
e Brutto scherzo davvero quello che il ministro delle Fi
nanze ha tirato al Presidente del Consiglio socialista con 
il suo « libro bianco » sulle tasse degli italiani. L'inconsi
stenza della manovra economica del Governo era già sta· 
La segnalata da economisti di tutte le scuole. Franco Modi
gliani era arrivato a paragonare. la contesa sul d~cr:to sul
la scala mobile ad una « battaglta per una tazza di te ». Ma 
le crude cifre del « libro bianco » di Visentini sugli scan 
dali fiscali valgono assai più di ogni giudizio e finiscono 
non soltanto per demolire dal punto di vista economico 
la manovra del Governo ma per svelarne tutta l'iniquità 
sociale e per mettere a dura prova perfino la credibilità 
morale della classe politica di governo. 

D'ora in poi sar-:i al4uanto difficile apprezzare l'ef. 
fetto antinflattivo del decreto sulla contingenza se è vero 
che più della metà del deficit pub?lico., d~ ~utti ritenuto 
tra le cause decisive della febbre mflaz1omst1ca, potrebbe 
essere colmato dando realmente la caccia all'evasione fi. 
scale. E sarà ancor più temerario ritenere socialmente equo 
il taglio di qualche punto .di scala m.ob!le d?lle buste pa
ga dei lavoratori dipc.ndent.1 sol c~c s1 ri~ord1 che un ~pe
raio paga più tasse di un .industriale. e . d1 un c?i:imer~1?~
te. Come si fo a chiedere a1 lavoraton d1pendent1 1 sacrtflCI, 
pur necessari, per risanare ~'azienda Itali~ .quando comm~r: 
danti ed imprenditori dichrnrano, con d1smvoltura, redditi 
medi attorno ai 7 o 8 milioni all'anno e quasi il 60 per 
cento delle aziende denunciano perdite o redditi nulli. « E' 
uno schifo! Un vero schifo » commenta con amarezza Vi
sentini. E' il meno che si possa dire, ma stavolta l'indi
unazionc - ahimè - non basrn e corre il rischio di di
~entare ipocrisia se alle parole di condanna non seguono 
i fatti. 

Eccola qua la sfi&1 che non soltanto l'opposizione di 
sinistra e non soltanto i settecentomila del 24 marzo ma 
i contribuenti onesti e il suo stesso ministro delle Finanze 
lanciano a Craxi. Quale migliore occasione per prendere 
il toro per le corna e dimostrare al P~e~e che le riser:-e 
sul «decisionismo» possono essere leg1tttme ma sono m· 
fondate anzi colpevoli. Quando s'è trattato di concludere 
l'estenu~nte trattativa sul costo del lavoro, Craxi ha sfi
dato e ha deciso. Perché non fare altrettanto contro gli 
evasori fiscali? Ha ragione Scalfari: se il Presidente del 
Consiglio sfoderaste la grinta contro i cittadini disones~i 
che frodano il fisco e preparasse un decreto per porre f1-
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LA SFIDA 
''RIFORMISTA'' 
n1.: alk: loro nequizie verrebbe non soltanto osannato dal
la maggioranza del Paese ma passerebbe alla storia! 

Ma forse ha qualche ragione Claudio Martelli a pren
dersela anche con la sinistra, « rea » di aver dedicato anni 
a parlare di ideologie, di egemonie, di terze vie senza 
preoccuparsi invece di affinare gli strumenti per dare la 
caccia all'esercito dell'evasione fiscale. Un decreto può es
sere certamente il primo passo per far pagare le tasse a 
chi non 1o fa ma è evidente che senza una amministrazio
ne finanziaria degna di questo nome l'evasione fiscale che 
esce dalla finestra ri.entrerà d~lla _µorta. In un clima già 
avvel.enato da po~em1che fu.orvrnnu sarebbe di cattivo gu· 
sto ricordare al vicesegretario del Psi che, prima di Visen
tini, il ministero delle Finanze è stato retto, a lungo, da 
ben tre ministri socialisti. 

Il punto in realtà è un altro. Non è del tutto senza 
fondamento che il Psi si accinge a celebrare il suo Con
gress.o ~i Verona con l'?rgog~io di chi vuol essere la pun
ta d1 drnmante della sfida riformista. Come non salutare 
con soddisfazione il fatto che il Psi voglia misurarsi sulle 
cose. e voglia sfidare tutti, comunisti in primo luogo, a 
saggiare la bontà della propria iniziativa rinnovatrice? Qua
le occasione migliore allora per un Presidente del Consi
glio socialista di passare dalle parole ai fatti e di dare cor
po alla sfida riformista con una lotta senza quartiere alle 
schiere dell'evasione fiscale? 

Stavolta l'attesa è davvero troppo forte perché pos
sa andare impunemente delusa. Le promesse non bastano 
più. Se il miraggio di qualche voto in più, a destra o al 
centro, dovesse indurre Craxi a ritirarsi sotto la tenda ri
servando un trattamento di favore ai frodatori del fisco. 
non mancherebbe chi, a ragione, potrebbe sostenere che 
nel Psi il riformismo vero non è ancora nato. Se invece 
Craxi, pur volendo praticare nei fatti il riformismo, fos
se ostacolato dalla sua stessa maggioranza di governo che 
nel campo dell'evasione fiscale raccoglie consensi a piene 
mani, allora il Presidente del Consiglio e il Psi non po· 
crebbero nascondere la testa sotto la sabbia senza fare i 
conti con i limiti angusti dell'alleanza pentapartitica. Quel 
che è certo è che, come sempre succede quando sono in 
gioco corposi interessi sociali e politici, i giri di valzer 
non servono e la suggestione delle parole ancora meno: oc
corre scegliere da che parte stare. Pena 1a sconfessione di 
se stessi. • 
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CRAXI, IL DECRETO 
L'OPPOSIZIONE 

Alcuni aspetti di una battaglia 
contro un governo definito 

"pericoloso" 
di Giorgio Ricordy 

e Qualunque srn l'esito della battaglia parlamentare sul 
decreto di S. Valentino, è certo che non si potrà più far 
finta che le cose siano come prima: questo scontro, il cui 
esito è ancora aperto, lascerà il suo segno nella società, 
nell'assetto politico nazionale e nella stessa cultura politica 
stratificata in lunghi anni di comportamenti sempre iscrit
ti in uno schema dialettico predeterminato. 

La portata del cambiamento risulterà sicuramente va
sta e importante, ma non è ancora, per noi, possibile av
venturarsi in un'analisi compiuta di fenomeni che, mentre 
scriviamo, sono ancora in convulso svolgimento; quello 
che invece è possibile - e in qualche modo doveroso -
tentare è uno sforzo per individuare alcuni elementi emer
si nelle ultime settimane che debbono costituire un inse
gnamento e un'indicazione per comprendere ciò che, in 
un senso o in un altro, si va preparando per il Paese. 

Il primo aspetto da valutare riguarda il ruolo di Craxi 
all'interno della coalizione di governo. 

Il suo esordio, sul calare dell'estate '83, era stato guar
dato con sorpresa· abituati ad un suo stile autoritario e 
perentorio nel gestire il partito e nello stabilire i rapporti 
con gli altri partiti, non ci fu chi non sottolineò, in quei 
primi mesi di presidenza socialista, l'ineccepibile correttez
za e la discrezione con cui il capo del governo assolveva 
al suo compito, scrupolosamente attento alla collegialità 
delle scelte e delle decisioni, accuratamente vigile nell'evi
tare sempre di sovrapporre la sua persona alla personalità 
collettiva del suo gabinetto. Craxi presidente era dunque 
diverso dal Craxi segretario? La risposta giusta, furono 
in pochi a trovarla, allora: la trovarono coloro che fecero 
ricorso alla memoria, riportandola alla vicenda che aveva 
caratterizzato la « presa del potere » di Craxi in seno al Psi. 

I suoi primi mesi di segretariato furono anch'essi al· 
l'insegna della collegialità e della misura. Come oggi al 
governo, cosl allora nel partito, egli era espressione di un' 
esigua minoranza e doveva il suo posto di comando all'ap
poggio di una maggioranza che non era in grado di e'ier
citore in prima persona il suo naturale compito di guida 
e che per questo aveva aperto la strada ad un personaggio 
che - secondo le convinzioni ripetute, allora, da molti 
suoi compagni di partito - poteva essere cacciato in qua· 
lunque momento lo si fosse voluto. 

Nel Psi, tutti sanno com'è andata a finire. 
Nel governo, dopo i primi mesi in cui prendeva fati

co~amente forma una politica della maggioranza ma niente 
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lasci.1\J trapelare una «politica d1 Crnxi », qualcosa è co 
minciato a cambiare con la vicenda della Legge Finanziaria 

In quell'occasione, mentre si manifestavano ampie di
vergenze interne al pentapartito e soprattutto all'interno 
della Dc divisa fra « rigoristi ,. e « popolari» (e in mol
tissimi altri modi ancora, del resto), il Psi giocò d'anticipo 
assumendo da protagonista la gestione parlamentare del 
problema e discutendo da solo con l'avversario, il Pci, i 
termini in cui sarebbe stato possibile risolverlo. Il risulta
to fu un successo personale di Craxi e la prima « prova 
provata » che i suoi alleati gli servivano soltanto al mo
mento dei voti, per assicurargli la maggioranza. Ma se in 
quella fase alcune apparenze furono comunque rispettate, 
adesso, sul decreto, non ce n'è più bisogno. C'è stato, in 
mezzo, un congresso democristiano che ha spuntato le un
ghie del suo più temibile avversario interno, e il « deci
sionismo » è diventato filosofia di governo. 

Il clima di scontro frontale con 11 Pci non solo non 
costituisce ormai, per Craxi, un pericolo, ma diventa lo 
strumento grazie al quale i suoi non fidati alleati sono co
stretti ad una disciplina di maggioranza totale e senz.1 de
fezioni. Il « muro contro muro » coglie spazio ad ogni pos
sibile trabocchetto, ad ogni insidioso « distinguo ~. ad 
ogni imboscata parlamentare. Per poco convinti che sia
no, i suoi alleati devono fi lar dritti sui binari che lui ha 
tracciato anche se, per alcuni partiti della coaltz1one, si 
stanno trasformando in una trappola mortale. 

Nel corso di un non dimenticaco Comitato centrale 
del Psi, d'un colpo la maggioranza lombardiana, che si 
accingeva a rovesciare il segretario, si dissolse: Lombardi 
si autoescluse per non spaccare il partito, De Michelis 
passò con Craxi, Signorile e Cicchitto furono emarginati 
travolti, in forme e misure diverse, da incidenti di percor
so particolarmente imbarazzanti. 

De Mita, Spadolini, Longo e Zanone probabilmente 
coltivano, per se stessi, ambizioni e progetti diversi: ma si 
tratta di ambizioni e progetti che, fino a questo momen
to, non hanno trovato grande spazio per esprimersi né fat
ti concreti capaci di renderli attendibili. 

* * * 
Il secondo ordine di considerazioni riguarda l'opposi

zione esercitata dal Pci. Ai comunisti ha sempre dato fa. 
stidio che la loro opposizione in Parlamento fosse definita 
« morbida », e particolare insofferenza venne mostrata 
quand0, proprio sulla Legge Finanziuria, qualcuno parlò 
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di accordi intervenuti con la maggioranza. Ma non c'è club· 
bio che fra l'opposizione di allora e quella messa in cam
po adesso, sul decreto, corre una sostanziale differenza. A 
spiegarne la natura ha provveduto Napolitano che ha in
dicato in questo decreto uno di quei casi su cui il Pci non 
può assolutamente transigere. Forse questo è vero adesso, 
al punto in cui sono arrivate le cose. E' più difficile ac
cettare un giudizio simile per il momento in cui lo scon
tro ha preso le mosse: forse che l'accordo proposto da 
Craxi era più « compromettente » di quello firmato, un 
anno prima, con Scotti? O del taglio agli assegni familiari 
imposto da De Michelis a fine anno? I compagni del Pci 
risponderanno con dovizia di argomenti che sl, in questo 
caso la situazione è assai più grave, ma non è questo 
il punto. 

Il fotto è che un'opposizione come quella che il Pci 
sta dispiegando in questa occasione, in Parlamento e fuo
ri, non si vedeva da anni (10, forse?) e nessuno finge che 
ciò riguardi il taglio di 3 punti di scala mobile o un'insod
disfacente politica economica, anche se « iniqua ». Anche 
la Legge Finanziaria fu definita « iniqua » eppure ebbe un 
trattamento molto diverso. 

Cosa, allora, ha innescato questo scontro? 
Le risposte possono essere molte, ma tutte dovreb

bero partire da un aggettivo che Berlinguer ha tributato a 
questo governo presieduto da un socialista: « pericoloso». 

In cosa veramente consista la « pericolosità » del go· 
vtrno Craxi, il Pci non lo ha mai indicato con la precisione 
che il caso richiederebbe e perciò non resta che mettere 
insieme alcuni fatti noti per capirne il senso. 

Cmxi guida un governo e un partito che con più so
lerzia di ogni altro in Europa hanno accolto sul suolo na
zionale i missili americtmi. Non si tratta solo di disciplina 
agli obblighi di un'allea?za inter~azionale:, i~ comporta· 
mento italiano ha avuto al ruolo d1 testa d ariete per ab
battere le resistenze di altri Paesi, e ha fornito la prima 
indispensabile garanzia, per. gli Usa, ali~ sviluppo della 
nuova strategia sullo scacchiere del Mediterraneo. 

Craxi ha ricevuto pubblicamente l'appoggio del capo 
della Fiat, Gianni Agnelli: quasi un'investitura. E Agnelli 
non è solito offrire una sponsorizzazione di tanto peso in 
base a criteri di simpatia personale, e neppure da sceglie· 
re i propri interlocutori fra gli amici d~_l bar all'_angolo. 
Agnelli è uomo s~ldan:ente c~ll~ato all 1~tern?. di. rob~
sti circoli internaz1onal1 capaci di concepire v1s1om poli· 
tiche sovranazionali, non subordinate a condizionamenti 
ideologici ma fortemente ancorate alla conservazione di un 
potere che non è sol~anto _economie.~ e, fin~nziario. 

Craxi è il capo d1 partito che ptu d ogm altro ha mo
strato indulgenza e toller::inza nei confronti della « que
stione morale ». Espor!enti socialisti compresi · nell'elenco 
di Gelli sono rimasti in posizioni chiave del Psi: uno pre
~iede addirittura la Commissione Affari Costituzionali, un 
altro è a capo del dipartimento economico. Craxi è riusci
co a far piegare la testa al capo dello Stato che assoluta
mente non avrebbe voluto firmare la nomina di un mini· 
stro il cui nome figurava nella lista P2, ed è riuscito a tra
versare indenne la valnng•l di scandali in cui si sono tro
vati coinvolti decine e decine di esponenti aucore\·oli del 
~uo partito. Tutto ciò non deve ~ar lu?go ad u~a pregi~
diziale di carattere « morale » net suoi confronti, ma d1 
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mostra una dose di spregiudicatezza e di Ji:.involtura che. 
accostar~ al suo « dec_isi~nismo » e alla sua abilità di gio. 
cator~ ~1 ~oker, ~ontnbutsce a tracciare, del presidente del 
~ons1gl10 m canea, un profilo inquietante: diverso dal!' 
1~m~gine tradizionale di corruzione di certa Democrazia 
c.nst1?na, sotterranea e ammantata di perbenismo, a cui 
l Italia era avvezza, ma non per questo meno insidioso e 
meno potenzialmente eversivo. 

* * * 
S~ qu~sto sfondo anche l'impatto del decreto di S. 

Valentt~o s1 presta ad una lettura di gran lunga più dirom 
pente d1 quanto non consentirebbe il semplice contenuto 
del decreto stesso. 

Più dell'inefficacia e di certa gratuità del provvedi
n:iento che, pe~ le stesse _indic~zioni fornite nei giorni scor
si. da. autorevoli esponenti dell economia nazionale, non con
trtbmsce granché né a frenare l'inflazione né a risanare la 
~ubblica finanza, acquistano peso e significato alcuni effet· 
tt che esso potrebbe produrre: l'allineamento del sinda
c~to su una logica « istituzionale » che sancirebbe il suo 
d~stacco _dalla base; la liquidazione definitiva dei Consigli 
d1 fa~brtca e. della struttura organizzativa del movimento 
operai? cre~~1uto dal '69 in poi; l'affermazione di una ]i. 
ne~ dt polittca economica poggiata sul ripristino dell'au
torità padronale nelle fabbriche e sulla subalternità delle 
rappresentanze opéraie sia a quell'autorità che all'altra del· 
~a strut~u~a centrale del sindacato; il ripiegamento dcli' 
intera ~1mstra su un terreno mcdiatorio incapace di svi
lupJ'.>~rs1. v~rso una strategia di cambiamento degli attuali 
equ11tbn dt potere. 

Infine, secondo quanto va emergendo, proprio lo 
scontro sul decreto mostra di offrire a Craxi lo spunto per 
mettere con forza sul tappeto la richiesta di modifiche re
~olan:en~ari a_I f~nzionamento del Parlamento coerenti con 
1 suoi . diseg~1 dt « de'?.1ocrazia governante >> e che potreb
ber? nvelars1 come un imprevista offensiva sul terreno isti
tuzionale. 

. ~i . tratt_a. ~i effet:i . ~on dichiaraci in anticipo come 
ob1~tt1v1 p~ltttc1, ma. d1ff1ctlmente contestabili alla luce dei 
fatti, e . tali da fornire _una spiegazione molto più convin
cente ~1 quanto non siano 3 punti di scala mobile, alla 
svolta impressa da Craxi alla vita politica nazionale. 

. Se le ragioni che hanno indotto il Pci a sferrare ['of
fensiva appartengono anche a quest'ordine di fattori tro
va pode~osi ~otivi non solo la durezza di un'opposi

1

zione 
che altnmentt potrebbe sembrare eccessiva ma anche il 
perché, in q~esta fase, si vog_lia cogliere l'oc~asione più op
portuna e vmcolante per chiamare alla mobilitazione l'in. 
tera ba~e ~el parti.te, giocare la carte del sindacato « nuo
vo», napme spazi a possibili alleanze con lo stesso Psi 
che i comunisti, in ogni polemica, collocano su un terre: 
no accuratamente sepa~ato da quello di Craxi. 

Se l_e cose stanno così, quella che si sta giocando è 
u_na p~rt1ta la cui posta è l'assetto futuro del Paese e il 
tipo. dt democrazia che dovrà prendere le mosse da queste 
s:mmane e da questi mesi di scontro. E sembra incredi. 
?ile che nessun altro, oltre Craxi e il Pci, voglia scendere 
m campo, a~sumendosi fino in fondo responsabilità che. 
comunque, ciascuno porta sulle proprie spalle. 

• 
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SCALA MOBILE/SINDACATO 
GOVERNO 

Alla ricerca 
dei punti perduti 
di Pasquale Cascella 

e « Il decreto è fouo, ~uai 
a chi lo tocca ». Più o meno 
questo è stato il grido di 
guerra lanciato da Craxi per 
trasformare i 3 punti di sca
la mobile tagliati con :mo 
autoritativo in un fantoccio 
politico. Solo per spaventa
re il Pci' Forse è stato cos) 
in un primo tempo, quando 
lo scontro sul decreto ha 
messo in discussione conte
nuti e schieramenti all'inter
no della sinistra storica. Ma 
non più dopo il 2-J marzo, 
la straordinaria giornata vis
suta da centinaia di migliaia 
di lavoratori a due passi dal 
« Palazzo », che ha innesca
to un processo politico a tut
to campo, scompaginando le 
stesse file del pentapartito. 

Quell'invocazione di « giu
stizia » ha trovato eco in 
cifre economiche e fatti so
ciali che nessun esorcismo 
politico può mutare. Prima 
il <lato statistico di un'infla
zione che viaggia al r itmo 
del 12% contro· il 10% 
programmato. Poi la stima 
d i un possibile scatto a mag
gio di 4 punti di contingen
za contro i 3 preventivati e 
i due predeterminati col de
creto, che comporterebbe il 
caglio non d i uno ma di due 
punti che, sommati ai 2 di 
febbraio, farebbero salire a 
4 gli scatti d i contingenza in 
meno soltanto nei primi 2 
trimestri dell 'anno. I nfine, il 
« libro bianco » del ministro 
Viscntini che documenta lo 
scandalo persistente dell 'eva
sione fiscale. 

Si è, dunque, incaricata 
la cronaca di far piazza pu
lita di tutte le mistificazioni 
dcl « decisionismo », o « de-
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mocrazia go\'ernante » che 
dir si voglia. Si decide, que
sta è la verità, di far pagare 
ancora di più chi già paga 
più del dovuto per sé e gli 
altri. 
E, soprattutto, non si deci
de cosa decider~, perché è 
facile fissare un « tetto », 
più difficile imporlo per de
creto a chi vive del proprio 
lavoro, ma prima o poi è 
chi ha in mano la leva del 
governo dell'economia che 
deve dar prova di non vo
lerlo sfondare per primo. 

Il nodo gordiano che si 
era tentato di tagliare di 
netto col decreto sulla scala 
mobile si è, cosl, riformato. 
Finché in discussione è sta
ta la propria immagine, il 
pentapartito è riuscito a ven
dersi. Ma quando ha dovu
to mostrare di sapersi muo
vere, ecco che lo si è visto 
traballare e cercare un appi
glio. 

Pagato il p rezzo della 
«lealtà» al presidente del 
consiglio, con il voto di fidu · 
eia al Senato la maggioranza 
ha cominciato a chiedersi se 
non sia meno oneroso paga
re il prezzo del «consenso ». 

Per riuscire ad ottenerlo, 
però, non basta sfogliare la 
margherita· recupero sl, re
cupero no. Lama e la CGIL 
hanno messo in campo una 
proposta di compromesso la 
cui coerenza è data dalle po
sizioni assunte prima e do
po il 14 febbraio . Si regge 
su 3 pilastri: 

l) il taglio della scala 
mobile va quantomeno deli 
mitato nel tempo: si è volu· 
to concentrare l'intervento 
nei primi due trimestri, al· 

O= 
y 
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SCALA MOBILE/Intervista 
a Giorgio Liverani 
a cura di Giuseppe Sircana 

''Senza il consenso 
non c'è rigore'' 

Nella fase più acuta della polemica in seno al movimento 
sindacale la componente repubblicana della Uil ha assunto una 
funzione mediatrice proponendo la s emestralizzazione della 
scala mobile e l'accorciamento delle scadenze contrattuali. Al 
di là del merito della proposta, l'Iniziativa repubblicana ha mi· 
rato a rompere Il ghiaccio, a sciogliere il gelo tra due posi· 
zioni cristallizzate all'interno del s indacato. Un tentativo det· 
tato da una responsabile valutazione della crisi in atto, ma che 
si colloca coerentemente nel solco della tradizione lamalfiana 
cercando di conciliare rigore economico e consenso sociale. 
" E' un obiettivo sempre valido, da perseguire tenacemente 
oggi più che mai - afferma Giorgio Liverani, segretario con
federale della Uil e leader del sindacalisti repubblicani - Può 
app2rire la quadratura del cerchio, ma senza il coinvolgimento 
del mondo del lavoro in un'azione di risanamento c'è Il rischio 
di collocare una mina dirompente nel tessuto già rovinato del· 
le relazioni indus triali e sindacali, con conseguenze forse ir
reparabili per il futuro della nostra economia "· 

e Att11alme11le questo consemo pare proprro 11011 es
serci ... 

Occorre dire subito una cosa: c'è una maggioranza fa
vorevole al decreto. A questo aggiungerei un'altra consi
derazione: le confederazioni sindacali, pur potendo riven
dicare un ruolo di guida tra i lavoratori di tutti i settori, 
non esauriscono la rappresentanza di tutti gli inten:ssi 
presenti nella società e nelle di\'erse articolazioni del mon
do del lavoro. Detto questo po~so tranquillamente affer 
mare che i processi sociali non s1 governano con la rego 
la del 51 % valida in Parlamento. Certo la lotta all'infla
zione si può anche fare contro i l.ivoratori, come insegna 
la Thatcher, mJ sicuramente è meglio per tutti se si rie

sce a conciliare il controllo dell'infbzione con la h:maglia 

per l'occupazione. Questo è possibile perseguendo una po· 
litica dei redditi, sforzandoci di portare l'intero movimen

to sindacale a condividere questa linea . 
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Il 

lora 1.1 continrienla deve es 
sere libera di seguire il rea· 
le andamento del co<:to delb 
vira nei successivi due tri
mestri; 

2) se si è deciso il sa· 
crificio di 3 punti di scala 
mobile, bisogna prcdetermi· 
nare a ro\'escio: non, come 
è ora, quanti punti debbono 
scattare comunque. ma i 3 
da togliere a quelli calcola
ti dall'apposita commissione; 

3) trascorso il periodo 
stabilito per la manovra, il 

meccanismo <li adeguamento 
dei salari al costo della vita 
de\•e tornare ad agire nella 
sua integrità, quindi con il 
recupero dei punti di contin
genza bloccati. 

Il valore di questa propo· 
sta sta nell'intreccio con una 
linea di riforma del sabrio 
(scala mobile compresa) e 
della contrattazione che si 
propone di calare la politi
ca rivendicativa del sindaca
to nel vivo delle trasforma
zioni avvenute e in atto nel 

e Significa proporre un nuovo patto sociale? 
L'esperienza drammatica che stiamo vivendo dal 14 

febbraio dimostra quanto il nostro Paese sia ancora lon
tano da un giusto equilibrio nelle relazioni . i?dustriali e 
sindacali nel rapporto tra consenso ed automa, tra legge 
~ contra~talione nella determinazione di quelle relazioni 
-;ociali su cui si fonda il successo della manovra contro 
l'inflazione, la praticabilità stessa della politica dei reddi
ti, ]J possibilità di ripres? dello s\'iluppo .. P~sano ~ul_la si: 
tuazione italiana i ritardi delle forze sociali, le d1ff1colta 
negli e4uilibri politici, la _Pres:nza fon?amentale del p~r
rico comunista, che non s1 puo certo isolare. La veriftca 
culminata nella emanazione dei_ decreti del 14 _febb~aio h~ 
significato un passo in avanti nspetto ad una sttuaz1one d1 

. ralisi ma a questo punto, bisogna individuare una so
F:zi.one 'più ~onsona non solo agli e~uilibri politici del Pac-

se, ma anche agli equilibri esistenti nel mondo del lavoro. 

e Eqwlibrz che pogp,iano ;empre più ch~ar~mente su di· 
i•ersr modi di essere del smdacato . . Al dz la dell_e conce
unni anr:he opposte sul ruolo del smdacato, tuttz _c~n,co~
dano sulla necessità dr recuperarne la rappresentatzvzta rz
vrtalz:r.:r.amlo la parteczpa:r.ione democratica dei lavoratori e 
dr stabilrre ;wove ref!,ole per l'unità. Anche lei è d'accordo? 

Certo. Non possiamo mica andare avanti a farci dire 
dalla Makno o dalla Demoscop7a quello c?e pensano i la
voratori. Dobbiamo trovare gli ~tru_menu per andarlo ~ 
verificare noi. La Federazione unitaria è colpevole perche 
sono almeno tre anni che ha avvertir~ questo proble~a, 
mJ non lo ha mai affronrnto. Il vecchio patto federativo, 
concepito come passo verso l'unità organica, ci ha impo
sto per troppo tempo la r!cerc? ossessiva della mediazion~ 
·he ha finito per espropriare 11 confronto reale tra le dt
~·er~e posizioni che oggi si scopro~o esistere. nel sindacato. 
Abbiamo gestito il rapporto con 1 lav~rator!. e tra le con
federazioni con regole da « democrazia ali mgrosso ». Il 

roblema non è 4uello di riproporre nel mondo sindacale 
~nn schema di rapprescnt~~za ~ul modello di ~~~Ilo. esi
stence in Parlamento, né d1 1pouzzare assurde d1v1s1001 tra 
un sindacato « marxista» ed uno «democratico». Le dif
ficoltà <li 4uesti giorni non hanno solo evidenziato diverse 
concezioni del ruolo del sindacato, ma anche prefigurato 
una sempre più marcata differenziazione nei riferimenti so-
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mondo del lavoro. La CC~lL 
ha cosl dimostrato di voler 
fare sul serio, e con l'appor
to diretto della propria ba
se (sono già migliaia i dele
gati e i quadri coim·olti in 
questi giorni nella discussio
ne che sta preparando la 
conferenza nazionale dei 
quadri e dei delegati), quel
la revisione degli strumenti 
e delle politiche che l'intero 
sindacato per tre anni ha 
professato invano. 

Di questo tutti hanno do-

vuto d;1re atto. ~fa senza 
trarne fino in fondo le con· 
seguenze politiche nella par
tita in atto sul decreto. Per
ché il rinnovamento e la ri
forma della contrattazione e 
del salario costituiscono nel 
metodo e nel merito la vera 
alternativa all'intervento au
writativo. E ciò impone che 
sia ristabilito in tempi certi 
l'assetto dei diritti e dei po
teri sindacali precedenti lo 
« strappo » del 14 febhr.tio. 

Il recupero dei punti per--
. ciali di ciascuna componente sindacale. Questo non esclu

de però la possibilità di una sintesi unitaria pur nella rap
presentanza di interessi diversi ma non contrapposti. La 
nc.stra speranza è che non vada perduto il patrimonio uni
tario, che un nuovo patto federativo consenta l'unità di 
azione per non compromettere il potere contrattuale del 
sindacato. Garantito questo, bisognerà far partecipare e 
decidere la gente, non dietro gli slogans, magari di parti· 
to, ma sul merito dei problemi e sulle scelte. 

e Su quali terreni dz confronto è possibile recuperare al
meno l'unità d'azione:> 

Il principale terreno è quello della riforma della strut· 
tura del salario e della contrattazione, al quale la Uil de
dicherà un Convegno a Roma il 10 aprile. Con adeguate 
soluzioni possono essere tutelati i diversi interessi rappre
sentati, in termini di nuova articolazione della struttura 
del salario e delle retribuzioni: il principio di una diffe. 
renziazione del punto di scala mobìle per fascia di salario 
professionale, la salvaguardia di una fascia minima di sa
lario coperta integralmente dall'inflazione, una periodicità 
più ampia della scala mobile cd una più ravvicinata con
trattazione salariale nazionale. 

e Ci vorrà del tempo e non sarà comunque facile perve· 
nire ad un'intesa rn questz puntz. 

Certo, soprattutto perché dovranno essere ridisegnati 
tutti i livdli e i contenuti della contrattazione. Ci vo~ran
no prc.babilmente tempi più lunghi di quelli concessi per 
l'approvazione o meno dei decreti. Ed è per questo che 
abbiamo ritenuto utile proporre tra le soluzioni possibili 
anche la semestralizzazione della scala mobile nell'ambito 
della più ampia manovra contro l'inflazione. Questa solu
zione potrebbe non solo avere la forza di consentire l'im
mediato avvio di un confronto unitario sulla struttura del 
~alario e reali:aare quel minimo di unità capace di avviare 
il ~om~lesso. deJia. manovra, ma anche di ridurre le aspet· 
tauve mflaz1onist1che e soprattutto di diminuire le gravi 
conseguenle della spirale perversa che lega tra loro infla
zione, cadenza degli automatismi e costo del lavoro. I n 
ogni caso non voglio ritrovarmi, a dicembre, a dover ri
negoziart: col governo un'altra predeterminazione per il 
1985. un anno in cui verranno a scadere tutti i contratti. 

• 
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dut1, cioè, non è una riven
dicazione di massimalic;mn 
salarialista, bens1 la condi
dizione perché si possa trat
tare ~enza ipoteche. Una co 
sa sarebbe, infatti, avere sul 
tavolo di negoziato una sc:i
la mobile con un grado di 
coperrura inferiore al 50% 
com 'è attualmente a causa 
del decreto, un'altra la con · 
tingenza sancita dall 'uccordo 
del 22 gennaio '83 con una 
copertura di circa il 70% . 
L'ha capito bene Ottnviano 
Dcl Turco, tant'è che ha );Ug

gerito di stabilire per 1.1 
trattativa sulla riforma dcl 
salario un grado convenzio
nale di copertura della sca 
la mobile. E' un passo in 
avanti, ma ancora troppo 
timido per un sindacalista 
che sa bene come i rappor
ti di forza negoziali siano 
dati dal potere effettivo del
le rispettive parti e non da 
approcci convenzionali . Né 
vale l'obiezione di m:uca 
CISL sul rischio di una « e
~plosione inflazionistica » (i 
famosi « zuccheri al diabeti
co» temuti da Camiti), per
ché sul « come e quando » 
realizzare il recupero c'è uno 
spazio enorme in cui è pos
sibile tranquillamente neu
tralizzare con un accordo o
gni ipotetico rischio. 

Tutto, insomma, confer
ma che la controversia re
sta solo politica, anzi di im
magine politica. 

Ora, se si vuole il con
senso, è Craxi a dover tor
nare sui suoi passi, e con lui 
quanti il decreto sulla scala 
mobile hanno vissuto come 
occasione per la prova di 
forza. Non si tratta di anda
re a Canossa, ma di dar pro
va di voler riprendere il fi. 
lo di un confronto strategi
co senza prevaricazioni di 
modelli politici e sociali, co
me - invece - è avvenuto 
la notte di San Valentino a 
Palnzzo Chigi. 

P. C. 
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SCALA MOBILE/SINDACATO 

La ''base'' 
ha qualcosa da dire 

e Nell'intervista al n0stro 
giornale, Giorgio Liverani 
afferma che il sindacato non 
può affidarsi ai sondaggi de
moscopici per conoscere l' 
opinione dei lavoratori, ma 
deve trovare gli strumenti 
idonei per verificare esso 1' 
orientamento, la volontà dei 
suoi rappresentati. Su que
sto concordano tutti, ma poi, 
alla prova dei fatti, insorgo
no riserve e perplessità di va· 
rio genere: come garantire 
una corretta informazione ai 
lavoratori sulle varie ipotesi 
o posizioni? Come organiz. 
zare il voto? Su quali do
mande chiamare ad un sl o 
ad un no? Come dare mo
do di esprimersi anche alle 
posizioni intermedie tra un 
rifiuto ed un'adesione tota
li? Quali garanzie ci sono 
per la partecipazione libera 
di tutti gli aventi diritto al 
voto, per la segretezza del 
voto, la regolarità degli scru· 
tini, la certezza del respon
so delle urne? Possono sem· 
brare questioni tecnico-pro. 
cedurali, ma esprimono in· 
vece una perplessità tutta 
politica sul ricorso al refe
rendum per conoscere le va· 
lutazioni dei lavoratori o, in 

casi più delicati, per dirime
re le controversie che insor
gono ai vertici del sindacato. 
Il fatto che non si sia potu· 
to svolgere un referendum, 
indetto unitariamente dalle 
tre confederazioni, sui con
tenuti del decreto sta 11 a 
dimostrarlo; anche se non è 
stata questa la sola causa cl' 
impedimento. La gestione 
paritetica del sindacato, la 
ricerca della mediazione ad 
ogni costo ha forse disabi
tuato da uno sciolto eserci
zio della prassi democratica. 
Cos1 la legittima espressio
ne di una maggioranza pare 
a qualcuno una prevaricazio
ne, una forzatura della par
te sindacalmente più attiva 
e politicamente più omo
genea nei confronti di quel
la meno partecipe Il ricor· 
so al referendum viene con
cepito solo come una ratifi
ca dell'operato dei gruppi 
dirigenti. E' facile intuire 
come in casi del genere la 
consultazione sarebbe falsa
ta: più che pronunciarsi sul 
merito della questione i la
voratori verrebbero chiama
ri ad esprimere una sorta 
di voto di fiducia ai diri
genti. E' vero che un ri-
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suh:ito avverso alle scelte 
dcl sindacato non andrebbe 
drammatizzato e considera· 
to un fotto normale in un 
confronto democratico aper
to, ma in una situazione di 
logoramento dei rapporti tra 
sindacato e lavoratori , ciò 
avrebbe avuto un effetto di
rompente. Molti sono anzi 
convinti che se non ci fosse 
stata la dissociazione della 
Ci.?il saremmo andati incontro 
alla C1poretto del sind1ca
to (e come nella grande guer
ra qualcuno avrebbe voluto 
« tutti eroi o tutti accoppa
ti », magari fidando in huo· 
na fede in un improbabile 
Vittorio Veneto con la di· 
sfatta dell'inflazione). Assu
mendo la direzione politica 
della protesta la Cgil ha ar
ginato le spinte divaricatri
ci presenti nel movimento e 
scongiurato un suo sbocco 
antisindacale. Quali che sia
no state le diverse rngioni 
che hanno indotto la mag
gioranza della Cgil ad :mu
mere questa posizione la CO· 
sa più logica sarebbe stata 
comunque quella di rimet
tere il giudizio ai lavorntori. 

Chi si è assunto certe re
sponsabilità nelle trattative 
avrebbe dovuto mostrare pa· 
ri coraggio sottoponendosi al 
giudizio dei lavoratori. Co. 
mc verificare altrimenti I' 
opinione della base? Nessu· 
no ha avanzato proposte al· 
tcrnative e, mentre qualcu
no agitava strumentalmente 
i risultati di poco credibili 
sondaggi, il movimento ope: 
raio si è espresso spontanea· 
mente nelle forme tradizio
nali della sua storia, della 
sua cultura democratica, con 
assemblee, raccolta di firme, 
scioperi, manifestazioni, re
ferendum autogestiti. 

Dal 14 febbraio alla gran
de giornata del 24 marzo e 
poi ancora dopo è stato un 
susseguirsi d'iniziative; cer
to di lotta al decreto, ma so
prattutto di riappropriazione 
da parte dei lavoratori del 
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sindacato e degli strumenti 
della partecipazione ~ della 
democrazia. Eppure d1 fron
te a questo fenomeno di 
grande porrnta c'è stato il 
tentati\'o di minimizzarlo e 
poi di ridurlo a~ _una dimen
sione tutta pawuca, ad una 
mobil:tazione comunista. 

Si e continuato ad insistere 
su questo tasto anche dopo 
il 24 marzo, sempre col pro
posito di accredittlfe l'ide.1 
di una maggioranza del 
« mondo del lavoro » f'IVO· 

rcvole alla manovra dd go· 

verno. E' appunto un'idea, 
perché la realtà che emerge 
sempre più chiaramente dai 
risultati dei referendum di
mostra tutto il contrario. 
Non esistono ovviamente da
ti generali nazionali, ma 
quelli che si conoscono e 
che si riferiscono a realtà 
piccole, medie e grandi di 
ogni parte d'Italia sono di 
per sé significativi ed indi
cano incontestabilmente un 
« no » della grande maggio
ranza dei lavoratori al de
creto. Possiamo riferirci ai 

SIN DA CATOI Intervista al presidente delle Ac/i 

''Contano le cose 
che si fanno insieme'' 
Più importante del decre~o è l'unità si~dacale, c~~ si p~ò 
ricostruire su nuove basi: cosi Domenico Rosati intervie
ne sulla polemica tra le confederazioni. 

Perché avete deciso di rivolgervi direttamente a lama, 
Car.1iti e Benvenuto con un appello all'un!~ ~indacale, 
anziché dichiararvi a favore o contro le posmon1 assunte 
dalle diverse Confederazioni? 

Alla vigilia della manifestazi?ne de~ 24 marzo abbiamo 
scritto a tutti e tre i leaders sindacali. e non solta~to al 
segretario della CGIL che. aveva promosso la ma~1fe_s!a· 
zione. proprio per sottolineare che, a ~ostro g1ud1z10, 
l'unità sindacale va salvaguardata con ogm mezzo e con
siderata più importante dell~. stesso decreto: 

A me è stato chiesto p1u volte: con chi stanno le 
ACLI? Con Lama, Camiti o Benvenuto? Ho _sempre risposto 
e rispondo che le ACLI stanno con tutti e tre se. ~uttl 
e tre stanno insieme. S1 tratta certamente di una pos1z1one 
scomoda e Ingrata. che può essere esposta ad utilizza· 
zioni strumentali da parte di chi di volta in volta vuole 
apparire il più unitario; ma noi cre~iar_no ~he in que~ta 
fase di lacerazione del tessuto unitario sia stato utile 
mantenere aperto un varco. lasciare libera una sponda, 
cercare di non pregiudicare In tutte le direzioni la con
sistenza dei fili dell'unità. La nostra non è una posizione 
equidistante. 

Vi è una sproporzione, a nostro awiso. tra l'entità del 
problema e le reazioni che esso ha suscitato, i compor
tamenti che ha determinato. Per questo tipo di misure 
(quelle contenute nel decreto) si poteva anche aspettare 
un po' d1 piu da parte del Governo e da parte degli stes
si sindacati. Noi avevamo proposto a suo tempo una so
luzione d1 tipo interlocutorio che lasciava impregiudicato 
anche il problema del recupero dei punti, pur garantendo 
immediatamente un taglio sostanziale dei salari. Questa 
proposta non è stata accolta ed oggi abbiamo di fronte 
l'amara constatazione di un economista. come Modigliani, 
che ci dice che questa grande battaglia si svolge in 
fondo intorno ad una tazza di thè ... 

Credo che se ritrovassimo il senso delle proporzioni 
e vedessimo coia sta prima e cosa sta dopo - e per 
noi l'unità sta prima - forse qualche passo in avanti 
si potrebbe compiere. 

Un vescovo giorni fa cl ha detto: non contano tanto 
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dati giunti alla Fiom nazio
nale alla data del 24 marzo 
e relativi a .310 stabilimen
ti del settore metalmeccani
co, di varie dimensioni, di
stribuiti in tutto il territorio 
nazionale, con circa 81 .000 
addetti. Dei 76.454 presen
ti nei luoghi di lavoro han
no votato in 61.1.31 (78,6 
per cento) con questo risul
tato: favorevoli al decreto 
7 . .316 (12,2%), contrari 
50.020 (8.3,2%), astenuti 
2.795 (4,6%). Vale la pe
na approfondire i dati di 

qualche realtà significativa, 
come quelli delle zone bian
che di Brescia e della Brian
za (qui la Dc ha il 60% 
dei voti). Nel comprensorio 
Brianza-Monza i referendum 
svoltisi in 22 aziende (tra 
cui Autobianchi, Alfalaval, 
Zanussi) hanno espresso 778 
favorevoli (14,4%), 4.387 
contrari (81,.3%), 2.3.3 tra 
bianche e nulle ( 4 ,.3 % ) sul
la manovra economica del 
governo. A Brescia 28 azien
de con 6.670 dipendenti 
hanno espresso 5.04.3 votan 

le cose che si fanno. quanto le cose che si fanno insieme. 
Questa è una considerazione che vale certamente per fa 
Chiesa, per la pace, per l'ecumenismo, ma credo che 
possa valere anche per il mondo del lavoro. 
e Dopo la manifestazione del 24 marzo, le condizioni per 
l'uni tà sindacale sono divenute più concrete? E comunque 
questa manifestazione può contribuire alla soluzione del 
problema de l decreto In discussione in Parlamento? 

Le dichiarazioni distensive di Lama. il rifiuto dello 
sciopero generale. Il superamento della minacela di an
dare a recuperare in sede aziendale I punti tagliati, sem
~rava che avessero aperto un varco per un aggiustamento 
'"·Parlamento .. '? sono tra quelli che pensano che la que
stione non è p1u soltanto In mano ai sindacati, e che sia 
sbagliato chiedere solo ai sindacati di prendere una inl· 
ziativa per aggiustare le cose. C'è un ruolo ed una re· 
sponsabllità del Governo e del Parlamento. 

Il fatto che dopo I primi segnali successivi alla ma· 
nifestazione del 24 marzo non vi sia stato un seguito, 
anzi si sia ritornati ad una certa asprezza anche negli 
scambi polemici tra le varie Confederazioni, lascia inten· 
dere che la battaglla sul decreto verrà portata avanti fino 
alla fine. Le previsioni più attendibili dicono che il de· 
creto non passerà; e a quel punto la palla tornerà al 
Governo. 

Certo, se nel frattempo fosse possibile - e in que· 
sto senso ml pare che andrebbero colte alcune solleci· 
tazlonl che sono venute ultimamente dalla CISL e dalla 
UIL - un incontro tra le parti sociali ed il Governo, que
sto potrebbe facilitare la ricerca di una via d'uscita. 

Ma dopo questa vicenda, è un fatto che l'unità sin· 
dacale non è più ormai una formula definita, ma torna 
ad essere un • processo •. dove ciascuno deve essere 
se stesso nella ricerca e nella proposta, da cui deve sca
turire una nuova sintesi unitaria. In questo senso la 
nostra è una posizione pregiudiziale. Il confronto va portato 
sui problemi, sui contenuti. sulle scelte da compiere. 
Il nuovo processo unitario non si potrà limitare ad una 
nuova edizione delle diatribe sul ruolo delle Confedera
zioni, sulla funzione dei Consigli, ecc., né tantomeno ad 
un dibattito giuridico e regolamentare. Bisognerà invece 
partire da una analisi sociale. economica e politica delle 
condizioni attuali della società e dei lavoratori. 

Per quel che cl riguarda come ACLI noi riteniamo che 
oggi - e certamente anche nei prossimi anni - l'obiet
tivo fondamentale sia quello dell'occupazione. Se il nuovo 
movimento sindacale unitario punterà a questo obiettivo, 
sono convinto che strada facendo si risolveranno anche 
i problemi di rapporto tra le varie componenti e molte 
questioni Ideologiche troveranno soluzione. 

P. C. 
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ti (75.6"0) di cui favorevo
li 1.182 (23,-1%), contr.1ri 
3.709 (73,6%) e 152 (3%) 
astenuti. In provincia di Bre
scia e da segnalare il caso 
della GS di Lumezzane, il 
cui Consiglio di fabbrica non 
aveva aderito allo sciopero 
autoconvocato contro il de
creto. Ebbene il 98% dei la
voratori di questa fabbrica 
hanno partecipato al referen
dum con questo risultnto: 
59 sl, 131 no e 10 schede 
bianche. Il no al decreto di
venta plebiscitario in molte 
realtà produttive: dall'Alfa 
Sud di Pomigliano d'Arco 
(90,2%), alla Ercole Marel
li (75%) e alla Nuova Inno
centi di Milano (80%). al
l'Arsenale di Trieste (92%), 
alla Fatme di Roma (93%). 

Il risultato in aziende co
me l'Ansaldo con dipenden
ti ad alta qualificazione pro
fessionale (89,65% di no) 
testimonia il rifiuto genera
lizzato della manovra eco
nomica della grande maggio
ranza dei lavoratori dipen
denti, al di là del settore 
operaio. Un dato questo che 
emerge anche dal risultato 
dei referendum svoltisi a 
Roma a tutto il 28 marzo: 
i no sono stati 1'85,31% 
nella scuola, 1'82,28% nel 
settore del credito; 1'87,46 
per cento nella funzione pub
blica. 

Insomma dalle roccaforti 
« rosse » alle zone tradizio
nalmente bianche, dai gran
di concentramenti operai al
le realtà dove prevalgono im
piegati, tecnici, quadri pro
fessionalizzati, al Nord e al 
Sud, la tendenza è chiara
mente espressa. Si può con
tinuare a far finta di non 
accorgersene proclamando, 
ancora la sera del 24 marzo, 
che la manovra del governc 
è « sorretta dal consenso del
la maggioranza del mondo 
del lavoro ». Ma fino a 
quando? 

G. S. 
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Quale sarà il vero volto 
del nuovo presidente 
della Confindustria 

Dimenticare 
Brescia 
e }.fa un « falco » può <li 
ventare una « colomba »? I 
dubbi e la curiosità che cir
condano l'attesa per l'arrivo 
di Luigi Lucchini alla testa 
della Confindustria sono tut
ti racchiusi in un solo gran
de interrogativo: quale sarà 
la versione romana del Ca
valiere bresciano? Farà sem
pre e soltanto il « muso du
ro » ai sindacati o impegne
rà la sua Presidenza, tanto 
spregiudicatamente voluta 
dall'Avvocato Agnelli, per 
convincere gli imprenditori 
e il Paese che i problemi 
dell'industria italiana sono 
un po' più seri di qualche 
punto in meno di scala mo
bile? In questa occasione 
azzardare un pronostico sul 
futuro prossimo della Con
findustria è quanto di più 
arduo possa esserci. Certo 
il pedigrée del Presidente 
designato e il contesto stes
so nel quale è maturaca la 
sua candidatura dovrebbero 
indurre la sinistra e il mo
vimento sindacale a strac
ciarsi le vesti. Lucchini, si 
sa, è balzato agli onori del
la cronaca nazionale non so
lamente per il successo del
le sue iniziative imprendito
riali e per la sua sempre più 
vistosa presenza - non pri
va di disavventure - nel 
gotha della finanza italiana 
ma essenzialmente per il 
« pugno di ferro » usato nei 
confronti dei sindacati quan
do la forza del movimento 
dei lavoratori era almeno die
ci volte l'attuale. In tempi 
non sospetti Lucchini :mi
vò a teorizzare. vantandose
ne, l'utilità di « investire in 
scioperi » ed è orm:ii risa
puto che la « passione » del-

l'Avvocato per il C.1valicre 
bresciano nacque proprio al
l'indomani della marcia dei 
quarantamila della FI A T. 
Lucchini fu tra i pochi a 
solidarizzare con Agnelli e 
Romiti nei giorni più diffi
cili della vertenza fIAT del 
settembre '80 e non esitò a 
criticare pubblicamente Mer
loni per lo scarso sostegno 
offerto dalla Confindustrin 
alla causa delb società tori
nese. L'appoggio determi
nante che Gianni Apnelli ha 
dato a Lucchini nella su,1 
corsa alla successione di Mer
loni è la più importante 
cambiale che l'Avvocato ha 
pagato all'industriale brescia
no per la precedente aper
tura di credito. 

Ma come nascondersi che 
l'imprimatur del!' Avvocato 
è anche una precisa ipoteca 
che 1ll FIAT pone sul futu
ro presidente della Confin
dustria? C'è sicuramente del 
vero in quanto va dicendo 
da tempo Napoleone Cola
janni sulla linea di condot
ta di casa Agnelli, più pro
pensa ai piccoli affari che ai 
grandi disegni, ma le pur 
contingenti simpatie che I' 
avvocato non nasconde per 
Bettino Craxi chiudono il 
cerchio entro il quale Luc
chini, se non vorrà dispia
cere alla FIAT, dovrà mu0-
versi. Insomma, caro Cava
liere - pare avvertire Agnel
li - niente flirt col sinda. 
cato e tanto meno col Pci. 
anche se da Botteghe Oscu
re dovessero arrivare le se
renate per fare il patto dci 
produttori. 

Se questi sono i pr1>sup
posti da cui nasce la Presi
denza Lucchini ben si com-

prendono 1 umori che Lu
ciano Lama ha voluto ~spri
mere davanti all'immensa 
platea di Piazza Snn Giovan
ni sabato 2-l marzo. 

Tuttavia sarebbe invero 
riduttivo supporre che so
lo per esorcizzare l'avversa
rio esponenti autorevoli del
le tre Confedernzioni sinda
cali e dello stesso partito co
munista abbiano esplicita
mente ipotizzato che la ver
sione romana di Lucchini 
non sarà la fotocopia di quel
la bresciann. Dice Morese, il 
segretario dei metalmecca
nici della FIM-CISL: « Giu
dicare Lucchini per quello 
che ha fotto a Brescia sa
rebbe insufficiente, mentre 
sarà invece necessario vede
re come se la caverà con l' 
eredità assai grama che gli 
ha lasciato Merloni ». 

Sul pragmatismo dell' 
uomo, confidano anche alli> 
UIL. E la speranzn che. da 
Presidente della Confindu
strin, Lucchini non ripropon
ga la strategia dello scontro 
<' muro contro muro » con 
il movimento operaio c'è I' 
ha anche Gianfranco Borghi
ni. ti responsabile della se
zione Industria della Dire
zione del Pci che. da buon 
breo;ciano, conosce da vici
no il Cavaliere. Non è forse 
casuale che proprio Borghi
ni - insieme a Rcichlin e 
Napolitano - abbia voluto, 
giocando d'anticipo anche 
sul « libro bianco » di Altis
simo, presentare nelle scor
se settimane la ricetta che il 
Pci suggerisce per curare i 
mali dell'industri:1 italiana e 
collocare la battaglia per l' 
innovazione tecnologica in 
un orizzonte sociale e politi
co cap-;ice di evitare trnumi 
nel mercato del lavoro. 

Alla vigilia dcll'ele7ione 
di Lucchini alla Presidenza 
della Confindustria, il Pci gli 
manda. insomma, a dire che 
l'alternauva all'ambiztoso 
patto tra i produttori non è 
necessariamente lo scontro 
ma che lo spazio per ricer-
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care convergenze costruttive 
tra il mondo delle imprese 
e il movimento operaio in 
vista di una politica indu
striale degna di questo no
me esiste ed è grosso. Ba
sta affrontare la realtà senza 
gli schemi fuorvianti delle 
scelte di schieramento 5;'1-
prà il Cavalier Lucchin• muo 
versi in questa direzione e, 
soprattutto, vorrà e potrà 
farlo? Già la scelta dei vi
cepresidenti della Confindu
stria e la piattaforma pro· 
grammatica che l'industriale 
bresciano definirà nei pros· 
simi giorni o;aranno una pri 

Fondi di investimento 

ma cartina al tornasole. Ma, 
al di là delle dichiarazioni d' 
intenti, saranno soprattutto 
i fatti concreti a dirci se, d0-
po l'infausta presidenza Mer
loni, la Confindustria sarà 
in grado, pur nella difesa de
gli interessi di parte dei 
suoi associati, di aprirsi al 
confronto con le forze più vi
ve del Paese per disegnare 
il futuro di un'industria che 
- senza una politica di pro· 
grammazione (altro che de
regulation!) - rischia di 
perdere definitivamente la 
sfida lanciata dai Paesi più 
trcn0logicamente avanz1ti. 

il caso « Europrogramma 6 9 » 

Se il governo non 
tutela il risparmio 
di Renzo Bonazzi 
e E' auc;p1c ... 1>1lc chti 11 Governo si decida ad assumere le 
responsabilità e le iniziative che gli competono, per assi
curare la corretta gestione dell"Europrogramme 69 delr 
lng. Orazio Bagnasco. fondo comune immobiliare. aperto. 
di diritto svizzero. 

Il Ministero del Commercio Estero dal 26 novembre 
ha eutorizzato l'operazione. prescrivendo condizioni deter· 
minate essenzialmente da apprezzamenti di carattere va· 
lutario. 

Essa ha avuto l'effetto di fare operare in Italia un'at-
tività finanziarla estera sulla quale le autorità italiane 
si erano limitate ad esercitare un controllo meramente 
valutario. e le autorità svizzere incontravano tali difficol· 
tà ad effettuare I controlli previsti dalla loro legislazione. 
da indurli a non autorizzare più altre iniziative simili. 

L'entrata in vigore della L. 23 marzo 1983, n. 77, la
sciando Inalterate le responsabilità delle decisioni assun
te in precedenza dal Ministero del Commercio Estero, ha 
modificato il quadro istituzionale 

Nel corso del dibattito svoltosi al Senato per l'appro
vazione della L. 23 marzo 1983, n. 77. il gruppo comuni· 
sta sottolineò la necessità della applicazione rigorosa e 
severa della nuova normativa. 

0 1 questo non ha tenuto conto la CONSOB. nel periodo 
della gestione Milazzo: poiché, a prescindere da compor· 
tamenti 1lleclti per i quali il dott. Gianni Pasini ha inve
stito la magistratura, essa ha rinunciato ad esercitare 
p1enamr.nte la !"ua funzione di garanzia di pubblicità della 
situazione reale delle operazioni a lei comunicate. 

Il comportamento sia del Ministero del Commercio 
Estero che della CONSOB. non solo ha consentito che si 
creasse una situazione allarmante, ma è stato spregiudi· 
c2 tamente utilizzato per ingannare l'opinione pubblica, se è 
vero che l'lng. Orazio Bagnasco lo ha vantato come una 
garanzia per i sottoscrittori. 

Ciò che importa, tuttavia, è, in definitiva, aver chiara 
la situazione in cui si trova il fondo Europrogramme. 

021 rapporto di gestione al 30 giugno 1983 si desume 
che gli immobili compresi nel suo patrimonio sono 78. 
per il 90% situati in Italia 
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Lucchini non potrà certa
mente deludere la passione: 
« decisionista >> dell'av\'OCa
to Agnelli ma dovrà fare 
anche i conti con le assai più 
lungimiranti attese di Car
lo De Benedetti, di Leopol
do Pirelli, di Luigi Orlando, 
di Giancarlo Lombardi. de
gli stessi « giovani » impren· 
ditori e di quanti altri mal 
sopportano una Confindu
stria da troppo tempo pro. 
pensa a scegliere la scorcia
toia deviante della sfida al 
sindacato, af)ziché la ben più 
ambiziosa battaglia contro i 
lacci e i lacciuoli assistenzia-

li che paralizzano il rilancio 
e la riconversione del nostro 
apparato produttivo. Gli im
prenditori più avvertiti san
no bene che una trasforma
zione radicale come quella 
che la nostra industria ha av
viato non si può condurre 
senza o addirittura contro il 
movimento sindacale. E se 
perfir.o il tetragono Romiti 
comincia a preoccuparsi del
le troppo acute divisioni che 
solcano oggi il sindacato, è 
proprio illusorio aspettarsi 
qualche sorpresa anche dal 
Cavalier· Lucchini? 

A. S. 

Gli i~mo~li sono gravati da mutui fondiari erogati, ed 
in v1~ ~1 definizione, per circa il 20% sui valori contabili. 

R1ch1edono. per essere ultimati, investimenti per alcu
ne centinaia di miliardi. 

Nell'esercizio 1982-83 Il patrimonio netto, calcolato a 
valore venale è risultato di 1406 milioni di franchi sviz. 
zeri (1082 mili.ardi di lire) ed ha registrato rispetto al pre
cedente eserclZIO un incremento di 54,4% milioni di fran
chi svizzeri pari solo a 4%. 

L'au!"ento del valore delle quote. espresso in lire 
corr~nt1,. è stato. nei 12 mesi. dell'11,4% inferiore sia al 
sagg!o _d1. lnflazlo~e ~he al rendimento dei titoli di Stato. 
• ~ • infine •. diminuita la liquidità mentre aumentano le 

richieste di rimborso delle quote da parte dei sottoscrit
tori 

. Ouesta situazione e~a prevedibile ed inevitabile, pro
prio perché si tratt~ d1 un fondo immobiliare aperto, a 
prescindere da errori o abusi di chi ha gestito il fondo. 

A questo punto può la CONSOB, può la Banca d'Italia· 
~ossono il Ministero del Tesoro e del Commercio co~ 
I Estero; possono il Presidente del Consiglio ed fl Go· 
verno nel suo complesso coprirsi con l'argomento usato 
r~c~ntemente dal Min!stro del Tesoro che • non sono pos· 
s1b1ll Interventi autoritativi •? Si tratta anche di evitare 
che P?Ss.ono essere tentate, Ingannando gli interessati, 
opera.z1on1 Impossibili o spericolate. come quelle. venti· 
late 1.n questi mesi· trasformare il fondo di diritto sviz
z.ero in un . fondo chiuso, quotato in borsa, di diritto ita
liano. per 11 quale non esiste una legislazione vigente 
contrarre un mutuo fondiario, richiesto da alcuni istituti 
di credito, che accollerebbe alla gestione l'onere di in
teressi per altri 300 miliardi di lire. 

11 Go:-ier~o. i ministri più Interessati, anche tramite la 
~anca d Italia e la CONSOB, non solo per le responsabi
lità che hanno assunto nel corso di questa vicenda, ma 
anche per 11 dovere di controllare le attività finanziarie e 
tutelare il risparmio, devono prendere l'iniziativa di pro
spettare agli organi federali lo stato delle cose e concor· 
dere con loro mi~ure che, escludendo la ges~ione attuale. 
P~G.m~ovano ~a chiusura e la liquidazione. alle migliori con· 
d1z1on1 e n.e1 tempi necessari. del fondo Europrogramme 
1969. Sol.o in. questo modo si potrà garantire che il cosp1· 
cuo .Patrimoni<_> del fondo sia adeguatamente realizzato. e 
dest1~ato a. rimborsa.re I sottoscrittori; che il nascente 
n~erc .. to naz1o~ale dei. fondi comuni mobiliari non sia pre
g1udica!o da~l1 allarmi e dagli, altrimenti probabili, esiti 
n~gat1~1 ~ell Europrogramme; che infine il sistema finan
ziario italiano non continui a covare una situazione esplo
siva. per scoprirne la pericolosità, come in altri casi cla
morosi è accaduto, solo quando non resta che rassegnarsi 
a raccogliere i cocci. • 
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CONGRESSJ/ Pdup 

Sul sentiero 
dell'alternativa 
Merito di Lucio Magri è di avere riaperto la ricerca 
della nuova strategia. Una esplorazione appena co

L'ASTROLABIO ATIUALITA' 

r.1ma di riferimento lo si di
stingue nella strategia del 
PDUP i cui poli sono l'asse 
Nord-Sud in alternativa alla 
bipolarità Est-Ovest. Sul 
sentiero ancora non intera
mente luminoso ma neanche 
tenebroso, Luciana Castelli
na un cartello lo ha dunque 
piantato, quello dell'eurosi
nistra. Ma il punto è verso 
quali radure si orienta il 
PDUP in terra propria, in 
Italia. E qui qualche diver
~enza c'è stata al congresso. 
E qualche correzione. 

Le tesi di Magri pareva
no orientare l'esplorazione 
piuttosto in direzione dei 
partiti e delle forze politi
che e ideali organizzate. L' 

allusione ili «compromesso 
per l'alternativa » andava in 
quella precisa direzione. Su
scitando le riserve di Lidia 
Menapace e di altri che per 
la qualità, più che per la 
quantità, delle loro argomen
tazioni hanno finito per con
dizionare qualcosa nei piani 
esplorativi di Magri. La po
lemica sulle distrazioni del1e 
resi alla « questione don
na », più che un argomento 
è parso un elemento dialet
tico per sollevare un proble
ma più di fondo: alternati
va che privilegia le forze co
stituite o i « movimenti»? 
I vecchi partiti o i nuovi 
soggetti emergenti? Gli sta
ti maggiori dei partiti o gli minciata non priva di contraddizioni. Gli operai e gli -------- --- ----- --------....., 

operatori delle nuove tecnologie. L'orizzonte dell'eu
rosinistra. 

di Italo Avellino 

e l\.kriLO di Lucio Magri 
e dcl Quarto Congresso del 
PDUP consumatosi a Mila
no, è di avere rianimato -
se non proprio rilanciato -
il dibattito sul sesso della 
alternativa. E non è poco 
malgrado le ampie riserve 
che possono, e sono emerse 
anche nel PDUP sulla impo· 
stazione « provocatoria » del
le tesi congressuali. Anche 
se non sono per niente spa
rite molte ambiguità, a CO· 
minciare da cosa intenda Lu
cio Magri « per comunismo » 
visto che il PDUP ha riba· 
dito questa scelta di campo. 

L'interesse del congresso 
era tutto e soprattutto ll in 
un momento delicato, di 
transizione dell'equilibrio po
litico italiano di cui si sa fino 
alla nausea cosa lascia, ma 
non si sa dove va a parare. 
Magri con la fantasia che lo 
ha sempre contraddistintCl 
fino a una qualche spregiudi
cate;zza, si è buttato nella fo. 
resta inesplorata della alter 
nati\'a aprendo un sentiero. 
Il suo sentiero che ha tro
vato cauto Renato Zangheri 
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che al congresso del PDUP 
ha portato qualcosa di più di 
un saluto del Pci. Che poi 
lo stesso Lucio Magri abbia 
corretto l'itinerario illustra· 
to nelle tesi congressuali per 
i richiami di Lidia Menapa· 
ce che lo ha pizzicato, e non 
soltanto lei, su alcune con
traddizioni, non cambia mol
to. Anzi rende più interes
sante l'esplorazione appena 
avviata. Dove intende por
tare questo sentiero che do
vrebbe allargarsi fino a di
ventare la via della alterna
tiva? 

Il primo cartello stradale 
che potrebbe essere pianta
to è una freccia che indiriz
za chiaramente gli esplorato
ri in direzione della « eurosi
nistra », coacervo del rifor
mismo più progressista delle 
socialdemocrazie europee so
lidali in alcuni importanti ri
fiuti (quello degli euromis
sili, in priorità), meno com
patti sul terreno propositi
vo (a cominciare dal proble
ma della difesa europea e 
delle zone denuclearizzate). 
Sul piano europeo un pano-

CONGRESSI/ Pii 

Zanone, il più sicuro 
alleato di Craxi 
di Neri Paoloni 

e Sulla carta si trattava di 
un appuntamento del tutto 
inutile. Cosa avrebbe avuto 
da dire un partito che rag
giunge a mala pena il 3 % 
dei suffragi, pressato da vi
cino dal PRI , analogo per 
linea politica e per inseri
mento nella società, corteg
giato e insieme insidiato dal 
PSI riformista di Craxi, 
mentre la stessa DC oggi con
verge sull'area « laica » del 
Paese che in passato aveva 
orbitato attorno alla tradi
zione liberale e liberista di 
cui il P LI era portabandie
ra? 

Eppure il 18° Congresso 
del Partito Liberale I taliano, 
celebrato a Torino dal 28 
marzo al 1° aprile, offre a 
tutte le forze politiche ed in 
particolare alle forze di si
nistra motivi di riflessione. 
L'appuntamento si è avuto 

in un momento politico ab
bastanza complesso. 

Un mese fa, appena, si 
era concluso con un « ser
rate al centro » il congresso 
della maggiore forza politi· 
ca italiana. La tormentata 
rielezione di Ciriaco De Mita 
ha dimostrato soprattutto 
al PSI di Craxi che la spin
ta a sinistra di questo parti
to, ancora forte due anni 
or sono quando lo stesso De 
Mita fu eletto per la prima 
volta segretario della DC, si 
andava esaurendo. E ciò sen
za che emergano ben chiare 
le prospettive future. Questo 
partito, infatti, si ritrova 
«ristretto» all'interno di 
una maggioranza di cui non 
è alla guida, ma che non 
può abbandonare, perché 
considerata senza alternativa 
nell'immediato. JI suo atteg
giamento nei confronti del 
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<' uperaturi delle nuove tee· 
nologie »? Questi o quelli, 
ccmunque, da riunire actor· 
no a1la classe operaia nucleo 
avanzato e dinamico della al
ternativa . Se un appunto al 
congresso del PDUP si può 
muovere, con rispetto e sen
za ironia, è che si è dato per 
scontato, ovvio, naturale, 
certo il concorso degli ope. 
rai, del proletariato in tuta 
blu. E' .nancata su questo 
punto fondamentale una ve· 
ra analisi, è stata elusa hl 
« questione di classe » che 
non è meno rilevante della 
questione donna, della que
stione giovani, della questio
ne pensionati. Non basta dir· 
si «per il comunismo » se 

« decisionismo » di Craxi più 
che generato da motivazioni 
critiche, sembra giustificato 
dall'invidia. 

Nel frattempo l'altro gran· 
de partito dello schieramen· 
to politico italiano si è tro
vato di fronte al dilemma di 
una scelta impossibile. La 
strada del « compromesso 
storico», della riapertura ~i 
credito alla sinistra democri
stiana, del tutto bloccata, 
non essendo sufficienti i de
boli segnali di una segreteria 
dc costruita attorno a due 
« sinistre », quella poli ti ca e 
quella cosiddetta « socia~e » 
più immaginarie che reali, a 
riaprirle. 

La strada dell'alternativa 
« democratica » divenuta un 
\·icolo sempre più stretto e 
sempre più in salita, grazie 
all'incapacità dei dirigenti co
munisti di decidere con chi 
percorrerla, a meno di rit~
nere sufficienti le pattuglie 
senza seguiti collocate ai 
suoi fianchi, gli indipendenti 
di sinistra e il PDUP. Così 
il sacro terrore di perdere 
contatto con la terra da cui 
il PCI trae vigore, la classe 
operaia, e la paralisi mentale 
che blocca anche i comunisti 

non si esplorano anche, e so
prnttu tto, i rapporti di clas
se. Non che il tema sia com
pletamente mancato, ma è 
stato semplificato - in un 
sen~o o nell'opposto - ec
cessivamente un elemento 
indispensabile per l'alterna
tiva, dandolo per scontato. 
Il nuovo proletariato è an
che quello con il colletto 
bianco, oltre che quello con 
la tuta blu. Può darsi. Ma 
)'incontro è poi così armo
nico, naturale? Oppure c'è 
il rischio di ripetere le di
visioni e le incomprensioni 
fra studenti e operai del Ses
santotto? 

La manifestazione del 24 
marzo nella sua grandiosità, 

più aperti quando sentono 
il nome di Bettino Craxi 
hanno messo fine al tentativo 
di vedere proprio nelle for
ze della sinistra moderata e 
riformista e nei partiti « lai
ci » possibili e consistenti 
alleati con cui « costruire » 
lentamente l'alternativa. 

E' comprensibile quindi 
come al congresso liberale ab
bia trovato più consensi ed 
applausi il socialista Martel
li quando ha affermato che 
proprio dalle difficoltà dei 
due partiti maggiori trag
gono maggior respiro e spa
zio i partiti intermedi, laici 
e socialisti, che il tentativo 
del leader repubblicano Spa
dolini, quando dalla stessa 
tribuna liberale, immediata
mente dopo Martelli, ha cer
cato di ritagliare aì laici un 
proprio maggiore spazio di 
terza o quarta forza rispetto 
ai partiti maggiori, alleati o 
avversari. 

Le conclusioni del con
gresso: il mantenere Zano
ne ancora le distanze dalla 
destra del partito, ritenuta 
eccessivamente «liberista»; 
lo stesso ruolo scelto per la 
strategia politica liberale nel 
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per chi ha avuto lo sforzo 
fisico di farsi per chilome
tri e chilometri i quattro 
principali cortei che conflui
vano a San Giovanni, ha det
to molte cose. Che c'erano 
tutti gli operai, ma pochi 
ceti emergenti. Che quella 
era la manifestazione, gran
diosa, di una classe soprat· 
tutto, quella operaia. Che 
nei cortei non erano rispet
tate statisticamente e all'in. 
circa, le suddivisioni percen· 
tuali del mondo del lavoro 
nelle loro gerarchie produtti
ve. Che quindi portare tut
te le fasce, o i ceti, alla al
ternativa non è cosl sempli
ce. Appare pertanto molto 
apprezzabile la decisione del 

prossimo futuro, quello di 
cerniera tra PRI e PSI, nel
l'intento di ampliare l'area 
liberal-democratica, e di 
« mantenere una collabora
zione positiva nella diversità 
tra l'area di democrazia libe
rale e l'area di democrazia 
SC'Cialista », dimostrano la 
coincidenza di interessi tra 
Zanone e Craxi, riassumibile 
in un altro obiettivo indica
to dal segretario liberale nel
la sua replica: quello del
l'incremento dci quattro par
titi laici, sia pure nella loro 
diversità, a scapito del « bi
polarismo» DC-PCI. 

Il PLI che esce dal con
gresso non è più soltanto un 
piccolo partito laico, un tem
po attratto nell'orbita demo
cristiana ed ora in quella so
cialista. Se l'area laico-socia
lista, come afferma Spadoli
ni, non esiste, come ipotesi 
politica, essa esiste tuttavia, 
nell'impasse dei due partiti 
maggiori e nella necessità di 
ripensare ad alcune « rifor
me » troppo improvvisate o 
ad alcuni spazi di libertà e 
di democrazia ancora da con
quistare. Esiste, cioè, un ruo
lo per le forze intermedie. Ed 

congresso del PDUP d1 da
re vita a una « costituente 
programmatica per l'alterna
tiva » che, se si è ben ca
pito, dovrebbe avere il com
pito di esplorare i contenuti 
della alternativa. Affinché 
non sia una « araba fenice ». 
Il Quarto Congresso del · 
PDUP ha dato il suo contri
buto, ha avviato la sua e
splorazione. Il suo esito non 
può essere che positivo an· 
che se si tratta dell'inizio di 
un tracciato, l'inizio di un 
sentiero che con il contribu
to di tutta la sinistra - an
che di quella che oggi ap
pare lontana e ostile - de
ve, può diventare la ,, via ». 
L'alternativa. • 

al congresso di Torino, il 18" 
della storia moderna del più 
vecchio partito italiano, il 
PLI sembra avere trovato an
che la strada da battere, co
me sua peculiare: quella dei 
diritti civili che sono una 
prerogativa dei paesi liberi e 
che, fino ad ora, erano ap· 
parsi, per l'incuria delle for
ze maggiori, il pasticciato 
monopolio del Partito Radi
cale. 

Ma siccome, tutto som
mato, il PLI non nega le sue 
radici di partito conservato
re, questi obiettivi vanno rag
giunti in un Paese in cui l' 
invadenza dello Stato (nei 
campi dell'economia e della 
socialità, soprattutto quando 
si tratta di uno Stato amma
lato sul piano morale e sul 
piano economico, e conse
guentemente sul piano dell' 
efficienza dei servizi resi al 
cittadino) va rapidamente li
mitata. Un obiettivo, que
sto, che potrebbe permette
re al PLI di sopravvivere an
cora, malgrado «l'appunta
mento in centro» che tutte 
le forze politiche italiane si 
sono date da qualche mese 
a questa parte. 

• 
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A proposito di w1 dibattito sull'« Unità » 

lndi~ndenti e PCI 

UN RAPPORTO 
DIFFICILE 
di Aldo Garzia 

Sulle pagine dell'• Unità "• Vittorio Foa ha aperto un dibattito 
sul rapporto tra Pci e Indipendenti di sinistra, che ha visto, volta 
a volta, l'intervento di parlamentari eletti come indipendenti 
nelle liste del Pci, di esponenti di aree e settori vicini e inte
ressati alla proposta politica del partito comunista, di autore
voli personalità della sinistra. Ne è emerso - e ne costituisce, 
si può dire, la costante - un senso diffuso di disagio, e una 
richiesta a meglio definire il ruolo degli indipendenti e la par
tecipazione all 'elaborazione politica del partito. L'apertura delle 
liste comuniste ad esponenti di una vasta area culturale e so
ciale non immediatamente riconducibile alla realtà organizzata 
del partito ha rappresentato un segnale nuovo, e importante. 
Tuttavia. diventa sempre più evidente il rischio di chiuderne 
gli esponenti in uno " specialismo .. che se contribuisce ad ar· 
ricchire il dibattito non è di per sé sufficiente alla messa a pun· 
to di un lavoro comune intorno al progetto dell'alternativa. Su 
questo numero, introduciamo questo tema di riflessione presen
tando intanto il panorama - in sintesi - delle posizioni che si 
sono espresse. 

e Le elezioni dello scorso 
26 giugno hanno rappresen
tato una « svolta » nel rao
porto mi Pci e indipendenti 
d i sini stra. Non solo perché, 
per la prima volta, si è for. 
mato alla Camera un Grup
po parlamentare autonomo 
degli ind ipendenti di sini
stra (fino alla scorsa legisla
tura presenti nel Gruppo 
misto) ma per la qualità nuo
va dell'apertura delle 1iste 
comuniste a movimenti e 
personalità della sinistra ita· 
liana. In quelle liste, infatti, 
confluivano mili tanti dei mo· 
vimenti ecologisti, rappre· 
sentanti del movimento del
le donne, dell'antipsichiatria, 
della sinistra sindacale, del 
d issenso cattolico, fino a e
spcnenti del Pdup. Era il se
gnale che la politica dell'al
ternativa chiedeva il concor 
so di una ricca articolazione 
culturale e sociale della sini
stra, che il Pci da solo non 
poteva rappresentare queIIa 
ricchezza di esperienze e d i 
elaborazioni che hanno attra· 
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versato la società italiana in 
tutti gli anni '70. Il Pci, con 
quella scelta di apertura del
le sue liste, si dimostrava di
sponibile a stabilire un d i
verso rapporto con le aree 
della sinistra che non sono 
immediatamente riconducibi
li - per tradizione e espe
rienza - alla sua realtà or
ganizzata di partito. Questa 
scelta era il segnale che il 
processo di rinnovamento del 
Pci non poteva avvenire so
lo per vie interne: doveva 
assumere il contributo di 
tutta l'articolazione politica 
e culturale che vive fuori 
dalla sua forma-partito. 

Dopo il 26 giugno le at
tese sul proseguimento di 
questa esperienza erano mol
te, come lo sono tu t t'ora. Fi
nora - è utile ammetterlo 
- sono state in parte di
sattese. Il ruolo dei Grup
pi della Sinistra indipenden
te alla Camera e al Senato 
trova d ifficoltà a interagire 
con la realtà del Pcì. Così 

il confronto tra queste .m:t' 

culturali. 
La chiusura a settembre 

del settimanale Pace e guer
ra, per esempio, dove pure 
confluiva l'esperienza del 
Pdup e di un.1 parre impor
rante della Sinistra indipen
dente (Rodorà, Bassanini, 
Napoleoni) è stato il segna· 
le di arresto di un modo o
riginale di dar corpo al di
battito della sinistra. 

Bene ha fatto, quindi, 
Vittorio Foa ad aprire su1le 
pagine dell'U11i1à un dibat
tito sul rapporto tra Pci e 
indipendenti di sinistra. Gi:1 
dopo le elezioni, in un'inter
vista a Ferdinando Adorna· 
to, Foa a\'eva posto il pro
blema del proseguimento di 
quella positiva esperienza: 
valutava l'area raccolta dal
le liste comuniste l'embrione 
del progetto sociale dell'al
ternativa e proponeva sedi 
permanenti di confronto in 
cui far confluire l'elaborazio
ne programmatica per l'al
ternativa. 

A gennaio, foa torna a 
porre alcuni interrogativi 
che daranno il via a un di 
battito che prosegue ancora 
in queste settimane. Parten
do d.11la considerazione che 
il confronto rischi.i di se
gnare una battuta d'arresto , 
si chiede se l 'indipendeme 
non finisca per e~sere con
siderato un semplice specia
lista, un esperto, a cui chie
dere un contributo specifico 
fuori dal lavoro quotid iano 
del partito « Non penso che 
i politici debbano andare a 
scuola dai ricercatori - scri
ve Foa - penso che i po
litici devono farsi ricercato· 
ri . La politica dell'alternati · 
va non ha preso corpo per
ché non potevr risultare dal
la somma delle formazioni 
esistenti, ma solo da una re 
visione in ciascuna di esse .. . 

Partendo da qui, Foa ~ot· 
tolinea come l'arca degli in
dipendenti non dt"bba inte
ressare il Pc1 per l'accordo 
che manif c-.ca con lJ sua po
litica, 01<1 soprattutto per il 
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dis~.:nso su que~tioni speci
fiche. Da questo rapporto. 
inoltre, sostiene Foa, si può 
superare una divisione tra
dizionale che attraversa il 
Pci tra sostenitori della « di
versità » a ogni costo e « in
no\'atori ». Il confronto -
è la sua conclusione - non 
deve perciò limitnrsi alle for
mazioni della sinistra, ma 
deve allargarsi anche a colo
ro che non si riconoscono 
nella forma-partito. 

Il dibattico sollecitato da 
Vittorio FoJ ha toccato mol
ti punti. Ricapitoliamone i 
più importanti. 

Gianfranco Pasquino. pur 
valutando positivamente la 
sua esperienza di neo-sena
tore della Sinistra indipen
dente e la piena autonomia 
nei confronti del Pci, sotto
linea il pericolo di un « iso
lamento dorato )> per l'espe
rienza a\Tiata il 26 giugno. 
Ricorda che è giusto utiliz· 
zare gli specialismi introdot· 
ti dagli indipendenti di si
nistra soprattutto nel lavo· 
ro parlamentare, ma che sa
rebbe un grave limite fer
marsi a questo. Pasquino 
chiede un confronto più ser
rato e propone un Comirnto 
centrale del Pci sui temi del
l'alternati\·a, sul bilancio di 
questa politica, in cui anche 
gli indipendenti p?ssano por
tare il loro conmhuto come 
inizio di un lavoro comune 

più stringente. 
Anche Luciano Guerzoni, 

nel suo intervento, ricorda 
che gli indipendenti non 
pcssono limita~si a. raziona
lizzare quanto ti Po non fo 
su vari terreni dell'azione po· 
litica Elio Giovannini, in
vece, pone il problema del 
rapporto con il Pci dentro 
lo sforzo di rinnO\·are il 
«partito nuovo)> modellato 
da Togliatti. L'esperienza 
degli anni '70 - scrive -
ha arricchito la sinistra, ec
co perché occorre rica\•arne 

un contributo verso il rin
novamento delle forme del
la politica. Giovannini pro-

p11ne che la discussione non 
si chiuda con l'ennesima ta
vola rotonda, ma intorno a 
proposte di lavoro concrete 
e a comuni impegni orga
nizzati\'i. 

Giorgio Nebbia, tra i fon
datori dcl mo\ i mento ecolo
gista italiano e neo-deputa
to, sonolinea il contributo 
che nuove tematiche come 
quella « verde » possono 
portare alla politica del Pci. 
I valori collettivi di una po
litica ambientale devono en· 
trare a pieno titolo nella po

litica della sini~tra - scri
ve - e gli indipendenti che 
sono impegnati in questi 
nuovi movimenti possono 
portare un notevole contri
buto perché queste elabora
zioni facciano parte integran
te della strategia dell'alter
nativa. A condizione - pre· 
cisa - che il rapporto con 
queste istanze sia permanen
te e non legato alle singole 
scadenze elettorali. 

Giorgio Ricordy, coordi
natore della redazione de l' 
astrolabio, segnala il trat
to peculi are dell'esperienza 
<li questo quindicinale dalle 
grandi tradizioni. Nonost~n
te la forte domanda politica 
che raccogliamo intorno a 
noi - sottolinea Ricor<ly -
l'astrolabio non riesce a 
trasformare « un potenziale 
esistente e disponibile in un 
ano politico e operante». 
« C'è nella Sinistra indipen
dente una incertezza di foo
do sul chi siamo e una dif
fusa conflittualità sul dove 
andiamo - continua - che 
limita le sue potenzialità po
litiche e inibisce le sue ca
pacità di proposta. di cui il 
deliberato assenteismo nei 
confronti di quello che po
trebbe e~sere il suo stru
mento di intervento giorna
listico non è che una conse
guenza (e probabilmente 
nemmeno la più grave) ». 

Giovanni Benzoni, asses
sore al Comune di Venezia, 
anche lui eletto come inc!i
pendente nelle liste dcl Pci, 
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kga il rapporto tra le due 
realtà al tema del rinnova
mento politico e organizza· 
tivo del Pci. Per lui, gli in
dipendenti sono il segnale 
di una ricerca che procede 
in forme meno rigide di 
quelle del partito e perciò 
più aperta a recepire quello 
che di nuovo si muove nella 
soc1eta « Gli indipendenti 
- scrive - possono esse
re riconosciuti e riconoscer
si come coloro che alla ca
tegoria dell'autosufficienza 
antepongono la categoria dcl-
1 'adeguatezza; nel riconoscer 
si inadeguati cercano di con. 
correre a far crescere una 
forza politica, partitica e no. 
adeguata ». 

Pierluigi Onorato ritor
na sul tema del rapporto tra 
rinnovamento della forma
partito e comolessità delh 
società modem~. Il pericolo 
che scorge nel rapporto tra 
Pci e indipendenti di sini 
stra è quello che « finiscano 
per diventare un modo la
terale e obliquo di moderniz 
zare la politica ». Propo· 
ne, perciò, una maggiore 
partecipazione e intreccio 
tra le due aree soprattutto 
nei Centri di ricerca (Cespe. 
Crs, Cespi, Istituto Gram
sci) dove il comune lavoro 
può avere uno sbocco di 
proposta. Contesta, infine, l' 
idea che il contributo degli 
indipendenti possa essere 
solo di natura tecnica: pro
pone un maggiore ancorag
gio con i nuovi movimenti 
che attraversano la società 
civile perché «soltanto dalla 
medi,1zione di saperi moder
ni e di valori di cambiamen· 
to può :iascere l'alternativa 
strategica in cui tutti ci rt

conosciamo ». 

Il limite maggiore che ha 
incontrato questo interessan
te dibattito che si svolge sul
le colonne dell'Unità è l'as
senza di interventi da parte 
di esponenti del Pci. Quasi 
che la discussione debba a\'c

re come protagonisti i soli 

indipendenti e non appro-

dare, invece, a proposte e 
prime conclusioni che inve
stano il modo di rapportar
si del Pci a quest'area cosl 
vasta di esperienze e di spe
cia!ismi. Giuseppe Gavioli, 
unico esponente del partito 
finora espressosi, sottolinea 
il limite di un modo « ester
no » di rapportarsi a questa 
discussione Sottolinea le 
differenze tra il '7 5.•7 6 
quando il rapporto tra Pci 
e indipendenti era soprat
tutto fondato sulla necessi
t~ di allargare il fronte delle 
alleanze sull'onda mont.mte 
di uno spostamento a sini
stra di vasti settori d'opinio
ne, con le novità introdotte 
dall'esperienza dcl 26 giu
gno. Gli indipendenti di si
nistra - è la sua opinione 
- devono e possono inci
dere di più e meglio non 
solo sull'elaborazione del 
Pci, ma sul suo modo di 
essere parrito realmente re
cettivo alle istanze di rin
novamento. 

La discussione continua e 
finora non ha trovato sinte
si. L'articolazione dei vari 
contributi ha messo molta 
carne a cuccere, ha posto 
problemi ineludibili al di
battito della sinistra. Pur 
con i limiti che abbiamo ri· 
cordato e con alcune assen
ze di rilievo che fin qui si 
sono riscontrate in questo 
confronto a distanza, un 
passo in avanti si è sicura
mente fatto. Il rapporto tra 
Pci e l'area più vasta che 
confluisce elettoralmente sul
le sue proposte torna a es· 
sere tema di grande attuali
tà e investe il problema del 
rinnovamento ideale e or
ganizzativo della sinistra. E' 
il passaggio obbligato della 
sperimentazione di nuove 
forme organizzative, pro~et
tuali, della politica di alter
nativa. 

Siamo solo ai primi pas

si, ma è troppo ottimistico 

pc:nsare che vadano nella di

rezione giusta? 
• 
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Craxi e il caso Palermo 

LA TOGA E LO SCETTRO 
di Massimo Brutti 

e Il traffico internazionale delle armi - e in particolare 
l'attività di intermediazione è oggi alla base di nuovi po
teri criminali. 

In questo campo, il commercio lecito si intreccia con 
quello illecito. Gli affari più vantaggiosi dell'industria 
bellica si concludono con paesi in guerra e le imprese 
produttrici cercano di non figurare direttamente in ope· 
razioni di compravendita che sostengono l'impegno mi· 
litare dell'uno o dell'altro. Ciò potenzia il traffico illecito 
e rafforza la mediazione di commercianti privati non au· 
torìzzati, che ottengono guadagni altissimi senza rischio. 
S1 determina così una forma di accumulazione illegale 
di capitali. simile a quella per cui la mafia è diventata im· 
prenditrice, usando il metodo della violenza e dell'intimi· 
dazione. Ma nel traffico di armi non è la violenza a de· 
terminare il primato dell'imprenditore illegale. Sono piut· 
tosto le protezioni di cui gode: è !'appoggio degli am
bienti e dei poteri interessati al commercio dei mezzi 
bellici Cui ancora di più contano i fini politici che i sin· 
goli atti di compravendita mirano a realizzare. A chi ser· 
vano le forniture? E chi ne decide la destinazione? Per 
diverse vie. possono intervenire nelle attività di interme· 
diazione settori degli apparati statali e in particolare ser· 
vizi segreti. 

Proprio su questo accidentato terreno d'indagine un 
giudice istruttore di Trento. Carlo Palermo, stava svol· 
gendo da tempo una complessa istruttoria, ora trasmessa 
al capo del suo ufficio. In una materia del genere l'accer
tamento giudiziario è più difficile che In altre; la scar
s1ta di mezzi pesa di più, perché il fenomeno da indagare 
è esteso ed ha ramificazioni internazionali. In linea ge
nerale occorre in questi casi il massimo scrupolo e rigore 
da parte dei magistrati, per quanto riguarda sia la deter
minazione dell'ambito di accertamento. sia l'esame dei 
fatti, sia il rispetto dei diritti degli imputati. Ma al tempo 
stesso. proprio quando l'iniziativa giudiziaria si volge con· 
tro avversari della legalità così potenti, bisogna garantire 
l'indipendenza della magistratura. Soprattutto Il potere 
esecutivo dovrebbe evitare ogni comportamento tale da 
scoraggiare o condizionare in qualsiasi modo le indagini 
giudiziarie • di frontiera •: quelle volte a colpire attività 
criminose che coinvolgono parti del sistema politico o 
apparati dello Stato ed inquinano la vita pubblica. Anche 
solo il sospetto che dal governo possa venire un impe· 
d1mento o una censura al lavoro di questi magistrati se
gna un precedente nocivo e non giova al funzionamento 
corretto né alla credibilità delle istituzioni. 

C'e stato invece, proprio nei confronti del giudice Pa· 
lermo. un attacco durissimo che proveniva direttamente 
dal Presidente del Consiglio. I giornali hanno né4rrato i fat· 
ti . C'e da notare che Craxi aveva altre possibilità per tute· 
lars1 contro le insinuazioni a cui poteva dar luogo il ri· 
ferimento alla sua persona negli atti processuali disposti 
dal giudice Palermo. Poteva. dopo aver avuto notizia 
del fatto. chiedere di essere sentito dal magistrato per 
diradare le ombre, con un atto di spontanea collabora· 
z1one e di rispetto per l 'istituzione giudiziaria. Oppure, se 
risultava al Presidente del Consiglio che il giudice istrut· 
tare di Trento avesse compiuto atti in contrasto con 
1 suoi doveri, egli poteva inviare un esposto al Consl· 
glia Superiore. perché verificasse se era il caso di inve· 
stira della questione i titolari dell'azione disciplinare. 

Craxi ha preferito intervenire direttamente sul Procu 
ratore Generale. formulando, a quanto sembra, in forma 
ulf1c1&le l'invito a prendere provvedimenti. D'altro canto, 
rispondendo alle prime indiscrezioni dei giornali, egli ha 
Inviato una lettera (pubblicata su Panorama il 20 febbraio). 

nella quale sottolineava il proprio • dovere • di reagire e 
lamentava altri abusi del giudice Palermo. La via seguita 
è quella di una censura da parte del capo del Governo 
nel confronti di un magistrato. E si tratta di una scelta 
preoccupante. 

La verità è che l'indignazione ostentata da Craxi è 
tutta fondata sul richiamo ad accuse e a fatti processuali 
rispetto ai quali egli non può avere elementi di valuta· 
zione se non di seconda o terza mano, poiché si tratta 
di circostanze coperte dal segreto istruttorio. Come ha 
potuto il Presidente del Consiglio allegare una copia 
dei decreti di perquisizione a carico di Mach? E In base 
a quali racconti o testimonianze, nella sua lettera a Pano· 
rama egli getta sulle spalle del giudice • documentate 
accuse di abuso di potere, Interesse privato in atti di 
ufficio, falsità ideologica ed altre violazioni di legge•? 

Non mi sembra sufficiente a diradare le preoccupa
zioni l'atteggiamento del Procuratore Generale della Cas
sazione, che ha sminuito la portata dell'esposto. A suo 
parere, quella di Craxl era la lettera di un qualsiasi 
privato. Tuttavia essa ha rivelato un'efficacia intensissi· 
ma. come mostrano i tempi assai rapidi di esercizio 
dell'azione disciplinare. 

Infine, la questione ha investito il Consiglio Superiore 
della magistratura. Fin dal 13 febbraio viene avanzata la 
richiesta di un'informazione e di un dibattito in seduta 
plenaria, attorno alle medalità di esercizio dell'azione 
disciplinare in questo caso. senza entrare nel merito di 
essa. ma per chiarire se siano stati compiuti att i tali da 
mettere in discussione l 'indipendenza della magistratura . 
Per più di un mese l 'argomento non è iscritto all'ordine 
del giorno. Di qui una nuova richiesta con carattere di 
urgenza. nella seduta del 21 marzo. da parte dei consiglieri 
Luberti e Assanti (membri eletti dal Parlamento. su in· 
dicazione del Pci). Il Consiglio di presidenza del CSM 
(di cui fanno parte assieme al vicepresidente De Caro
lis, il Procuratore Generale e il Primo Presidente della 
Cassazione) sostiene che sia In linea di principio inam· 
missibile una discussione sull'intervento del capo del 
Governo e sulla stessa iniziativa disciplinare del Pro· 
curatore generale, mentre è pendente il relativo proce· 
di mento. 

Questa ipotesi non viene accolta dal plenum del Consi· 
qlio, anche se a maggioranza esso respinge l'iscrizione del· 
l'argomento all'ordine del giorno. Si vota la inopportunità. 
allo stato attuale dei fatti : una singolare qualificazione, 
d1 cui è difficile definire il significato giuridico. ma che 
comunque non costituisce un precedente. Dichiarare la 
inammissibilità. al contrario, significherebbe escludere 
del tutto che in adunanza plenaria possano prendersi in 
esame le modalità, i tempi e le procedure di avvio o di 
archiviazione relativi a provvedimenti disciplinari. E se 
nell'ambito di questi atti si determinano situazioni lesive 
dell'indipendenza dei giudici? Non è utile che il Consiglio 
eserciti tempestivamente una funzione di controllo? Non 
basta ad escluderla - mi sembra - la considerazione. 
espressa in una lettera del Presidente Pertini ed in sé 
giusta. che sia necessario evitare ogni interferenza rispet· 
to al procedimento disciplinare. Infatti, l'informazione e 
il dibattito sulle modalità d1 awio di tale procedimento. 
purché non tocchino il contenuto dell'accusa. non rap
presentano un intralcio. ma piuttosto una garanzia di tra· 
sparenza. Soprattutto. quel che va potenziato è il con 
trollo sulle sollecitazioni e gli stimoli all 'iniziativa disci
plinare, perché è qui che può verificarsi l'ingerenza di 
altri poteri. estranei alla giurisdizione. 
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e Senatore La V alle, vorrei entrare subito nel merito del
la questione: l'operatività dez missili di Comiso. V er!~ 
metà marzo il governo aveva fatto sape~e che per. motivi 
tecnici si imponeva uno slittamento dez tempi dt attua-
zione del progetto. 

Questo non è vero. 

e LA notizia diffusa dai F,iornali e dalla Radio televisione 
suonava così. 

No, no, semplicemente Mam~l aveva. detto alla. Can:e
ra che se ne parlava il 26 perche la rag~one del dib~tuto 
non sussisteva. Ma il governo non ha mai detto 7he c1 fos-

dei motivi tecnici che imponevano uno slittamento, sero d. . d . d 1 26 semplicemente si è rifiutato 1 nspon .ere. prima ; ; 
data che aveva fissato per una comuntcaz1one sull opera-
. · à dei· mi·ssili cosa che ha regolarmente fatto. Non dob· UVlt > 'è d . b. 0 vedere nelle cose quello che non c , metten oc1 

g;::chiali rosa per vedere la r~altà ! li. govd:nf ha de~? 
che prima di quella data non c era motivo J are un 1-
bactito. 
e Più che dz un d1battito sz. e .tra~taf~ però ~efla dichia
razione dell'operatività dei primz mzwlz, sottolz~eando che 
questo gesto deve servire a promuovere una ripresa delle 
trattative, che rimane l'obie1t1~0 fondamentale de!l~ nostra 
politica internazionale Ma lez come vede possibile ogg~ 
un ruolo delt' Italia nella mediazione est-ovest/ Andreott1 
sta andando a Mosca, Craxi dovrebbe andare a .Budapest. 
almeno stando a quanto annunciato da parecchzo tempo; 

Pensa vogliano - ma soprattutto possano - ge-come 
1. · d. h. t fo t · questo nuovo elemento po ztzco zc zara o con r-~:r:on /'annuncio dell'operatività dei missili m Sicilia? 

Io penso che il ruolo dell'Italia, la. med!azi~ne~ si po-
bbe fare non con le parole ma con 1 fatti. L umco mo-tte bb · · fl · I do serio in cui l'Italia potre e oggi m u1re su rappor-

t e Promuovere una inversione della tendenza co est-oves . l d · alla corsa al riarmo nucleare è quello d1 revocare a ec1-
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PA CE! Intervista 
a Raniero la Valle 

HIROCOMISO 
a cura di Ornella Cacciò 

« L'operatività dei missili a Comiso cambia l'identità 
e la storia del nostro Paese. Di fronte art un cambia
mento di questa natura ritengo che tutte le cose deb
bano essere ripensate ed ognuno, sia singolarmente 
sia come forze politiche, culturali e morali, di que
sto Paese, debba assumersi le proprie responsa
bilità ». 

sione sull'installazione dei missili e non dar luogo alla lo
ro operatività, per prima cosa. 

e L'operatività è però già dichiarata. 

Ma se ci si chiede che cosa può fare l'Italia, non si 
può che rispondere che l'Italia deve cambiare questa 
politica. 

e Craxz aveva detto che nel tempo che sarebbe intercor
so tra l'ultima discussione alla Camera sino alla data dett' 
operatività, si sarebbe impegnato nel fare tutto il possi
bile perché si riprendesse il dialogo, perché si avviasse 
con più attenzione anche una verifica delle ipotesi propo
ste dall'opposizione, sia in campo nazionale che in rappor
to alla posizione delle altre nazioni coinvolte in questa 
decisione Nato. Ma mi pare non ci siano stati particolari 
gesti di disponibilità da parte del Governo; in più siamo 
arrivati al 26 marzo, momento m cuz altri problemi sono 
all'ordine del gwrno della tensione politica e sociale. La 
dichiarazione di operatività annunciata in questo periodo 
mi pare aggravi ulteriormente la tensione. Lei pensa che 
ci sia un nesso di comportamento? 

La decisione sui missili ha indubbiamente una pro
pria autonomia: è un atto premeditato e preparato da lun
ghi anni; perseguito con una determinazione inflessibile. 
Credo che qualunque cosa fosse successa in Italia, comun
que il potere avrebbe voluto, per questo mese di marzo, 
segnare il punto reale della messa in opera dei missili. Tut
tavia la coincidenza di questo atto con la grande battaglia 
politica in corso nel paese intorno al problema del costo 
del lavoro, certamente aggrava la situazione. Mostra co
me il governo sia su una posizione di scontro generalizza
to, sia all'interno del sistema politico, sia nel rapporto tra 
governo e opinione pubblica. Si è scelto il conflitto, sia 
sul piano internazionale che sul piano interno. In qticsto 
c'è una coerenza nel comportamento del governo, c'è una 
politica complessiva che merita una decisa opposizione -15 



L'ASTROLABIO ATTUALITA' 
e Qi1L·Jt'npposi::io11t:, come pi:11s,1 sia possibile: attuarla! 

Io credo che possa svilupparsi a partire da una coscien
za profonda del paese che rifiuta queste scelte. 

e Per quel che riguarda i missili molti sostengono che 
questa coscienza non è stata s1;1{uppata a suflicienza. Pra
ticamente si dice che il movimento della pace ha fallito 
nei suoi obiettivi, non ha inciso abbastanza sulle scelte 
del governo e sembra dimostrarsi troppo debole nelle sue 
opposmoni. Lei che valutazione dà del movimento della 
pace oggi, dopo l'assemblea nazionale che si è tenuta ad 
Ariccia dal 23 al 25 scorsi e dalla quale è emerso il volto 
nuovo che i comitati della pace hanno voluto dare al mo· 
vimento? 

Senza dubbio il movimento della pace ha mancato un 
risultato decisivo che perseguiva, vale a dire quello di non 
permettere la messa in opera dei missili. Si tratta però di 
una sconfitta politica e in politica si perde e si vince. Quel
la che non mi sembra venuta meno è, però, la volontà di 
batter:;i perché queste scelte vengano cambiate e mi sem
bra che su questo piano il grado di connessione tra il mo
vimento per la pace e la più generale coscienza pubblica 
sia di giorno in giorno più ampio. 

In Sicilia non e e so/o la base di Comiso 

L'isola-bunker 
del Mediterraneo 
di Agostino Spataro 

e Contestualmente alle no
ce decisioni, assunte dal Go
verno italiano nel dicembre 
1979, in adesione al pro
gramma di ammodernamen
to dei sistemi missilistici nu
cleari di teatro e della con
seguente scelta di Comiso 
quale sede per insediarvi la 
megabase per 112 Cruise, si 
è messo in moto un preoc
cupante processo di progres
siva militarizzazione che in
teressa diverse località del 
territorio siciliano. 

Con la messa in operativi
tà del primo gruppo di Crui
se, annunciata recentemente 
da Spadolini alla Camer1, si 
viene a realizzare una fru.e 
fondamentale di questo pro
cesso, divenendo la Sicilia 
una formidabile piazzaforte 
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nucleare collocata al centro 
dell'area mediterranea, cosl 
carica di tensioni e di sangui
nosi conflitti. 

Per capire quanto sta av
venendo in Sicilia bisogna te
nér presente la complessità 
del quadro politico-militare 
delineatosi a livello mediter
raneo e mediorientale alla 
luce dei conflitti apertisi e 
delle nuove dottrine enuncia
te dalle due superpotenze e 
in particolare dagli USA. 

E' notorio come le aree 
menzionate, dove sono allo
cate circa il 50% delle risor
se energetiche mondiali e il 
cui trasporto avviene attra
verso il Mediterraneo, sono 
divenute vieppiù sedi di con
fronto Est-Ovest. 

La situazione in queste 

e Ai primi di aprile sz terrà a Milano un conve.~no sulle 
culture e str~tegie del pacifismo, organizzato dal Cespi e 
dal Centro riforma dello Stato,· ve"an110 affrontati i te m 
dell~ politica de.l pacifismo nez suoi vari aspetti e proble
matiche che comvolgono tutto l'Occidente europeo. Che 
cosa pensa possa emergere, ipoteticamente, in termim di 
proposta da questo convegno? 

E' soprattutto un momento di approfondimento, ap
profondimento sempre più necessario perché in tutta que
sta questione che investe le politiche di guerra e di ar
mamento - c'e una grandissima mistificazione operata da 
tutti i persuasori ufficiali e dai grandi mezzi di comunica
zione di massa: un'analisi approfondita ed un chiarimento 
dei termini reali del problema sono una premessa per un' 
azione politica efficace. 

e Tra le azioni politiche che ci si propone, la più impe
gnativa, attorno alla quale c'è un sostanziale accordo nel 
movimento, è quella del referendum. Pensa vi sia lo .f pa
zio perché si possa arrivare, tramite L'indizione popo!are, 
al pronunciamento decisionale sulla materia dei missili di 
Comiso? 

aree è di massima conflit
tualità e rischia di esplodere 
da un momento all'altro, se 
non interverranno idonee 
soluzioni politiche basate 
certo sulla ricomposizione 
pacifica dei contrasti fra Sta
ti contrapposti, ma anche su 
un nuovo equilibrio che ne
cessariamente deve avere ca
rattere strategico. 

Sull'intera riva sud del 
Mediterraneo si snoda il co
siddetto « arco della instabi
lità » che oltre all'annoso 
conflitto arabo-israeliano fa 
registrare tensioni e guerre 
sanguinose e rovinatrici fra 
Stati e fazioni. 

L'arco si estende dall' 
Afganistan al Marocco, at
traversando i conflitti Iran
Iraq, il Libano, e le tensio
ni fra Egitto e Libia e fra 
Algeria e Marocco per via 
del sostegno algerino alla 
lotta di liberazione del Fron
te Polisario per I 'indipenden
za de.Jl'ex Sahara occidenta
le. Sulla riva nord gli USA 
non possono fare molto af -
fidamento, come in passato, 
su Grecia e Turchia, caratte-

rizzati da situazioni politico
economiche precarie e per 
giunta contrapposte a causa 
della questione di Cipro. In 
Spagna, i socialisti di Felipe 
Gonzales sono andati al po
tere sull'onda della parola d' 
ordine « fuori la Spagna dal
la Nato » e anche se gli ar
dori elettoralistici del lea
der spagnolo sembrano es
sersi improvvisamente placa
ti, la Spagna resta un paese 
tutt'ora impegnato nello 
sforzo di stabilizzazione po
litico-istituzionale. 

La Jugoslavia del dopo 
Tito sta attraversando una 
fose delicatissima sotto di
versi aspetti, per cui sarebbe 
davvero imprudente da par
te degli USA interferire ol
tre certi limiti, pena la de
stabilizzazione dell'area dei 
Balcani e perfino dcl centro
Europa. 

Dallo scenario sintetica
mente richiamato appare e
vic.lente la necessità per la 
strategia USA di presenza, 
e anche eventualmente d'in
tervento, nell'arca mediterra
nea e mediorientale di crear· 
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Indubbiamente c'è il problema della costru7innc <l1 
una maggioranza parlnmentare su questa ipotesi, ed è na. 
turalmente un problema politico e di lotta politica. Solo 
nella misura in cui questo obiettivo sia assunto all'interno 
della battaglia politica della sinistra di opposizione si può 
pensare che possa essere raggiunto. Ma l'evento della ope
ratività dei missili non può essere in alcun modo sotto
valutato e assunto in una semplice routine. E' il momen
to in cui l'°Italia diventa capace di genocidio nucleare: 
questo cambia l'identità e la storia del nostro paese. Di 
fronte ad un combiamento di questa natura ritengo che 
tutte le cose debbano essere ripensate e che ognuno, sia sin
golarmente sia come forze politiche, culturali e morali di 
questo paese, debba assumersi le proprie responsabilità. 

e Sintetizzando, la lol!,zca della politica internazionale 
non ha più come punto di rzf erimento tanto il « dopo Yal
ta » ma il «dopo Hiroshima», come lei ha detto al con
vegno di Testimonianze? 

Si, certo. Credo che il dato culminante dell'attuale si
tuazione politica internazionale sia che essa è interamente 
gestita dalla logica nucleare. 

si un bastione sicuro politi
camente e militarmente do
tato. 

Per questa funzione ven
ne scelta l'Italia e quindi la 
Sicilia che grazie alla sua col
locazione geografica si pre
sta benissimo al ruolo stra
tegico assegnatole. 

Durante la gestione La
gorio si è sviluppato il pro· 
cesso di militarizzazione del
la Sicilia nel quadro di una 
politica « autonoma di pre
senza» nel Mediterraneo, ol
tre i confini ~eografici ed 
istituzionali della Nato. 

Sono di quel periodo in
fatti alcuni atti significati
vi: l'accordo unilaterale aga
ranzia della neutralità di Mal
ta; la decisione di parteci
pare alla Forza multinazio
nale nel Sinai a tutela della 
pace separata di Camp Da
vid; gli accordi di coopera
zione militare con Egitto, 
Iraq e perfino con la lonta
na Somalia; l'adesione ita
liana alla « Rapid deploy· 
ment farce » (forza USA di 
pronto intervento nell'area 
del Golfo) e la messa a di
sposizione della base di Si-

gonella come supporto logi
stico; ecc. 

In Sicilia, oltre ai missili 
di cui s'è detto, vengono av
viate le procedure espropria
tive per la creazione di un 
enorme poligono per eserci
tazioni militari (circa 22 mi
la ettari) nella zona dei Ne
brodi. 

l'aeroporto di Trapani
Birl!i viene interessato da o
pere di ristrutturazione ed 
ampliamento mentre si ridu
cono drasticamente i voli ci
vili. Birgi è infatti destina
to ad accogliere taluni stor
mi dell'aeronautica militare 
di stanza nella regione aerea 
del nord ed esattamente: il 
53" stormo « Cameri » com
posto d'intercettatori su 
F 104 S; il 3• stormo di Vil
lafranca di Verona compo
sto di cacciabombardieri F 
104 G. e ricognitori RE 104 
F. A Noto, a circa 50 km. 
da Comiso, viene realizzato 
un moderno impianto radar 
della Nato, mentre altri cam
pi di esercitazione vengono 
creati a S. Angelo Muxaro· 
e a Punta Bianca in provin· 
eia di Agrigento. 
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e Lei crede che questo dato nuovo prodotto JtJlla logica 
nucleare stia effettivamente dando vita ad una nuova cul
tura, una cultura della pace, che va al di là della paura 
della distruzione e che questa nuova cultura sia già oggi 
diffusa? 

Certo, prima ancora di una cultura della pace esiste 
un'aspirazione naturale alla pace - un istinto di pace -
profondamente radicato nella coscienza delle moltitudini 
Il problema è di trasformare questo atteggiamento spon
taneo in un atteggiamento razionale e critico. Questo vuol 
dire la costruzione della cultura della pace. Non è qual
che cosa di accademico o astratto, è una cultura che non 
può che misurarsi con i problemi politici da cui dipende il 
mantenimento o la compromissione della pace. Quindi 
non può che passare attraverso un'analisi estremamente lu
cida ed oggettiva delle forze in campo, dei veri obiettivi 
che i grandi poteri mondiali stanno perseguendo - al di 
là di tutte le mistificazioni e le propagande - e non può 
che proporre obiettivi alternativi sia all'esercizio delle po
litiche interne che alla impostazione della politica interna
zionale. 

Nelle isole minori di Lam
pedusa e Pantelleria, sogget
te alla cosiddetta « minaccia 
locale libica », sempre richia
mata e mai seriamente dimo
strata, sono in corso misure 
di rafforzamento delle basi 
esistenti e nuove iniziative di 
militarizzazione. 

A Lampedusa oltre alla 
base radar, gestita intera
mente da un contingente di 
soldati USA, sono state av
viate le pratiche per realiz
zare una nuova base della 
marina militare, mentre si è 
allungata ed ampliata la pi
sta dcl piccolo aeroporto, 
molto oltre le esigenze del 
traffico civile. 

A Pantelleria da anni so
no in corso lavori di am
pliamento delle piste e per 
la realizzazione di una serie 
di strutture militari della cui 
natura il governo, fino ad 
oggi, s'è praticamente rifiu
tato d'informare il Parlamen
to cosl come da noi ripetu
tamente richiesto. 

Un discorso a parte meri
terebbe la questione di Si
gonella. Giorni addietro il 
governo ha confermato le 

o. c. 

preoccupazioni da noi e
spresse sul ruolo di questa 
importante base siciliana. E 
cioè che essa può essere uti
lizzata dagli USA anche per 
missioni esterne ai comandi 
Nato e al di fuori delle aree 
coperte dal trattato atlanti· 
co (leggi medioriente ed area 
del Golfo). Tutto questo è 
avvenuto a rischio delle con
dizioni di sicurezza dell'Iso
la ed in evidente contrasto 
con il principio della salva
guardia della sovranità nazio
nale. 

Rilevando questi fatti co
sl inquietanti - sia chia
ro - non intendiamo met
tere in discussione gli obbli
ghi derivanti per l'Italia dal
la sua appartenenza al siste
ma Nato, né tanto meno di
sconoscere le giuste esigenze 
della difesa nazionale, ma fa
re osservare come si stia pe
ricolosamente oltrepassando 
la soglia dello schema difen
sivo con tutti i rischi che 
questo comporta per la si
curezza e il futuro della Si
cilia e per il ruolo di pace al 
quale, da sempre, il popolo 
italiano aspira. • 
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L'ALTERNATIVA FA I CONTI CON IL PSI 

Più che unirsi 
• • occorre r1nnovars1 

di Valter Vecellio 

e Il sasso coc;tituito dalla lettera di Ercola Bonacina ( « Al
ternativa, ma senza Craxi »), ha avviato un dibattito su 
una questione, quella dell'alternativa, su cui molto si è 
parlato, ma poco riflettuto. Personalmente ho trovato per
tinenti le obiezioni mosse da Giuseppe Tamburrano («La 
matematica dell'alternativa »), che ha snocciolato una bel
la serie di questioni che esigono risposte credibili, verifi
cabili e verificate. 

ConJiviJo l'affermazione di Bonacina: il Pci, oggi, non 
s.i che pesci pigliare; anche se, evidentemente, arrivo a 
questa conclusione attraverso un percorso diverso ed op
posto al suo. Fatto è che mi suona del rutto incompren
sibile la proposta comunista, che riprendo, per comodità. 
dall'intervento di Anderlini ( « Un ponte per l'unità a si
nistra »): costruire una nuova maggioranza con tutte le 
forze democratiche e di sinistra disponibili, a cominciare 
dal Psi. 

Lasciamo stare i numeri, che pure sono importanti. 
Collocare la Dc all'opposizione significa la creazione di 
un « cartello » comprendente Berlinguer e Craxi, Magri 
e Capanna, Longo e Pannella (se rinuncerà al suo incom
prensibile aventino), e Spadolmi, almeno. Ora potrà an
che accadere, come rileva Anderlini, che nelle realtà am
ministrative « miracoli » di questo tipo si possono rea
lizzare; ma che una compagine cosl pittoresca possa reg-

LETTERE 
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L'ALTERNATIVA, LA MATEMATICA E ALTRO 

Così non si può discutere 
Caro Direttore, 

sul numero 5 della tua rivista hai pubblicato un mio arti
colo che. cogliendone esattamente il significato, hai intitola
to: • La matematica dell'alternativa •. Ho sostenuto - in dis
senso con Bonacina - che è • un dato di fatto matematica
mente inoppugnabile • che • i ruoli dei due partiti di si
nistra sono necessariamente distinti • in questa legislatura. 

Ho soggiunto che il pentapartito non ha come alterna
tiva solo le elezioni RnticioatP. rna a"1r.h'3 quel • governo 
programmatico • di cui ha parlato Berlinguer al Cc del 
Pci e che implica. per forza di cose, un rapporto di colla
borazione con la Dc. 

Più che ragionamenti sono constatazioni: constatazioni 
delle condizioni oggettive che devono essere presenti e 
chiare quando si vuole fare politica. Vogliamo discutere 
dell'alternativa? Benissimo! Ma non se ne può parlare so
stenendo che il Psi debba • converqere all'opposizione • 
col Pci, come sostiene Bonaclna perché questo non è ma
tematicamente possibile. Se ce ne sono e se vi è la vo
lontà politica bisogna cercare altre strade. Questo era il 
mio articolo. 

Ma sembra che I comunisti debbano ormai insolentire 
i socialisti anche se fanno di conto. Almeno i comunisti al
la Borghlnl Il quale sul numero 6 di Astrolabio mi invita a 
• discutere sul serio... con argomenti più solidi • e non 
con • scappatoie meschine •. Quando degenera nell'ingiuria 
gratuita la discussione diventa totalmente inutile. 

Grazie Con viva cordialità. 
Giuseppe Tamburrano 

Ma queste sono scappatoie 
Caro Ander/lnì, 

ccnfesso che sarei tentato di non rispondere al com
pagno Tamburrano perché la sua lettera - non se n·ab
bia a male ml sembra ancora una volta più la ricerca 
di una comoda scappatola che di un confronto reale. Se 
li mio Intervento, per quanto discutibile, fosse davvero 

riducibile all'arrogante sequela di insulti che dice lui, non 
ci sarebbe effettivamente p'ù nulla da dire. Ma le cose 
stanno veramente cosi? lo credo di no e lascio ai lettori 
dell_'Astrolabio, che dovrebbero avere a questo punto la 
pazienza di andarselo a rileggere. di giudicare. 

Per conto mio vorrei limitarmi a ricordare che in quel
l'intervento non mettevo in discussione né • i ruoli neces
sariamente distinti " di PCI e PSI In questa legislatura né 
mi addentravo in questioni di aritmetica parlamentare. Po
nevo invece il problema dell'alternativa come un problema 
di orientamento generale delle forze di sinistra. di scelta 
strategica attorno alla quale lavorare tutti assieme, natu
ralmente ciascuno sulla base della propria storia, della 
propria cultura ed anche - perché no? - della propria 
collocazione • contingente " nel quadro politico. Perciò in
sistevo tanto sul tema della responsabilità comune e ve
devo un rischio In una polemica che addossasse solo al 
PSI la colpa di limiti e ritardi In questa direzione. 

DeNo questo, però, sostenevo anche che. sempre che 
si Intendesse discutere sul serio di una questione che 
è molto seria ed anche molto difficile, non ci si poteva 
limitare, da parte soclallsta, a protestare per la • colpevo
fizzazione • del solo PSI. Bisognava anche dire come, per 
quali vie ed In qua// modi originali il PSI intendeva lavo
rare (o magari stava già lavorando) per l'alternativa. 

Sostenere Invece a questo punto, come Tamburrano 
faceva nel confronti del/'• ingenuo• Bonacina. che /'alter
nativa non si può fare perché, tra le altre cose, il primo 
a non volerla è proprio il PCI, sembrava a me cercare una 
comoda scappatola. Tanto più che la prova addotta da 
Tamburrano era che li PCI, in realtà, vuole collaborare con 
fa DC. A questo punto la scappatoia, oltre che comoda. 
mi è parsa anche • meschina "· 

Accusare qualcun altro di fare ciò che siamo proprio 
nei a fare, e sotto g/I occhi di tutti, è già stato stigmatiz· 
zato Infatti In un'antica favola. Non ricordo se come • scap
patola meschina •. certamente non come un serio contri· 
buto al dibattito. 

Grazie per J'ospltalltà. 
Piero Borghinl 
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gere per più di una settimana, a livello nazionale, non lo 
credo davvero possibile (sempre ammesso che tutti siano 
disponibili all'esperimento). 

In Duello a sinistra, un prezioso libretto di un paio 
d'anni fa, Giuliano Amato e Luciano Cafagna sottolinea
vano che proprio quando si profilava una seria possibilità 
di un governo delle sinistre (metà degli anni '70), la soli
darietà nazionale e le coalizioni con la Dc si rivelarono 
una specie di necessità storica. Psi e Pci, infatti, risulta
vano entrambi lontani (anche se in modi diversi), da quel
la cultura di governo capace di farsi carico dei problemi 
aperti, anche se estranei alla propria storia. La tesi, in sin
tesi, era che una sinistra di governo era particolarmente 
necessaria, perché solo da sinistra tanti problemi del paese 
possono essere risolti; ma che per dare una risposta ai 
problemi della società italiana, l'intera sinistra dovrà assu
mere percorsi e maniere anni fa imprevedibili, avvalendo
si criticamente della propria storia. Il catalogo delle tra
dizionali risposte offerte dalla sinistra non era più suffi
ciente, anzi in parecchi casi si rivelava più dannoso dei 
mali che intendeva curare. 

Più che unirsi, la sinistra ha bisogno dunque di rin
novarsi. Un rinnovamento profondo, che la scuota fin al
le radici. 

Dico francamente che non vedo segni di rinnovamento 
nel Pci. Nel Psi ne scorgo le premesse. Un percorso an
cora lungo e non agevole, certamente pieno di insidie. 

Dieci anni fa il congresso del Psi di Milano individuò 
la necessità di dare corpo a quell'area laico-socialista pa
recchio più ampia dei voti raccolti dal partito. Quello del 
venti per cento alla forza socialista è un obiettivo ancora 
da raggiungere. 

Ho infine l'impressione che troppi siano portati a sot
tovalutare il fatto che la Dc per la prima volta ha dovuto 
rinunciare a palazzo Chigi; il fatto che un socialista sia 
presidente del Consiglio di per sé ha rilevanza « storica ». 

Anderlini sostiene che questo è un paese senza ricam
bio da 37 anni. « Il mondo ha mutato faccia, l 'Italia è di
ventata un'altra da quella uscita dalla guerra, ma noi con
tinuiamo ad essere governati .in sostanza dallo stesso par
tito, in alcuni casi dagli stessi uomini », scrive. Indubbia
mente è così. 

Il ricambio, tuttavia, non basta desiderarlo, perché 
avvenga. Né è sufficiente proclamarne la necessità, perché 
si verifichi. Occorre costruirlo e prepararlo, con tenacia e 
pazienza. Purtroppo troppe volte ci si è illusi che il nuo
vo modo di governare consistesse nell'acquistare postazio
ni di potere, eventualmente da contrattare con chi già lo 
deteneva. 

Ripeto: non è solo questione di numeri; è anche pro
gettualità, cultura di governo. Una progettualità e una cul
tura che difettano soprattutto tra coloro ché si dicono i più 
ferventi fautori dell'alternativa; che non s'improvvisano, 
e che nulla hanno a che spartire con le tante formule e i 
tanti slogan lanciati fino a ieri, dimostrazione solo dell' 
assenza di una chiara ed efficace strategia di ricambio. 
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Salvador: gli equilibri del dopo elezioni 

Se il gorilla 
rompe il computer 

di M!guel Angel Garcia 

In elezioni • pulite ... senza proscrtz1oni e con garanzie per tutti i candidati, l'unica 
opzione vincente nel Salvador sarebbe quella del centro-sinistra. Anche se le elezioni 
salvadoregne hanno finito per assumere, nel quadro generale polltlco, li segno di 
una ulteriore destabilizzazione, si deve riconoscere che nel paese il dialogo è ancora 
possibile; ed è la via per dare un'espressione politica alle aspirazioni di riforma 
espresse da più del sessanta per cento del corpo elettorale. 

e Frode, caos, minacce di colpo di 
Stato; le elezioni salvadoregne si sono 
inserite nel quadro della guerra civile 
come un'ulteriore spinta destabilizzan
te. I dati elettorali, tuttavia, sono 
utili per capire un po' meglio gli ele
menti in gioco nell'imbroglio di El Sal
vador. Mi si permetta quindi tentare 
alcune ipotesi numeriche. 

milioni. 
I votanti che hanno espresso voti 

validi sarebbero 1,2 milioni (la DC ha 
dato una stima di 1,3 milioni, c;cnza 
altre spiegazioni). Le astensioni aum
di, cioè le forze presunte del FrÒnte, 
oscillerebbero tra 500 e 800 mila vo
tanti. La DC di Duarte ha avuto in
torno ai 540 mila voti (ai qµali si pos
sono aggiungere i 40 mila voti rifor
misti di AD); le destre hanno avuto 
620 mila voti, in quattro partiti. La pri-

ma immagine che e~ce è, quindi, qucl
b di un paese diviso in tre parti di 
dimensioni comparabili. 

Proviamo a mettere insieme i dati: 

Le coalizioni teoricamente possibili 
sarebbero tre: 

a) centro-sinistra, cioè i partiti che 
costituiscono il Fronte, più la DC di 
Duarte e l'AD. Avrebbe tra il 63,1 o/o 
ed il 69,3% dei voti, a seconda della 
stima impiegata. Vincerebbe comoda
mente le elezioni; 

b) centro-destra, cioè la DC di Duar
tc più la destra moderata di Guerrero; 
prenderebbe tra il 45,1 ed il 38,4% 
dci voti. Non riuscirebbe a vincere; 

c) destra, cioè i nazisti di D'Aubuis
son più i fascisti in doppiopetto di 
Guerrero, più le destre minori avrebbe 
tra il 36,1 ed il 31,4% dei voti. Non 
sarebbero sufficienti per fare un go
verno. 

In elezioni pulite dunque, senza pro
scrizioni e con garanzie per tutti i can
didati, l'unica opzione vincente sareb
be quella di centro-sinistra. La guerra 
civile è funzionale invece alle due al
tre varianti, di centro-destra e di de
stra. La prima, favorita dall'ammini
strazione Reagan, può raccogliere (con 
l'astensione forzata delle sinistre) il 
64% dci voti validi; la seconda, vo
luta dagli oltranzisti della borghesia 
salvadoregna, potrebbe arrivare al 
51,7%. 

E' cosl che, in questa singolare arit
metica elettorale, una indiscussa mag
gioranza di centro-sinistra si trasforma 
in una questione di alleanze tra centro 
e destra. Se riesce il gioco dell'amba
sciata nordamericana, Duarte e Guerre
ro confluiranno (con Guerrero come 
presidente?), vincendo nel ballottaggio; 
se predomina il nazista D'Aubuisson, 
Reagan si troverà tra le mani uno sco-

Il primo problema è quello di sta
bilire l'entità del corpo elettorale po
tenziale, cioè dei cittadir.i aventi dirit
to a voto. Proiettando i dati del 1979 
(ultima stima minimamente fidabile) 
El Sah·ador ha 5.508.000 abitanti nel 
l 984. La popolazione è molto giovane, 
per l'alto tasso di natalità; se la pi
ramide di popolazione è comparabile 
a quella del Messico, ~li aventi diritto 
al voto superano di poco i due milio
ni. La Commissione elettorale salvado
regna, utilizzando uno strano metodo 
di proiezione storica, ha calcolato 1,7 

Stima maggiore Stima minore 
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Astenuti del Fronte 
DC di Duarte 
Acci6n Democratica 
Destra Moderata di Guerrero 
Nazisti di D'Aubuisson 
Altri di destra 

migliaia % migliaia % 

800 39,9 500 29.4 
540 27,0 540 31,7 

40 2,0 40 2.3 
228 11,4 228 13,4 
348 17.4 348 20.5 
44 2.2 44 2.6 
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modo govc.:rno Ji dc~cra, con Gu\.:neto 
ritorna'to tra i ranghi. 

Il riformismo dc è comunque fini
to; paralizzato dai comp~omcss~ . con 
Guerrero in un caso, e ali oppos1z1one 

· nell'altro. Non è migliore la situazione 
delle sinistre: sono riuscite a mante
nersi il che non è poco, ma hanno po
che ~peranze di uscire dalla situazione 
di stallo senza guadagnare forze al 
centro. Non è credibile una vittori~ per 
esclusivo sfondamento militare, almeno 
senza una forte crisi nell'area « legale ». 

Per riformisti e rivoluzionari il « dia
logo » è l'unica uscita. D' Aubuisson sa
rebbe il massacro, la guerra trasforma
ta in un'ecatombe, in un'apocalisse mo
struosa. Guerrero sarebbe l'inizio del
la restaurazione di destra, una macchi
na implacabile destinata a paralizzare 
e compromettere ulteriormente la 1?~ 
di Duarte, utilizzando la sua compltct· 
tà per sterminare la sinistra isolata. 

All'inizio della guerra ci\'ile la rot· 
tura tra centro e sinistra fu prodotta 
dalla caparbietà di Duarte e dall'estr~
mismo infantile di una parte della si
nistra. Duarte sosteneva che la politi
ca di compromessi a destra avrebbe pe~
messo al suo partito di realizzare le ri

forme senza sprofondare il paese nella 
guerra civile. Il risultato è stata la 
guerra civile senza le riforme. Il Fron
te, dopo alcuni incresciosi episodi di 
settarismo, che quasi hanno finito per 
distruggerlo, è riuscito a superare la 
fase primitiva dcl suo sviluppo, e ma
turare politicamente. 

Il dialogo è possibile. Ed è la via 
per dare un'espressione politica alle a
spirazioni di riforma espresse da più 
del 60% del corpo elettorale. Può l' 
amministrazione Reagan sostenere se
riamente che ci sono alternativç_c:!erpo
cratiche diverse di questa? 

Nota finale: i dati utilizzati presen
tano margini di errore considerevoli, 
come tutti quelli che girano in questi 
giorni. Il fenomeno che si vuole met
~ere in rilievo, come può ossen·arsi, 
si verifica anche con oscillazioni del 
5 o dell'8 % . Margini di errore superio
ri a questi sarebbero scarsamente cre
dibili. 
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Pinochet ruba l'ent 'anni di scoria 

CILE ATTENDE! 
di Clara Romanò 

lo sciopero generale ed i moti popolari ad esso collegat i hanno registrato nel Cile 
il pesante bilancio di sei morti e di migliaia di arresti fra gli oppositori della ditta
tura. Pinochet ostenta sicurezza ed annuncia leggi speciali e la preparazione di un 
nuovo referendum costituzionale. L' iniziativa politica però gli s ta s fuggendo di mano 
e non soltanto per la forte spinta dell'opposizione popolare: forse il pericolo più grande 
per lui è rappresentato dal malcontento crescente di alcuni settori " progressisti .. 
dell'esercito. 

e Il viavai di venditori ambulanti e 
ciechi e storpi di ogni genere ha tra
sformato il Paseo Ahumada di Santia
go, il « fiore all'occhiello del regime » 
nelle cronache degli inviati speciali, in 
una «corte dei miracoli», simholo par
lante del Cile di Pinochet ali 'alba dcl 
1984. Agli angoli della strada i « nuo
vi mendicanti», i cui vestiti, le cui 
facce rivelano un passato dignitoso, 
hanno ormai perso ogni timidezza nel
l'abbordare i passanti. Ad intervalli i 
cellulari della polizia fanno retate di 
questi « marginales » di ogni sorta. Ma 
nel giro di pochi minuti altri ambulan
ti, altri « marginales » ne prendono il 
posto, sbucati da chissà dove. Qualcu
no sul cellulare piange. Qualcuno guar
da gli agenti con un sorriso di scher
no. Non c'è più niente da perde.re. I 
poliziotti sequestrano la povera merce 
- penne biro, giochi di plastica « ma 
de in Taiwan », stracci per pulire le 

macchine -, se la portano a casa o la 
buttano provocatoriamente nel Rio Ma
pocho, il fiume legato ai ricordi ma
cabri del dopo-golpe, quando trasci
nava nelle sue acque sporche i cada
veri degli oppositori. Ancora oggi non 
si può guardarlo senza ricord1re qud 
giorni. Così come non si può arrivare 
in America Latina liberi dell'immagi
ne che siamo andati formando dentro 
di noi in questi anni: quella di una 
ferita nella coscienza umana e politica 
dcl nostro tempo. E', quell'immagine, 
la lente attraverso cui guardiamo dal-
1 'aereo l'immenso Rio de la Plata, do
ve migliaia di persone sono scomparse 
nella (( guerra sporca » argentina, e il 
filtro con il quale osserviamo i volti 
dci cileni in questa loro estate dell'84 
-::he precede, a quanto pare, quello che 
sarà l'autunno più caldo di questi dic 
ci anni di regime. 

La tragedia della fame è quella d w -
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prima d1 ogni nitra colpisce il visitato· 
re di quc:.ta « remota provincia del
) 'impero » . t: sui volti e nelle cifre 
Nella metropolitana e sulle « micro » 
- i vecchi camion Dodge dei film 
americani degli anni '50 che qui fun
gono da autobus - la gente non par
la, gli occhi bassi, molti dormono, qual
cuno perfino piange in silenzio. Il 
30o0 della popolazione attiva è disoc
cupato, molti degli occupati vivono di 
un salario mensile minimo di 4.000 pe
sos (circa 60 .000 lire). Sono i cosid
detti « esclavos », impiegati dal gover
no in lavori pesanti - soprattutto co
struzione e manutenzione delle stra
de -. I piccoli commercianti che han
no riempito i negozi di prodotti ame
ricani ed europei di lusso (si fa oer 

dire: trullatori. raJ10. te ingle<;c) ne
gli anni Jd « hoom )) ( l '.:179-80) oggi 
non vendono niente e fanno anch'essi 
la fame. L'industria nazionale è di
strutta. Sull'avenida Americo Vespucio 
- uno stradone interminabile che cir
conda l'immensa capitale cilena, pas
sando per « poblaciones » e quartieri 
alti - è fiorente invece un altro com
mercio, la prostituzione. E non solo 
quella ipér cosl dire tradizionale. Si 
possono trovare anche bambini e bam
bine di dieci anni. Sembra Saigon. E' 
:ome Il il risultato della fame dei po
veri pieni di figli e della profonda cor
ruzione dei settori militari o legati al 
governo. 

Il processo di deterioramento delle 
condizioni di vita del paese non ha ri-

Teologia della liberazione 
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Marx, l'ultimo eretico 
di Luciano De Pascalis 

e Il ritorno alla democrazia in mol
ti paesi del continente latino-ame
ricano sembra realizzarsi, come ab
biamo visto nel caso dell'Argentina. 
nel segno del socialismo democra
tico. E' merito indubbio di Willy 
Brandt, elle con la Spd e la Interna
zionale socialista ha saputo in que
sti anni disegnare una precisa im
magine e figura ideologica della so
cialdemocrazia europea ed offrire 
ai rivoluzionari latino-americani una 
i•ia democratica per uscire dal sot· 
rosviluppo, dalla ipoteca dei mili
/ari e dalle condizioni paracolonia
li imposte dagli Stati Uniti. La Jn
remazionale socialista può infatti 
offrire oggi all'America latina, ac· 
canto ai tanti Pinochet e ai Castro 
elle li fronteggiano con le armi, una 
tena via riformista e democratica, 
che può servire a saltare l'amara 
scella fra dillat11ra di destra e 
dittatura di sinistra, fra i regimi 
"autoriwri" amici ed i regimi « to
tali1ari" nemici di cui parla Reagan. 

Accanto alla presenza socialdemo
cratica in America latina soprattut
to nel Cile, vi è però anclre una pre· 
senza cattolica e della Internaziona
le cristiana. Negli anni '60 molti pen
sarono addirittura ad w1 futuro de
mocristiano del continente: erano 
gli anni di Frei nel Cile e del Copei 
nel Vene;:uela. Le speranze caddero 
assai presto per due eddenti ra-

gioni. Perclzé il cattolicesimo nell' 
America centrale e del Sud, a fare 
inizio dalla colonizzazione spagnola 
e portoghese, è stato sempre un ele
mento forte della identità naziona
le, incorporandosi nella destra, nei 
regimi militari, nel potere. Perché 
ancora i partiti cattolici d'Europa, 
pensiamo alla Dc italiana e alla Cdu 
tedesca, hanno avuto in questo do
poguerra il caratlere di« partito sta
tw1itense" ed in conseguenza i mo. 
vimenti di opposizione non poteva
no che assumere una figura laica 
e una caratterizzazione anticlerical~. 

Ciò spiega anche perc11é la Cl1ie
sa latino-americana quando si stac
ca dal potere tende ad assumere u11 
nuovo stile pastorale e si sforza di 
entrare in tnodo diretto, senza il 
tramite dei partiti cattolici, nel pro
cesso di •cambio"· 

Tenendo conto di tutto questo 
non può sorprendere la presenza di 
molti cattolici, laici e preti, nella 
rivoluzione sandinista e nel regime 
rivoluzionario nicaraguense. A Ma
nagua alcuni preti sono membri del 
governo ed altri sono dirigenti di 
importanti organizzazioni politic1ze; 
molti laici, come il ministro dell'E
ducazione Carlos Tunnermann, oc
cupano posizioni chiave ne/ regime. 
Tutti dichiarandosi cristiani e mar
xisti in nome della e teologia della 
liberazione"• nonostante gli an11no-

nimenti ed i nchia111i dell'arcivesco
vo Ovando y Bravo, il guardiano 
della ortodossia. 

E' questo un fenomeno nuovo, co
me dice padre Fernando Cardenal, 
c11e è stato il sostenitore piil con
vinto dell'alleanza con il Fronte san
dinista: per la prima volta nella 
storia una rivoluzione socialista si 
realizza con la partecipazione dei 
cristiani, ispirati proprio da quella 
teologia della liberazione, che col 
Concilio Vaticano II è nata in Bra
sile ed in Peru per l'apporto di teo
logi europei e di domenicani f ran
ce si e belgi, fra cui in primo luogo 
l'abate Joseph Comblin, protetto a 
Recife da mons. Helder Camara. 

La reologia della liberazione si 
presenta sostanzialmente come una 
interpretazione politica della Bib
bia e, soprattutto, dell'Antico Te
stamento: centrale in essa è la no
zione di «popolo di Dio•, il popolo 
oppresso che i profeti devono libe
rare dalla miseria e dall'abbandono. 
I profeti di oggi sono i rivoluziona
ri e, fra questi, i preti rivoluziona
ri. L'amore evangelico diventa l'op· 
zione per i poveri e di conseguenza 
per la lotta di classe. La resurre
zione diventa la liberazione dei 
«crocefissi,. dalle ingiustièie strut
turali del mondo. E' una teologia 
piena di fascino, che ha una sua lo
gica comunitaria e che per questo 
1rova facili proseliti nel Terzo mon
do. E' la teologia della « iglesia po
pular '" che papa Wojtyla lta seve
ramente criticato nel suo discorso a 
,\,1anagua e clze rifiuta la visione del
la Chiesa come insieme di laici e 
gerarchie. 

Più di recente l'ha duramente cri
ticata anche il cardinale Ratzinger. 
prefetto della congregazione per la 
dottrina della fede, l'ex Sant'Uflizio, 
pur non pronunciando una condan-
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dare l>eoni apparenti di debolcna, no
nostant; i problemi che ha dovuto af
frontare negli ultimi mesi. Da u~ lato 
i colpi dell'opposizi~ne, con le ~1orna
te di protesta orgamzzate a ~arme. da~ 
maggio scorso, con le ~amfest~~1001 
spontanee, con una maggiore e p~u or
ganica organizzazione in tre f~ontl par
titici: l'Alleanza Democrauca, che 
riunisce Democrazia Cristiana, socialde
mocratici socialisti moderati e che fa 
-::apo al '« leader » della DC Gabri:I 
Valdés; il Movimento Democrati
co Popolare, in cui. co~fluis~e . i::i. si~ 
nistra marxista e cioè 1 socialisu d1 
Clodomiro Almeyda, il MIR di estrema 
sinistra e il Partito Comunista Cileno; 
il Blocco Socialista, che raccoglie le 
rimanenti forze di sinistra, in parti-

na formale. • E' una "!uov~ forma 
di comprensione e real1u.azipne del 
cristianesimo nella sua totalità; pe~
ciò cambia tutte le forme della vi
ta ecclesiale: la costituzione e".cle
siastica, la liturgia, la catechesi, ~e 
opzioni morali. E' la grande eresia 
del nostro tempo, nuova e globale: 
un cristianesimo cl1e si pone acca.n
to alle lotte dei poveri cl1e voglio: 
no liberarsi. Ha questo nucleo di 
verità: per questo il suo error~ è 
tanto pericoloso"· e Ma - aggiun
ge - l'errore non potre~be appro
priarsi di quella parte di verr~a. se 
questa stessa verità fo.sse s.uf f 1c1en
temente vissuta e testimoniata lad
doce è il suo posto, cioè nella fede 
della Chiesa "· 

Alla teologia della liberazione ha 
legato la sua missione politica il 
prete-guerrigliero columbiano Ca
millo Torres, laureato all'univ~rsità 
di Lovanio e caduto in combatttm~n· 
to sulle montagne della Columbia; 
la sua vita padre Garcia Laviana, 
giunto missionario in_ Nicarag~'ll_· 
convertito alla rivoluzione sandm.1-
sta ed ucciso nel 1979 dalle guardie 
somoziste; il loro impegno politi
co padre Ernesto Cardenal, 11 fra
tello gesuita Fernando Cardena/ e 
il reverendo Miguel D'Escoto, i tre 
preti che governano col Fronte a 
Managua. . . . . .. 

Dei tre ecclesiast1c1 il pm famoso 
è padre F er_nando Carden'!l cl1e. pre
se gli ordim nel 1967 e, prm1a d1 f er
marsi in Nicaragua nel 1970, sog
giornò a Made/in. dove era1:0 vi~i i 
fennenti culturalt del crrst1anes1mo 
rivoluzionario. 

Fece parte della direzione della 
rivoluzione nicaraguense, legato al 
famoso •gruppo dei dodici"• coor
dinò la grande campagna per l'alfa
betiu.azione ed oggi dirige la e gio
ventù sandinista del 19 luglio•, la 

L" Astrolabio • qu1ndlclnale • n 7 • 8 aprile 1984 

colare il i'vlapu, il .Mapu Operaio-Con· 
tadino, la Sinistra Cristiana e lt: rima· 
nenti forze socialiste. 

Dall'altro lato alcune crisi interne: 
prima di tutto il caso dei quattro mi
litanti del MIR che, rifugiatisi il 16 
gennaio nella sede della Nunziatura 
Apostolica di Santiago, hanno aperto 
una delle maggiori crisi tra la Chiesa 
e il governo militare proprio quando 
il negoziato sul Beagle, in cui Giovan
ni Paolo II funge da mediatore, è al
la stretta finale. Il Papa in persona è 
intervenuto per chiedere i salvacondotti 
ma Pinochet li ha finora rifiutati af
fermando che i quattro sono coinvolti 
nell'assassinio, il 30 agosto dello scor
so anno, del prefetto di Santiago gen. 
Caro! Urzua e di due uomini della sua 

organizzazione di massa che costituì· 
sce il vivaio dei quadri politici e 
militari del paese. 

Ai vescovi che continuano ad in
vitarlo ad abbandonare gli impegni 
politici egli ha risposto: " resto do
ve sono perché qui, in Nicaragua, 
si compie, per la prima volta nel
la storia, una rivoluzione socialista 
che non è né anticristiana né anti
clericale "· 

Ernesto Cardenal, il fondatore del
la Comunità di Solentiname sul la· 
go Cocibolca, è ministro della Cul
tura: portavoce all'estero del Fron
te sandinista è conoscit~to in Italia 
per aver deposto contro Somoza al 
Tribunale Russell riunito a Roma. 
La sua parola è inquietante per la 
Chiesa di Roma: «io sono marxista 
- dice - grazie a Cristo ed al suo 
Vangelo ». In un articolo ha scrit· 
to: « Marx e la religione sono in
compatibili, ma non Marx e la Bib
bia ... Il Dio della Bibbia continua 
a dire con la voce dei profeti che 
non vuole culti... ma vuole cl1e ca
dano le catene degli oppressi, clte 
non siano sacri/ icate le vedove e gli 
orfani, che regni fra gli uomini la 
giustizia. Ed il messaggio di Cristo 
va nello stesso senso"· 

Padre Miguel d'Escoto, ministro 
degli Esteri, con una ispirazione im
manentista che sembra cercare e 
trovare Dio nella natura e nell'uo
mo, aggiunge: •Io 110 la fede nel 
Signore. Questa fede la sento dive
nire sempre più grande· quando si 
trasforma nella fede nell'uomo e nel
la storia"· 

Queste idee e questi concetti, che 
sembrano recuperare il mito comu
nista e paolino dell'uomo nuovo 
creatore della società nuova, sono 
coltivate a Managua dal centro An
tonio Valdivieso, un laboratorio in-

scorta. 
Tra rifiuti e insulti da parte dei 

militari - nel cattolicissimo Cile l'am
miraglio Merino, comandante in capo 
della Marina e membro della Giunta 
di governo, ha parlato della « fallihili
tà del Papa nelle cose umane » - e 
dichiarazioni risentite da parte della 
Chiesa, le trattative vanno avanti da 
oltre due mesi senza che si· profili una 
soluzione. 

Intanto Pinochet continua a fare il 
bello e cattivo tempo; per rispondere 
alle pressanti inchieste di dimissiom 
avanzate dall'opposizione, ha detto che 
non solo intende portare a termine il 
mandato fissato dalla costituzione -
cioè restare al potere fino al 1989 -
ma che anche potrebbe, a quella da 

tellet ruale dove si fondono i tnes
s'!ggi di Cristo e di Marx e si f or
g1Cmo le forze migliori di quella Chie
sa popolare. che papa Giovanni Pao
lo I I non ha voluto riconoscere. 

La sua condanna non ha liquida
to questa esperienza, anche se ha 
amareggiato i nuovi teologi. Ma che 
cosa può sapere il papa dell'Ame
rica latina, .si sono chiesti. L'Europa 
centrale ed il continente di Bolivar 
vengono da culture e storie profon
damente diverse. L'esperienza polac
ca impedisce a papa Wojtyla di com
prendere la grande occasione of f er
ta alla Chiesa di contribuire alla 
creazione di un regime marxista non 
più ateo. E poi lo insegna l'espe
rienza dei preti operai, prima con
dannati ed oggi riconosciuti. Fra cin· 
que, dieci anni il papa finirà col
l'accettare l'appartenenza al clero 
e la partecipazione alla rivoluzione. 

Con questa convinzione i cristia
no-marxisti del Nicaragua, laici, pre
ti e religiosi, mostrano di aver la 
coscienza tranquilla. Il fervore e 
l'attivismo di questa Chiesa dissi
dente rappresenta così una viva te
stimonianza del futuro di un conti
nente che è grande parte della sto
ria del mondo. 

Una grande eresia, ha detto il car
dinale Ratzinger, cl1e ha il suo cen
tro in America latina ma già esiste 
in India, Sri Lanka, Filippine, Tai
wan ed Africa come cristianesimo 
che si pone accanto alle lotte dei 
po1•eri, clie 1•ogliono liberarsi; che 
mescola Bibbia e Marx· cl1e inter
preta il mondo alla luc; dello scl1e
ma della lott'l di classe; che ha scel
to il marxismo contro il capitalismo 
e elle è convinto così di porsi dalla 
parte attiva e positiva della storia 
del mondo. 

• 

-
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ta, chieder<" un nuo\'O mandato. Il 15 
fchbra10 ha fatto ancstarc 11 leader 
del Movimento Democratico Popolare, 
Manuel Almeyda, sotto l'accusa di vio· 
!azione della legge di sicurezza interna 
dello Stato. Almeyda, nel corso di una 
manifestazione, aveva chiesto le dimis
sioni della giunta e la costituzione di 
un governo democratico provvisorio. 
Continua a vietare l'uscita di nuovi 
organi di stampa. Ultimo in ordine di 
tempo il caso del « Fortin del Mapo· 
cho », giornale dei commercianti dd 
maggiore mercato di Santiago fino al 
febbraio scorso, quando, con un'abile 

· mossa, lo ha comprato per pochi soldi 
l'ex senatore democristiano Jorgl.! La 
vandero per non dover chiedete l'au 
toriZ7.azione per la puhblica';(i,.,ne- cli una 
nuova testata. Pinochet ha tnctavia vie
tato l'uscita del giornale sotto b nuo
va direzione; pochi giorni dopo La
vandero è stato picchiato duramente 
da un gruppo di sconosciuti ed è an
cora ricoverato in ospedale in gravi 
condizioni. 

li dittatore minaccia l'opposizione 
di colpire duro nelle prossime giorna· 
te di protesta e soprattutto se sarà rea 
li1.zato lo sciopero generale annuncia· 
to per la fine di maggio. Una « fer· 
mezza» già dimostrata 1'8 marzo -
quando ha fatto arrestare decine di 
manifestanti scesi in piazza in occasio
ne della giornata internazionale della 
donna - e ancor più il 27 marzo in 
occasione dell'ottava giornata di pro
testa, quando 6 persone tra cui un 
bambino, sono state uccise, decine fo
ritc, centinaia arrestate. [pii si attribui
sce poteri eccezionali e annuncia un nuo
vo referendum costituzionale prendendo 
ancora una \'Olta l'iniziath·a politica. 
Tuttavia, come si è detto, Pinochet de
ve far fronte non solo all'opposizione 
ma anche al malcontento di alcuni set
tori militari. Le voci che periodica
mente sono circolate a Santiago su di 
una « fronda» all'interno delle forze 
armate hanno ripreso recentemente 
corpo in un'ipotesi avanzata dalla ri
vista della socialdemocrazia cilena, 
Cauce. 

Secondo Cauce, si starebbe prepa
rando un « giakartazo », una sorta cioè 
di « golpe all'indonesiana » che deca
piterebbe - anche in modo cruento, 
non solo con il carcere e l'esilio - il 
movimento operaio e sindacale e i par
titi della sinistra, portando al poter'! 
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settori militari non compromessi diret
tamente con la gestione di questi die
ci anni e civili di destra. 

Jn questo clima l'opposizione si pre
para ad affrontare il suo « autunno 
caldo ». Più organizzata nelle sue strut
ture ma nel fondo non ancora più Uni· 

ta. Non è raro sentire ancora le accu· 
se di connivenza con i golpisti lancia 
te alla DC dalla sinistra e le dichiara
zioni di principio contro i partiti mar· 
xisti fatte dalla Democrazia Cristiana 
e dai partiti moderati. Dietro la fac
ciata unitaria e le affermazioni di ac· 
cardo sui punti principali della batta· 
glia - dimissioni immediate di Pino
chet, costituzione di un governo dc· 
mocratico provvisorio - i settarismi 
che in qualche modo hanno reso ancor 
più duro il golpe di dicci anni fa non 
sono ancora stati superati. 

Nel frattempo, tornano gli esuli. Le 
centinaia di migliaia di esuli che lascia
rono il Cile dopo l' 11 settembre dcl 
1973 e che hanno consumato fuori, in 
questi anni, un dramma non meno ter 
ribile, sognando il ritorno, aspettando
lo giorno dopo ,giorno, non inserendo
si quasi mai del tutto nelle diverse real
tà toccate in sorte. Tornano ma non 
trovano lavoro, spesso sono accolti dal 
risentimento di chi ha potuto o scelto 
di non lasciare il paese. 

«Cara seconda», scrive cosl, ogni 
giorno, in italiano alla sua classe di 
Roma una bambina di sette anni nata 
nell'esilio. « Cara seconda » è una fet
ta di mondo, una parte di vita lascia
ta alle spalle. « Ormai non appartenia
mo più né a qui né a là » dicono in 
molti, ad esprimere un disorientamen
to che sarà duro superare. 

I prossimi mesi saranno dunque de
cisivi per il paese. Se Pinochet minac: 
eia il pugno di ferro, l'opposizione non 
è meno decisa a portare a termine la 
sun lotta, costi quel che costi. Qual
cuno teme che lo scontro si radicaliz
.,i e diventi guerra civile. Altri, i meno 
fortunatamente, si augurano che acca
da proprio questo, convinti che sia l' 
unica via per liberarsi del dittatore. 
Ma, come che sia, il «dopo» non sa· 
rà facile. « Quando cadrà Pinochet -
si sente dire - balleremo un giorno e 
impiegheremo 20 anni a ricostruire il 
paese, la sua economia, le sue istitu
zioni, la sua cultura, perfino la gioia 
di vivere, sbriciolate da questi anni di 
dittatura». c. R. 

La logica positiva del disegno politico 

mitterrandiano: perché la Francia 

opera in modo che l'Occidente si mostri 

• generoso • per permettere a Mosca 

di uscire dalla posizione scomoda 

in cui si trova. E' venuto il momento 

per gli europei di pensare e di agire in 

proprio, guardando se possibile 

oltre il tornaconto nazionale, sia esso 

quello della Francia o degli altri membri, 

Italia compresa naturalmente. 

e Evidentemente si può vivere anche 
di soli fallimenti. Dopo Atene è venu
to il turno di Bnixelles: Bruxelles I 
e Bnixelles I I. La buona volontà di 
11\1itterrand, il suo impegno personale 
e il peso politico della Francia, pre
sidente di turno, non hanno fatto il 
« miracolo ». Tutta la coloa, dicono le 
cronache, è dell'ostinazion.e della That
cher, ma gli esegeti più fini si chiedo
no se non sia l'Europa nella sua ver
sione attuale ad aver toccato il « tet
to » delle sue possibilità. L'unione do
ganale ha dato i risultati che il com
promesso fra i « forti » su cui la Cee 
si è retta poteva offrire e l'unione po
litica non riesce a prender corpo. Solo 
per l'opposizione di Londra? 

Nel vertice orchestrato da Papan
dreou i dissidi erano esplosi sulle ma
terie che ormai d:l anni fanno la gioia 
degli eurocrati. Era già chiaro da al
lora però il circolo vizioso: se il nau· 
fragio era imputabile a questioni ve
nali, da mercanti come si dice (ma lo 
stesso potrebbe dirsi a rigore delle 
cause che hanno « fatto» l'Europa dei 
Sei), è comunque segno che l'Europa 
non ha valori più solidi a cui richia
marsi. E gli interessi riacquistano un 
loro titolo. La Francia si era illusa di 
poter imporre una svolta con il suo 
solo prestigio. Mitterrand ha certamen
te confidato nell'aiuto della Germania. 
Non senza qualche fondamento la Gran 
Bretagna ha temuto di essere emar
ginata. Quanto più Parigi ha alzato i 
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L'EUROPA DEI MERCANTI 
STANCHI 

di Giampaolo Calchi Novatl 

ton · - politicizzando l.1 crisi e impli
citamente la soluzione della cmi -
tanto più, paradossalmente, la That
cher si è irrigidita per un soprassalto 
di « anglicismo » o di « insularismo », 
forse più per il timore di essere espul
sa che per il compiacimento di tornare 
all'antico. C'è una frase attribuita alla 
• /ady di ferro » che è molto signifi
cativa: « Siamo attaccati all'Europa 
ma l'Europa deve sentirsi attaccata ali' 
Inghilterra». Secondo i sondaggi il 
5 3 per cento degli inglesi a questo 
punto si pronuncerebbe contro la Co
munità, m3 sarebbe i~truttivo sapere 
quanti europei sono veramente con
vinti che l'Inghilterra sia parte inte
grante dell'Europa. 

Per una bizzarria dei destini incro
ciati della diplomazia, il presidente Mit
terrand si è dovuto mettere in viag
gio alla volra dell'America l'indomani 
stesso della « fumata nera » di Bruxel
les. Se la coincidenza era voluta, ovvia
mente Mitterrand aveva previsto un 
alrro scenario. Un succe~so del vertice 
europeo - tanto più se ottenuto gra
zie ai buoni uffici della Francia -
avrebbe conferito a Mitterrand una 
forza conmmuale assai maggiore: di 
colpo avrebbe potuto rivendicare per 
sé il comptt > che negli anni scor:-.i 
spettava a Schmidt, quello, con o sen
za mandato, di rappresentare l'Europa. 
Così :-.titterrand ha pouto rnppre
sentare solamente la Francia. E ha do
vuto perciò da una parte abbassare il 

L Astrolabio qu.nd1cinale n 1 8 aprilo 1984 

wno, per m.mcanza d1 t..na dimensiom: 
sufficiente a compensare gli Usa, e dal 
l'altra alzare l'iniziativa per non svili
re la sua missione. Al posto del na
zionalismo europeo - latitante o da 
venficare - il nazionalismo francese. 

(,li esiti sono stati singolari. Fra Mit
terrand e Reagan dovrebbe esserci poco 
in comune: l'incomprensione fra Ame
rica e Europa su temi cruciali come la 
sicurezza, i rapporti con l'Est, il mo
do di trattare il Terzo mondo, che 
anche Kissinger ha dovuto ammettere, 
dovrebbe manifestarsi proprio in occa
sione di un incontro come questo. E per 
certi versi, pur nei sapienti sfumati 
delle dichiarazioni ufficiali, è stato an
che così. Ma il viaggio di Mitterrand 
in America ha segnato l'apice dell'inte
sa tra Francia e Stati Uniti. Il presiden
te francese è stato prima accolto come 
un << eroe » e ha deliziato poi il suo 
ospice ccn i propositi della sua poli
tica. Reagan ha sentito quello che gli 
faceva comodo sentire - i sospetti 
verso l'Urss - e ha lasciato cadere 
il resto. D'altra parte, Mitterrand, tut
t'altro che sicuro di avere l'Europa 
dietro di sé, non poteva esporsi più 
che tanto. 

Eppure il « disegno » che si legge 
in trasparenza nel!J politica di ~fotcr· 
rand ha una sua logica positiva, alme· 
no srnndo all'interno di una determi
natn prospettiva. Parigi dice che ormai 
l'Occidente ha ristabilito la parità mi-

nat.iat:i: milirJnncnce e politicamen
tc.:. Prende in un certo senso suUa pa
rola Reagan che vedeva negli euromis
sili la prova da esibire a Mosca: della 
volontà dell'Occidente di riarmarsi e 
della fedeltà dell'Europa alle direttive 
americane. Che di più? 

E' matura - nelle nuove condizioni 
- una ripresa dcl negoziato La Fran
cia si spinge fino a riconoscere all'Urss 
il diritto, dopo lo smacco, di un po' 
Ji intransigenza e vorrebbe che l'Occi
dente si mostrasse « generoso » per 
permeccere a Mo~ca di uscire dalla 
posizione scomodJ in cui si trova. Ma 
l'impazienza della Francia (e dell'Euro
pa?) non incontra molti incoraggia
menti d.1ll'altra parte dell'Atlantico. Le 
incerte indicazioni di una campagna 
elettorale che non si è ancora assesta
ta non fanno capire se e quando saran
no tolti i \'eti. 

Anche il /orcmg operato dalla Fran
cia (Mittcrrand ha ribadito l'intenzione 
di andare comunque a Mosca entro l' 
anno) è il riflesso malgrado tutto di 
un'ottica di pane. Il responso che vie
ne dagli insuccessi della Cee non è 
smentito. La Francia è spmt•l da mo
tivi « nazionali»: la grandeur è una 
componente di cui lo stesso Mittcrrand 
ha bisogno per ricucire la spaccatura 
fra destra e sinistra. Non si sa fin do\·e 
gli altri eurcpci si sentano garantiti. 
E dal canto suo Mitterrand all'Europa 
non ha dato l'impressione di aver mol
to da proporre se non una parvenza di 
ccesione per assumere un contegno più 
serio. Ai suoi esordi i socialisti fran
cesi evocarono l'idea di uno « spazio 
sociale o in cui rinnovare 11 pano fra 
gli Stati e i popoli; adesso Mitterrand 
sembra quasi ridursi alla scappatoia del 
la difesa comune. Troppo e troppo 
poco. 

E' inutile dire che non è certo pen
sando alla prossima presidenza che si 
rimedierà alla défaìllance dell'Europa. 
I suoi problemi sono ben conosciuti 
a tutti. Le sue aspirazioni non sono 
un mistero per nessuno. Invece di 
sforzarsi di tirare la volata al « grande 
alleato», più che mai renitente, è ve
nuto il momento di pensare e di agire 
in proprio, guardando, se possibile, ol
tre il tornaconto nazionale, sia esso 
quello della Francia o quello degli al
tri membri, Italia compresa natural
mente. 

• 
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La tragedia della Repubblica islamica 
penultimo atto 

Antikhomcinismo : Bani Sadr si dimette dal "Consiglio della resistenza iraniana" 

di Bijan Zarmandili 

e Nel gw~110 dell'8J, quando l'allora Presidente 
della Repubblica islamica iraniana, Abol Has
san Bani Sadr e il leader dei mujaheddin, Mas
sud Radjavi, lasciavano insieme clandestinamen
te la patria con destinazione Parigi, la convin
~ione piil dif usa era che, nel giro di non più 
di sei mesi, Khomeini sarebbe stato rovesciato 
e i due sarebbero tornati a Teheran alla testa 
del «Consiglio della Resistenza Iraniana» che 
Bani Sadr e Radjavi nei pochi giorni della loro 
clandestinità avevano organizzato. 

Al loro arrivo a Parigi si era formato persino 
w1 governo in esilio e si attendeva l'imminente 
sollevazione popolare in Iran contro lo strapo
tere degli Ayatollah. Parallelamente in Iran ave
vano inizio anche i primi colpi di una pericolo
sa guerra civile: il quartier generale del Partito 
della Repubblica islamica, principale alleato di 
Khomeini, la sede del Governo islamico e diverse 
caserme dei « Guardiani della Rivoluzione » sal
tarono in aria e nei quotidiani attentati contro 
gli uomini di Khomeini morivano decine e de
cine di quadri di primissimo piano del regime. 
compreso il Presidente della Repubblica, del Go
verno e 72 deputati del Parlamento islamico. L' 
impressione comune era che l'intera impalcatura 
del regime fosse irreparabilmente incrinata e 
che il precipizio fosse prossimo. Erano allora i 
tempi del cieco, spietato terrore khomeinista e 
non si contavano le vittime delle sommarie sen
tenze dei « Tribunali islamici »; una rivoluzione 
nella rivoluzione e una lotta accanita tra un'op
posizione che si illudeva di avere la vittoria a 
portata di mano, perciò sbrigativa, ansiosa d1 
concludere la partita, e un potere spietato e fa· 
natico che avrebbe commesso qualsiasi crimine 
pur di conservare la propria egemonia su una 
rivoluzione che nel frattempo aveva completa
mente confiscato e fatto degenerare. 

Bani Sadr, un tempo delfino di Khomeini, 
teorico della giovane Repubblica e mediatore 
indispensabile tra il clero sciita e la società ci
vile e laica, è stato l'ultima vittima, ma anche 
la più illustre, di quella lotta intestina che si 
era scatenata all'interno della leadership isla
mica fin dal giorno successivo all'arrivo di Kho
mezni a Teheran. Tuttavia la defenestrazione di 
Bani Sadr aveva causato anche l'accelerazione 
del processo di metamorfosi della Rivoluzione e 
con lui crollavano le ultime speranze delle com
posite forze politiche in campo per una risolu
zione meno antagonistica delle controversie 

emerse nel seno della rivoluzione. La scelta fu 
allora la via della lotta armata e l'eliminazione 
fisica degli artefici dell'integralismo e Bani Sadr 
sposò questa nuova causa con la stessa fretta 
con cui aveva scelto insieme a Radjavi la via del
l'esilio. LA sua fuga era stata ben presto stru
mentalizzata per disaffezionargli quei ceti e quel
le classi che lo avevano sostenuto durante la sua 
difficile battaglia contro l'ii1staurazione di t1na 
nuova dittatura in Iran. Bani Sadr commise lo 
stesso errore dei nwjaheddin allorché valut ?J tem
pi ormai maturi per la sostituzione di Khomeini 
mediante una sollevazione popolare. Infatti f al
lirono progressivamente tutti i tentativi, talvolta 
eroici, dei nuovi rivoluzionari chiamati in causa 
e Khomeini, malgrado la guerra con l' Irak, La 
crisi politica, economica e sociale, rimase in 
sella. Nel frattempo crescevano i contrasti tra 
le diverse componenti del <e Consiglio della Re
sistenza » sopra/lutto tra Bani Sadr e Radjavi, 
fino alla recente decisione del primo di rompere 
la sua alleanza con i mujaheddin. E' questa dun
que un'ulteriore prova delle immense difficoltà, 
in cui versa l'intero arco dell'opposizione anti
khomeinista, di trovare un'alternativa all'attuale 
drammatica situazione dell'Iran. 

Il quesito più arduo che l'opposizione si trova 
oggi davanti è il perché della mancata adesione 
attiva della popolazione alla lotta contro Kho
meini, nonostante le molteplici ragioni, ma an
che il perché della progressiva disgregazione dei 
diversi apparati dell'opposizione, a cominciare 
da quello della sinistra per arrivare a qt1ella del
le forze progressiste islamiche. E' vero che Mas
sud Radjavi, il capo dei mujaheddin, è w1 poli
tico ambizioso; il suo !slam è in contrasto con 
quello di Khomeini, ma è anche molto diverso 
da quello di Bani Sadr, l'intellettuale comunque 
più eclettico e meno rigido, ma rutto ciò non 
è sufficiente per spiegare la grave crisi chi" in
veste l'opposizione antikhomeinista. Le ragioni 
probabilmente vanno ricercate ancora nella so
cietà iraniana, traumatizzata conque anni fa nel 
suoi fondamenti, strutturali e politici e che tut
tora non trova la sintesi equilibrata delle sue 
aspettative 

Bani Sadr, Radjavi, troppi altri futuri candi
dati alla guida del/' Tran, prima di invitare il 
Paese ad una nuova, incerta rivoluzione, dovreb
bero, forse, spiegare il fallimento di quella prece
dente. 

• 
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I conti dell'Eni 

Recupero della politica (e del capitale) 
di Giuseppe Calogero 

Sul numero 5 di « Astrolabio » è apparso uno studio di Giorgio Macciotta - deputato 
del Pci, esperto di problemi di politica industriale - sulla situazione finanziaria dell'Eni. 

A quello studio replica con questo intervento Giuseppe Calogero, 
direttore per lo sviluppo, la programmazione e il controllo, dell'Eni. 

1. Il Libro Bianco sui problemi e le 
prospettive dell'ENI del. l~glio 1.98_3 
ha individuato come ob1etuvo priori· 
tario da perseguire nel medio termine 
quello del risanamento finanziario del 
Gruppo. 

La tumultuosa crescita del fabbiso
gno finanziario, deT Gruppo ha, in ef· 
fetti, determinato nel 1981-1982 un au· 
mento dell'indebitamento di oltre 9.000 
mld. di lire, specialmente in valuta, 
dovuto: 

a) ad una consistente diminuzione 
dell'autofinanziamento del settore ener
getico che non ha consentito, come in 
passato, ai settori in crisi di beneficiare 
della compensazione tra aree di reddi. 
tività ed aree di perdita. 

Infatti in quegli anni si è registra· 
to un incremento vertiginoso delle per· 
dite nel senore dell'approvvi~ionamen· 
to petrolifero dell'ENI a causa dei co· 
stosi rifornimenti mediante contratti 
continuativi a prezzi ufficiali per so<l· 
disfare nella misura necessaria il mer· 
cato nazionale. 

Inoltre il sistema dei prezzi dei pro
dotti adottato nel n0stro Paese non con-
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sentendo il recupero dci costi della ma
teria prima importata e lavorata in Ita
lia, pro\•ocava l'uscita di operatori in· 
dipendenti le cui quote di mercato ve
nivano rilevate dall'ENI; 

b) al salvataggio di gruppi privati 
in crisi (SIR, Liquichimica, Monti e 
pi1'1 recentemente parte delle attività 
Montedison) che ha comportato per 
l'F.NI il gravoso compito di dover rein
dustrializzare interi settori di atti\•ità 
accollandosi consistenti debiti a fron
te di attività in perdita; 

c) al mantenimento di un elevato 
livello di impieghi cd in particolare di 
investimenti, specialmente nell'esplora
zione idrocarburi all'estero, che, al net
to delle acquisizioni, mostra negli ul
timi anni il seguente trend: 

mld. Indice 

1980 2606 100 
1981 3692. (escluso Enoxy 

Coal) 142 
1982 4172 (escluso Sir e 

Liquichimica) 160 
1983 4500 (dato stimato) 173 

d) i ritardi nell'incasso delle quote 
di fondo di dotazione negli anni 1980-
1982 e l'inadeguatezza dei fondi ag
giuntivi previsti nelle leggi finanziarie 
dello Stato. 

Tutto ciò ha determinato che il rap· 
porto capitale netto/impieghi netti ab
bia raggiunto a fine '82 il preoccupan· 
te livello del 16,5%. 

2. Il porre in atto misure per arginare 
tale situazione, senza ricorrere a de
cisioni traumatiche, ha richiesto un 
tempo non bre\'e e solo nel 1983, gra
zie anche ud e\'enti esterni, quali una 
certa ripresa manifestatasi ed in parti
colare nel settore chimico, si è comin· 
ciata ad invertire la tendenza dell'au
mento dcl fobbisogno finanziario. 

In particolare ciò è stato possibile, 
oltre che per il recupero di aumenti 
di fondo di douzione stanziati e non 
incassati negli anni precedenti, per una 
consistente riprec;a del margine indu
striale, che da 2.000 mld. nel 1982 è 
passato a 3.300 mld. nel 1983. 

Inoltre sono stati realizzati interven
ti di risanamento finanziario che han--
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no n~u.irJ.no il ri:i,,ct to della ~trut 
tu1.1 11n.1n1i<1ria estera. il con-;olidamcn· 
to Jdl 'esposizione fin.inziaria .1 bre\'I.! 
ed un,\ riduzione del rischio di cam
bio attra\'erso un.i conversione dei de· 
b111 in dollari in lire o in Ecu. 

Tutto ciò ha consentito di migliorn
rc considerevolmente il r.ipporco ca
pit.ile netto/impieghi netti che, a fini! 
1983, è stato stimJto pari al 19%. 

3 Gli interventi p<hti in atto per 
migliorare i risultati gestionali e per 
contenere il deterioramento della situJ
zione finanziaria , malgrado alcuni po· 
sitivi :.cgnali nel 1983, non consentono 
di ritenere che il risanamento sia sta· 
to raggiunto ma soltanto che sia sta· 
ta intrapresa la strada per giungere ad 
esso nel medio termine. 

Infatti a fine 1983. come fatto pre· 
sente in più occasioni in Parlamento 
dal Presidente dell'ENI si stima, al net
to Jdle perdite sui cambi, una perdi
ta operativa di 800 mld. che, seppure 
inferiore al 1982, è tuttavia ancora ri
levante, mentre l'esposizione finanzia
ria è aumentata di 2.300 mld. di lire 
che, per circa 1.300 mld., sono conc;e. 
guenti ad una rivalutazione delle espo
sizioni in dollari. 

BisoJ!na, pertanto, essere consape
voli che gli interventi di risanamento 
industriale e finanzi;1rio impostati e av
\'iati negli scorsi ,tnni, e che saranno 
proseguiti nei pros~imi, potranno con· 
durre a concreti risultati positivi per 
il Gruppo soltanto in un arco di tem
po di 2/3 anni, essendo i migliora
menti registrati conseguenti all'aver in
ciso prevalentemente sulle situazioni 
maggiormente critiche. 

Non possono, inoltre, essere sotta· 
ciute le notevoli difficoltà di ordine in
dustriale e sociale che ~ono inevita
bilmente legate all'attuazione dei piani 
d1 ristrutturazione; è necessario che al 
perseguimento di tale obiettivo debba
no sentirsi fattivamente coinvolti, cia
scuno per la propria parte di respon· 
sabilità e competenza, non solo l'ENI 
ma anche il Governo, il Parlamento e 
le parti sociali. 

4. Senza voler fornire un panorama 
dettagliato di tutte le attività del Grup
po ENI, è tuttavia necessario nell'eco
nomia del discorso evi<lenziare le di
rettrici d'intervento dell'ENI nei pros-
imi anni sia nelle attività esistenti, 
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:.ia ndlc atttvita nuove e ad alto con 
tenuto tecnologico, che dovranno sti 
molare il processo di trasformazione 
industriale del Paese, utilizzando anche 
le capacità e le competenze acq11isite 
dal Gruppo. 

5 . La prima direttrice di intervento 
riguarda l'adozione di una politica de
gli investimenti tecnici e finanziari im
perniata su una attenta selezione de
gli stessi. 

T aie poli ti ca si baserà su: 
a) il superamento della logica in ba

se a cui sono state effettuate in passa
to alcune scelte che facevano affidamen. 
to su ritorni incerti o comunque mol
to differiti nel tempo; 

b' la rapida individuazione, reali7.
zazione e ritorno degli investimenti di 
razionalizzazione produttiva che rive
stono una importanza fondamentale per 
il recupero di economicità in molti set
tori (chimica, raffinazione, ecc.) in cui 
il Gruppo è presente; 

c) una attenta valutazione delle po. 
tenzialità del mercato per gli investi
menti di sviluppo di attività esistenti 
o nuove, considerata l'estrema diffi
coltà di operare in mercati fortemente 
dinamici. 

Per quanto riguarda gli investimen
ti minerari, che sono per loro natura 
ad alto rischio e costituiscono una par· 
te fondamentale delle attività del Grup. 
po, è opportuno un approfondimento 
dei criteri prescelti. 

Per quanto riguarda l'attività mine
raria idrocarburi in Italia, in cui i ri. 
suita ti posi ti vi consegui ti confermnno 
che le limitazioni agli investimenti SO· 
no più di carattere tecnico che eco· 
nomico, si tratta di gnrantire uno shoc
co sul mercato nazionale di L 1 / 12 mld. 

di metri cubi/ anno di gas. Il manteni
mento di t.1li livelli di produzione, ol
tre al beneficio economico che indub
biamente ne deriva per l'Ente, costi· 
cui-;ce anche lo sfruttamento ottimale 
delle riserve che ammontano, a fine '82, 
a 1ì5 mld. di mc. 

E\'entuali critiche concernenti un 
" incauto » sfruttamento delle stesse 
che si mantiene al di sopra della me
dia mondiale, non appaiono giustifica
re se si tiene conto del fatto che per 
molti Paesi produttori il non sfrutta
mento delle riserve si spiega prevalen
temente con la mancanza di adeguati 
sbocchi sul mercato e non con ragioni 
connesse all'oculato sfruttamento delle 
medesime. 

Per l'attività mineraria all'estero OC· 

corre considerare che in molti casi il 
rischio tecnico è superato da quello ine
rente alla politica mineraria del Paese 
in cui si opera in termini di fiscalità 
o anche di nazionalizzazioni, fenomeno 
.1 cui sono legate alcune diminu7.ioni 
di riserve e di produzioni minerarie 
del Gruppo registratesi in alcuni an
ni nel passato. 

Pur consi<lerando tali aspetti la di
sponibilità all'estero ha quasi raggiun
to il 50% dei fabbisogni di petrolio 
de1 Gruppo e gli investimenti conti· 
nueranno a mantenersi a livello ele
vato per pen•enire, da un lato al ri
trovamento di nuove riserve e dall'al
tro alla messa in produzione di quelle 
rinvenute negli ultimi anni. 

Tale obiettivo dovrà però essere rea
lizzato per quanto riguarda l'impegno 
esplorativo, facendo ricorso all'autofi. 
nanziamento senza sostegno finanziario 
dall'Italia, mentre sarà consentito far 
ricorso all'indebitamento a fronte de
gli investimenti per la coltivazione. 

Si perfezionerà in tal modo una ma· 
novra avviata negli ultimi anni tesa ad 
aumentare il rapporto tra investimenti 
produttivi e quelli esplorativi che per 
l'ENI è alquanto più basso di quello 
delle altre compagnie internazion~1li. 

Per quanto riguarda, infine, le atti
vità minerarie nei settori del carbone, 
uranio e minerali non ferrosi è dn sot· 
tolineare che esse presentano condizio
ni di attrattività molto limitata sia per 
la previsione di sviluppo del mercato, 
molto differito nel tempo, sia per le 
scar~e po~~ibilità in Italia di rileva· 
zione di giacimenti e possibilità di 
~fruttamento competitivi. 
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L 'l:.N I h.i. pcrt.rnto, ridimensionato 
gli im·csumcmi prc\'isti in queste fon
ti energetiche e sostitutive cd h,, posto 
il problema di una gestio_ne del~e. at· 
1iv1tà in Italia (Carbosulc1s e m1naerl.' 
Samim) che faccia affidamento su spe
cifici inten·enti legislati\'i di sostegnn. 

6 La seconda direttrice riguarda gli 
interventi atti a recuper.ue e massimiz· 
zare le risorse attraverso azioni gestio· 
nali 

La consistente prcscnz•l Jel Grupp<' 
nei settori m•lturi, per i quali non è 
possibile prevedere in futuro forti e
spansioni del mercato, comporta che 
la competitivitJ e l\:conomicità ven 
gano mantenute e/ o re~upera.te .at~ra
\'erso 11na riduzione dei costi f 1ss1 e 
variabili con l\muazione di interven~i 
gestionali su tutte le funzioni _azi_end~l~. 

In primo luogo si tratt~ d1 ri~qu11t: 
hrare le capacità produmve es1ste~t1 
.:on le potenzialità del mercat~, ehm: 
dendo quegli impianti obsoleti per 1 

quali non è possibile ~n recu_pero eco
nomico. Tali inten•enu non riguardan? 
soltanto i settori in crisi (chimico, mt
nerometallurgico, tessile e meccanotes
sile) ma interessano taluni comparti del 
settore energetico quali la raffinazione 
e la distribuzione dei prodocci petroli
feri e le cokerie. 

Gli interventi indicati, comunque, 
non sono sufficienti a garantire il rie
quilibrio economico complessivo se ad 
essi non si aggiunge una serie di azioni 
capillari per il recupero delle risorse 
interne che consentano .il miglioramen
to dell'efficienza produttiva, della qua
lità dei prodotti, il contenimento dei 
costi generali e del capitale circolante. 

Negli ultimi mesi, in P•irticolare per 
alcune aree di crisi dcl set<ore chimico, 
sono state raggiunte intese con le 00. 
SS.LL. Tali accordi costicuic;cono una 
importante prova della possibilità di 
affrontare e risolvere i difficili pro
blemi connessi con gli interventi di 
ristrutturazione industriale sulla base 
di un concreto impegno per il conso
lidamento di un consistente numero di 
posti d i lavoro. 

Grande impegno dovrà, inoltre, es
sere posto per superare le rigidità con
nesse con le singole funzioni aziendali 
in un'ottica di ottimizzazione globale. 
Un esempio in tal senso, di primaria 
importanza per le sue dimensioni, è 
costi tuito dal cich petrolifero per la 

L'Astrolabio • qu1nd1c1na1e • n 1 8 aprile 1984 

......... 
cui conJuàme e inJispensabilc l'atrua
zione di una logica unitaria e globale 
che sia in grado di adeguarsi alle mu
tevoli condizioni di mercato, sceglien
do, in tempi reali, le più opportune 
modalità di approvvigionamento tra 
greggi e prodotti, tra mercato ufficiale 
e mercato libero, tra prodotti e semi
lavorati. 

In tal senso si è operato nel 1983 
riuscendo a contenere le perdite del
l'attività di approvvigionamento, raffi
nazione e distribuzione dei prodotti pe
troliferi in Italia a 17. 700 lire/ tonnel
lata contro le 32.100 dell'anno prece· 
dente. Ciò è stato possibile, nonostante 
l'effetto negativo del continuo apprez
zamento del dollaro, grazie in parte a 
più favorevoli condizioni di mercato 
internazionale (calo del prezzo in S) 
e nazionale (effetto del regime di sor
veglianza) in parte per la flessibilità 
operativa raggiunta - 1 O milioni di 
tonn. di greggio e 6 milioni di tonn. 
di prodotti e semilavorati sono stati 
riforniti attraverso il mercato lihero -
nell'ambito di un processo unitario di 
decisioni coordinate dall'ENI. 

Un ulteriore significativo esempio è 
costituito dall'accresciuta dimensione 
dell'impegno dell'ENI nella petrolchi
mica a seguito dell'acquisizione di im
pianti Sir, Liquichimica e Montedison 
che ha amplificato e posto in termini 
nuovi la necessità di integrare stretta
mente il ciclo petrolifero con le esigen
ze di cariche pro petrolchimica che og
gi hanno raggiunto i 5 milioni di tonn./ 
anno. Anche tale problema è stato af
frontato attraverso l'inizio delle lavo· 
razioni pro petrolchimica presso la Raf
fineria d i Milazzo del greggio libico 
(Bu Attifel) i cui benefici sono stati 

solo in p.lrtl.' ri~contrati nel 1983 ma 
che saranno pii1 consistenti a regime. 

1 La terza direttrice di intervento ri
guarda il riav\'io di una politica di svi
luppo che, superando la strategia di 
crescita fin qui seguita, improntata pre
,·alentemence sulla dimensione, punti 
'u una strategia fortemente imperniata 
~ulla qualità. 

Solo attraverso la creazione di atti
' i cà industriali innovative l'ENI potrà 
a.:quisire e/o mantenere un alto livello 

· di competitività in settori tecnolo~ica
mcnte avanzati ad alto valore i1ggiunto 
I! a forte espansione e, nel contempo, 
contribuire alla creazione di nuove ini
ziative produttive economicamente va
lide, specialmente nelle aree depresse. 

I programmi dell'ENI prevedono una 
serie di progetti in tal senso, alcuni 
dei quali già in fase di realizzazione, 
quali il piano di metanizzazione, di 
grande rilevanza, tra l'altro, per gli e
\•entuali positivi effetti occupazionali 
specialmente nel Mezzogiorno, dall'im
pulsc ai « servizi energia », dai pro
getti nella chimica fine e secondaria . 
dalla realizzazione del polo metallurgi
co primario di Porto Vesme e dalla 
costituzione della Sameton. 

Al fine di fornire il massimo impul
~o nelle attività innovative e di svi
luppo è stata recentemente effettuata 
una riorganizzazione delle strutture 
centrali dell'Ente e della ricerca scien
tifica di Gruppo e ridefinito il ruolo 
dell'Indeni. 

Tuttavia per poter svolgere la fun
zione strategica di impresa per lo s•Ji· 
luppo del Paese l'ENI non potrÌt essere 
costretto entro i vincoli istituzionali 
posti dalla normativa esistente. 

Oltre a rivolge-re la massima at ten
zione allo sviluppo dell'innovazione e 
della diversificazione nei settori tradi
zionali, il Gruppo deve infatti poter 
autonomamente acquisire possibilità di 
intervento nei settori più dinamici del
l'economia almeno entro il limite ciel· 
la creazione di posti di lavoro sostitu
ti\•i di quelli perduti nei settori in cri
si che la ristrutturazione e la diversifi
cazione di quei settori non consente d i 
recuperare. 

Giuseppe Calogero 
Direttore per lo Sviluppo. 

la Programmazione e Il 
Controllo - ENI 
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'L'ASTROLABIO DIBATTITO 

Conl'egno sul Partito d'Azione 

' E attuale ancora oggi 
quel laboratorio di democrazia 

e Strano destino quello del Partito 
d'azione. Della straordinaria accolita di 
giovani animosi che « con l'ottimismo 
della volontà e il pessimismo della ra
gione » - come ripeteva Farri - ave
va dato sotto il fascismo e nella Re
sistenza, e poi nella ricostruzione del
la nuova Italia, i più alti esempi di 
dinamismo e di acume politico, di co
raggio civile e militare, di integrità 
morale, fino a qualche anno fa parla
va solo qualche partigiano di G .L., 
come Nuto Revelli, qualche collega dcl 
CLN, o addirittura qualche avversa
rio. « Il Partito d'azione ha influenza
to tutta la vita politica italiana fino 
ad oggi », lamentava l'integralista cat
tolico Del ~oce. Come meravigliarsi 
- sembrava voler dire - del laici
smo, del radicalismo e delle baruffe 
della nostra sinistra? 

Eppure, mai formazione politica, co
me quella, era stata più citata ed evo
cata che realmente studiata dagli sto
rici e dai partiti, ai quali aveva forni
to per vent'anni - se si calcola anche 
il lavoro agitatorio di « Giustizia e 
Libertà.» - in una diàspora che non 
ha l'eguale nella storia politica ita
liana, non solo il meglio della classe 
dirigente, ma anche le idee, le scelte di 
metodo e strategia, perfino le proposte 
di riforme costituzionali, sociali ed e
conomiche più lungimiranti. Hanno pa
gato quel debito i laici e i progressi
sti che oggi vantano ascendenze azio
niste? 

Ora qualcosa è cambiato. Un po' per
ché molti protagonisti di quell'effime
ra ed esaltante stagione civile sono an
cora tra noi; un po' per la rinascita del
la cultura laica e dei progetti di « ter
za forza »; ma soprattutto perché si 
ripropone il problema « morale » nei 
partiti e nel governo e, in tempi di 
nuove proposte di riforme istituziona
li, ci si accorge della straordinaria mo
dernità di quel progetto politico-so
ciale. 

Dopo il convegno, in tre giorni, sul 

30 

di Nico Valerio 

In pnmo piano, V1sent1n1 
e Va11ani 

« Partito d'azione Jalle origini all'ini
zio della resistenza armata », tenuto a 
Bologna dalla federazione delle associa
zioni partigiane e dall'Istituto Ugo La 
Malfa, il /alt-out d'interesse sulla stam
pa e la ricaduta di polemiche tra le 
due eterne anime dcl Partito d'azione 
(quella idealista liberal-democratica dci 
Parri, La Malfa, Baucr, Rossi, con la 
« coda » eretica del liberal-socialismo 
di Calogero-Capitini, e quella giaco
bina socialista-riformatrice dei Lussu, 
Garosci, Codignola, Trentin), hanno 
portato a verificare « che cosa è vivo 
e che cosa è morto » di quello che è 
stato il più vasto laboratorio politico 
della democrazia italiana. 

I famosi « sette punti » della rivo
luzione democratica, stesi da Ragghian
ti nel '40, sono validi ancor oggi. Il 
primo, la «Repubblica democratica», 
prevede che «il Potere Esecutivo do
vrà godere di autorità e stabilità tali 
da consentire continuità, efficacia e 
speditezza di azione, per evitare ogni 
ritorno a sistemi di crisi permanente, 
risultati fatali ai regimi parlamenta
ri ». Una poli tica di scelte e di effi
cienza, oggi attualissima, se guardiamo 
ai lavori della Commissione bicamera
le per le riforme istituzionali. 

Ancora imperfetto e in parte inat
tuato, al punto 2, il sistema delle au
tonomie locali, economiche e regionali, 

per scarsa volontà dei governi e inca
pacità o corruzione negli enti locali. 
Attuale, dopo lo sfortunato tentativo 
di Ruffolo, il punto 3 sul « coordina
mento economico nazionale e interna
:t.ionale » (o programmazione), che pre
,·edeva anche delle nazionalizzazioni, 
pur nella garanzia - oggi impossibile 
- che « l'intero organismo produttivo 
sia libero dai \'incoli soffocanti della 
polizia economica e tutelato contro i 
pericoli della burocrazia». Del punto 
5, sulla « libertà dei sindacati», è at
tuato solo lo Statuto, ma non la co
raggiosa « parte essenziale di collabo
razione e di responsabilità nel proces
so produttivo » affidata ai lavoratori 
(co-gestione e partecipazione agli uti
li). Mal attuato, col Concordato bis, 
il punto 6 sulla « separazione del po
tere civile da quello religioso ». Anco
ra di là da venire il punto 7 sulla « fe. 
dcrazione europea di Stati liberi demo
cratici ». 

Già nel '42 - si è ricordato al con
vegno - primo tra i rinati partiti de
mocratici, il Partito d'azione anticipa 
la storia, forte della più alta concen
trazione d'intcllettuali e politici d'inge
gno che mai si sia radunata sotto le 
insegne d'un partito italiano. 

La lucidità dell'analisi sociale e po
litica ne fa il primo partito moderno: 
europeismo, anticolonialismo, meridio
nalismo, scuola, sviluppo tecnologico. 
vicinanza alle democrazie industriali, 
nesso inscindibile tra morale e poli
tica. Il suo unico «errore» politico 
è quello di precorrere i tempi. Il nuo
vo « ceto medio » del lavoro, laico e 
progressista, né servo né padrone, quel
! 'homo novus, borghese illuminato o 
salariato specializzato, (il Withe collar 
di Veblen, Friedmann e Mills) a cui 
si rivolgeva il Partito d'azione, 40 an
ni fa non esisteva in Italia, e comin
cia solo oggi ad avere un suo spazio 
economico (il « terziario ») e politico. 
Forse è anche per questo che oggi si 
riparla degli « azionisti ». • 

L. Astrolabio • quindicinale - n 7 · e apr ile 198~ 



e Giuseppe Fava ave,·a scritto e rap
presentato numerose opere nelle quali 
i « mali » della sua terra venivano cor
relati ad una « violenza » antica, aggior
nata ai nuovi traffici, con l'appoggio ed 
il sostegno dei potenti. Denuncia quin
di della violenza « universale » ma ca
lata in una realtà ben precisa, con radi
ci definite ed operazioni concrete. con 
nomi e cognomi, in. Sicilia come a ~o
rna. Aveva condotto una campagna ~nor
nalistica intensa, altrettanto « mirata » 
di quanto lo erano i suoi testi teatra
li, a cominciare da quella «Cronaca 
d'un uomo» con cui aveva esordito 
più di trent'anni orsono ed ora pubbli
cata nella rivista Ridot10, della Siad 
In. 1-2 del 1984). 

Aveva manifestato in ogni occasio
ne, nella vita quotidiana come nelle 
interviste, la sua profonda con\'inzione 
sui legami profondi che unic;cono la 
nuova mafia imprenditoriale (.;econdo 
l'esoressione dello studio di Pino Ar
lacchi) al sistema di potere in atto an
che attraverso i gangli istituzionali. 
Anzi qui è il punto più delicato della 
sua lucida intuizione e della <;ua co
raggiosa critica: un potere occulto ma 
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Da Cesare Terranova 
a Giuseppe Fava: la verirà 
condannata a morte 

La nuova mafia 
e la sua 
rappresentazione 
nella società italiana 
di Carlo Vallauri 

Esistono le possibilità e gli strumenti per individuare 
le responsabili tà della • nuova mafia •, attiva negli enti pubblici 
come nella rete internazionale della droga. la testimonianza 
di La Torre, Dalla Chiesa e Giuseppe Fava: perché 
il crimine organizzato elimina chi trova il coraggio 
di proclamare questa semplice verità. 

determinante, non esterno ma intrec
ciato con le leve dello stato «legale». 
E da «Violenza» ad « Ultima violen
za» (emblematici e tutt'altro che me· 
taforici i titoli nella sua drammatur
gia, tanto che l' « ultima » andrà in sce
na a Catania poche settimane prima 
che la « violenza » finale si esercitas
se contro di lui) i connotati della cru
dele catena di perversioni morali, ever
sioni antistituzionali, delittuosità spic
ciola, considerata da troppi « natura
le » come la vita, le difficili condizio
ni familiari, i patimenti ed i dolori -
il tessuto « materiale » dei rapporti SO· 
ciali sostanziali nell'isola -, si svela
no con estrema chiarezza nell'indica
zione delle cause ed una chiaroveggen
za appassionata circa i modi per af · 
frontare il problema. 

Ecco perché all'origine di ciò che 
ha « perduto » uomini come Cesare 
Terranova e Pio La Torre, Carlo Al
berto Dalla Chiesa e Giuseppe Fava è 
proprio la convinzione, da essi espres
sa pubblicamente, che esistono mezzi, 
strumenti e possibilità di individuare 
e colpire le responsabilità della « nuo
va mafia », non quella rurale originata 

da una società arcaica e perenne, pigra 
e imbalsamata nei suoi privilegi, ma 
quella attiva negli enti pubblici come 
nella rete internazionale della droga, 
nel riciclaggio del denaro sporco co
me nelle imprese dell'industria edili
zia non della sola Sicilia. 

Come ebbe a rilevare Franco Ferra· 
rotti nella introduzione all'inchiesta 
sulla mafia a suo tempo condotta dal 
Senato - e l'ha opportunamente ricor
dato Fulvio Fo nel dibattito oromosso 
dal Teatro di Roma in omaggio allo 
scrittore assassinato (gli autori italia
ni che introducono sulla scena fatti po
litici acquistano notorietà solo quando 
vengono uccisi perché i contenuti dei 
loro scritti danno fastidio « in alto ») 
-, non vi sono esclusivamente le << col
pe » e il dolo di chi contribuisce alla 
realizzazione dei crimini ma un largo 
sottobosco che favorisce la prolifera
zione e la prosecuzione dell'attività di 
queste piovre tentacolari con meri at
teggiamenti di passività non ascrivibili 
soltanto ai piccoli testimoni che rifiu 
tano di parlare, che chiudono finestre 
ed occhi, ma a tutti quei funzionari e 
magistrati, operatori dell'informa7ionl'. -31 
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ICOllh.; Og)!t !>I .. !1:.1111.111,1 e j'0lirici, 1.1 
1.:ui omertà è piu J.?ra\'e <lei silen7i <ldb 
po\·era gente. Quest'ultima infatti è 
costretta a ricorrere ai potenti per ot
tenere lavoro e protezione, casa e cre
dito, promozioni e trasferimenti - tut· 
to quel miscuglio di fiwori che sono 
alla base del sistema clientelare del 
potere locale e nazionale - mentre vi 
sono atti e persone, canali e momenti, 
decisioni e silenzi. che influiscono sul
la vita altrui con conseguenze pernicio
se: 4ui si annida un articolato grovi
glio di complici ti1, dalla accettazione 
timida della real rà così com 'è alla pro
gemulc concatenazione di interessi at
traverso gli appalti e la stampa, gli 
organi del potere costituito e le trame 
nei servizi pubblici. In Sicilia l'occupa
zione dcl potere non ha dato luogo 
solo ad una utilizzazione lottizzata del
le istituzioni come in altre regioni quan
to ad una costruzione graduale e ra
mificata di quella « violenza sottile » 
che opera nel quotidiano, nella vita, 
nella complicità di ogni settore della 
società, dal fisco alle linee di trasporto 
(e lo scri\'eva proprio Fa\·a nel n. l 
del suo giornale I Szciliam). « Per de
cifrare perfettamente la tragedia ma
fiosa sarebbe mleressanle sapere quan
te banche e quali banche con il suo 
verti;Jnoso lalenlo, per cui riusciva 
a sconvolgere persino gli alti burocrati 
della Banca d'Italia, Michele Sfndona, 
piccolo raf?,ioniere di provincia, riuscì 
in meno di quindici anni a creare in 
tutta Italia e soprattutto in Sicilia». 
Un commercialista incaricato da un giu
dice milanese di recarsi a Palermo per 
cercare di capire come appunto fun
zionasse quel sistema bancario fu uc
ciso prima ancora che potesse partire. 
Era l'avvocato Amhrosoli. «Da allora 
- scriveva amaramente Fava - non 
ha lenta/o più nessuno » 

Vi era un senatore dc per anni se
gretario regionale dcl partito e presi
dente dell'ente minerario siciliano, che 
aveva versato centinaia di milioni di 
fondi neri e di\'ersi miliardi dello stes
so ente presso la filiale di una banca 
di Sindona, percependo clandestinamen
te gli interessi. «Alto, imponente, ri
dente, capelli grigi, taglio impeccabile 
del vestilo, grande sigaro in bocca, cap
potto di pelo di cammello svola:r.zante 
sulle spalle, sembrava anche visivamen
te il per:sonagf?,io per/e/lo per una po
chade politica più che per una tragedia 
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u:,1fiosa ». Cosl l'artista Fa\·.i descn\'C· 
v.1 il senatore Verzotto. Lo "crittore 
non doveva ricorrere alla propria fan· 
tasia perché i personag~i erano lì, in 
carne ed ossa, ad amministrare il de
naro degli altri con l'avallo delle au· 
torità monetarie ed il sostegno de] go
verno, personaggi che vediamo attorno 
a noi, in una moltiplicazione di ricchez
ze che fa sembrare prospera l'Italia in 
un mare di miserie e di povertà, di bi
sogni inappagati, di gio\'ani disoccupa
ti e frustrati, ai 4uali si offre la dro
ga perché non pensino, perché non si 
uniscano sulla base di orientamenti o 
ideali politici. 

Anche Giuseppe Ferrara nei Cento 
giorni a Palermo non ha avuto necessi· 
tà di escogitare la trama o di inventa· 
re personaggi. La rete di interessi nel
le città siciliane, quelle mescolanze di 
protezioni che dalla Sicilia s:ilgono a 
Roma e a Milano attraverso le banche, 
con la protezione della politica (non ab
biamo dimenticato quei deputati lom
bardi che si mossero a favore di Cal
vi, e qualche ragione l'avranno avuta, 
nell'ovattata silenziosità di tanti organi 
di stampa), i quattro «cavalieri » di 
Catania, imperi econom1c1 costruttt 
sulla evasione, sullo sfruttamento, sul
le amicizie dei potenti, sono tutte real
tà che registi e scrittori non hanno bi-

sogno di creare con In loro immagina
zione, perché l'immaginazione dei grup
pi criminali è tanto forte e reale da 
fare nggio sulla fantasia degli artisti. E 
quando la rappresentazione di questa 
società viene portata sugli schermi o 
sulle scene sembra a molti di scoprire 
un mondo sconosciuto, lontano da noi, 
mentre è sempre più attorno a noi, 
convi\·c con noi, e alla fine persino 
portare alla ribalta, alla luce, certi mi
sfatti può sembrare sufficiente ad as
solvere la nostra coscienza, fornendoci 
un alibi, perché tanto tutto continua 
come prima, e noi stiamo tranquilli 
perché la nostra denuncia l'abbiamo 
fatta e noi ci siamo sapientemente col
locati sul versante degli «onesti ». 

L'intreccio inestricabile tra interes
si perversi e quotidianità « normale » 
è invece una delle strutture su cui si 
regge tutto quel sistema che invano da 
11nni viene denunciato. Il problema è 
prima di tutto un rapporto di forze, 
politiche ed economiche. La struttura e 
il potere non cambiano con la denuncia 
morale e con la buona voloPt1, ma so
lo con atti, decisioni e scelte che dal 
campo della politica possano discende
re ad indagare e colpire negli imperi 
finanziari come nei piccoli regni dcl
i 'imprenditoria affaristica. 

C. V. 

AVVISO AI LETTORI 

La seconda parte del Dossier: « Il ventre gonfio dell'Africa » pro

segue sul n. 8 de l 'Astrolabio e comprende i seguenti articoli : 

Economia in Africa Occidentale 

Prof. M . Diouf, direttore del Centro Ricerche Economiche Appli

cate, Facoltà di Scienze Economiche; Università di Dakar. 

Problemi della Cooperazione Regionale nell'Africa Sub-Sahariana 

Urbanista W. Thuburn, consulente per la pianificazione per lo 

sviluppo. 

Nascita dei sindacati e della classe lavoratrice in Africa. 

P. Ouaglierini. 

Mappa dei Movimenti per la liberazione Nazionale in Africa 

M. L. Franciosi. 
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In tutte le aree metropolitane, 
l'incontro-scontro fra diverse 
• sottoculture " crea nuove disponibilità 
a porsi fuori dell 'ordine e della 
legge. Il caso emblematico di Roma, 
crocevia internazionale e centro di 
attrazione di attività criminali tanto per 
la sua identificazione con il potere, 
quanto per le enormi possibilità di 
• mimetizzazione • che offre il 
suo territorio. 

Aspetti e tendenze 
della criminalità a Roma 
di Simonetta Bisi 
e Negli 11ltir1i q11indic.:i unni si è JS· 

sistito ad un forte aumento della cri· 
minalità in tutto il territorio naziona· 
le che ha visto la massima concentra· 
z1one nelle grandi città. 

Roma, in particolare, ha avuto un 
espansione demografica superiore a 
quella di qualsiasi altro centro urb:tno 
italiano e un aumento della crimina
lità globale che ha assunto valori tra 
i più elevati in Italia. 

Non si può non ricordare come I' 
esnansione urbana della Capitale si sia 
sviluppata senza correggere lo schema 
concentrico originario cd in assenza 
pressocché totale di pianific<lzione. ( l) 

I fenomeni mcmli presenti nell'am
biente urbano si pongono quindi co
me conseguenza di un'espansione in 
gr.in parte incontrollata in una società 
le cui energie sono state abbandonate. 
consapevolmente, a se stesse. Il pro
blema della razionalizzazione dello svi
luppo urbano è stato posto tra gli obiet
tivi del • potere » solo più di recente 
(piano regolatore del '64, prog. 80, leg
ge 167. ecc.) ma limitati sono stati gli 
interventi concreti. Ancora oggi molti 
quartieri di Roma possono considerar· 
~i « slums », intendendo con rnle pa
rola non solo i quartieri di casupole e 
baracche ma anche quelli di palazzi di 
:JttO o nove piani se i loro standards 
non corrispondono alle esigenze della 
vita umana. 

L'aumento incontrollato di popola
zione, in gran part:! dovuto ad una 
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massiccia immigrazione, ha creaco mol
ti problemi. Dato il limitato sviluppo 
industriale, la Capitale non è stata in 
·grado di assorbire e integrare nelle pro· 
prie strutture produttive aliquote CO· 

sì alte di inurbati. Da qui squilibri e 
dissesti d'ogni genere e il crearsi di 
zone sociali in permanente fermento. 

Il miraggio del consumismo si scon· 
tra per molti con l'impossibilità di rea· 
lizzarne le finalità mentre cresce !J 
consapevolezza dei profondi squilibri 
generati dalla povertà urbana, dall'e
marginazione e dalla segregazione resi
denziale. 

In effetti nelle aree metropolitane 
si creano dei salti, si potrebbe dire 
« storici », tra varie sottoculture. Il 
contatto tra gruppi diversi, le tenden
ze difensive delle comunità minorita· 
rie, possono dar luogo a tensioni, con· 
flitti, frustrazioni e, spesso, alla dispo. 
nihilità a porsi al di fuori dell'ordine 
e della legge. A quanto detto va ag
giunto che la Capitale è il centro di 
confluenza di elementi provenienti non 
solo dalle altre regioni italiane ma an· 
che da ogni parte del mondo, attratti 
dall'ubicazione dei centri di potere po· 
litici ed economici e agevolati dalle 
\'Ìe di comunicazione sia nazionali sia 
internazionali. 

Così, nell'arco degli ultimi dieci an
ni, Roma ha rappresentato uno dei pun
ti indefettibili di coincidenza tra orga· 
nizzazioni criminali, malavita locale e 
malavita internazionale. 

Ln gc~tionc dcl l:nnunc <l.1 pJrtl! Ji 
clementi « m:ifiosi » va sempre più al
largandosi per l'attrazione esercitata 
dalla città nella sua identificazione con 
il « potere ». per la facilità di mime
tizzarsi, per le opportunità di incon· 
tri con personalità di rilievo con la 
conseguente ricerca di facili e altolo
cate protezioni, per il supporto offer
to dalla delinquenza locale di cui fan
no parte italiani e stranieri provenien
ti dai più svariati paesi del mondo (sud
americani. marsigliesi, arabi e nord 
africani). Tutto ciò viene agevolato dal
le notevoli carenze degli apparati pre
posti alla prevenzione e repressione dei 
re11ti cui sfugge un efficace controllo 
.lei territorio proprio per gli squilibri 
tra dimenc;ione urbana da un lato e 
dic;()Onihilità di organici. strutture or
ganizzative e mezzi a dic;posizione (sia 
in senso quantitativo che qualitativo) 
:.lall'altro. Volendo fare una sia pur 
gro!\solana classificazione, si può con
,iderare la criminalità romana secon
do due categorie: \'iolenta e non \'io
lenra. Alla prima. che \'a facendosi 
"Cmpre più brutale nelle sue m:mife
s~nzioni. annartengono i reati più gra. 
v1 contro la persona e il patrimonio. 
il rrnffico di drog.1. comportamen
ti criminosi per lo più messi in atto 
dalle grandi associazioni criminali. 

Tra questi i più gravi sono gli orni· 
cicli che comprendono, accanto a quel
li con moventi di tipo psicologico o 
occasionale, quelli compiuti tra gruppi 
rivali per il predominio su attività il
lecite o per punire veri o presunti 
« sgarri »; i sequestri di persona tra 
cui quelli a scopo di estorsione, in re
gresso nella· Capitale dopo la solm:io
ne abbastanza recente di parecchi ca
.,j e_ l'arresto dei capi, ma ancora pre
senti con peso se numericamente po
co rilevante, socialmente sempre gra
ve; le rapine, che spesso finiscono in 
modo cruento e che si ri\·olgono su 
diver'i obietcivi: quelle contro le han· 
che e uffici postali, in diminuzione per 
le misure pre\'entive messe in arto, 
spesso compiute da gruppi di estremi. 
smo politico specie di destra; quelle 
contro gioiellerie e rappresentanti di 
gioielli, ad opera soprattutto della de
linquenza comune così come quelle ne
gli appartamenti; quelle a negozi e 
persone per lo più imputabili a t0c;si 
codi pendenti -
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~ella ~c.:onJa categ011.1 rientrano 

quei reati che non implicano diretta
mente una componente violenta, non 
sono coordinati dalle organizzazioni 
criminali, sono espressione della delin
quenza urbana, spesso compiuti da im
migrati stranieri, quali i furti minori, 
i borseggi, le truffe. 

Ancora in questa categoria rientra
no i furti ai « caveaux » degli istituti 
di credito, tipico esempio di reato non 
violento e fenomeno quasi esclusiva
mente romano, e la cosiddetta « crimi
nalità degli affari ». Quest'ultima, a
normale rispetto alla criminalità tra
dizionale, di difficile individuazionç e 
misurazione, è un fenomeno più nazio
nale che locale, un problema di tutti 
i sistemi sociali moderni, pur con le 
opportune diversificazioni, ma un esem
pio di degenerazione del sistema socia
le la cui gravità non può essere ~otto
valutata, anche se poco c:ompare nel
le statistiche, specie se l'ingigantirsi de
gli affari della criminalità fa intuire 
una connessione con la c.d. « crimina
lità degli affari ». 

Numericamente, i reati commessi a 
Roma nel 1981 sono stati 70.103 e 
nel 1982 78.271, cosl suddivisi come 
nella tabella. 

Non è qui possibile entrare nel det
taglio dei singoli comportamenti delit
tuosi ma è, a mio avviso, di estrema 
rilevanza la considerazione che, se ap
pare composto il quadro della crimi-

nalità romana, il perno su cui essa ruo· 
ta e Ja cui attinge la spirale della vio
lenza è il traffico di droga, responsa
bile sia direttamente sia indirettamen
te di molta parte della criminalità esi· 
sten te. 

Questa attività, infatti, per i gran
di profitti che comporta, ha attirato 
ed attira le grandi organizzazioni cri
minali che possono mettere in atto 
una vera e propria industria del crimi
ne nel cui ambito ruotano, o potenzial
mente possono entrare, un grande nu
mero di persone. E' noto, ad esem
pio, che nel traffico di droga si rea
lizza il riciclaggio del danaro prove
niente dai riscatti e che, più reccnlc
mente, da qui si producono investi
menti diretti verso attività fiMnzia
rie e immobiliari. 

E sono proprio le caratteristiche in
trinseche della Capitale cui si è già 
accennato e, in particolare, la sua strut
tura sociale, il flusso turistico, la pre
senza di uffici pubblici, la consistenza 
di immigrati provenienti dalle regioni 
meridionali, di profughi, di fuorusci
ti, che fanno di Roma uno dei centri 
di maggiore interesse del mercato clan
destino di droga. 

Ma la consumazione di questo rea. 
to, portando all'immissione sul merca
to di chili e chili di sostanze stupefa
centi, sviluppa una fenomenologia sin
tetizzabile nell'espressione « vendita al 
dettaglio ». 

1 9 8 1 1 9 8 2 

REATI Consumati Di autore Consumati DI autore 
ignoto ignoto 

Omicidi dolosi 48 27 68 44 
Tentati omicidi 45 3 42 15 
Lesioni dolose 152 25 106 33 
Violenze carnali 15 3 14 2 
Sequestri persona 10 2 19 5 
A scopo estorsione 5 1 4 -
Rapine 748 577 1.146 903 
Di cui più gravi 260 228 275 248 
Furti aggravati 68.441 59.284 76.270 72.252 
Furti semplici 251 196 - -
Procurati aborti - - 5 5 
Estorsioni 41 9 40 6 
!Truffe 249 117 397 197 
Peculato e altro 103 87 163 152 
!Totale delitti 70.103 60.330 78.271 73.614 

Fonte inedita tratta da una ricerca In corso 
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La diffu~ione dell'uso di droga nel-
le varie fascie sociali ha infatti gene
rato una vasta e capillare rete di cen-

I 

tri di spaccio. Se si calcola che i tos
sicodipendenti da sola eroina sono va
lurati sulle 30-40 mila unità, con con
sumi giornalieri pari ad un giro quoti- 1 

diano che supera di molto il miliardo I 
di lire, ben si comprende come quest' 
attività criminosa attiri la malavita più 
o meno qualificata. 

Così, accanto ai trafficanti, si mol
tiplicano gli spacciatori il cui numero 
è stato valutato intorno alle due mila 
unità. Questi ultimi sono attinti per 
lo più dalla delinquenza giovanile che 
preferisce questo ad altri reati meno 
remunerativi, più rischiosi e che ri
chiedono più alta specializzazione, ~ 
dalla stessa folta schiera di tossico& 
pendenti costretti spesso a diventare 
anche spacciatori. 

Ma la spirale perversa non si fer
ma qui. La presenza in misura cosl 
massiccia di tossicodipendenti cui spes· 
so manca la possibilità finanziaria di 
procurarsi la droga alimenta tutta una 
serie di reati che va dai furti alle ra
pine e che spesso, proprio per la fra
gilità psichica di chi li compie, finisco
no tragicamente e colpiscono indiscri
minatamente con una violenza spesso 
sproporzionata all'entità del profitto. 

Le conseguenze di ciò investono la 
società nel suo complesso, non solo co
me vittima di reati ma anche per quan
to indirettamente provocato nell'ambi
to sociale. 

Non si possono non ricordare, a que
sto proposito, gli effetti degenerativi 
che, anche se non classificabili nel co
dice penale, fortemente colpiscono il 
senso stesso di una società quali la 
prostituzione maschile e femminile, i 
suicidi, i morti per droga, l'espander
si di malattie contratte a seguito del
l'assunzione di stupefacenti, la disin
tegrazione del nucleo familiare, l'emar
ginazione. 

La tossicodipendenza, in sostanza, 
rappresenta il terreno dell'evoluzione 
più tragica della criminalità a Roma. 

S. B. 

(1) Sullo sviluppo urbanistico di Ro
ma st rimanda alle numerose opere sul
l'argomento. Una bibliografia utile si 
trova nei numeri 28 e 29 della rivi
sta Urbanistica. 
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Un libro per un problema 

Il fantasma della folla 
di Pasquale Misuraca 

e N<.!i confronti della massa e della 
folla continua a manifestarsi, all'interno 
delle nostre società di massa e di folla, 
un tenace pregiudizio. Non soltanto 
i gruppi dirigenti e le classi dominanti, 
ma anche e paradossalmente l'insieme 
degli uomini-massa, condividono di
fatti un atteggiamento mentale non 
critico, pregiudizialmente negativo o 
positivo, di fronte a questi fenomeni 
tipici della vita moderna. 

A1exander Mitscherlich ha sarcasti
camente riassunto il problema della 
ostilità di massa verso la massa con 
una storiella: 

«Grande manifestazione politica, 
spalti gremiti fino all'ultimo posto, un 
enorme tappeto di uomini e èli fac
ce sino alle file più alte, l'oratore nel 
pieno del suo slancio. Dice: "Di tutto 
ha colpa la massificazione". Uragano di 
i;pplausi ». 
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Non vorrei sembrare, in un periodo 
m cui imperano i filosofi dcl negativo 
e i politici del complesso, ingenuamen
te positivista e illuminista. Ma non 
posso fare a meno di pensare che le ra
dici di questa contraddizione siano ben 
piantate nell'ignoranza diffusa della 
realtà storica e scientifica del fenome
no massa e del fenomeno folla. 

In verità, gli scienziati e gli storici 
di professione non si può dire abbiano 
dc.dicato a questi fenomeni ricerche pro
porzicnate alla loro importanza. Con 
meritevoli eccezioni, le quali crescendo 
con certa regolarità nell'arco degli ul
timi decenni, vanno forse configurando 
una nucva regola, uno sviluppo siste
matico delle conoscenze intorno a que
sti fondamentali soggetti della vita as
sociata contemporanea. 

Fra i protagonisti di questo sposta
mento dell'interesse dai vertici alle basi 

del vi\·ere ci\'ilc moderno troviamo uno 
St{,rico francese. Gcorge Rudé. autore 
di notevoli studi, tra i quali gli Edi
tori Riuniti avevano tradotto P. pub
blicato nel 197 3 Rwoluzione industria
le e rivolta nelle campagne (un lavo
ro scritto in collaborazione con Eric J. 
Hobsbawm), e quest'anno presentano 
La folla nella storia, pagine 301, per 
lire 16.800. 

Il libro è diviso in due parti. La 
prima raccoglie una serie ordinata di 
ricerche particolari sulla folla « in azio
ne » in Francia ed in Inghilterra dal 
1730 al 1840. La seconda è composta 
invece da una serie di capitoli in cui 
si tenta di riorganizzare tematicamcn· 
te e in certo mcdo di rielaborare teoti· 
camente i dati emersi nelle ricognizioni 
storiografiche precedenti. I risultati, 
sia sul terreno della ricerca storica che 
della scienza politica e sociale, sono 
rilevanti, e meriterebbero di essere csa· 
minati in tutte le loro implicazioni. Mi. 
limito nece~sariamente di seguito alla 
trattazione di due delle questioni af. 
frontate dal Rudè, salite in Italia al
la ribalta della vicenda politica e della 
lotta sociale. 

Molto si è discusso in queste settima
ne nel nostro paese dentro e fuori 
del Parlamento, dentro e fuori le strut
ture della Confederazione sindacale, se 
le masse e le folle dei manifestanti 
contro la politica economica e sociale 
del Governo fossero « spontanee» ed 
« autcnome », avessero aspirazioni lo
ro proprie, pctessero avere proprie fi
nalità, e ncn fossero piuttosto sobillate, 
strumentalizzate e dirette dall'esterno. 
Ebbene, una tale impostazione del pro
blema, prima ancora che sui residui del-
1 'anticomunismo, non trova giustifica
zione nella concezione comune, pregiu· 
dizialmenre negativa, della folla, il cui 
«assunto di fondo - nota acutamente 
Rudé - sembra essere quello che le 
masse non hanno aspirazioni loro pro
prie »? 

Che all'interno delle società prein
dustriali e predcmocratiche la tenden 
za prevalente in coloro che « detene 
vano il potere, fossero essi aristocratici, 
borghesi, conservatori, liberali, o ri
voluzionari » fosse di attribuire ogni 
manifestazione di massa o tumulto di 
tclla « a complotti di un oppositore 
politico o di "una mano nascosta"» 
è comprensibile. Meno comprensibile 
ovvero comprensibile come atteggia· -35 



mento rrcg111diz1.1lc tond.110 "li crcden 
zc cradi1.10nali propm: d1 Ct\'iltJ prcdc
mocratichc in ~cnso moderno, npparc 
una tale concezione in società che •\tn;l

no autodefinirsi pori mdustria/1 Non 
ha forse significato il periodo indu
striale dell'Europa moderna lo s\ ilup
po di movimenti di massa che Lt
ccvano propri. come massa, « le nuo
ve e lungimiranti idee dci "diritti dcli' 
uomo" e della "sovranità popolare»? 

Il fatto e che I'« immagine con\'en
zior.ale » della folla. sccondo la quale 
e:-~a è n.1mralmente, per sua propria na
tura. io/11b1/c, 1rraz1ona/e, 110/enta, 
« ignora i fotri della storia cd è, di 
cc.nseguenza, esagerat;l, tendenziosa e 
fuor\'iante », conclude il Rudé 

Ad una rigoros.i analisi ~torica ri
sulta difatti infondata la crcdcnza in 
una particolare volubilità e mobilic:1 del
la folla in azione: « le folle prcindu
:.triali, anche quando impegnate in 
azioni che sembra\'am1 le più spont;mee, 
po~sede\ ano un notc\·olc grado di coe
rem~a e di capacità discriminatoria >), Né 
pare legittimo ritenere la folla in quan
to tale .. "irrazionale" nel senso più 
ampio dcl termine. Poteva e:;sere di
stratta o provocata dal panico, come 
pure lasciarsi prendere da vane speranze 
utopistiche t' da fantasie millenaristi
che; ma i :.ur,i fini 1;rano in genera
le abb~stanz;l razion;lli e spesso la por
t::\'ano a scegliere non solo i bersagli 
ma anche i mezzi più <ldeguati all'oc
casione ». Quanto, infine, alla famosa 
« sete di ~angue » Jclla folla, ess.l, co
me mostra persuasivamente lo stori
co francese, « è una favola, hasat:i su 
.1lcuni incidenti accuratamente scelti »-

Se il bersaglio polemico principale 
dcl libro è la concezione pregiudiziale 
negativa d"lla folla, Rudé non manca 
dì prendcre criticamente le distanze 
da li 'opposta concezione, pregiudizial
mente positiva. Essa, nota nell'intro
duzione, « ha assunto due forme di
verse. La prima è di interprernre la 
stcria alla ro\·esci.i e di attribuire tali 
atti\·ità di rivolta e di protesta, ~enza 
ulteriori ricerche, alla "classe operaia" 
<. .. ). La scconda, pili frequente, \'Cde 
lo storico dimostrare b sua simp.uia 
!"'Cr f!li ohictti\'i di un movimento eti
chettando i suoi artccipanti come "il 
pcpdo" ». Come vedete, cc n'è per 
m t ti. 

P. M. 
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Panorama leuerario 

La poesia 
di Giorgio Caproni 

di Fabio Doplicher 

e L'cdizi0nl· garz:inti.m.1 di Tutte Le 
pucsie di Giorgio Caproni richiedereb
he un lungo discorso, per l'importan
za dell'av\·enimenro, che consente di 
seguire, pagina dopo pagina, cinquanta 
anni (dal 1932 al 1982) di un lavoro 
poetico di altissimo significato. 

Qui \'orrei parlare non t:tnto dci c;in
goli testi che, per quanto scandagliati 
dai nostri cri tic i maggiori. penso con- -
sentano ancora scopcrtc e prospettive 
originali, ma piurtosto delle novità che 
ci suggerisce questa lettura, carattt>riz
zata dalla continuità e dalla comple
tezza. 

Intanto sappiamo tutti che l'opera 
di Caproni ì: un « viaggio »: attra\•er
so l'aspra selva della guerra. ma an· 
che di una umanità che il poeta si ri· 
fiuta di mitizzare, egli attra\'ersa mu
ri, compie passaggi, alla caccia del ber· 
saglio, che (: proprio la poesia. ma, per 
questo, anche un se stesso soggettiva
mente determinato. 

Alla necessità e al coraggio del per
corso, insomma, si deve aggiungere I.i 
decisione del viaggiatore nel difendere 
la propria identità. Identità che, a mio 
parere, risulta nenissim;l dai rapoorti 
che Caproni i~tituiscc con le immagi· 
ni. Quando egli appare sentenzioso. \'O· 

lutamente fo un passo indietro, c-ome 
soggetto, delcg;1 il giudizio a quel se 
rtesso che h;1 voluto determinare e che 
~· insieme concretissimo e alter ego 
roetico. E' il compagno del viaggio. 

L'identità, il SOMetto primo, mi pa
re venga fuori come specchiata nei 
lampi delle immagini; in questo, il 
vi;1ggiatorc <.· c;1pace di non perder mai 
se stesso, per qu.into aspre e lunghe sia
no state le prove della vita. Due im
magini, fra le tante proponibili come 
specchio di questa idcntità primaria· 
« ICol viso secco, e senza/riso, è cieca 
intanto/chiusa nella sua urna/la reli-

quia del Santo) » e « A ricordare la 
vita,/ un perduto piccione/plumbeo, sul 
Voltone »: i primi versi appartengono 
a Sagra da Ballo a Fontanigorda (1935-
37). la seconda citazione è di Escomio 
( 1981) da Il /rauco cacciatore Nei rit
mi musicali che determinano sempre 
la sua poesia, Caproni esercita il con
trollo delle emozioni; il distacco dcl 
giudizio si alterna con le trasparenze 
delle immagini <la cui l'autore ..,tl's~o 
viene inglobato. 

Alla identità si accompagnano rittu· 
ralmcntc i mutamenti lung1.1 lt1ttr1 il 
percorso Nel primo libro Come wz',i/. 
1e.e.oria I 1932-1935) non mancan11 )?li 
spunti elegiaci, eppure quel « d<llner~1 
la mia vita)) (A Cecco) potrd1hc c<1-
stituirc una epigrafe originalis:;ima .1 

cinquant'anni di la\'Oro fecondo. 

Ma il cercar delle conferme è fin 
troppo facile e qui non mi preme tan
to di sottolineare una coerenza, di cui 
Caproni è maestro, ma un secondo tipo 
di discacco, dopo quello inerente al 
soggetto, cui ho accennato. 

I Sonetti dell'amuversario Ida Cro· 
'1Ìstor1a, '38-'42) sono percorsi da un 
singolare émpito meditativo, che si pro
lunga, quasi con fiduciosa dolcezza, 
fin dentro la natura ( « Ora un cavallo/ 
selvatico, sull'erba fugge come/sopra 
la terra è fuggito il tuo nome»), men
tre Il paSSa[!.[!.10 d'Enea (1943-1955) 
s'inizia con due canti d'amore (Alba 
e Strarcico). ma che già annunciano, 
nelle loro cesure, nel senc;o di inap
pagato dolore che li percorre. Glt an
ni tedeschi. 

L'esperienza civile, la lotta, la Resi
stenza, tutto ciò entra nella poesia di 
Caproni solo come itinerario parallelo, 
r::0me prove del cittadino che colpisco
:10 il poeta per gli effetti di quelle scel 
•e. ocr i dolori segreti, le immagini, 
~li incubi; ma egli non vuol percorre-
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re quell'altra :.tr:ida, per giustific:itla 
o esaltarla: è stato solo un dO\·ere, per
ché la \'iolenza, anche se giuscn, no~ 
coincide con la poesia. Ma, accanto at 

&;corsi col padre, con la madre, all~ 
«giovinette cos1 nude e. umane.», il 
panorama è cambiato: ~et dolori ~on 
detti, il. poeta ha sper~mentat? I im
possibilità della consolazione . Singolar
mente Caproni resta un poeta stretta
mente' legato al reale.' ~ur rifiu~ando 
tutti gli obblighi ester10r1 del realismo. 

Con Enea che porta in spalla « un 
passato che crolla», il tema dcl viag
gio e quindi delle distanze che esso d~
termina diventa completamente mani
festo. La stessa Litania genovese è una 
disposizione topologica di luoghi di
ventati interiori, e insieme un congedo. 

TI seme del piangere (1950-1958) 
con i suoi Versi livornesi non è solo 
un ritorno ai luoghi della fonciullez-

za ma anche un ulteriore momento del 
distacco. della trasformazione - ron 
una tecnica musicnle - della realtà 
in moto della riflessione poetica. Così 
il « va pure in congedo» rivolto a un' 
« anima mia », che come tu universale 
appartiene a quel secondo soggetto cui 
accennavo prima, rimanda a Co11gedo 
del via..,.e,iatore cerimo11ioso e altre pro
sopopee che apre una nuova fase della 
poesia caproniana, quella di un aper· 
to e misurato stoicismo; e per misu
rato intendo scandito dalla propria mu
sica. A quella musica che, st.1gionc do
po stagione, ha sperimentato gli echi 
dentro di lui, in prima istanza si indi
rizza l'attenzione dcl poeta. Proprio 
l'esperienza del cammino gli garantisce 
h1. sincronia fra la musica e il reale 
tumultu~mte. Con li muro ti •Il. ter
ra ( 1964-1975), la musica di Giorgio 
Caproni stacca sempre più nettamente 
le proprie parole. Mentre qui è impos-

~ibilc il discorso ampio che l'opem ri
rhicdcrcbbe, vorrei intanto notare co
me il « compagno di viaggio » riappaia 
nettamente col « tema di Dio»: per 
Caproni sarebbe impossibile ogni spie 
gazionc trascendente dcl colloquio che 
egli istituisce: dal <• Mio Dio / Perché 
non e:.isti? » (l coltelli. 1970) a « Dio 
non c'è, / ma non si vede » (Pro/essio), 
a « Morto io, / morto Dio » (Di con
seguenza, o: Proverbio dell'egoista) dci 
V crsicoli del co11trocaproni, attraverso 
l'estremo confronto col soggetto ne 
li /ra11co cacciatore (1973-1982), do
\'e la musica segna il margine estremo 
delle parole e insieme la liturgia della 
materia, tutto si riconduce al reale, an
che come forza di non credere, come 
una solitudine che sfida il simulacro, 
facendolo compagno di un viaggio fra 
i più affascinanti del nostro Novecento. 

ECOLOGIA 
«QUARTO POTERE» 

e E' in edicola in questi giorni La 11110\•a ecologia, 
il primo mensile dei .. Verdi ,. italiani. Trentadue pa· 
gine in carta riciclata spruzzate di \'erde ~ua _e là. 
formato tabloid, grafica scattante, tante inchieste 
servizi, dossier, informazioni sul e dal variegato mon· 
do ambientalista. 

La nuo\'a rivista o, meglio, il nuorn giornale sem
bra \'Oler cogliere ed esprimere il passaggio di fase 
da un'ecologia come appannaggio dì pochi, lamen
tosi militanti, a un sentire ecologico diffuso, non 
monocorde, che va maturando da qualche anno an· 
che in Italia. Testimoniano questo fenomeno politi· 
co culturale non solo la crescita \'Crtiginosa degli 
iscritti alle grandi organinazioni ambientaliste (Le
ga ambiente, WWF, Italia Nostra, Lega protezione 
uccelli), ma anche la miriade di iniziative «dal bas
so,. nate in questi anni: dalla difesa dci consumato
ri alla lotta contro il nucleare, dalla ricerca sulle 
nuO\·e tecnologie alle \'acanze naturalistiche. dalla 
presentalionc delle liste e \'crdi I> nelle ultime ele
zioni, ai mille centri di trekking, aerobica, jogging, 
yoga, macrobiotica. 

La nuo\•a ecologia si propone di dare voce a tut· 
to e l'arcipelago verde», a\ valendosi, tra l'altro, di 
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un p11/l di collaboratori di grande prcst1g10: al di
rettore Andrea Poggio, si affiancano ne: consig'io 
di direzione Giorgio Nebbia, Virf!inio Bellini, Fabri· 
zio Giovenale, Laura Conti. Collaborano ino'.tre al
la ri\'ista (solo per citare alcuni) Fulco Pratesi , Gian
franco Amcndola, Enrico Testa, Mario Fazio, Alexan
der Langcr, Barry Commoner. Dicci p;\gine, infine, 
curate dalla Lega ambiente che costituiscono un'.\ 
sorta di guida e «istruzioni per l'uso" dcl mondo 
ambientalista, un vero e proprio servizio offerto ai 
lettori. 

Il sommario deJ primo numero traccia con chia
rezza la fisionomia delb nnova pubblicazione: l'edi
toriale che spiega la scelta « tutta politica» della 
carta riciclata (non costa meno ma risparmia mol
ti alberi al patrimonio collettivo); segue un face
à-face tra il ministro per l'Ecologia Alfredo Bion· 
di e il pretore Gianfranco Amendola; alcuni scritti 
inediti di Gandhi con una rifl~•.;:.ione dcl grande pa
cifista sulla possibilità di uno sviluppo «dolce,. per 
il TerJ:O Mondo a partire dall'c economia del villag. 
gio ». Il dossier di questo mese è dedicato a un ar
gomento di grande attualità: la benzina. Piombo o 
alcool etilico nel motore? Barry Commoner, che ha 
curato queste pagine, non ha dubbi: alcool etilico, 
come negli anni Venti, quando gli automobilisti 
americani face\·ano il pieno in drogheria, il carbu
rante costa\'a poco e inquinava meno. 

Infatti il «premio Attila», omaggio scherzoso -
ma mica tanto - assegnato dalla penna pungentissi
ma di Stefano Benni al «devastatore,. dcl mese. L' 
Attila dcl primo numero, honoris cu11.rn, è il ministro' 
Nico!azzi. 

Fulvia Fazio 

• 
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IL TERMOMETRO 
DELL'ODIO 

di Vittorio Amodeo 
l a contesa Usa-Urss appare- In Occidente come una sorta di metafisica lotta 

tra il Bene e il Male. Posto in questi termini, il contrasto ha la massima probabllità di 
sfociare nella guerra, perché le lotte metafisiche sono per principio insanabili. 

e Se swrriamo le enunciazioni dci 
..:onservatori USA vediamo che questi 
ritengono l'Amt!rica depositaria del Be
ne, in contesa wn l'URSS che irnpcr· 
sonifica il Male. Per com inccrci ùi ciò 
basta rkordare le parole di Reagan a 
Disnc) World: " l'lìRSS e l'impero dcl 
male, la potenza decisa a schiavizzare 
il resto dei popoli -:- ma niente paura: 
Dio è con noi"· Se passiamo a con· 
servatori meno spinti, quale Nixon, le 
parole sono piu sfumate, ma il con
cetto non è dissimile: in Real Peace 
scrhc che •dal 1974 più di 100 milioni 
di per~onc sono finite sotto il domi
nio comunista e sono andate perdute 
p.:r l'Occidente"· Dove sembra di ve· 
dere il dolore degli angeli per le ani
me catturate dal Maligno. Si potrebbe 
continuare sullo stesso tono con altri 
uomini politici, anche si.:nza giungere 
a l\tcCarthv che vedeva comunisti (cioe 
il dia\olo) ·in ogni americano che non 
fosse un reazionario ortodosso. 

Se questa è la visione dei conserva
tori repubblicani, nei democratici e li· 
bcrali il sentimento che il comunismo 
sia il male è altrettanto radicato, an· 
che se espresso cc,n minor virulenza. 
Anzi possiamo dire, senza ombra di 
dubbio, che questo è il sentimento dcl· 
l'americano in generale. Chiunque si 
reca . negli_ U~A farà bene a non parla
re dt soc1ahsmo o comunismo salvo 
c.h~ inten~a .farlo i~ teri:nini spregia· 
tn•1. Quals1as1 tentativo d1 parlarne in 
te~ini neutri,. di bilancio tra i pro 
e 1 contro. susciterebbe sospetto e iso
lamento. 

Sembra chiaro che questa identifi
cazione comunismo-male, radicata del 
resto non solo negli USA ma anche in 
larghi strati dell'Europa abbia radici 
piu nell'inconscio colletti\·o che in 
una analisi razionale dci fatti Se con
sideriamo le sofferenze gcnératc nei 
popoli come indice ùel e male ,. con
tenuto in un regime (né saprei quale 
allro metro adottare), bisogna conve· 
nire che le sofferenze sembrano distri
buite con una certa larghezza sotto va
ri regimi. Se è vero che il comunismo 
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genera sofferenze con l'allarmante li· 
mitazione alle libertà individuali e di 
espressione, non si può negare che re
gimi reazionari o falsamente democra
tici ne generino in quantità, eccome. 
Basti pensare alla infelice condizione 
di molte popolazioni del Centro-Sud 
America (torture e assassinii politici'· 
alla segregazione razziale nel Sud Afrt· 
ca, ai prigionieri dissanguati dell'Iran. 
In questo mare di sofferenze gli USA 
potrebbero apparire l'isola fdice: pro
sperità e libertà, e costrizioni ridotte 
al minimo. Tuttavia anche li le di
scriminazioni, di razza e di reddito 
e l'angoscia per il posto di lavoro pos'. 
sono generare sofferenze non margi
na:i: né si può tacere delle sofferenze 
che dagli USA vengono riversate sul 
mondo, nella corsa dissennata agli ar
mamenti e per il mantenimento dei 
propri privilegi economici. 

Se la sofferenza, cioè il male, è co
sì diffuso nel mondo, come mai gli 
USA lo impersonano nel comunismo, 
e ritengono se stessi il bene? Possia
mo tentare qualche spiegazione, tro
vare qualche perché. 

Tenore di vita USA 

Innanzi tutto occorre tenere presen
te che l'americano medio ritiene (pro
babilmente a ragione) di godere del 
miglior tenore di vita al mondo: di
spone di case, automobili, cibo, spet
tacoli, libertà mentre in altri paesi 
questi beni non vi sono o presume 
che non vi siano (la propaganda uffi. 
ciale USA sostiene che l'URSS ha ri. 
dotto i cittadini a una • dieta di se· 
gatura •). Recatomi tempo fa negli 
USA, persone di media cultura mi chie
devano ingenuamente se in Italia di· 
sponiamo di frigoriferi e di rbcalda
mento nelle case. L'americano ha vali
de doti d'iniziativa, apertura al nuo
vo, spirito d i collaborazione, ed è fon
damentalmente pragmatista e non spe
culativo: un'idea nel caso un'idea so
ciale, non è buo'na o cattiva in sé è 
buona in quan to produce buoni risul
tati. 

Quest'iso1a felice USA è circondata 
da un mon~o sostanzialmente più po
v~ro. e quindi potenzialmente ostile. 
E noto che il ricco si difende dai 
complessi di colpa che la presenza 
del po\'ero .Potrebbe generare, soste
ne~do eh~ 11_ povero è tale non per. 
che non e aiutato dal ricco, ma per
ché \'UO!e essere tale. Qualcosa di ana
log? avviene tra i popoli. I popoli po
veri non s~no t~li per sovrapopolazio
nc e scarsità d1 risorse (ciò che po
tre.bbe imporre un aiuto), ma sono 
tah perché non adottano il sistema a· 
merican_o .. Ecco ql!indi gli USA tra
~/or.mat1 m maestri e carabinieri del. 
I un1v_erso, per assicurarsi che tutti 
ado~ tmo il. sistema americano e per 
punire e difendersi dai riottosi. 

I ~iù irriducibili sono i comunisti. 
~<?n. 11. loro tarpare le ali alla libera 
mmat1va e aJ mercato si condannano 
a!la .povertà, e asserendo che il ca
p1tal!st,no deve crollare fomentano di· 
sordm1, scontento e minacciano di
rettame!11e il t~nore_ di .vita dei paesi 
affluc!1tt. La minaccia viene accresciu
t~ ~a1 prep~rativi militari dei comu
nis~1. D1 qui a considerarli personifi
cazione dcl male il passo è breve 
. ,Ma c'è dell'altro. Gli USA rap~re

scn.tano una grossa economia, che tut
tavia non è im·ulnerabile. Hanno bi
s9gryo dell'apertura dei mercati mon
diali. per d3:r sfogo alle capacità pro
~utt~ve dell'mdust,ria e agricoltura, ma 
I apertura n~n puo essere a senso uni
co ed .ecco li m.ercato americano inva
so dai prodotti dell'Estremo Oriente 
e~ europei in fatto di elettronica ci. 
v!le, scarpe, tessuti e altro. La bilan
cia commerciale, oltre a quella dei 
p~gamcnti, è in deficit cronico. Ma 
ce un settori? che esporta, ed· è quel
lo delle armi: solo con la CEE l'in
terscambio di !'lrm~ chiude per gli USA 
c~:>n un vantag10 d t 10: 1. Per altri pae
si. come il ~edio Oriente, può essere 
ancor::i megho. 

Corpò ratlons USA 

In ~SA l'ind1:1stria è ~uidata dalle 
grandi corporattons. Ogni corporation 
ha un presidente, eletto dall'assem. 
blea degli azionisti: il presidente può 
guadagnare più di un m iliardo (di li
re) all'anno, ma deve avere una ca
r?t~eristica: guella di rea lizzare pro
f1tt1 per I azienda, e subito. Se non 
realizza profitti è quasi certo di per
dere posto e miliardi, i programmi 
differiti nel tempo hanno scarso in
teresse. Realizzare profitti non è fa. 
cile nei settori tradizionali: l'acciaio I' 
automobile. l'elettronica civile so;,o 
settori in crisi. battuti dalla concor
renz::i. Per le armi il discorso è diffc
r~ntc: per diversi settori della produ-
11one di armi, specie quelle più sofi
sticate e riservate, il profitto è ga
rantit~ ~al . ~om_mittente, cioè dagli 
crgan1sm1 m1htari che le ordinano. I n
fatti missili a lunga gittata, aerei d i 
tipo avanzato e sofisticate apparecchia
ture di controllo non possono essere 
assegnat i con il criterio della gara al 
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miglior of[cren te: c10 rapprcscnt~rcb
bc una eccessh'a di\'ulgaz1one d1 da
ti riservati nonché diUicoltà di con
trolli sulla' qualità. L'a~SC$na1!onc av
viene allora a ditte d1 f1duc1a sulla 
base del • cost-plus •: il. pre~o dcl 
prodotto finito i: pari. ::u c~sh d<?cu
mcntau, piu un margine d1 p~ofttto 
convenuto in partenza. Come s1 suol 
dire è un Ja\orare sul velluto: con 
un po' di abilita •. an~he altri, Cf?Sti pos: 
sono essere scaricati h. e I azienda si 
raddrizza. La· Cnslcr, che na\'igava in 
pessime acque. ha migliorato grazie 
anche alla produzione dcl carro arma· 
lo M-1 Abrams. La sue .. \fartin Mariel
la ha iniziato nel 1974 gli studi per au
mentare portata e precisione del mis· 
sile Pcrshing 2, sinché ncJ febbraio 
1979 è stato firmato un contratto per 
Io sviluppo su larga scala; pochi me
si dopo, nel dicembre 1979 avviene la 
"doppia decisione» Nato, che preve
de lo spiegamento dci Pershing in Eu
ropa: evidentemente, disponendo del 
prodotto, si trova subito dove collo· 
cario. Insomma il presidente non sa· 
rà precisamente un pacifista, si tro
verà in sintonia per motivi ideologici 
ed economici con i circoli militari e 
conservatori,. e _appo~serà questi. ulti
mi nelle ele1.1om pohuche e presiden
ziali affinché ottengano il maggior 
potere possibile. 

Se le armi sono una tale medicina 
(o droga?) per l'industria, e un così 
buon affare, occorre convincere a que
sto punto l'opinione pubblica dcl pae
se. e le Camere, che le armi sono as· 
solutamcnte necessarie. Per far que
sto occorre: trovare un nemico, mo
strare che il nemico è catti\'issimo e 
si riarma. e screditare come persone 
poco affidabili chi contesta la corsa 
al riarmo (i pacifisti l. Per fare questa 
orchestrazione avviene una naturale al
leanza di interessi tra ambienti eco· 
nomici, proprietari anche di molli 
mass-media, e politici conservatori. 
Meglio ancora quando il presidente 
st.::sso degli USA e un ultraconscrva· 
tore. In quanto al nemico. è presto tro
vato: il comunismo e il nemico da 
sempre, che si doveva schiacciare in
vece di fermarsi a Yalla, pericoloso 
quasi come il nazismo. Per dimostrare 
che e cattivissimo basta esaltare i suoi 
errori. minimizzando o ignorando quel· 
li altrui e i propri. 

Molle persone obiellive. sia all'Est 
che all'Ovest, ritengono che la prete
sa minaccia sovietica all'Europa, e a 
maegior ragione agli USA, sia un mi
to: - ma un mito di cui in USA si ha 
bisogno. Alob Mcrtes, ministro degli 
Affari Esteri di Bonn, afferma: • L' 
URSS non ha nc'>suna intenzione di 
muo,·ere guerra all'Occidente. Al Crem
lino i dìrieenti -.ovietici non sono as
solutamente delle persone irrazionali, 
111,n mirano all'cspansiunisrno, ma so
no osse:-.sionati dalla 'ih:t11 czza delle 
loro frontiere e dalle minacce che pos
sono incombere sulla loro periferia"· 
E si potrebbero citare molti altri pa
reri analo!!hi. Chi ha seguito fin qui 
queste righe con &lleggiamento ncu· 
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trai..:, penso possa riconoscere abba· 
stanza dclle moti\·azioni, conscic e in· 
conscic, che agitano gli USA 

Il sorpasso 

V'è anche un altro aspetto, poco 
p.1bblicizzato: il rischio del sorpasso 
URSS, vale a <lire il rischio che I' 
URSS raggiunga un livello produttivo 
e. a lungo andare, anche di bcnc:-;se
re non lontano (e al limite superiore) 
a quello USA. Questo rischio pare lon
tano, e forse solo ipotetico, nonostan· 
te vi siano economisti che valutano 
con attenzione la cosa; ma la sola esi
stenza del rischio può gettan! ndl'an· 
goscia l'americano. 

Notiamo bene, potrebbe essere che 
l'URSS migliori il proprio tenore di vi· 
ta ~enza c~e i'USA diminuisca per nul
la 11 proprio: da dove può venire allo
ra l'angc.scia? Questa è da vedere nel 
contrasto, di tipo schizoide che atta· 
naglierebbe gli USA: contr~sto tra il 
proprio pragmatismo, e quelle che ri· 
tiene le proprie id~al~tà. Il pragmati· 
smo fa dire che chi vmcc ha un siste
!Tia .buono, ma non può essere buono 
11 sistema che nega democraziu e li· 
bcrtà, di qui il rischio di piombare in 
s!tuazione di .scissi.~ne. Da questo pe
ncolo, avvertito pru o meno oscura
mente, ·:::ome si tutela l'americano? 
~on tanto aumentando il proprio be. 
nes-;ere. quanto cercando di intralcia
r~ in t~tti i m.odi l'aumento di quello 
"CRSS: m particolare rendendo dittici· 
li i commerci dell'Occidente con I' 
URSS, e costringendo l'URSS a impit.'
gare tutte !e sue risorse nella corsa 
agli armamenti. Su la Rep11bblica dcl 
15 gennaio 1983 leggiamo: e Una del
le visioni centrali di tutto il bagaglio 
ideologico della nuova amministrazio. 
ne Reagan, era che l'URSS degli anni 
ottanta stesse vivendo una crisi eco
nomica insormontabile, definitirn. Da
ta quindi per certa questa fragilità so
vietica, un imponente piuno di riar· 
mo americano avrebbe presentato per 
il Cremlino due scelte possibili: o ri· 
nunciare in partenza a una corsa agli 
armamenti col più ricco paese dcl 
mondo (ciò che avrebbe comportato 
una seria di conce~oni strategiche), 
o ingolfarsi in una spirale di spese mi· 
litari che avrebbero condotto l'URSS 
al collasso economico "· 

E su Afondoperaio del novembre '82 
Alee Nove rincalza: «Loro (gli ame 
ricani) vedono un paese, l'URSS, sul· 
l'orlo di una catastrofe e pcns.,no che 
la corsa agli armamenti pos"a assesta
re un colp~o durissimo alla debole eco· 
nomia sO\'ietica •. 

Infine dal rapporto Sipri 1982 (l'en
te svedese di ricerche sulla pace fi. 
nanziato dal Parlamento) apprendia
mo che e alcuni esperti ritengono che 
gli USA stiano progettando un così 
imponente apparato di missili da cro
ciera Cruise con lo scopo principale 
di costringere l'URSS a spendere som
me enormi in misure difensive: è cer
tamente oiù costoso installare un si
stema efficace di difesa contro i mis-

sili Cruise, che non installare i missi
li in sé». Vale a dire, di fronte alla 
minaccia dci Cruisc all'URSS si pre
senta un dilemma: o passare alla con
troffcnsi\'a, allestendo missili altret
tanto o più pericolosi, spendendo in 
tal caso quanto gli USA ma aumen
tando i rischi di conflagrazione mon
diale; oppure creare sistemi difensivi, 
diminue'ld<' obiettivamente i rischi 
complc:o.:-.1\ i ma impovcrendosi rispet· 
to ai li LSA. E' singolare che i diri· 
genti USA additino con disprezzo la 
•dieta di segatura " dell'URSS, quan. 
do si sono prodigati perché sia tale. 

Il primo 

Nt:n ~iamo. contra~i a che un popo 
lo s1•1 11 primo: pnmo per bencsse· 
re, .Primo per civiltà praticata e, ma· 
gan, esportata. Questo popolo può es
sere l'americano, o il russo o forse 
domani qualche altro. Ma g'uardiamo 
con suspe.tto a chi. vuolt: essere il pri
mo: a chi, per pnm~ggiare, non pun· 
ta tanto al proprio accrescimento 
quanto alla rovina dell'avversario (ma 
perché, poi, awersario?), accettando 
anche i! rischio di guerra e catastrofe 
per assicurare la propria supremazia. 

Il p~polo. americano è abituato a 
e'sere 11 primo dalla fine della secon· 
da. guerra mo~dialc: fu infatti l'unico 
dci belligt.>rant1. a. uscire dalla guerra 
scn?a devastazioni sul proprio terri
torio: .e ~on . una economia in buone 
cond1z10!11· L Eur?pa doveva faticosa
n_icnte ripr.::nders1 dal disastro. I'Ame· 
r!ca .rappr7sen.tava il benessere, la 
11c~hcna, _11 ~msto modo di vivere. 
Poi vcrync 11 Vietnam, una guerra lun
ga, faticosa .. conclusa con un nulla di 
fau~1 e fori 1 lacerazioni interne. " Al
la fme del 1980 - leggiamo s~ Fore1g11 
A{fcurs, 3, 1981 - l'opinione pubblica 
USA t'ra scossa dall'impotenza ameri
c!lna a c,ontrvbattcre l'invasione sovie· 
t!ca dcli Afghanistan dcl 1979. Si sen
tiva, maltrattata dall'Opec, umiliata 
dal! ayatollah Khomeini, presa in giro 
d~ Castro, superata daJ Giappone sul 
piano coi:n.mcrcialc e dall'URSS su 
quello militare. L'orgoglio nazionale 
era ~tat~ profondamente offeso: gli 
an:en~an1 erano ora fieramente deter
n:ima!l a recuperare l'onore e a farsi 
rispettar~ :.tll'cstcro •. Dove, è appena 
11 C?SO d1 notare, onore e rispetto non 
derivano tan10 da comportamento ono. 
rcvolc ~ rispct tabi le, quanto piutto
sto dal1'1rnpurrc i propri disegni e in
teressi. L'amcricano si sentiva minac
ciato, e tro\ò ncll'ultraconsen·atore 
Reagan la persona giudicata idonea a 
ripristinare la supremazia, anche con 
la forza. 

Si potrebbe tentare una analisi pa
rallela su quelli che sono i sentimenti 
e le aspirazioni del popolo e dci di
rig~·nti russi. Purtroppo il materiale 
a disposizione è più scarso, data la 
mancanza di una informazione alter
nativa a quella ufficiale. Leggendo i 
resoconti dci corrispondenti occidcn· 
tali, nonché le enunciazioni dei di r i -39 
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LETTERA genti poPt i. i , (C'mhra tntt:n-ia di ve
dere con chiarezza un popu1u 111 ap
prensione per il deteriorarsi dci rap 
porti con l'Occidente e per i prepa
rativi bellici di questo. Un popolo non 
proteso alla conquista, ma preoccu
pato di difendere i suoi smisurati con
fini e consolidare il miglioramento 
dcl tenore di vita (anche se non rinun
cia a puntate anti-occidentali in Afri
ca, Medio oriente ecc.). 

«P2»: applicare la legge 

Se alla base della contesa USA-URSS 
c'c paura e odio reciproco, si potreb
be domandarsi chi odia piu l'altro'. 
occorrerebbe un e termometro dcli' 
odio • da immergere in USA e URSS. 
Do\·c questo salisse più alto sarebbe 
piu odio: e inutile dire che l'odio è un 
sentimento distruttivo che può gene
rare guerre. e pertanto è colpevole. 
Sociologicamente i sentimenti collet
tivi si possono misurare attraverso in· 
chieste. L'inchiesta potrebbe delinear
si in questo modo: in USA si scelgono 
statisticamente 2.000 o 3.000 cittadini, 
e si pone la domanda: «Abbiamo ca· 
pacita di primo colpo, senza pericoli 
per noi. Per distruggere il comunismo 
occorre che muoiano un certo numero 
di russi, inclusi naturalmente donne e 
bambini. Qual è il numero massimo 
che ritenete accettabile (1, 2, 10, 50, 
100, 200 milioni)?"· Idem in Russia: 
e Per distruggere il capitalismo, ecc.•. 
Le medie risultanti dall'inchiesta po
trebbero costituire un " termometro 
dell'odio"· So bene che una tale in· 
chiesta appare orribile: ma non tan
to orribile è l'inchiesta, quanto l'odio 
che .i dirigenti politici fomentano in
\'ccc di indirizzare a forme superiori 
di pacifica convivenza. 

La contesa 

Guardando in facciata, la contesa 
USA-URSS può apparire in Occidente 
come una sorta di metafisica lotta tra 
Bene e Male, dove non si ha dubbio 
su chi sia il Bene e chi il Male. Po
sta in questi termini, la contesa ha 
la massima probabilità di sfociare 
nella guerra, perché le lotte metafisi· 
che sono per principio insanabili. Se 
tuttavia scrostiamo la facciata e guar
diamo dietro, come abbiamo tentato 
di fare in queste righe, vediamo che 
non di una tolta metafisica si tratta, 
bensì di un coagulo abbastanza meschi· 
no di interessi, paura e volontà di po
ten1.a. Non siamo disposti alla cata· 
strofe dcl mondo per motivi così ba
nali. Si dimostri di essere i primi con 
la ragionevolezza degli atti, la fcrmez· 
za ma anche la liberalità e il rispetto 
degli altri: non si pretenda di e,'iser· 
lo comunque, anche e soprattutto con 
l'imposizione di forza. E' bene che i 
capi di governo sentano la responsa· 
bilità di educare i popoli alla pace e 
mettere in atto le procedure appro
priate al suo mantenimento, anziché 
spingere irresponsabilmente alla ca
tastrofe. 

V. A. 
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Egregw Direuo1c. 
si parla ancora sul Suo giornale 

per una polemica sorta fra il Sen. 
Spadolini ed il Sen. Anderlini degli 
Ufficiali iscritti alla P2. 

Il Sen. Spadolini afferma che non 
si può instaurare una nuova inchie· 
sta formale a carico degli Ufficiali 
iscritti alla P2, atteso che i proce
dimenti disciplinari sono stati già 
tutti definiti e che tutti gli Ufficia
li inquisiti hanno diritto di conti· 
nuare ad essere mantenuti nel rap
porto di servizio. 

Non credo però che il Sen. Spado
lini dimentichi che nel nostro or
dinamento giuridico esiste una nor
ma; quella cioè dell'art. 212 del Te
sto unico delle leggi di Pubblica Si
curezza (R.D. 18-6-1937 n. 7773) 
per la quale l'impiegato civile e mi
litare appartenente ad una associa
zione segreta, per ti solo fatto di 
essere iscritto, è punito con la de
stituzione o la rimozione dal grado 
o dall'impiego o comunque con il 
licenziamento. 

E allora delle due l'una: o, cioè 
la loggia P2 è, come attestato dalla 
Commissione appositamente costi· 
tuita, una loggia segreta, ed allora 
doveva essere applicata la legge che, 
anche se dettata in regime fascista, 
non è stata mai abrogata o modi
ficata, ovvero la loggia P2 non è 
da considerarsi segreta per cui è 
da pubblicare che la Commissione 
ha errato nel giudicarla tale. 

Ma forse è meglio dire che la 
norma penale non si è voluta ap· 
plicare per ovvi motivi di comodo. 

Perché peraltro non è ammissibi
le non sapere che una norma di ca
rattere disciplinare non può fare 
premio su una norma di carattere 
penale tanto è vero che un proce
dimento disciplinare è da instaurar
si soltanto dopo la definizione di 
quello penale. 

E ciò anche se il Prof. Pietro Nu
volone nel suo articolo « Al di so
pra di ogni sospetto » (Il Tempo del 
28-3-198}) afferma che l'art. 212 
non doveva essere giustamente ap
plicato in quanto un articolo di leg
ge che prevedeva sanzioni discipli-

nari « non poteva essere distorto fi
no a ritenerlo presupposto per l' 
applicazione anche di sanzioni pe
nali » aggiungendo che assurdo è sta
to « instaurare orocedimenti disci
plinari , destitue~do, sospendendo, 
facendo dimetcere funzionari, magi
strati, alti ufficiali atteso anche che 
la Commissione di inchiesta non \! 
riuscita a pervenire a conclusioni 
concrete ». 

E' da considerare péraltro che, 
se non erro, allorché civili e mili
tari prestano giuramento di fedeltà 
allo Stato si impegnano solenne
mente a rispettare la Costitu/.ione 
e le leggi e quindi a comportarsi da 
uomini di onore; per cui o gli ade
renti alla P2 si sono iscritti per cer· 
care onori, privilegi e carriera, co 
me da alcuni ammesso, e allora non 
sono uomini di onore, ovvero si 
sono iscritti per ignoranza delle leg
gi, come da molti si vuole fare in
tendere, e allora sono da conside
rare inetti e sprovveduti; ma in am· 
beduc i casi sembra evidente che es· 
si non <lVrebbero dovuto fare più 
pane delle forze sane dello Stato. 

Quanto si è lontani quindi dalla 
realtà nel non vedere o nel non vo
lere vedere i guasti che i « signori » 
dipendenti dello Stato iscritti alla 
P2 hanno causato a tanti loro col 
leghi, ancora pieni di amarezza per 
una morale vilipesa e vinta nel no· 
tare che solo gli « arrivisti » hanno 
avuto ragione, e pertanto anche allo 
Stato. 

E' evidente, come dicevo, che la 
legge non si è voluta applicare per 
cvvi motivi di comodo verso alcu
ni - pochi - individui a danno di 
alrri - molti - che nel tempo an· 
che se non palesemente sono stati 
oltremodo danneggiati vedendo elu
se aspettative e speranze, anche del 
le famiglie. 

Si vuole forse così, disattenden
do la legge e premiando i furbi, fa. 
re opera di moralizzazione e chiede
re ai dipendenti dello Stato più im. 
pegno, più diligenza, più senso di 
responsabilità se ad essi non è dato 
di avere fiducia nelle istituzioni? 

(Lettera firmata) 
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