contro gli ul· 
timi arrivati incapaci scuo· 
te strutture già deboli. 

Ultimo punto: le reti e le 
testate. Non ha più senso la 
divisione per aree poli~iche 
o culturali. Testate e reti dc· 
vono fondersi per program· 
mare una proposta organica. 
Ogni canale (rete più testa· 
ta) dovrebbe cercare una pro
pria caratterizzazione. Il pub
blico vuole sapere subito, 
con prontezza, a che cosa va 
incontro e che cosa lo aspet
ta, per cui la riorganizz~o
ne dovrà tener conto di ciò, 
correggendo sovrapposizioni, 
doppioni, incoerenze, spr~

chi. Auguri, presidente Si· 
gnorello. Le grane non le 

mancheranno. 
I. M. 

Editoria 

''I giornali 
degli uomini nuovi'' 
Colloquio con Miriam Mafai 
a cura di Loredana Galasslnl 

f\.liriam Mafai è il nuovo 
presiJente della Federazio
ne nazionale della stampa. 
A lei chiediamo perché il 
termine « crisi • è ormai 
endemico nell'analisi dei 
problemi connessi alla stam
pa. 

e Perché questa "crisi" 
è molto diversa. Ha conno
tati che riguardano le strut
ture e i giornalisti non ne 
colgono ancora a pieno il 
senso e la portata. Sentia
mo, assieme ai politici, che 
c'è un grosso cambiamento 
in atto: muta il significato 
di professionalità, ma non 

si conosce ancora in quale 
direzione. Tutto ciò com
porta, sotto il profilo uma
no, un intreccio di senti
menti, tra cui la paura e la 
incertezza, che non posso
no essere sottovalutati. La 
mia opinione è che la mol
teplicità dei cambiamenti 
non consente la sottovaluta
zione di alcuno dei proble
mi, noti o meno, che pos
sono insorgere. 

Il passaggio dalla compo
sizione "a caldo" con quella 
"a freddo" e, entro i pros· 
simi due anni {come è rea· 
listicamente prevedibile), la 
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introduzione delle nuove 
tecnologie, se ridurranno i 
costi a vantaggio degli edito
ri comporteranno anche no
tevoli miglioramenti del pro
dotto. Ma ciò dipenderà 
molto dall'atteggiamento dei 
giornalisti ». 

• Qualche esempio specifi
co di cambiamento? 

Naturalmente si avrà un 
diverso rapporto di forza 
tra i vari gruppi editoriali 
che popolano il panorama 
della carta stampata, ma an
che la ~ geografia » dei qU()o -t5 
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cidiam è prcvcdibih.: che 
cambi , se accettiamo l'ipo· 
tesi della nascita di testa
te locali. 

• I giornali locali possono 
essere una soluxione al pro
blema occupaxronale? 

In parte. Qua:.i certa· 
mente, però, potranno por
tare ad una nuova stabilità 
nell'occupazione. 

• Quale sarà il giornalista 
del prossimo /ut11ro? 

Il giornalista dovrà muta
re il proprio profilo pro
fessionale. Azzardo un'ipo
tesi: le macchine con le 
quali avremo a che fare ri
chiedono un rapporto più 
veloce. Quindi la velocità e 
la sintesi saranno due de
gli clementi che faranno 
parte della nuova professio
nali tà. L'uso dcl video, sia 
nella composizione del «pez
zo » che nell'impaginazione, 
l'uso della « banca-dati » 
meneranno il giornalista a 

stretto contatto con un ti
po di cultura che, in Italia, 
non è usuale. Il rischio è 
quello di uno scontro con 
una visione troppo umani
stica della professione che 
ha un rapporto di dubbio 
nella gestione della macchi
na. La Fnsi si propone, in 
questo senso, di intervenire 
per il superamento di una 
certa « cultura del sospet
to », delJa «conservazione» 

e di promuovere, invece, « la 
cultura della trasformazio
ne » puntando, soprattutto, 
sui rapporti con le altre ca
tegorie e con la sensibiliz
zazione dell'opinione pub
blica 

Se pensiamo a giornali 
nuovi, la nostra attenzione 
è rivolta più a quelli colle
gati con la società civile che 
a quelli legati alle manovre 
di Palazzo. Il giornalista 
più capace sarà quindi, se
condo me. il cronista in gra
do di indagare nella realtà 
in cui vive, rispetto a colui 

<<Arte è trovare 
un sistema per cambiare>> 

• • Mito gioco arte • è il bel titolo della mostra su Pino Pa
scalt, apertasi alla Pinacoteca di Bari sotto il patrocinio della 
Regione Puglia. . . . . . . 

• ... lo penso che - si legge tra gli scritti d1 Pascali ripor 
tati nel catalogo sensibilmente curato da Anna D'Elia - uno 
che fa il pittore, deve usare questo mezzo. per res1ste~e nel 
vuoto. L'arte è trovare un sistema per cambiare: come I uomo 
che ha inventato la scodella per prendere l'acqua la primél 
volta . Cosi nasce la civilta. dalla voglia di cambiare •. 

Pino Pascali muore a Roma nel '68, in un incidente moto
ciclistico, perché non soccorso in tempo. I capelli lunghi e 
l'abbigliamento 'diverso'. simbolo del cambiamento nel mo
mento m cui la contestazione si affaccia nella storia politica 
e culturale italiana, contribuiscono alla sua morte. quella co. 
sa mostruosa che. aveva scritto. • neanche la rifiuti, non la 
capisci • . 

A luglio. pochi mesi prima dell'incidente. ave"."a ~~tto: • Se 
c1 sono 600 poliziotti a proteggere la Biennale significa che è 
la prima volta che ci sono 600 poliziotti davanti la Biennale • 
e ancora • .. la gente pensa di poter far avanzare i problemi 
morali con la violenza. La violenza fisica è una cosa. la vio 
lenza intellettuale è un'altra • . 
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che rimane ancorato alrela
borazione della notizia poli
.tea. Questo, purtroppo, è 
un male di cui dobbiamo 
tenere conto, dato che ha 
profonde radici in una cer
ta tradizione che conside
ra il notista politico quel
lo più in alto nella scala dci 
valori, perché più prossi
mo al potere. 

• Come si muovono le don
ne rispetto a questo feno 
meno? 

In genere, le giornalistt 
prestano più attenzione al 
« sociale ». Questo fa parte, 
probabilmente, della loro 
storia. Ma tutti possono im· 
parare. 

~Iaria Antonietta Maccioc
chi e poi in un quotidiano, 
« L'Unità », che non era 
discriminante nei confronti 
delle donne. Infatti, nel 
'60-61 , essere donna e gior
nalista parlamentare era 
un'eccezione. Ma, sincera
mente, non credo di aver 
mai incontrato forti pregiu
dizi anche se, per quanto ri
guarda l'iter professionale, è 
stata una condizione che 
ha comportato grosse scel
te, perché il giornalismo ri
chiede un coinvolgimento 
molto profondo. 

• Poi è stato il sociale che 
si è mosso. 

• Sez la prima donna pre
sidente della Fnsi. Come 
pensi che ciò sia potuto ac
cadere? 

E' stato importante co
minciare a lavorare ad una 
rivista, « Vie Nuove », di
retta da una donna come 

Già dal '78, al Congresso 
di Taormina, le delegate 
portarono iniziative sinda
cali per sensibilizzare la ca
tegoria. E questo lavoro ha 
prodotto i suoi risultati se, 
oltre me, anche il segreta
rio dell'Ordine nazionale 
dei giornalisti è una donna . 

Quest'eredità sociale e politica che Pino Pascali ci ha do
n.ato anticipatamente rispetto ai tempi. e cosi prematuramente. 
risuona ancora oggi attuale. mentre la cultura non è ancora 
• trasformare • . La differenza. nella sua opera, nella proposta 
delle sue armi così fedeli alla riproduzione di quelle reali, è 
veramente nel •fatto che la gente rimane colpita dall 'idea del
la pace e della guerra •, con la diversità profetica di chi in
frange. il mito, attraverso il gioco. per disarmare il rito. 

• L essenziale è che non sparino •. 
Con le armi, con la natura trasformata dalla sensibilità ar

tistica, co.n gli animali colorati e il gioco linguistico (Baco da 
setola; B1ancawela: Grande bacino di donna owero Mons 
Veneris) Pino Pascali raccoglie su di sè il passaggio dalla ci
viltà contadina a quella urbana. la scoperta che nella nostra 
società esiste ormai • una natura creata razionalmente come 
quella. ~elle macchine • che ,,li fa apparire la tradizionale na
tura f1s1ca, come qualcosa di non conosciuto. di non scontato 
a livello culturale 

Gli animali, li ama come degli • intrusi • che non appar 
tengono alla nostra razza. perché • è già un fenomeno veder 
passare delle pecore vicino a delle case oppure vicino a un 
uomo •, perché • è molto più strano vedere un cavallo che 
vedere una macchina .. • . 

La rivisitazione di Pino Pascali del passato. della civiltà 
rurale, non è mai nostalgica, naive. cosi come la direzionalità 
metropolitana delle sue opere non è mai asettica o scollata 
dalla quotidianità culturale dell'uomo d'oqgi. 
. Si apprende. studiando in profondità la produzione dell'ar· 

t1sta pugliese, che tutto nasce da 'dentro' ma si manifesta 'al 
di fuori' attraverso un leggero spessore che è 'l'oggetto', la 
'cultura', 'l'immagine o l'opera d'arte'. 

• 

L. G. 
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promuo~e coordir:ia reali~za. 
soluzioni costruttive per I Italia e nel mondo 

All'IT ALST A T. Società Italiana per le In
frastrutture e l'Assetto del Territorio, finanziaria 
di settore dell'IRI, fanno capo più di cento so
cietà molte delle quali vantano una presenza 
sul ~ercato pluridecennale, in grado di assicu
rare tutte le specializzazioni operative nei setto
ri dell'edilizia, delle infrastrutture e dell'assetto. 
del territorio. 

Le aziende del Gruppo IT ALST A T ri-
cercano costantemente con gli altri operatori 
del settore (imprenditori privati ed organizza-

case =i --------- -- ----~-·--· -------.-.j·· -------..-e::· 

dighe e opere idrauliche 

scuole 

Pnnopall aziende 
del Gruppo 

AEROPORTI DI ROMA 
AUTOSTRADE 
BONIFICA 
CIOONO 
CONDOTTE D ACQUA 

EDILPAO 
GAABOLI 
IDROVIE: 
IMCO 
INFRASUD PROGETTI 

»* L' 

zioni cooperative) le più efficaci forme di colla
borazione per utilizzare al meglio le singole 
esperienze e capacità. 

L'IT ALST A T mette a disposizione delle 
Pubbliche Amministrazioni la propria struttura 
di gruppo integrato come supporto alle stesse 
e come strumento cui lo Stato, le Regioni e gli 
Enti locali possano far ricorso per avere assicu
rata - attraverso un'opportuna attività di organiz
zazione e coordinamento - la rapida e puntuale 
esecuzione dei programmi di intervento. 

~-l':"l"";.t, 1'M!T I 

~ .. . • ... - -- .. ..... ... .. ..._ ... l = .... ::· 

IPISYSIEM 

ISA ITALSTRADE APPALTI 
ITALECO 
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Il I-LIANA MONTE BIANCO 
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C ITAL TEKNA 

ITAL TEA PALERMO 
MANTELLI 

[ M EDEDIL 

METROAOMA 
PLACE MOl.JUN 
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REP - RAGGRUPPAMENTO 
01 EDILIZIA E 
PREFABBRICAZIONE 
SAPPRO 
SIFA 
SPEA 
STRETIO DI M ESSINA 
SVEI 
TANGENZIALE DI l\:APOL 
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Trent'anni lsveimer 
~er lo sviluppo 

del Mezzogiorno 
O L'Isveimer ha effettuato dal 1953 
ad oggi oltre 13.000 operazioni 
di finanziamento alle imprese del 
Mezzogiorno continentale. 

[l L'attività creditizia dell'lsveimer 
copre quasi il 50% del mercato 
mobiliare meridionale e circa 1'8% 
d1 quello nazionale. 

O Gli impieghi ammontano a 
oltre 4.200 miliardi, ripartiti nei 
settori dell'industria, del commercio, 
dell'esportazione e dei servizi. 

D La diversificazione degli impieghi 
ha favorito lo sviluppo ed 
il rafforzamento di una moderna 
struttura terziaria. 

lswimer 
La banca a medio termine per il Mezzogiorno 

Sede: Napoli *Uffici: Roma, Milano, Bari, Campobasso, Catanzaro, Pescara, Potenza *Rappresentanza: Londra 
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La ripresentazione 
della proposta di legge sulla dissociazione 

Dalle ''leggi eversive'' alla riforma 

e L'improvvisa conclusio~e. della I<: 
gislatura e le elezio~ poli~1~he ~ntl
cipate avevano reso 1mposs1bile I esa
me della proposta di legge che 48 
deputati, appartenenti a quasi tutte ~e 
forze politiche, avevano presentar~ il 
9 marzo 198.3 per un adeguato rico
noscimento legislativo del feno~eno 
della « dissociazione » dal terrorismo. 
Ma già l'ampio arco di f~me,. che su
perava trasversalmente gl.1 schieramen
ti parlamentari tra m~gg1o~anza e op
posizione l'intenso dibattito che ne 
aveva a~compagnato la elaborazione 
giuridica, con forti valenze '.111~he ~o
litiche e persino etiche, la dichiara~1~
ne di non ostilità da parte del Mini
stero della giust_izia ~i allora, ,l'att~~
zione e, in certi casi, anche 1 e~plic1-
ta attesa della nuova legge mamfesta
ta da vari settori della magistratura, 
erano il segno di quanto profonda
mente fosse ormai maturata l'esigen
za di una svolta rispetto alla prece
dente legislazione «dell'emergenza», 
che aveva trovato il suo momento 
culminante nella legge dei pentitj. 

Del resto anche durante la campa
gna elettor~e, il tema . de~a _necessi
tà di « uscire dagli anru di piombo » 
e il dibattito sul post-terrorismo era
no emersi con forza in numerose oc
casioni. Lo stesso « caso Negri », al 
di là della sconfortante e penosa con
clusione della sua vicenda politica e 
personale, aveva contribuito a man.te: 
nere in primo piano, durante tutti 1 

mesi estivi una diversa consapevolez
za _ sia' tra le forze politiche sia 
in settori sempre più ampi dell'opinio
ne pubblica - non solo dei guasti 
gravi prodotti nel sistema penale e 
processuale dalla legislazione <~ :cce~ 
zionale » ma anche della necessita di 
un'inversione di tendenza che vedes
se come protagonisti compartecip_i que!
le stesse centinaia di « detenuti poli-
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tici » che avevano dato vita nelle car
ceri al fenomeno della dissociazione. 

Nel frattempo, proprio all'interno 
delle carceri, si era sviluppato il più 
esteso movimento, pacifico e non vio
lento, di rivendicazione di una profon
da riforma del sistema penale e di 
attuazione della riforma penitenziaria 
del 197 5, che mai si fosse verificato 
nella storia italiana. Un fenomeno che 
ha poi rischiato, e rischia tuttora, di 
subire pesanti ripercussioni negative 
di fronte all'eccessiva « timidezza » 
(per usare un eufemismo) dei provv~ 
dimenti in materia penale elaborati 
dal nuovo Ministro della giustizia, il 
quale pure aveva precedentemente da
to importanti segni di attenzione ri
spetto alla grande maturità manife
stata dalle carceri e alle insistenti ri
chieste provenienti dall'opinione pub
blica e dai mass media, dopo troppi 
anni di silenzio e di insensibilità. 

E' in questo contesto che si è in
serita, in assenza di qualunque diret
ta iniziativa governativa in materia, la 
ripresentazione della proposta di leg
ge sulla « dissociazione », avvenuta 
questa volta al Senato, dove nel frat
tempo Giuliano Vassalli è diventato 
presidente della commissione giustizia, 
e dove essa ha trovato ancora una 
volta una ampia adesione trasversale 
da parte di senatori autorevoli di qua
si tutte le forze politiche, sia della 
maggioranza che dell'opposizione, dal 
Pli alla Sinistra Indipendente. 

E' davvero un positivo segno dei 
tempi (di tempi nuovi e diversi ri
spetto agli ancora recenti e scottanti 
« anni di piombo ») che uno dei fir
matari, il senatore Bonifacio, che fu 
negli anni '70 Ministro della giustizia 
e presidente della Corte Costituzio
nale, abbia riconosciuto che durante la 
fase dell'emergenza antiterroristica ven-

nero « introdotte nel nostro sistema 
leggi eversive rispetto alla Costituzio
ne», e abbia affermato che è «giunto 
il momento di fare il bilancio e di 
cominciare finalmente a risalire verso 
l'ordinamento democratico». 

Di questo « bilancio » critico, nei 
mesi scorsi, anche l'Astrolabio è stato 
uno dei protagonisti più sensibili e 
attenti. Non c'è dubbio che nelle pros
sime settimane la nuova presentazio
ne della proposta di legge sulla « dis
sociazione » susciterà discussioni e ve
rifiche critiche non solo in Parlamen
to, ma anche tra gli operatori del di
ritto (magistrati, giuristi, avvocati) e 
in quella opinione pubblica più vasta, 
nella quale in passato si erano insi
nuati pesanti momenti di involuzione 
(a volte anche di « imbarbarimento » 
delle coscienze) sotto l'impatto trau
matico della barbarie terroristica. 

Tuttavia è ora davvero auspicabile 
che questa iniziativa trovi un forte 
impulso e una vasta adesione per un 
rapido iter parlamentare e per una sua 
possibile diretta incidenza giudiziaria, 
in un periodo in cui innumerevoli sa
ranno i processi di terrorismo, nelle 
varie fasi del giudizio. Di fronte alle 
opposte spinte massimaliste, da una 
parte, di chi sogna una impossibile 
amnistia «cancella-tutto», dall'altra, 
di chi preferisce rimuovere il proble
ma della « soluzione politica » o rim
piange il modello inquisitoriale della 
legge « dei pentiti », la strategia legi
slativa e giudiziaria della « dissocia
zione » potrà costituire la risposta più 
adeguata, sul piano al tempo stesso 
giuridico e politico. Una risposta che 
potrà segnare, davvero, una svolta sto
rica per superare la fase dell'emer
genza e per aprire la strada ad una 
nuova stagione legislativa in materia 
di giustizia. • 
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IL. ASTROLABIO DIBATTITO 
Se oggi a New York come a 
Tokio la nuova pittura, 
il nuovo design e la nuova 
moda italiane si sono 
imposti - come ieri il nostro 
cinema o la nostra musica -
ciò è avvenuto malgrado 
e al di fuori degli organismi 
istituzionali, salvo rare 
eccezioni come a Parigi o 
in altre città europee. 
I canali tradizionali d'altronde 
tendono per loro natura 
a prendere atto di un nuovo 
evento artistico solo dopo 
che questo si è affermato; da 
qui la necessità di nuove 
iniziative per la 
riacquisizione di una nostra 
missione civile. 

La nostra cultura in giro per il mondo 
Immagini di una missione civile 

e I recenti contributi al dibattito in
torno all'eventuale istituzionalizzazio· 
ne di un organismo centrale sul piano 
nazionale, con responsabilità a livello 
ministeriale, per il coordina~en~o d~l
le attività di produzione e distribuzio
ne della cultura sono serviti se non 
altro ad approfondire il tema ed a sug· 
gerire proposte. Si è p~rtiti ?alla ~on· 
statazione della eccessiva dispersione 
delle istituzioni pubbliche preposte ad 
occuparsi del problema e<l a erogare 
i fondi: da qui, fatte salve le com
petenze per la scuola e pc~ I~ ricerc.a 
scientifica è emersa la test di so1Jcc1· 
tare la n;scita di un vero e proprio 
ministero della cultura. Alle obiezioni 
circa i pericoli di un « dirigismo » st~
talistico, comprovato dal fatto che di: 
casteri simili esistono soprattutto net 
paesi monopartitici, si è obiettato c_he 
l'esempio della Francia democrauca 
dimostra invece il ruolo di funziona
lità positiva che un ministero del ge· 
nere può esercitare non solo ai fini 
di una migliore organizzazione e ra
zionalizzazione del settore ma anche 
ai fini di un ordine organizzativo e di 
propulsione. Si aggiunga che il pl~
ralismo della vita culturale non è m 
discussione: si tratta piuttosto di tro-
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vare strumenu idonei per una più 
adeguata articolazione degli interventi 
pubblici, promozionali e finanziari, 
per far circolare, a tutti i livelli, al. 
l'interno e all'estero, i prodotti cultu 
rali nazionali. 

La cultura assume infatti nel mon
do moderno un significato che, accan
to alla creazione artistica, all'elabora
zione e all'approfondimento delle ri
cerche, alla produzione scientifica, si 
carica di tutte le immagini che con
tribuiscono a formare la coscienza col. 
collettiva. E il riconoscimento del va
lore di una identità nazionale va affi. 
dato non alla forza delle armi ma 
alla capacità della cultura di espri
mersi, di manifestarsi, di rivelare qua
lità e sentimenti di un popolo. 

Ecco perché contro i rischi di un 
« ministero della cultura » lottizzato 
secondo criteri di bassa cucina parti· 
tica, Renato Guttuso ha richiamato la 
attenzione sulla esigenza primaria che 
comunque alla responsabilità di un 
siffatto organismo sia chiamata una 
personalità che conosca e ami profon
damente l'Italia nella sua storia, nella 
sua terra, nelJa sua natura, nelle sue 
opere, nelle sue tradizioni, e che sap-

pia essere veramente al di fuori e al 
di sopra di ogni parte. 

Com 'è noto, l'istituzione delle re· 
gioni e la presenza delle sinistre nel
le giunte dei grandi comuni ha avvia· 
to sin dagli anni '60 nuove forme 
di iniziative pubbliche nel campo cul· 
turale che, se molto hanno giovato alla 
divulgazione culturale, di una migliore 
utilizzazione dei beni ed in parte (pur· 
troppo ancora minime) anche ai fini 
occupazionali, dall'altro hanno creato 
rischi di privilegiare gruppi conosciu
ti più per ragioni clientelari che pro
fessionali, contribuendo da questo pun
to di vista ad un'ulteriore dispersività 
di mezzi e creando quelle figure am
bigue di • operatori culturali », né uo
mini (o donne) di pensiero né mana
gers capaci, né persone di cultura né 
fornite di sufficiente senso di impar· 
zialità e professionalità. 

Ma adesso finalmente emerge l'altro 
grande problema della cultura italiana, 
troppo a lungo disattesa. Alludiamo 
alla diffusione della produzione cul
turale, della creazione artistica, della 
ricerca compiuta da artisti e stu<iiosi 
italiani e che non trovano un sufficien
~e grado di conoscenza all'estero. 

Gli strumenti tradizionali preposti 
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quali canali di diffusione della nostra 
cultura nei paesi stranieri costituisco
no una rete notevole di presenze in 
moltissimi paesi: solo che il caratte
re prevalentemente burocratico nelle 
scelte del personale addetto, nei cri
teri di indicazione di temi, ed il modo 
di rapportarsi degli istituti italiani di 
cultura all'estero alla fase produttiva, 
cioè i contatti con musicisti, artisti, 
autori ricercatori, sia singolarmente 
sia at~raverso enti o associazioni, ha 
fatto sl che gli interessati abbiano do
vuto affidarsi più alla loro personale 
iniziativa che con appunto ad una se
rie di strumenti organici e adeguati 
in grado di vagliare, di aiutare, e di 
svolgere un ruolo propulsivo. 

Se oggi a New York co~e ~ To~io ~ 
in tante altre città o persino m piccoli 
centri di tanti paesi dalla Finlandia al-
1 'America- Latina, all'Australia la nuo
va pittura, il nuovo design, la. nuova 
moda italiana si sono imposti come 
ieri il nostro cinema o la nostra mu
sica ciò dipende prevalentemente dal
la capacità dei singoli che con la qua
lità dei loro prodotti hanno sfidato le 
grandi potenze industriali aff rontan
dole nelle loro stesse sedi; e Il, nel 
cuore di Manhattan o nelle strade ca
rovaniere della tundra lappone, arri-

Gli strumenti istituzionali 
per la promozione 
della cultura a/l'estero 

"Per la diffusione 
dell'italianità'' 

: 

vano prodotti e messaggi dovuti alla 
creatività, all'inventività, all'intelligen
za, alla comprensione universale espli
citati nell'opera di artisti, architetti, or
ganizzatori, progettatori e ricercatori. 
Ciò è avvenuto - va detto chiaramen
te - malgrado e al di fuori degli orga
nismi istituzionali, salvo rare eccezioni 
come a Parigi o in altre città euro
pee o per la volontà spassionata di ad
detti culturali in paesi africani o al
trove. I canali tradizionali d'altronde 
tendono per loro natura a prendere 
atto di un nuovo evento « culturale »
artistico, quando questo si è già af
fermato. 

Contro l'invadenza di prodotti spu
ri, contro il pericolo sempre più in
combente di una massificazione che 
priva l'uomo della sua autonomia e lo 
rende eterodiretto, spetta alla cultura 
una funzione fondamentale che soprat
tutto per popoli non rosi dalle ambi
zioni del potere mondiale o materiale 
diviene il metro per il ritrovarsi in 
una nuova coscienza ed identità collet
tiva nazionale. Un paese come l'Italia, 
che ha subito sulla propria pelle per 
secoli forme di dominazione politica 
e culturale straniera, la riacquisizione 
non di uno stolto primato ma di una 
sua missione civile, la diffusione del-

la sua cultura costituisce un fattore 
primordiale non solo agli effetti dei 
risultati economici per i singoli pro
duttori ma per i vantaggi collettivi 
cbe alla nazione ne derivano sul pia
no commerciale, politico, d'immagine 
e presenza nella stessa politica inter
nazionale. Inoltre questi scambi sono 
proficui ai fini della formazione di una 
coscienza internazionale e pacifica. 

Si comprende allora come nuove ini
ziati ve siano in approntamento ed il 
convegno promosso dal Dipartimento 
Cultura del PSI a Roma per fine no
vembre comincia in tal senso. E' tut
tavia auspicabile che questi fermenti 
non siano visti solo in rapporto al
l'occasione di avveniment i quali lo 
eventuale concessione del voto agli 
italiani all'estero bensl come insieme 
di tempi per una riflessione approfon
dita, evitando di delegare il momen
to operativo ai soliti politici tutto
fare (responsabili delle inefficienze fi. 
nora lamentate), ai soliti burocrati, an
che preparati ma incapsulati in orga
nismi e sistemi che creano sfiducia 
ed avvilimento anziché fervore e ca
pacità creativa, o ancor peggio ai so
liti porta-borse o intellettuali ingag
giati e foraggiati dal principe (partito) 
di turno. • 

Le scuole italiane all'estero sono circa 250 tra elementari, 
medie e superiori. Le primarie hanno la s tessa durata e gli 
stessi programmi delle scuole Italiane e vengono istituite, per 
la maggior parte, dalle ditte che hanno impegni di lavoro al· 
l'estero: sono le cosiddette « scuole di cantiere "· Le scuole 
secondarie di Il grado, pur avendo gli stessi programmi delle 
scuole italiane , sono tutte a ordinamento quadriennale. ad 
eccezione del Liceo Scientifico di Belo Horizonte, del Liceo 
Linguls~lco • Pier Martire Vermigli • di Zurigo, dell'Istituto 
professionale per il Commercio di Colonia e dell'Istituto 
Tecnico-Industriale per meccanici ed elettrotecnici del Cairo. 

e Gli Istituti di ~ul!ura il:81.iana ~!l'estero sono 72, !"entr~ 
presso le universita, m tutti 1 paesi del mondo, sono d1ssem1-
natl 127 lettorati. Gli addetti culturali vengono selezionati at
traverso colloqui blennall che s i svolgono presso il Ministero 
degli Esteri. Sono ammessi al colloquio professori di ruolo e 
funzionari del direttivo del Ministero dei Beni Culturali. Le 
commissioni esaminatrici sono composte da un diplomatico, 
che funge da presidente, da tre membri designati dal Ministe· 
ro della Pubblica Istruzione e tre designati dal Ministero degli 
Esteri Nel corso del colloquio i candidati devono dimostrare 
ottim~ conoscenza della lingua e della c~ltura ~talian~. (P~r I 
colloqui che dovrebbero aver luogo quest anno e prevista I ap
plicazione della legge n. 604 del 25 agosto 1982 che comporte· 
rebbe una revisione dell 'attuale prassi). I criteri di scelta 
delle Iniziative e del convegni risentono del • Blackground "• 
culturale del direttori del singoli istituti, con la conseguenza 
che si hanno manifestazioni di alto livello e in altri casi si 
segue una convenzione tradizionale. 

A parte può essere considerata la • Dante Alighieri "• isti· 
tuita nel luglio del 1889 • Per la tutela e la diffusione dell'ita
lianità •: tra i promotori Giosué Carducci e Felice Cavallotti. 

Nel periodo tra la fine del secolo e la I guerra mondiale la 
Dante ha svolto fusioni di raccordo con le collettività italiane 
all 'estero, tra gli e migrati, ed inoltre ha svolto un ruolo poli
tico nelle cosiddette terre irredente. Il fascismo cercò di stru
mentalizzare l'ente al suoi fini di politica internazionale, in 
parte ci riusci, in parte trovò resistenze. Nel secondo dopo
guerra l'attività è ripresa, con caratteri prevalentemente di 
studio e diffusione della lingua. Attualmente i Centri Dante 
all 'estero sono ben 269 e organizzano 2800 scuole di lingua 
italiana a tutti I livelli. Nel 1982 gli studenti iscritti sono stati 
66.000. Oltre al corsi di lingua italiana e di ligua straniera per 
I figli degli emigrati, presso la Dante Alighieri si svolgono 
dibattiti su vari temi a cui partecipano esponenti della cultura 
Italiana. Da più parti si lamenta una scarsa attenzione della 
Dante per le nuove realtà culturali. 

(a cura di Fabrizia Alvaro) 
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La vita 
e la testimonianza 
di una donna 
«comune» 

Raniero La Valle e Linda Bim
bi · Mariane/la cd I suol 
fratelli • Ed. Feltrinelli · 
pagg. 235. 

Appare ben chiaro. in questo 
volume. quale sia la responsa· 
bilità di quei tanti che, con 
sfacciata e cosciente ipocrisia, 
si fanno paladini dei diritti 
umani e portatori di democra· 
zia, tanto da erigersi a mae
stri fra le nazioni. in più si 
sentono • defensores fidei • di 
fronte al comunismo ateo. E 
c'è ancora chi vi crede! 

Questo libro non è come al · 
tri che riferiscono su prigioni. 
torture ed assassinii, racconti 
ai quali siamo purtroppo abi· 
tuati in questo ultimo scor
cio del XX secolo. Qui si di 
viene partecipi delle sofferen 
ze, sì del sanQue e delle car 
ni, di tanti testimoni di un mon 
do diverso di giustizia e di pa 
ce, attraverso Marianella che 
vive la loro tragedia e vi par 
tecipa fino al punto di vincere 
la naturale ripugnanza e pren 
dere nelle sue mani i resti 
straziati dei cadaveri per ri 
comporli, con Infinita dolcezza. 
nella bara al fine di dare a 
questi suoi fratelli un volto ed 
un nome e di toglierli dal 
nulla dell'anonimato. 

Il racconto scorre dagli inl· 
zi della repressione quando 
ancora era possibile battersi 
apertamente e legalmente per 
i diritti umani a quando la re· 
pressione è spudorata e viru· 
lenta e si è coscienti della 
morte che incombe. fino alla 
tortura ed alla morte di Ma· 
rianella stessa. 

Significativo è il sacrificio di 
tanti sconosciuti. • gente co
mune • come l'autore Il chia· 
ma per distinquerll dai pur 
molti che sono conosciuti. E 
la maqqior parte sono creden 
ti impegnati fra i quali non 
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pochi preti, le quattro suore 
americane violentate ed ucci
se, le collaboratrici di Ma 
ri:mella. il vescovo Romero. Sa
pevano tutti di andare alla mor
te ma la lotta per salvare il 
loro popolo era per loro, su 
tutto, prioritaria. 

Non si lascia questo volume 
nelle librerie. Occorre legger
lo: ci dà, come in uno squar
cio, la visione della lotta in 
cui è diviso il mondo fra nord 
e sud. fra ricchi e poveri. 
Quest'ultimi sono. però, oltre 
all'insuccesso apparente. i ve· 
ri protagonisti e gli antesi
gnani di un mondo nuovo. Se 
è vero quel che Sartre scrive. 
• non è il carnefice ma la vit· 
tima che ci fa liberi •. 

Come gli 
elettori 
vedono 
i politici 

Tullio Vinay 

M. G. Favara e L. Giuliano . 
Immagine dei partiti o partiti 
detrimmagine? · F. Angeli 
Ed. L. 14.000. 

Due giovani ricercatori ro
mani hanno compiuto, all'indo
mani delle elezioni amministra
tive del 1981, una ricerca di
retta a conoscere l'immagine 
che dei partiti politici ha l'elet
torato romano. Il campione pre· 
so in considerazione ha dato 
luogo a un migliaio di intervi
ste distribuite equamente tra 
i due sessi e con quasi la me 
tà del campione nelle classi 
di età tra i 26 e I 45 anni. 

Sul piano professionale i 
soggetti intervistati esprime
vano prevalentemente le cate
gorie del lavoro dipendente 
con oltre il 58% d'impiegati ed 
il 16% di operai. Ai fini della 
identificazione degli intervista· 
ti va tenuto presente che i! 
34% era costituito da lettori 
del Messaggero ed il 25% da 
lettori di Repubblica. Si tratta· 
va in sostanza di far dire dagli 
Intervistati che cosa pensasse
ro della DC, del PCI e del 
PSI. Le oggettivazioni più fa. 
vorevoli per la DC sono state 
riferite al suo aspetto • demo
cratico •, • libero • ed • orga 
nizzato • mentre i livelli più 
bassi si sono avuti quando si 
trattava di definire la DC qua· 
le partito • giovane • o • giu
sto • ; i magqiori caratteri ne
gativi sono stati individuati nel-

!"essere un partito • vecchio • 
e • monotono •. Per il PCI i 
caratteri rimarcati maggior
mente sono quelli della sua 
organizzazione ed efficienza, 
ma nel contempo il 30% degli 
intervistati lo considera • pe 
ricoloso •, il 24% • :rritante • 
e • monotono • , il 23% • op 
primente •. 

Per il PSI le percentuali mag· 
glori riguardano i suoi carat· 
teri di partito • democratico • , 
• giovane •, • aperto•, ma al
trettanto consistenti sono gli 
intervistati che lo considerano 
• irritante •, ed una percentua · 
le del 20% • pericoloso • (si 
consideri però che ìl 28% con
sidera Invece • pericolosa • la 
DC). M.G. Favara e L. Giuliano 
hanno lavorato a fondo per 
trarre dal confronto delle ri· 
sposte su molteplici domande 
un quadro sintetico del giudi· 
zio degli elettori. La ricerca 
non tendeva a fare emergere 
• valori • bensl la rappresen· 
tazione che dei tre partiti ha 
un campione di cittadini. La 
DC e il PCI emergono da que· 
sta analisi come • partiti del· 
l'immagine •. nel senso che es
si rimangono prevalentemente 
legati alle etichette consuete 
rispettivamente di • partito 
conservatore • e di • partito 
del prolP.tariato • mentre me· 
no cristallizzata appare • l'im· 
magine del partito • per ìl PSI. 
valutato sugli elementi politici 
ed etici. Questa constatazione 
induce Giuliano Amato a sot
tolineare nella prefazione la 
presenza di un segno del cam · 
biamento in corso tra i socia 
listi. Sul piano scientifico lo 
stesso Amato afferma trattarsi 
d<'lla tec;timoninnza di un me 
todo corretto pur nel limiti di 
un campione ristretto e dal 
quale quindi non possono trar· 
si conclusionl generalizzablll. 
La diligenza e precisione dei 
ricercatori emerge certamente 
dalle connessioni che essi so 
no riusciti a Individuare. 

I sentimenti 
dei siciliani 
"picco I i'~ 

C.V. 

Nino Piccione - Etneide • 
171 pagg. lire 10.000 . Edi
trice La Palma. 

Dopo •Isola• del 1979, con 
• Etneide • il giornalista Nino 

Piccione continua il suo viag 
gio, a ritroso, nella sicilianità. 
Questa volta con tredici novel
le, otto racconti di ieri e cin 
que della SicHia di oggi. Rac· 
conti che hanno un pregio. so 
prattutto i primi; e un limite 
soprattutto i secondi: di rifarsi 
ai • luoghi comuni • della si
cilianità. Mettendo in novelle i 
racconti delle • cummari • che 
qualsiasi bimbo siciliano ha 
ascoltato o carpito. Ne escono 
immagini e personaggi consue 
ti della Piccola Sicilia. I sen
timenti segreti. e quanto tra
sparenti, dei siciliani • picco
li•; i siciliani comuni come 
erano e sono rimasti in parte. 
Ogni racconto, arricchito di 
versi popolari. è il riflesso del
le credenze comuni del sici
liano qualsiasi. Le cose della 
vita viste con l'occhio • paga 
no •, superstizioso a modo suo. 
siciliano. La donna. Il peccato. 
La madre. Storie di peccati che 
sono rito amoroso. I peccati 
della sicilianità. La donna pec
caminosa elev.ata a mito del· 
l'Amore. La Dea Amore per 
la sicilianità è la donna che 
• pecca • nel senso passionale. 
puro e tragico. Perchè l'amore 
quello grande è tragico perchè 
impuro. Sentimenti quasi sem
pre solitari, quasi sempre non 
corrisposti. che si consumano 
negli sguardi. Incrociare gli 
sguardi è come intrecciare i 
corpi. E' una delle costanti del 
racconti di Piccione il quale 
nel riferire con naturalezza fat
ti di vita della Sicilia consue· 
ta, descrive - incosapevol
mente? - i tabù dell'homo si· 
ciliano. I suoi • luoghi comu
ni•. Che sono soltanto di ieri? 
Il libro di Piccione non lo chia· 
risce perchè le novelle di • og
gi •. le ultime cinque. parlano 
di altri sentimenti. O quando 
c'è la donna. la Dea Amore è 
più lontana. E l'uomo più solo 
con i suoi sentimenti antichi. 
forse anacronistici. 

Italo Avellino 

abbonatevi 
a 

l'astrolabio 
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Crisi e riforma delle istituzioni 

Un Parlamento in asfissia 

Sul ruolo e la centralità del 
Parlamento nel processo 

decisionale pesano da un lato il 
decentramento dei meccanismi 

di formazione delle decisioni, 
dall'altro un rapporto distorto 
con l'Esecutivo. La crisi della 

legiferazione attuale nasce dalla 
frattura non sanata fra 

movimenti sociali, bisogni di 
partecipazione e risposte politico. 

istituzionali, mentre il ricorso 
alla decretazione d'urgenza 

degrada il Parlamento ad un 
ruolo di presa d'atto di 

decisioni pensate altrove. 
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di Aldo Garzia 

e Il Convegno promosso dal Centro 
per la riforma dello Stato su « Parla
mento e funzione legislativa nella cri
si dello Stato sociale in Italia», che 
si terrà a Roma il 29 novembre. è 
nato dall'esigenza di ricordare il la
voro politico e culturale di Flavio Co
lonna, deputato comunista recentemen
te scomparso. Si è pensato che il mo
do migliore per farlo fosse quello di 
andare a un confronto e a un appro
fondimento su una tematica di gran
de attualità che percorre l'insieme del 
dibattito politico, tlon solo della si · 
nistra, e su cui Flavio Colonna si era 
impegnato con rigore. 

Affrontare i temi della crisi del
la funzione legislativa all'interno del
la crisi più vasta del \Velfare significa 
riproporre un metodo di analisi che 
non vuole disgiungere la riflessione 
sui singoli temi istituzionali da quel
la più generale sul funzionamento e 
sulla legittimazione delle istituzioni. 

Ragionare sulla funzione legislativa si
gnifica discutere della rappresentanza 
parlamentare. Appare fuorviante, in
fatti, una discussione sui temi istitu
zionali che si limiti a constatare la 
debolezza di potere dei governi o la 
difficoltà che incontra il circuito de
mocrazia-partecipazione-decisione. 

Sui problemi della riforma istitu
zionale esiste ormai una vasta lette
ratura e la prossima formazione della 
apposita Commissione bicamerale dei 
'40' dovrebbe rendere più stringente 
il confronto tra le varie posizioni. Fi
nora, infatti, della «grande riforma» 
si è parlato più per denunciare il bi· 
sogno di avere un esecutivo che riac
quisti potere di decisione che per 
fare i conti con le innovazioni socia
li e politiche che hanno messo in cri
si il vecchio rapporto tra Stato e in
tervento pubblico nella legislazione, la 
forma politica dello Stato sociale. Di 
volta in volta si è premuto l'accelc-
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ratore o sull'esigenza di una riforma 
della legge elettorale per puntare alla 
semplificazione della rappresentanza 
politica o su quella di un'ipotetica 
« II' Repubblica » in cui il ruolo dcl 
capo dcl governo e quello dell'esecu
tivo possano espandersi con nuovi 
poteri e nuove regole istituzionali. In 
definitiva, si può dire che di «gran
de riforma » si sia fatto un gran par
lare ma con scarsa cognizione teo
rica sulle cause della cosidetta « in
governabilità ». Il gusto della provo
cazione politica ha spesso prevalso 
sulla ricerca della terapia migliore per 
curare una democrazia che si presu
me malata (significativo l'atteggiamen
to del partito socialista). 

Si è cos} giunti all'appuntamento 
della costituzione della Commissione 
parlamentare sui temi istituzionali con 
una grande povertà di proposte e di 
idee. La stessa attualità politica delle 
ultime settimane (voto segreto e con
seguente polemica per la bocciatura 
del decreto legge sull'abusivismo edi
lizio) ha riaperto le polemiche, ma re
sta il fatto che il governo - anche 
questo a presidenza socialista - con
tinua a servirsi della decretazione di 
urgenza e del voto di fiducia. Occor
re, se si vuole uscire dagli schemati
smi e dalle contrapposizioni polemi
che, che si approfondisca l'analisi e 
che il confronto avvenga nel merito 
delle varie proposte che le diverse 
forze politiche stanno approntando. 

Il convegno dcl Centro riforma del
lo Stato si colloca in questa diatriba 
apparentemente metodologica per for
nire, all'interno del suo programma di 
lavoro, un primo contributo alla ri
cerca della sinistra. La scelta di ana
li1.zare la concrete1.za della funzione 
legislativa nella crisi dello Stato so
cale in Italia delinea innanzitutto il 
campo d'indagine Non si coglie la 
novità della crisi politica e istituzio
nale se non si analizza la peculiarità 
e insieme la vetustà di questo nuovo 
ordine sociale. L'intervento pubblico 
nelle decisioni dello Stato e del par
lamento, infatti, ha cambiato il ruo
lo e la dimensione della mediazione 
istituzionale. Le Regioni e gli enti lo-
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cali, per esempio, pur nell'attesa di 
una riforma generalizzata delle loro 
funzioni, hanno affiancato la lcgifc
razione statale. Il sindacato, inoltre, è 
sempre di più un soggetto legiferante 
sulle materie della contrattazione col
lettiva come ha dimostrato (al di là 
del giudizio che ognuno può darne) 
l'accordo sul costo del lavoro dcl 22 
gennaio. Più in generale, si può af
fermare che i bisogni di partecipazio
ne e di democrazia espressi nei mo
vimenti di lotta degli anni '70 abbiano 
arricchito e decentrato i meccanismi 
di formazione del potere e delle deci
sioni anche in materia legislativa. 

Alla vecchia idea dello Stato di di
ritto che assolveva alla funzione di 
garanzia dei singoli, si è trasferito sul 
terreno dei rapporti tra maggioranza e 
opposizione, fra partiti, fra parlamen
to e governo, un coinvolgimento del
le opposizioni che ha inciso sulla « for
ma » delle leggi. La garanzia. in de
finitiva, si è spostata sul ruolo e la 
centralità del parlamento nel processo 
decisionale. 

La crisi della legiferazione attuale 
nasce perciò dalla frattura non sa
nata tra movimenti sociali, bisogni di 
partecipazione e risposte politico-isti
tuzionali. Anche il governo Craxi de
cide con la decretazione d'urgenza e 
degrada il parlamento a un ruolo di 
presa d'atto di decisioni che vengono 
pensate altrove. 

Da questo approccio si comprende 
come ad essere in crisi sia il modello 
di Stato sociale che conosciamo e co
me la sua stessa estensione generi una 
multipolarità di processi legislativi ta
le da indicarne il superamento. Questa 
appare la soglia dei problemi sul tap
peto: come superare lo Stato sociale 
non con meno ma con più democrazia, 
non con meno ma con più parteci
pazione. La tanto auspicata ridefini
zione delle regole del gioco, di cui 
nessuno nega la necessità, passa da 
questo nodo. Chi ha guardato alle di
verse società dell'Occidente come a 
realtà a cui uniformare l'anomalia del 
« caso italiano » non può sfuggire alla 
constatazione che anche lì la crisi del 
sistema rappresentativo, come di quel-

lo più puramente il>tituzionale, si ma
nifesti con fona. Tutta la sinistra eu
ropea è alle prese con i problemi del
la governabilità, della ridefinizione del
rcazioni industriali, delle nuove forme 
da dare alla democrazia. E' in crisi pro
prio la formazione storico-sociale del 
W elf are, non ci sono modelli a cui 
adeguarsi. 

Questo Convegno, infine, può es
sere l'occasione per rilanciare una ri
cerca sul funzionamento del sistema 
rappresentativo e, in particolare, sul 
ruolo dcl parlamento. Ad esso ne se
guirà un altro, il 12 dicembre e sem
pre promosso dal Centro riforma del
lo Stato, sul tema « Quali innovazio 
ni istituzionali? Due proposte per un 
parlamento monocamerale » in cui ver
ranno presentate le proposte di leg
ge a riguardo a cui stanno lavorando 
Gianni Ferrara, deputato della Sini
stra indipendente, e Augusto Barbera, 
deputato comunista. 

Se queste due iniziative riusciranno 
a invertire una tendenza e a far discu
tere forze politiche e addetti ai lavori 
non solo di metodo ma di merito, 
avranno raggiunto il loro scopo. 

A. G. 

DIBATTITO 
Il Centro per la riforma dello 

Stato organizza una Giornata di 
studio in memoria di Flavio Co
lonna, che si terrà a Roma, il 29 
novembre, nella Sala del Cenaco
lo, vicolo Valdina, dalle ore 10 
Il programma della giornata pre
vede un dibattito su « Parlamen
to e funzione legislativa nella crisi 
dello Stato sociale in Italia », in
trodotto dalle relazioni del sen. 
Francesco Paolo Bonifacio, del 
prof. Andrea Manzella, dell 'on 
Pietro Barcellona. Sono previsti 
interventi di studiosi e parlamen
tari. Presiede Pietro lngrao. 
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Craxi, Merloni, Mandelli 

Politica dei redditi 

Il fantasma dell'equità 
di Giancarlo Meroni 

Una vera politica dei redditi non può essere unilaterale né imposta, 
ma deve essere frutto di un'intesa politica e sociale in cui le forze 
sociali e la mano pubblica facciano la loro parte, senza bisogno 
di effimeri protocolli trilaterali. 

e Fra le formule evocatrici di stati 
d'animo possiamo sen~a dub?~o anno· 
verare « la politica dei redd1t1 ». . . 

Essa indica aspirazioni, frustraztont, 
travisamenti astuzie, illusioni e delu
sioni: tucto 'meno che qualcosa di ef
feuuale. Politiche dei redditi sono in
fatti sempre esistite (specie dei ~a!a· 
ri ), ma non è mai st~t.a ~oss1b:l: 
« una ,. politica dei redd1t1, di ~uttt 1 
redditi, come opportunamente ricorda 
Martelli . Non c'è allora speranza? 

Qualche speranza c'è a c~ndizion: 
che si esca dalla retorica e s1 affronti 
il problema nella sua concretezzll eco
nomica e sociale. 

In fondo le policiche dei redditi 
sono dei rapporti fra aggregati econo· 
mici che dipendono a loro volta da 
condizioni istituzion.1li e sociali e dal 
contesto internazionale. 

Un primo rapporto ipoti~z?~ile è 
quello fra salari e produtuvtta. La 
questione è assai più comples~a d1 co
me si vorrebbe farla apparire. Dal 
punto di vista della produzione il sa· 
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lario è un costo: esso si compone 
della retribuzione in senso stretto oiù 
gli oneri sociali. · 

La produttività è a sua volta il rap
porto fra il costo del lavoro e la pro
duzione pro capite. Ma il costo di 
produzione comprende anche gli am
mortamenti, il costo del denaro, l'esi
stenza o meno di economie di scala, 
le imposte, le fiscalizzazioni. Bisogna 
inoltre tener conto del comparto pro
duttivo: dei vantaggi dovuti all'ap
plicazione di nuove tecnologie, di nuo
ve linee di prodotto, del grado di di· 
pendenza da componenti estere. 

Il livello di produttività è infine un 
concetto relativo al grado di apertura 
dei mercati e alla concorrenza inter
nazionale. Nella determinazione di 
queste relazioni entrano dunque com
ponenti derivanti dai rapporti contrat
tuali, dalla produttività dei servizi so
c~ali finafo1Ziati attraverso imposte, dal 
sistema fiscale, dalla politica finanzia· 
ria e creditizia, dal sistema dei prezzi 
internazionali. 

\la la politica dei redditi non può 
c!>,ere solo intesa come rapporto fra 
salario e produttività, e quindi fra 
consumi e investimenti, deve avere una 
funzione distributiva e quindi coinvol
gere il rapporto fra salari, profitti, 
rendite. 

Un elemento dipende dall'altro, cer-
1.1mente, ma non totalmente. Per 
l.'~empio nella situazione italiana in cui 
l.l quasi totalità del risparmio delle 
f.imiglie viene investita, grazie ad un 
meccanismo perverso, in titoli di stato 
il cui rendimento non è tassabile, una 
quota consistente di reddito sfugge al 
controllo del processo distributivo. 

D'altra parte il tasso d'interesse, il 
prezzo cioè dei capitali, che determina 
investimenti e accumulazione è com
pletamente distorto dal fatto che il 
finanziamento del deficit pubblico è 
reso prioritario rispetto a qualsiasi al
tro tipo di investimento del risparmio. 

E si potrebbe continuare elevando 
all'ennesima potenza la comples!'ità 
del sistema di controllo dei redditi: 
pensiamo alla giungla degli oneri so
ciali, del sistema di finanziamento dei 
trasferimenti sociali, dei prezzi ammi
nistrati ecc. La manovra contempora
nea di questi aggregati, ammesso che 
vi sia la volontà politica, sarebbe qua
si impossibile anche in paesi ben di
versamente amministrati. 

Ma al di là delle manifestazioni ge
neriche di volontà vi sono comporta
menti concreti che vanno in senso op
posto. 

Un aggreggato che potrebbe essere 
programmato è senza dubbio la spesa 
pubblica. Purtroppo non vi sono nella 
proposta legge finanziaria del governo 
segni di un mutamento sostanziale nel 
la sua struttura e nella sua dinamica 
sia dal lato delle entrate che delle 
uscite. 

Manca qualsiasi politica salariale 
per i dipendenti pubblici che commi
suri costo del lavoro e produttività. 

Il rifiuto di applicare un'imposta 
patrimoniale, l'opposizione alla tassa
zione dei redditi da titoli di stato in
dicano la n<Jn volontà di rivedere il 
sistema impositivo e le resistenze a ri· 
dimensionare il debito pubblico. I par
ziali elementi di riforma del sistema 
pensionistico e sanitario non sono ac
compagnati da una profonda revisione 
dei meccanismi di finanziamento e di 
spesa. La riforma della finanza locale 
è bloccata, quella del sistema ddle 
partecipazioni statali quasi totalmente -25 
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fondata su tagli occupazionJli senza 
prospettive strategiche. Da questo la
to, quindi, non si vedono grandi con
tributi al miglioramento sia del rap
porto costi-produttività, dati il basso 
rendimento degli investimenti sociali 
e i loro oneri elevati, soprattutto per 
l'attività produttiva, che di quello fra 
salari, profitti e rendite. Anzi una po
litica di spesa fortemente inflazioni
stica, il taglio di alcune prestazioni so
ciali. l'aumento delle tariffe pubbliche 
e di alcune tasse cd imr><>ste gravanti 
sui redditi da lavoro costituiscono una 
politica dei redditi a senso unico. 

Che significa in questo contesto la 
pressante richiesta di rivedere la scala 
mobile, se non un'ulteriore caratteriz
zazione della politica dci redditi come 
una politica di contenimento dci sala
ri reali contro la promessa di fanto
matici controlli sui prezzi e ancora più 
fantomJtici controlli sui redditi da ca
pitale? 

li senso della pressione confindu-

Legge valutaria 

Come battere 

::.LriJlc ì.: chiaro e persino logico : nel 
quadro di una politica finanziaria e 
di spesa inattendibili, si cerca un com
penso sui costi salariali per rinsanguare 
i profitti e rimettere in moto l'autofi· 
nanziamento e l'accumulazione. Ma se 
questa è la situazione, una politica dci 
redditi realistica è possibile solo se vi 
è un'intesa fra le forze produttive sul
le condizioni per la ripresa produtti
va attraverso la predeterminazione nel 
medio periodo del rapporto costo dcl 
lavoro-produttività e un'iniziativa con
giunta per una profonda riforma della 
spesa pubblica e per una politica fi
nanziaria e creditizia di riconversione 
e reflazione. 

Uno spiraglio in questo senso si sta 
aprendo nel sindacato dopo la propo
sta, emersa ne!Ja CGIL dopo aspro 
scontro, di rivedere il sistema di con 
trattazione sostituendo la scala mobile 
con un sistema diverso di difesa dei 
redditi più bassi. In questo modo, 
aprendo il ventaglio contr:.lttualc, com-

il partito dell'inflazione 
di Angelo De Mattia 

• Con un disegno di legge di 14 ar
ticoli è stata proposta la riforma del
la « 159 », la legge sui reati valutari. 

Che una revisione di questa norma
tiva - a sette anni dalla sua appro
vazione e in una sostanzialmente mu
tata situazione dei rapporti con l'este
ro in materia valutaria - fosse ne
cessaria, trova il consenso di tutti; 
ciò che invect: subito è apparso inac
cettabile a larghe fasce di forze poli
tiche e sociali, anche per il significato 
di colpo di spugna su tanti episodi di 
criminalità finanziaria, è che si tenti 
di abbinare alla revisione una sana
toria, generalizzata e fondata sull'ano
nimato, dei reati valutari sin qui com
messi. Opportunamente, dunque, il 
disegno di legge, proposto dal Mi~
stro Capria - sotto la forte pressio
ne del sindacato e delle forze progres-
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siste - non contempla il « conclono 
valutario» che, per di più, dopo la 
ingloriosa fine di quello edilizio, avreb
be fatto fare solo un passo avanti al
lo « Stato delle sanatorie » a discr.pito 
di quello « di diritto ». Non va tra
scurato, però, il complesso di forze 
e di potentati che si è, direttamente 
e . indirettamente, attivato sulla que
stione del condono per dimostrart" che 
da esso e da una liberalizzazione to
tale degli scambi valutari dipende il 
risanamento di tutti i problemi della 
bilancia dei pagamenti dcl nost:-o Pae
se; si è arrivati financo - chiudendo 
gli occhi sugli aspetti positivi della 
« 159 » {si pensi agli intrecci crimi
nali che ha consentito di snidare ve
di caso Ambrosiano) - a sostenere 
che qualsiasi disciplina statuale dei 
movimenti di capitale sarebbe stata 

misurandolo alle situazioni settoriali, 
definendo i parametri oggettivi di una 
scala di redditi familiari di base (se
condo le interessanti proposte fatte su 
«Repubblica» da Gorrieri), restringen
gcndo il periodo di validità dei con
tratti, sindacati e imprenditori po
trebbero rendere più chiaro e produt
tivo il rapporto col governo e puntare 
su politiche di risanamento del settore 
pubblico. 

E' un'ipotesi attendibile? Forse sl 
se sarà sostenuta da tutto il mondo 
sindacale e dalle forze riformatrici del
la sinistra. Una vera politica dei rcd 
diti non può essere unilaterale né es
sere imposta. ma deve essere frutto di 
un'intesa politica e sociale in cui le 
parti sociali e la mano politica faccia
no coerentemente la loro parte senza 
bisogno di effimeri protocolli trilate
rali. E' questo l'interrogativo che oggi 
si pone, specialmente al partito socia
lista. 

G. M. 

una legislazione lihercicida! Per di più , 
in questa circostanza non è valso il 
richiamo alla Francia che le forze mo
derate del nostro Paese comindano 
ad adottare in chiave strumentale: 
eppure si sarebbe potuto vedere come 
Mitterrand si stia muovendo in mate
ria valutaria in maniera nient'affatto 
liberalizzante e pur tuttavia coerente 
con i principi CEE. La propostr di 
legge di Capria, dunque, si muove nel 
senso di recepire le spinte per un rie
quilibrio rispetto all'esasperaziont" del
le pressioni e delle polemiche di for
ze economiche interessate riconoscen
do, nell'ambito della valorizzazione di 
una corretta imprenditorialità, l'ineli
minabilità della regolazione pubblica 
degli scambi valutari e, previi aggior
namenti e modifiche, degli apparati 
sanzionatori penali. Ad esaminare, in 
particolare, la proposta si osserva che 
essa: 

a) eleva da 5 a 100 milioni il li
mi te oltre il quale la valuta esportata 
illecitamente comporta l'irrogazione di 
sanzioni penali anziché amministrative. 
Mi pare che l'innalzamento può essere 
condiviso in relazione al mutamento 
nel metro monetario, tranne chP. per 
i casi, che sono pure compresi nello 
elevamento, in cui il residente omet
te di cedere la valuta agli organi va-
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lutari : il nuovo l1n11tc sarebbe' cale 
da incenti\·arc la detcn1.ionc di valuta, 
con ovvie conseguenze, da parti.' di 
una serie di categorie sociali non cer
to particolarmente pensose degli inte
ressi del Paese; 

b) abroga la norma che comport.a 
sanzioni autonome sulle « esterovesu· 
zioni » cioè su quelle operazioni con 
le quaÙ un residente fa. nppa~ire c~~e 
di provenienza estera investimenti tn 

Italia . Qui, forse, si è argomentato 
che, per realizzare l'est~roves.tizi~ne, ~ 
necessaria una esportazione 1llectta d1 
capitale, che così assorbe so_tto !1 pro: 
filo penale anche la succes~1va 1pctes1 
di reato. C'è però da obiettare che 
non necessariamente ciò avviene , ben 
potendo l'csterovestizion~ .colle~arsi 
a precedenti trasferimenti ~1 capitale 
all'estero che siano regolari: occorre 
quindi chiudere queste « valvole » che 
potrebbero prestarsi ad un uso gene· 
ralizzato; 

e) stabilisce nuove norme per i 
procedimenti sanzionatori, per J~ ?bla
zioni e in materia di responsab1l!t:t de
gli amministratori e funziona.ri ba~
cari, che peraltro vanno meglio deft: 
nite essendo giusto esonc~~r~· gli 
amministratori da responsab1hta per 
quanto riguarda il giudi1Jo sulla con
gruità delle merci importate o espor
tate, ma non altrettanto corretto lo 
esonero per irregolarità sul terreno 
tipicamente finanziario. 

Ma il punto pit1 importante della 
proposta di modifica della « 15,9 ». sta 
nella delega al governo perche r1.for· 
muli entro un anno l'intera legisla
zione valutaria alla luce soprattu~to 
del principio dcl « ~~tto conse~ttto 
tranne ciò che è espl1c1tamente vieta· 
to » che capovolge quello (dd tutto 
proibito eccetto c10 che è ~onscntito) 
oggi in vigore Si tratta d1 un capo: 
volgimento esaminabile sempr~ che .~1 
sia chiari sui divieti e si poten7.t - c10 
che invece non prevede il disegn.o di 
legge - il ruolo di .P.rogramm.az1one, 
conoscitivo e proposmvo degli orga
ni di controllo, a partire dall'Ul~ . 
Tuttavia la delega copre una materia 
cosl ampia di cosl grande importan
za e dclicatena e così interconnessa 
con le norme oggetto di modificl' im· 
mediata (dalla generica indicazione dcl 
carattere dci divieti. limitazioni, dero· 
ghe etc. alle li.mita7;i?ni da intr~urre 
per esigenze d1 poltt1ca monetaria , al: 
la disciplina dell'oro, etc.) che non s1 
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pn:sta ad essere attribuita all'Esecuti
vo, sulla baso.: per di più di principi 
e criteri direttivi indefiniti e fles~ibili . 
Questa materia dovrebbe essere in· 
vece oggetto dell'esclusivo intervento 
parlamentare, riservando alla delega 
solo le articolazioni prevalentemente 
tecniche. 

Si presenta, in definitiva, un com· 
pito molto importante per il Parla. 
mento, che esaminerà la prorosts di 
legge; ciò, però, deve essere l'occa
sione per una più ampia discussione 
sui temi della politica monetari!.! in
ternazionale, sul rapporto CEE-dolla
ro, sulle questioni nodali, cioè, della 
regolazione dei flussi finanziari con 
l'estero che la legge valutaria non può 
risolvere e che tornano di grande at
tualità ora che si r imettono in moto 
spinte per una svalutazione della lira. 

E' infatti quello della difesa della 
lira il problema prioritario di una 
politic3 valutaria; ecco perché è ne· 
cessario, in particolare, che il !~ovcrno 
dichiari espressamente la sua opposi
zione netta alle spinte provenienti or
mai apertamente dagli ambienti con
findustriali per una svalutazione della 
lira che, in alcuni casi, viene orospec
tata come misura da adortare per C\'Ì 

tare di intaccare le indicizzazioni sa. 

lariali t• in altri - e oiù velatamen
te - come manovra propedeutica al
la modifica della scala mobile, che 
così dovrebbe essere messa in condi
zione di non « rispondere » alla sva
lutazione stessa. E' anche ipotizz:ibile 
che questa ritornante strategia della 
parte meno avveduta del padronato, 
per modificare il valore della lira na
sconda il perseguimento di incen ti
vazioni statali a pioggia ovvero dene
ganti l'idea stessa di programmazio
ne < ved. legislazione sui « bacini d i 
crisi » ). In ogni caso, la svalutazione 
sarebbe una pericolosa scorciatoia che 
- evitando di passare per le tappe 
miliari della profonda ristrutturazione 
delle entrate, della revisione delb spe
sa pubblica, dello stimolo selettivo de
gli investimenti - porterebbe sullo 
orlo dcl burrone del rinfocolamento 
dell'inflazione e delle risposte ulterior
m~nte restrittive, dopo i primi cffi. 
meri vantaggi Naturalmente un:i di
fesa della lira che non voglia fondarsi 
su politiche recessive richiede di per
correre il sentiero - invero angu. 
sto - tra vincolo esterno e vir•colo 
inte rno, attivando cautamente una stra
tegia del rilancio selettivo dello svi· 
luppo 

• 

Ammalarsi in carcere 
Il diritto alla salute è un'utopia per la maggior parte dei detenuti internati nelle car
ceri italiane? La domanda è tutt'altro che relorìca se si considera che un recente stu· 
dio condotto in 57 penitenziari italiani, tra gli altri aspetti del degrado della situazione 
carceraria, mette in luce come la mortalità sia in aumento, nonostante una spesa sa
nitaria che è aumentata del 30% negli ultimi tre anni, e che, pro capite, supera quel· 
la delle Usi. 
Una ulteriore, agghiacciante conferma viene da Rebibbia: il numero dei decessi di 
detenuti per causa di malattia è passato dai 62 casi del 1980 ai 66 dell '81, ai 79 del· 
1'82. Questi i dati forniti in una lettera-denuncia che 208 detenuti di Rebibbia han· 
no inviato alle competenti autorità regionali e al Ministero di Giustizia. La lettera 
descrive l'odissea del detenuto che debba essere r icoverato: quand'anche la ricerca 
di un posto letto presso gli ospedali si concluda con esito positivo ... nel 90" o dei 
casi Ps e Cc, istituzionalmente preposti al piantonamento del detenuto, rifiutano 
di prendere in consegna il paziente, asserendo che il posto letto non offre ga
ranzie di sicurezza •. E cosi l'iter della ricerca deve ripartire, con i ritardi e le 
im"!lagina_bili con~eguenze_ psico-fisiche che ne conseguono. 
I . ricoveri u!gent1 sono invece, nella maggior parte dei casi, affidati alla discre
z1_on~ ~e! d1_r_ettore del carcere il quale, ripetendosi il r i fiuto di polizia e carabi
nieri, e . 11 p1u _del~e volte _costretto a • distaccare. presso l 'ospedale un certo nu
mero d1 agenti d1 cu~tod1.a, sottraendoli al già carente servizio interno. 
Pe~ s~perare _questa s1_tuaz1one, i detenuti di Rebibbia chiedono che vengano attrez. 
zat1, in alcuni ospedali, piccoli padiglioni solo per detenuti, con i necessari requi
siti di _sicurezza, p~r i_ ricoveri sia ordinari che urgenti. Si eviterebbe cosi al dete
nuto d1 attendere 11 ricovero, per mesi e t alvolta per anni. 
E'. una_ propost~ su cui si può discutere, nell 'ambi to di un più generale intervento 
d1 raz1onahzzaz1one della organizzazione carceraria. Quello che non dovrebbe es· 
sere in discussione, è invece il diriuo alla salute, che la Costituzione riconosce e 
tutela per tutti i cittadini. 
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L'ASTROLABIO DIBATIITO 

Governo/la politica monetaria 

Quattro mesi perduti 
e Tre anni - è scato detto più 
volte - sono considerati dal gover
no necessari per risanare l'economia. 
Senza dubbio, un grande obiettivo del 
futuro, ma, almeno, nei tempi brevi 
st sono già raggiunti alcuni pit1 mo
desti obiettivi che, tra l'altro "" Co· 
stituiscono il presupposto? Nei pri
mi quattro mesi della sua attività il 
governo Craxi è riuscito o no ~ di
m1mure la morsa della manovra mo
netaria? Di conseguenza, ha aumen
t•ltO o no le opportunità di agg:mcio 
dell'economia alla ripresa internaZlo
nnle? Pare questo, al di là di più 
astratte ambizioni, il terreno cor.cre
to sul quale va valutato l'cffott0 dei 
provvedimenti finora adottati da! go
verno. 

In questi primi quattro mesi della 
sua vita, il governo ha goduto, <l! fat
to, di una opportunità pressocrbé ec
ce:r.ionale: quella di non avere alcun 
problema di cnmbio da affrontare. Jn. 
fatti, la caduta delle importazioni ha 
consentito l'allentamento del vincolo 
del cambio. Di fotto, la carenza di 
domanda interna dal lato dei consumi 
e, purtroppo, di domanda estera han· 
no permesso alh1 lira di mantenere 
senza alcuna difficoltà il rapporto di 
cambio con le altre monete. 

Dunque, grazie a tale opportunità 
il governo si è venuto a trovare nel
la condizione <li poter affront:irP più 
f acz!mente il problema della lott:l al
l'inflazione e quindi il problema di 
una diversa ollocazione delle risorse 
pubbliche. Una situazione esattamente 
opposta a qudla che dovette fronteg
giare il governo cli solidarietà nazio
nale nel 1976 51 <. o no approfittato 
di tale opport 'nìL1' 

La ri:sposta è negativa. I riferimen
ti al rigore e al gradualismo dello stes
so sono ;ma fritta. I fatti c1 dicono 
che il diff crenziale inflazionistico nei 
confronti degli altri paesi non è sta· 
ro ridotto: esso è tuttorn di circ:i 7-8 
punti pt•rccntuali e il tasso di inflazio· 
ne è superiore al minimo toccato nella 
fase recessiva precedente. Dunque, due 
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di Gianni Manghetti 

dati negativi: I.i cap.1cità compe11t1\',t 
delle nostre industrie è peggiorata e 
la fascia di inflazione strutturai(' si 
è ulteriormente allargata. Due dati ne
gativi nei confronti dci quali st sa
rebbe dovuto incidere con strumenti 
diversi e comunque complement:iri del
la politica monetaria. Invece, la stretta 
monetaria rimane e ad essa si accom. 
pagna la più forre crescita di disoc
cupati che s1 sia mai avuta dnl do
poguerra ad oggi. 

Quattro mesi persi, o meglio, se 
si preferisce, quattro mesi durante i 
guaii non si è saputa cogliere l'oppor
tunità offerta dalla bilancia dei paga
menti. Perché? Perché s1 è lasciata 
sfuggire tale opportunità, con una pa
lese contraddizione, dunque, tr:\ ciò 
che si dice di voler fare nel futuro 
cricnnio e ciò che si fa invece nello 
immediato? 

La risposta investe i limiti Politici 
dell'azione di politica economi<"a del 
go\'erno Craxi. Il primo riguarda la 
assenza di una reale volontà di risa
nare la finanza pubblica. Infatti, il 
risanamento della finanza pubblira im· 
pone di intaccare quegli intercs~i che 
sono sottesi alla spesa pubblica cor· 
rcnte e alla attuale politica dcllc cn
tratt.. Sul piano politico il mancato 
risanamento della finanza pubblica ha 
finora assunto il chiaro significato di 
una scelta: la difesa degli interessi sui 
quali si fonda 11 consenso dci partiti 
di governo. Il secondo aspetto investe 
la voluta confusione che il EOvcrno 
ha finora fatto sulla politica dci red
diti: si è confusa, cioè, In politica dei 
redditi con il controllo dci salari. Dì 
fatto, da un lato, ciò ha spinto i ra. 
\'Oratori a rigettare cale imoostazio
ne e, dall'altro, ha fornito alle diverse 
rendite finanziarie, immobiliari e com
merciali un para\'cnto con il qual,. con
tinuan: a coprirsi e a prosperare. 

L'inverno è alle porte e dono tanto 
parlare di ripresa, questa, secondo .11-
cuni primi indizi, starebbe arrivando. 
E se essa ci sarà davvero non saran
no tutte rose e fiori. Anzi, k· sue 

:.pine rischieranno di far pagare al 
Paese <lei costi maggiori proprio :t cau
sa del cempo finora perso e mal(' im
piegato. Infatti, se la ripresa sarà trai
nata dai consumi la bilancia dei paga· 
menti :salterebbe dal lato delle impor
tazioni e la lira correrebbe il rischio 
di un forte « zompo » verso il basso: 
per impedirlo la morsa monetaria do
vrebbe stringersi in modo ancor più 
forte. Il che comporterà più alti tassi 
e quindi un disincentivo agli investi
menti proprio mentre sarebbe neces
sario facilitarli con unil politica op
posta. 

Di con:;eguenza, la riallocazione del
le ri.;orse in direzioni più rispetcose 
Jcllc neccssiti1 strutturali dell'econ0mia 
dovrà essere ancora rinviata. 

Se la ripresa sarà trainata dalle 
esportazioni, la ricostituzione delle 
scorte coinvolgerà la bilancia dei pa
gamenti e metterà anch'essa 1n peri
colo la lira. In questa fase le attività 
finanziarie detenute dagli operatori, 
che non s1 è riusciti a ridurre in 
questi quattro mesi, sarebbero il « via. 
tico » verso il Paradiso: verso, cioè, 
un nuovo casso di cambio della lira 
e quindi ver:so la rendita valutaria. 
Ancora una volta più alti tassi di tn· 

teressc tenterebbero di disincentivare 
hl formazione speculativa delle scorte 
e di ..:ontrollare le attività finanziarie 
tese alla modifica del tasso di cambio. 
Le opportunità di ripresa sarebbero 
più modeste, pagate a costi pit1 ele
vati e comunque lo spazio per una ri
allocazionc delle risorse verso il nsa
namenco sarebbe ancor più stretto <li 
quello attuale. 

Ceno, non è mai tardi per cambia
re i propri comportamenti; tuttavia è 
anche vero che il tempo spre<"ato e 
male impiegato è perduto per sempre 
e quello futuro - i tre anni per in
tenderci - non promette nientc di 
buono se non si è capaci fin dall'oggi 
di essere coerenti - in questo caso 
riducendo il peso della stretta mone
tari<~ - con gli obiettivi dcl domani. 

• 
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!tt.1ri come il Mas ( J\.forre ai Seque
stratori). « Los Tiznados » (da tizna. 
fuliggine, perché i suoi membri ope
nmo con il volto affumicato), «Los 
grillos », « Embrion », « Comitato di 
pulizia del Magdalena Medio», la cui 
dichiarata ispirazione politica - s1 fa 
per dire - è l'anricomunismo. Solo 
a Santander, per esempio, circa 5 m1 
la st~1denti delle elementari e delle me· 
die non frequentano più la scuola per 
la m;1ssiccia diserzione dei maestri mi
n.1cciati di morte dal Mas e dal grup· 
po « Embrion » che li accusano di 
« aver trasformato le aule in caserme 
della sovversione». 

E gli assassinati sono, in genere, 
\DiR'tJ~ gente e.li «sinistra»: vanno dagli ade . 

<<Una sete infernale di terra>> 
di Gabriella Lapasini 

Riesplode in Colombia la viol~nza contr~ i codnt
1
adiMni adffa

1
mati d' 

di t "" . 1 cuore del paese, I intera regione e « ag a ena me 10 • erra. ,, e "di ·1· 
and due volte il Salvador è sotto presi o m1 1tare; 

~i ab~tanti che non riescono a fuggire nel.le città vivono 
sotto l'incubo della guerra e nel terr~r~. diffuso, 
attraverso costanti torture cd assassmu, dalJe squadre della morte 
pagate dai latifondisti. 

e « L'inferno non stJ oltre la mor
t~. come ci h.mno insegnato nel cate
chismo... E' nel cuore della Colom-

, hia, in quel vasto meriggio eh~ cono· 
sciamo come il Magdalcna Medio, do
ve le terre sono fenili e le acque ge
nerose e dove le ingiustizi:.: sono im· 
mense e secolari. A sintesi degli orro· 
ri che ha veduto e comprov;tto, $;tn· 
tamaria (un giornalista dcl giorn;1)e co
lombiano El Tiempo n d.r.) ha det_to 
che, in quel p.uadiso <l'incubo, ~a \'JO

lenza è canto acuta e selvaggia, da 
far pensare a un piccolo Sal~ador ... 
I n realtà il ~1agdalena ~tedio, con 
i suoi 5o mila chilometri quadra
ti, è due volte pil'.1 grande della . re
pubblica di El Salvador che ne misu
ra solranro 21.39.3. Inoltre, anche la 
percenruale degli as~as inii è com~
parabile, perché il Mugdalena ~1ed10 
ha una popolazione inferiore agli 800 
mila abitanti, mentre El Salvador 
uno dei paesi <l magg or ~~nsi~à del 
mondo - ne hu oltre 4 milioni. No: 
non è un El Salvador piccolo, è un 
El Salvador molto più grande di quel-
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lo dell'America centrale e tuttavia 
molto peggiore, perché più confuso e 
dimenticato... Il cammino che le CO· 

se stanno prendendo nel Magdalena 
Medio minaccia - Dio non voglia! -
di trasformare il periodo d i governo 
del dottor Betancur in uno dei più 
sanguinosi della nostra storia». 

Così scriveva Gabriel Marquez in 
un lungo articolo pubblicato il 28 ago· 
sto scorso sul quotidiano colombiano 
f:/ Espectador ed era una denuncia in 
piì1 della situazione di estrema vio
lenza scatenatasi in una regione (ab. 
haccia i dipartimenti di Antioquia, 
Bolivar. Bo~·acà, Cesar, ~1agdalcna e 
l)~ntandl'r) che detiene il primato del 
r·ù alto numero di militari per ahi· 
cante: uno ogni 60, mentre nel resto 
dcl paese la media è di uno ogni 240. 

Secondo il Comitato per la difesa 
dei diritti umani, nel primo semec;trc 
di quest'anno ci sono stati nella zona 
380 assassinii, senza contare le « ~pa· 
riz:oni » e i sequestri; la gente del 
luo~o non ha d ubbi: ne sono respon· 
~ab.ili i componenti d i bande parnmi· 

... rcnti alla Uno, coalizione ufficiale <li 
opposi;r,ionc definita dal Mas « brac· 
cio armato » delle Fare (la guerriglia 
comunista), a quelli <lei Moir (Movi
mento operaio indipendente rivoluzio· 
nario, in disaccordo con la lotca arma· 
1.1), .1 dirigenti liberali legati alla cau
sa dci diritti umani; e poi mendican
ti. ladrunco~i. omosessuali. Ma se nei 
paesi la strage è. in qualche modo. 
selettiva. nelle campagne si applica in· 
vece la politica della terra bruciata. 
Ne è prova quanto è accaduto, per 
e<>empio, a Vuelta Acuiia a Remoli· 
nos, a Los Mangos. a Sanra Helena 
dc Opon. Piccole borgate di campa
gn.1 in cui, un bel giorno, è arrivato 
un gruppo di armati che ha dato l'as· 
sJlto a<l Jlcune case passando a filo d i 
machete donne, uomini, bambini e in· 
giungendo agli al tri contadini di an
darsene entro 72 ore, pena la morte. 
La tecnica dell 'ornicidio è quella stes· 
sa in uso nel periodo della « violen
za », quella lotta tra liberali e con
scr\'atori che per lunghi anni, dal l 948 
al 1964. ha insanguinato il paese e si 
è conclusa con un bilancio di oltre 
mezzo milione di morti: i contadini 
vengono legati, in genere, a un albe
ro, e torturati; si strappa loro la pel
le, s.i squarcia loro il \'entre. La no
tizia di queste atrocità si propala ra· 
pidarnente inc;ieme alle minacce: la 
gente fugge. le campagne si spopola· 
no. Nel 1963, l'esodo dei cont;1dini 
\"er~o la sola città di Barrancahcrmeja 
ha coinvolto almeno 150 famiglie Non 
c'è da stupi~ene: il numero degli os· 
S<hsinati ha raggiu nto tali proporzioni 
che non è di ffici le vedere - ha det
to un consigliere comunale della zona 
- « i ct1daveri galleggiare sulle :i •yne -29 



dd hume. Sono decine i corpi che la 
corrente trasciM fino .1 B.irranca, do
ve giungono gonfi, irriconoscibili, .tc
-;timonianze spaventose della eçcalatzon 
del terrore » . 

Nel Madgalcna Medio la terra è di
visa in grandi latifondi, adibiti in 
genere alJ'allevamento estensivo e 
spesso non sfruttati. Secondo dati uf
ficiali, il 90 pc:r cento dci poderi -
circa 30 mila - occupano soltanto 
il 30 pc:r cento delle terre della re
gione, e hanno una estensione infe
riore ai 100 ettari. Inoltre, una con 
sistente parte della popola1ione, inse
diata alle pendici della cordigliera, è 
composta di coloni che sussistono 
« aprendo la montagna » e si raggrup
pano nel l O per cento della super
ficie totale. Insomma, qui la concen · 

Svolta 
in Argentina 

LE ARMI 
DELLA 
RAGIONE 
di Giuseppe Pedercini 

e Questa \moria radicale in Argen
tina viene da lontano. Nel senso che 
il voto di maggioranza assoluta dato 
dal popolo a Alfonsin .non .è ~tato 
il segno di improvvise r1soluz1on1 ma 
di una maturazione avvcn1.1ta, grado 
a grado, nel corso d<;ll'ultimo. deccn· 
nio. Innanzi tutto bisogna dire che 
gli argentini non si sono fa~ti s~gg~
stionarc dal mito. Il partilo JUSU

cialista aveva infatti condotto la pro
pria campagna elettorale nel ricordo 
non soltanto dcl generalissimo Pcròn 
' eletto proprio dicci anni fa con il 
61,81 per cento dei voti), ma delle 
sue dut! donne. L'una, Evita, morta 
nel 1952, proclamata subito la màr· 
tir del traba10 e la cui canonizzazione 
fu chiesta al Papa da un sindacato 
operaio, quello degli alimentaristi 
L'altra, Isabclita, ora esule ìn Spagna 
dopo essere stata presidentessa, esse
re stata rimossa nel 76 dal golpe che 
portò il feroce Vidcla alla Casa Ro
sada, avere beneficiato della dorata 
prigione di Ncuquen. Questo compor· 
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tranone clella terra è infìnitam~:nre 
maggiore che alcrove. 

Ciò, sommato a un'altra serie di 
elementi di depauperamento oggi 
acutissimi, fa sì che nella zona i con
flitti sociali siano acutissimi. La pc· 
sca nel Magdalena - fonte di sus· 
;;istenza per molte famiglie - s'è ri· 
dotta sensibilmente per l'inquina· 
mento del fiume; la crisi della col· 
tivazione del cotone ha lasciato mi· 
gliaia di raccoglitori senza lavoro; 
l'esodo dei disoccupati verso il Ve· 
nezuela s'è rallentato. Così, non so· 
no rare le invasioni di terra delle 
grandi aziende, così s'è accentuato il 
fenomeno della delinquenza comu· 
ne, il furto, l'abigeato. 

In questa situazione, la guerriiglia 
lrova un ambiente favorevole. Le 

tamento elettorale sia Jd candicbto 
Ludèr sia del suo partito in generale 
ha provocato forti diffidenze nell'elet· 
torato il quale ha preferito il raziona· 
le realismo dell'Unione Civica Radi· 
cal immerso nella focosa argentinidad 
di Alfonsln. 

Ci deve essere pure una ragione 
perché in un decennio i radicali sono 
passati dal 24,37 al 52 per cento. An
zi, c'è più di una ragione. Intanto, ce 
n'è una che possiamo chiamare delle 
radici. Ed è questa: il disastro econo
mico, che ha origini lontane, che ras· 
sa a?che attraverso Isabelita per pro· 
seguire con Videla e finire con Galtie
ri e . Bignone. Sconcertanti provvedi
rr:ientl cor:n~ quelli di atto anni fa pre· 
s1 dal ministro dell'economia Ccle~ti· 
no Rodrigo - liberalizzazione totale, 
aumenti paurosi (elettricità 50 per cen
to, benzina 172, interessi sui presti ti 
in banca 33 per cento) -; la catastro· 
fe dei salari e degli stipendi sotto la 
presidenza ~i Videla e con il presun
to economista Martinez de I Ioz; la 
forsennata cavalcata del debito con 
l'estero che in pochi mesi, nell'8l , 
sale da 9 a 35 miliardi di dollari ; il 
libero ingresso dei prodotti ~tranieri 
che provoca la chiusura di numero5e 
fabriche, che costringe quelle che re· 
sistono a lavorare al di sotto delle 
capacità produttive, che genera disoc· 
cupazione (oggi al 12 per cento della 
forza lavoro), che invoglia il capitale 
a speculare in banca piuttosto che a 

« t.1~ ~c- ,. che imponi: ai proprietari 
terrieri (in genere, in capi di bestia· 
mc). alcuni sequestri compiuti nei 
loro confronci, ha fatto sì che molti 
di essi abbandonassero le terre. Ma 
i conflitti reali esistono, e la guerri· 
glia appare qui come una loro espres· 
sione più acuta. L 'invasione delle ter
re, per esempio, non ha alcun biso
gno di essere stimolata ideologica· 
mente: è un fatto d'oggi e di ieri, 
determinato da necessità di soprav
vivenza. In questa difficile realtà, 
l'esercito è intervenuto con una re
pressione dura e indiscriminata; con 
una restrizione del commercio dci ci· 
bi e delle medicine per isolare la guer
riglia; con azioni che hanno aumen
tat0 il panico e colpito i contadini, 
come il bomhar<lament0 di met?ì <1go-

impiegarsi m produzione di beni per 
la comunità, che restringe le esporta
zioni: tutti elementi, questi, che il 
popolo non subisce passivamente, ma 
che contribuiscono a una maggiore pre
sa di coscienza. In questa situazione, 
la trama fitta della repressione violen· 
ta che si maschera di anticomunismo 
per colpire e annientare coloro i quali 
portano avanti, comunque, un discor
so democratico. E, infine, il tragico 
coronamento, il 2 aprile dello scorso 
anno, con l'impresa delle Malvinas 
avvenuta tre giorni dopo la repressio· 
ne violenta di uno sciopero indetto 
dalla CGT per chiedere aumenti sala
riali. 

Il discredito internazionale, il de
bito con l'estero salito ora a 44 mi
liardi di dollari, l'isolamento politico, 
la constatata incredibilità politica dei 
governanti, la loro incapacità ammi· 
nistrati\·a, l'applicazione spietata del 
principio dittatoriale secondo cui la 
sicurezza dello Stato deve fondare 
sulla insicurezza dci cittadini, il buio 
sulla richiesta di giustizia di democra
zia e di pace: questi gli altri elementi 
che hanno portato al voto del 30 ot
tobre. Indubbiamente il partito radi
cale ha saputo dare risposte positive 
con un programma che è stato com
preso proprio per la sua chiarezza . 
In 4tialche modo compromesso con 
i militari nelle sue istanze di destra 
- wi deve aggiungersi la deprecata 
concertaciòn dei sindacati con le alte 
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sto sul!J borg.na Ji Cocornà. D'altro 
canto, molti proprietari terrieri han
no creato e finanziato gruppi civili 
armati di «difesa», mentre la ma
fia ha fatto il suo ingresso trionfa
le nella zona comperando, soldi ::11la 
mano, grandi estensioni di terreno a 
prezzi bassissimi. E la sua presenza 
aiuta a spiegare il continuo appog 
gio logistico ed economico di cui il 
Mas gode. 

Insomma, anche se non ripropo1 • ."! 
le modalità dello scontro d'un tem
po tra liberali e conservatori, la vio
lenza d'oggi ha come matrice comu
ne con quella più antica l'esplosivo 
problema della terra. Ciò che oggi 
sembra una caotica «guerra di tut
ti contro tutti », è nella sostanza 

sfere delle forze armate -, con la 
proposta di soluzioni nebulose con
dite con il logoro mito del peronismo, 
con un leader che non ha saputo es
sere nel popolo e del popolo, il par
tito justicialista è andato incontro al
la sua sconfitta. Con quattro milioni 
di nuovi elettori Alfonsin ha ottenuto 
il voto dei giovani. Ma un fatto nuo
vo si è verificato in queste elezioni: 
lo sganciamento della donna dalla po
litica di casa, il distacco, cioè, dalle 
idee del marito. Sui diritti civili, sul
la patria potestà e sul divorzio il di
scorso dei radicali ha colpito la co
scienza femminile, rafforzata dalla te
nace, coraggiosa battaglia di quella 
punta avanzata che va sotto il nome 
di locas de plaza de Mayo, madri e 
spose dei desaparecidos. E, indub
biamente, quel 52 per cento deve dire 
per forza di cose che una grande par
te della classe operaia ha operato l'ab
bandono del peronismo che era sem
brato, sin qui, sostanziarsi di essa e 
per essa. 

Con questo voto sarà certo più dif
ficile, per i militari, tenere il fucile 
puntato sulla schiena della democra
zia, com'è d'uso in America Latina. 
E sarà anche difficile, per Alfonsin, 
compiere quella pur necessaria epura
zione che scavalchi e annulli quella 
amnistìa che i responsabili di torture 
e di matanzas si sono preparata pri
ma di ritirarsi nelle caserme. Si at
tende adesso il nuovo governo al var· 
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il sanguinoso scontro tra concaJini 
e proprietari terrieri, reso più acuto 
dalla parcecipazione della gucrrigli,l , 
dell'esercito e delle bande paramili
tari (che del resto godono negli alti 
comandi di evidenti simpatie) e òal 
la sempre maggior po\·ertà dei setto· 
ri più poveri. In altre parole, nel 
Magdalena Medio c'è stata una po· 
larizzazione della società - guerri
glia e contadini da un lato, allevato· 
ri, commercianti e gruppi paramili
tari dall'altro - che ha le sue ragio· 
ni in una struttura sociale cd econo
mica rigida, incapace di rispondere 
alle sempre maggiori ncccssitìi dci 
gruppi emarginati. Secondo alcuni 
commentatori, Ja violenza nel Magda
lena Medio deriverebbe, nel fondo, 
dalla contrapposizione tra l'<.:sercito .: 

co della soluzione di altri primari pro
blemi: la richiesta di rinegoziazione 
e di lassi di tempo più ampi per il 
pagamento del debito con l'estero e 
dei relativi interessi; la fissazione del 
salario minimo; i provvedimenti che 
dovranno rimettere in piedi la produ
zione connessi con la indispensabile 
riduzione della inflazione che ormai 
è pressoché incalcolabile. Ma la nuo-

] 
la guerriglia, di cui i contadini si 
troverebbero a pagare lo scotto. For
se la realtà è meno schematica. E 
anche meno neutra. Basti dire che i 
nomi di molti capi delle bande pa
ramilitari sono noti a tutti, autorità 
comprese, e che ciò nonostante esse 
continuano ad agire in totale impu
nità, « giustiziando » ogni sospetto 
di « comunismo ». I contadini non 
sono soggetti passivi nel conflitto; li 
si vuole cacciare dalle terre. Per que
sto pagano anch'essi con la vita. Cer
to, c'è anche chi pensa il contrario. 
Come monsignor Bernardo Arango 
IIenao, vescovo di Barrancabermeja, 
secondo il quale « nel Magdalena 
Medio non succede niente » ·::! )a vio
lenza «è cosa dei comunisti ». 

G. l . 

va Argentina non potrà, da sola, ri
mettersi in marcia. Le occorre che, 
all'esterno, le sia concessa la fiducia 
e la credibilità che si è conquistate, 
all'interno, per volere di popolo. E 
che non si dimentichi che la nuova 
Argentina da oggi non è un proble
ma nazionale soltanto ma, e forse scr 
prattutto, un problema internazionale. 

• 
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SPECIALE 
L'INDUSTRIA 
DELLA MORTE 3FINE> 
a cura 
di Bijan Zarmandili 

Probabilmente nel corso di questo ultimo breve periodo che cl separa 
dall'arrivo dei missili americani e dalla risposta sovietica 
all'installazione dei Pershing e dei Cruise sul vecchio continente, 
dai capi della Casa Bianca e da quelli del Cremlino, o magari 
da ambedue le parti giungeranno nuove, clamorose « proposte • 
per sbloccare le trattative di Ginevra sugli euromissili. 
Forse nel frattempo qualche Primo ministro volenteroso o qualche 
capo della diplomazia di una potenza minore dell'Occidente 
o dell'Oriente si appelleranno nuovamente alla buona volontà del 
« padroni delle bombe » a negoziare seriamente nelle sedi opportune. 
Non saremmo certamente così ingenui da credere che ques te 
« proposte » e questi cc appelli » dell'ultima ora, pur sempre graditi, 
possano risparmiarci dalle conseguenze di una cc logica » cinica 
e spietata che è stata ed è alla base della corsa 
al riarmo nucleare dei blocchi. 
In questi tre servizi speciali sull'« industria della morte » -
che chiudiamo con questo numero - abbiamo cercato di contribuire 
ad una possibile spiegazione dei meccanismi politici, economici 
e persino « ideologici ,. di quella « logica » che ci sorprende 
come individui e cerca di sopraffarci come massa. La volontà 
di pace, cosi diffusa e sentita a livello planetario, priva degli 
strumenti conoscitivi e culturali, ma anche di quelli tecnici 
della sua antitesi - il fatalismo della guerra - perciò le armi , 
l'industria e la tecnologia degli armamenti, risulterebbe sterile e 
strumentalizzabile. L'approfondimento del fenomeno degli armamenti, 
insomma, come il complemento della volontà di pace. 
Il nostro obiettivo nella pubblicazione di questi tre servizi, come 
del resto nel corso dell 'ultimo anno, è stato quello di fornire 
la maggiore quantità possibile di informazioni e di ~ezzi per poter 
affrontare una crisi pericolosa su scala internazionale in cui 
l'attuale folle , spesso ambigua, corsa al riarmo è stata il nucleo 
centrale, il punto più alto della parabola dello scontro tra l'Est e l'Ovest. 
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Nelle due superpotenze 
esistono forze economiche 

ingenti che cospirano 
nello spingere verso la 

corsa al riarmo, ma questo 

fatto non è « più » vero 
per l'Unione Sovietica che 

per gli Stati Uniti. 

Colloquio con 
Aldo Visalberghi 

• a cura di 
Pier Giovanni Donini 

Abbiamo chiesto al prof. Aldo Vi
salberghi, coordinatore di Quale So
cietà, una libera associazione per lo 
studio dei problemi della divisione 
sociale del k.voro, e promotore del 
recente convegno su «Educazione alla 
pace e scienze dell'uomo», di darci 
le risposte ad alcune domande che 
l'opinione pubblica si pone in mate
ria di disarmo e di costruzione di una 
«cultura della pace». 

e Cosa pensa dell'obiezione che vie
ne fatta frequentemente ai movimen
ti per la pace secondo cui, dal mo
mento che manifestare per il disarmo 
e per la pace è possibile solo in Oc
cidente, non avrebbe senso farlo fin
ché i pacifisti dell'Unione Sovietica 
non saranno liberi di /are altrettanto? 

Penso che, purtroppo, si tratta di 
un'obiezione seria, specialmente quan· 
do è mossa da persone quali Paolo 
Svlos Labini o Altiero Spinelli, del 
ci.ii impegno reale per la pace non 
c'è certo da dubitare. Tuttavia non 
si tratta, neanche nelle loro inten:zio
ni, almeno credo, di un'obiezione di 
principio: la libertà è bens1 un hene 
indivisibile, ma sarebbe folle aspetta
re, per esercitarla, che sia egualmen
te distribuita dappertutto! 

Ciò presuppone, peraltro, che un 
inizio, un anelito di libertà e di ge
nuino pacifismo ci sia anche nei pae-
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LA PACE, UNA CULTURA 
DA COSTRUIRE 
si di socialismo n.•;1lc, e di qu1:sto mi 
pare ci siano ragioni cd indizi suffi
cienri : i 15 o 20 milioni di morti 
dell'ultimo conflitto, lo stesso uso 
strumentale della « lotta per la pace ,. 
che traeva la sua efficacia da atteg
giamenti sinceri, le molte espressioni, 
clandestine e non, profilatesi più di 
recente, soprattutto in paesi minori, 
ma anche in Russia. Commovente 
nella sua ingenuità, almeno apparen
te, I'« Associazione per lo stabilimen
to della fiducia fra Unione Sovietica 
e Stati Uniti », con i suoi « dieci 
punti » inclusivi di un « programma 
comune di aiuti al Terzo mondo». 
Ma uno dei suoi più giovani esponen
ti attualmente è sotto processo. Mal
grado questo, o proprio per questo, 
io non penso che l'impermeabilità fra 
i due mondi sia cosl totale che noi 
in Occidente non si possa e anzi non 
si debba fare la nostra parte, quando 
altri tentano di fare la loro a rischio 
della galera. 

• .Ma il problema non è solo di opi
nione pubblica. E' possibile valutare 
dove siano più radicati gli interessi 
economici e politici che .rpingono al 
riarmo? 

Non sono né un polemologo né un 
politologo; credo tuttavi:i al diritto
dovere di ogni cittadino di maturare 
cd esprimere qualche fondata convin-
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zione su temi cosi scottanti. La mia 
convinzione è che in ambedue i sistc-
mi forze economiche e politiche in
genti, dai cosiddetti apparati militar
industriali fino alle inerzie mentali e 
insieme alle ambizioni di carriera dei 
politici, cospirino nello spingere ver· 
so la corsa agli armamenti. Ma non 
c~ed~ affatto :h~ ciò sia più vero per 
l U~~one Sov1et1ca che per gli Stati 
Umu. Credo che abbia ragione Bran
coli, corrispondente da Mosca di La 
Refubbli~a, quando sfata l'argomen
ta~1one ~1 . Reag~n e di Kissingcr per 
cu1 la cns1 degli curomissili è inizia 
tiva europea di risposta alla sfida 
(rottura dell'equilibrio) sovietica ini
ziati.va ger:iero~amente fatta pr~pria 
d?gli .amer1ca.m. In effetti la denun
c~a ~1 Schm1~t chiedeva una grossa 
riduzione degli SS 20 puntati sull'Eu
ropa, non, l'o1.zione zero, fatta appo
sta perche ora che le ultime propo
ste di ~ndropov avrebbero positiva
mente nspost? alla richiesta europea, 
esse possano invece venir respinte da 
Reagan. Credo fondata la tesi di Bran
coli che chi ha vero interesse a ten
dere_ la .c~rda al massimo siano gli 
Stati Umu, ben più forti economica
men~e e che possono sperare che 
l'Unione Sovietica non reggerebbe al· 
la lunga allo sforzo. 
. Semplificando, io dirci che l'Ame

rica, tanto più avanti in tutti i cam-

pi, non può accettare sinceram1:nLl! 
una parità militare con l'Unione So 
vietica {che gli SS 20 nei suoi con 
f~onti non. infrangevano): questo sen
timento diffuso credo giochi a van
taggio dell 'avventurismo di Reagan e 
a svantaggio dei pur numerosi ed at
tivi pacifisti americani. 

~ ~fa se in gioco sono interessi mas
s1cc1 e partecipati di questa entità 
allora si può comprendere la reazio '. 
ne di molte persone che alla richie
sta dz un impegno a favore della pa
c7 rispondono: «Tanto noi non pos
siamo farci niente! ». 

Compren~ere no~ vuol dire appro
vare, nè ~v1tare di fare ogni sforzo 
per cambiare le cose. Intanto penso 
che gli europei dovrebbero fare una 
politic~ più autonoma, insistere ad 
esempio perchè le proposte di Andro· 
pov vengano seriamente discusse. 

Molti sondaggi ci dicono che lar
g?e maggioranze sono a favore de] 
dts.armo, o bilanciato o addirittura 
umla~er:ùe: Anche fra i giovani il 
m?gg1ore unpegno, di là dai prohle
m1 scolastici, risulta quello a favore 
d~ll~ p~ce (in proporzioni molto mag
gior~ .rispetto all'impegno politico nei 
parutt ). Il problema è poi, a medio 
e l~ngo termine, un problema di edu
cazione ~ di cultura. Il Convegno su 
« Educazione alla pace e scienze dcl-
1 'uomo » mi è parso molto utile nel 
mostrare le carenze della cultura cor 
ren~e in proposito (c'è ora un grup· 
po 1.nte.rdi~cip~inare al lavoro per' trar
ne 1nd1caz1on1 e suggerimenti ai fini 
dei curricoli scolastici). Una cultura 
~ell~ pac_e, almeno nei paesi avanza
ti, s1 puo costruire, anzi coincide con 
la cultura c;eria in generale. Il pro
blema più drammatico è anche da que
sto punto di vista quello del rappor
to col Terzo mondo, che sembra in 
parte ripercorrere itinerari europei di 
qualche secolo fa (guerre di religio
ne, nazionalismi, ecc.) che sarebbe 
semplicistico condannare e basta. Una 
cultura « planetaria » è di là da ve· 
nire. Ma ciò che è urgente è smetter
la. da parte dei paesi avanzati, di 
sfruttare queste sfasature storico-cul
turali per rinfocolare a nostra volta 
lotte fra imperialismi ed egemonie 
che negano ogni ulteriore sviluppo 
civile e minacciano la stessa soprav· 
vivenza dell'umanità sulla terra. 

• 
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DIFESA EUROPEA h.1 ampliato la finestra Ji " rnl11~ ra
hili1j » Jell'America. 

O DIFFSA ATLANTICA? La strategia reaganiana viene effi
cacemente definita nel documento del 
Pentagono - « Fiscal Y ear 1984-88, 
Dcfensc Guidance » - con la teoriz
zazione del diritto-dovere degli Usa di 
prepararsi a fronteggiare anche una 
guerra nucleare prolungata Questa 
stessa strategia ha guidato la delega· 
zionc americana nei negoziati di Gine
vra sugli euromissili col preciso ob
biettivo « politico», dettato da Rea
gan, di mettere i sovietici colle spalle 
al muro e costringerli o a capitolare 
di fronte alle proposte americane o 
ad accettare la sfida economica di 
una rovinosa corsa al riarmo. 

SPECIALE 
L'INDUSTRIA 
DELLA MORTE 

Sul piano militare i nuovi 
missili americani non 
aggiungono nulla alla 
sicurezza europea. 

di Luciano De Pascalis 

e A Ila fine degli anni '40 gli italia
ni in maggioranza, schierandosi . con 
la DC rifiutavano la proposta dc1 so
cialisti'. teorizzata da Nenni, che of
friva alla sicurezza del Paese come 
quadro politico-strategico una politi
ca di neutralismo attivo. Da allora la 
scelta atlantica, che Saragat volle più 
tardi nobilitare definendola una scel
ta di civiltà, ha sempre determinato 
le caratteristkhe e le modalità della 
nostra politica di difesa, che si è ~ia 
\·ia attivata con un moddlo operativo 
impegnato J proteggere la parte nord
orientale dcl Paese e con 11 supporto 
di armi nucleari disseminate a Nord 
e a Sud, lungo il perimetro adriatico. 

Questo modello conserva la sua va
lidi cà ancora oggi anche se la cres~:n
te attcn1ione che la nostra poltuca 
estera va prestando al bacino del M~
ditcrraneo ha dato avvio ad una r1-
considernionc degli orizzonti geogra
fici del nostro sistema di dif csa ed 
accentua la nC'stra presenza politica e 
militare in qticsta regione. 

L'inizio degli anni '80, dopo le bre
vi staofoni della distensione e della 
politic; cartenana e.lei dir.itti t~man~. 
ha visto la nrcsidcnza degli Stati Uni
ti imprime:e una svolta signi~i~ativ~ 
nella politic.1 estera e nella politica d1 
difesa strategica dell'America. Un. fat
to innovativo che ha avuto cffem an
che sugli orientamenti della Alleanza 
atlantica. 

Con Reagan la C'lsa Bianca cd il 
Penragono sono venuti adottando. una 
strategia, che si fonda su due 1dee
forza e rovescia il pensiero politico 
dei democratici americani. 

La prima è la unilateralità: gli ame
nc;mi non devono più farsi influen
zare dalle sensibilità politiche degli 
europei e devono restare fedeli alla 
vecchia concezione della « fortezz:t >> 

americana. Il sistema statunitense di 
difesa avanzata su scala mondiale va 
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bene ed è operativamente valido se 
però le decisioni strategiche vengono 
adottate senza i limiti ed i vincoli 
pretesi dalla collaborazione degli al
leati. 

La posizione negoziale della Nato 
del 1979 doveva poi mutare e diven
tare quella di Reagan, che per ragio
ni politiche proponeva ai sovietici pri
ma la opzione zero (cioè lo smantel
lamento totale degli SS 20) e poi una 
soluzione intermedia con la installa
zione non solo di una quota di Crui
se ma anche di una quota di quei 
Pcrshing, che i sovietici temono al 
ma""imo 

La seconda idea è che i negoz1at1 
con l'Urss, che Reagan non esclude, 
sono utili solo partendo da una for
te manifestazione della volontà degli 
Usa di difendere ovunque e ad ol
tranza gli interessi americani. Quanto 
ai sistemi militari, questi vanno raf
forzati prima di negoziare perché 
l'adozione da parte sovietica e.lei Mi rv, 
cioè delle testate nucleari multiple, 

r-~~~~_;,~~--~~~~~~--~~_,.~~_,.~~-ì 

Cannoni, caccia e cambiali 
Fine del boom del/ 'industria bellica 

• Da molti anni si parla ormai comunemente dcl boom 
dcl mercato delle armi, espansione che si è venuta rea
lizzando nel corso dell'ultimo decennio. 

Eppure, ad un'attenta analisi delle vicende di mer
cato, emergono nuovi dati di vario segno. 

A livello internazionale si nota una contrazione dcl 
mercato stcs-;o, come mette in rilievo il quinquennio 
1978-1982. Prendendo a campione il Terzo Mondo (che 
mediamente copre il 30% delle spese militari mondiali), 
si ha una diminuzione delle importazioni dei maggiori 
sistemi d'arma (navi, aerei, meni corazzati, ecc.) deci
samente rilevante, come mosrra la tabella che pubblichia
mc <li seguito. 

VARIAZIONI NELLE IMPORTAZIONI D'ARMI NEL TERZO MONDO 
IN ASSOLUTO E IN PERCENTUALE 1978-82 (in milioni di dollari, 
a prezzi costanti) 

1978 
11.147 

1979 
9.357 

-16.0% 

1980 
9 841 

+ 5,1% 

1981 
8917 

-9,3% 

1982 
8448 

-5,2°'o 

Fonte: nostra elaborazione su dati Sipri Yearbook 1983. 

In particolare, la diminuzione tra il 1978 e il 1982 
è stata e.li ben 2.699 milioni di dollari, con un decre-
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La verna e che :.ul piano milnare 
1 nuovi missili americani non aggiun
gono nulla alla sicurezza europea e 
non preannunciano neppure, come al
cuni pensano, la possibilità di una 
guerra nucleare limitata all 'Europa 51 
tratta di mis~ili, che potenzialmente 
minacciano obbiettivi sovietici già sot
to il tiro dei missili intercontinentali 
americani e che possono raggiungere 
tl <- santuario » sovietico mentre gli 
SS 20 non sono in grado di minaccia
re e raggiungere il « santuario » ame
ricano. Ora è indubbio che il loro 
lancio avrebbe come risposta l'impie
go da parte dei sovietici dei missili 
intercontinentali. 

nonuca ddl"l.Jrss e va ridimensionan
do impegni militari ed espo:.izione in
ternazionale, se ha offerto al nego
ziato di Ginevra una consistente rt· 
duzione degli SS 20 ha anche tirato 
in campo gli arsenali francese ed in
glese per il riequilibrio nucleare eu
ropeo. 

chè la Nato per difendere l'Europa 
deve potersi riservare il diritto della 
iniziativa nucleare contro una possi
bile invasione sovietica. La giustifica
zione, una volta installati i Pershing 
ed i Cruise, non reggerà più posto 
che, come abbiamo visto, la loro 11ti
lizzazione provocherebbe per rappre
siglia l'impiego da parte dei sovietici 
dei missili intercontinentali. 

Una guerra nucleare limitata all'Eu
ropa sarebkx- ipotizzabile solo nel ca
so in cui esistesse una forza di dis
suasione europea sotto il comando de
gli europei. Una possibilità che, p~ean
nunciata dalle due forze nucleart au
tonome della Francia e della Gran 
Bretagna (in via di rafforzamento e 
colla prospettiva di un coinvolgimen
to della Germania), fa paura ai ~o
vietici. i':on senza ragione Andropov, 
rhc- (· rnnc:ap<'\ olc- dcll:i clC'hnlC'na ('("<'· 

Kissinger, che queste cose sapeva 
bene, già nel 1979 ammoniva gli eu· 
ropei a non insistere affinchè gli ame
ricani moltiplicassero le garanzie stra· 
tegiche in Europa perché, anche se 
l'avessero aumentate, non avrebbero 
mai pensato di utilizzarle per non da
re ai sovietici pretesto per indirizzare 
i loro missili intercontinentali sugli 
obbiettivi americani. 

E ' rimesso in gioco il principio 
della validità dissuasiva della supe
riorità nucleare e in discussione 111 
stessa difesa nucleare, che porta con 
sé il rischio di distruggere ciò che si 
vuole difendere. Mentre riemergono 
le tendenze alla denuclearizzazione di 
tutta o di una parte dell'Europa e 
rn:sce la mobilitazione del pacifismo, 
interprete della coscienza popolare che 
considera le armi nucleari immorali 
ma anche irrazionali e suicide. 

Queste considerazioni generali, pre
senti ai comandanti della Nato e nei 
governi europei, hanno avviato negli 
ultimi mesi un attento riesame dci 
problemi connessi con la difesa e la 
sicurezza europee. Così tutto viene ri
messo in discussione, anche il rifiuto 
opposto dagli Usa alla proposta sovie
tica di un impegno a non usare per 
primi l'arma nucleare. Non è possi
bile . h;mno ric:poc:to gli :-imc-ric:mi , per-

Si fa strada la convinzione che la 
stessa difesa convenzionale è perico
losa comportando di fatto per la so
fisticazione delle armi moderne, la di
struzione del continente e che la si
curezza dell'Europa, pur se alleata de
gli ! k 1. \'a fondata su un accordo o;u. 

mento dcl 24,2 ~ o. Anche 111 halia, nonostante il reale 
aumento delle esportazioni nazionali in questo partico
lare settore nell'ambito dcl periodo in esame, si comin
cia ad avvertire qualche scricchiolio minaccioso. 

Nell'ultimo anno vi sono stati numerosi riassetti 
azionari che mentre da un lato evidenziano la necessità 
di una ristr~tturazione industriale consona agli anni ot
tanta dall'altra rivelano i nuovi problemi che il settore 
si tr~va ad affrontare. 

Vediamo tn concreto alcuni fatti. La Snia Viscosa, 
nota a suo tempo per le fibre tessili artificiali ed ora 
importante industria bellica nel. c~mpo ?:gli esplosivi, 
ha attualmente 14.000 dipendenti in serv1z10 e 5.000 in 

cassa integrazione:, contro i 30.000_ del 1980. Recente
mente, la Fiat, principale gruppo pnva~o ~el settore bel-
lico, ne ha acquistato il 25% d~lle az.'on~. , . 

Il gruppo Selcnia-Elsag h_a v~s~o. 1 usctt~ de~l Aertt~
lia dai suoi azionisti ed una ridef mmone az1onana con 11 
35% dell 'Iri, il 40% della Stet e il 25% della Fin-
meccanica. 

L'area bresciana evidenzia la crisi in forme rilevanti. 
Per la Beretta si parla di 200 o 250 unità « esube~anti » 
entro due anni al massimo. Analogamente, probabilmen
te con tempi minori, 70 posti in meno alla Mival e ben 
300 alla Franchi. 

In aziende come la Beretta, la Fiocchi, la Borletti, 
l'Oerlikon e altre si comincia a parlare di cassa integra
zione e di diminuzione dell'occupazione. Dell'Augusta 
si parla come di un « gigante dai piedi d'argilla ». 

Secondo recenti notizie giornalistiche è stato addi
rittura richiesto il riconoscimento di crisi del settore per 
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venticinque aziende bresciane, anche se qui la quesuone 
app~re decisam~nte. complicata dal fatto che molti pro· 
dotti sono desunatt al mercato venatorio o, quanto mc· 
no, ad un mercato prevalentemente privato. 

Quali sono, nel complesso, le indicazioni che si pos
sono trarre da tutto ciò:> Certamente l'industria bellica 
i~aliana è ancora in fose d'espansione, ma il mercato non 
ttra più con quell'accelerazione degli anni scorsi. La cri
s~ c~e travaglia il Terzo Mondo si fa sentire e le delega
z1on1 estere che vengono alle mostre dei prodotti bellici 
acquistano con maggiore attenzione e prudenza. 

Le leggi speciali di ristrutturazione delle Forze Ar· 
mate italiane non hanno nel complesso risolto tutte le 
aspettative, dato che i preventivi di cinque anni fa si 
sono mostrati molto al di sotto della realtà crescendo 
a dismisura e permettendo la realizzazione s~lo di una 
parte dci programmi previsti a scapito di altri (esem
plare la vicenda del Tornado Mrca, passato dai 5 ai 50 
miliardi di lire in quattro anni!). 

_Così i fondi delle leggi di finanziamento sono stati 
rapidamente assorbiti , mentre le industrie si gettavano 
comunque su di un mercato promettente facili guadagni, 
senza un minimo di programmazione e di diversifica
zioni' produ tti\·a. 

Rimane comunque la questione sulle capacità di te
nuta del boom del settore bellico, dato che già da riù 
parti si cominciano ad intravvedere segnali di senso op· 
posto, con annessi tutti i pericdi di una mono produ
zione altamente specializzata e con conseguenti difficol
tà a diversificazioni produttive :ideguate alle osci lJm:ioni 
di mercato. Maurizio Simoncelll 
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gli armamenti che sia globale, sempli
ce e facilmente negoziabile e sull'ef
fettivo controllo di tutti i sistemi di 
arma esistenti 

Certo non è possibile oggi tradurre 
politicamente queste aspirazioni in 
realtà concreta. La pace continua a pas
sare attraverso il bilanciamento delle 
forze al livdlo più basso. solo modo 
realistico di garantire una reciproc;.1 

e controllata sicurezza. 
L'obbiettivo della politica e della 

strategia di difesa dell 'ltalia - se si 
tiene ~conto dd precetto costiruziona
le, del nostro sbtema politiro-istitu
zionale, della collocaziont> geo-politi
ca, delle dottrine militari, della nostra 
industria bellica - non può essere 
che quello di garantire al Paese la pa
ce, assicurando agli italiani almeno 
sempre uno stato di non guerra, e di 
conseguire il massimo di sicurezza con
trollando e ccntenendo le possibilità 
di conflitto. Per quesro il nostro mo
dello operativo non può che essere 
la difesa in p1ofondità, che si collega 
alla difesa del territorio e prevede la 
guerriglia m caso di occupazione ne
mica. Un modello che sconta però la 
necessità di elevare il piL1 possibi le il 
livello qualitativo dcl nostro arma
mento conv ;nzionalc affinché lo stru
mento difensivo, pur rispettando la 
tradizionale ri levanzà dello scacchiere 
nord-orientale (la porca di Gorizia), 
sia messo in frado di intervenire con 
tempi operativi ottimali in rutta la 
penisola. 

Ciò richi'!dc molte cose: anzitutto 
di rinunciare a convenzionalizzare, co
me si è fatto negli ultimi anni. l'ar
mamento nucleare che non risponde 
alle reali esigenze di difesa del terri
torio; in secondo luogo di diffondere 
nel Paese una democratica cultura mi
litare; infine di poter contare su un 
vasto consenso popolare e su un rap
porto di stretta integrazione e colla
borazione fra le istituzioni della Re
pubblica e le strutture militari. 

L. O. P. 
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U.S. Military Deployment 

lUROPlAN ANO MlDlftR,.ANEAN 
213.000,.rmy 1 C.rrHiraroc.ip 
83 !150 Aff force 1nd MJinne 
4~!>91t.la..-y ~"btotlsunit 

2 .i12 ,,. .... ,._ 750corntwta rcratt 

ltOUp lnd Mar1nt 
1mph1btous UOit 

L'impegno Usa nel mondo secondo "Time" 

C'era una volta 
un ''rassicurante'' 
equilibrio del terrore 
Perché è urgente 
un riesame globale della strategia nucleare 
di Ruggero Orfei 

• La struttura delle spese militari 
deve esseer esaminata con particclare 
cura perché subisce una mutevolezza 
che talora può confondere. 

Nelle analisi della situazione mon
diale degli armamenti ci si era atte
stati, col Sipri, su una spesa globale 
di 700, 750 miliardi di dollari al 1982 
(come questa stessa rivista ha registra
to puntualmente) quando sul Finan
cial Times del 10 ottobre 1983 un 
servizio di Bridget Bloom ci faC'cva 
sapere che la spesa militare nel mon
do nel 1982 aveva toccato gli 800 
miliardi di dollari. L'autore calcolava 
un incremento del 10% rispetto al 
1981. I conti accessori erano che le 
spese nelle due maggiori alleanze, ne
gli ultimi cinque anni, erano cresciu
te sostanzialmente. La Nato, guidata 
dagli Stari Uniti, segnava un incre
mento tra 1'11 e il 12% in termini 
reali. Il Patto di Varsavia, con in 
tesca l'Unione Sovietica, si riteneva 
avesse speso, nello stesso periodo, dal 
4 al 6% in più. Nelle altre parti del 
mo'1do si notava per l'America Latina 

un :iumcnto tra il 10 e il 20%, il 
35% per il Medio Oriente. Solo nel
]' 1\frica nera la spesa aveva subito un 
forre calo: il 20%. 

Ma intorno a queste cifre sorpono 
i problemi più importanti risoetto ai 
quali è necessaria una riflessione po
litica cd economica. 

Risulta infatti che mentre le indu
strie militari basate sulle tecnologie 
avanzate godono buona salute, quel
le tradizionali vanno in crisi. 

Non solo, ma - come anche l'IISS 
di Londra ha confermato - accade 
anche che all'aumento deUa soesa mi
litare corrisponde un numero inferio
re di mezzi militari, in armamenti e 
in equipaggiamento. 

Il significato cli queste informazio
ni è aperto alle più diverse letture. 
Ma pare di capire che l'aumento del
la spesa militare subisce - come già 
indicava il rapporto dell'Onu del 1981 
- un tasso di inflazione superiore 
a quella inerente alla spesa per la do
manda civile. La funzione da traino 
inflazionistico della spesa militare sa-
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rehbe così coniermata e m:hicdc un 
inrcrvcnco correttivo in due direzioni . 
Una è politica e l'altra industriale. 

In pratica si tratta di co~licn· la 
pericolosità di una corsa agli arma. 
menti che non produce sicurezza ncp· 
pure nei termini proclamati d'.li teo
rici della « pace nella sicurezza » che 
concepiswno quest'ultima solo in ter
mini militari. Inoltre la tendenza ma. 
nifcstatn, come l'autore ricordato so
pra dice, rivela anche che aumentando 
la spesa e diminuendo i « pezzi » pro· 
dotti, si determina una cors:l senz.a 
traguardo, dove il « fattore + l » , 
che stimola il riarmo, si annulb di 
continuo per il fatto stesso di pre
sentarsi sulla scena. 

Esiste, quindi, una domanda politi· 
ca di raff rcddamento del sistema mon· 
dialc della politica degli armamenti, 
per disinnescare la mina vagante co 
stituitn dal « buco nero » di uno sche
ma militarista dei rapporti intcrna1.io· 
nali che finirà per assorbire se'mpre 
maggiori risorse finanziarie senza ri
sultati apprezzabili neppure sul piano 
mdi tare. 

Sul terreno propriamente industria· 
le vi<:nc prospcttata un 'istanza di stan· 
dardìzzazionc che implica una di\•isio. 
ne dcl lavoro, per cui almeno P.ll'in. 
terno dei blocchi ogni paese cerchi 
una propria specializzazione e\•it:mdo 
dì produrre di tutto, rifuggendo da 
una m1dì1.ionnle autarchia in materia 
di armi. Ma ciò implica un'intesa che 
non esiste, anche.: se potrebbe for ri· 
sp<lrmiarc un sacco di soldi e cn:c· 
rcbbe una intcrdipcndenza ndlt> <li· 
leanzc chc potrebbe dare yualchr buon 
frutto nel rendere collegiali le deci
sioni. Da ciò deriverebbe o potrehhl: 
derivare una ripresa della logica poli· 
tica all'interno di un ambiente dcci· 
sionale sempre più condizionato dal 
militarismo. 

D'altronde esiste una previsione di 
una calante domanda internazionale di 
armi di massa, con una caduta della 
produzione di armamenti. Per tille· ra· 
gionc si pone il problema di r'.lggiun· 
gcre all'interno delle stesse industrie 
belliche un equilibrio con le produ· 
zioni civili. per evitare il pericolo di 
crisi insanabili per una ceduta di do· 
manda. La crisi petrolifera ha già 
provocato una contrazione della do. 
manda e il caso dell'Africa nera po· 
trebbc essere solo un anticipo di una 
situazione generalizzabile. 

Va da sé che le industrie ad alta 
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tec110log1a, quelle che operano nei 
settori dell'elettronica, lavorando per 
la telematica, stanno meglio di altre 
perché in esse il confine tra civile e 
militare è più sottile e più fragile E', 
sempre sullo stesso numero di fz. 
nancial Times, a dirlo Jason Crisp, 
senza però risolvere il problema di 
fondo delle utilità finali e comples
sive delle produzioni propriamentt> mi· 
litari, sebbene si intravveda la possi
bilità di procedere a costruire :tpparec
chiaturc militari di difesa, affidabili su 
larga scala, anche per paesi di piccola 
entità, mentre verrebbe scoraggiata 
la dilatazione delle armi convenzionali 
che oggi causano ancora 1'80°·o del
la spesa globale. 

Un simile ragionamento vale per 
paesi piccoli e mcdi mentre non vale 
per le grandi potenze le quali sem
brano impegnate in guerre che richia
mano antiche cos1;. li Libano, l'Afgha
nistan e Grenada sono il risultato di 
una svolta che sta avvenendo all'inter· 
no della più grandi: svolta tecnologi· 
ca. La stampa americana stcssa h? ac
cusato Reagan di procedere con h po
litica delle cannoniere. Ma se la situa
zione è di questo genere è necessario 
abbandonare certi schemi costruiti du
rante la fase del terrore nucleare (che 
dura tuctora) che ha creato una peri· 
colosa situazione di srallo (pericolosa 
perché la guerra co_tale. può avv<'nire 
per errore come mai prima) senn po· 
ter condurre razionalmente opcra7ioni 
nsolutive in qualsiasi direzione. 

Si pone allora il problema d1·ll'a~ciu
gamt:nto delle presenze milit<1ri delle 
grandi potenze nel mondo, facendo be
ne i conti di quel che significa l'idea 
di sicurezza virale che sia gli Stati 
Uniti con l'Unione Sovietica r<:ndono 
di continuo opcrauva 

Il problema è questo : come e che 
si può fare per mutare il quadro con
cettuale in cui si svolgono i rapporti 
internazionali che finiscono per ren. 
dere grottesche le stcss..: trattativt> di 
Ginevra? 

Un'analisi della situazione delle for. 
ze schierate nel mondo porca a ba. 
m1lizzare molto una qucstione come 
quella degli euromissili in generale e 
quella di Comiso in particolare. So di 
dire cose che urtano molte sensibilità: 
ma se si tiene d'occhio la struttura 
della presenza f~sic_a delle supcrpoten· 
z: nel .~ondo, et s1 accorge che b pe· 
r1colos1ta : vera degli curomissili più 
che nella testata nucleare sta nel re· 

/,!im.: virtualmentl· di occupaz101w m1· 
lirarl; che si determina. 

Se l'Urss cerca di uscire dall'accer
chiamento (che è un dato oooettivo) . ~o 

con misere avventure nello Yemen sud, 
in Etiopia, in Angola, in Conoo in 
L!bia, in Siria e naturalmente in Af~ha. 
mstan dove però pratica in senso strct· 
to l'americana politica del « corti!<' di 
casa », gli Stati Uniti occupano tut
to lo sp:mo circostante. Time dcl 7 
novembre offre un 'idea delle princi. 
pali presenze statunitensi nel mondo 
e ci :.i avvede che esse coprono un 'arca 
immens<l con effetti pure immensi 
rispetto alle quali quelle sovietiche so
no addirittura risibili. Per i sovietici 
c'è un prospetto di « Aviation Week 
& Space Tcchnology » del 15 agosto 
1983, che evidenzia un rapporto di 
presenze che non stanno neppure l a 
20 a vantaggio degli Stati Uniti . 

In tal modo ci si accorge chl· la 
questione è politica e va amlinata 
come tale. cercando di ricostituire i 
ruoli delle piccole e medie potenze. 
Per guanto ci riguarda si tratt:i di 
csamin;irc all'interno della Nato cosa 
sia possibile fare e, domani (C'ioè a 
gennaio) a Stoccolma, quando si apri
rà la conferenza per il disarmo in Eu· 
ropa 1 Cde), quel che si può proporre. 

Se la spesa militare è fatton• di 
infla:1onc e non dà neppure quelb si· 
curezza militaresca tanto invocatn dai 
soloni della no~tra scienza politic11 di 
destra: se es~a cresce senza far C<.'rri· 
sponderc neppure « beni militari »; se 
è possibile un;1 crisi dell'intera pro. 
du1.ionc militare; se c'è una questione 
di rapporti politici al fondo; allora è 
necessario un riesame globale, 'iul qua· 
le varrebbe la pena di aprire un dibat· 
tito di tipo nuovo che sembra, però, 
fare paura J tutti. • 

Politica 
ed Economia 
Mom1gliano Premesse ad una discussio

ne sulla politica industriale 
Camagni, Ranci, Rullani Idee per un go

verno dell'industria 
Cavazzuti, Visco I conti non tornano 

nella finanza di Craxi 
Ar!acch1 e Calise Sul Mezzogiorno mo

derno 
Merlini Criminali al computer, tecnolo

gia avanzata e magia 
Donolo Qualche difficoltà per i con•I· 

glieri del principe 
Brancat1 L' impatto delle politiche mo

netarie sulle strutture regionali 
Carmignani Presenteismo e assentelsmc 
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e Abbiamo riscoperto gli 8 milioni 
di baionette o magari il « mare no
strum » o là Crimea? C'è la crisi ma 
le armi straboccanti nei depositi. 
Quanta acqua è passata dal tempo 
del « chiudiamo gli arsenali e riem
piamo i granai ». Per di più per lar
ghi strati del1a sinistra italiana que
sto « rancio politico » sembra ottimo 
e :.ibbondantc. 

eo~a sta accadendo nel paese se 
:.ettimanali con un taglio politico tra
dizionalmente critico come Panorama, 
l'Espresso, l'Europeo, e quotidiani 
che fanno ooinione come I.A Repub
blica, hanno ·dato crescente spazio alle 
questioni militari ma con un'angola
zione tipicamente tecnocratica e con 
uno stile addirittura agiografico? Que
sta escalation a destra ha avuto ini
zio qualche anno fa all'incirca i? coin
cidenza con la scelta a Capo d1 Stato 
Maggiore della Difesa dell'Ammiraglio 
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QUEL BUON 
SOLDATO ROSSI ... 
Allunaggio morbido 
dei militari sulla stampa italiana 

di Falco Accame 

Torrisi e con la sua prima grande in
tervista a Panorama, e poi con una 
serie di interviste e articoli sullo stes
so argomento dell'Espresso e dell'Eu
ropeo. Più recentemente vi è stata 
l'assunzione da parte di La Repub
bltca come commentatore politico di 
un gei;ier~e con una serie di propo
ste (d1 nvelanza anche costituzionale 
per le Forze Armate) e di interviste 
a tutta pagina altamente elogiative del 
Segretario di Stato Weinberger e del 
Capo di Stato Maggiore della Difesa 
uscente, Generale Santini. Nel frat
tempo c'è stata una presenza torren
tizia sui mass media dei vertici mili
tari con richiesta di maggior peso de· 
cisionale per le Forze Armate più 
consistenti bilanci, allargamento' nella 
zona di impiego. 

Minimi i segni di perples~itìi da 
parte delle forze politiche. Si potreb
be citare forse la rinuncia del Presi 

<lente Pcrtini all'ultimo momento a 
partecipare di persona al varo del
l'incrociatore tuttoponte Garibaldi a 
Monfalcone (la nostra « Assault and 
contro! ship ») e il lieve taglio al bi
lancio della Difesa, più che altro sim
bolico, deciso da Spadolini. 

Un fatto non trascurabile è che 
contemporaneamente alla crescita di 
presenzialismo militare si è verificata 
una crescita rapidissima dei procedi
menn de!Ja giustizia militare contro 
personale in servizio. Centinaia di 
questi procedimenti sono in corso e 
costituiscono un chiaro segnale in sen· 
so repressivo, anch'esso passato pra
ticamente sotto silenzio dalle forze 
politiche e dalla stampa, mentre nel 
contempo, ed anche questo è signifi
cativo, può considerarsi praticamente 
fallito l'esperimento della realizzazio 
ne delle rappresentanze militari; i com
piti che possono svolgere sono molto 
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limitati; non vanno molto al di là 
della scelta tra le mele e le pere a 
tavola: mentre si afferma una cultu
ra militare « ufficiale » di stampo con
servatore, sparisce dalla scena quella 
cultura « sottufficiale » o « soldate
sca » che si era manifestata cosl in
cisivamente negli anni '75-'78 attra
verso i movimenti democratici delle 
Forze Armate e che dette vita alla 
riforma della Legge dei Principi della 
Disciplina (luglio 1978). Nei recenti 
convegni, quello della Rivista Milita
re a Palazzo Barberini, con l'inter
vento del Ministro della Difesa e del 
direttore di La Repubblica e quello 
recentissimo alla Promoteca del Co
mune di Roma indetto dall'Istrid e 
dall' Ampi, le relazioni sono state per 
la maggior parte di alti gradi milita
ri. Praticamente nessuna voce critica 
dissenziente si è udita. Segno di ri
flusso? Il recente casuale rinvenimen
to di un busto di Mussolini gelosa
mente custodito in una caserma un 
po' nostalgica potrebbe rappresentare 
un ulteriore campanello d'allarme. 
Neppure i movimenti per la pace 
sembrano poco o niente toccati da 
queste problematiche. 

E' in questo contesto che la strategia 
italiana sta cambiando, mentre muta 
rapidamente lo scenario: il tradizio
nale disinteresse USA per il fianco 
sud della Nato (il ventre molle) è ri
baltato, mentre l'attenzione USA si 
rivolge al Golfo Persico e al Medio 
Oriente. Il Mediterraneo è ridiventa
w centrale, l'Italia è delegata alla pro
tezione militare di Malta, è coinvolta 
nella forza di pace, mentre Pantelle
ria torna dopo 40 anni a riacquistare 
un ruolo di sentinella avanzata per il 
Canale di Sicilia. La Sicilia ridiventa 
una grande porcaerei inaffondabile do
tal<l di missili di teatro. E questi 
missili guardano probabilmente più 
che a Kiev al bacino sud del Medi
terraneo. Per gli USA l'Italia non è 
più vista solo come passiva affitta
camere di b.1si militari ma in un ruo
lo più interventista come componen

te integrata del braccio lungo navale 
degli Stati Uniti, e là dove essi svol
gono funzioni di arbitro l'Italia è al

meno utilizzata come guardalinee. 

Sotto la copertura dei missili di 
Comiso J'I talia è messa in grado im
mediatamente di svolgere un nuovo 

ruolo di strategia indiretta nei riguar-
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di dei paesi dcl Mediterram:o africa
no e del Medio Oriente oltre che 
della protezione della VI flotta. 

La strategia indiretta sarà di soste
gno, attraverso la dissuasione-persua
sione dei missili, a governi amici o 
a movimenti politici o gruppi di pres
sione e inversamente di indebolimen
to e destabilizzazione di governi non 
amici (o gruppi o movimenti); con
sentirà approcci di cooperazione eco
nomico-politica con determinati pae
si, consentirà intervenci per procura. 
Mentre i missili di Comiso si propon
gono di mectere in cond~zione di non 
agire eventuali avversari, aprono un 
campo di « libertà ai margini>>, che 
può essere ben sfruttato in modi col
laterali. 

Ma Comi5o modifica anche vari al
tri tradizionali assetti e piani strate
gici. Finora la concezione difensiva 
italiana è stata basata sul presuppo
sto di una invasione sovietica dalla 
frontiera di nord-est. La gran parte 
delle truppe è stata dislocata infatti 
a difesa della soglia di Gorizia, con 
il Carso a giocare l'equivalente del 
Deserto dei Tartari, nella concezione 
di uno strumento basato sulla logica 
della ouerra resistenziale (tradotta nel
l'art. II della Costituzione attraverso 
il carattere di stretta difensività del 
nostro schieramento). 

Nella battaglia a nord-est il Piave 
rappresenta l'ultima linea di resisten
za. Una volta superato, i piani pre
vedono di bloccare l'invasore nella 
pianura padana con l'uso di bombe 
atomiche tattiche, rappresentando l'u

so della bomba il primo gradino di 
escalation dal convenzionale al nuclea

re previsto dalla dottrina della rispo
sta graduata. Questo piano, tenuto 
segreto fino a circa 2 anni fa, ha pro

dotto non poche reazioni per i suoi 

costi in vite umane palesemente inac
cettabili. E' stata messa così in crisi 
la dottrina della risposta graduata, 
che ora è in via di sostituzione. 

I missili di Comiso modificano la 
situazione esistente attraverso la ca

pacità di deterrenza di teatro che crea

no e portano inevitabili riflessi sulle 

dotazioni di armamento convenziona

le e soprattutto di armamento con
venzionale sofisticato. Infaui se la di

fesa della pace viene affidata al de-

terrente atomico, un sistema di dife
sa misto << convenzionale-atomico » di
venta contraddittorio. L'idea di poter 
alzare la soglia di impiego atomico, 
cioè di ritardare la possibilità di im
piego del deterrente strategico, col 
passare attraverso una fase « conven
zionale » e una fase « nucleare tatti
ca » appare irrazionale. Ne abbiamo 
accennato prima parlando dello sfon
damento convenzionale e dell'uso della 
bomba tattica sul nostro territorio. 
Nel nuovo contesto che si viene deli
neando l'unica idea che forse può ap
parire accettabile è quella di mante
nere forze convenzionali di tipo ru
stico affidando loro il compito di una 
difesa di tipo resistenziale « in pro
fondità», e ciò secondo un modello 
di difesa popolare del tipo di qudJe 
previste nei paesi confinanti: Svizze
ra, Austria, Jugoslavia. 

Ma i vertici militari non accettano 
la difesa rustica e sostengono che a 
una crescita di potenziale atomico de
ve corrispondere una crescita del po
tenziale convenzionale, tesi anche a
vanzata dal Generale Rogers, capo 
della Nato. Ciò può essere compren
sibile, in parte, perché le Forze Ar
mate si reggono nella loro struttura 

sulla componente convenzionale; l'ar
ma atomica è un'arma piì:1 politica 
che « militare ». Ma la logica soste
nuta è questa: aumentando l'arma
mento convenzionale la soglia nuclea
re si alza e potrebbe aver luogo un 
conflitto convenzionale di forte inten
sità cd anche un conflitto tattico-nu
cleare senza che (o prima che) si passi 
ali 'impiego nucleare massiccio ( strate
gico o di teatro). Si tratta di una so

luzione basata sulla non utilizzazione 

del nucleare strategico o di teatro. Ma 
è una ipoksi del tutto improhahile 

almeno per due motivi: perché il po
tere distruttivo immensamente accre

sciuto dell'3rmamento tattico-militare 
non risparmie1ebbe certo danni al no
stro paese. Inoltre perché gli aerei 

dcl tipo Torn<ido sono aerei razional

mente impiegabili solo in campo nu

cleare-str:negico (il rendimento per 
impiego convenzionale sarebbe scarsis
simo). 

Comiso sposta inoltre il baricentro 
della nostra difesa a sud. La Sicilia 
diventa una zona di alto valore stra
tegico. Si rende necessario il disloca--39 
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mento di trupp.!, navi, aerei a sud, 
una nuova .>istemazione di apparati di 
avvistamento comando e controllo e 
anti sbarco. La zona diventa zona di 
alto rischio per la popolazione e do· 
vrcbbe comportare l'installazione di 
rifugi anti atomici. E d'altra parte la 
realizzazione di rifugi è contraddito· 
ria con la deterrenza perché più im· 
penetrabile è la difesa meno valida 
è la deterrenza. Comiso può costitui
re, lo si è accennato prima, un mo· 
nito alla Libia, paese che però abbia
mo noi stessi contribuito a far diven· 
tare una minaccia anche nei nostri ri· 
guardi riempiendolo di armamenti. Ma 
può anche rappresentare uno stimolo 
per il suo sviluppo nucleare (insieme 
all'lrak). 

Ancora una riflessione sui cambia· 
menti indotti da Comi5o: instauran
dosi un concorso attivo italiano nella 
strategia della deterrenza e quindi 
nella « non-azione » militare ma nello 
scambio simbolico di minacce, i verti
ci militari entrano nel gioco politico: 
la strategia esce infatti dal ruolo tra
dizionale di strumento della politica, 
cioè « dell'agire strumentale rispetto 
a uno scopo » fissato dalla politica cd 
entra nel campo della intercomunica
zione, della individuazione degli obiet
tivi. cioè nel terreno dello scambio 
politico. 

Infine Comiso ha portato alla ri· 
haha il pacifismo e questo ha varie 
ripercussioni. Il pacifismo delle mar
cie è stato subito utilinato come un 
hcrsaglio di comodo attribuendo alla 
Unione Sovietica la manipolazione del
l'opinione pubblica e di conseguenza 
la necessità per i militari di rispon
dere con il massimo possibile raffor
zamento degli armamenti. Ma il paci-

40 

ttsmo b.i S\"Jlto .im:h~ un aluo rul>lo. 
nelle forze Arm:Hc si è fatta strada 
l'idea che esse stano in fondo le più 
valide forze pacifiste: il Generale Ro
gers ha sostenuto di essere lui stesso 
il più radicale pacifista. Attraverso 
questo ruolo di pace le Forze Armate 
hanno nuova credibilità e possono ri
chiedere nuovi mezzi: qualificate non 
più per le armi che utilizzano (i me7 
zi) ma per le finalità a cui concorrono 
(pace) si presentano con un volto ~o
vo. Se poi le finalità di pace compor
tano come sotto-finalità l'appoggio a 
determinate forze , governi o interessi , 
questo è un altro discorso. Ridipin
gendo di bianco i carri armati e gli 
elmetti l'esercito è un esercito di 
pace. 

Sul campo interno, cioè sul campo 
dell'organizzazione militare, le impli
cazioni delle nuove tendenze strate
giche sono di tutto rilievo e merite· 
rebbero una analisi a sé. Intanto la 
richiesta dei militari per una forza di 
pronto intervento e di armi a raggio 
lungo (aerei Tornado. incrociatore tut 
to-ponte); la richiesta di un nuovo 
grado più elevato per il vertice mili
tare (un grado di generale d'arma
ta, anche se di armate non ne abbia
mo); l'assegnazione di nuovi compiti 
al Capo di Stato Maggiore della Di
fesa (oggi è un « primo tra pari»: 
dovrebbe diventare il vero comandan
te delle Forze Armate); la modifica
zione dei poteri del Consiglio Supre· 
mo di Difesa; l'inserzione del Capo 
di Stato Maggiore in un comitato del
la sicurezza operante a livello del Pre
sidente del Consiglio dei Ministri; la 
ridenominazione del Ministero della 
Difesa in un Ministero della Sicurez· 
za ampliandone cosl i compiti anche 
al fronte interno. In sostanza si trat
ta di provvedimenti tendenti ad at
tribuire maggior peso decisionale ai 
vertici militari nella scena politica; il 
tentativo di un « allunaggio morbido » 
nella scena politica. 

Con Comiso l'J talia entra, sia pu
re come partner subordinato, nel gran
de gioco nucleare tra potenze che si 
propongono simmetricamente di dif· 
fondere i propri modelli di vita, le 
proprie strutture sociali ed ideologie 
politiche e dove le componenti mili
tari sono strumenti per il persegui-

mento di obbiettivi politici che deb
bono farsi strada oltre lo stallo nu
cleare e in un contesto che impone 
dei cordoni sanitari (l'Afghanistan co
me Grenada ne sono gli esempi). In 
questa nuova situazione diventa di 
grande rilievo il rapporto tra Stato e 
nazione e tra Forze Armate e nazione. 
In particolare stato le Forze Armate 
non possono operare senza il consen· 
so popolare. E' in questo ordine di 
idee che si spiega l'operazione sui 
mass-media da una parte e l'operazio
ne di repressione interna dall'altra, 
quest'ultima per eliminare ogni voce 
critica e di dissenso all'interno. Il 
consenso acquista una importanza stra
tegica. 

Certo il quadro che si va delinean
do pone sul tappeto numerose que
stioni a cui le forze politiche, finora 
troppo scarsamente interessate, dehho
no dare una risposta. Il problema più 
generale è forse quello se in futuro 
dobbiamo pensare ad una sicurena 
ottenuta con più armi o con meno 
armi: mentre si parla di equilibri a 
livelli sempre più bassi ci si prepara 
per vie dirette o indirette ad equilibri 
sempre più alti procedendo nel sen
so opposto Ci potrebbe essere di con· 
fono una piccola indicazione che vie
ne dal Libano. Se le nostre forze ivi 
dislocate non sono state oggetto di 
un attacco con un camion di tritolo 
ciò è probabilmente dovuto, in larga 
parte, al fatto che non disponevano 
né di portarci né di aerei per attacca
re lo Chouf: « meno armi » ha signi
ficato più sicurezza. Il problema è 
certo molto più vasto e complesso e 
non può essere liquidato con una bat
tuta. Credo comunque che il tentati· 
vo di analisi svolto possa fornire al
cune indicazioni su come procedere. 
Certo è che di fronte al dilagare delle 
istanze di potenziamento della sfera 
militare un'azione di contenimento non 
è semplice e occorre operare in poli· 
tica estera e anche in politica inter
na. In questo specifico contesto è as
sai importante non chiudere, anzi 
aprire spazi di democrazia nelle For
ze Armate. Ogni involuzione in que
sto contesto costituirebbe la più ne
gativa delle premesse per un nuovo 
approccio alla problematica militare. 

F. A. 
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avvenimenti dal 16 al 31 ottobre 1983 

16 
- Spadolini annnucia che il Parlamento dirà la pa
rola conclusiva sull'invio in Libano di altri 400 osserva
tori chiamali, assieme ad un conlingcnlc greco. a pre
sidi::in: lo ChouL A Beirut intanto un altro marine Usa 
cade ucciso dai cecchini. 
- Al vertice a cinque di Atene, i premier socialisti eu
ropei non danno risposte univoche per la crisi. Il fran. 
cese .Mauroy difende le nazionaliua;doni e polemizza 
a proposito del logoramento dei progetti ritormatori. 
17 
- Consiglio dei Ministri. Richiamo di Craxi ai partiti 
della maggioranza dopo la sconfitta in Parlamento: 
basta col voto segreto. Riesumalo il condono edilizio. 
- Olaf Palme a Roma (discorso alla FAO): no a Pcr
shing e Cruise in Europa. 
18 
- Craxi in visita negli Usa parlcd1 con Reagan dei 
missili e dcl dollaro 
- Manovra finanziar.ia. Il sindacato colleziona una se
rie di « no,. alle sue controproposte per rendere più 
cqua la ripartizione dei sacrilici. Unanime atteggiamen 
lo duro di Longo. Viscntini, Goria e Altissimo. 
19 
- Craxi (da New York): e andrò in Ungheria per trat
tare sugli euromissili •. 
- Decreto sulla previdenza. Contro i franchi tiratori, 
il governo pone alla Camera la questione di fiducia. 
- A Grottaferrata, vertice di 50 giudici sulle stragi 
"nere,. rimaste impunite. 
20 
- Incontro di Craxi con Reagan alla Casa Bianca; pe1 
l'Italia un coro di elogi, pieno accordo sui missili. 
- Avviso ufficiale del Vicariato di Roma. Anche i cat
tolici possono scendere in piaua per il disarmo. 
- Le parlamentari del Pci, Pdup, e S.L costituiscono 
gruppi autonomi alla Camera e al Senato. 

21 
- Convegno del Psi sull'occupazione a Matera. An. 
nunciati da Dc Michelìs ritocchi alla scala mobile: • la 
contingenza non è tabù"· . . . . . 
- Colpo di Stato a Grenada (Cara1b1). Ucciso 11 presi
dente Maurice Bishop, pn:nde il potere il capo delle FF. 
AA. Hudson Austin. Nuove minacce di intervento da 
parte degli Stati Unili 
22 
- L'Eurnpa contro i missili. Un milione di pacifisti 
sfila a Roma: dai cattolici ai comunisti un \'asto aree 
di for1.e in piazza per fermare il rianno. Imponenti ma 
nifcstazioni a Londra, Parigi, Bonn. Vienna e Sto 
colma. . 
- Mammi (inter\'ista a Rep11bbl1ca) parla dcl « males-
sere .. che in\'este le istitu1ioni: Go\'crno più efficiente 
Parlamento più libero. 
23 
- Carndicina a Beirut oer due attentati (missione sui
cida camion imbottito di tritolo) contro i quartieri ge 
ncra

0

1i francese e americano; i morti superano le 30f' 
unità. Accuse di Washington agli sciiti filo-khomcini
sti. Preoccupazioni per il contingente italiano; convo 
calo da Craxi il Consiglio di Gabinetto. 
- Ciampi (convegno del Fore.x) parla di « spallata dc
cish·a,. per risanare l'azienda Italia; il tasso p~ogram 
mato d'inflazione del 10% nel 1984 deve essere Il punto 
di riferimento per tutte k retribuzioni e le tariffe. 

24 
- ,\llarmante annuncio da Mosca; in risposta ai Per 

shing, missili sovietici con una portata di 1.000 Km 
saranno insta!lati da Praga a Berlino-Est. 
- CN della Dc. De Mila ribadisce la linea di fedeltà 
al pentapartito ed indice il Congresso per il febbraio 
1984 

25 
Aggressione militare Usa a Grenada: t'isola è circon

data da un'ingente flotta e attaccata da marines e 
paracaduti~ti. Reagan motiva l'intervento con una ri
ch1t?sta d'aiuto di sei paesi caraibici e con la necessità 
di proteggere i ci~tadini Usa residenti nel Paese. 
Sd<:gno del i:nondo 1~tero J>CI' l'atto piratesco; si dis 
sociano dagh Usa gh stessi alleati occidentali. 
- Ciampi all'Antimafia critica la giungla creditizia ere 
sciuta in Sicilia all'ombra dcl potere dc. 
- Consob in crisi. Si dimettono il presidente Mila1.zo 
cd il commissario Pasini. 

26 
-:- Craxi al Senat? (rispost~ a interrogazioni sulla poli 
tica estera) esprime la disapprovazione del governo 
italiano per l'invasione di Grenada. 
- Magistrati. Le elezioni per il rinnovo delle cariche 
d711'associaz!one registrano la vittoria della lista di si
nistra (Magistratura democratica). 

27 
- A Roma i vescovi riuniti nel Sinodo appro\'ano un 
documento che condanna la \'iolcnza e e l'accumulo del
le armi, specialmente atomiche ... 

Fine de.I ~raccio di ferro Dc Pii sulla presidenza 
dcl~a Co~m1ss10ne per le riforme istituzionali: Fan. 
fan1 cede 11 passo a Bozzi, 
-. ~~zioni: del ~ci_ i!' Parlamento su Libano ed euro· 
m1ss1h. ,Chiesto 11 nuro del contingente italiano a Bei. 
n~l cd 11 prolungamento di un anno del negoziato di 
Ginevra. 

28 
F~rte tensione Usa-Ur:;~ per Grenada. Secondo Rea

ga~ I isola era ~ una col?ni:1 cubano-sovietica che stava 
pc1 esportare il terrorismo •. 
- Al ~ongresso socialista francese il segretario Jospin 
po_lcrn1zza c?I ~cf. che ha moltiplicato le critiche agli 
oncntai:nent_t d1 M1ttcrrand: •cosi rischiano la disfalla 
alle leg1slal!ve del 1986 '" 
- P~r Craxi il governo entro Natale " farà tornare i 
conti tra programma e fatti concreti"· 
29 
- Visita di ~padolini ?I contingente italiano a Beirut· 
confermato !l nostro impegno nello Chouf ' 
- Ment_re l'mf_lazio_ne. si riaccende ( + 1,7% ·a ottobre) 
la. Confmdustn~ d1ch1ara che non pagherà il punto 
d~lla .scala mobile formato con la sommatoria dei de
cimali. 

30 
-:- Fini~c~ c_on _le .elezioni_ l'incubo militare in Argen 
tm~. A1 1 ad1cah di Alfonsm la maggioranza àei voti· 
ecl1ssc del peronismo ' 
- ~is~stroso terremoto in Turchia. Migliaia di morti 
- ~~mno. Il_ Pc.i r~spinge il veto socialista contro No 
velli, le elcz1oru rimangono l'unica alternati\'a 
31 . 

- Reso noto ad otto giorni di distanza il massacro 
(bomb~rdamento aereo Usa) di 47 ci\'ili in un ospe
dale dt qrenada. L'Inghilterra chiede intanto elezioni 
democratiche e il ritiro delle truppe straniere. 
-:- Incontro a Roma di Andreotti con il collega britan 
n1~0 Howc. Esaminati i rapporti est-ovest ed i proble 
m1 del !'vt.O. e detta Cee. 


