
Il contropiede di De Mita 
di Luigi Anderlini 

e Pare a me che si sia venuta progressivamente chia· 

rendo nel corso di queste ultime settimane la strategia 

complessiva della segreteria democristiana. 

Sono stato tra i primi - almeno in Parlamento - a 

mettere in evidenza la contraddizione che si è creata e 

che via via si è accentuata tra un De Mita moderato, 

tutto efficienza, neo-conservatore, con qualche suggestio
ne reaganiana (penso al suo discorso fiorentino al conve

gno della Confindustria ma forse non è il caso di guardare 

solo ai discorsi) e la tradizione basista che da Vanoni a 

Mattei a Marcora a Granelli ha sempre puntato - con 

successo - a impedire che della Dc nostrana fosse aval

lata una versione moderata o puramente centrista. Un 

successo - quello basista - che ha contribuito in manie

ra decisiva a rendere permanente la installazione della DC 
al centro del potere negli ultimi trentasei anni. 

Si dirà: è destino di tutte le correnti minoritarie 

- una volta arrivate al potere - subirne i condiziona

menti ed è comunque affare dei basisti superstiti o di 

qualche altro gruppo inventarsi una nuova sinistra dc se 

proprio non ci si rassegna al moderatismo. Bene: ammesso 

e non concesso che le questioni interne della Dc riguar

dino solo i democristiani, resta il fatto che un esponente 

di primo piano della sinistra cattolica sta oggi aval

lando, con tutto il contorno delle presunzioni culturali e 

delle ascendenze il)tellettuali che tanto hanno impressio

nato Eugenio Scalfari, il tentativo di una pesante svolta 

a destra nella politica italiana. 
Certo la sociologia facile e la spregiudicatezza intellet· 

tuale servono pure a qualcosa e nel nostro caso -

valgono anche a dare dignità a un sostanziale disegno 

di restaurazione. 
Andiamo al sodo. La prima mossa della nuova segre

teria - circa un anno fa - fu il riconoscimento deJ 

ruolo alternativo che nella situazione italiana spetta 

al PCI. Nulla da eccepire anche se il riconoscimento è ar

rivato con qualche decennio di ritardo e anche se non 

è stato accompagnato da atti che concretamente rendano 

plausibile l'ipotesi di una «democrazia compiuta » come 

ad esempio il riconoscimento del ruolo che l'opposizione, 

in un sistema di alternativa, ha nel campo dei problemi 
istituzionali e di politica estera . 

Viene subito dopo la richiesta perentoria agli alleati dì 
governo: o con noi o contro di noi; o un patto di legi

slatura valido per l'intera prospettiva politica (al centro 

e alla periferia) o la crisi dei rapporti nella coalizione di 
ROverno. 

E' come se d'un tratto si volesse tornare indietro di 
vent'anni. 

De Mita infatti non può ignorare che un fatto del 

genere contraddice gran parte della attuale politica del 

PSI che - a differenza di quanto capitò venti anni fa 
col primo centro sinistra - ha rifiutato categoricamente 

ogni impegno che andasse al di là dei problemi della 

" governabilità » intesa come rapporto di maggioranza 
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parlamentare, non estensibile alla periferia, né alle ammi

nistrazioni locali, né ai sindacati - sottrattisi fortunata· 

mente da tempo a questa logica - né ad altre organiz

zazioni unitarie come ad esempio quelle della coopera

zione. 
A riprova infatti della esistenza cli un generale dise

gno neocentrista, \•engono subito dopo gli attacchi ad al
cune amministrazioni di sinistra. Il caso più significativo è 
quello di Firenze dove la destra socialista di Lagorio, in un 

contesto difficile, ha partita vinta - d'accordo con la Dc 

- contro la segreteria socialista e la sinistra socialdemo

cratica. 
Ma De Mita insiste. Manda avanti Goria. ( « Non ci 

sono le condizioni per una politica economica seria») e 
Pandolfi ( « forse sarebbe opportuno accorciare la legisla
tura»). Mazzotta è addirittura brutale: « il neo centrismo 

sarebbe la soluzione migliore». 
Si tratta in realtà di un vero e proprio contropiede col 

quale il segretario dc tenta di « infilare » buona parte del

la sinistra italiana. Raffor1.ato nella sua posizione interna 

dai molti consensi che gli sono venuti dai settori modera
ti della Confindustria, dopo aver compresso gran parte del 

notabilato democristiano, senza i pesanti fardelli che alcu

ni dei suoi amici di partito si portano sulle spalle (P2, 

Calvi, Caltagirone e Sindona) De Mita deve aver avuto 

l'impressione di poter giocare a tutto campo anche all' 
esterno del suo partito. Come se l'J talia fosse a sua dispo
sizione, per un contropiede che - siamo al polo opposto 
della pur dichiarata \'Olontà di dare vita ad un sistema di 

« democrazia compiuta » centrata sulla alternativa -- de
finitivamente scompaginasse l'area della sinistra. La men
talità è quella degasperiana del 1948 o quella della « leg· 

ge truffa» del 1953. 
Non è un « uomo nuovo» quello che diri<?e oggi la 

Democrazia cristiana, né • nuovo » o « rinnovabile >~ è il 

suo partito. Le idee - e in parte anche gli uomini - so

no quelle di oltre trenta anni fa. 
Tra l'altro sono idee che non tengono conto di quel 

che è accaduto in Europa e nel mondo, di quel che sta ac

cadendo sotto i nostri occhi 
Varrà pure la pena di domandarsi perché in tutti i pae

si dell'Europa mediterranea dalla Grecia, alla Francia, al
la Spagna la sinistra, pur nelle sue divers~ espressioni, sia 
arrivata al potere contro formazioni moderate che ricor
dano la « nuova » Democrazia cristiana di De Mita. Vo

gliamo dare alla nostra battaglia politica un raggio un po' 
più ampio di quello che corre tra Avellino e la redazione 

di Repubblrca 
E' quel che Astrolabio si prepara a fare in questi gior

ni a Napoli in un convegno che ha per tema: « La sinistra 

nei paesi dell'Europa mediterranea ». Insieme alla sinistra 

italiana ci saranno anche esponenti della Sinistra francesep 

spagnola e greca. 
Servirà, lo spero, a renderci un po' tutti consapevoli 

che anche il contropiede di De Mica può trovare, in I ta

lia, come le ha trovate altrove. risposte adeguate. 
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Una crisi 

L'ASTROLABIO ATTUALITA': ELEZIONI 

QUERCI/Con la Dc . ' . non s1 puo conVIvere 

e Nessuno potrà ormai disconoscere che lo scenario sul 
quale si svolgeranno le elezioni non è dei più consueti, e 
nemmeno dei più rituali. 

In esso si assommano le esigenze di dare solul'ione a 
problemi vecchi <.: nuovi, la fine di una politica della go
vernabilità che tutto ha dato meno che buoni governi, la 
costituzione di un fronte conservatore uscito (bisogna sot
tolinearlo) molto esplicitamente allo scoperto, il tipo di 
risposta che le forze che rifiutano questo neo thatcherismo 
all'italiana sono disponibili a dare per uscire dalla crisi 
economica e sociale, per dare esito nei fatti alla questione 
morale, per risanare il Sud (ma sarebbe più proprio dire 
il paese) dalle piaghe della mafia e della camorra. 

che viene da lontano 
E' il momento cioè in cui tutti i nodi vengono con

temporaneamente al pettine, in cui la stessa forza delle 
cose travolge i progetti inadeguati a misurarsi con la real
tà, in cui la richiesta di Politica fa premio sulle tattiche e 
sulle mezze misure. 

e Quella crisi apparente
mente irreversibile dei rap· 
porti tra DC e PSI, che già 
si era manifestata in pieno 
regime di solidarietà nazio
nale, ha finito per dare i 
frutti più aspri: una nuova 
fine anticipata della legisla
tura. E c'è già chi sostiene, 
anzi ne fa motivo di campa
gna elettorale, che tutto -
dopo ritornerà come 
prima. 

Non si tratta di fare pro
fezie. C'è chi ha sostenuto 
che il PSI deve provare a 
se stesso qual è il suo grado 
di gradimento presso l'elet
torato. Sostanzialmente è 
quello che ha confermato 
Craxi nel Comitato centrale 
di venerd} 22 aprile. Se ciò 
è vero, una volta verifica
ta la consistenza dei propri 
consensi, spetterà al Partito 
socialista dire ciò che vor
rà fare, nella nona legisla
tura repubblicana. 

Quel che appare evidente, 
alla luce dell'esperienza di 
questa legislatura che sta per 
concludersi, è che - sia che 
si prospetti, già dopo que· 

Ma soprattutto bisogna constatare che questa volta 
ste elezioni, quella alterna- emerge con grande limpidezza una questione di fondo già 
tiva di sinistra a cui oggi evidente da tempo a chi voleva avere occhi per vedere: I' 
mancano i voti e il consen- impossibilità per i socialisti, e per tutta la sinistra, di una 
so sufficienti, sia che rimanga collaborazione stabile con la Democrazia Cristiana, con un 
giocoforza da ricostituire una partito, cioè, la cui azione politica tende con sempre mag
coalizione imperniata sulla giore determinazione a conservare e ad ampliare il siste
DC - la crisi odierna non è ma di potere che essa stessa ha costruito negli anni. 
nata per un capriccio dei so- Questo è ormai il punto centrale della nostra vita po
cialisti, come vorrebbero fare litica, in presenza, per di più, di una offensiva restauratri
intendere i democristiani, ma ce in atto in tutta Europa e che si cerca adesso di impor
nemmeno essa è dovuta solo tare in Italia facendone pagare il prezzo pressocché esclu
alle prese di posizione « mo- sivamente al lavoro salariato ed alle fasce emarginate. E 
derate » di questo o quel quindi, si ripete nei confronti del Psi, in nome di una ge
personaggio della DC. nerica esigenza di governabilità, il tentativo di indurlo ad 

Le cause di questa crisi avallare da sinistra una politica di destra costringendolo 
stanno in un vero e proprio ad indossare la camicia di forza del cosiddetto « patto di 
problema di egemonia. Nei legislatura». Perpetuando così una situazione che ne mor
semplici schemi delle demo- tifica l'azione politica e che lo distanzia sempre più dal 
crazie parlamentari di altri ruolo protagonista che hanno saputo assumere tutti gli 
paesi il gioco è lasciato tutto altri socialismi europei. 
alle decisioni degli elettori: Il nodo è quindi di fondo, e allora non può essere in-
il partito A ha il consenso differente la prospettiva nella quale il Psi si muoved. 
maggioritario del Paese e go- Sul tappeto c'è l'esigenza di definire una seria poli
verna fino a che il partito tica che accresca l'occupazione e faccia recedere l'inflazio
B non conquista a sua volta ne, il problema dell'organizzazione dcl potere economico, i 

d drammatici temi della tensione internazionale e del riar-la maggioranza ei suffragi. 
All'una egemonia si sostituì- mo. Tanto per parlare della cima dell'iceberg. 
sce l'egemonia opposta, al Sul tappeto c'è anche il problema degli schieramenti po-

litici. Perché, se il giudizio che si da della Democrazia massimo con il supporto di e ristiana è giusto, allora non si può pensare di riproporre qualche forza minore, che f in uturo la stessa alleanza di oggi. Bisogna allora pensare 
funga da «moderatore». ad altri interlocutori a sinistra, cd in particolare al Pci, 

Fino al centro-sinistra il per favori re un processo di alternativa. 
sistema, sostanzialmente, ha ___________________ _:.;N:;:e~v.:.ol:....:::O::u::e.:..:rc:.:i.J -
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De M1ta 

DI GIESI/Strategie 
politiche al bivio 

e La fine anuopata della legislatura non nasce per un 
capriccio di questa o quella forza politica. Essa è indubbia
mente provocata, in primo luogo, dalla crisi economica 
drammatica, che pone tutti di fronte a responsabilità rile
vantissime. 

Dalla crisi economica si può uscire, invece, solo con 
misure di austerità, anche se esse non possono essere di
sgiunte dall'equità. La loro adozione richiede però un rap
porto di maggiore solidarietà tra le forze democratiche che 
sono chiamate ad adottare provvedimenti gravi, a volte 
anche impopolari, ma indispensabili al risanamento dcli' 
economia nazionale. Ciò sarebbe stato indubbiamente dif-
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funzionato in maniera iden· 
tica anche in I talla. Il par· 
tito A, la DC, aveva indub
biamente il consenso mag· 
gioritario del paese, e il par
tito B, il PCI, non riusci
va a conquistare quella mag
gioranza di suffragi che gli 
permettesse di procedere al
la sostituzione del vertice di 
potere. Uno schema sempli· 
ce, che funziona anche quan
do la DC ha sostituito il Par
tito liberale con il Partito 
socialista, con funzione di 
« moderatore » della sua ege
monia e della sua linea poli
tica. La democrazia italiana 
era imperfetta perché non 
era possibile a breve - per 
motivi sopratutto internazio
nali - una sostituzione dcl
i 'egemonia democristiana con 
quella comunista. Nella se
conda metà degli anni set
canta i tre partiti maggiori 
cercarono, ciascuno a suo 
modo, di forzare le cose, a 
dispetto dei voti elettorali. 
Il risultato fu la « solida
rietà nazionale », un'espe
rienza che, oggi, tutti i pro
tagonisti di allora ritengono 
irripetibile. La situazione po
li ti ca italiana sarebbe ritor
nata ad essere quella prece
dente se il Partito socialista, 
j?uidato da Craxi, non fosse 

cornato con insistenza a ten
tare da solo di cambiare 1e 
regole statiche del gioco. Che 
altro non è stata la propo
sta di un'alternanza alla gui· 
da del governo, che altro se 
non il tentativo di dare vita, 
nel momento in cui la DC 
sembra perdesse la sua 
presa egemonica sui partiti 
minori, ad una coalizione di 
forze intermedie, il cosidetto 
polo laico-socialista? Il gioco 
di Craxi sarebbe potuto riu
scire, anche in assenza di 
una controprova elettorale, 
se il PSI avesse potuto ap
profittare del momento dt 
estrema debolezza in cui si 
venne a trovare la DC dopo 
la morte di Aldo Moro. La 
DC poteva essere spinta al 
margine, rappresentante di 
una certa area politica di re
troguardia all'interno di una 
coalizione guidata da un 
partito, il socialista, modera
to quanto basta per non scar
dinare l'economia, e progres
sista quanto basta per conci
liare le esigenze del merca
to a quelle dei bisogni dei la
voratori di un paese moder
no. Il gioco sarebbe cambia
to e certamente le elezioni 
avrebbero confermato il 
cambiamento. -

ficile da rtalizzarsi nell'ultimo .inno di vita di questa le
gislatura, che ha visto crescere sempre di più la conflittua
lità all'interno delle maggioranze di governo. 

Il secondo motivo va ricercato nelle strategie politiche 
di alcuni partiti, che necessital'to d1 chiarezza. Si tratta di 
vedere, cioè, fino a che punto la OC è pronta a cavalcare 
il ritorno al centrismo e fino a che punto le forze della 
sinistra italiana hanno la capacità di trovare una linea pro
grammatica comune, che conferisca alla sinistra stessa il 
ruolo di effettiva forza alternativa alla DC. Indubbiamen
te bisogna distinguere tra la necessità, nel tempo breve, di 
una alleanza per il superamento della crisi economica e le 
prospettive politiche e strategiche verso le quali ciascuna 
forza politica deve progredire senza equivoci. 

La difficoltà di questa campagna elettorale consisterà 
nella necessità di conciliare i due momenti. Ma proprio qui 
si vedrà la capacità delle forze politiche di svolgere il pro
prio ruolo 

Michele Di Glesl 
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Ma il momento felice, per 
il PSI, è finico 4uando la 
DC h,1 trovato un nuovo 
b1der che semplicemente 
non crede nella necessità, 
nella opportunità ed anche 
nella possihilità che il gioco 
c11mh1. Am.:he a costo di sa· 
i.;ntìcare 4ucl rapporto con 
il PSI che i suoi predeces
.. ori Jve\•1mo giudicato in
Jbpensabile 
D.: i\.lua n,1n creò.: .1fl atto 

1i.. .. :~.i 111.: ... c:.:.ità di un cJ111!J1J 
mento ed è pronto su questo 
a scommettere egli stesso, 
oggi, sul responso elettora
le. I suoi collaboratori, il 
vice segretario da lui scelto 
con caparbietà all'interno 
della minoranza riottosa, i 
giovani ministri da lui man
daci al Governo, hanno per
fettamente acceccaco, al con
trario di uomini come Pic
coli, Forlani, Bisaglia, Donat 
Cattin, il ruolo che Dc Mica 
fa giocare alla OC. Quello 
di Frande forza moderata, 
capace di controlbr,· e ~u 1 · 

P A V O LINI/Perché 
è possibile 

4 

il cambiamento 

e Una cosa è - o dovr..:bbe essere - ben chiar;1. Alla 
r.1dice dcll\muale cns1 del governo e della legislatura sta 
b contcrmaca e dimosrrata incapacità dei governi (sei in 
mo:no di quatcro anni') di far fronte all,1 pesantissima si-
1u.1zione in cui il Paese è stato condotto La ragione di 
fondo sta Il Una lt:g1slatura avviatasi nel nome delle « e
mergenze,. è della « go\·ernabilità » si trova a boccheg 
giare in quanto le maggioranze c_o~tituitesi (e quindi i m!· 
nisteri J non sono state governabili affatto, e le drammati
che emergt:nze italiane, a cominciare da quella morale e 
da qudla economica, l_ungi dall:accenuarsi si sono ul_tcrior
mence appc~antite e incancrenite. Tutte le cr~s1 ~1 son~ 
co~ì a\'viluppate su se stesse: co~ s?occh1 te:mmal~ c~e s! 
chiamano due milioni e mezzo d1 disoccupati, centma1a d1 
migliaia di cassintegrati, un disavanzo. puhhlico incalcola
hile e sempre più chiaramente sfuggtto _al controllo ~o 
o;caten,1rsi di poteri degenerati e rampanti come la mafia 
e la camorra (e la P2: non illudiamoci che non continui 
a funzion.1re). Poteva tutto ciò non riflettersi sul quadro 
politico, a più o meno lungo an~are? . 

Non credo sia molto produmvo, ora, soffermar!\! sul
le diatrihc .morno ngli elementi immediati e scatenanti 
ddla ca<lurn di Fanfani. Sono le responsabilità sostanziali 
c.:he dcvrn10 venire e vengono in primo piano. Queste re· 
'>P<>mabilitù sono, inequivocabilmente, della Democr;1zia 
cristian.1 . I:' a suo carico il proseguimento di un modo di 
1 d\-:mnrc che ha accentuato l'occupazione partitic.1 dello 
Stato (con la concorrenziale acquiescenza, purtroppo, de
gli alleati <li maggioranza); suo - nonostante gli squilli 
.. rir.nov•1tori » di Dc Mica - il persistere nella difesa 

dare politKamu11e h: 'Pintc 
a destra che oggi, anche per 
effetto degli avvenimenti in 
ternazionali, sta subendo la 
societù italiana . Al vecchio 
partito moderato, quel par
tito di centro che marcia\'a 
verso sinistra, a quel par
tito sostanzialmente strabico, 
De Mira va sostituendo una 
forza del tutto con~er\'atricc, 
moderna quanto lo posso 
no essere oggi i conservatori 
inglesi o i democristiani te· 
deschi , preoccupato solo d1 
eviL.1rc - come hn sostcnu · 

m - il rischio di un.i re
staurazione che incombereb
be sul p.ie,e. 

Di fronte a questo quadro, 
al Partito socialista di Craxi 
è rimasto assai poco spazio 
dì manovra. O accetta dì af · 
fiancare e « moderare » il di
segno conservatore della 
nuova Dc o accetta la sf ìda 
d1 De Mira e sceglie il « po
lo progressista ». Non posso
no certamente i socialisti fa. 
re né l'una né l'altra scelta 
.. enza i.; ,m tarsi . 

Neri Paolono 

compacca degli 1nceressi corporativi e cl1cnte!ari su cui si 
son sempre b;tsatc le fortune dercorali; suo un indirizzo 
economico-sociale-finanziario coincidenre in m;iniera im
pressionante con la \'Olontà del grande padronaw confin
dustriale, col consegut:nte tentativo di ricacnare indietro 
le m;1ssc lavor.11 rìci e k loro organizzazioni da conquiste 
fondamentali, di colpire l'autonomia e la vita delle ammi· 
nistrazioni locali, di addossare alla collercivitil gli effetti 
di una gestione negativa dci pubblici servizi e degli appa
rati statali. La vicenda davvero miseranda dcl governo 
Fanfani è lo specchio estremo di questo fallimento, che fa 
piazzn pulita, nel concreto, delle chiacchiere demitiane sul 
la " modernità » e sul « riformismo » . 

Ma se cale è l'analisi - difficilmente contradclicihile 
dinanzi all'opinione pubhlica - ne risulta in culla cvidt:n
za come il tema oggi apt:rco sia, con particolare u1g1:nza po· 
litica, 4uello ~dl 'alct:rnJtiva. Se l'insiemt: della ,iw.viom: 
è:.· precipitata nel pozzo d 'una crisi insanabile. e 'e 1>eco r 
re ormai ricorrere alle urne, 4uel che serve e l.t nn\·11:.. il 
cambiamento. La cosa pit1 pericolosa, pt:r le istituzioni. per 
la democrazia, per la Repubblica, sarebbe che ,i diffon
desse fino al punto di diventare addirittura maggioritaria 

'la convinzione dell'inutilità : inutilitil di andare a una con· 
sultazione destinata a lasciare in pratica tutto come prirna, 
e quindi atteggiamento negativo verso un sistema politico 
incapace di rinnovarsi e di trovare vie d'uscita. Ecco, mi 
sembra, il do\'{·re di quanti tengono viceversa a ridare for
za, prestigio e consenso alle nostre istituzioni: operare con 
intelligenza e slancio per dimostrare che soluzioni nuove 
sono, oltre che necessarie, possibili. Questa è l'indicazio
ne dcll'alcernativa Per quanto riguarda i comunisti essi 
l'hanno posta nel loro recente congresso in termini chiari 
a tutte le forze democratiche, di sinistra, di rinnovamento. 
E' un discorso - si è <lerto - che concerne in modo es
sç:nziale i ~ocialistt, ma s1 rivolge a un arco ;1c;sai ampio di 
eo;pressioni tx>litiche, sociali, culturali. ai grandi mm imenei 
che pur scuotono un P.1cse tucr'altro che inerte e rasse· 
gnato. A ciò ciascuno darà le sue risposte, nelle prossimt· 
<ledsivc settimane 

Luca Pavohn1 
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MAMMI' /Prima di tutto 
• 

USClfe 
dall'incertezza 

e Duranre 1 quattro .inni di que:.1 'ultima legislatura si 
..,ono 'u<:ccJu1i più governi. tutti d1ver .. i tra di loro. ad 
eccezione dd due presiedu1i da ">p. dolini; dcl primo ~o 
vcrno Co .... iga fecero pane DC P"iDl e PI I, del secondo 
DC. PSI e PRI: del gowrno Furlani DC P~l. PRl e PLI: 
poi i Jul' governi pentapartiti presicJuu da Spadolini; 
inlim:. il Governo Fanfani al quale non hanno voluw 
partecipare i repubblicani. ln questo quadro, che potn:m 
mo definire centro--;inistra più i liberali, assorbiti dallo 
~post;11nento ,1 destra dell'equilibrio complessivo. e con ~c1 
elementi di cui uno fisso. la Dc, si po:.sono ~perimenrnre 
poche altre combinazioni matematiche. quelle politiche mi 
~cmbrano pressoché esaurite 

li cuno all'in..,egna della governabilità, che non si può 
dire si,1 :.tata governo delle cose ... e ~uardiamo all'anda
mento economico del Paese. l'inflaz1one è stata ridotta 
e contenuta durante i governi Spadolini. ma non debelhua 
e sembra riprendere, il disavanzo pubblico è uscito dii 
ogni controllo. 

Berllnguer 

Comunisti 

Come 
''vivere'' il cambiamento 
e 1.:1 lirtb~J :Hcc!t.:razione 
negativ.1 che hanno subìto 
i r,1pporti nella maggioranza 
di governo a metà del mese 
ha dnto ragione alle previ
sioni di Enrico Berlinguer 
circa i tempi stretti in cui sa
rebbe avvenuto lo show 
down tra il Psi e la Dc e ha 
premiato la scelta di dedi
care il XV I congresso nÒn 
all.1 di-.cussione di tesi astrat
te m,1 alla indicazione netta 
d1 un.1 linea politica da far 
valcrt• nc:llo 'contro eletto
rale.: In una comultaziom: 
in lui si pre\·edc che la per-

centuale degli astcnl>10nist1 
sfiorerà il venti per cento 
- i delusi della politica rap
presentano ormai il terzo 
partito italiano - il Pci po
trà rivolgersi all'elettorato, 
nella sfida al neocentrismo 
della Dc di De Mita e Maz
zotta, con una proposta sem
plice e comprensibile. l'al
ternati\ J democrarica. 

Anche nella formazione 
del nuovo vertice del parti
to il presupposto fondamen
tale cht ha i'\piraro le deci
smni post-congressuali sem
bra essere '>lato quello Ji 
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I rcpubhlica111. poçh1.: """ 11111.1111.· ,,r-.. m,,, h.111110 chie:-w 
all'auualc ma~g1ora111:a l'u"ilur.vi,mc che il Jdkir .lcll.1 
spesa pubblica .,,ueblx: .. 1.1w m.1ntcnuto n~1 l11niti. gi:1 
altri prcannunciau o, in altcrn.ui\'a, l'an1ic1pazione della 
scadenza clctcoralc. La risposta e venu1,1 <:on il ritiro dei 
socialisu dalla maggioranza e wn la crisi. 

Ora i: legittima la domanda: ,, che serviranno le de 
:i:ioni d1 giugno? 

Le elezioni anticipate non -.erv1ranno a nulla se i 
partili democratici non si prctiggcranno due fini precisi 
e tra di loro connessi; primo: uscire da una perenne Jtmo· 
slera preelettorale, nella 4uale tutti si sono mossi alla 
rie.crea esasperata di consemi e: Ji nuovi rapponi di torza 
e che ha impedito una manovra coraggiosa e risolutiva di 
politkn economica, cale d.1 determinare, una volta per tul · 
te, i presupposti di uscita d.1lla cns1: secondo: ripemare 
1 r.1pp0rci tra partiti e istituzioni, tra partiti l! governo, 
riconducendo ciascuno nell'alveo delle funzioni che la Cn 
.,ti tuzìone seri tta gli assegna. 

Se questi debbono essere i tini, il discutere di patii e 
di alleanze preelettorali è inutile. giacché è illusorio pcm .. 1-
re che prcsenrandosi all'elettorato i p;trtici 'iiano in grado 
:Ji concordare un programma economico che l<tgli spese ,ls· 
,isccnziali, colpisca l'evasione fiscale. pn:annunci robusti 
no alle richieste senoriali. corporative, clit:ntehm. riduc,1 
Jrastic.1mente il deficit pubblico Dobhiamt, spenue pe1 
Jopo se vogliamo salvare l\1sse110 politico-istituzionale 
sul quale <>i è rena l.1 nmtra democrazia? 

privilegiare la chiarezza Jcl
le scelte rispecto all'urgenza 
dei c,1mhiamenci possibili o 
necess,1ri. La rinuncia <tll.1 
indic,1zione del « delhno », 
del candidato a una succes
sione che lo stesso Berlin
guer subico dopo il congres
so ha conrribuito a riportare 
d',utualità, actribuisce indi
rettamente alla figura del se
gretario l'autore\·olezza e la 
for.la del leader indiscusso. 
E i pochi cambiamenti inter
venuti nella segreteria {dove 
l'unico fatto veramente nuo
vo e l'ingresso del politico
managcr Renato Zangheri) 
conferma no che il Pci inten
de ,,ff rontarc i rischi dcl pas
saggi li dalla solidarietà na 
zionalc ,1ll'alternati\'<l con un 
grup1x1 diril!ence affidabile 
sul mano della umogeneitil 
e Jell.1 com o.mezza interna. 

L'opcr.HÌ\'ità do\'reblx C!>· 

sere g,m1nti ta dJIJ'ingrcsso 
in segretcri.1 dci rc~pons.1bili 

Oscar Mamml 

J1 1um e crn4ue i clip.irti· 
menu in cui sono -.iati stru1-
1ur,ui gli uffici di Botteghe 
o~cure· Pajetta, Seroni. Mi· 
nucci. Zangheri, Tortorella e 
Ch1<1romonte, con Ugo Pec
ch1oli e Alfredo Reichlin 
con funzioni di coordinamen 
to Più in generale, e: lo si 
vede meglio nella nuuv;1 di
rezione, dove è ormai pre
sente 4ua~i in blocco la ge
ner.11.ione dei trenta-4uaran· 
tenni che guidano i comi· 
tali regionali, i criteri segui
ti nclb scelta dei quadri di
rigenti 111termedi sono srnti 
4uelli del ringiovanimento, 
delh1 valorizzazion<: delle 
competenze, della ra.lionali1 
1.a1ione dcl lavoro e della 
utilizz.1:>ione di energie estcr
m: ,1l!'.1pparato. 

::,t ne è parlato poco, an
c ht: nei quotidiani più ,11-

tenti alle \'icende dci P,1l.11-
1i, ma ~ in 4ucsti primi l' 
p<1rzi.1li ccntativi di 'Il'"''• -5 



L'ASTROLABIO ATIUALITA': ELEZIONI 

re la forma-partito tradizio
nale che vanno individuati 
i germi di quella rivoluzio
ne silenziosa che, partendo 
dalla criuca alla occupazione 
della società e delJe istitu
zioni da parte delle forze 
politiche, dovrebbe trasfor
mare il Pci nel partito della 
alternativa. Perché la « que
stione morale», depurata di 
tutti i moralismi che ne han· 
no caratterizzato la nascita 
come questione nazionale, è 
destinata a perdere di signi
ficato se non si rivolge in 
primo luogo ai partiti, ai 
loro comportamenti, e anche 
ai processi di selezione in
terna . 

E non è solo questione di 
coerenza o, se si preferisce, 
di credibilità poliuca. La po
sta in gioco t: più alca. Infat
ti, in assenza di un effettivo 
cambio alla guida del paese. 
al di là dei successi più o 
meno rilevantt che il Psi po
trà ottenere elettoralmente, 
negli enti locali o nella po
litica economica e sindacale, 
la tenuta della alternativa in 
quanto progetto di cambia
mento della societa potrà es
sere ~arantita solo dalla ca
pacità del partito di vivere 
il « nuovo )) innanzitutto sul 
proprio corpo. E dunque, 
che cosa ha detto il congres
so da questo punto di vista? 

« Sono state date rispo
ste importanti per quanto ri
guarda la democrazia interna 
-dice il direttore di « De
mocrazia e diritto » Luigi 
Berlinguer, uno degli emer
genti prcmossi in direzione 
dall'ultimo congresso - ma 
è st.HO lasci;tto in ombra il 
problem<l dell'adeguamento 
delle strutture dirigenti olla 
articolazione della società, 
così come non è stato ap
profondito il tema delle nuo
ve forme di militanza, e cioè 
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della possibile partecipazio
ne all 'attività del partito da 
parte di simpatizzanti non 
iscritti ». L'ingresso dci capi 
dipartimento in segreteria 
dovrebbe però rendere fi
nalmente possibile il coordi
namento dal centro delle va
rie sezioni di lavoro: inol
tre 1 diparumenti, organiz
zati come veri e propri mi
nisteri, sembrano oggi in 
grado di rispondere meglio 
alle esigenze di un partito 
che oltre che di opposizione 
vuole essere forza di gover
no che elabora soluzioni e 
non solo slogan. 

Un'altra novità di rilievo 
riguarda l'attribuzione di 
responsabilità importanti a 
dirigenti non provenienti 
dall'ariparato e non parla
mentari La sezione che si 
occupa della pubblica am
ministrazione è stata affida
ta allo stesso Luigi Berlin
guer. professore universita· 
rio a Siena, ì beni culturali 
ad Aldo Zanardo, docente 
di filosofia all'Università d1 
Firenze; i problemi dell'am
biente a Raffaello Misiti, ri
cercatore del CNR a Roma. 
I n pratica c<'n queste tre no
mine sono stati per la pri
ma volta affermati due prin
dpi essenziali del nuovo cor
so comunista: quello della 
competenza e quello per cui 
la carriera interna non è 
più esclusivo appannaggio 
dei funzionari. Qualcosa del 
genere è i>ià stato tentato 
nell'area della Sinistra Indi
pendente, con uomini come 
Stefano Rodotà o Franco Bas
sanini, entrati nel circuito 
decisionale pur avendo so
stanzialmente conservato la 
propria autonomia di giudi
zio in sede parlament1re. 
« Conoscendo la macchina 
del partito si può essere si
curi - commenta fl,.rlin
gutr - che questi primi e 
timidi segnali di apertura sa
ranno rapid.1mente colti an
che in pertforia. E infatti in 
alcune federazioni già ~i t: 

cominciato .1 lavorare m qut: 
sto sen!>o » . 

Ma è la riconversione cul
turale il punto più delicato 
dell'operazione - alternativa. 
Problemi di rinnovamenro 
si pongono nel sindacato e 
negli enti locali (Comuni e 
Regioni) amministrati dalle 
sinistre. « Però io starei at
tento - afferma Walter 
Veltroni, consigliere comu 
nale di Roma da diversi an
ni e oggi, neppure trentenne, 
già membro del comitato 
centrale e responsabile del
la sezione « comunicazioni 
di massa » - a cavalcare 
certi cambiamenti all'insegna 
della modernità. ~1 dice che 
i nostri amministratori , che 
comunque danno garanzie di 
competenza e serietà , dovreb
bero trasformarsi in mana
ger privati, con le con~cguen· 
ze che poi abbiamo avuto in 
Piemonte ... ». 

Non t: questa la ricontier
s1one ideale che:: serve. Il 
punto è che l'eredità cultu
rale della solidarietà nazio· 
nale pesa ancora troppo. In 
parte dentro allo stesso grup
po dirigente, dove non tutti 
marciano alla stessa velocità 
pur condividendo l'obienivo 
dell'alternativa. Come direb
be Pietro lngrao si stenta a 
parlare « la lingua dell'alter
nativa » perché - osserva 
ancora Luigi Berlinguer -
nel modo d1 far politica di 
molti amministralOri comu
nisti c'è un eccesso di «spi
rito consociativo che ci vie
ne dal periodo in cui, per 
evitare traumi polmc1 e so
ciali, si tendeva sempre agli 
acccrdi più vasti possibili». 
«E' triste dirlo ma la \'erità 
è che in periferia si contrat
ta tutto o quasi ... ». Le uni
tà sanitarie locali insegnano. 

Ed è un limite che, così 
come nella gestione degli en
ti, delle aziende municipa
lizzate o delle Usi, lo si ri

trova nei rapporti p.1rlamen· 
tari. L'allrirme più ~crio è 
venuto nell'ultimo comitato 

centrale <lel Pci da Giorgio 
Napolitano, che ha solleci
tato « un qualche cambia
mento di ottica » nel tipo 
di opposizione che il partito 
conduce alla Camera e al Se· 
nato. Non basta più « non 
far passare » i provvedimen
ti del governo, occorre « con
troproporre )), « Può darsi 
- osserva Napolitano - che 
talvolta otterremo di meno 
tn termini di risultati parzia
li per via di contrattazione 
parlamentare. Ma otterremo 
di più ai fini di una propo
sizione concreta e compren
sibile d1 orientamenti alter
nativi "· lnoltre, più si riu
scirà a « stringere » il con· 
frcnro, << più sarà facile fa
re emergere le co'ntraddizio
ni di questa maggiorama e 
quindi anche stimolare e va
lorizzare differenziazioni tra 
Psi e Dc, c::vitando di fare 
nella polemica con il gover
no d1 ogni erba un fascio » , 

Il passo in avanti più de
ciso verso il superamento 
dello spirito conoscitivo il 
Pci lo h.1 compiuto con l'af
fermazione, per bocca di En
rico Berlinguer, che si può 
govern.m: anche con il 51 
per cento A dieci anni di di
stanza 1 comunisti italiani si 
sono lasciaci alle spalle la 
sindrome cilena li con~res
so ha dato un altro e forse 
determirante colpo. Poi so· 
no arrivati gli accordi per la 
ricostituzione delle giunte di 
sinistra a Napoli e a Torino, 
la sorpresa di Bari, con la 
Dc costretta all'opposizione 
dopo 25 anni di predominio. 
e il vertice alle Frattocchic 
con la dichiarazione congiun
ta di Craxi e Berlinguer. Non 
significa che l'alternativa è 
alle porte ma una col'ìa è 
certa e vale anche per il Pci : 
c'è un processo che si è mes
so in moto e che acquisirà 
un consenso interno nelh1 
nusura in cui cogliendo ri
sult"tt roltrici concreti. cre
scerà anche la sua credibi
lità CSlCl'nil. Carlo Zanda 
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Banche 

Un tasso 
tira l'altro 
• Quan<lo qut:sto numero 
dcll'Astrolabzo sarà in edi
cola le banche avranno ri
dotto molto probabilmente 
il costo del denaro di un 
punto. Il prime-rate per i 
clienti migliori si sarà atte
stato allora sul 18.50% a 
fronte di un tasso di infla
zione del 16% . Il tasso rea
le per i clienti migliori sa
rà poco più del 2%. Un po' 
di polverone si sarà dirada
to e forse si potrà ragionare 
sul problema con maggiore 
serenità. Non è male co
munque, fin da ora, affron
tare il discorso in termini 
diversi da come è stato 
fatto. 

Innanzitutto, chi benefi. 
eia della riduzione dd tasso 
primario? Ovviamente, i 
clienti migliori Ma quanti 
sono? Forse non !JiÌ1 del 
10% degli impieghi. E il 
resto della clientela? Gli al
tri impieghi « non primari » 
- va detto con chiarena -
sono interessati molto di più 
all'andamento del co.rto me
dio del denaro Per molu -
per esempio per i fidi fino 
a 300 milioni - il tasso at 
tivo medio è rimasto so~tan
zialmente inalterato da ol
tre un anno. nonostante la 
riduzione del prime-rate 

Una prima conclusione, 
allora, appare immediata. E' 
un errore aver sottovalutato 
il problema del costo medio 
ed aver, invece, esa2erato 
la portata del tasso primario. 
T aie enfasi e tale sottovalu
tazione hanno, inoltre, im
pedito di considerare il fat 
to che il cosco del denaro 
non coincide con il tasso at· 
tivo nominale applicato sui 
fidi. Concorrono, infatti, a 
formare il costo del dena· 
ro le commissioni, i rimbor· 
si spese, il gioco delle valu· 
te sui versamenti e sui pre· 
levamenti. 

Appare anche opportuno 
avanzare una più approfon· 
dita riflessione sull'intera at· 
tività che l'impresa dispiega 
con la banca e che l'enfasi 
sul costo del denaro ha fino· 
ra impedito di prendere in 
considerazione. L'impresa, 
infatti , usufruisce di una se
rie di servizi bancari - per 
lo sconto, per l'incasso, per 
l'import-export, ecc. - per 
i quali la banca difficilmente 
è in grado di indicare i ri
spetuvi costi Con il risul
tato che talora l'impresa può 
pagare un servizio molto più 
del dovuto e talora molto di 
meno (ad es. i servizi di te· 
soreria per conto ddlo Sta· 
to). Va da sé che perdite ed 
utili dei singoli serviii ven
gono sempre compensati al
i 'interno del bilancio della 
banca grazie alla gestione de
naro che è utilizzata per co
prire le perdite degli altri 
servizi. Naturalmente per l' 
insieme degli utenti si rea
lizza una compensazione tra 
utili e perdite ma al loro 
interno vi è chi subisce dei 
costi maggiori e chi di con
verso riceve un beneficio 
netto. E' un esame che va 
fatto con rigore, ma Hn da 
ora si può dire con certezza 
che vi è almeno un utente 
che gode d i un benefit:io net· 
to: è il settore pubblico 
(Stato ed enti) per il servi
zio di tesoreria. Un benefi
cio che in questo caso è di 
fatto pagato dalle imprese. 

In tal modo non solo ogni 
ser\'izio avrebbe i costi e i 
ricavi d i sua pertinenza ma 
lo stesso tasso di interesse 
applicato sulla gestione de
naro potrebbe divenire un 
punto di riferimento molto 
più attendibile di quanto sia 
attualmente. 

Gianni Manghetli 
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L'alternativa e l'Europa 
UN CONVEGNO A NAPOLI 

L'alternativa come esperienza di governo, e come pro
getto al centro di un confronto tra le forze della si· 
nistra: intorno a questi due aspetti dello stesso te· 
ma ruota il dibattito che il circolo culturale Astrolabio 
di Napoli ha organizzato, chiamando esponenti poli· 
tici di primo piano a discutere su " La sinistra tra il 
governo ed opposizione nei paesi dell'Europa medi· 
ferranea " . Il quadro politico europeo ed italiano che 
fa da sfondo al Convegno è ricco di segnali: dalla 
vittoria socialista alle elezioni in Portogallo, all' im· 
minenza, in Italia, di una consultazione che sollecita la 
sinistra e le altre forze di progresso a trovare le vie della 
convergenza per una battaglia comune. La questione è 
infatti: come rispondere all'offensiva conservatrice, alla 
impostazione reaganiana o tatcheriana. L'esperienza del· 
le sinistre europee al governo - dalla Francia alla Spa· 
gna alla Grecia - dimostra che è possibile avviare un 
processo di rinnovamento, cercare soluzioni alla crisi e
conomica mondiale che non penalizzino i ceti deboli e 
meno difesi. Dimostra in sostanza, che le ricette neo· 
conservatrici, anche se spacciate per "nuove" , pos
sono essere sconfitte. 

rastrolahD 
VENERDI 29 APRILE 

ORE 10.00 

SALONE DELLE CONFERENZE 
CASTEL _DELL'OVO 

Giornata di stuello e dibattito sul tema 

LA SINISTRA TRA GOVERNO E OPPOSIZIONE 
NEI PAESI DELL'EUROPA MEDITERRANEA 

Relatori: 
Louis Mexandeau 

Ministro di Stato della Repubbl ica Francese 

Melina Mercouri 
Ministro di Stato della Repubblica Greca 

Virgilio Zapatero 
Ministro di Stato del Regno di Spagna 

on. Giorgio Napolitano 
Presidente del gruppo P.C.l . alla Camera 

sen. Rino Formica 
Presidente del gruppo P.S.I. al Senato 

on. Michele Di Giesi 
Ministro di Sta to della Repubblica Italiana 

ore 19.00 
Conclusioni del sen. Luigi Anderlini 

direttore de "l'astrolabio" 

Presiede Francesco Scalfati 
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I L'ASTROLABIO ATTUALITA' 

Trilaterale 

LA BUONA NOVELLA 
e fono paHa/1 esattamentt: d11:li a'lni da quando la Cvm· 
1111ss1m1t' T r1lateral1• muo1•eva 1 lUOt primi passi, gua· 
da'!,11a11dn una 111er1tata di:nuncia al/"opmione democr11tica 
mterr1az1on.ile · er.1 11.itr1 rm.; çup.r '"flHonc:ria 11.::·occi· 
denfl' 1nJustrial1xzato Giappone ind1uo 1d hcmorem. rr111 

f'rnlcnto cv1de11/t' dr mi:ller le bn.~l1e al Mondo. 11 Culi 
Jci cervelli uf fic1almenle si proponeva - dicono così 
anche! .idesso - di elaborare datr e ricavar « sugJl.eri 
111t·11/1 ,, Jd uso e consumo delle classi di governo dei 
pat'SI c.ip1tafiçtio Le riunioni si sono sempre svolte in 
un dima dr wJ!,rcto e di parsimoniose quanto abìlmente 
mcht•j/rate lu!l,he dr notme Pochi 1 documenti ufficiali e 
1'Jlfa11zi11lmente 11111ttl1 1 quotidiani mconlrr con la stampa 
du parh• deJ!,lr erfC'llWrt dei rapporti lii discussione. 

Quest'11lt1111a oHnvazwne è del Canale 1° della T v 
,/t \'tato. ma J1 rtferisce alla recente assemblea italiana 
e/ella Trilaterale - qua/lro giorni di lavori dal 17 aprile, 
presso l'Hotel Cavalieri Hilton d1 Roma - di cui sa· 
rt•m•nn lt»1tat1, .i nostra volta, di « sugJl.erire » un bilan· 
cr,, 1«• 1 commt•nti defl.fl addetti non fossero unamm1 
Esci: dal mistero la « Trilaterale»; Corriere della Sera, 
17 aprile. Un colpo a Reagan dalla Trilaterale; L'Unità, 
21 aprrfr. A ... iendu I rnlia '83: lassù qualcuno ci stima; 
l:poc.i. 29 uprile. 

1llle'!,J!,ia111ent1 arrOJ!.anti e l'ostentato culto del mistero 
rpu•gano, per buona percentuale, l'avverswne istintiva dr 
t1mla brava gente 11e1 confronti della Commissione; ma 
chi• 1,1/e giudmo fosse stato a suo tempo, come abbiamo 
detto, wf fic1e11temente Jl.lllStificato, lo s1 può affermare sen
.:11 paura d'esser contraddetti. La Trilaterale esordiva lii· 
f:1t11 nel 1973. quando era maturato il tentativo de1 dirr· 
ge11t1 Usa dr dzstricarsi dal Vietnam - onorevolmente, 
s1 fa per dire, e comunque non con la fuga come poi 
pt•r J1s.'<raz1a accadde - e di superare la grave crisi di 
v.1lorì cht• scuoteva il paese, preparandosi nel contempo 
a f11r fronte ad una inevitabile crisi di sviluppo. Si preve
dc1,.ano duri scontri sociali; negli Stati Unili e net mondo 
111dmtrraliu.ato che procedeva al seguito, sopratutto per 
1 cwrtraccolpf d1 un'inflaxione diffusa fino alle estreme 
marche dell'Impero. Erano venule a scadere due cam· 
b1al! firmate dal presidente Johnson prima dell'ingloriosa 
ubdicazwne: uno sviluppo drogato da immensi mvesti
menti nell'industria bellica, nonché la vertiginosa crescita 
del deficit di quel wclfare che aveva costituito l'inevita· 
bile contropartita a1 sacrifici (cinquantamila G.I. morti 111 

Vietnam) chiesti all'intero popolo americano. In tale oc
casione il messaggio della T ri/aterale non poteva non es
sere quello del «sangue, sudore e lacrime» che come 
al solito dovevano essere versati dalle classi dipendenti. 
S1 arriva al 1975 ed 1 «trecento cervelli» discutono e fan
no pubblicare un documento intitolato La crisi della de
mocrazia. Rapporto suHa governabilità delle democrazie 
,1Jl:t Commissione Trilaterale. Era venuto il momento di 
stri11Jl.ere la cinghia e, se necessario, stringere anche le 
garanzie democrallche. Un politologo francese, Maurice 
Gnldring, non perde/le l'occasione d1 una risposta ( ma.1· 
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szmalzstu e lnrsc Sf'lttn q1111lchc Jspetto superficiale) pub· 
blicando un volume di successo: Démocratie croissance 
zéro, Editio;;, sociales . Paris. 

ì r:111p1 tristi anche per l'Ilufra; dall'autunno caldo a 
I'iaxza Fontana, all'assassinio dz !lllende ed alla scelta 
- cvnseguent1ss1ma - del compromesso storico da parte 
del Pci. Tempi di svolta (nascevano le Br) e di tecno· 
logie rivolte ad elimrnare braccia dal mercato, mentre la 
crisi economica esip,eva, nell'o1t1ca liberista, la rassegnaxio· 
ne delle masse e la divmone der lavora/or1 Tempi bui, ma 
chi sarà staio mai a spegner La luceì Se per i prop,ressisti 
italiani - costretti in mexzo al guado anche per le tal· 
tiche temporegg1atric1 del trrlateralista Gardner, amba
sciatore dz Carter a Roma - il dHcorso è poco più che 
accademzco, altre/tanto non si può d1re purtroppo a pro 
p()sito delle contemporanee lotte democratiche di tanti 
altri popoli. Ba.1t1 Citare fl,li ef fe111 della depressione in
dotta in quasi tutta l'America Latina, oltre quelli specifici 
della repressione m paesi come 11 Crle , l'Argentina e l' 
Uruguay Naturalmt•nte la dottrma trilateraltSta non c'en 
tra con questo sconquasso, e non perché la ComrmnT<me 
sostenga d1 esercitare la mera f 1111x1om· d1 con.111/e11tt· del 
l'azienda Occidente. Nel caso. la respomab1l11à morale 
diventerebbe tanto schiacciante da non consentire modi· 
fiche al giudizio neJl.alwo sulle funzioni esercitate dalla 
Trilaterale. Per sp1eJ!.arc1 meglio, Jarebbe lo stesso che 
attribmre le responsabilità dr una folle condu1.1011e della 
cosa pubblica non ad un partito eJl.emone dr [l.OVerno ma 
soltanto al suo orp,ano dr stampa La Trilaterale - .1tru 
mento dell'alta /manza «liberale» dell'Occidente - ave· 
va infatti accettalo negli anm 70 la dura incombe111.a 
d1 preparare l'opimone inlernaz.10nale ad una svolta con
servatrice. Adesso può salvare la faccia perché è ch1'amata 
ad illustrare una diversa fase storica, quella determmata 
dal f all1mento delle reaganomics e del complesswo pro
Jl.rcrmma politico dell'attuale amministrazione Usa. 

Come il suo predecessore, 11 trilateralista Carter, Rea
gan non ha avuto molta fortuna; eJl.l1 presenterà fra tm 
paio di settimane ai partner occidentali in occasione del 
vertice di \V1ll1amsburg un bilancio dec:samente negativo 
per quanto riv1arda l'economia. 1 rapporti con l'Est e 
- sopratutto - le alleanze con le più spietate dt1tature 
fasciste del mondo. A Roma, 1 trilateralisti hanno chiesto 
praticamente al presidente americano di adottare, per il 
governo deL!'econorma e della moneta, provved1ment1 da 
cui scaturirebbe grande sollievo a1 paesi del T erw Mondo 
(ed anche la fine della recesrione in Europa). Nimt'altro 
che scegliere fra il più drastico tagl10 alle spese per il 
riarmo e L'inflazione galoppante, con il conseguente suici· 
dio politico dell'ammi.11straz1011e Questo spzeJl.a tante co
se, anche il commento d1 un foglw rmospettabile come 
il Manifesto: « In tempo di reaganomics e rt'CeSJwne d1 
lagante sr potrebbe pensare che, paradossalmente, la Tri
laterale potrebbe svolgere una volta tanto un ruolo pro· 
Jl.ressivo » . 

Dino Pellegrlno 
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Caraibi 

Nel mirino 
delle superpotenze 
e R1voluz1on1 e movimenti 
di riforma sono arrivati nel 
Centroamerica e le Antille al 
solito terreno paludoso: 
quello creato dalle «atten· 
zioni» delle potenze mon· 
diali . In un secolo e meao 
ci sono stati quattro cicli 
di trasformazione sociale con 
risultati scarsamente propor· 
zionati allo sforzo. Il punto 
<li partenza è la mobilitazio
ne Jdle élite intellettuali. 
che organizza incorno a ban· 
<liere ideologiche aggiornate 
il « riscatto nazionale » dal· 
la balcanizzazione, dal gri
giore ddle tirannidi ottu~e , 
dalla dominazione straniera 
La mobilitazione prende tra 
le masse quando interpre· 
ta i loro problemi: la mise· 
ria, la discriminazione razzia· 
le e sociale, la repressione 
quotidiana. Appena il mo· 
vimento prende forza, e si 
estende a livello regionale, 
la posizione particolare dei 
Caraibi acquisisce rilevanza . 
I rivoluzionari, i capipopolo 
ribelli, si trovano tuffati nel 
centro di un mondo fatto di 
diplomatici, spie, intrighi, in· 
tcressi di potenza. I Caraibi 
sono troppo importanti, co-
mc crocevia del mondo, per 
farci rivoluzioni o riforme 
sociali come pare e piace ai 
loro abitanti ... 

I n questo secolo il pro 
blema è quello di es~erc i 
tuati nel « ventre molle » de-

gli StJll Unici. I nordameri
cani hanno alternato tappe 
di « riforme pilotate », de
:.tinacc a disinnescare l'esplo
siva questione sociale, e bru 
sche impennate repressive, 
di appoggio alle più sangui
narie dittature o di interven 
10 direcw. La logica di que
sta fluttuante politica rara
mente si deduce dagli avve
nimento della regione, in 
genere e prodoc ca da proces· 
si interni <1gli Stati Uniti. 
o risulta dall'equilibrio pla
netario era le potenze. li 
fatto è che cadde nei Caraibi 
« dall'alto ,. , ~pezzettando e 
deformando le logiche politi
che interne Jlla regione ed 
al suo sviluppo. 

Nella crisi attuale, come 
in quella precedente (anni 
sessanta) l'incerferenza risul
ta dalle caratteristiche pam 
colari delle due superpoten
ze. Gli Stati Uniti sono la 
prima potenza imperiale «de
mocratica». la cui poli ti ca 
internazionale è legata dal
! 'opinione pubblica interna. 
Non si può quindi agire 
senza grandi cause ideali (la 
lotta contro il nazifascismo, 
la « minaccia comunista ») o 
eventi dramm.uici che ecci
tino le emozioni (corazzata 
Maine, Pearl Harbor, golfo 
dcl Tonkino) L'URSS ~ 
uno.t sufk'r(Xllt:nza deholc 
l~·onomicamencc e milit;1r
mcnte, che riesce a cumpcn-
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sarc le proprie carenze con 
il prestigio che le deriva del 
suo passato rivoluzionario. 
Per:.e o rmai le masse prole
tarie occidenrnli , deve gio
care all'appoggio dei movi 
menti rivoluzionari delle 
« aree critiche ... 

Nordamericani e :.ovictici , 
quindi devono ricorrere al 
« gioco pcncoloso ,. per re
cuperare la loro attendibilità 
negozi.ile. Gli uni per mo-

Politica estera 

bi I 1 t.irc la opinio1w pubblica 
intcrnJ, e rendere \.'redibili 
le proprie minacce: gli altri 
per creare il dima di rivo
luzione dilagante che renda 
importante il loro ruolu. In 
questo gioco, possono porta
re i Caraibi al m:.:.o vivo 
per negoziare il Medio O
riente. Sulla pelle dci popo
lì, e sull'orlo dell<1 cata
strofe. 

M iguel Angel Garcia 

Il diplomatico 
con le scarpe di piombo 
e Gli attacchi alla forza 
multilaterale di pace in Li
bano e in particolare a quel
la italiana dimostrano che 
sarebbe assai difficile rispon
dere a una ipotetica doman
da di un lettore o di un cit
tadino. « qual è la politica 
estera del nostro Paese»? 

Perché Jfferrniamo o sco
priamo delle difficoltà a ri
spondere a questa doman
da? Perché la politica esecra 
del nostro Paese semhra es
sert: do\'unque e comunque 
a « metà dcl guado " ~ce! te 
anche coraggiose, finiscono 
per perdersi a mezzo cammi
no e questa paralisi o que
ste titubanzt: finiscono. alla 
breve o .11la lunga, per ren· 
dere ineff 1cace quanto pre
caria qualsiasi ipotesi strate
gica, qualsiasi ruolo pur po
tenzialmenre esistente, come 
molte volte non solo noi ab
biamo affermato. 

L'esempio del Libano (per 
la vicinanza, per l'armarte
nenza a una area così leoata 
alla nostra collocazione fisi
ca, per l'intreccio di proble
mi ivi esistenti I lo dimostra 
in modo inequivocabile. 

L'Jtalia ha gi11srnmente 
partecipato a quella cht· si 
confi~urava al momento co-
mc la possibilità pit1 :1\'an
zaca Ji .1dopcrarsi per Li pa-

ce e per conmhuu'-· tll.1 ::.o
luzione di un vecchio '-' grn 
ve problema (la 4uescionc 
palestinese, ma anche la yuc
stionc « israeli}lna » J, m.1 ha 
finito per limitari.: :1cl una 
prescnz<l militari.: 4ui.:,1a sua 
ambizione. Ora \: e\ idcnk· 
che nel Libano come .litro
ve una presenza militare non 
basta a risolvere prohlerni 
che sono politici in primo 
luogo. E qui denunciamo I' 
c1ssoluca inesistenza cli una 
politica i ca liana in quel I.i di
rezione. Ancora una volta 
non solo il nostro Pae5e è 
totalmente privo di iniziati
va lasciando alla tradiziona
le (per il governo) egemonia 
statumccnse la conduzione 
della danza, ma la cosa si 
aggrava per il fatto che, in 
questo caso, Italia stav:i per 
Europa. Non solo ob~oleta 
diventa quindi la nostra pre
senza, ma tramite questa è 
assente anche l'Europa. E 
siccome non si può pensare 
che paesi come la Francia e 
la RFT accettino ;1 lungo 
questa situazione, il ri-.ulca
to sara (come è già nei fat
ti) la riprc~a di iniziative hi
laccrnli di questi e altri pae
si e l'ulteriore .1ccentu:izio
nc <lclb ine~i~tenza di una 
pol1t1l"1 europea per il ~te
dio Oriente. -9 
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Ma dicevamo che questo, 
pur assai rilevante, non è 
che un esempio. Altri ne po
tremmo fare, come la que
stione delle Falklands Malvi
nas (di cui ricorre il primo 
anniversario del conflitto) in 
cui l'Italia assunse una posi
zione - che pure venne da 
varie parti contestata - ma 
che comunque assegnava al 
nostro paese una presenza e 
un ruolo non limit:1hili ali' 
Argentina. Ma sulla susse
guente questione dei « desa
parecidos » (forse sollevata 
ad arte), nuovamente il Go
verno ha dimostrato una in
capacità o una impossibilità 
o, ancora, non volontà di an
dare avanti, a fondo della 
questione, con tutte le im
plicazioni possihili. 

A noi pare che la logica 
della frammentazione, delle 
avanzate repentine e delle 
altrettanto brusche fermate, 
risponda a una profonda di
visione interna al paese, e al 
governo. Da qui una s?rt~ 
di Ionizzazione per cui s1 
affida (o meglio sarebbe di
re, viene avocata) una parte 
della politica estera al mini
stero della Difesa, altra par
te al Commercio con l'este
ro lchc porta avanti vere e 
proprie iniziative di politi
l"a c~tcra camuffate o filtra
te <la iniziative commerciali 
c<l economiche); infine i I ti
wl arc <lei ministero respon
~abilc porta evidentemente 
a\'anti la propria politica. 
Non si vede alcun coordina
mento da parte dcl Presi
dente del Consiglio. Non 
credi.imo che ciò possa por· 
t•tre a risultati positivi per 
il paese. Per opinione co
mune il Parlamento (quindi 
l'in~icmc delle forze demo
cratiche) potrebbe contri
buire I nel passato questo av
venne, ma ci pare molto im
pallidito il ricordo) a questo 
obictti\'o comune, ma la 
« lottizzazione » imperante 
bruci.i le nostre residue pos
sibilità. 

Marco Marchioni 

Vertice OUA 

''Fate la guerra 
al sottosviluppo'' 

e In questo mese, maggio 
1983, l'Africa celebrerà il 
ventesimo anniversario del
la creazione dcll'OUA, l'or
ganizzazione per l'unità a
fricana, e lo celebrerà dovcn· 
do amaramente riconoscere 
che molte speranze ed illu
sioni sono cadute. 

L'OUA versa infatti in 
una grave crisi. Il fallimento 
del 29" vertice di Tripoli, in 
agosto ed in novembre del 
1982, ha sottolineato il pro
fondo malessere che la mina. 

Dopo vent'anni di indi
pendenza l'Africa è sempre 
sotto il peso di gravi minac
ce economiche, militari e po
litiche, che mettono in pe
ricolo la stessa sopravviven
za dell'OUA, rivelatasi trop
po fragile per non soccombe
re sotto l'urgenza di tutti 
i problemi del continente 
nero. 

Un confronto in atto al
l'interno dell'OUA fra mo
derati e radicali aggrava 
questa fragilità, minandone 
l'autorità e l'efficienza. 

Ciononostante se voglia
mo trarre un bilancio veri· 
tiero e realistico di questi 
primi vent'anni di vita dob
biamo riconoscere che I' 
OUA, malgrado le sue in
sufficienze, può rassegnare 
notevoli meriti. 

L'organizzazione per l'u· 
mta africana nacque nel 
maggio dcl 1963 sulla base 
di un compromesso raggiun
to fra le forze del panafri. 
canismo militante, rappre
sentate da N'Krumah e Sé
kou Touré cd organizzate 
nel « blocco di Casablanca » 
e le forze africane moderate 
del blocco di Brazzaville e 
Monrovia. Da questo com· 
promesso l'OUA ha deriva· 

to caratterisuche e :.tile di
plomatico. 

Secondo gli impegni allo
ra assunti le differenze esi
stenti fra gli Stati africani 
non dovevano mai pregiudi
care l'unità dell'OUA. Così 
è stato e quando si è fatta 
eccezione - una sola vol
ta per l'ammissione della Re
pubblica araba sahariana de· 
mocratica - l'organizzazio
ne è entrata in crisi. 

In un continente diviso e 
disunito, privo di una sede 
comune in cui confrontare 
palesemente tante diversità e 
divisioni, questo impegno 
alla unità appare fondamen
tale se si vogliano arginare le 
pressioni politiche estern~. 
Sulla base di questo impegno 
l'OUA ha infatti potuto es
sere in questi anni una vo
ce autorevole di denuncia 
del colonialismo, del razzi
smo e del sottosvilupo, riu
scendo ad esercitare una no
tevole influenza anche ali' 
interno dell'ONU, favoren
do lo sviluppo di relazioni 
multilaterali fra gli Stati afri· 
cani, promuovendo fra essi 
forme di coordinamenti e di 
cooperazione. 

Ha guadagnato cosl all' 
Africa uno statuto morale, 
che nessun paese singolar
mente avrebbe potuto ave
re. Ha favorito con aiuti 
politici, ideologici, materia
li le lotte anticoloniali sen
za timore di scontrarsi con 
la politica degli Stati Uniti. 

Nel corso della sua atti
vità l'OUA ha vissuto due 
fasi diverse. La prima fase 
è stata quella dell'anticolo
nialismo e della lotta al razzi
smo. La seconda, ancora in 
atto, quella della opposizio
ne al neocolonialismo. E' in 
questa fase che però ha ri-

velato la sua fragilità ed i 
suoi difetti. 

Cosl, accanto ai successi, 
l'OUA deve rassegnare an
che molti insuccessi nei set
tori vitali dello sviluppo e 
della sicurezza collettiva. 

L'OUA, a differenza di 
altri sistemi regionali, non è 
una alleanza difensiva basa· 
ta su un trattato collettivo 
di difesa: è ancora solo una 
sede di coordinamenti della 
politica africana rispetto ai 
soli problemi del continente. 
Per questo la Carta isti
tutiva non impegna gli Sta
ti membri ad intervenire in 
difesa delle vittime di ag
gressioni interne od esterne. 

Il tema dei conflitti in
terni dell'Africa è tema 
strettamente legato alla di
namica dcl neocolonialismo: 
come provano le vicende dcl 
Congo, della Nigeria cd og
gi dcl Sahara occidentale, i 
contrasti e le rivalità delle 
potenze esterne all'Africa si 
manifestano attraverso la ri
valità e l'azione dci governi 
africani. Così avviene per la 
influenza crescente degli 
americani e dei sovietici. 

Su tutto questo la denun
cia dcll'OUA è stata sempre 
assai debole nonostante i 
rischi che corre il continente 
nero. Gli interessi generali 
dell'Est e dell'Ovest in A
frica sono troppo grandi cd 
importanti per sperare in 
una loro fine spontanea e 
gratuita. E' necessario per
ciò che l'Africa organizzi una 
difesa comune ed un rilan
cio della sua indipendenza 
globale e della sua autono
mia. 

Inadeguata è stata l'azio
ne dcll'OUA anche sul ter
reno economico. L'Africa ha 
grandi ricchezze cd impo
nenti risorse eppure è an
cora il più povero continente 
dcl mondo ed ospita 22 dci 
31 paesi peggio nutriti. Sul 
terreno dello sviluppo c'è 
molto da fare per l'Organiz
zazione africana. Un buon 
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inizio è stata la prima con
ferenza economica africana 
di Lagos nell'aprile del 1980 
con l'adozione del « piano 
d'azione di Lagos per lo 
sviluppo africano dal 1980 
al 2000 ». Su questa strada 
bisogna continuare. 

L'art. 3 della Carta dell' 
OUA consacra la posizione 
del non allineamento per tut· 
to il continente. Non tutti 
gli Stati sono però rimasti 
fedeli a questo impegno. 

Nella celebrazione del pri
mo ventennio di vita si im
pone dunque l'esigenza di 
aggiornare la Carta dell' 
OUA. Il panorama africa
no è cambiato. Nel 1963 l' 
accento fu messo sugli Stati 
da costruire e sulle garanzie 
della loro indipendenza. Og
gi è diventato prioritario il 
Eroblema dello sviluppo, si 
impongono i problemi della 
giustizia sociale e della li
bertà: l'accento deve essere 
messo non più sugli stati 
ma sull'uomo africano e sul
le sue libertà. 

Nel 1963, come ha scritto 
Nyerere, la Carta dell'OUA 
guardava alle classi africane 
dominanti per proteggere 
contro il colonialismo i loro 
interessi e la loro sicurezza: 
oggi è necessario garantire le 
masse africane contro la vio
lenza di molti capi di staco. 

Inoltre è necessario ag
giornare la filosofia econo
mica dell'OUA per abilitarla 
alla costruzione, graduale e 
paziente, di istituzioni cen
trali come una unione mone
taria, un mercato comune, 
un alto comando militare 
africano, strumenti ormai ne
cessari anche per l'Africa. 

Insomma nel maggio del 
1983 si pone il problema di 
rilanciare l'OUA nell'inte
resse degli africani e della 
convivenza mondiale, dotan
dola di nuovi strumenti po
litici, economici e militari. 

Luciano De Pucalis 

Disarmo 

Il ''freno'' atomico 
dei vescovi USA 

e La lettera pastorale dei 
vescovi americani <( La pos
sibilità della pace. La pro
messa di Dio. La nostra re
sponsabilità » sulle conse
guenze e le implicazioni di 
una guerra nucleare, dal 14 
aprile è nota in una terza 
stesura. La sua approvazio
ne definiti va avverrà duran
te un'assemblea « straordi
naria » dell'episcopato ame
ricano a Chicago il 3 mag
gio. Questo documento, dal 
luglio 1981 quando una spe
ciale commissione della chie
sa cattolica americana ha co
minciato a lavorarvi, è al 
centro di un ampio dibattito 
fra i politici e fra gli stessi 
fedeli. Il 18-19 gennaio scor
si è stata largamente esa 
minata in un incontro sen
za precedenti in Vaticano 
fra i vescovi americani e al
cuni dell'Europa Occidenta· 
le direttamente interessati al 
problema del riarmo atomi
co. In particolare il presi
dente dei vescovi cattolici 
della Germania Federale, 
cardinale Joseph Hoeffner, 
si era rivolto già il 31 ago
sto 1982 al presidente dell' 
episcopato americano mons. 
Johan Robert Roach per con
vincere i suoi confratelli a 
ammorbidire talune posizio
ni come il rifiuto del « pri
mo colpo » in caso di guerra 
nucleare. I vescovi teleschi 
- aveva scritto Hoeffner -
sono ben coscienti dei rischi 
connessi con l'accumularsi 
di un potenziale nucleare che 
già oggi potrebbe distrug
gere il genere umano. Ma, 
« in questo contesto non 
dobbiamo ignorare l'altro 
versante del problema e cioè 
che tale minaccia favorisce 
una crescente disposizione 
di vasti settori delle nostre 

popolazioni, intimidite dal 
dibattito nucleare, ad un at
teggiamento di resa e sotto· 
missione verso un'eventuale 
dittatura totalitaria ». L'e· 
spressione dittatura totalita
ria allude al timore di un 
attacco da parte dell'Unione 
Sovietica. Altro punto da re
visionare, per Hoeffner, l'in
citamento all'obiezione di 
coscienza contro ogni forma 
di guerra convenzionale o 
nucleare. « Noi vescovi te· 
deschi dobbiamo tenere a 
mente che i soldati della 
Germania Federale - pro
segui va Hoeffner - sono 
sotto il comando americano 
nel oontesto delle forze al
leate integrate e perciò sono 
direttamente coinvolte nella 
realizzazione della strategia 
del "deterrente" (o dissua
sione nucleare, avere più ar· 
mi per scoraggiare l'altro a 
attaccare. ndr) ». 

La Casa Bianca, natural
mente, si era unita subito a 
queste pressioni ecclesiasti
che tedesche, preoccupata 
per le conseguenze delle po
sizioni dei vescovi america
ni su larghe fasce di eletto
ri. Il primo febbraio 1983 il 
ministro alla difesa Wein
berger's assicurava al con
gresso degli Usa che « la 
politica dell'amministrazione 
Reagan non è tale da non 
utilizzare in nessun caso i 
missili per distruggere popo
lazioni (civili) ... In altre 
parole, queste testate nuclea
ri sono orientate solo contro 
obiettivi militari. Queste 
pressioni hanno ottenuto il 
risultato che mentre nella 
seconda « bozza » di lette
ra si chiedeva di « bloccare ,. 
la ricerca e l'installazione di 
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nuove armi nucleari adesso 
nella terza bozza si parla più 
genericamente di <( frenare » 
1a ricerca e la produzione di 
questi ordigni distruttivi. 
Inoltre, è stata accettata l'i
dea che sia lecita la risposta 
nulcleare contro chi, a sua 
volta, l'abbia usata per pri
mo. Tolte queste concessio
ni i vescovi americani non 
hanno cambiaco, nella sostan
za, la loro posizione netta 
contro la logica della guer
ra atomica. Ne fà fede que
sto passaggio della prefazio
ne alla terza bozza della let
tera: <(Noi aborriamo il con
cetto di iniziare una guerra 
atomica seppure su una sca
la ristretta ». Tuttavia, <( e
siste un serio obbligo morale 
di sviluppare strategie difen
sive il più rapidamente possi
bile per precludere ogni giu
stificazione all'uso di armi 
nucleari in risposta a attac
chi non nucleari ». Sì alle ar
mi convenzionali per evita
re il peggio: il ricorso al nu
cleare. Al tempo stesso, i 
vescovi hanno ribadito di 
non credere alle assicurazio
ni di Weinberger. Infatti, su
gli effetti indiretti della di
struzione di obiettivi civili 
con armi nucleari hanno os
servato: « Il numero di ci
vili che sarebbe ucciso in 
conseguenza di questi attac
chi (in Urss e in altre parti 
del mondo, ndr) sarebbe or
rendo ». Alla luce di ciò i 
vescovi americani insiste· 
ranno sul loro appoggio alla 
riduzione bilaterale degli ar
mamenti e sull'educazione a 
una concezione pratica della 
vita non violenta e a <( ser
vizio » degli altri. 

Non a caso l'arcivescovo 
di Chicago, Joseph Bernar
din, ha potuto osservare che 
questa terza lettera <( non 
ha perduto il suo carattere 
profetico e la sua forza mo
rale sostanziale ». 

Maurizio DI Giacomo 
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Proposta di legge 
de/Ja Sinistra Indipendente 

Per una nuova 
cultura ecologica 
e Pcr illi1..i.1tìva della sena 
trice Carla Rava1oli (insieme 
ai senatori Giglia Tedesco, 
Giovanni Spadolini, Marghe
rita Boniver, Elia Lazzari, 
Mario Gozzini) è stato pre· 
scntat<' nei gi0rni -;corsi al 

Srnnro 11 disegno di legge 
« Disposizioni per la pro
mozione di una cultura eco
log1ca ». La normativa si 
propone di intervenire in un 
settore, quello dei danni pro
\•ocati sull'ambiente dalle più 

Un crociano 
di provincia 

Alla figura e all'opera di Domenico Petrini - criuco 
letter;1rio reatino spentosi a 29 anni nel 19 30 - è stato 
dedicato un convegno che si è svolto a Rieti nei giorni 
16-17 aprile, organizzato dall'amministrazione comunale 
di Rieti in collaborazione con l'Università dell'Aquila. 
Il convegno - « Domenico Petrini e la cultura degli 
anni '20 » - ha visto la presenza di illustri studiosi come 
Umberto Bosco e Natalino Sapegno, del Rettore dell'Uni-
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disparate forme d1 inquina
mento, in cui il nostro pae
se è particolarmente in ritar
do sia come coscien1.a del 
singolo sia come sensibilizza· 
zione dei pubblici pmeri . 

Senza sviluppare mega 
pro~etti che si rivelerebbe
ro poi puntualmente impra· 
~1cabili, il disegno di leggc 
111 questione punta come pri· 
mo passo 11 ridurre pcrlome 
no i danni Ji un inquiname
to i cui risultati ~ono sotto 
gli occhi di tutti : città piene 
di rifiuti , norme iyìcnico 
s<initarie disattese, sìtuazio 
ne catastrofica di boschi 
Cllmpagne (" fiumi. Il disegno 
di legge si propone di agire 
su ere livelli fondamentali: 
il primo destinato all'educa· 
z10nc e sensibilizzazion1.: pub· 
hlica, in modo da modifica 
rc i comportamenti indivi 
duali (è notorio, infatti, che 
l'inquinamento da rifiuti è 
dovuto in buona parce ali' 
incuria del singolo) e per 
que~to è previsto un inter· 
vento nelle scuole, attraver
so gli Enti Locali e. natu· 
ralmente, sfruttando il gros
so impatto che possono ave· 
re sull'opinione pubblica i 
mass-media. 

Il secondo livello è quel
lo <lell'inccnrivazione della 
raccolta e dell'uso più ni· 

zionale, da parte della col · 
lettività, sia dei rifiuti pro. 

doni quotidianamente, sia di 
quelli già da tempo accumu 
lati nei luoghi pubblici. 

Il terzo livello di inter· 
vénto è quello della limill· 
1ione di prodotti che costi· 
tuiscono la massa più ingoM· 
brantc e più dif ticilmcntc 
diminabile dei rifiuti. Ci si 
riferisce, 4uindi a prodotti 
ad alco tasso di inquinamcn· 
ro come la plastica e i cosi· 
detti « vuoti a perdere » bot· 
tiglie, barattoli. ccc.). 

In conclusione, il disegno 
di legge - come si ricaw 
dalla SU<l stessa titolazione -
prevede soprattutto una mo· 
dificaz1one a livello cultura· 
le du s1nr0li come della col 
lettività. E' infatti solo pren· 
dendo coscienza dell'enormc 
importanza che riveste nel 
nostro JMese il problema eco
log1co, che si pu(> cercare di 
invertire la tendenza in at· 
to E tanto più questo è 
vero se si pensa che le legi
slazioni d1 molti paesi euro
pei I l),mimarc<1. Francia, 
RFT, Belgio) sono sicura· 
mente pii1 avanti di n01 e, 
in pane. hanno già messo 
in pratica provvedimenti si· 
mili a quelli stahiliu dal di 
segno di legge ora presenta· 
co al Senate> 

Massimo Garritano 

versità dell'A4uila e di numerosi docenti <ldla facolrn 
di lettere di quell'ateneo. Da segnalare tra l'altro anche 
l'intervento del professor Alberto Mario Cirese che fu 
promotore, oltre venti anni fà, del primo convegno su 
Domenico Petrini. 

Era pre$ente anche Luigi Anderlini, autore del primo 
saggio che alla fine degli anni '50 mise in luce il signi· 
ficato, le tensioni politiche, morali e letterarie che contri· 
buirono a dare corpo all'opera critica di Domenico Pe· 
trini, « un crociano di provincia ma con la testa in Eu· 
ropa, un liberale inquieto amico di Gobcui, un critico let· 
tcrario che nelle ricerche di stilistica tenta d1 individuare 
il cunicolo oscuro entro il quale passerà la letteratura irn
lìana degli anni '30 ». 
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Media 

Uno scenario 
senza la Rai 
e Quel che è successo ,1!1.1 
Camera - la bocciatura Ji 
tutte le proposte della com· 
missione di vigilanza sulla 
Rai-Tv - è indicativo: non 
ranro per quanto riguarda gli 
equilibri parlamentari, scon
volti dai franchi tiratori, 
quanto per il futuro stesso 
della Rai-Tv. immediato e 
più lontano nel tempo. I 
politici riuniti nella commi~
sione sono la prova della 
confusione e dell 'incerten.a 
che circonda l'azienda (inte· 
sa pur sempre, in realtà, co
me un ministero o un carroz· 
zone governato dai partiti). 
La questione è delicata. Si 
trattava. in comm1ss1one, 
ma si tratta ancora, di capi· 
re come e quando deve esse· 
re regolamentato, razionaliz-

Z•ltO, organizzato il « sistema 
misto» della comunicazio
ne in I talia. C'è soprattutto 
un punto che suscita di
versità di opinioni e lotte. 
Concerne la possibilità, o 
meno, per le reti private, di 
trasmettere sull'intero terri
torio nazionale, scavalcando 
in norme codificate più che 
nei fatti (già avviene), le di
sposizioni sull'ambito locale. 

Sarebbe facile se a fare 
braccio di ferro, dal punto 
di vista dei princìpi e delle 
regole del gioco da stabilire, 
fossero da una parte i fautori 
del libero etere e dall'altra 
i sostenitori di un etere pub
blico ben protetto, privile
giato. Al centro delle discus
sioni, e del confronto, non 
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c'è, come si potrebbe pen
sare, l'interesse del paese. 
con il suo diritto a sapere, 
essere informato, poter con
tare su una chiara documen
tazione di fatti e di idee, mi
surare i conflitti sociali al 
di là delle cdlofanature ideo. 
logizzantì S1 discute, o me· 
glia si lmga. per avere la 
conferma o per immaginare 
wne di influenza dei sin
goli partiti. In ciò si realiz
Z•l il vero, e non ipocrita, 
pluralismo partitico : il ten
tativo di spezzare la nostra 
società in tanti satelliti da 
;tggiudicarsi e da ispir.ire. 

C'è chi pu.nta sulle cmit· 
ccnti private per farsi sen· 
rire meglio. nggirando le 
complesse fortificazioni ce· 
mcntate di lottizzazione ali' 
interno della Rai-T\·. C'è chi , 
ciecamente, si .1ggrappa alla 
stessa Rai-1\·, per non forsi 
manc:ue il ccrreno sotto i 
piedi Sono entrambe posi
ziom < po itichc » nel scn· 
so peggiorativo dcl termine. 
Infatti, le emittenti pri\·ate 
italiane sembrano seguire, 
con le loro difficoltit e i col
pi che mettono a segno, una 
linea d1 integrazione com
merciale con altre attività, 
ed1roriali o imprenditoriali 
in un ambito più vasto lii 
costruttore Berlusconi e la 
sua vocazione televisiva). 
Praticano e pr.uicheranno 
scelce dettate dall'opportu· 
nità, dalle condizioni di mer
cato, dal flusso in crescita 
o in diminuzione della pub
blicità, e user.inno i politici 
come ha fotto Tortora nel 
suo brillanre • Cipria ~ di 
Retequattro. ovvero inci
priandoli e facendogli cantare 
un motivetto d'altri tempi. 

Anche quando le emitten· 
ti private uscir.mno sul pi.1-
no della informazione, non 
staranno certo a farsi dare la 
velina da questo o quel par
tito, adopereranno le nottz1e 
come lo spettacolo, e cioè 

a!Jo scopo di imbottirsi di 
tutta la pubblicità possibile. 
Andranno avanti per la lo
ro strada e potranno. al 
massimo, autoregolamentarsi, 
imporsi dci limiti, decide
re che non vale la pena di 
mangiare tutta la torta alla 
Rai-T\·. Della legge non han
no bisogno e non la solle· 
citano con convinzione; sem
plicemente, hanno già vinto 
la loro battaglia, agendo in 
concreto il loro business 
sull'intero territorio naziona· 
le. Solo l'alto costo di un 
telegiornale li frena - per 
quanto? - dal tentare b 
stessa operazione che hanno 
portato a compimento con 
i film, i telefilm e, ovviamen
te. con la pubblicità . 

La Rai-Tv, costretta a 
competere con le private e 
a dare battaglia con i « Via 
col \•ento » e con grosse tra· 
sm1ssioni in grado di fare 
ascolto. è un simbolo di po
tere per i partiti. Essi la ve· 
dono come vedono l'Eni o 
un altro ente di Stato; ma 
finora l'hanno imbottita di 
fiduciari spesso senza talen
to e talvolta così poveri di 
idee da far diventare l'a· 
zienda una sorta di batta· 
glione di disciplina. E' un 
simbolo invecchiato. La R:ii
T v non è più sola, non ha 
il monopolio e non si è rifor· 
mata in senso produttivo. Il 
potue che dispensa. si è im· 
miserito. C'è qualcuno che 
se la sente di dire che l'azicn· 
da serve a rendere più forte 
una politica culturale piutto· 
sto che un'altra? o che, occu· 
pandone spazi, sia garanti· 
ta J'affermazione di una po
sizione contro un'altra po
sizione? o che abbia effi
cacia reale sul piano della 
propaganda in tutti i suoi 
aspetti? Queste cose le pos
sono pensare solo coloro 
che non hanno dimestichez
za con i mass-media, e che 
- dietro le parole - mi -13 
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rano a scopi diversi: avere 
posti ove collocare clienti, 
amici, funzionari di partito 
caduti in disgrazia o stanchi. 
La Rai-Tv è una salsicci.1 
gonfia principalmente dei 
suoi problemi e della fru
strazione dei suoi dipen
denti, questa in buona par
te dovuta alla incapacità del
l'esercito di dirigenti che i 
poveri dipendenti hanno sul
la testa, oltre che sulle sca
tole; un esercito buono in 
molti suoi esponenti solo a 
disperdere energie e a spec
chiarsi nel proprio, infantile 
narcisismo. 

Sarebbe sciocco interpre
tare certi segnali - gli in

dici di ascolto di « Via c0l 
vento» - come tesumo
nianza di una ripresa pro
mettente. Sono buoni colpi, 
fatti che confermano la qua
lità di un film, episodi de
stinati a restare senza segui
to. Meglio e soffermarsi sul
la drammaticità della crisi. 
Per la prima volta, si può 
tracciare uno scenario ine
dito, senza la Rai-Tv. Pen
sate. Niente più la voce del 
padrone nelle sue diverse 
reti e testate. Di colpo, 1e 
emittenti private (che stan
no reclutando persino i vec
chi divi della Rai) avrebbero 
il modo di rimpiazzare il 
vuoto. Nessuno si strugge
rebbe di nostalgia per la 
faccia di qualche mezzobusto 
o per ie sedute psicostupide 
di Sandra Milo. Il bolletti
no meteorologico lo illustre
rebbe, si spera in maniera 
più stringata, il solito Ber
nacca da Cana1e 5 o 2001. I 
politici, dentro e fuori la 
commissione di vigilanza, de
vono porsi questo scenario 
e chiedersi da dove e come 
potrebbe ricominciare un se
rio servizio pubblico. Il se
guito, nostro, alla prossima 
puntata. 

Italo Moscati 
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Mostre 

Il riciclaggio 
dell'ovvio 
e Come si fa a dire che 
cos'è una «generazione post
moderna »? Si entra nel Pa
lazzo delle Esposizioni di Ro
ma, dove ha luogo una mo
stra dedicata all'attuale situa
zione artistica e ci vengono 
incontro spezzoni di pop-art, 
di arte povera, di arte con
cettuale, con quel tanto di 
manipolazione del mondo dei 
mass-media, rotocalco, tele
visione, pubblicità, quel tan
to di arcaismo o di rarefazio
ne che contraddistinsero que
sti movimenti. Siamo colti da 
quel lieve effetto di capogi
ro che dà il « déjà vu », dal 
senso di uno spaesamento in 
altri anni e tempi, già vissuti. 

Il ricordo, la memoria han
no sempre valore positivo, 
migliorano indiscutibilmente 
situazioni, cose, persone, for
se perché si proiettano nell' 
assenza. Ma la presenza rea
le di un oggetto che reincar
na materialmente la nostra 
memoria non può che risul-

tare peggiorativa. Un po' co
me spesso capita al film, che 
pretenda di sostituire le im
magini di un romanzo già 
letto. 

Sarà vero allora, che que
sta generazione è peggiore di 
quelle che la precedono, co
me la maionese in tubetti, ri
spetto a quella fatta in ca
sa? O siamo noi ad essere 
disturbati dalla memoria di 
esperienze già vissute? 

E d'altra parte, la genera
zione attuale vive con un mi
sto di voluttuosa ingordigia 
il processo di riappropriazio
ne di modelli, che non ha sa
puto inventare - ma infan
tilmente e giocondamente 
manipola - o non è capace 
di far altro, né sa come usci
re da un vuoto di prospetti
va sul futuro? 

Questa serie di interroga
tivi non ha ancora trovato 
soddisfacenti risposte. 

Certo, anche per il maggio-

re teorico europeo della 
«condizione post-moderna», 
Jean François Lyotard, men
tre ha cessato di esistere il 
concetto storico di moderni
tà, perdura ancor oggi la 
spinta di un sistema moltipli
cabile, che secondo il prin
cipio della reiterazione tipi
co dei mass-media, ripete le 
immngini delle immagini sem
pre più ipertrofiche o più 
svuotate. 

Dunque, condizione essen
ziale del post-moderno è in
nanzitutto quella di non in
ventare nulla, ma di ripro
porre, semmai, in un presen
te dove immaginazione e real
tà si sono fatte pericolosa
mente coincidenti, un passa
to semanticamente e ideolo
gicamente svuotato. 

Un prol-lema analogo lo ha 
affrontato Guttuso di recen
te, esponendo a Castel Sant' 
Angelo il grande quadro: 
« Spes contra spem ». Anche 
Il, pur scandendo allegorica
mente tre tempi: passato, 
presente, futuro, a livello di 
narrazione figurata, il dipin
to fa registrare piuttosto una 
!'Orta di loro coincidenza, che 
non serve affatto a riscattare 
in speranza, ossia in futuro, 
ciò che il passato è stato, ma 
crea un gioco di specchi in 
cui anche il presente resta 
intrappolato. 

Sarà per questo che anche 
la pittura di Guttuso, sia pur 
tanto diversa, si ripete come 
quella dei più giovani, come 
effetto svuotato, come vuo
to accademismo, che ha per
duco ormai il connotato della 
realtà e cosl facilmente sci
vola nel cartellone pubblici
tario o nell'af fiche? 

No, forse non è per que
sto, la colpa invece è dei 
tempi, che lavorano a lima
re le differenze, e di un cer
to compiacimento nostro an
che, nel dichiarare e ricon
fermare un malinconico pre
sente, in cui volentieri cro
gioliamo. 

Giovanna Dalla Chiesa 
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LETTERE 
------------------1 rea. di tutte le grandi vicende di terro

rismo : e cioè che i mandanti e sovente 
anche gli esecutori materiali. non sono 
stati mai identificati e che quindi non 

La verità 
sulle bombe 
di Savona 
Caro Direttore. 

nel mese di novembre di nove anni fa, 
all'indomani di una solenne manifestazio
ne partigiana dentro lo stabilimento ltal
s1der (la vecchia • llva • di Gin Bevllac
qua e degli scioperi antinazisti degli in· 
verni del ·44 e del '45) scoppiava nel 
Palazzo della Provincia la prima bomba 
dell attacco terroristico contro la città 
di Savona . 

Sono note le vittime e le distruzioni 
provocate, nonché l'effetto psicologico 
prodotto sulla popolazione dal disegno. 
Quasi sperimentale nella sua novità e 
coerenza, di • piegare con il terrore • 
una comunità cittadina: effetto prima 
di paura ma poi - con una crescente 
svolta innescata dall'esempio dei paren
ti degli scolari della scuola media • Gui
dobono • devastata da un secondo atten· 
tato - di reazione sempre più attiva 
della popolazione. in testa alla quale fu
rono i lavoratori. Tale reazione nel mo
mento più drammatico della vicenda coin· 
volse la totalità della comunità cittadina 
in una mob1litaz1one di • vigilanza attiva 
e di massa • che rappresentò, per una
nime riconoscimento. un esempio ori· 
• ir ;ile mai verificatosi in Italia . 

l"'ue aspetti di quella esperienza van-
1 ' ancora oggi sottolineati : 

• la sintesi che si è realizzata fra 
n1omPnto della • spontaneità • organizza
ti\ a dei lavoratori e il momento della 
• direzione consapevole •. Tale sintesi si 
realizzò unitariamente nel Comitato pro
vinciale antifascista ma i punti di forza, 
per ragioni oggettive, furono l'ANPI e il 
Partito Comunista: 

- l'esperienza di fraternizzazione atti
va fra popolazione organizzata In strut
ture democratiche e forze di polizia. sul 
terreno della difesa concreta dell'ordine 
democratico. Si attuò. cosi. con succes
so una forma inedita di collaborazione o
perativa dove. di fatto. l'indirizzo politi
co era attuato dal movimento democra
tico e la funzione tecnica dalle forze di 
polizia. in una situazione di grave caren
za, fatta di inefficienza tecnica e di re
sistenza e confusione politica manifesta· 
te da parte di tutte le autorità statali pre
Poste 

Ma per tornare all'immediato, che cosa 
rimane aperto in questa vicenda, otto an
ni dopo? Prima di tutto, mi pare, la 
constatazione che anche per questo gra
ve e singolare episodio del terrorismo 
nero ha funzionato la regola, quasi fer-
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si è mai arrivati In fondo alla verità, pur 
ìn presenza di tante inchieste e processi 
clamorosi. 

In Italia. sovente. si comincia a rasse
gnarsi a combattere contro Il terrorismo 
una guerra di posizione. Cosl una realtà 
abnorme e per tanti aspetti terrificante 
diventa • normale • per effetto di una 
forma particolare di • abitudine di mas
sa •. che offusca e ottunde quello che è 
il fondamento di ogni democrazia: la vi· 
gile consapevolezza individuale e collet· 
ti va 

Questo fenomeno, mi pare. in qualche 
misura si riscontra anche a Savona; si 
guardi per esempio alla reazione che si 
u avuta in alcuni ambienti e gruppi citta
dini. che otto anni fa erano tutti mobi
litati attorno al Comitato antifascista. 
quando è giunta la notizia dal Consiglio 
Superiore della Magistratura relativo al 
caso del procuratore Boccia. Ci si soffer
ma e magari variamente si ricama sul 
caso singolo, di per sé non rilevante se 
non per i risvolti privati, e non si coglie 
lo si finge di non voler cogliere) il pro
blema politico che il caso indirettamente 
ripropone: quello relativo, ad esempio, 
alla denuncia documentata e responsabl· 
le che il Comitato antifascista, con un 
consenso unanime, ha compiuto sulle 
gravi e generalizzate carenze e resi· 
stenze verificatesi allora in tutte le strut· 
ture statali preposte all'ordine pubblico 
della provincia. a cominciare dal Prefet· 
to e dagli ambienti della magistratura, in 
documentate memorie presentate in quei 
giorni a tutti I ministri competenti. 

E ancora le conferme clamorose che i 
fatti e le vicende successive hanno da· 
to a quelle denunce. 

Ma anche l'assenza di ogni risultato. 
sia in ordine a misure di intervento nel 
confronti di quanti - in quei giorni -
presiedevano a quei delicati • servizi 
pubblici •. e che sarebbero state anche 
ragionevoli misure di rinnovamento. d~
gli apparati statali della no.st~a c1.tt~. r.'· 
velatisi quanto meno assai 1neff1c1ent1; 
sia in ordine - e ciò è ben più grave -
alla mancata • scoperta della verità •, 
con le deludenti anche se, a quel che sap
piamo, necessitate archiviazioni. dispo
ste per tutta la vicenda. Ma quell'archivia
zione fu un atto di impotenza dichiarata 
di giungere alla verità. impotenza che -
per bocca dei magistrati incaricati di 
riaprire l'inchiesta cinque anni dopo I fat
ti e nella stessa sentenza di archivia
zione - fu addebitata al modo gravemen
te discutibile col quale furono condotte 
le indagini al momento del fatti, come 
del resto il Comitato antifascista aveva 
denunciato sin dall'inizio. 

Ma come non vedere che. ogni qual· 
volta la magistratura deve registrare si· 
mili • sconfitte •, rischiano di essere vul
nerate le garanzie fondamentali di ogni 
cittadino in uno stato di diritto, e lnsle· 
me la tutela della civile convivenza. tan
to più essenziale trattandosi di presunta 
attività terroristica? 

Detto questo. resta il fatto che non s1 
tratta tanto oggi di proporre la riapertu 
ra di indagini che tecnicamente non sia
no riaprlbili o di chiedere la testa di que
sto o quel magistrato per • dare una 
soddisfazione •. 

Del resto il Consiglio Superiore della 
Magistratura è oggi più che mal autore
vole sotto la guida del Presidente Perti 
ni che, anche di recente, ne ha difeso I' 
impegno responsabile esplicato nell'eser 
cizio della funzione di autogoverno demo
cratico della magistratura e che - va 
ricordato - ebbe un peso determinante 
anche nella riapertura delle Indagini. li 
C.S.M. ha svolto e continuerà a svolge
re l'azione che ha ritenuto necessario in
traprendere anche nei confronti della 
magistratura savonese. dove peraltro ci 
sono giovani ed anziani magistrati capaci 
ed autorevoli. 

Per quanto cl riguarda, si tratta di 
trovare la strada più adatta perché, alla 
più che giustificata richiesta di • andare 
in fondo • nella ricerca della verità sul· 
le bombe a Savona. sia data una rispo
sta credibile: nelle forme tecnicamente 
praticabili e tenendo conto anche degli 
agganci che tale vicenda potrebbe avere 
con altri fatti di terrorismo e con la 
stessa P2 (cosl come è emerso nella 
vicenda dell'ltallcus). 

Giovanni Urbani 
(Savona) 
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UN MONDO GIUNTO ALL'ORLO 
DELLA ROTTURA 

di Giampaolo Calchi Novati 

e Il confine fra la guerra e la pace sta facendosi sem
pre più sfumato. E non solo perché si moltiplicano nel 
mondo, in aree periferiche ma non troppo, i conflitti e 
le crisi, ma perché le superpotenze si fronteggiano bran
dendo apertamente la minaccia delle armi. Malgrado 
l'Onu I! i progressi che in teoria ha fatto in questi anni la 
teoria della coesistenza, la regola è l'uso della forza. Sono 
possibili due chiavi di lettura: un mondo giunto all'orlo 
della rottura per la confrontazione a tutto campo di Usa 
e Urss. che non si perdonano nulla e che si sfidano ovun
que per interposta persona, o un mondo che con la 
perdita dell'egemonia delle grandi potenze ha smarrito 
l'asse portante, riduttivo ma efficace? Paura, malafede e 
impotenza, scrivono i grandi analisti americani smarriti 
davanti all'urto polemico fra Reagan e Andropov e all' 
assenza di ogni verosimiglianza nelle accuse reciproche. 

Nella sua struttura più lineare il bipolarismo aveva 
la pretesa di ricondurre tutte le cause di contrasto al con
flitto maggiore sulla base di un assunto che era insieme 
di superiorità riconosciuta e di capacità di mediazione. 
E' difficile dire quando e perché questa duplice funzione 
del rapporto al vertice si è inceppata. Ormai è rimasto 
solo lo scontro. E l'uno e l'altro dei due «grandi » ha 
tutto l'interesse ad esasperare i toni al limite della cre
dibilità, giacché in questo modo si screditano anche le 
offensive altrui. Senonché la dichiarata inconciliabilità 
autoalimenta la propria aggressività in una spirale che 
sta attentando, con effetti che sarà comunque arduo an
nullare, alla stabilità e al corretto funzionamento dell' 
interdipendenza. 

Paradossalmente, l'unico terreno in cui Usa e Urss 
sono sicuramente impegnati a sopraffarsi è quello degli 
armamenti, che a rigore sarebbero un mezzo e non un 
fine (e tanto più un fine politico). Quello degli arma
menti, però, è anche il solo argomento in cui Usa e Urss 
sono impegnati nel contempo in un negoziato, anche se è 
dubbio se si tratta di un negoziato serio e soprattutto 
se attraverso il negoziato è stato ripristinato quel livello 
minimo di reciprocità che consiste nell'accettazione della 
legittimità e possibilmente del rango della controparte. 
Forse ha ragione chi considera che la questione del con
trollo degli armamenti è stata sopravvalutata, visto che 
di per sé non è mai stata in grado, neppure nei momenti 
più positivi del meccanismo, di sciogliere da sola delle 
tensioni, essendo servita tutt'al più a sancire una fase di 
convergenza. E' certo che tutti gli altri strumenti di con
ciliazione o di compensazione sono stati abbandonati o 
sabotati . Le Nazioni Unite non riescono più a entrare in 

partita, la Csce è una scatola vuota, gh stessi organismi 
multilaterali sono l'occasione più di contraddizioni che 
di concertazioni Se mai le hanno avute in passato, né i 
blocchi né i rapporti infrablocchi dispongono delle risorse 
e dell'autorità per gestire le crisi che scoppiano nume
rose un po' ovunque, per lo più nelle zone di contatto 
o di frizione, attraversando tuttavia a vario titolo gli 
schieramenti comolidati. 

La difficoltà di ritrovare una logica unitaria è aggrav<I· 
ta dal fatto che - al di là di tutte le forzature - il 
duopolio è obiettivamente inadatto alla situazione che si 
è creata. Usa e Urss danno l'impressione di «cercare» il 
nemico più familiare anche là dove con tutta evidenza 
sono altri i motivi dell'instabilità o di un rovescio. E' così 
nell'America centrale per gli Stati Uniti ed è stato cosl 
per l'Ur:.s in Afghanistan. D altra parte, non fosse che 
per la sovrappo:.izione della Cina come « terzo» grande, 
gli equilibri più semplici retti sul confronto dei due 
apparati non sono più riproducibili. E' chiaro che que
sta dispersione inquina lo scenario del Sud-Est asiatico 
in cui più presente è la rivendicazione di Pechino, ma 
anche il negoziato sul disarmo ne risente, da quando, pur 
assenti dal tavolo delle trattative, cinesi (e giapponesi) 
da un lato e franco-inglesi dall'altro non possono più 
essere ignorati. E come caso estremo di un sistema alla 
deriva c'è il Medio Oriente, in cui la « terra bruciata » 
operata dalla politica irresponsabile di Israele ha sl pres
soché escluso l'Urss e le forze percepite da Reagan come 
« eversive», ma fomentando un processo di distruzione 
che è ben lungi dal produrre assetti in qualche modo 
soddisfacenti. 

I non allineati sono spiazzati, costretti a chiedere una 
pausa per non cs:.ere travolti, ma anche i margini di ma
novra dei medi e degli intermedi dentro le alleanze sono 
drasticamente compressi dalla tensione generalizzata. La 
Francia? La Germania? Persino l'Internazionale socialista, 
a cui qualcuno, con il delitto nella sede della sua riunione. 
può aver voluto ricordare brutalmente di non farsi illu
sioni? I tentativi per salvare almeno la dignità sono 
più deboli che mai. Per reazione altri, l'Italia per esem· 
pio, accentuano la dipendenza, fanno una scelta di cam
po che sembra destinata a ritagliarsi una parte in un 
mondo che si considera definitivamente diviso e ostile. 
Puntualmente, anche nel caso dell'Italia, la dimensione 
militare prende il sopravvento sulla dimensione politica. 
Salvo meravigliarsi che - innescata da una pratica che 
non è solo « retorica » - la conflittualità debordi dive
nendo del tutto ingovernabile. 
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A colloquio con ALTIERO SPINELLI 

Sul filo del terrore ''equilibrato'' 
Diversi poli di tensione, 
di crisi, 
molte " guerre locali " : 
nel medioriente, 
nel Golfo persico, 
nel Centro America, 
nel Corno d'Africa, .... . 
Ciascuno potenzialmente 
capace di spezzare 
definitivamente 
il fragile " equilibrio " 
tra Est e Ovest. 
La paura 
di uno scontro atomico 
tra le due massime 
potenze nucleari 
si sta diffondendo, 
particolarmente in Europa, 
essendo il vecchio 
continente 
l'area più direttamente 
coinvolta nell'attuale, 
difficile, a tratti 
impossibile dialettica 
tra Urss e Usa. 
Quale lettura si può fare 
di questa situazione? 
Di ciò abbiamo parlato 
con Altiero Spinelli. 
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di Bijan Zarmandili 

e Abbiamo avuto una lunga, piace
vole conversazione con Altiero Spinel
li, deputato al Parlamento Europeo do
po aver ricoperto per diversi anni 
incarichi ad alto livello in seno agli or
ganismi della Comunità Europea. Per 
competenza e per esperienza di lavo
ro e di studio Spinelli riesce ad offri
re al suo interlocutore una visione 
generale ed esauriente dell'andamento 
dei rapporti che attualmente intercor
rono tra le potenze e tra i diversi Pae
si, dentro e fuori dei blocchi. 

Sin dalle prime battute, Spinelli ha 
voluto precisare la propria autonomia 
rispetto al panorama delle posizioni og
gi individuabili nel mondo politico ita
liano, a nostro giudizio in generale de
terminate da una scarsa attitudine allo 
studio e alla elaborazione delle que
stioni internazionali. Il suo diffuso di
scorso ha preso quasi l'andamento di 
un monologo sui diversi mali che af · 
fliggono il mondo contemporaneo, ma 
è risultato ricco di indicazioni, di previ
sioni che qui riportiamo nelle loro li
nee essenziali. 

Eravamo partiti da un quesito appa· 
rentemente generico: dove stiamo an
dando, dove va questo mondo? il mon· 
do di oggi è caratterizzato da forti ten
sioni e da diversi focolai di guerra, 
nel M.0., nel Golfo Persico, nel Sud
Est asiatico, nel Centro America. Ma 
soprattutto appaiono bloccate le rela
zioni tra Est e Ovest e tra le due 
grandi potenze sulle trattative per la 
riduzione degli armamenti nucleari e 
convenzionali. 

Stiamo dunque andando verso uno 
scontro nucleare tra i due blocchi? ci 
sono anche altre questioni: dove pos
siamo collocare l'Europa, il Terzo 
Mondo nel composito quadro interna
zionale? a che punto stanno i rapporti 
politici, culturali ed economici tra 
questi due mondi che per molti versi 
sono simili e così vicini tra di loro? 

Spinelli sembra intanto convinto che 
tra l'URSS e gli USA vige tuttora, 
malgrado l'attuale duro scontro verba· 
le, l'antico equilibrio del terrore, nel 
senso che se l'uno si azzardasse ad at
taccare l'altro verrebbe sicuramente -17 
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distrutto a sua volta. l\fa subito preci· 
sa: « Non è detto che questo equili
brio debba durare per sempre » e al 
riguardo prospetta due ipotesi: «O 
uno dei due scopre un'arma in grado 
di determinare una propria capacità of
fensiva superiore, unita a una assai 
forte capacità difensiva, e ciò equivale 
alla rottura dell'equilibrio attuale, o 
ambedue subiscono mutamenti interni 
tali da consentire un approdo a so- . 
luzioni politiche e di apertura recipro· 
ca, In tal caso si potrebbe passare gra· 
dualmentc daJl'equilibrio del terrore ad 
un avanzato disarmo controllato. 

Naturalmente per il momento il fu 
turo <li tali relazioni ci è ignoto». 

DALLE POLITICHE 
IDEOLOGICHE 
ALLE POLITICHE DI POTENZA 

Nell'attuale confronto tra le due su
perpotenze « c'è poco spazio per un 
contenuto ideologico. L'America non 
combatterebbe più per la fede demo 
cratica, come nelb seconda guerra mon · 
diale; mentre il comunismo dell'Unio
ne Sovietica è una mummia che si tiene 
sugli altari per recitare le preghiere. 
Entrambe svolgono essenzialmente una 

Le spese militari dell'Italia 
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Interventi della Sinistra Indipendente 
del Senato 

La corsa agli armamenti degli an· 
nl ottanta ha fatto sviluppare nel mon
do un imponente movimento per la 
pace. teso a richiamare i rispettivi 
governi al dialogo. alla distensione e 
non ad una politica di riarmo che tro
va negli euromissimlll il suo sim· 
bolo. 

Oltre le manifestazioni che conti
nuano a svolgersi continuamente (a 
Pasqua le mobilitazioni sono state in 
tutta Europa). uno del fatti più rile
vanti di questi ultimi tempi è il nuo· 
vo ruolo che stanno avendo i cristia
ni all'interno del movimenti per la 
pace. Per capirci. possiamo. analizzare 
il caso della chiesa cattolica amen· 
cana, che è sembrata ad un certo 
punto schierarsi. duramente e total· 
mente contro i missili nucleari e la 
dottri~a strategica che ne ·è alla base 

Già la presenza della chiesa catto· 
lica statunitem:e nel 1982 era appar· 
sa imponente alla manifestazione in 
occasione della sessione speciale del· 
l'Onu sul disarmo (suore. sacerdoti, 
frati. ecc in abito religioso). ma ro· 
centemente la stessa gerarchia ha 
fatto crescere molte preoccupazioni 
nell'amministrazione americana I ve
scovi americani. infatti. discutono da 
tempo sulla liceità dell'uso in assolu· 
to dell 'arma nucleare ed alcune posi
zioni di totale condanna sembrano 
prevalere al punto tale che la Casa 
Bianca e il Vaticano hanno svolto una 
notevole pressione per moderare ta
li espressioni Anche se pare che I' 
ultimo documento elaborato dai ve· 
scovi americani abbia accolto tall 
• consigli alla moderazione • rimane 
effettivamente il dato di uno svilup-

po del movimento pacifista anche ali' 
interno e in profondità rispetto ali' 
area cattolica. 

Anche negli ambienti medici la sen
sibilità alla minaccia nucleare si è an· 
data sviluppando, come ha dimostrato 
il recente con\legno internazionale. 
organizzato a Roma nel marzo scorso. 
cui hanno partecipato medici e sani· 
tari di tutto il mondo. evidenziando 
la pressocché totale incapacità di 
fronteggiare dal punto di vista medi
co le conseguenze di un'esplosione 
atomica. 

Il movimento pacifista italiano In 
questi mesi sembra non conoscere 
soste. Dall'assemblea dibattutissima 
di Roma alle manifestazioni di Vlcen· 
za. di Comlso. di Cagllarl. alla mani· 
festazione contro le spese militari. il 
movimento testimonia una volontà di 
lotta e di presenza per certi versi in
sospettabile Dai mille dibattiti ed in
contri organizzati da esso nelle real
tà più diverse emerge un dato che 
va attentamente valutato: la sua de
cisa scelta di operare oltre le parti 
e i partiti. cercando un reale rappor
to di autonomia costruttiva rispetto 
alla complessa situazione politica in
terna ed estera 

Il movimento pare aver compreso 
che i problemi non sono solo di con
fronto tra le due superpotenze, inten
zionate a far dell'Europa un terreno di 
confronto politico e militare trami te 
gli euromlssili, ma coinvolgono anche 
l'Italia nel ruolo che svolge all'inter
no della Nato (certamente non da co
lomba). 

Le spese militari sono divenute og
getto di contestazione particolarmen· 

politica di pot1.:nza. Inoltre, :.ia ti 
sistema sovietico che quello ameri
cano sono soggetti a gro:;se crisi in
terne che potrebbero cambiare parec
chio la situazione ». 

Per Spinelli il paese che rischia di 
più è l'Unione Sovietica perché si fon
da su un • regime cristallizzato » ma 
fragile . Può durare a lungo, ma potreb
be crollare anche all'improvviso. Il suo 
sistema non ha quelle garanzie di 
alternanza caratteristiche dei sistemi 
dcmoc:ratici. In ogni caso le crisi in
terne delle superpotenze e la loro debo
lezza nel gestire i rispettivi siste
mi e aree sotto la loro influenza, 

te attenta. dato che il governo italia
no non mostra affatto. in pieno ch
ma di tagli alla spesa pubblica, di vo
ler diminuire quelle a scopo militare. 

A parte il continuo e progressivo 
aumento del bilancio della difesa. pas
sato dai 10 149 miliardi del 1982 al 
11.890 del 1983 (con un Incremento 
del 17.1%). il Parlamento si trova in 
questi giorni a dover affrontare la ri
chiesta di finanziamento del program
ma AM-X, EH-101 e CATRIN I tre 
progetti (il primo è un caccia tattico 
leggero, il secondo un elicottero me
dio-pesante antisommergibile e il ter
zo un sistema di difesa campale di 
trasmissioni e informazioni) vengono 
ipotizzati per un costo di 3.700 miliar
di nel 1982, ma la lievitazione dei co
sti (particolarmente alta per tradl· 
zione in questo settore) fa ritenere 
che la cifra finale si aggiri sui die
cimila miliardi, fatto che ha suscitato 
una netta opposizione da parte del 
gruppo della Sinistra Indipendente 
del Senato. 

Gozzini, Vlnay, La Valle. Anderlinl 
e Rava101i sono intervenuti mettendo 
in rilievo come le motivazioni addot· 
te a sostegno del programma siano 
decisamente inaccettabili. li governo, 
infatti. ha cercato di evidenziare che 
la cospicua cifra spesa poteva ser
vire da volano per l'economia nazio
nale. mostrando d'Ignorare completa
mente le ricerche e le conclusioni op
poste a cui sono pervenuti appositi 
staff specialistici dell'Onu. D'altro 
canto. armi come l'AM-X. per la loro 
peculiarità antiguerriglia (definita in 
gergo • counterforce •) lasciano estre· 
mamente perplessi su che tipo di 
guerra le FF AA. ipotizzino 

Mentre è in realtà completamente 
assente un vero dibattito sulle ten
denze governative che individuano nel 
riarmo, convenzionale e nucleare. la 
possibile soluzione di numerosi pro
blemi. privilegiandolo rispetto ad una 
politica di distensione e di dialogo 

Maurizio Simoncelll 
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danno spazio u crisi locali continue, 
che non sono in genere provocate da 
esse, ma nelle quali esse sono irresi
stibilmente attratte a intervenire. 

« Ci sono zone dove le due super
potenze esercitano un notevole control
lo », sostiene Spinelli, e che in qual
che modo, rientrano nell'equilibrio del 
terrore. L'Europa occidentale e quella 
orientale fanno parte di questo equili
brio. Ma ci sono vastissime aree del 
mondo che sfuggono a tale controllo. 
Spinelli cita l'esempio ùclla guerra tra 
l'Iran e l'Iraq e dcl conflitto tra israe
lani e palestinesi, a suo parere originati 
da motivazioni peculiari e da problemi 
preesistenti tra gli antagonisti locali. 
«L'URSS e i'USA avrebbero fatto 
volentieri a meno ùella guerra tra Iran
I raq e tra Israele e i palestinesi ». Ma 
esiste una continua presenza e una 
costante pressione delle massime po
tenze per influenzare queste aree di 
crisi. 

UN PIANO MARSHALL 
PER IL TERZO MONDO 

Rimane il problema di come con
tribuire al mantenimento ed allarga
mento della pace nell'attuale epoca 
storica. Spinelli ci fa capire che non 
si può pretendere un azzeramento di 
tutte le armi in possesso dei blocchi 
esistenti, ma neanche un'abolizione to
tale degli armamenti. Finché gli asset
ti essenziali del mondo restano quelli 
attuali, è possibile solo qualche ridu
zione marginale degli armamenti. Per 
il resto bisogna « contribuire alla for
mazione di zone sempre più vaste di 
vira ordinata e pacifica ». 

A questo punto un riferimento al
l'Europa era obbligatorio: «L'Europa 
fin dalJe sue origini storiche è stata 
sempre una zona di guerra, ma dal 
l 9-15 in poi è divenuta un luogo di 
pace » afferma Spinelli, e aggiunge 
« ciò dipende da una recente coscienza 
che vi è progressivamente maturata e 
dalla volontà dei popoli del vecchio 
continente di impegnarsi sugli obbiet
tivi comu!'li e sulla realizzazione di pro
getti comuni - qualunque sia il gra
do di realiz1.azione effettiva di questi 
progetti -; la Comunità Europea è 
infatti un fattore di stabilità e di pa
ce». Bisogna che vengano moltipli
cati i luoghi d i pace e di vita ordinata 
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e pacifica e a questo punto il pensie
ro si volge inevitabilmente verso il 
T. M. 

« Il T. M. è composto da un insieme 
di Paesi che da poco hanno avuto 
l'indipendenza, ma che vivono in uno 
stato di arretratezza endemica; molti 
di essi non accettano più questo stato 
di cose»; in questo contesto, gli in
terrogativi sui possibili rapporti tra 
il T. M. e le grandi potenze e con l' 
Europa, sono molti. Spinelli sostiene 
che l'America e l'Unione Sovietica, Pac· 
si nel passato a lungo spesso chiusi in 
se stessi, dopo tutto conoscono ben 
poco il Terzo Mondo. L'America ten
ta approcci esclusivamente economici e 
di sfruttamento nei confronti di que
sta vastissima area. 

E l'Unione Sovietica, non potendo 
permettersi l'esercizio del coloniali
smo economico, attua quello ideologi
co: sfrutta i moti rivoluzionari dei Pae
si oppressi per i propri fini e interes
si. Il discorso è diverso per l'Europa. 
Diversi fattori peculiari caratterizzano 
i rapporti tra l'Europa e il T. J\.1.: « Esi
ste intanto una lunga conoscenza sto
rica del Terzo Mondo da parte degli 
europei. Le colonie erano soprattutto 
europee. Ma nella fase della P!)St-indi
pendenza del T.M., l'Europa non ap· 
pare più come un colosso politico eù 
economico, fa meno paura. Restano 
invece i legami storici e culturali, ed 
essendo l'Europa, insieme al Giappone, 
un importante polo commerciale e di 
trasformazione, permane il flusso di 
interscambio commerciale ed economi
co. Ma tutto sommato, anche in Euro· 
pa prevale sinora uno spirito affaristi 
co nei riguardi del T.M., pur essendo 
gli europei maggiormente interessati 
- rispetto per esempio agli america· 
ni - a che questo abbia un suo de· 
collo economico e un suo sviluppo 
autonomo ». 

Da qui all'ipotesi di un progetto 
europeo per lo sviluppo economico del 
Terzo Mondo, la strada è breve. Spi
nelli parla di una sorta di piano Mar
shall, che duri, invece di 2 o 3 anni 
- come nel caso del piano americano 
per l'Europa distrutta dalla guerra -
per un più lungo periodo, forse 20 o 
30 anni, data l'estrema labilità e la len
ta ricettività delle strutture dei paesi 
del Terzo Mondo. Un piano che possa 
contribuire realmente al superamento 
del sottosviluppo e de1l'arretratezza 

cronica di questi paesi e c10 e senz' 
altro anche negli interessi immediati e 
futuri della stessa Europa. 

UNA STRADA PERCORSA 
A META' 

« Per promuovere un simile piano 
ambizioso è necessario che l'Europa sia 
più unita e che conti di più sulla 
scena internazionale - continua Spi
nelli - purtroppo in Europa non ci 
sono ancora queste condizioni. Per ora 
facciamo solamente dei gesti isolati, 
astratti, delle dichiarazioni velleitari~. 
Siamo a metà strada, manca una poli
tica esterna comune per l'Europa. Alla 
costruzione dell'Europa comunitaria 
mancano una politica monetaria co
mune, una politica creditizia comune, 
un bilancio comune, una politica della 
sicurezza comune che sia all'altezza dei 
compiti e delle esigenze ». 

Poi ci anticipa un progetto del Par· 
lamento Europeo che forse farà scal
pore: « Il Parlamento Europeo ha in
trapreso la preparazione di un proget
to di trattato per l'Unione europea che 
verrà presentato alla fine dell'anno e 
che successivamente dovrà essere ap
provato dai singoli Paesi e sul quale 
ci sarà certamente una battaglia poli
tica .Ciò dovrebbe rappresentare un se
rio passo ulteriore in avanti verso l' 
unificazione reale dell'Europa». 

L'ultimo tema della conversazione 
con Spinelli riguarda 1a questione della 
difesa europea. Egli parte dal presup
posto che l'Europa debba necessaria
mente rimanere nell'ambito dell'Allean
za Atlantica, ma sostiene tuttavia che 
deve mantenersi in grado di conserva
re la propria autonomia di giudizio e 
di azione e di concepire una sua poli
tica di difesa, pur restando un partner 
degli Stati Uniti. « Ciò che può ca
ratterizzare la posizione dell'Europa 
nella questione della difesa è il poten
ziamento del suo ruolo a favore del 
negoziato. Questo assume particolare 
valore in questa fase nella quale le due 
superpotenze conservatrici tendono a 
sopravvalutare il ruolo della forza e 
delle armi. La forza delle armi e la 
forza del negoziato sono complemen
tari tra di loro, non alternative, e l'Eu
ropa può far aumentare in questo mo
mento il peso dei fattori del negoziato 
nelle relazioni tra l'Est e l'Ovest». 

B. Z. 
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P2/Commissione Parlamentare 

Non bloccate I' Anselmi 
e La crisi e la fine anticipata della legislatura blocche· ranno i lavori della commissione P2? Mentre scrfriamo, la questione è oggetto di polemica fra quanti sostengono l'opportunità di wz automatismo che, con lo scioglimento delle Camere, scioglierebbe tutte le commissioni parlamentari, e quanti ricordano che per le commissioni di inchiesta la regola può subire im'eccezione e che i commissari di S. Macuto dovrebbero - e farebbero bene a farlo - continuare a sentire testimonianze, a clziedere documentazioni, a svolgere insomma il lavoro di indagine le cui conclusioni sono fissate per il prossimo ottobre . 

Se è vero, infatti, che la commissione Anselmi ha spesso dato l'impressione di essere uno strumento impotente di fronte alla vastità delle diramazioni e delle connivenze costruite a partire dalla rete di Gelli, è altretta•1to vero che la sua presenza ha rappresentato 1111 elemento di freno capace, almeno, di rallentare il perverso meccani· smo di rigenerazione attra\•erso il quale il potere occulto riesce a conservare se stesso e a conquistare nuovi spazi anclze in presenza di una mobilitazione politica e collet
tiva sulla • questione morale"· 

L'associazione di Gelli contava 14 magistrati, 38 deputati, 4 senatori, 16 dirigenti della Pubblica Sicure:za, 37 utf iciali della Guardia di Finanza, 52 ufficiali dei Carabinieri, 88 ufficiali delle tre Forze Armate, 22 dirige't1ti di enti e società pubbliche, IO dirigenti della Rai, 8 direttori di giornali, 26 direttori e presidenti di istituti dr credito pubblici e privati. Per non ricordare l'esercito di personaggi •minori"· Quanti, di costoro, sono stati estromessi dalle posizioni di responsabilità che occupavano, e quanti, invece, sono rimasti al loro posto e magari l1anno 
fatto carriera? 

Commissioni •interne» ltanno proceduto ad operazio
ni di bonifica, a vagliare il reale coinvolgimento di ciascu-

110 proprio per evitare quei • polveroni • che avrebbero potuto nascondere le responsabilità più gravi mescolandole con quelle più trascurabili e mar~inali. Ma gli esiti di tale bonifica sono apparsi spesso discutibili (vedi, sul n!u?'lero 7 di e Astrolabio"• la vicenda del generale Grassmi), e, nella gran parte, poco conosciuti. Talvolta, poi, colpire qualcuno per le sue complicità con la rete di Gel/i, può essere apparso più pericoloso e destabiliu.ante che stendere un velo di silenzio su quelle complicità Ma simili timori, simili prudenze, sono, per la democrazia, il pericolo più grave. La Repubblica ha il sacrosanto dovere di difendere se stessa e di espellere dal proprio corpo ogni sia pur incerto rischio di inquinamento. Non si tratta, quindi, di invocare tribunali di Santa Inquisizione: si tratta solo di applicare con scrupolo l'elementare principio per il quale aver scelto, per opporlllnismo o per vocazione, per tornaconto personale o per progetti politici, di iscriversi ad un'associazione come la P2, è comunque da considerarsi incompatibile con i compiti istituzionali di chi è chiamato a gestire la cosa pubblica. Se gli elettori vorranno mandare a rappresentarli un pidi1ista, facciano pure; se un consiglio d'amministrazione di una società privata sceglie w1 presidente amico di Gelli, 
è in diritto di farlo. Ma lo Staro non Ila il diritto di a/li· dare a personaggi affiliati ad un'associazione messa fuori dalla legge per i suoi fini eversi\·i - ancorché incolpevoli di specifici reati - incarichi operativi di comando e di guida che riguardano l'intera comunità nazionale. 

Scrivere, oggi, queste cose, due anni dopo l'esplosione 
dello scandalo e mentre ogni giorno si scòprono nuovi traffici e nuove trame in cui la P2 è coinvolta, può sem· brare anacronistico e improntato ad un moralismo strumentale Disgraziatamente non è così: il nostro è un appello reso necessario dalla realtà dei fatti. G. R. 

P2/ Istituzioni 

CARRIERE ECCELLENTI 
e Un anno fa, dopo un lungo iter, il 
Parlamento approvò una legge che di
chiarava la P2 società segreta e di 
con'icguenza la poneva fuori legge. Ma 
la e loggia,. di Gelli è realmente neu
traliaata? Molti episodi indicano che 
essa è ancora vitale. La stessa Ansel
mi, dcl resto, ha confermato, in re· 
centi dichiarazioni, di avere un ana
logo convincimento. Una prova assai 
persuasiva di questa realtà crediamo 
sia nella quasi totale impunità godu
ta dai suoi membri tranne la lode
vole eccezione dcl Consiglio Superio
re della Magistratura e una solitaria 
sentenza del pretore di Messina, nes
sun organo amministrativo o giudi
ziario ha emesso condanne o commi
nato sanzioni a carico di più o meno 
" presunti " aderenti alla loggia. A 
Roma, i pretori Amcndola, Cappelli e 
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di Giuseppe De Lutiis 
Fiasconaro avevano avviato nel mag
g.o 1981 un'indagine preliminare nei 
confronti dci pubblici dipendenti i cui 
nomi figuravano ncpli elenchi di Gcl
li, ma l'inchiesta fu immediatamente 
bloccata dal pretore capo, che decise 
di inviare il fascicolo alla Procura 
della Repubblica, perché fosse riunito 
alle altre istruttorie già in corso. E' 
inutile aggiungere che di quell'indagi
ne si perse ogni traccia, finché, nel 
dicembre successivo, l'amnistia vani
ficò definitivamente l'opera dei tre 
pretori. 

Sul piano amministrativo, le cose 
non sono andate meglio: nessuna del
le Comrrissioni disciplinari che han
no esaminato i casi nell'ambito dci 
Ministeri e degli altri Enti pubblici 
ha rilevato che vi fossero st•fficlenti 

prove dell'appartenenza degli inquisiti 
alla loggia di Gelli. 

E' accaduto cosi che, a distanza di 
due anni dall'esplodere dcl caso, tut
ti i personaggi piu noti della burocra
zia ministeriale, dal prefetto D'Amato, 
direttore generale della Polizia dì fron
tiera, al segretario generale della Far
nesina Malfatti di Montctretto, per 
non citare che i casi di maggior ri
lievo, siano rimasti ai loro po:;ti. 

Nel sctt,irc milii::ire le cose sono 
andate in maniera par.dalmenlc di· 
versa: come sì ricorderà, alcuni alti uf
ficiali furono collocati in " ferie" e 
successivamente sostituiti fin dall'esta· 
te dcl 1981; nei servizi segreti inoltre 
- per l'impegno personale del gene
rale Lugaresi e dcl prefetto De Fran
cesco - gli ufficiali coinvolti furono 
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restituiti alle amministrazioni di pro
venienza. Nessun ulteriore provvedi
mento è stato però preso nei loro con
fronti, per cui è possibile che succes
sivi progressi di caniera possano por
tare in futuro qucl!e stesse persone a 
posti di alta responsabilità. Nel nu
mero scorso. A~trolabio ha sollevato 
il caso del generale Grassini: la sua 
nomina a vicecomandante dell'Arma 
dei Carabinieri è slittata grazie all'in
tervento della nostra rivista; ma si 
tratta solo di un rinvio, perché a set
tembre l'attuale vice comandante, ge
nerale Lorcnzoni, andrà in pensione. 
Se non verranno presi adeguati prov
vedimenti, dunque, fra qualche mese 
avremo un sospetto piduista alla ca
rica più elevata raggiungibile da un 
ufficiale dei Carabinieri all'interno del
l'Arma. Ci chiediamo a questo punto 
se il caso Grassini sia un'eccezione o 
non rischi di divenire la regola: quan
ti degli ufficiali coinvolti nel caso, per 
l'età e il grado raggiunto, possono 
aspirare a cariche di prestigio? 

Dove sono, ad esempio, i tredici uf
ficiali del SISMI e i cinque funzionari 
e ufficiali dcl SISDE restituiti ai ruo
li di provenienza? E che incarico ri
copre il prefetto Walter Pelosi, cx se
gretario del CESIS. incriminato per 
vari reati commessi nell'esercizio del
le sue funzioni e restituito al ruolo 
Prefettizio? Nei scn·izi segreti, come 
abbiamo detto, solo l'impegno dei di
rettori ha garantito l'allontanamento 
degli ufficiali coinvolti. Al SISDE, in 
particolare, il 20 luglio 1981 il diretto
re della divisione del personale, dopo 
un •attento• esame degli atti, aveva 
espresso l'opinione che per nessuno 
dci cinque ufficiali e funzionari inqui
siti fossero emersi clementi sicuri di 
appartenenza alla loggia, e aveva pro
posto un decreto di archiviazione ge
nerale. Una settimana dopo, però, il 
prefetto Dc Francesco, il giorno stesso 
dell'assunzione dell'incarico di diret
tore del servizio, rigettava la propo
sta, per cui poche settimane dopo il 
tenente colonnello Bcrnabò Piso, i 
maggiori Riuuti e Terranova, e il vi
ce questore Cioppa seguivano Gras
sini sulla via del ritorno alle loro 
amministrazioni di origine. 

Anche al SIS\11 il generale Lugare
si appena nominato doveva superare 
notevoli difficoltà all'interno e ali' 
c:;terno del servizio, per allontanare 
tredici urficiali i cui nomi compari-· 
vano nelle liste. Tra essi erano il ca
po del settore amministrativo, colon
nello Sergio Di Donato e il suo vice, 
il tenente colonnello Mario Salacone, 
il colonnello Antonio Cornacchia, che 
era stato in precedenza alla guida del 
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nucleo investigativo dci Carabinieri di 
Roma, i maggiori Antonio Cacchione 
e Marcel!o Stellini, ed altri ufficiali 
i cui nomi non sono trapelati. I 
furibondi attacchi contro Lugaresi, 
sviluppatisi nei mesi successivi ad 
opera di periodici e di agenzie di stam
pa notoriamente vicini agli stessi ser
vizi, sono la prova che in molti am
bienti lo zelo del capo dcl SISMI non 
è stato molto apprezzato. 

Secondo numerose fonti, dcl resto, 
l'opera di Lugaresi è giudicata scomo
da anche in ambienti politici: i ten
tativi di allontanarlo dal vertice del 
SISMI, infatti, sono numerosi e l'ulti
mo in ordine di tempo risale a pochi 
mesi fa, quando il suo nome è stato 
fatto in maniera 1particolarmente in
sistente per sostituire il generale Aldo 
Dc Carlini al comando delle Forle 
terrestri alleate del Sud Europa (Fta
se). Incarico di prestigio, ma capace 
di distrarlo in maniera definitiva dal
le questioni interne dei servizi. 

La designazione di Lugaresi all'inca
rico Nato, in realtà, non è mai arriva
ta neppure ad una formulazione uffi
ciale, ma al ministero della Difesa es
sa era data per certa anche se non 
si ignoravano le resistenze che dai 
massimi vertici dello Stato erano sta
te espresse contro ogni ipotesi di un 
suo spostamento. Ciononostante, alla vi
gilia della scadenza del mandato di Dc 
Carlini, nessun'altra candidatura -
richiesta esplicitamente dagli accordi 
Nato - era stata presentata dal mi
nistro Lagorio. In questa inconsueta · 
" vacatio », De Carlini, che aveva fret
ta di lasciare l'incarico per ragioni 
familiari, .è stato invitato a procede
re in tutte le pratiche connesse con 
le sue dimissioni, fino a presentarsi, 
nel febbraio scorso, al capo dello Sta
to e al Presidente del Consiglio, per 
il saluto ufficiale. 

La designazione di Lugaresi sembra
va, così, sul punto di passare senza 
neppure essere mai stata ufficializza. 
ta; ma proprio allo scoccare dell'ulti· 
mo atto formale, quando De Carlini, 
in alta uniforme e con accompagna
mento di vasta rappresentanza di uf
ficiali italiani e alleati, si è presenta
to al ministro della Difesa per compic
rè l'ultimo atto del passaggio di con
segne, un intervento di estrema auto
revolezza ha sconsigliato ìl ministro 
dallo spingersi oltre: fra la costerna
zione e lo stupore generali, Lagorio 
invece di ringraziarlo per l'opera svol
ta e ricambiarne il saluto, ha pregato 
De Carlini di restare ancora al suo 
posto, almeno per i due mesi neces
sari a far « maturare,. una nuova can
didatura. 

Il pranzo d'addio già ordinato a pa
lazzo Barberini fu consumato ugual
mente, ma l'avvicendamento al coman
do dello Ftase è avvenuto solo nelle 
scorse settimane nella persona del ge
nerale Donati. 

Se nei servizi segreti l'opera di bo
nifica c'è stata, non risulta che ciò 
sia avvenuto in altri settori militari. 
E lecito quindi chiedersi quali cari
che ricoprano attualmente quegli uf
ficiali i cui nomi sono comparsi nel
le liste. Dov'è ad esempio il capitano 
Giancarlo D'Ovidio, già ufficiale del 
SID, che rimase a suo tempo coinvol
to in vari episodi poco chiari della 
strategia della tensione? Che incarico 
ha il colonnello Manlio Del Gaudio, 
che dirigeva il centro antidroga dci 
Carabinieri e che in precedenza aveva 
comandato la legione di Padova all' 
epoca dell'indagine sulla Rosa dei 
Venti, non brillando certo per la sua 
collaborazione con i magistrati? Dov'è 
il colonnello Giuseppe Mazzotta, vice 
direttore del CAMEN, centro applica
zioni militari dell'energia · nucleare, 
quel centro diretto dall'ammiraglio 
Vittorio Forgione, anch'egli targato 
P2 e arrestato per spionaggio il 29 
giugno 1981? 

E che mansione svolge il capitano 
di vascello Rubens Jannuzzi, già uffi
ciale del SID, n. 1673 delle liste? E il 
generale Giuseppe Siracusano, che nel 
1977 era responsabile della sorveglian
za di Kappler (non si disse all'epoca 
che nella sua fuga erano coinvo!te la 
massoneria italiana e quella tedesca?) 
e poi divenuto comandante della di
visione " Ogaden,. di Napoli, è merita
tamente a riposo? E il capitano di 
vascello Sergio D'Agostino, già dell'uf
ficio RIS (ex REI) del SID, ora che 
incarico ricopre? E il colonnello Ro
molo Dalla Chiesa, n. 1615, già stret
to collaboratore di De Lorenzo, che 
attività svolge? 

Crediamo insomma che sia opportu
no effettuare una verifica seria e 
completa della posizione di tutti i fun
zionari dello Stato i cui nomi sono 
c9mparsi nelle liste del • venerabile ... 
La commissione parlamentare d'inchie
sta sulla loggia P2 ha il diritto e il 
dovere di compiere una verifica dcl 
genere. 

Il senatore Liberato Riccardelli, della 
Sinistra Indipendente, si appresta a 
chiedere che la Commissione prosegua 
la sua attività almeno parziale, nono
stante lo scioglimento delle Camere. 
In questo ambito, una ricerca dcl ti
po di quella da noi suggerita trove
rebbe una perfetta collocazione. 

• 
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L'ASTROLABIO DIBATTITO 

Contro il silenzio sui due '' desaparecidos '' italiani 
Una commissione parlamentare d'inchiesta 

per rispondere ai perché dell"'affaire" Toni - De Palo 
di Marco Boato 

• Nt'lle 11ltime settimane, in diretta connessione con l' 
incriminazione dell'ex-capo del SISMI generale Santovi
to nell'inchiesta condotta a Roma dal PM Armati e dal 
G! Squillante, è nuovamente esploso il drammatico «ca
so De Palo-Toni•, i due giornalisti italiani scomparsi 
nel Libano dall'estate 1980 e di c11i sembra essersi persa 
ogni traccia. 

Si tratta di 1111a vicenda assolutamente senza prece
denti tiella storia italiana (e non solo) recente. Non era 
mai accaduto elle due giornalisti potessero partire per 
un viaggio, organizzato in questo caso dall'OLP, e, anzi
cfzé rientrare nel loro paese secondo i programmi stabi
liti, si vani/ icassero apparentemente nel nulla. Nelle tra
giche circostanze di tensione internazionale di questi an
ni si sono purtroppo verificati n11merosi casi di assassi
nio di giornalisti presenti nelle situazioni più incattde
scenti: ma sempre sono stati ritrovati almeno i loro cor
pi, sono state ricostruite le dinamiclze degli avvenimen
ti, so110 stati individ11ati, e talora messi sotto accusa, i 
responsabili, diretti o indiretti. 

Nel • caso De Palo-To11i " nulla di tutto questo è av
venuto. A quasi tre anni di distanza, questo emerge dun
que come 11n affairc di grai•issima portata, che chiama 
in causa responsabilità sempre più evidenti a diversi li
velli, comprese quelle relative ad 1111a sorta di • muro del 
silenzio .. clze al/omo a questa vicenda si era creato ne
gli stessi mass media italiani, nonostante che Graziella De 
Palo e Italo Toni fossero due giornalisti non certo scono
scit1ti e avessero collaborato, in diversa forma, a vari 
organi di stampa democratici e di sinistra. 

Si deve soltanto alla tenace e quasi disperata opera 
di informazione e di vera e propria indagine «privata» 
da parte dei familiari di Graziella De Palo, a cui si è af· 
fiancata l'attività instancabile ed efficace di un comitato 
di giornalisti democratici, se ora finalmente comincia 
ad emergere almeno la punta di un iceberg sconvolgente 
e drammatico, la etti parte sommersa è destinata ancora 
a risen•are forse clttmorose sorprese. 

Bisogna, tanto più s11lle pagine di un periodico di si
nistra, parlare con estrema franchezza. Molti di noi 
cittadini, 11omini politici, giornalisti -hanno forse temu
to clze voler andare fino in fondo comportasse il rischio 
di offrire il fianco ad operazioni volgari e strumentali 
contro l'OLP, tanto più nella fase storica più drammatica 
per il popolo palestinese e nella quale, dunque, più im
portante è l'attenzione e la solidarietà democratica ita
liana e internazionale. Ma bisogna invece affermare con 
forza elle l'indubbia responsabilità di una frazione dell' 
OLP nel •caso De Palo-Toni"• da una parte, non può in
crinare il giudizio e il coinvolgimento solidale nella tra
gedia palestinese, e tuttavia, dall'altra parte, non può in 
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alcun modo gius11/ù.:are un silenzio cl1e apparirebbe com
plice, una omertà clze off 11scherebbe le stesse ragioni, 
umane e politiclte, di consapevole e critico sostegno alla 
•causa palestinese "· Anzi: dovrebbe essere prima no in
teresse dell'OLP stessa andare fino in fondo a questa vi
cenda, individ11are e denunciare i responsabili, e cercare 
in ogni modo, se è ancora in vita, di restituire alla vita 
civile almeno Graziella De Palo, dal momento clte sulla 
sorte di Italo Toni le notizie apparvero senza speranza 
fin dall'inizio. 

Vi so110, poi, una serie di responsabilità che riguarda
no invece direttamente le autorità politiche e istituziona
li, a diversi livelli, del nostro paese. Ed è per questo che 
è giusto e doveroso den11nciare l'esistenza di un vero e 
proprio affairc, che si interseca strettamente con le vi
cende oscme e inquinate dei servizi segreti italiani ali' 
ombra della Loggia P2, oltre che con una incredibile ca
tena di omissioni, silenzi, complicità e omertà che ha av
viluppato anche gli organi politici e istit11zionali dello 
Stato. 

Perché si è ai·allata la wrsione di comodo della re
sponsabilità dei • falangisti '" in questo caso invece ine
sistente? Perché non si è andati fin dall'mi;:.io /i no in 
fondo, non .solo nella ricerca delle vere responsabilità, 
ma anclte e soprattutto nel mettere in atto ogni sforzo 
per salvare la i•ita almeno di Graziella De Palo? Perché 
il Ministero degli esteri - accanto al silenzio sui dcsapa
recidos argentini - ha avallato l'ancor più grave silenzio 
su questi due dcsaparcc1dos italiani? Perché si sono fatte, 
o si sono fatte fare, dichiarazioni false da parte delle 
massime autorità politiclze, di volta in volta investite del 
«caso»? Perché, nonostante interrogazioni e interpellan
ze presentate a più riprese, si è sempre taciuta la verità 
al Parlamento? Perché si sono frapposti tanti ostacoli al
l'operato della magistratura italiana e non si è tempesti
vamente attivata la stessa magistratura libanese? Per ri
spondere a tutti q11esti drammatici perché, e ad altri an· 
cora, personalmente Ilo proposto l'istituzione di una com
missione parlamentare d'indagine. 

Anche se il Parlamento dovesse sciogliersi ant1c1pata
mente, non dovrà comunque più essere consentito a nes
suno di tacere la verità, di coprire le responsabilità, di 
confondere l'opinione p11bblica, di ingannare i familiari 
e quei giornalisti democratici che si sono impegnati per 
andare fino in fondo a questa vicenda sconvolgente. Non 
sarebbe la prima volta che, nell'inerzia dei responsabili 
istituzionali, soltanto una tenace e coraggiosa opera di 
den11ncia e di informazione da parte degli organi demo
cratici di stampa riesce a far esplodere un affaire, elle 
troppi hanno tentato in ogni modo di seppellire nel si
lenzio. E' necessario e urgente che ciò avvenga. 
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Contro il silenzio sui due "desaparecidos" italiani 

Malfatti è uno, 
le inchieste sono due 

di Tudy Giordanelli 

e In tanti anni dt mamovibile per
manenza alla carica di Segretario gene
rale della Farnesina, Francesco Malfat
ti di Montetretto ha certamente senti
to parlare di centinaia e centinaia di 
cittadini italiani scomparsi. Tra gli at
ti istruttori dell'inchiesta sui « desapa
recidos » di Baires figura, anche se 
tuttora coperta dal massimo riserbo, 
1a deposizione che in qualità di mas
simo responsabile della rete diploma
tica italiana, Malfatti è stato chiamato 
a rendere davanti al magistrato. 

La Farnesina, sostennero molti all' 
esplodere del « caso », ha svolto con 
ritardi e cautele incomprensibili l'a
zione di tutela che le competeva nei 
confronti dei nostri connazionali in Ar
gentina. Sull'inchiesta, attualmente 
condotta dal giudice Renato Squillan
te, grava l'ombra di Gelli e della P2. 

Sulla scrivania dello stesso giudice 
sono ora i fascicoli di un'altra inchie
sta, inquietante e scabrosa, anch'essa 
ben nota, da quasi tre anni, al Segre
tario Generale della Farnesina. il caso 
De Palo-Toni, i due giornalisti italiani 
sequestrati nel settembre 1980 a 
Beirut. 

La vicenda di Italo Toni e Graziella 

L'Astrotab10 · qulndtctnate • n. 8 • 1 maggio 1983 

De Palo è stata a più riprese riportata 
dalla stampa quotidiana e periodica, 
sollecitata sempre (e soltanto) dalla ca
parbia volontà e dai tenaci tentativi dei 
loro familiari. 

E' forse proprio a causa del silen
zio degli organi ufficiali e governativi 
che il «caso Toni-De Palo», a 31 
mesi dal loro sequestro, non aveva mai 
superato i limiti del « giallo » e della 
« spy story ». Con l'incriminazione per 
falsa testimonianza del generale Giu
seppe Santovito, ex capo del SISMI e 
responsabile dell'inchiesta sulla scom 
parsa condotta dal servizio segreto mi
litare, prende improvvisamente con
cretezza quello che alcuni osservatori 
sospettavano e che i familiari di Gra
ziella De Palo sostenevano da tempo 
il sequestro dei due giornalisti ha il 
vero retroscena e le più segrete moti
vazioni non in Libano, ma in Italia, 
non tanto a Beirut, quanto e soprat· 
tutto a Roma. 

Lo dice implicitamente lo stesso ge· 
nerale Santovito, quando, a giustifi
cazione della falsa testimonianza resa 
non solo ai familiari di Graziella, ma 
anche in sede giudiziaria, si trincera 
dietro la « ragione di Stato». Il gene-

rale è tncorso in un banale incidente; 
un uomo della sua esperienza e con 
il suo curriculum, è scivolato su una 
buccia di banana. Ma la panzana rac
contata è solo apparentemente inutile 
e marginale. Per dimostrare di aver 
veramente cercato di far luce sulla 
scomparsa di Toni e della De Palo, San
tovito ha detto di aver compiuto un 
viaggio a Beirut in una data in cui 
molti testimoni lo avevano visto altro
ve. La stupidità della menzogna non 
dimostra soltanto l'attitudine a men
tire, ma anche che, per qualche oscuro 
motivo, ce n'è necessità. Il motivo è 
cosl indicibile che si invoca la « ragio
ne di Stato», concetto proprio dei ser
vizi segreti, ma sconosciuto al diritto 
e agli inquirenti. 

Chi, come Giancarlo De Palo, ha se
guito e soprattutto inseguito ogni svi
luppo delle indagini, sostiene che d1 
contraddizioni, di assurdità fuorvianti 
e di menzogne è infarcita tutta la sto
ria dell'inchiesta. 

A complicare le cose (ma ce n'era 
forse bisogno?) le inchieste sono due 
e parallele e condotte non proprio in 
reciproca collaborazione. La prima è 
dell'ambasciatore a Beirut D'Andrea. 
Spettano a lui le indagini successive 
alla se~nalazione in ambasciata dei due 
giornalisti. 

Il 1° settembre, infatti, Graziella e 
Italo si presentano all'Ambasciata d'I
talia a Beirut, dove hanno un collo
quio con il Primo Consigliere Tonini 
e con il capitano Cantatore, dell'UNI
PIL. Essi spiegano di essere in visita a 
Beirut su invito dell'OLP, di soggior
nare all'hotel « Triumph », aggiungen
do di aver preso contatto anche con 
il « Fronte Democratico per la Libe
razione della Palestina » (una delle tre 
principali componenti dell'OLP), che 
avrebbe organizzato per loro, il giorno 
dopo, una visita nei campi militari del 
Libano meridionale, nella zona di Na
batieh. Ma qualcosa preoccupa i due 
giornalisti, tanto da indurli e chiedere 
la protezione dell'ambasciata: « Con
sigliere - lo raccomandano preoccu
pati - se fra tre giorni noi non siamo 
rientrati in albergo date l'allarme, veni
te a cercarci». «Sì, sl, senz'altro - ri
sponde Tonini - Faremo tutto». 

E' ancora l'ambasciatore (e non San
tovito) che il 7 ottobre si reca all'obi
torio di Beirut per appurare se i ca-
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daveri segnalati sono quelli dei due 
giornalisti. In quegli stessi giorni, D' 
Andrea compila la prima lista dei ba
gagli della De Palo e suggerisce alla 
Farnesina di acquisirli immediatamen
te per l'apertura di un'inchiesta italia· 
na. Ma il Ministero degli Esteri rifiu
ta l'invito di informare la magistratu· 
ra italiana, limitandosi a chiedere alle 
famiglie l'autorizzazione a consegnare 
le valigie ad un ufficiale della polizia 
libanese per le indagini « in loco». 
Quando i familiari li richiederanno, gli 
effetti personali di Graziella saran
no « inquinati » da aggiunte arbitrarie 
e manomissioni. Contemporaneamen
te, Franco Mazzola, allora responsa
bile politico del Cesis, organismo di 
cui è membro di diritto il Segretario 
generale della Farnesina, affida al ge
nerale Santovito e al colonnello Giovan
none l'inchiesta per conto dcl SISMI. 

In qualunque Stato democratico esi
stono diversi poteri, il cui corretto 
operato, nella distinzione e nel rispet· 
to delle rispettive sfere d'azione, è ga
rantito proprio dalla loro autonomia 
e pluralità, e dal conseguente controllo 
reciproco. Quel che meraviglia non è 
perciò il fatto che in Libano due orga
nismi italiani svolgessero contempora
ceamente due inchieste autonome e pa
rallele, le quali venivano a congiun
gersi solo a Roma, e proprio nella 
persona del Segretario generale della 
Farnesina, il quale, appunto in virtù 
delle sue due cariche, era necessaria
mente informato dei risultati di tutte 
e due le inchieste. 

Sono invece le versioni diametral
mente opposte delle due inchieste e 
la mancata segnalazione di tali clamo
rose e inspiegabili discrepanze da par
te di Malfatti, a far rimanere, non solo 
meravigliati, ma indignati e allibiti. Ve
diamo di metterle ancora una volta a 
confronto. Il 17 ottobre 1980 l'am
basciatore D'Andrea invia al Ministe· 
ro degli Esteri un dettagliato « dos
sier » nel quale comunica: « I due 
giornalisti sono stati rapiti dall'OLP: 
mi sono stati indicati i nomi dei mem· 
bri di Al-Fatah che avrebbero condot
to l'operazione». Soltanto 12 giorni 
dopo, il 29 dello stesso mese, il gen. 
Giuseppe Santovito, all'epoca diretto
re del SISMI, trasmette all'on. Fran· 
cesco Mazzola, segretario del CESIS, 
un rapporto concepito nei seguenti 
termini: « Il Servizio ha individuato 
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le ultime tracce della giornalista Ma
ria Grazia De Palo nel settore cristia
no-maronita del Libano. La giornalista 
è trattenuta dai falangisti. Il Servizio 
ha avviato trattative per la sua libera· 
zione. Condizione richiesta per il ri
lascio è il massimo riserbo degli or· 
gani ufficiali e della stampa. Ulteriori 
accertamenti sono in corso presso l' 
hotel Montemare di Junieh, dove la 
De Palo alloggiava all'inizio del mese 
di ottobre, prima della sua improvvisa 
scomparsa, come risulta dalla presen· 
za del suo nominativo nel registro del
l'albergo e dal ritrovamento di alcuni 
effetti personali a lei appartenenti » 
(di tenore analogo il rapporto tra
smesso dal SISMI in data 14 gennaio 
1981, nel quale si specifica che la De 
Palo è « in buone condizioni di salute » 
e che « esistono tutte le premesse per 
un favorevole esito delle trattative in 
corso » ). 

Quello stesso 29 ottobre, il Mini
stro degli Esteri Emilio Colombo e il 
Segretario Generale Francesco Malfat
ti sospendono l'ambasciata «da qua
lunque attività relativa al caso » So
lo tre giorni dopo, il 1" novembre, il 
gen. Giuseppe Santovito parte in mis
sione - questa volta veramente -
per Beirut. Cosa significano tutte que
ste «coincidenze»? Per quale motivo 
il Cesis e la Farnesina danno credi
to alla versione, palesemente falsa e 
deviante, del SISMI? Perché l'amba
sciatore D'Andrea, invece di essere in
vitato ad ulteriori riscontri e verifiche, 
viene inspiegabilmente sospeso dalla 
sua attività di istituto, e, nei mesi suc
cessivi, sbrigativamente trasferito in 
altra sede? Qual è il vero motivo dcl 
viaggio di Santovito a Beirut, proprio 
in quei giorni? E quali sono le finali
tà di fondo dell'inchiesta del SISMI? 
Sono domande alle quali nessuno ha 
ancora risposto. 

Nel dubbio e nelle speranze cosl ali
mentate, i De Palo vengono indotti a 
preferire alla linea di condotta suggeri
ta da D'Andrea (che consiglia di « far 
scoppiare il caso»), l'assoluta segretez
za necessaria a Santovito e a Giovan
none. Una segretezza estesa (come si 
affretta a ribadire un portavoce di Maz
zola) anche al P residente della Repub
blica, Pertini. 

Le notizie « ufficiose» fornite ali' 
insistenza dei familiari dal colonnello 
Giovannone, sono improntate al più 

generoso ott1m1smo. Graziella sta be
ne, è accudita da donne arabe, ha rac
contato particolari sulla sua famiglia 
che solo lei poteva fornire. Se i De 
Palo non avessero puntigliosamente do
cumentato ogni loro incontro con gli 
esponenti governativi, si potrebbe pen· 
sarc che l'angoscia li ha indotti a sen
tire cose mai dette, né sono mancate, 
da parte degli interessati, vili insinua-
7joni in tal senso. Ma tale documenta· 
zione esiste, e cosl pure i rapporti (dia
metralmente opposti) di D'Andrea e 
di Santovito, di cui Malfatti non parla 
neanche in risposta alle numerose sol
lecitazioni di Pertini. 

La pista falangista e l'esistenza di 
trattative promettenti trovano però 

conferma nelle assicurazioni date il 20 
febbraio '81 dall'allora Presidente del 
Consiglio, Forlani. E questa rimane, 
dopo che il trascorrere del tempo avrà 
fatto cadere le illusioni sull'opportu
nità del silenzio stampa, la versione 
dcl SISMI e della Farnesina. Sono ri
masti inascoltati i rapporti e i telex 
di D'Andrea a Malfatti, che oltre a 
documentare l'esistenza di altre piste, 
considerano sviante e palesemente sba
gliata l'indagine di Santovito. Non han
no trovato seguito neanche le parziali 
ammissioni di responsabilità di Ara
fat o le smentite di Gemayel. D'An
drea è stato trasferito, alcune fonti 
palestinesi sono scomparse. 

I silenzi, gli innumerevoli depistaggi 
operati, la contraddittorietà di alcuni 
protagonisti, tra cui il generale Santo
vito, fanno pensare che le responsa
bilità più scottanti sulla scomparsa di 
Toni e De Palo non siano da ricercare 
in Libano, falangista o palestinese che 
sia. E ancora una volta quelli che san
no, quelli che hanno in mano le fila 
della vicenda, sono personaggi i cui 
nomi Gelli aveva meticolosamente an
notato nei suoi archivi: Santovito, Cor
nacchia, Cencelli e il Segretario gene
rale della Farnesina, Malfatti di Monte
tretto, sotto la cui onnipresente super
visione si sono svolte le indagini. 

E il dubbio adesso è che Italo To
ni e Graziella De Palo siano inciam
pati nella metallica ragnatela dei traf -
fici massoni. « Desaparecidos » in Li
bano da tanto tempo che ormai si par
la soprattutto di responsabilità. Come 
potrebbe entrarci la P2 richiede però 
una trattazione a sé. 

T. G. 
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La ricerca 
metodologica 
nelle scienze sociali 
Il contributo dell'illuminismo 
sociologico di Luhmann 
di Carlo Vallauri 

e Tradotti in italiano, con quel ritardo purtroppo abi
tuale per opere commercialmente non redditizie o politi
camente non informate alle mode dominanti, i saggi del 
sociologo tedesco Miklas Luhmann sulla teoria del po
tere e dei sistemi nell'età cibernetica hanno finalmente 
trovato, dopo gli studi di A. Febbrajo e di D. Zolo (che 
ha scritto una polemica introduzione a questa raccolta) e 
la bibliografia dt S. Andrini, una collocazione nel mer
cato editoriale e speriamo anche culturale. 

Soggiogata per lungo tempo alle ipotesi causalistiche 
(la causa A produce l'effetto B), la scienza sociale ha ri
cercato le cause che producono determinati effetti, cioè la 
costanti, nel tentativo di omologazione alle scienze natu
rali (e di indicare perciò «leggi sociali»). Quando in 
queste ultime è prevalso il criterio probabilistico (la causa 
A ha altissime probabilità di produrre l'effetto B, e quindt 
ricerca del massimo di probabilità) è diventato impossi
bile adeguare il campo « sociale » al campo « fisico ». Si 
sono fatte allora avanti le teorie funzionalistiche (le cause 
A, C, D, E possono produrre - o producono, perché 
sono funzionalmente equivalenti - la causa B), secondo 
cui le azioni sono in funzione di un sistema. 

Le ricerche di Luhmann si situano a questo punto 
di un dibattito met0dologico, ed egli sostiene che occor
re cercare il senso che l'uomo actribuisce alle proprie azio
ni. La sua critica colpisce sia le teorie empiriche (che si 
affidano ad una pluralità di cause, senza indagarne il fon
damento) sia le teorie statistiche, che introducono la ca
sualità, non tenendo conto né della individualità né della 
specificità dei fenomeni. 

Si ripresenta allora nelle scienze sociali il tema della 
identificazione tra oggetto e soggetto alla ricerca, che ri
conduce alla indispensabilità o meno dei giudizi di va
lore. Nelle scienze fisiche gli oggetti si studiano in la
boratorio, mentre nelle scienze sociali non è eliminabile 
l'influenza delle scelte compiute dal soggetto che ricerca. 
D'altronde individuare le cause non significa attingere la 
« verità ». Si cerca allora la giustificazione dell'azione nella 
individuazione di criteri di valore (Luhmann cita il caso 
della piena occupazione assunta come punto di riferimen
to per la politica sociale), anche se essi non sono accet
tabili scientificamente. 

La deideologizzazione della ricerca scientifica significa 
fi ne delle ideologie? E' la tesi che la cultura restauratrice 
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cerca d'imporre Luhmann risponde che invece si tratta sem
plicemente della diminuzione (aggiungiamo noi, solo in 
alcuni paesi dell'Occidente) del fanatismo ideologico (di
venuto inutile, dopo che è servito per conseguire deter
minati obiettivi). C'è invece la gestione degli orientamenti 
ideologici (a cui, osserviamo, i mass-media o la Trilate
rale o enti apparentemente innocui, come il Censis, con
tribuiscono ciascuno nel proprio ambito). 

Perché illuminismo sociologico, secondo il titolo di 
un saggio fondamentale di Luhmann? L'illuminismo ha 
avviato la ricostruzione delle condizioni dell'esistenza me
diante la ragione, senza alcun legame con la tradizione e 
con il passato (e ha quindi favorito la « rottura », la 
« rivoluzione»). La sociologia non cerca più - come il 
positivismo dcl secolo scorso - leggi immutabili, ma /atti 
riscontrabili. 

L'illuminismo sociologico effettua allora un 'operazione 
di «disincantamento», essendo svanito l'ottimismo illumi
nistico: la sociologia diviena una scienza scettica che pro
muove ricerche secondo criteri metodologici, senza che la 
rilevazione dei fenomeni comporti responsabilità per le 
conse~uenzc prodotte dalla propria attività. 

Dopo il fallimento delle teorie fattoriali, che attri
buivano i fenomeni ad un unico elemento (economico, 
psicologico o razziale), si sono affermate le teorie sistemi
che fondate sull'interdipendenza circolare, con una visio
ne più complessa dei fenomeni, che il singolo non è m 
grado di raggiungere. 

Così la sola teoria funzionalistica non è in grado dt 
spiegare b realtà : occorre invece - sostiene Luhmann -
ricostruire il sistema a cui la prestazione funzionale si ri
ferisce. La scienza si rimette allora ad un confronto di 
possibilità. L'incremento delle possibilità delle conoscen
ze non è sufficiente se non conduce ad una riduzione della 
complessità. L'illuminismo è stato un processo storico 
directo a far sì che le possibilità del mondo diventassero 
accessibili sulla lx1se dell'esperienza vissuta; Luhmann vuol 
liberare l'analisi funzionale (cioè delle teorie sociologiche 
funzionaliste, soprattutto di Mertour e di Parsons) da con 
cezioni ferme al causalismo e sviluppare invece il pro
blema della complessità del sistema sociale, facendo perno 
sull'acquisizione: della capacità di indagare la funzione dei 
sistemi. Questo significa appunto la <ffiduttività del com
plesso». Ad es: nell'analisi dei risultati politici nazionali 
a livello di leaders, io dLbbo premettere lo studio dci 
criteri di selezione interna dei partiti (v. in questo senso 
le analisi condotte negli anni scorsi presso la Scuola di 
perfezionamento in sociologia all'Università di Roma nel· 
la ricostituzione dei partiti democratici, nella loro org;.1-
niv.azionc e struttura interna, appunto come pre-condizio
ne per la conosceni;1 del funzionamento del sistema poli
tico italiano, in contrapposizione con gli studi che si fer
mavano ai dati esterni, ai risultati ultimi). In tale ambito 
assumono rilievi anche k comunicazioni tra i soggetti 
come ponte di connessione: il linguaggio non riguarda più 
solo i filologi. nu i sociologi e gli storici, perché non è 
sufficiente « liberare la ragione » o studiarla, ma è ne
cessario increment.ire il potenziale di comprensione della 
realtà. La cibernetica. con i suoi strumenti, diviene allora 
fattore di assorbimento della complessiva riduzione, eli--
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minazione dell'eccesso. Non è sufficiente cercare la ra
zionalità dell'azione - come fanno coloro che si attardano 
in un razionalismo intellettuale, privo di verifica -, per
ché c'è una razionalità nascosta in ciò che è apparentemen
te irrazionale. E' infatti razionale qualsiasi esperienza ca
pace di introdurre un senso per la soluzione dei problemi. 

L'illuminismo sociologico non cerca verità razionali 
acquisite come gli eredi dell'illuminismo ma vuol elaborare 
le informazioni per trovare le soluzioni esatte per rimuo
vere il problema. E' una pretesa eccessiva? La scienza 
contemporanea offre gli elementi, spetta allo studioso 
saperli utilizzare. 

L'illuminismo, bandendo la tradizione, ha spinto i 
nuovi leaders a cercare il consenso, ma nella scienza la li
bertà dai giudizi di valore non esclude la ricerca di un 
senso ai fatti. L'evoluzione storica dimostra che ciò 
che è improbabile divenca probabile; dalla storia di un 
sistema la cibernetica individua («programma») un pa
trimonio di informazioni e di regole di comportamenti 
rivelatesi valide, chiudendo cosl « l'orizzonte delle pos
sibilità». Ad es: la realizzabilità di un progetto «estremi
stico » può trovarsi a co7.zare (nello studio cibernetico) 
con i dati raccolti. La complessità dei conflitti viene ri
considerata non sui metri di un « incolonnamento » delle 
trame sociologiche. secondo le linee della sociologia olan-

GLI ISTRUITI 
BRACCIANTI 
DI ROMAGNA 

Stefano Pivato. Pane e gram· 
matica. L'Istruzione elemen· 
tare in Romagna alla fine 
del/'800, Franco Angeli, 1983. 
pp. 182. L. 10.000. 

C'è un modo di affrontare 
la storia del l 'istruzlone In lta· 
lia che non sia qu~llo di pro
porre la soll ta • fr igida storia 
delle Istituzioni e delle dottrl· 
ne pedagogiche •? La più re· 
cente produzione storiografica 
sull'argomento induce ad una 
risposta positiva. Dopo le ope· 
re di sintesi, che hanno rlper· 
corso l'itinerario della scuola 
italiana dall'Unità al giorni no
stri nei suoi complessi lntrec· 
ci con l'evoluzione economica 
e sociale e le vicende politi· 
che del nostro paese. comin· 
cia ora ad essere battuta la 
strada dell'approfondimento lo
cale. 

Stefano Pivato ha scelto co
me campo d'indagine la Roma· 
gna, un ambito geografico cer· 
to privilegiato dagli studi sto
rici. ma che non era mal sta
to studiato sotto l'aspetto sti· 
molante di una storia dell'Istru
zione primaria. 

All'Indomani dell'Unità la 
Romagna scontava le conse· 
guenze di un tessuto sociale 
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arretrato che determinava nel
le masse contadine una diffu· 
sa diffidenza nei confronti del
l'istruzione. Questa diffidenza 
venne superata man mano che 
da un'economia precapitalisti
ca si passò ad un'agricoltura 
di tipe capitalistico con l'emer
gere della figura del braccian
te: • Al fatalistico sentimento 
di rassegnazione e all'isola· 
mento dalla convivenza civile 
del mezzadro - osserva in 
proposito Pivato - la nuova 
mentalità bracciantile sostitul 
un senso della vita collettiva 
determinato dai rapporti di so
lidarietà.. E qui la dinamica 
economico-sociale s'innesta 
con quella politica, che vide 
le forze democratiche e di 
sinistra, le prime amministra
zioni socialiste fare dell'istru
zione primaria uno dei punti 
qualificanti della loro iniziati
va. Il titolo del volume richia
ma appunto una delle propo
ste più originali della politica 
scolastica socialista mirante a 
far carico ai comuni del com
pito di • provvedere di vesti· 
menta e di cibi i bambini più 
poveri • che frequentavano le 
elementari. Anche se la limi
tata autonomia dei comuni non 
consentiva ampi spazi d'inizia
tiva. le amministrazioni socia
liste introdussero significative 
innovazioni nei programmi sco
lastici tentando di affermare 
il principio della laicità dell' 
insegnamento. 

G. Sircana 

dese, ma nella reciprocità dei rapporti: se c'è un potere 
del superiore verso l'inferiore, del politico verso il citta
dino, c'è anche il reciproco condizionamento del secondo 
sul primo. Questo condizionamento allarga la cerchii. dei 
«fattori» e reintroduce i «valori» perché questi ultimi -
sconfitti sul piano pratico dell'azione violenta dei vinci
tori - non possono non essere tenuti presenti nella 
strutturazione dcl sistema politico. 

Il potere allora da un insieme di possibilità si riporta 
ad una decisione, ad una possibilità determinata. e que
sta selezione viene effettuata sulla base di dati concreti, 
non di «verità» (che nel sistema politico non contano), 
ma di « interessi ». 

La sociologia di Luhmann rielabora la strumentazione 
della scienza sociale, non ignora le difficoltà, supera le 
contraddizioni del sistema. La totale assenza dì dogmati
smo dello studioso tedesco dimostra che la critica al dog
matismo non comporta necessariamente l'accettazione del 
dogma della negazione dci risultati acquisiti attraverso 
l'uso di metodologie superate. 

L'elemento critico rimane il fondamento di ogni stu
dio scientifico, non l'avalutività o la neutralità « ogget
tiva ». c. v. 

Niklas Luhmann · « L'illuminismo sociologico », Il Sag-
giatore, Milano, 1983. 

POLITICA ESTERA : 
BILANCIO 
DI DUE ANNI 
DIFFICILI 

Istituto Affari lnternazlonali. 
L'Italia nella politica interna. 
ziona/e • 1979-1980. Edizioni 
di Comunità . 

Il consueto appuntamento 
dell'Istituto Affari Internazio
nali con gl.i studiosi per una 
documentazione sui problemi 
internazionali si apre, in que
sto ottavo volume. con una 
attenta anallsl della crisi della 
distensione In rapporto sia ai 
mutamenti negli equilibri stra· 
tegici sia al peso che le reb
zionl Nord-Sud sono venute as
sumendo rispetto alla dialetti· 
ca Est-Ovest. Nel 1979-'80 han
no acquistato particolare rilie
vo anche i problemi del diritti 
dell'uomo con le reciproche 
accuse tra I due blocchi prln· 
cipali per la mancata tutela di 
quei diritti da un lato nell'est 
europeo dall'altro nell'America 
Latina. Notevole attenzione 
viene posta sugli avvenimenti 
asiatici. dall'intervento sovieti
co ntill'Afghanistan ai comples
si avvenimenti iraniani nonché 
al terribile esodo nel sud-est 
del continente. 

Emerge con evidenza l'acce· 
lerazione della corsa agli ar
mament i e l'impasse dei nego· 

ziati sulla riduzione delle for
z-a militari. L'espansione dell' 
industria bellica italiana s'in· 
quadra In una serie di vicen· 
de che vedono intrecciarsi i~ 
tcressi economici. perfeziona
menti scientifici e politica e
stera. Nel 1980 le spese dello 
Stato per la difesa non sono 
aumentate. Il fallimento del 
programma energetico deciso 
dal governo Cossiga vien" sot· 
tolineato come conferrn;i uri· 
la mancanza di una ctw.r .1 ,,.,. 

litica energetica. Molt , JJ ;r·r 
fondita è la sintesi •.1i1I;, ·, 11 Ji' 

zio ne monetaria 1 nte1 n:..i:io a' i 

sia in riferimento alla ,,tn.:t •· 
ra oligopolisticJ d•!I nier•:roto 
sia in riferimento iii i,1ste1na 
europeo. Naturalmente. dilla la 
vastità degli argomPnti nffron· 
tati. I rapporti bilaterali dell' 
Italia sono esaminati in un 
solo capitolo, con la conse
guenza che gli studiosi stra· 
nleri su questo argomento ven
gono ad avere in quest'opera 
una fonte precisa ma non suf· 
ficientemente analizzata . 

L'utilità indubbi:i dello studio 
va comunque rapportata alla 
generale scarsa attenzione pre
stata dalla nostra pubblicistica 
a~li eventi internazionali. che 
vengono presi in considerazio
ne quasi esclusivamente quan· 
do esplodono singole situazio
ni, senza un osservatorio co
stante di riferimento (le poche 
eccezioni confermano la re· 
gola). 

C. V. 
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Pubblico impiego 

La ''Parva Charta'' del travet 
di Sergio Bochicchio 

e Mentre la contrattazione collettiva 
nel pubblico impiego si trascina fatico
samente da anni per le ben note dif · 
ficoltà del Tesoro a fronteggiare le 
spese per un nuovo trattamento eco
nomico (interessata è la moltitudine 
dei dipendenti dello Stato, degli Enti 
Locali, del settore sanitario e del pa
rastato), la Gazzetta Uffiòale del 6 
aprile ha pubblicato la legge-quadro 
sul pubblico impiego. Con l'entrata in 
vigore di tale legge, dopo i rituali quin
dici giorni dalla pubblicazione, risul
ta ormai rappezzato - dopo il lun
ghissimo iter parlamentare iniziato 1'8 
ottobre 1979 - il nostro ordinamen
to giuridico anche sotto l'aspetto ga
rantista della « Magna Charta» del 
pubblico impiego. 

Sulla legge quadro si è già tanto 
scritto, discusso nei convegni, in Par
lamento, nelle sedi sindacali durante 
questi anni; è opportuno limitarsi a 
trattare taluni punti fondamentali e a 
rilevare i pochissimi pregi e i molti 
difetti dopo che il testo legislativo è 
stato varato. · 

Con questa normativa generale si è 
realizzato il suggerimento della Corte 
Costituzionale che, con alcune pronun
ce, aveva da tempo affermato l'esigenza 
della perequazione e dell'omogeneità 
relativa ai rapporti di lavoro a disci
plina pubblicistica. In proposito la 

Corte Costituzionale aveva osservato 
che è nec:essario giungere « al più pre
sto ad una determinazione dei livelli 
massimi di trattamento non superabili 
da alcuna legge regionale e provincia
le. E ciò nel quadro di una disciplina 
che presuppone evidentemente la pos
sibilità di definire una corrisponden
za abbastanza prec:isa tra qualifiche, 
mansioni e trattamenti economici » e 
ancora aveva affermato: «l'ovvio prin
cipio della perequazione retributiva dei 
dipendenti pubblici, quale risulta dal 
combinato disposto degli artt. 3 e 36 
della Costituzione non è munito, nel 
nostro ordinamento, dei necessari pre
sidi normativi {Corte Costituzionale, 
sentenza 20 marzo 1978, n. 21; sen
tenza 20 aprile 1978, n. 45). 

Il fenomeno degli accordi tra pub
blica amministrazione, in senso lato, 
e organizzazioni sindacali dei dipen
denti si è completamente realizzato per 
ki prima volta nell'ormai remoto 1968 
con la legge n. 138 per il personale 
ospedaliero e si è esteso agli enti pub
blici dipendenti dallo Stato con la leg
ge 20 marzo 1975, n. 70, quindi al
lo Stato con la legge 22 luglio 1975, 
n. 382, poi agli Enti territoriali mi
nori (legge 27 febbraio 1978, n. 43) 
ed ha trovato concreta attuazione con 
vari decreti del Presidente della Re
pubblica che hanno approvato dal 1979 

in poi gli accordi per i dipendenti <lcgli 
Enti locali e per gli statali. La molte
plicità di tali interventi normativi nei 
singoli settori del pubblico impiego 
corrispondeva ad una molteplicità di 
oggetti della contrattazione, che sono 
stati talvolta individuati nella discipli
na del trattamento economico o nel 
trattamento giuridico ed economico 
congiuntamente. La ,legge entrata in 
vigore, che riflette in pieno le inten
zioni del disegno di legge governati
vo, si propone di pareggiare la situa
zione del pubblico impiego e di raf
fermare che la fonte normativa in ma
teria è fondamentalmente la legge; di
sciplina inoltre in maniera generale e 
cogente la contrattazione, la autorego
lamentazione del diritto di sciopero, 
l'organizzazione e la tutela sindacale. 

Se, quindi, si deve riconoscere come 
positivo il definitivo riconoscimento 
legislativo della contrattazione colletti
va, non si può non rilevare che la leg
ge-quadro pone anche una definitiva 
riserva legislativa (legge dello Stato o 
regionale) per tutto quanto attiene al
la organizzazione degli uffici, alla de
terminazione delle qualifiche funzio
nali e dei profili professionali, ai criteri 
della formazione professionale, alla do
tazione dell'insieme delle qualifiche, 
alla responsabilità dei pubblici dipen
denti, alle garanzie del personale in 
ordine all'esercizio della libertà e dei 
diritti fondamentali, alla durata massi
ma dell'orario di lavoro, all'esercizio 
dei diritti dei cittadini nei confronti dei 
pubblici dipendenti ed al loro diritto 
di accesso e di partecipazione alla fr>r -RETRIBUZIONI INIZIALI ANNUE AL NETTO DA RITENUTE PREVIDENZIALI , ASSISTENZIALI E DA IRPEF 

(riferite a dipendenti senza carichi di famiglia) 
livello ex qualifica 

Il Commesso o equiparato 
lii Commesso Capo 
IV Coadiutore • coad. principale 
V Coadiutore superiore 
VI Segretario • Segretarlo Principale 
VII Segretario Capo • Consigliere • Direttore di Sezione 
VIII Direttore aggiunto di divisione 
I Dirigente (dirige una divisione oppure un ufficio d 'impor· 

tanza provinciale) 
Dirigente Superiore (Capo servizio oppure dirige un uffi

cio di Importanza regionale) 
Dirigente generale (direttore generale) 
Ragioniere generale dello Stato 

Importo annuo compresa inden- Rapporto rispetto alla retrlbu· 
nltà integrativa speciale (contin- zione del commesso o equi· 
genza) parato = 100 

7.797.716 
8.035.550 
8.223.172 
8A47.796 
8.751 .698 
9.355.041 
9.968.889 

12.509.571 

15.670.390 
18.299.702 
20.823.341 

100 
103 
105 
108 
112 
120 
128 

160 

200 
235 
267 

N.8. Le retribuzioni Iniziati sopra indicate non comprendono, ovviamente, le classi biennali con aumenti dell '8% e gll scatti 
biennali al 2,50° o. 
Anche calcolando I rispettivi incrementi di retribuzione per anzianità è evidente l'appiattimento. 

Elaborazione su dati della Ragioneria Generale dello Stato. 
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rua.d<'llC dl·gli atti dcll,1 pubblica ammi
ni:.trJzionl.! (art. 2, intitolato « Disci
plina di legge »). 

Non si può non riconoscere la ne
cessità per alcune delle materie soprae
lencare della fonte legislativa, ma si 
deve sottolineare che si è posta una 
« gabbia » molto stretta alla contratta
zione. La regobmentazione in base ad 
accordi è limitarn (art. 3) <ti regime 
retributivo, a rnluni limitati aspetti 
dell'org<tnizzazione in tema degli uf
fici, alla identificazione delle qualifi
che funzionali, ai criteri per la disci
plina dci carichi di lavoro dell'orario 
di lavoro, del lavoro str<1ordinario, ai 
criteri per l'attuazione della mobilità 
del personale. 

Tralasciando di esaminare i vari cri 
ticabili articoli dei quali si compone 
questa « parva charta » dcl pubblico 
impiego, vanno rilC\',lte le gnivi dispo
sizioni contenute nell'art. 24 (« Instal
lazioni di imphinti :ludiovisivi e visite 
personali di controllo »I, ispirate for
se dal fantascientifico film dcl 19 36 
«Tempi moderni » nd quale l'operato 
Charlor \'eni\'n torment;Ho perfino in 
gabinetto dal faccione imperioso del Di
rettore che impartiva ordini e rimpro
verava da un grande schermo televisi
vo. Ma nd aggnl\"<\re la situazione vi è 
l'art. 25 che, in via graziosa, ammette 
- oltre alle ben note « organizz<tzioni 
nazionali di categoria maggiormente 
rappresentative per ogni singolo com
parto » e alle Confedl'rnzioni maggior
mente rappresentative su base nazio
nale (ANCI, UPII, UNCEM, DIR
ST A T ccc.), che spesso non rappre
sentano le categorie, ma si sono appro
priate, senza alcuna delega dirett•I, dcl 
potere di rappresentare i pubblici di
pendenti - « organismi rappresenta
tivi dei dipendenti nelle unità ammi
nistrative che verranno specificare »; 

tutto ciò per evitare i temuti « so
viet » e per assicurare che tutto av
ver.ga sempre nell'ambito delle predet
te sedi sindacali. 

Per la copertura finanziari:t relativa 
agli oneri derivanti dai contratti col
lettivi l'art. 15 prevede ambi~uamen
te che «l'onere derivante dalla con
trattazione collettiva sarà determina
to con apposita norma da inserire od
ia legge finanziaria» ed enuncia, con 
generica afferm.1zionc, che «nel bilan
cio pluriennale viene indicata la spesa 
distinara alla contrattazione collettiva 
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per il triennio, detc:rminanJo la quot.1 
relativa a ci.1scuno degli :inni 1.:1msidl·
ra1i ». E' chiaro che i ::.indacari incon
treranno difftcolca ,, cono:.ccre in an· 
ticipo quanto In Staro può spendere 
per le retribuzioni d1:1 pubblici dipen · 
denti. Intanto non si rnndude null.1 
nel campo della contrattazione dcl trat
rnmento economico, eppure i contratti 
sono scaduti da alcuni anni. L.1 « pro· 
rogatio » fa risparmiare alle casse dc.I 
lo Stato, che sono invece rapide cd ine
sorabili nell'applicare le detrazioni fi . 
scali, previdenziali, sindacali ccc. 

A titolo esemplificativo e per dimo 
strare quanto poco contribuisca all.1 
cosiddetta incentivazione l'ammonrnre 
netto delle retribuzioni degli scarnii 
nelle varie funzioni burocr.nichl' (da 
commesso a Ragioniere Generale dcl 
lo Stato) sarà opportuno meditare sul 
la tabella pubblicata in calce all'artico· 
lo, nella quale sono indicati, al netto 
di ogni detrazione, le somme annue 
che entrano nella busta-paga degli sta· 
tali. T aie rabella, compilata su dati 
ufficiali, mostra 4uali sono gli attuali 
importi tffcttivi corrisposti ai dipcn· 
denti statali di ogni livello e grado. 

Si osservi la esiguità della diffcren· 
za di stipendio tra il commesso o il 
custode e il Primo Dirigente (es. Diret
tore della Biblioteca nazionale; So
vrintendente della Galleria d'Arte mo
derna); oppure tra l'usciere (equipa
rato al commesso) e il Direttore di 
Ufficio delle Imposte Dirette (VIII 
livello). E' intuitivo che solo la bra
ma di potere, di « incarichi » retribuiti 
o di illeciti guadagni puo tnccntivare 
la progressione nelle qualifiche, nei 
profili professionali e nelle varie car· 
riere; la « vocazione » nella burocra
zia è una eccezione sempre più rara. 

La spolveratura di << garantismo» e 
di « modernità » della legge quadro 
serve a coprire le magagne della nostra 
pubblica amministrazione. E, per fa
vore, non si venga a parlare dell'uti
lità dell'istituzione dcl Dipartimento 
della Funzione Pubblica presso la Pre
sidenza del Consiglio dci Mini.-.tri. Ab· 
biamo già da sopportare il ~1inistero 
della Funzione Pubblica che, quanto 
ad efficienza e produttiviti1, fa impal
lidire le cupe descrizioni della buro· 
crazia zarista della narrativa russa (da 
Sologhub a Bulgakov). 

Sergio Bochlcch10 

Agricoltura CEE 

Un ''grande 
balzo'' 
per il 
Mezzogiorno 
Una svolta positiva per l'agricoltura 
del nostro Mezzogiorno 
è finalmente realizzabile 
per iniziativa della Cee -
La necessità di considerare 
i problemi agricoli da un punto 
di vista strutturale, invece 
che nell'ottica tradizionale 
degli interventi di sostegno. 

di Mauro Castagno 

e 5ono passati venti .inni dall'avvio 
della politica agricola comunitaria 
(Pac) e sempre di più paiono evidenti 
i suoi risultati negativi. Vale la pena, 
~I riguardo, di citare le conclu~ioni di 
uno studio recente della Coldiretti in 
base al quale risulca che a vent'anni, 
appunto, dall'avvio di una politica che 
si poneva l'obiettivo di perequare i 
redditi tra gli agricoltori delle aree co
munitarie, in realtà il reddito degli 
agricoltori italiani è pari al solo 60% 
di quello degli altri agricoltori della 
CEE. 

Il fatto è che la nostra agricoltura, 
fino a che non si riformerà sostanziai · 
mente la Pac, continuerà a pagare le 
conseguenze di una impostazione che 
privilegia le agncolture forti della Cee 
rispetto a quelle deboli. Non basta 
infatti, battersi per il riallineamento 
dei prezzi, per l'abolizione dci mon· 
tanti compensativi, delle tasse di cor
re~ponsabilità. Anche eliminando - e 
la battaglia in tal senso va certamente 
condotta - queste ulteriori pesanti 
facilitazioni a favore delle agricoltu
re continentali, rimane il problema di 
fondo della Pac, che è quello di su
perare un'impostazione basata esscn· 
zialmente sul sostegno dei redditi e 
dei prezzi per arrivare ad un'altra im
postazione che privilegi la politica del
le strutture. 
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D .1ltronJc 1.11..: ~up..:mrnenco nppJre 
estrcmamc:nte necc~sario in quanco 
mantenerc l'auuale impostazione della 
Pac Ma dctcrminnndo una serie di 
gr.1\ i problemi sia all'interno che ali' 
esterno della Comunità. 

Una delle conseguenze della politi· 
ca di sostegno praticata dalla CEE è, 
infatti. la crescita delle eccedenze dei 
prodotti agricoli - per lo più di quel
li continentali - che impongono ele
vati stoccaggi e ricerca affannosa di 
sbuchi esterni alla Ccc per tali ecce
denze. Da qui problemi d1 bilancio 
non indifferenti: non solo lo stoc· 
c.1ggio costa. costa anche l'esportazio
ne in 4wmro essa avviene sulla base 
di so\'veni'ioni che permcrtono di ven
dcn: i prodocri a prezzi più bassi di 
quelli lsÌ!.renri sui mercati internazio 
n:ili. Tucro ci(l aggrava il costo della 
P.~C chl· assorbe circa i 2/3 di tutto il 
bilancio comunitario rendendo cosl im· 
possibile lo sviluppo di altre - pur 
importanti - politiche settoriali (la 
politica industriale. dei trasporci, quel
l,1 cncrgetica ecc.). 

D\1hra parte da quanto abbiamo 
detto derivano pesanti conseguenze an· 
chc relativamente ai rapporti tra la 
CEE e i P•lesi tel'7.i, in quanto i mec
canismi sopra descritti impongono una 
chiusura dcl mercato comunitario al
le imporrnzioni di prodotti agricoli 
provenienti dall'estero; e, di converso, 
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la necessità di faciliurc le proprie 
c~portazioni ricorrendo pcrci(> alll' S<l\'· 

venzioni. Naturalmente una 1alc poli
tica, protezionistica all'interno cd ag· 
gressiva all'e:.tcrno, crea auriti con i 
paesi terzi interessati ti commercio 
mondiale dei prodotti agricoli. Tali at
triti si sono aggravau in quanto rccen· 
temente anche gli Stati Uniti sono scc
~1 in campo, anche se strumentalmente, 
contro la politica agricola della CEE, 
aprendo un contenzioso dì raie rilievo 
da far correre il rischio di una guerra 
.:ommerciaJe tra le due sponde dell' 
Atlantico. Attualmente questo conten· 
zioso si trova in una fase d1 armisti· 
zio. Segni recenti fanno però presagi· 
re la coni:reta possibilità di un suo ria
cutizzarsi. 

In sostanza è innegabile che i pro
blemi dell'agricoltura vadano affron· 
tari in un contesto di carattere struttu· 
raie. Ciò significa che quello agrico
lo deve essere considerato come un 
settore economico che va inserito nel· 
l'ambito di un circuno completo che lo 
colleghi all'industria, soprattutto di 
trasformazione, e ai servizi. 

Questa prospettiva appare oggi rea 
lizzabile in seguito alla presentazione 
da parre delJa Commissione dci cosid
detti « Programmi integrati per il Mci'
zogiomo » (PIM). 

Questi programmi - se realizzati -
possono determinare una svolt•l im
portante per l'agricoltura dcl nostro 
Mezzogiorno, proprio perché essi con
siderano i problemi agricoli non dal 
punto di vista tradizionale degli inter 
venti di sostegno, ma da un punto di 
vista strutturale. 

1 PlM si propongono di intervenire 
- l'impegno finanziario pre\•isto am· 
monta a 8742 miliardi in sei anni di 
cui il 44.5% per 11 nostro sud - nel
le sole regioni meridionali della Fran· 
eia, dell'Italia e della Grecia allo ~CO· 
po di recuperare i ritardi che queste 
regioni hanno accumulato nei con· 
fronti delle altre aree comunitarie. Alla 
base dei PIM c'è, in ~ostanza, il rico· 
nascimento della Commissione che le 
politiche settoriali sin qui seguire dal
la Cee, e in particolare quella agricola, 
hanno aggravato la distanza tra le due 
Europe e che occorre, pertanto, met· 
tere in atto interventi specifici che va· 
dano nel senso di superare questo ri
tardo. 

L'interesse dell 'ltalìa a ~ostencre 

4ucstì programmi proposti dalla Com 
rnissiom: è t:videncc. Tale sostegno im
plica, però, alcuni fatti precisi. In pri· 
mo luogo occorrerà superare a livello 
comunitario le opposizioni che già 
emergono: Germania, Gran Bretagna e 
Olanda, infatti, sia pure per morivi 
diversi, sono contrarie ad una dilata
zione delle spese comunitarie c ad una 
revisione del bilancio fatta in modo 
da ridurre sostanzialmente i benefici 
di cui attualmente godono le agricol· 
ture dei paesi forti . 

AJl'interno, la politica preconizzata 
dai PIM impone scelte che, con riferi
mento al Mezzogiorno italiano. com· 
portano la necessità di colpire alla ra 
dice gli interessi economici del blocco 
sociale ivi dominante. Se ciò non ac
cadrà anche per i PIM si vcrifichcrà 
quanto attualmente avviene per l'im
piego italiano delle risorse che la CEE 
mette a disposizione degli Stati mcm· 
bri per l\1mmodernamento delle strut· 
ture <lgricde. Tale impiego è pari in 
Icalia ull' 1,6 % contro il 31 % della 
Gran Bretagna. 11 29% della Germa· 
nia, 1'11 % dell'Olanda e il 9% della 
Francia. Partendo da queste cifre la 
Confagricoltura sostiene che il nostro 
pa<.:sc distorce a proprio danno, per 
colpevoli negligenze amministrative. le 
~te!: e condizioni di concorrenza. E' 
pertanto innegabile, sostiene sempre I' 
associazione del padronato agricolo. che 
è mancata la volontà politica di appli
care le mi~ure comunitarie. 

E' probabile che come già fatto fi
no ad oggi, il governo italiano conti
nuerà a battersi per i problemi se· 
condari piuttosto che affrontare i veri 
nodi dell'agricoltura. Per questo OC· 

corre che la sinistra unitariamente af · 
fronti e risolva una battaglia fond1-
mentalc per l'interesse del pae!>e. Al 
riguardo si considen che il dt>ficit agri
colo-alimentare è arrivato nel 1982 a 
toccare la cifra di 8.000 miliardi con 
una incidenza, <la solo. del 50% di tut· 
to il deficit commerciale. 

Questo andamento negativo mostra, 
indtre. una tendenza al peggioramen
to. Dai dati relativi al gennaio 1983 
risulta che il deficit agricolo-alimen· 
tare. a causa, ed anche questo è un 
fano molto significativo, di un vero 
e proprio crollo delle nostre esporta· 
zioni, t.- aumentato dcl 51 % rispetto 
al gennaio dcl 1982. 
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UNA POLITICA INDUSTRIALE PER GLI ANNI '80 

UNA SFIDA 
POLITICA 

e Perfino la Banca d'l talia, mcendo dal tradizionale ri
serbo su campi esclusi dal suo direi/o intervento, ha avver
tito l'urgenza di lanciare nelle scorse settimane - attra
verso l'autorevole voce del suo Direttore Generale, Lam
berto Dini - un appello al Governo perché si decida ad 
adottare al più presto una politica industriale attiva. In 
effetti, senza una prof onda ristrutturazione e riconversione 
dell'apparato produttivo, volta essenzialmente al sostegno 
dello Stato ai settori più tecnologicamente avanzati, non 
c'è speranza di arrestare il declino del nostro patrimonio 
industriale. Proprio su questo terreno, la sinistra - come 
scrive Napoleone Cola;anni - è chiamata alla prova, se 
vuole dare ob1ett1vi e contenuti concreti ad una reale poli
tica dz alternativa. Ma - come ricorda Silvio Leonardi -
sarebbe del tutto miope ed illusorio pensare che l'industria 
italiana possa recuperare competitività sui mercati esteri 
isolandosi dalla Comunità Europea e alimentando spinte 
protezionistiche che si rivelerebbero ben presto una scia
gura. In realtà, gran parte dei problemi e delle dilfzcoltà 
che affliggono anche l'industria italiana possono essere af
frontati e risolti soltanto su scala europea. E' questa la via 
per mettere l'Italia e tutto il « Vecchio Continente » in 
grado di reggere l'aggressiva concorrenza degli USA e del 
Giappone e quella crescente dei Paesi di più recente in
dustrializzazione. 

Non perdere dt vista la dimensione europea e ricer
care in essa nuove prospettive dt sviluppo non può essere 
tuttavia un alibi per sfuggire alle responsabilità di casa 
nostra. Come spiegano, da distinti angoli visuali, Antonio 
Martelli e Gianni Celata, per attivare una moderna politica 
industriale occorre far leva su un'ampia tastiera di stru
menti e occorre anche pensare a cambiare leggi e compor
tamenti dello Stati e delle forze sociali, avendo chiare le 
opzioni di fondo a cui fare riferimento. 

Il dossier che l'Astrolabio pubblica qui di seguito non 
ha certo la pretesa di dire una parola conclusiva sui pro
blemi della politica industriale ma, al contrario, ha lo sco
po di raccogliere elementi, materiali e idee - attraverso 
:ma pluralità dì interventi che riflettono anche impostazio
ni politiche e culturali eterogenee - per avviare un dibat· 
tito che dovrà proseF_uire e che non potrà non intrecciarsi 
con il confronto a sinistra, F,ià in corso su queste colonne, 
su{ Mezzogiorno e, al tempo stesso, allargarsi ai temi della 
politica del lavoro, della pol1t1ca energetica, della ricerca 
e soprattutto delle Partecipazioni Statali. 

(Servizi coordinati da Franco Locatelli) 

interventi di: 
Napoleone Colajanni · V1cepres1dente del gruppo Pci del Senato 
Silvio Leonardi . Deputato del PCI al Parlamento Europeo 
Antonio Martelli . Direaore del Centro ~ludi della Confindustria 
Giannj Celata . Segretario Nazionale della FULT A 
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1.) Dopo le discussioni di fuoco 
sulla legge per la ristrutturazione dell' 
industria, la famigerata 675, la politi· 
ca industriale sembra essere un argo

. mento fuori moda. Qualche grosso 
gruppo (ltalsider e Montedison) ha fi
nalmente avuto 1 mutui con i contri
buti della 675, qualche provvedimen· 
to è staro approvato, è entrata in vi· 
gore una legge sull'innovazione che 
cor.ritne delle interessanti novità , ma 
della sua applicazione non si sa niente. 

Del rapporto tra i partiti si fa na· 
turalmente un gran discutere, con ab
bondanza di slogan ed etichette su po
li, centralità, ahernative ed alternanze. 
Non è dato però sapere quali sia
no i contenuti e le proposte delle 
diverse formule. Eppure sembra a me 
cosa non del tutto marginale che le di
verse posizioni debbano essere rappor
tate, per valutarne il significato, alla si
tuazione dell'economia italiana. In sin· 
tesi estrema cercherò di vedere quali 
mi sembrano essere i punti essenziali 
della situazione dell'industria italiana e 
quali questioni debbano essere affron· 
tate per dar luogo ad una politica in
dustriale coerente. 

2.) Mi pare che il dato più rilevan· 
te della presente condizione dell 'indu
stria italiana sia l'aggravamento di al· 
cune tendenze manifestatesi negli an
ni settanta. Già nel decennio scorso la 
crisi della industria di base, in partico
lare siderurgica e chimica, appariva ma
nifesta. Oggi è ancora più grave. Vi 
concorrono tre elementi diversi. Uno 
è specifico dell'industria italiana, e 
cioè il fatto che questa industria sia 
stata costruita in Italia ricorrendo in 
larga misura all'indebitamento. In regi
me di inflazione e di alti tassi di in· 
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L'industria si trasforma 
ma lo Stato dov'è? 
Autonomia dell'impresa e 
programmazione non sono incompatibili 

di Napoleone Colajanni 

tercsse l'L-conom1~ della gestione diven
ta aleatoria. Il secondo elemento è la 
caduta del mercato, che può essere un 
dato di lungo periodo. Il terzo è la 
redistribuzione mondiale della produ
zione, oggi appena accennata, verso i 
paesi produttori di materie prime e di 
energia, per cui non è da escludere 
che dopo il 2000 il grosso della produ
zione mondiale d'acciaio e di petrol
chimica possa trovarsi al di fuori dei 
paesi già industrializzati. 

Qualcosa di simile rischia di avve
nire per industrie come l'auto. Man· 
tenere l'attuale struttura produttiva co
sta uno sforw enorme e di incerti ri
sultati, come ben sanno i colossi ame
ricani. Le prospettive di mercato nei 
paesi industrializzati non sono certo 
rassicuranti, e la riorganizzazione a li
\•ello mondiale della produzione è ap
pena accennata. Di certo c'è soltanto 
l'insicurezza dell'avvenire per un 'indu
stria che dà un contributo assai note· 
vole all'occupazione. 

Quanto alla piccola e media indu
:.tria essa si trova di fronte ad una 
scelta. Essa ha potuto assicurare la so
pravvivenza dell'economia del paese, 
aura\'erso la ~ua vitalità e competiti· 
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vità. Nei prossimi anni non basteran· 
no più. La concorrenza all'interno dei 
paesi di nuova industrializzazione e bas
so costo del lavoro si farà più pesan· 
te, e maggiore la necessità di SP<-"Cia· 
lizzazione. La tendenza della domanda 
di manufatti tende a ristagnare, men
tre cresce la domanda mondiale e in· 
terna dei servizi. 

Quest'ultimo fatto sembra destina
to ad avere una incidenza crescente 
nei prossimi anni, allargando il concet· 
to stesso di ristrutturazione industria
le. Non si tratterà soltanto di avere 
la capacità di innovazione nel prodot· 
to e nel processo di produzione indu
striale, ma di integrare l'industria in 
misura crescente con servizi legati al
la produzione. Non è un processo che 
alcuni banalmente definiscono di dein
dustrializzazione, ma di trasformazione 
dell'industria. 

La rivoluzione tecnologica ed infor
matica che è appena agli inizi anà 
inevitabilmente profonde ripercussio
ni. Fondamentalmente essa favorisce 
le dimensioni medie e piccole e il de· 
centramento produttivo. Gli aucoma
tismi e i controlli automatici a basso 
prezzo rendono possibili elevati volu-

mi di produzione con p1ccolt: dimcn· 
sioni di imprese, modificando gli ef. 
fotti di scala. Il computer rende acce!>· 
sibile alle piccole imprese servizi di 
contabilità e di gestione prima troppo 
costosi. Le imprese di minori dimen
sivni aumenteranno però la loro do
manda di capitale. 

3.) Non è nemmeno lontanamente 
pensabile che l'Italia possa essere pro
tetta da queste spinte di trasformazio
ne attraverso il protezionismo che con· 
senta di mantenere più o meno la strut
tura attuale dell'occupazione, magari 
sovvenzionando a spese dello Stato in · 
dustrie inefficienti. L'obiettico autcn 
tico della politica industriale deve es 
sere la direzione di questo processo, 
non la riduzione dei suoi effetti. Qut: 
sto significa allargare il contenuto del
la politica industriale e seppellire l'i· 
dea dei salvataggi. L'occupazione deve 
essere uno degli obiettivi della poli
tica industriale nel senso che si tratta 
di dmgere il processo di cambiamento 
qualitativo, dalla grande alla piccola 
e media impresa, da certi settori aJ 
altri, da certe qualifiche ad altre, dalla 
rroduzione materiale ai servizi comuni 
alla produzione. Non è affatto detto 
che sia fatale una diminuzione com
plessiva di occupazione nell'industria e 
nei servizi industnali. Si tratta di ve
derne le nuove forme, dal part-time 
all'orario di lavoro che può effettiva· 
mente essere ridotto a fronte di au· 
menti consistenti di produttività. In 
ogni caso la politica del lavoro deve 
essere parte integrante della politica 
industriale. 

Altra parte decisiva è la distribuzio
ne dci flussi finanziari. La ristruttu· 
razione richiede un alto livello di inve· 
stimenti. Ora il funzionamento del si
stema finanziario così com'è non favo
risce l'innovazione, si basa sulle garan· 
zie reali piuttosco che sulle prospetti· 
ve di reddito futuro e sulla riparti
zione dei rischi. Un intervento pro· 
grammato dello Stato deve correggere 
questa situazione. La politica fin qui 
-eguita, sostanzialmente l'agevolazio
ne del credito, dimostra la sua insuf
ficienza. 

Lo Stato deve esser capace di orien
tare flussi finanziari senza condizio
nare oltre misura il comportamento de
gli cperatori. Non si può chiedere .ilk -31 



banche di essere gli ufficiali pagatori 
dello Stato. Lo Stato può invece a\'C· 
re una funzìone propria diventando 
banchiere palese invece che banchiere 
occulto, decidendo direttamente, invece 
che accordandosi alle decisioni dei fi. 
nanziatori, anraverso commistioni che 
hanno sempre portato alla derespon
sabilizzazione dello Stato e delle ban
che, e spesso hanno portato alle truffe. 

Lo Stato può intervenire apertamen
te, erogando credito, a condizioni ne
goziate, con penalità, a sostegno dcli' 
innovazione, della ricerca e sviluppo, 
dell'espansione dei servizi produttivi, 
5enza per questo essere coinvolto nel
la gestione. L'industria di Stato potrà 
avere una grande funzione a patto che 
gradualmente modifichi la propria po
sizione di produttore di beni e servizi 
di base, per diventare un centro im
prenditoriale di organizzazione e di 
promozione di economie esterne. 

4.) Essenziale è che in questo pro
cesso venga salvaguardata l'autonomia 
dell'impres:t. Lo Stato deve prendere 
le proprie dec1S1ont autonome erogan
do credito in base alla valutazione del 
rischio, della capacità imprenditoria
le di chi riceve il credito, della con
gruenza con gli obiettivi della politi
ca industriale, ma non deve mai det
tare norme di comportamento. 

Lo Stato deve specificare i propri 
obiettivi. Questo e non altro debbono 
essere i piani (settoriali, generali, di 
comparto, che siano) secondo esigen
ze puramente empiriche. Una delle 
discussioni più ridicole in cui è emersa 
la vacuità di certa cultura accade
mica è stata quella sui piani di setto
re. 51 è fatto un enorme discorrere 
per accertare se fosse possibile un pia
no di settore in assenza di un piano 
generale, senza accorgersi del fatto che 
si tranava semplicemente di dire quel 
che si vorrebbe fare, naturalmente sul
la base della conoscenza della situa
zione. 

Un piano comporta sempre un ri
schio economico perché è fondato sem
pre su cene ipotesi. Se l'analisi della 
situazione è sbagliata o se le ipotesi 
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per motivi esterni (il prezzo del pe
trolio dovrebbe pure aver insegnato 
qualcosa) non si verificano, il piano 
salta. Questo dovrebbero tener presen· 
te quanti, soprattutto nei sindacati , 
ritengono ingenuamente che un pia
no possa superare tutte le contraddi· 
zioni ed essere al riparo dei fallimenti, 
e spiegano questi soltanto con l'inca· 
pacità, i complotti e la disonestà. 

L'impresa pubblica o privata deve 
essere autonoma nei confronti del pia
no perché ogni impreS<l è una com
binazione unica di fattori produttivi, 
lavoro, capitale, capacità imprendito
riale. La verifica dell'efficienza <li que
sta combinazione di fattori produttivi 
non può esser fatta a tavolino, da qual
che burocrate statale o sindacale, ma 
può esser fatta solo dal mercato, co
me hanno sperimentato a proprie spe
se le economie dei paesi socialisti . In 
una programmazione compatibile col 
mercato quel che può essere program· 
mato, e sempre correndo un rischio. è 
la distribuzione dei flussi finanziari, 
mentre l'autonomia di gestione deve 
essere salvaguardata. 

La finalizzazione dell'intervento pub
blico non può essere perciò che indi· 
retta, mediata dal rischio, e i risultati 
non possono essere valutati che ex 
post. Da parte sindacale si pretend.e 
spesso di utilizzare l'intervento pubbli
co per dettare norme di comportamen
to alle imprese o addirittura come mer
ce di scambio nelle lotte dei lavorato
ri. Un simile atteggiamento non può 
non portare ad irrigidimenti di gestio
ne ed al pratico fallimento. 

5 .) Ma nell'organizzare un inter
vento dello Stato, compatibile col mer
cato, e finalizzato a mutamenti quali
tativi dell'economia, si urta contro un 
ostacolo di notevole portata. Lo Stato 
non è un'entità astratta. L'essenza del
lo Staco, scrisse Marx, è la burocrazia. 
Ora la burocrazia italiana e l'organiz
zazione dello Stato in Italia non hanno 
ancora la capacità né di conoscere né 
di decidere in modo efficiente in ma
teria economica. 

Nella politica industriale si tratta di 
precedere a valutazioni e decisioni pun
tuali, di merito, in relazione a si1111.ole 
imprese, a singoli prodotti, in sùzgo/1 
settori. Or::i il sistema amministrativo 

italiano, ed anche una prevalente con· 
cezione giuridica, privilegiano il caso 
generale rispetto al particolare. Si ten
de ad escludere la norma specifica, per 
mettere tutti i destinatari sullo stesso 
piano. In economia questo è insensa
to, perché ogni destinatario è diverso 
dall'altro, e quindi per essere efficienti 
la decisione dev'essere commisurata al 
singolo destinatario. Il tema dominan
te deve cessare di essere la legittimità, 
(per cui si trascura il fatto che una 
decisione, perfettamente legittima di 
fronte alla norma, può essere assurda 
nel merito} per spostarsi sulla misu
ra dell'efficienza. E dato che la deci
sione economica comporta sempre un 
rischio, i funzionari che prendono la 
decisione debbono esser posti al ripa
ro da conseguenze penali come il pe
culato o l'interesse privato, quando 
una decisione si riveli semplicemente 
sbagliata e non fraudolenta. 

6.) Nello stesso senso deve cam
biare la formazione culturale della pub
blica amministrazione. 

Ma non si tratta solo di questo. Una 
politica industriale aH'altezza della sfi
da dei tempi può essere attuata solo 
in un contesto di profondo rinnova· 
mento culturale e politico. Una pro
grammazione, compatibile col merca
to che sia, comporta necessariamente 
determinate limitazioni di poteri e gli 
imprendicori debbono rendersene con
to, pena l'impossibilità a disporre dei 
mezzi necessari alle trasformazioni, im
poste dall'evoluzione economica e tec
nologica. 

La sinistra e i sindacati debbono sa
pere che i residuati di una concezione 
dirigistica e burocratica della program
mazione, che dovrebbe avere per obiet
tivo il metter le brache alle imprese, 
sono esiziali proprio per la difesa dcl
i 'occupazione e del salario. 

':>uperare queste resistenze culturali 
nell'amministrazione, negli imprendi
tori, nei sindacati non è certo cosa da 
poco. Ma una politica industriale, oc
corre saperlo, non si fa soltanto con 
i marchingegni di qualche legge. E' 
una cosa seria e complessa, che coin
volge a fondo orientamenti ideali e ca
pacità culturali. E' politica nel senso 
più alto della parola. 

N. C. 
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Del tutto illusorie le scorciatoie protezionistiche 

L'importanza di essere europei 
La competitività dell'industria dei Paesi deUa CEE sta pericolosamente perdendo colpi, soprattutto nei settori 

tecnologicamente più avanzati, di fronte aU'aggressiva concorrenza degli USA e del Giappone, le cui esperienze sono 
comunque irripetibili - Il nostro futuro è legato essenzialmente alla capacità di attivare uno sviluppo di tipo nuovo del 

mercato europeo: investire di più e meglio è fondamentale ma, a questo punto, anche per l'industria 
di~enta decisiva la ripresa del processo di integrazione comunitaria. 

e La competitività è un fenomeno 
molto complesso, il cui esame richie
de uno sforzo continuo di semplifica
zione e di sintesi, se si vuole arrivare 
a conclusioni in qualche modo opera· 
tive. Ma se, compiendo in parte un' 
astrazione, definiamo la competitivi· 
tà come capacità di affrontare la con
correnza internazionale (misurata, quin· 
di, dai risultati ottenuti dai prodotti 
sul mercato comunque determinato) e 
ne limitiamo l'esame all'industria e al· 
la dimensione dell'area comunitaria 
(valutando, in sostanza, la competiti
vità industriale della CEE, nel suo in
sieme, \'er~o i Paesi terzi) le conclu
sioni a cui si può pervenire appaiono 
significative. Del resto, proprio perch~ 
la situazione è grave e presenta notevo
li differenze tra i Paesi membri della 
CEE. si deve cercare di affrontare i 
problemi sotto un profilo, innanzitut· 
to, comunitario, rovesciando la tenden· 
za « realistica », a nostro parere incon· 
eludente, di arrestarsi prtvalentPrt'\ente 
e talora solamente ai problemi nazio
nali, per non dire locali. 

Come mostrano anche i dati qui al
legati, appare evidente una diminuzio· 
ne della competi ti vi tà industriale co
munitaria, rilevabile da perdita di quo
te di mercato, dai dcfirn nella bilan
cia dei pagamenti correnti, dal peggio
ramento nel rapporto di copertura 
esportazioni-importazioni . Un'idea ap
prossimativa della « performance » del
) 'industria CEE nel suo complesso ri· 
spetto al mondo esterno può essere 
fornita d.1lle tabelle (Al e (8) . 

Ci sembra chiaro che, dovendo fare 
posto ad una maggiore pMtecipazione 
al commercio mondiale dei Paesi fino
ra industrialmente meno wiluppati, la 
quota di partecipazione dei Paesi più 
avanzati e tuttora dominanti, come 
quelli CEE. è dovuta diminuire in ter· 
mini relativi. Il problema però non è 
tanto la diminuzione della quota per-
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di Silvio Leonardi 

centuale della partecipazione CEE nel 
suo complesso, con notevoli differenze 
tra i Paesi membri, al commercio mon· 
diale, quanto: l) il rapporto tra atti· 
vità di esportazione ed importazione 
(necessario per valutare la capacità del
la CEE, come zona prevalentemente 
trasformatrice di materie prime, di pa 
gare con il proprio lavoro le importa
zioni comunque necessarie); 2) la com· 
posizione settoriale delle esportazioni, 
che dipende dalla struttura produtci· 
va comunitaria (necessaria per valuta· 

re non solo 1 risultati attuali della no
stra competitività ma anche le tenden· 
ze future); 3) l'esame dei rapporti in· 
tracomunitari ed extracomunitari (ne· 
cessario per mettere in evidenza il com· 
portamento della CEE come unione 
doganale). 

Anche se non direttamente compa
rabili, valgono al riguardo i seguenti 
dati relativi al grado di copertura del
le importazioni con esportazioni (vedi 
tabella C). 

Dalla relazione della Commi ,sin1w -
{A) DISTRIBUZIONE DELLE ESPORTAZIONI 

DI PRODOTTI MANUFATTURATI NEL MONDO 
(ISCE 5, 6, 7 & 8), 1963-1979 ( % ) 

ESPORTATORE 1963 1967 1973 1976 

MONDO (escluso commercio 
intra comunitario) 100,0 100,0 100,0 100,0 

CEE (escluso commercio 
intra-comunitario) 36,4 33,8 25,5 31,5 

STATI UNITI 22,7 21,0 17,8 18,7 
GIAPPONE 7,8 9,9 13.1 15,0 

DISTRIBUZIONE DELLE IMPORTAZIONI {B) 
DI PRODOTTI MANUFATTURATI NEL MONDO 

(ISCE 5, 6, 7 & 8), 1963-1979 (%) 

IMPORTATORE 1963 1967 1973 1976 

MONDO (escluso commercio 
intra comunitario) 100,0 100,0 100,0 100,0 

CEE (escluso commercio 
intra-comunitario) 15,6 16,1 17,0 17,1 

STATI UNITI 12.2 16,2 16,7 15,6 
GIAPPONE 2,6 3.2 4,2 3,2 

Fonte: Eurostat 

(C) COPERTURA (ESPORTAZIONI/IMPORT AZIONI) 

A. Tutti prodotti (Totale) 

Comunità dei 9 
Stati Uniti 
Giappone 
B. Prodotti industriali (ISCE 5, 6, 7, 8) 
Comunità dei 9 
Stati Uniti 
Giappone 
Fonte: Eurostat & Ocse 

1972 

1,00 
0,88 
1,22 
1972 
1,93 
0,89 
3,99 

1979 

100,0 

22,4 
17,9 
15,3 

1979 

100,0 

19,5 
16,1 

3,9 

1980 

0,82 
0.85 
0,93 
1980 
1,55 
1,09 
4,23 
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Esecutiva della CEE del marzo l Ws2 
(« The competitiveness of European 
Comunity Industrr ») risulta, in parti
colare, che la posizione della Comuni
tà è, per le esportazioni, ancora rela
tivamente forte per una serie di pro
dotti intermedi, tecnologicamente tra
dizionali, che sono però i più esposti 
alla concorrenza dei Paesi di nuova in
dustrializzazione. « Se non ci fosse sta· 
to un buon risultato per le esportazioni 
agro-industriali e per i prodotti grez
zi, il risultato complessivo - rileva 
la Commissione - delle esportazioni 
della Comunità sarebbe stato molto 
peggiore. Per quanto riguarda i prodot
ti industriali nel loro insieme, la Co
munità ha perso terreno, rispetto alle 
esportazioni degli USA e del Giap
pone». 

Per quanto riguarda i prodotti di al
ta tecnologia, i dati - prodotti dalla 
Commissione nel succitato documento 
e che qui sotto riportiamo - relativa
mente a1 cambiamenti dei vantaggi 
comparativi (grosso modo, simili ad 
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indici di specializzazione) illustrano un 
rapido deterioramento qualitativo del
la posizione comunitaria sui mercati 
mondiali (vedi tabella D). 

D'altra parte, lo sviluppo degli scam
bi intracomunitari che per diversi anni 
ha avuto una dinamica molto supe
riore a quella degli scambi extra comu
nitari con i Paesi terzi, dal 1973-'74 ri
sulta stazionario o addirittura segna un' 
inversione di tendenza. Gli scambi in· 
terni hanno infatti offerto una limitata 
protezione ad alcune industrie produt· 
Lrici di beni di consumo tradizionali 
(calzature, tessili, abbigliamento, mobi
li e simili) che hanno invece perso 
competitività sui mercati esterni. Il pro
cesso di integrazione comunitaria, che 
può essere grosso modo misurato dal
lo sviluppo degli scambi intracomuni 
tari rispetto a quelli extracomunitari, 
sembra cioè essersi, ad un certo pun
to, arrestato. 

Da questo primo esame emerge, in 
definitiva, una perdita di competitività 
relativa della CEE nel suo comples
so, cioè una crescente incapacità di pa· 
gare con il proprio lavoro di trasfor
mazione (e quindi con l'esportazione di 
manufatti) le importazioni Non ci si 
riferisce esclusivamente alle importa· 
zioni di materie prime, ma in misura 

crescente anche a quelle di manufatti 
vari, soprattutto di alta tecnologia, ne
cessari per poter mantenere e sviluppa· 
re l'attività produttiva nel suo insie
me. La composizione delle esportazio
ni CEE. con grande debolezza nei set
tori tecnologicamente avanzati, fa an
zi temere peggioramenti per il futuro 
anche rispetto ai Paesi di nuova indu
strializzazione. 

Le cause della decadenza: 
pochi investimenti 
ed essenzialmente «Conservatori» 

Tra i fattori che principalmente 
determinano la nostra perdita di com· 
petitività, a noi sembra che risalti con 
particolare evidenza la diminuzione del 
tasso di investimento, specialmente nel 
campo industriale, e l'accrescersi del 
carattere « conservatore » di buona par
te degli investimenti stessi, largamen
te diretti cioè alla difesa delle imprese 
e dei settori esistenti, di cm diversi 
sono peraltro già sovracapitalizzati 
(siderurgia, cantieri navali, alcuni set· 
ton della chimica, ecc.). Al contrario, 
USA e Giappone tendono a specia
lizzare sempre più le loro esportazio
ni e soprattutto il Giappone ha sapu
to, m un periodo di tempo relativa-

Indispensabile la semplificazione 
degli strumenti di intervento 

no altrettanto importanti degli mcentivi finanziari agli 
investimenti 

Prima ancora di una politica industriale che organizzi 
tutto ciò, avremo bisogno di una politica economica che 
non ostacoli la ricerca di redditività delle imprese, e che 
neppure incentivi la pigrizia degli investitori. 

Tre occasioni 
da non perdere 

di Gianni Celata 

e Le tecnologie elettroniche costituiranno la sfida 
mdustriale degli anni 80 Esse influiranno su prodotti e 
processi, su merci e s1stem1 organizzativi; modificheranno 
modelli di consumo privati e collettivi: porteranno settori 
nuovi e cambieranno faccia a quelli già esistenti. 

E' una sfida che deciderà assieme ai rapporti econo
mici anche le gerarchie politiche tra paesi e sistemi eco
nomici. L'Italia e l'Europa non partono certo avvantag
giate. Per recuperare il tempo perduto rispetto al Giap
pone e agli Stati Uniti, perché di questo si tratta, sarà 
necessario mobilttare ima massa di investimenti enorme 
rispetto al passato ma anche tutta diversa nei suoi con
tenuti. Buom pol11ecnic1, una veloce diffusione delle in· 
novazioni, una R,rande sensibilità rispetto ai ritmi so
ciali per Orf.anizzare prodotti e modo di produrli, saran-
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V a iii questa ultima direzione, ed è quindi negativa, 
la manovra Sll[!,l1 interessi del debito pubblico attuata da 
Andreotta in poi e capace di uccidere un cavallo ben 
più robusto di quanto non sia il nostro sistema indu
striale. Con [!,li stessi risultati opera l'assurdo ed esoso 
di/ ferenz1ale tra tassi attivi e passivi imposto dalle banche. 

In termini diversi, ma sostanzialmente simili, si po
ne il protezionismo, più implicito che esplicito, garan· 
tito da alcuni settori, a cominciare dall'auto. 

Oppure la deresponsabilizzazione affermata attraverso 
l'immunità che si è elargita ad uomini ed istituti di cre
dito che ham10 avallato follie industriali come quelle 
della chimica nef,li anni '60 

Impediscono invece la ricerca d1 redditività delle im· 
prese la miriade di regolamentazioni pubbliche che dalla 
acquisizione dell'area alle richieste di finanziamento obe· 
rano la attività dell'impresa prestandosi spesso a trasfor
marsi in occasioni di tagl1eg[!.1amento. 

Una direzione politica del paese che riuscisse a libe-
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mente breve, diminuire il suo impegno 
nei settori tecnologicamente meno qua
lificati e passare a quelli più avanzati 
(vedi tabella E). 

(0) MUTAMENTI DEL VANTAGGIO COMPARATO 
NELLE ESPORTAZIONI DI MANUFATTI DI ALTA TECNOLOGIA 

Totale delle esportazioni di prodotti manufatti nel mondo 

1963 1970 1980 
CEE (1) 1,02 0,94 0,88 
Stati Uniti 1,29 1,27 1,20 
Giappone 0,56 0,87 1,41 
Belgio-Lussemburgo 0,67 0,77 0,79 
Danimarca 0,58 0,60 0,66 
Germania Federale 1,21 1,06 0,99 
Francia 1,00 1,06 0,93 
Italia 0,84 0,83 0,63 
Irlanda 0,43 0,67 1,03 
Paesi Bassi 1,05 0,83 0,69 
Regno Unito 1,05 0,92 0,94 

La diminuzione della capacità com
petitiva « esterna » della Comunità è 
dunque da ricondursi alla debolezza e 
ai caratteri dello sviluppo «interno», 
ricordando, in proposito, che le espor
tazioni rappresentano solo 1'11,6 % 
del PNL della CEE (anno 1979) con
tro il 9,1 % degli USA e il 12,7% del 
Giappone. Non è perciò il caso di il
fodersi che un cambiamento della con
giuntura possa porre rimedio ad una 
situazione determinata da scelte, o da 
mancate scelte, che risalgono a molti 
anni fa e a comportamenti che han
no inciso sulla nostra struttura produt
tiva rendendola meno adatta di altre ad 
affrontare la sfida derivante dai cam
biamenti in atto nel mondo esterno. La 
situazione della CEE è ancor più gra
ve, se si tiene conto delle differenze 
esistenti tra i Paesi membri che ren
dono più difficile un'azione d'insieme 
della Comunità, come unione dogana
le. Tali differenze possono, infatti, co
stituire non solo la premessa di ritardi 
ed ostacoli ad azioni comunitarie, ma 
anche una ragione per la creazione di 

(1) Compreso commercio intra-eomunitario. 
Fonte: Technological lnnovation in European lndustry, DG Il, gennaio 1982. 

(E) SITUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI 
NEL SETTORE MANUFATTURIERO 

(ai prezzi e tassi di cambio del 1975) 

CEE Giappone Stati Uniti 
1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 1m 

Totale degli investimenti 
- miliardi in ECU 229 236 263 111 131 170 202 201 255 
- in % del PIL 24% 22% 21% 35% 32% 33% 18% 16% 17% 
Investimenti manufatturieri 
- in O/o del PIL 
- in % del totale 
degli investimenti 
- miliardi di ECU 
(approssimativa) 
Fonte: us National 

(segue a pag. 38) 
Eurostat. 

rare il terreno industriale da questi ingombri avrebbe la 
dignità e l'autorevolezza per imporre una programmazione 
e concertazione dello sviluppo industriale ed una socia
lizzazione dei benefici. 

Senza questa imposizione la nostra industria rica
drebbe inevitabilmente in alcuni suoi comportamenti inve
terati ed abituali: quali quello da un lato di ricercare 
un sostentamento in una sorta di capitalismo degli espe
dienti (il decentramento, il fisco a maglie larghe, ecc.), 
dall'altro di ricercare garanzie nella benevolenza di uno 
Stato avaro a parole ma prodigo nei fatti e nelle quan
tità finanziarie che mette a disposizione delle imprese, 
oppure di crearsi paraventi per i propri insuccessi nella 
conflittualità e nella perversità delle dinamiche del costo 
del lavoro. 

• Una direzione politica siffatta prima ancora che di 
strumenti ha bisogno di grandi opzioni, che sono nel con
tempo le occasioni concrete su cui costruire uno sviluppo 
non meramente congiunturale ma che duri. 

• La prima di queste non può che essere il benesse
re diffuso e crescente della nostra società: con la disoc
cupazione non si costruisce sviluppo. Esistono certo vin
coli internazionali e compatibilità interne da rispettare, 
ma queste non possono mai mettere in discussione una 
scelta di benessere per la grande parte della popolazione. 
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5,2% 3,8% 3,0% 9,6% 6,1% 5,2% 2,8% 2,1% 2,6% 

23% 18% 15% 27% 19% 16% 13% 13% 14% 

53 42 39 30 25 27 26 26 36 
Accounts Eba-Aggregates Japan - Economie Planning Agency 

• La seconda deriva dall'osservazione che sul prote
zionismo e gli egoismi nazionali nessun paese ha costruito 
le proprie fortune. Questo non vuol dire andare disarmati 
sul mercato internazionale, ma deve significare percorrere 
un sentiero che mira all'annullamento del divario Nord
Sud e delle disuguaglianze regionali dei paesi industria
lizzati. 

• I.A terza nasce dalle possibilità di sviluppo che pa
radossalmente possono trarsi dal recupero delle arretra
tezze del nostro Paese: dalle aree di miseria ed emargi
nazione di alcuni grandi centri metropolitani e di alcune 
parti del Sud, ai ritardi in campo edilizio, ecc. 

Il nostro Paese in campo industriale deve quindi darsi 
grandi ambizioni e fare chiarezza nella molteplicità degli 
strumenti a disposizione della direzione della politica in
dustriale. Fare chiarezza significa eliminare i doppioni, 
non inventarne di nuovi. Agire con il credito agevolato 
sapendo che lo sforzo deve p_erò portarsi sugli interventi 
diretti sulle strutture produttive. Distinguere gli strumenti 
e gli interventi necessari ad affrontare le crisi e le ristrut
turazioni, da quelli necessari a costruire lo sviluppo. Usare 
come perno la domanda pubblica in settori chiave come 
quello energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni. 
E dirigere in maniera coordinata tutto questo. 
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UNA POLITICA INDUSTRIALE PER GLI ANNI '80 

Maggiore competitività 
intervenendo sui fattori della produzione 

Basta con le politiche 
di settore 
di Antonio Martelli 

e I cmi"' lJ 1111 ~--:1pitò J1 p<lrtecipJre alla presentazione 
di un doLUmento di p;trtc imprenditoriale sulla politica 
indu:.trialc . Frn gli irivi1.1ti vi era un giovane giornali
sta, che mosml\'a <li seguire l'cspo:.izione con crescente 
impa1.icnza. Venuto il momento delle domande, si alzò 
p..:r primo e ch1c~c in tono alquanto provocatorio: « Si può 
'apcre perché. invccL di parlare di cose concrete, sce
gliete un rema da h1blio1ern ~omc la politica industriale>)/ 

Questa domanda 1111 corna alla mente tutte le volte 
che si parl.1 delle difficolca che impediscono ali' I talia 
l'adozione <li una politic.i industriale a misura dei tempi. 
Con le sue implicazioni su ogni aspetto dell'attività pro
duttiva e con i suoi rifle:.si sull'occupazione e sulle stesse 
strutture della società, la politica industriale dovrebbe es
sere il tema più concreto che si possa immaginare. In
vece, la domanda di quel giornalista riflette l'opinione 
corrente fra gli ste!ì!ìi addetti ai lavori, un 'opinione che è 
poi il risultato della esperien:ta secondo la quale in Ita
lia discutere di politica industriale è tedioso, complicato 
e sostanzialmente inutile. 

La co:,a è tanto più singol:ire se si considera che negli 
ultimi dieci anni si sono prodotte nel nostro apparato 
indu!>triale trasformazioni gigantesche e che altre, an
che maggiori, si prospettano per i prossimi anni. Ma que
ste trasform:.11.ioni sono avvenute in parte spontaneamente, 
in parte come adatt;unento ;ti cambiamenti del quadro 
economico interno e interna:tionale, in parte per effecto 
delle poliuche macroeconomiche adottate, soprattutto in 
relazione al credit0 e ai cambi, nonché dell 'evoluzione del-
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le relazioni indu,trial1. In yuesto modo, si sono prodotti 
sull'induscrin dtctti di~torti, che l'hanno allontanata, oltre 
che da 4uclla degli altri paesi industriali, anche e soprat
tutto dall 'a:.setto che sarebbe stato necessario per affron
tare le nuove 1 rnsformazioni. 

Ciò è avvenuto perché di una vera e propria politica 
industriale .• 1lmeno come la s1 intende nei paesi in cui 
essa ha avuto :.un;e,so, in ltalia non s1 può, a rigore, 
parlare. Questo non (X!rché siano mancate le leggi che si 
proponc\'ano Ji r.11ionalizzare , stimolare e irrobustire I' 
apparato industriale. A p;1rtire dalla 159 del l 959, quando 
si cominciò ad intervenire massicciamente con finalità di 
riconversione e di ristruttura:tione, si possono comare 
fino ,1d oggi .tlrncno una dozzina d1 leggi ~· maggiori » di 
politica industriale. Con le loro successive modifiche e in
tegn11ioni e wn quelle minori esse compongono una legi
slazione sterminata, in cui agli storici futuri che si dedi
cassero a yuesti argomenti non sarà cerro facile raccapez
zarsi. Ma il loro insuccesso è stato notevole: anzi, si può 
p;1rlarc di un complessivo fallimento. 

Del resto, 111 cli là Jeì propositi conclamati e dcl ma
stodonrico app<lraro giuridico e procedurale che le ha 
acrnmp•lgnacc. le leggi d1 politica industriale sono servite 
soprattuuo 11 tre 1.:m.e. 

La prima è srnt;1 di nascondere la pochezza dell'in
tervenw pubblico. ;'\ell'ambno di un bilancio statale chi: 
è and,uo progressivamente gonfiandosi fino a raggiungere 
l'<:splosivo di:.;l\'Unzo di ques1i ulumi anni. all'apparato 
indusrriale sono toccate le briciole. Basti una cifra: la 
relazione di cassa del Mimstero dcl Tesoro dd I ':182 
prevedc\'a (X!r trasferimenti in conto corrente e in conto 
capitale ulle imprese indu:.triali pubbliche e private I O o 
l 2.000 miliardi ossia il 5-6 % della spesa pubblica. Sì noti 

che questa cifra comprende gli aumenti e le integrazioni 
dei fondi d1 dot;l:titme delle partecipazioni statali, la co
pertura di (X!rditc, ecc Anche a tenere conto di qualche 
altra modesta voce in aliri cap1tol1 del bilancio, all'in
dustria, pubblica e privata, e andato ben poco e questo 
poco non è neppure sempre stato avviato nella direzione 
giusrn 

Di tutto l'aspetto dci trasferimenti pubblici, forse solo 
il credito agcvolaw puo salvarsi parzialmente dalle cri
tiche in 4uanto, nono~tante le sue limitate proporLiom, 
è servito ;1lmeno ad attenuare la cronica insufficienza di 
risorse finanziarie dalla quale le imprese italiane sono 
afflitte. 

La sccond.1 !unzione occulta (ma non troppo) delle 
leggi d1 politica industriale è stata di fungere da cassa di 
compensazione per gli scontri tra i partiti, incorporati 
per W'>Ì dire, nei Ministeri economici di cui essi erano 
volta a \•olt,1 titolari . Quanto avviene normalmente nell' 
ambito della riunioni <lei CIPI e del CIPE quando si 
tratta di decidere -;ulla allocazione dei pur scarsi e spesso 
teorici fondi di investimento è troppo noto perché sia 
necessario descriverlo. In questo modo, tuttavia, la po
litica industriale diventa semplicemente un « enjeu » di 
una più comple ... sa ragnatela di scambi politici entro la 
quale le sue finalità specifiche vengono completamente 
perse di vista. 

E' per yuesto che le leggi d1 politica industriale sono 
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di\ ~mare cosrruz1oni giuridich~ compksse, farraginose 
e spesso contraddittorie, orizzontarsi in mezzo alle quali 
di\•enta agJi stessi e'perti, per non parlare delle imprese 
che devono forvi ricorso, sempre più difficile. 

Il caso della 675 è emblematico a questo riguardo. La 
legge era nata con l'ob1etti\'o conclamato di avviare, \'erso 
la metà degli anni 5ettanta, la riorganizzazione dell'appa
rato industriale 5u d1 essa si appuntavano notevoli spe
ranze, anche perché inizialmente si prevede,·a che po
tesse disporre di fondi rilevanti, che naturalmente non si 
sono poi mJterializzati. Ma alcune cose valgono a tipi
cizzarla più di un lungo discorso. Anzitutto, essa non aveva 
come oggetto la politica industriale vera e propria, ma 
le procedure di ges11om del Fondo di riconversione e ri
strutturazione. In secondo luogo, si proponeva obiettivi 
così complessi da essere ben difficilmente raggiungibili 
tutti insieme contemporaneamente, a meno di attivare 
un enorme e praticamente impossibile processo di armo
nizzazione legislativa. Basti dire in proposito che, mentre 
da un lato gli imprenditori si aspettavano che servisse 
soprattutto alla ristrutturazione e al rilancio delle im
prese e dei settori in difficoltà, osservatori di diverso 
orientamento economico e politico si attendevano che essa 
innescasse un processo programmatorio dell'economia na
zionale. 

Tutto ciò si traduceva in una •impossibile» comples
sità delle procedure. Si e calcolaro che un'azienda che 
vogliJ ricorrere ai lknefici della 675 debba compiere qual
che centinaio di adempimenti. Il diagramma di flusso. a 
scala minima, delle relative procedure copre non meno di 
quattro fogli di carta. In definitiva il giudizio è contenuto 
nei suoi risultati: quando la legge è scaduta (ma ora si 
parla di rifinanziarla) le aziende che a\'evano usufruito 
dei relativi benefici erano pochissime. 

L'insuccesso di una politica industriale siffatta è or
mai ammesso da tutti. Naturalmente, la domanda che si 
pone a questo proposito è con quale politica industriale 
diversJ bisognerebbe sostituirla. Intanto, occorre dire 
subito che, per poter essere concepita e soprattutto at
tuata, una politica industriale presuppone un certo ac· 
cordo di fondo, quanto meno all'interno di una maggio
ranza politica, su alcuni indirizzi generali di sviluppo. 
Poi l'obicccivo della politica industriale non può es.sere 
la salvaguardia di questo o quel fattore di produzione, 
fosse anche l'occupazione. Questa salvaguardia deve es
-.ere invece concepita come la conseguenza, il risultaro 
di un incremento della produttività globale. La misura 
Ji questa produttività i: il grado di competitività interna
zionale di un sistema industriale. E' questa e non alcre la 
variabile indipendente alla quale la politica industriale 
deve rifarsi, se essa deve cs~crc un effettivo strumento di 
wiluppc economico. 

All'interno di questo criterio generale, occorre predi
sporre una serie di strumenti differenziati e flessibili, 
u:;abili dall'esecutivo con una certa discrezionalità, ma so
prattutto in base a principi di comparazione dei cosci e 
dei lxndici. E' per quesw che, nella modesta misura in 
cui ha avuto effetti concreti, si è rivelata perniciosa la 
scelta di operare per settori, tipica delle leggi di ricon
\'ersione e ristrutturazione adottate fin qui. Prima di tut-
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to essa \.: essenzialmente servit.1 a coprire perdite di ge
stione e pochissimo a rilanciare gli investimenti. In se
condo luogo, un settore industriale non è che l'aggrega
zione statistica di attività diversissime, rispetto alle quali 
si pongono esigenze differenziare e per cui è assurdo 
prevedere trattamenti o interventi sempre omogenei. 

L'insuccesso delle politiche di settore o verticali è del 
resto ormai ammesso da rutti, non soltanto in Italia. Per 
questo, se l'obiettivo è quello dell'incremento della pro
duttività dcl sistema. occorrono misure che incidano 
sui fattori della produzione. Misure di questo tipo si 
inquadrano meglio in politiche cosiddette orizzontali, co
muni a tutte le imprese e a tutti i settori e che ne con
dizionano strettamente l'evoluzione. 

In questo senso, i fattori orizzontali sono effettiva 
mente le variabili strategiche dell'intervento. L'interven
to stesso si orienta in questo modo a correggere le distor
sioni che impe<lil>cono al sistema industriale di funzionare 
autonomamente in modo efficiente e non a introdurre 
distorsioni nuove. 

Non si Lratrn, nacuralmentt:, di tare del nominalismo, 
conrnipponcnJo <IStratLamente fattori a settori. Vi sono 
infatti dci fauori, come l'elenronica, che interessano tutte 
le altre impre~c c.· tutti gli altri settori, ma che nel con
tempo sono essi '>tessi un settore. Si tratta invece di in
dh•iduarc correttamente i momenti diversi di applicazione 
di logiche in parte concorrenti. in parte integrative. 

Del resto. l 'osscrvuzione empirica ci mostra che, se 
l'apparnto industriale italiano, pur con le sue disfunzioni. 
è ancora in 411.1khc misura comparabilt: a quello degli 
altri paesi industriali. i ritardi maggiori l'Italia li accu
mula proprio in 4uellc grandi funzioni trasversali che con
dizionano il funzionamento dell'intero sistema produttivo 
e rispetto alle qu.1li sono decisivi gli effetti dell'inter
vento pubblico. 

In ordine di priorità e senza pretesa di completezza, 
i fattori orizzontali su cui ~li interventi di riassetto ap
paiono più urgenti ~ono il finanziamento delle imprese, 
la produttività del la\'oro, la ricerca e sviluppo, l'energia, 
la disponibilità di macerie prime, i servizi pubblici reali 
per le imprese ( tr.isporti, telecomunicazioni, infrastruttu
re tecniche), i rapporti economici internazionali e la lo
calizzazione dell'apparato industriale, con particolare ri
guardo agli squilibri territoriali esistenti, soprattutto nel 
Mezzogiorno. 

Descrivere minutamente le proposte di intervento su 
questi fattori esub dai limiti di questo scritto (*). Basti 
qui dire che un disegno di politica industriale di questo 
tipo ha almeno il pregio di assomigliare in qualche modo 
alle esperienze di successo di alcuni altri paesi industriali 
con cui J'I ralia dc\'e competere ora e ancor più dovrà com
petere in fururo. 

Ma la ovvia domanda che ci si deve porre a questo 
punto è un'altra: esiste la volontà politica per attuare 
una politica industri.llc a misura delle necessità? In mate
ria, per dirlo eufemisticamente, sono leciti molti dubbi. 

• 
(*) Cfr. in proposito: «Gli imprenditori e la poli

tica induslrlali: ». Il Mulino, 1982. 

37 



(segue da pag. 35) 

zone interne operanti a differenti velo
cità e si configurano, quindi, come ele
menti di dissociazione della Comunità 
stessa. 

In sintesi, ci sembra dunque di po
ter dire che il peggioramento della 
nostra competitività verso l'esterno è 
dovuta alla nostra incapacità di adat· 
tarci in modo attivo ai grandi cambia
menti intervenuti soprattutto nell'ul
timo decennio nel mondo in cui vivia
mo e dal quale dipendiamo. Diverse 
sono le ragioni che hanno portato la 
Comunità Europea a ripiegarsi su se 
stessa ma tra i fattori determinanti per 
l'insufficience sviluppo « interno» va 
rilevata principalmente La mancanza d1 
« dimensione » adatta (comunitaria) 
per lo sviluppo di settori nuovi e per 
la ristrutturazione di quelli maturi. In 
effetti, l'Europa ha per secoli cam
biato il mondo al livello dello Stato-na
zione, ma allo stesso livello, con le 
stesse strutture, con le stesse tradizio
ni ed organinazioni politiche e sinda
cali, non era e non è possibile operare 
in una situazione completamente di
versa né « adattarsi » a cambiamenti 
del mondo determinati sempre più da
gli altri e sempre meno da noi. C'è 
infatti da rilevare una contestualità tra 
perdita di competitività « esterna» del
la CEE e arresto dcl processo di in
tegrazione « interno ». 

Le possibili conseguenze 
e i possibili Interventi 

La conseguenza e, nel contempo, la 
causa della decadenza della competiti
vità dell'industria comunitaria è l'e
marginazione della CEE nel contesto 
mcndiale d1 cui ha subito i cambiamen
ti con scarsa o nulla capacità di influen
za (mancato adattamento attivo) e la 
cattiva utilizzazione della principale ri
sorsa interna, cioè la forza lavoro, so
pra•tutto quella giovanile. 

Il tasso di disoccupazione può, suf
ficientemente, illustrare la situazione, 
pur tenendo conto delle profonde dif
ferenze con USA e Giappone anche 
4uando i dati statistici sono simili. 
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L.1 Jecadenzi.I della nostra capacità 
..:ompetitiva deve. comunque, essere 
considerata come l'aspetto « esterno» 
li Jn insoddisfacente sviluppo « inter
no», sul quale il processo di integra
.lione comunitaria, fin qui svolto, ha 
avuto effetti diversi, sia sui diversi 
Paesi e regioni, sia sui diversi settori 
di attività e sui singoli prodotti. In 
campo industriale, ad esempio, men
tre per una parte dei settori produtto
ri di beni di consumo tradizionali è 
stata assicurata una certa limitata pro
tezione, se non altro « culturale », so
no rimasti largamenti « esposti » i set
tori tecnologicamente più avanzati e 
nuovi, sui quali il processo comunita· 
rio ha avuto troppo scarsa incidenza. 

Dall'insoddisfacente competitività ge
nerale deriva, tra l'altro, anche la sem
pre più forte spinta protezionistica all' 
interno stesso della CEE, come è testi· 
moniato dalle varie campagne per la 
«riconquista del mercato nazionale», 
che riguardano anzitutto i prodotti di 
consumo corrente. 

Lo sviluppo dei mercato «interno"• 
possibile solo con un approfondimen
to e con un rilancio del processo inte
grativo, appare dunque come il fatto· 
re essenziale per il superamento di una 
inadeguata competitività dell'industria 
europea. Ovviamente, la priorità dello 
sviluppo del mercato interno risulta 
palese se i problemi della competiti
vità esterna vengono affrontati a li
vello comunitario e mettendo, quindi, 
in evidenza le grandi possibilità che ab· 
biamo come « regione continentale» 
del mondo, diversa dalle altre. La si
tuazione sarebbe diversa se il proble
ma venisse affrontato a livello nazio
nale, o di singoli settori o prodotti, ma 
i costosi insuccessi finora subiti do
vrebbero essere sufficienti a dimostra
re lo scarso « realismo » di simile ap
proccio, che non tiene conto della 
obiettiva necessità di nuove « dimen
sioni», soprattufto per lo sviluppo dei 
settori industriali tecnologicamente più 
avanzati da cui dipenderà maggiormen
te il nostro futuro. 

Errato sarebbe però cercare uno svi
luppo della CEE che facesse leva pre
valentemente sulle esportazioni, con un 
tentativo di riconquista di quote di 
mercato mondiale nel quale, invece, 
noi dovremo lasciare, relativamente, più 
spazio ad altri, proprio per lo svilup
po che anch'essi devono avere. Non si 

tratta, cioè, solamente di riprendere 
l'allargamento del mercato interno at
traverso il processo interrotto e, forse, 
in fase di recessione, di abolizione de
gli ostacoli agli scambi intracomunita
ri. Questo sforzo va certamente · conti
nuato, ma per lo sviluppo del mercato 
interno sono ormai essenziali « po
litiche comuni » di carattere settoria
le e per fattori orizzontali capaci di 
affrontare i problemi nel loro com
plesso definendo, insieme con gli obiet
tivi, anche gli strumenti e i mezzi ne
cessari per il loro raggiungimento e 
risolvendo, contestualmente, esigenze 
di mercato interno e di competitività 
esterna. Con le politiche comuni non 
si tratta solo di realizzare a livello co
munitario obiettivi ormai non più rea
lizzabili a livello nazionale (quali una 
maggiore autonomia energetica o ali
mentare, migliori infrastrutture per 
i trasporti e simili) oppure di ottenere 
una maggiore razionalizzazione e, quin
di, una maggiore competitività di set
tori tradizionali (quali i cantieri navali, 
la siderurgia, il tessile, ecc.) per i qua
li la CEE ha potuto disporre per lun
go tempo di mercati esterni che, or
mai, ha perso o sta rapidamente per
dendo. E non si tratta nemmeno di ri
percorrere, con le politiche comuni, la 
strada già battuta da altri, principal
mente Giappone ed USA, nel campo 
<lei settori tecnologicamente nuovi, 
perché un simile impegno, anche se 
condotto in comune, non raggiunge
rebbe gli effetti desiderati in quanto 
altri hanno operato in condizioni com
pletamente diverse dalle nostre e non 
ripetibili. L'impegno comune deve es
sere invece qualitativamente diverso e 
realizzato con il contributo di foru 
nuove che, nello sviluppo della Comu
nità, vedono la difesa delle loro con
quiste e deve essere diretto anche a 
soddisfare meglio, e con tecniche ed 
attività nuove, i bisogni connessi con 
le condizioni umane raggiunte dalle 
grandi masse dei lavoratori. In diversi 
casi, infatti, le necessità che le socie
tà dei singoli Paesi esprimono, travali
cano ormai, anche in termini di costo, 
le possibilità nazionali, per esempio 
nei campi dell'informazione, dell'assi
stenza, delle comunicazioni, dell'istru· 
zione, della mobilità. E' su questo ter
reno che bisogna lavorare. Queste at
tività di mercato interno sono oggi in 
gran parte naturalmente « protette » o, 
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meglio, « non esposte», anche perché 
dirette a soddisfare specifiche esigen
ze « interne » di una società più diver
sificata ed anche più avanzata delle al
tre. Potremo perciò contribuire a rin
novare e ampliare la base del nostro 
sviluppo, con la creazione di settori 
e di attività che potranno essere consi
derati « nuovi », a causa della diversa 
qualificazione di settori già esistenti. 
E si tratta, peraltro, di consumi in 
rapida crescita in tutta la Comunità, 
per i quali la domanda è pressoché 
illimitata e per i quali il processo di 
integrazione a livello comunitario è 
pressoché inesistente. Oggi tali con
sumi si svolgono esclusivamente in 
campo nazionale, con spese e sprechi 

, enormi ed ormai insostenibili per le 
" finanze pubbliche, dovuti anche a strut· 

ture vecchie e, a nostro parere, non 
riformabili a livello nazionale. Ora que
sti elemenu di debolezza per la com
petitività esterna devono essere tradot
ti in componenti di nuovi tipi di svi
luppo e di spinta a nuove attività pro
duttive. Ci sembra, in sostanza, che 
il rapporto costo-benefici del consenso 
sociale richieda anch'esso l'introduzio
ne, sia pure graduale, delle dimcnsio-

ni comunitarie perché la realizzazione 
dello «Stato sociale», nelle sue diver"e 
fc:..rme, non è più attuabile, nei nostri 
Paesi, solo a livello nazionale. 

Esciste, insomma. tutta la possibi · 
tà di sviluppare nuove attività indu· 
striali per soddisfare i nuovi bisogni 
delle masse dei lavoratori , tenendo 
conto che decisiva appare l'esigenza di 
allargamento della base di consenso al· 
la costruzione comunitaria con diretto 
coinvolgimento e partecipazione al 
processo di accumulazione dei lavora
tori dipendenti e, più in generale, del
le « famiglie » che hanno tratto par
ticolare vantaggio, nella distribuzione 
del reddito, dal favorevole andamento 
economico connesso con il primo pe

riodo di integrazione comunitaria. D'al
tra pane la creazione di un « surplus » 
comunitario derivante daJla possibile 
più favorevole combinazione dci fat
tori può facilitare il processo dì accu
mulazione. 

Oltre all'adozione di «politiche co
muni » in campo industriale. per lo 
sviluppo del mercato « interno» non 
va tuttavia dimenticata la necessiù <li 
sviluppare anche il sistema monetario 
europeo con la creazione di un mcr-

mi abbono a noidonne perché ... 

cato comune dei capitali indispensabi
le per un grande sforzo di investimen
to (prestiti comunitari e mzionali in 
ECU destinati a finanziare determina
te politiche comunitarie), di rivedere 
le regole della concorrenza, di miglio
rare l'istruzione e l'addestramento oro
fessionale e di riformare le istituzioni 
comumtarie. 

Si tratta, in definitiva, di capire che 
siamo solo all'inizio di un processo in
tegrativo comunitario e che, con poli
tiche adatte, gli elementi che sono oggi 
di apparente debolezza agli effetti della 
competi ti vi tà esterna dell'industria eu
ropea possono essere trasformati in 
elementi di forza, purché i Paesi della 
CEE si decidano ad affrontare con uno 
sforzo comune le necessità di adatta
m<;nto in un mondo in continua trasfor
mazione alla quale essi stessi hanno 
contribuito. 

s. l. 

(*) 11 presente intervento è una sin
tesi au/oTJzzala di un più ampio do
cumento sulla compet11ività dell'indu
stria w •numtaria recentemente presen-
1011, JalfOn. Leonardi al Par/amen/O 
f?uropeo 

la natalità è in calo ma siamo sempre 
più della metà f NATAL\TÀ' \ x I DONNE\ 

X 52,o3/o 

il.I 
e 
e 
o 
-o ·o 
z .. 
'"' c. 

L'abbonamento co-.ta L. 25.000 da versare sul c.c.p. N. 60673001 intestato a Coop. Libera Stampa a r.I. 
via Trinità dei Pellegrini 12, Roma. 
In edicola, dal primo di ogni mese. 
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----,-rastrolabio 
avvenimenti dal 16 al 31 marzo 1983 

16 
- Fanfani consulta Oarida in vista dd dibattilo alla 
Camera sul conflitto tra il CS~ e la Procura d1 Roma. 
li es~ deposita la motivaJ:ionc dl'lla senh:nza contro 
i g1udìc1 affiliati alla P2. La loggia d1 Gel.li op~~va 
• rnn lini politici di intervento sulle pubbliche 1st11u-
1iun1 .. 

IO 

- Signorile propone. per risolvere i problemi dd Mez
wgiurno. l'istitulionc di un • Ministero per lo svilup-
ru -
17 
- Loggia P2. Ordinan1a <lei c~insjgli~rc. is_t ruttore Cu: 
dillo a..,..,olve clamorosamente 1 9:>3 1scntt1 o presunti 
tal 1 · erano in buona lede"· 
- Il poVl'rno ..,tan1ia c!n_quemila miliardi. per nu~v~ 
armamenti; netta oppo..,111one al Senato dt comunisti 
,. indipendenti di sinistra. 
- Dimb'>ioni della giunta comunale di Torino per lo 
'>Landalu delle tangenti. 

18 
- Battuto per tre volle alla Camera il governo sulle 
... c..:dtc per l'economia: pas-.ano ~mendamcnti. Pci e ~dup 
per invc ... timcnti nel Sud, agnc.:oltura e piccola rndu
... nia. 
- La Cas-.a1ionc -.ospcndc l'btruttoria della Procur.'.l 
di Roma ... ullc spc..,c • per il cappuccino "· 

19 . · B 
- Lo Smc nl'll•1 11.:mpc.,ta. Infuocata numom: a nt't· 
cli..: ... d\.'I mini ... t ri I ina01iari della Ccc per cont rattaro..' 
h -,\aluta1ion._. dc:! ll'anl'o lranl'ese e della lira. 
~ Com:!u-.0 a \1o-.L·a il -.ccondo giro di c_on..,ultazioni 
, 0 n 1<1 Cina. $;11 \.·bbi.! st;.1to n:..,pinto da Pechmo un patto 
di non aggr1.:'>sionl.' proposto dai <,o\'iet ici. 

~O Il Con ... iglio dci mini-.tri di..,cutc _gli 1~-.tarnli tk.11~ 
kl!I!\.' linan.riaria cd i problemi att1ncnt1 alla panta 
ù~lla li1a 
- Tcn-.ionl.' in Europa in attesa delle tkdsion l d1 Bnr\ · 
dk-. -.ullo Smc In Fram:i•1 si dimette ldi,accord1 con 
il mini-.trn dclk finanJ:e Dclors) il titolare dcl Com-
1111.rt io 1: ... tl.'ro Job\.·rt. 

21 
- A 81 u\1.•llc-. ... al va tu lo Sml.! lOn l'acconlo lhc riva
luta dcl c; 'i 11 n il ma1Lo RII e stabili-.cl' i m10\'i equilibri 
di.'i larnbi (111~1 e lram:o lrancesc s\alulali ùd 2.5"••). 

Elkottc10 mili1<1rc 1rad1cno in mì ... sionc segreta prc
t 1pita 1wi prcs-.i ùi V1L·\.•nJ:a otto morti. 
- StrJu...., non entra nd gm'l'rno Kohl, ma la ... ua C,u 
11tie1w l'inquc mini<.tcri. 

22 
- Il prn\.·uratort: S1-.11 (Corte d'Appello d1 Roma) ;no-
1. .i k· in .. ·hk-.tc ... u!! i -.pl'I peri d1 Stato togliendole a1 
... u-,tituti ùi Galluu.:1. 
- Parigi . Mitll:rrand rcin1.·•uica il d1mh,ionano .\fa'J-
10\ : un programma di au ... tcrità e dcd.,\.· .,celte cun.> 
pù. 

23 . 
01: \1ita rrr IOllll<t polttìca) propone di clt:ggcrc I 

''nda\.I .:on 11 ... ult rag10 dirl'lto. 
- ·\I S1.,n.110 il governo ronc la I iducia per apprll\ <lrc 
il d1.·1.1l'lo -,ul 1.u-.10 dd l.1\·oro: comunisti, n:pubb'.tca 
11i ,. 1nd1pcntknti <li -.inistra abbandonano l'aula in ... e
~ w d1 p1u1c ... 1a . 

24 
- \\..i,hington. J"anta-.L"il·ntifil'o piano militare annun
ll.1lo da R1.·•qp11 . rovc-.ua to il 1.'t>nù'I to t rad11iunak d1 

dl.'ll'ITl.'nJ:a per meno di un sistema di intcrcetta1iont:· 
laser dci mis.,il i nl.'mici. 
- Mosca. Gromil,.o è nominato primo vice-premier ma 
resta al timone degli Affari esteri. 
- Scandalo tangenti . Manette a Torino anche per il 
capogruppo dL' al Comune Giuseppe Gatti. 

25 
- Pac.: negli ospeda li. Firmato da aiuti cd assistenti 
il primo contratto dl.'!la sanità; restano fuori i medici 
autonomi tCimul cd il -.111d.1cato dt:i primari. 
- Il Pap;1 aprl' l'Anno Santo straordinario invocando 
giusti1ia e pact: alla prc..,cnJ:a di trentamila lcdcli. 
- Parigi. Mittcn ;rnd ordina -.evt:n· mi.,urc per il risa
namento dl'll'cconomia: ridu1ionc dcl dd idt pubblil'1J, 
aumenti I i.,L·ali e tarillari. 

26 
- Polemica t;-.a .Urss sulle «armi stdlari »; in con 
llmpo1 anca Rt•;1gan rilancia il tema degli euromissili 
con un;1 kt l\.' I a ai capi dci paesi Nato. 
- Ordine d1 '>Carccr:11ione (libertà provvisori<il per 
An111. lo Ri11oli e Bruno Tassan Din . 

27 
- ·\rmi -.tellari • . Lettera polemica di unditi .,eil.'n· 
11 1ti u ... a a Rl.'agan · aumenterà con l'arma-laser la pos
... iiHlit ~1 di un rnnllllto mondiale. 
- Giunte. A Torino. Spadolìni e La Malfa ri\'end cano 
pt:r i partiti laid il diritto di gestir.: l\·mcrgcnza. Za
n1;n\.· !di-.cor-.o a Milano} chiedi.' elc1ioni anticipate per 
la rq,: ion\.' Pi,•rnontc \.' il comune di Torino. 

28 
- La ri\ i-.1,1 I i111c 1 in·la l lll' e lo ste'>so amba,,ciatorc 
l.J,a in H11ndu1:i' ;1 diri!!,·rc l'attacco contro il 1'il:ara
gua. \'hita ~1 :.\111,1.<.1 dd 'cg1 l' tar io Onu Percz dc Cucl
lar: I 1 \.'n1.·t ko 11.·ntat in> d i ,1111111arc i con rii ti i in Ccn
t rnanw1 k;1 t'1111w in Algh;tni-.tan. 
- l.'lt;tli;1 d..-1 • \.·appm·dm> • mette sotto accusa il 
.,indalo ùi Roma \ 'ctt:n: e l!li a'>scssori Nicolini e Ro., . 
.,i Doria; l'intcn cnto della - Procura romana. a seguito 
di Cm cspw.to ,otto.,cntto da t:mquc consiglieri comu · 
nali tk. 

29 
- S\.·d11ta I i uni..· alla Can>l'fa per approvare il bilanl'i11 
1983. Il p.-\.·..,idcntc Jotti la SL'atta1c l'articolo 85 dcl 1c· 
g1•l.1111l'lllo l"hl· pn•\'l•dc l\·,amc ù.:gli emendamenti :-.o
lo nl'I l"<ht> di h1Kl'i<1tura degli articoli 
- Bocci;llo ùal mmi.,trn per i Beni .:ultur<.lli il pro
get lo di .,t.;l\'i in \ 1a dl'i Fori I mpcriali a Ruma (man. 
l"ano i lnndi). 
- A Londra l'Alt.1 nirtc di giu-.ti7ia annulla il \t:r:Jct· 
to d1 -.uk idio pa Cal\'Ì \.' riapre J'in..:h1csta. 

30 
- Finalm\.·nt1.· .1pprmato alla Camera il bilancio 1983 
(288 \Oli 1."0llll"O IM>. 
- Comunil·ato ùo..'ll'cditor\.· di PCI<'"' Saa. Il g1ornall' 
ch;udc • a la11,a dci dl·biti non ragati 
- Euromi,,..ih. Numa propo-.ta d; Rc<igan all'Ur....,: la 
'\..itu limitera la proùu1ionc dci Cn11-.\.' l' dci Pcr.,hing 2 
"- \10-.l·a 11du1 r<1 k tl·-.1;1tc degli SS 20 .1 un li\ello equi· 
\ali.'ntc. 

31 
- Pl·i 1.· p,i -.1 inu>ntt.1110 al m<l.,.,imo livcllu dopo piu 
di ùu1.· anni. Pl•r Il' wg1\.'lni,· dci dut: partiti •giunte 
di 'inbtra d11h· 1.· po.,.,ihik ~. 
- C111i..11.d .o d\.·1 111111i,tn . F.-...,ata al 21-i giugno la dat::t 
ddlt· t•k11oni p.1111ali amrnini.,lrath·c. dccba nuo\'a pro· 
rog.1 ddl'n1110 1.·anonl.'. 



avvenimenti dal 1 al 15 aprile 1983 

1 
Il di:,gelo Pci·Psi apre nuove prospettive politiche. 

Per il socialdcmocrntico Longo • la via giusta è l'al
ternativa"· 
- I tondi neri di Rinoli - scrive L'Espresso - sa
rebbero stati erogati a politici, attori, scrittori e sin
dacalisti. 
- Nicaragua. li ministro degli Interni Borge denun
cia la prcscn1.a di navi da guerra Usa al largo del 
paese: •Washington ci aggredisce "· 

2 
- Pronta al via la campagn;.1 elettorale dcl 26 giu
gno; alle urne il 20°0 degli elettori, un test decisivo 
per Dl! Mila. 
- Chil!dc l'aspctta.ti_va il Procuratore ~ap? ?i _Rç>ma 
Gallucci; sulla dec1s1onc pesano le reazioni d oprn1onc 
alle rl!ccnti inchieste sul Csm e la Giunta comunale 
re mana. 
- Mosca (conferenza stampa di Gromiko) respinge 
il piano Reagan sugli curomissili: •con questo presi· 
dente non si può trnll:uc "· 

3 
- Catastrofe ccolog1ca nel Golfo Persico. Un f!lare di 
petrolio (conseguenza della guerra Iran-Iraq) s1 esten
de su unn supcrfìcie lunga 386 chilometri ~ lar~a 4~. 
- Ai confini cambogiani i caccia della Tha1land1a mi
tragliano i , ictnamiti per far fallire l'<;>ffensiva contro 
gli ultimi caposaldì dei • khmer rossi "· 

4 
- E' ancora gra\e il •malato Italia•. l:'in_dagiu~ PrO
metcia sull'economia prevede una dcboltss1ma npresa 
a fine d'anno. 
- Contrasto a Londra sugli curomissili; il successo 
dci raduni pacifisti di Pasqua spinge 9li stcs~i con· 
servatori ad attaccare il ministro degli Estcn Pym, 
" sdraiato,. sulle posizioni non.l::uncricanc. 

5 
- Tensione .\tosca-Parigi. Espulsi sotto 1'.ac~~sa di 
spionaggio 47 diplomatici e giornalisti sov1ct1c1. 
- fuori rolla nello spazio il maxi-satcllite messo in 
orbita dall;.1 na\'clta <;pa1ialc Usa. 
- Fugge dagli Stati Uniti il tiglio di Sindona, Nino, 
dopo aver conrcssato che fu il padre a pagare il 
killer di Amb1osoli. 

6 
- Comitato centrale dcl Pci sulle elezioni del pros
simo giugno: appello a Cmxi per l'alternativa. 
- Aumentano i disoccupati. Secondo l'Islal ora sono 
2 milioni e 217.000. 
- Riunito il Patto di Varsnvia. Ustinov agli alleati 
di Reagan: l'Europa in pericolo se accetta i missili 
~alo. 

7 
- Arrestato in Spagna il generale Gdf Lo P1 etc, il 
ccncllo della grande truffa dci petroli. 
- Critiche di Dc Michelis per l'cccessi\"o costo del de
naro. \'isentini (festa dcl Pri a Ravenna): meglio ele
zioni politiche anticipate che la pr.:carietà. 

8 
- Denuncia di Lama· \iene dalla Dc il " no" ai con
tratti. L'l Dc di Dc Mita ci porta a uestra, dice Bcr
linj!11t•r. 
- Insu lti e querele tm P!-.1 e Corriere della Sera dopo 
IP pesanti dichiarazioni dd deputato socia lista Andò 

contro il direttore dcl giornale, Cavallari. 
- Accordo a Palano Chigì sulla riforma dell'equo 
canone; affitti e sfratti saranno prorogati. 

9 
- De Mita (intervista a La Repubblica) considera 
« sorprendente D il nuovo an"icinamcnto Pci-Psi. 
- Accordo Pci-Psi·Psdi a Napoh Sara ancora Valcn
zi il o.;indaco della città. 
- Gr.indi manifestazioni pacifiste a Vicenza e Comi
so. Incidenti nella città siciliana, due persone arrc
sta·c 

10 
- Ln prestigioso leader dcll'Olp, lssam Sartawi, uc
ciso in t1n attentato ad Albt1fcira in Portogallo duran
te i la•ori dell'Internazionale socialista. 
- Maggioranza. I socialisti sollecitano chiarimenti 
sui rapporti tra i partiti alleati. 
- Conclusa a Roma la Conferenza internazionale dci 
verdi. Oiftkilc ricerca di una strada comune da par· 
te delle as:.ocia1ioni ecologiste. 

11 
- Fallimento dcl piano Reagan per il Medio Oriente. 
La Giordania non pro ... eguc le trattative dopo il rifiu
to dcll'Olp a farsi rapp1·e~entarc da re Hussein. 
- La Cassazione ha deciso: resterà alla Procura ro
mana l'indagine sul Csm. 
- Industria in allarme. Secondo l'Istat la produ1Jo
nc è calata dell'otto per cento, mentre le banche ri
fiutano di ridurre i tassi 

12 
- Equo canone ancora in alto mare dopo un inutik 
vertice della maggioranza. I l Psi chiede una n:.10\·•1 
\'crifica al governo. 
- l\'uo\c stragi a Palermo: 8 persone assassinate rn 
due agguati mafiosi. 
- Anche a Holh\\Ood la pace in primo piano. 11 
"Gandhi .. di Attenborough \'incc 8 premi Oscar. 

13 
- Harold \\ashington e 11 prnno sindaco nero di 
Chicago. La svolta nella roccaforte razzista influirà 
sulle elezioni prcsidc111iali dcl 1984. 
- Maggioranw battuta a Montecitorio sulla «politi
ca" della Tv di Stato. Un \"<!lo che condanna i com
portamcnt i dcl -.crvi1io pubblico e l'azione d i gover· 
no nd setto1 e radiotelevisivo. 
- Istituzioni. Accordo fra la maggioranza cd il Pci 
per la ac-azionc di una commissione bilaterale sulla 
riforma 

14 
- Si riparln di elezioni politiche an11c1pa1e; il dc 
Pandolfi (dopo Viscntini e Spadolini) denuncia l'as
senza • di risolutezza e com ergcn1a " nelle forze di 
gmerno. 
- Fallisce l'attacco al Campidoglio. La Procura pro
scioglie il sindaco di Roma \'etere e gli assessori Ni
colini e Ro si Doria. 

- Mafia. Si nllargn l'inchiesta ... ulle opere tinanzia· 
te dalla Regione Sicilia; indagini della Gdf a Palermo 
su appalti per l'importo di mille miliardi. 

15 
- Tensione nella maggiornma. Craxi convoca il CC 
sociali;,t;.1· •andiamo alla deri \·a "· Fanfani: «verifica 
dopo le amministrative parziali dcl 26 giugno». . 
- I l Tribuna!..: di Sol1a condanna Farsetti e la T rcv1-
sin (IO e 3 anni); proteste delta Farnesina. 


