
1'Unit a / mercoledi 19 marzo 1969 PAG. 3 / a f t u a l i t a 

Intervisfa col compagno Giorgio Napolitano 
__— ,.., —̂___— . * 

Che eosa ci ha detto 
il Congresso della Lega 
dei comunisti jugoslavi 
Un ulteriore sviluppo del sistema d'autogestione • I problem! della 
disoccupazione e degli squilibri - Forte impegno nella battaglia poli
tics ed esplicita polemica contro le tendenze nazionalistiche - II raf-
forzamento della Lega • Oltre sessanta partiti e movimenti rappre-
sentati al congresso - Gli incontri politic! della delegazione italiana 

II compagno Giorgio Napo-
litaiw. che ha assistito in rap-
presentanza del noi>tro Parti-
to con i compagni Galctti e 
Conte. al Congresso della Le-
ga dei comunisti jugoslavi, ci 
ha concesso la seguente in-
tervista: 

Quali sono stall, a tuo 
giudizio, gli element! ca-
ratterlzzanti e i principal) 
motivl d( intereste del 
Congresso? 

II Congresso ha coinciso 
con una fase delicala e im-
portante dello sviluppo della 
societa jugoslava e ne ha af-
frontato in modo molto aper-
to i problemi. fino a imlicare 
orientamenti e misure che 
per qualclie aspetto possono 
considerarsi una « svolta > nel
la attivita della Lega dei co
munisti. Tutto eid e emerso 
con particolare forza nel di-
scorso con cui il compagno Ti
to ha illustrate il rapporto e 
introdotto il dibattito. Gia nel 
saluto che a nomc della dele
gazione del PCI ho rivolto al 
Congresso, era espresso il no-
stro apprezzamento e inleres-
se per una cosi franca impo-
stazione critica della discus-
sione sulle attuali difficolta 
dello sviluppo jugoslavo. 

No' corso degli ultimi anni, 
si e avviata in Jugoslavia una 
profonda riforma. rivolta a fa-
vorire il passaggio da una 
economia estensiva a un'eco-
nomia intensiva. il consegui-
niento di piu alti livelli di ef-
ficienza e produttivita sulla 
linea di un ulteriore sviluppo 
del sistema dell'autogestione. 
Si e rafforzata in misura as-
sai cospicua la base materia-
le dell'autogestione. affidando 
ai produUori la manovra di 
circa il ,62 per cento del pro-
dotto nazionale. In questo 
quadro sono peraltro sorti nuo-
vi problemi. sono venute alia 
luce e si sono aggravate de
terminate debolezze e contrad-
dizioni dello sviluppo economi-
co e sociale, si sono manife-
state diverse deformazioni, 
tendenze e posizioni perico-
lose. 

Quali problemi sono ap-
parsi piu acuti? 

I problem'; della disoccupa
zione e degli squilibri, in mo
do particolare quelli tra re
gion! avanzate e regioni tut-
tora piu o meno gravemente 
arretrate. Questi squilibri tra 
regioni finiscono per alimen-
tare delle contraddizioni di 
carattere nazionale tra le di
verse Repubbliche. La pole-
mica contro risorgenti ten
denze nazionalistiche e stata 
nel Congresso esplicita e se
vere. D'altra parte, di fron-
te a un problema come quel-
lo della disoccupazione e ad 
altri. affiorano sia posizioni 
che postulano un ritorno a 
metodi ammini=trativi di di-
rezione deU'economia. o piu 
genericamente spinte eguali-
tarie demagogiche. sia < idee 
tecnocratiche e manageria-
li >. posizioni che negano la 
possibilita di puntare sulla 
pieno occupazione nelle con-
dizioni di uno sviluppo in-
tensivo dell'economia jugosla
va o abbandonano alia spon-
taneita la soluzione di que
sto ed altri problemi. Di qui 
la necessita. che e stata net-
tamente affermata. di un im 
pegno nuovo e assai piu forte 
di battaglia ideologlca e po
litica. 

E circa I conlenuli di 
questa ballaglia, che cosa 
pensi di poter dire? 

Si soUecita. mi sembra, una 
battaglia diretta a respin-
gere ogni tentazione ad ab-
bandonare la linea dell'auto
gestione e di uno sviluppo e-
conomico intensive. e nello 
stesso tempo fermamente o-
rientata a combattere forze e 
tendenze ostili al socialismo. 
e in modo particolare a ri-
badire — insiemc con la ne
cessita di riconoscere le k-g-
gi del mercato — le rasioni 
della pianificazione. dell"* in-
tervento sociale» (dagli or-
gani deirautogestione alia 
base, fino agli organismi rap-
presentativi federali) nelle 
contraddizioni dello sviluppo. 
A una svolta in questo sen-
so. corrispondono anche la 
rivalutazione dei compiti della 
Lega dei comunisti — che 
nessuno deve pensare. si e 
detto, possa ridursi a un club 
di discussione — e la misu 
ra. molto significativa, del 
rafforzamento della sua di-
rez.one centrale. attraverso 
la costiUizione di un organi-
smo esecutivo federale in cui 
$i impegnino i piu qualificati 
dirigenti di partito attuali 
dtUe diverse Repubbliche. 

Sono stali adoltali anche 
orienlamenti specific! sui 
diversi problemi economic), 
social! e politic! in discus
sione, e quali? 

Una risposta a questa do-
manda potra essere data con 
piena cognizione di causa so
lo sulla base di un attento 
studio dei materiali e delle 
conclusioni delle Commissio-
ni del Congresso. E ' in esse, 
infatti. che si e sviluppato il 
dibattito, raccogliendo le in-
dicazioni gia scaturite dai 
Congressi di partito delle 
Repubbliche. Caratteristiche 
del IX Congresso della Lega 
e della sua preparazione so
no state questa articolazio-
ne, ampiezza e vivacita della 
discussione. a cui — solo nel 
corso dell'assise di Belgrado 
— hanno partecipato diver
se eentinaia di delegati. in 
grande maggioranza alia loro 
prima esperienza congres-
suale. 

II Congresso si e dun-
que concentrato sulle que
stion! interne Jugoslave? 

Direi senz'altro di si. Pe
raltro sia la tematica affron 
tata sia 1'impegno di ricerca 
ancora una volta manifesta-
to dai comunisti jugoslavi, in-
teressano tutto il movimento 
operaio e comunista interna 
zionale. 

Ma naturalmente, non si 
e mancalo di dare un qua
dro della situazione inter-
nazlonale? 

Un'analisi della situazione 
mondiale era contenuta so-
prattutto nel rapporto scrit-
to distribuito ai congressisti, 
e presentava caratteristiche 
non dissimili da quelle tipiche 
e tradizionali della visione e 
collocazione internazionale 
della Lega dei comunisti ju
goslavi. Tra quella analisi e 
la nostra delle differenze e-
videntemente sussistono. La 
esperienza ha pero dimostra-
to che i partiti operai e co
munisti, ed altre forze anti-
imperialiste e progressive. 
pur partendo da analisi e 
posizioni diverse, possono 
convergere nell'azione per la 
pace, contro rimperialismo, 
per la liberta e rindipenden-
za dei popoli. 

Qual e stala la partecl-
pazione slraniera al Con
gresso della Lega? 

Si e realizzata una parte-
cipazione assai ampia: oltre 
60 partiti e movimenti. Erano 
presenti i rappresentanti di 
numerosi partiti comunisti — 
dai finlandese alio spagnolo. 
dai rumeno al cileno — di 

diversi partiti socialisti e pro
gressist! e di molti movimenti 
di liberazione nazionale. Si e 
trattato di un incontro che 
non |K>teva non interessare 
chi come noi e convinto che 
si debba giungere a una con-
cezione piu aperta e articola-
ta dello schieramento e della 
lotta per la pace, la demo-
crazia e il socialismo nel 
mondo. C'e, si capisce, da di-
scutere sul modo in cui pro-
cedere in questa direzione e 
sulle scelte concrete da fare, 
ma e in questo senso, a nostra 
avviso. che bisogna muoversi. 

Sono slati assenti. pero, 
i rappresentanti di impor
tant) partiti comunisti e 
paesi socialisti, a comin-
ciare dall'URSS. 

Si, e assai evidente e vivo 
e stato il rammarico dei com
pagni jugoslavi. Mi pare pero 
che la loro reazione sia stata 
molto contenuta. Nel discorso 
conclusivo del compagno Tito 
e stata affermata — insieme 
con la certezza che la Jugo
slavia non potra essere isola-
ta — la volonta di non far 
nulla che possa attirare l'ac-
cusa di contribuire alia divi-
sione del movimento operaio 
e comunista internazionale. 
Per quel che ci riguarda. sia-
mo piu che mai convinti che 
l'unita del movimento passa 
attraverso il pieno riconosci-
mento, e il rispetto nella pra-
tica. dell'autonomia di ogni 
partito comunista e della so-
vranita di ogni Stato sociali-
sta, e attraverso un aperto 
e costruttivo confronto di e-
sperienze e posizioni. II nostro 
Partito e impegnato a seguire 
e valutare tutte le esperien-
ze di lotta e di costruzione del 
socialismo. 

La delegazione del PCI 
ha avuto anche incontri e 
discussion! ai margin! del 
Congresso? 

Si. abbiamo avuto scambi 
di idee con diverse delega-
zioni straniere e ampie di-
scussioni con diversi gruppi 
di compagni, di giornalisti, 
di intellettuali jugoslavi. oltre 
i colloqui. di cui gia si e 
data notiz/a, con i piu auto-
revoli dirigenti della Lega. 
Da tutti questi contatti e c-
merso il piu vivo apprezza
mento per il nostro XII Con 
gresso, rinteresse per uno 
sviluppo ulteriore della col-
laborazione col nostro Parti
to. Non possiamo che di-
chiararci a nostra volta vi-
vamente interessati a queste 
praspettive di piu rioca e 
intensa collaborazione inter
nazionale. 

I retroscena politici delle clamorose dimissioni di Gianni Granzotto 

II piano segreto della destra dc-psi 
per strumentalizzare meglio la RAI-TV 

Lo scontro fra due linee di gestione egualmente antidemocratiche — II documento riservatissimo preparato 
dagli esperti per dare una base organizzativa all'accordo delle segreterie di Piccoli e Ferri — I nomi dei 

dirigenti che dovrebbero essere spostati con il nuovo « ordine di servizio » 

GLI PSIGOLOGI DELLA TOItTllR^ 

BIEN HOA — Denudatl, legatl e Incappucciatl, questi guerrlgllerl vietcong catturati In combattimento vengono avvlati — 
in aereo — a Saigon, per essere interrogali. La brutalita dell'invasore americano verso I prigionieri comlncla da qui: un 
trattamento che mira a distruggere la dignita umana, una metodologia c psicologica • che prepara e precede quella che 
sara, nel corso dell'Interrogatorio, la lortura fislca. 

In una situazione di crisi si apre domani FXI congresso del partito siriano 

A un bivio Y «ambiguita» del Baas 
Due linee poliliche si affronfano come al congresso dello scorso anno, dai quale usci una soluzione di compromesso - L'atfeggiamenfo delle due correnti di fronle 

all'aggressione israeliana - le riforme introdolle dai regime al potere dai 1966 andavano in direzione di un profondo rinnovamenio della Siria 

Domani a Damasco, comin-
cera il congresso straorcuna 
rio del partito BAAS, co: 
compito di risolvere la crui 
che da alcune settimane tra-
vaglia la Siria, e possibilmer.-
te far rientrare il colpo cL 
Stato « bianco » — senza mor-
ti e senza modificazioni nel
la struttura del potere, ainc* 
no sinora — del generale Has 
sad, membro esso stesso del
la direzione del partito, e au 
torevole esponente dell'es?r-
cito. 

T,a situazione a tutt'oggl 
non e ancora chiara per quei 
che conceme 1 suoi unmeda 
ti sviluppi. Non sono ancora 
evidenti, infatti. i reali rap-
porti di forza che cor.du:o-
nano lo scontro tra esercito 
e civili, tra partito e forze ar-
mate (sia pure tenendo oon 
to che l'esercito sinano e -mo 
dei piu politicizzati del mon 
do) e quelli piu genera.; c .( 
si esprimono nel paese. LTnu 
ca cosa certa e che tutte le 
carte non sono state ancora 
giocate da entrainbe le parti 
e che un preoccupato ^lter 
vento dei presidenti Nasser 
e Boumedien ha concorso ad 
impedire che la crisi si tra-
sformasse tn rottura. e in un 
netto rovesciamento del regi
me sinano. quale e venuto 
dehneandosi dai 1966 ad og 
gi. Piii evidenti sono tnve 
ce il terreno e le cause. «olo 
apparentemente lontane. aei 
la cnsi. E su esse conviene 
soffermare I'attenzione. anchft 
per intendeme i successivi 
sviluppi. 

La prima manifestazione a\ 
un seno contrasto mtemo al-
l'attuale direzione del BAAS 
siriano la si ebbe nel sett«*m-
bre del 1968, al X Congresso 

del partito, durato piu di • bo, per poi faticosamente ap-
un mese e svoltosi in presen- I prodare alia confusa ideologia 
za deU'aggressione israeliana, [ di un socialismo islamicO. 
densa di conseguenze circa le Partito essenziaimente di 
scelte da compiere. Le p")s-^io-
m che si delinearono furono 
essenziaimente due. Da un Ia-
to una parte del partito, di
retta dai presidente del con-
sigho Zeayyen e dai ministro 
degli esteri i lakhos, che in 
previsione di un conflitto di 
lunga durata con Israele pun-
tavano essenziaimente su un 
consolidamento intemo del re
gime e delle sue opzioni pro-
gressiste, sviluppando gii am 
Pi progetti di mdustr^lizza-
zione, e ad essi des'inando 

ongme piccolo-borghese — co
me tutte ]e avanguardie na-
zionahste del Medio Onente 
— il BAAS venne via via mi-
surandosi con le diverse real-
ta nazionali. che scuotevano 
e mcrinavano la sua visione 
panaraba, e quindi venne di
ve rsificandosi col tempo a se-
conda delle esperienze con
crete e dei problemi reali im-
posti dalla lotta politica pae
se per paese. Per cui non pu6 
stupire che due regimi — quel-

e nei loro mdinz-

lo lracheno e queilo siria-
quindi, una fetta nlevante del j no — cosl diversi nella loro 
bilancio nazionale. Dall'altro , ispirazione 
lato, il gruppo miktare ca 
peggiato da Hassad. teso a 
mettere ;n pnmo piano ia 
guerra con Israele. concentran-
do quindi nelle spese milna 
n U grosso degli lnvestunen-
ti. II congresso adott6 una 
via di mezzo esonerando 
Zeayyen e Makhos dalle oro-
prie responsabihta governati-
ve, ma adottando larga par
te delle loro proposte. 

II disaccordo apparentemen-
te contingente investiva In 
realta problemi di fondo, e 
orientamenti piu decisivi cir
ca lo sviluppo intemo de'.la 
Siria, la sua collocazione in
ternazionale. e il ruolo del 
BAAS nell'esercizio del po
tere Venivano ancora una 
volta, messe a nudo le due 
anime del panito. la sua na-
tura eterogenea. Di esso non 
tracceremo qui la s tona. Ba 
stera ncordare che il BAAS 
e all'ongine un partito pana 
rabo, nato dalla confluenza di 
diverse componenti politiche 
e ideal! del nazionalismo ara-

zi si nchiamino formalmen-
te al BAAS. 

Nel 1954 il BAAS si luse 
^ ° . n ^ : 1 » ? a r t l t £ s o c : a I l s t a a r a "I rato misure popolari e di tar b-3 di Akran Horam. l cui mi- \ -- ^ t ~ _ ^ 
litanti erano essenziaimente 

nale nvela\-a tutta la sua con-
fusione in una serie di scelte 
politiche e sociah, che apriro-
no un varco alia controffen-
siva della reazione. II 23 teb-
braio 1966 i neo-baasisti pre-
sero alia loro volta il potere 
eliminando la destra del par
tito. Chiunque abbia visitato 
la Siria in questi anni, non 
potra negare imponenti realiz-
zazdom sul piano economico e 
sociale e una nnascita gene-
rale del paese, vissuto slno ad 
allora in una specie di croni-
ca casualita. Eppure vi si av-
vertiva qualcosa di incompiu-
to. di lnsoddisfacente. Un re
gime nazionale e progressista 
e vero, che aveva consolida-
to l'lndipendenza del paese, 
sul piano politico e »cono-
m:Cf) d: fronte alia pressio-
ne imper.alista, che aveva va 

reciutati tra i contadini pove-
n , e da allora venne emer-
gendo una corrente di neo-
baasisti. i quali commciarono 
ad awicinarsi piii solidamen-
te ai problemi della lotta di 
classe, della lotta antirnperia-
lista e quindi dei collegamen-
ti intemazionah col movimen
to socialista. Questa ala del 
BAAS ha trovato la sua piu 
viva espressione in S i n a II 
partito vi prese il potere I'fc 
marzo 1963, mettendo fine aa 
una sene mterminabile di col 
pi di stato militan a sfondo 
conservatore. Diretto dalla de
stra — rappresentata da Afiak 
e Bitar — esso per6 precipi-
t6 rovinosamente verso una 
serie di fallimenti che ar-
crebbero la instabilita del 
paese. 

L'ideologia baasista tradizlo-

go sucresso. ma in cui non 
appanva ancora interamente 
sciolto il nesso rivoluzaone 
nazionale-rivoluzione sociale. 
In cui, in altri termini, certe 
strutture e gli interessi di ce-
ti e classi — nuove e vecchie 
— permanevano ancora, vivi e 
vitali, come una permanente 
minaccia, '.a'ente ma suscetti-
bile di lmprowisi sviluppi, al 
Iavoro che si veniva compien-
do. La stessa ala sinistra del 
BAAS si trovava di fronte a! 
bivio che coinvolge attualmen-
te tutti gli schieramenti na-
zionahsti piii avanzati del co-
s-.detto « terzo mondo ». E un 
altro elemento giocava in mo
do decisivo. 

Le traccie di ventiemque 
anni di clandestinita e di lot
ta cospirativa, la tradizione 
politica delle «elites» siria-
ne f a tu piu di un Iavoro di 

setta, che da una proiezione 
costante tra le masse, nma-
ne\-ano fortemente presenti 
nei metodi di direzione po
litica degli stev;i neo-baasisti. 

Solo ultimamente il regime 
av ê-i'a awerti to il pericolo di 
una prassi politica del passa-
to e si era acemto ad una 
opera di profondo nnnova-
mento delle strutture politiche 
e dei metodi di direzione, 
dando vita a eomitati popo
lari, ad una milizia popolare 
e altri strument; di mobihta-
zione e partecipazione delle 
masse alia lotta politica che 
maturava all mtemo del parti
to stesso. dove erano rr.nasti 
— ev.dentemen'e con qual-
che forza — esponer.ti de.ia 
vecchia ala destra del BAAS 
(non a caso nel gennaio s. 
era sentito i! h.so?no di fare 
un clarr.oru»o processo *n con-
tumacia a B:tar e Afiak ). 

Tutti questi problemi, &ccu-
mulatisi in una situazione di 
estrema tensione nazionale a 
causa della cnsi medio-onen-
tale, non potevano non veni
re, prima o poi, alia luce e 
configurarsi come un %ero 
scontro sulle prospettive ge-
nerali del paese, sulla sua po
litica interna e internaziona
le. E lo scontro e stato provo
cate dai generale Hassad, os-
sia da un esponente della de
stra baasista, collegato diret-
tamente ai vecchi dirigenti 
esihati. Converri npetere che 
la questione israeliana e so
lo una copertura. 

In realta il conflitto con 
Israele non appare come una 
discnminante tra destra e si
nistra nel mondo arabo. Es
so pu6 essere inteso nella sua 
giusta chiave di lotta antim-
penalista, ma pub anche es

sere inteso (ed e il caso tiel-
I'lrak o delle monarchic del
la penisola arabica) come un 
diversivo che strumentalizza 
e onenta verso sbocchi ester 
ni i profondi sentimenti na
zionali delle masse arabe p>er 
coprire una politica reaziona-
ria all 'mtemo del paese. Non 
e quindi su questo terreno 
— delle dichiarazioni piii o 
meno gridate, ma prive di 
un reale contenuto antimpe-
nalista — che si gioca la cri
si sinana. Essa e, come ab
biamo cercato di vedere, piu 
Montana. 

La cnsi piii generale del 
Medio Onente, la sconfitta del 
giugno 1967. hanno operato 
profondi sconvolgimenti negh 
schieramenti politici del mon
do araix). esam: di cosc:3n-
za. riflessioni e bilanci auto-
cntici, che sarebbe utile era-
minare. Piii di altre forze ra-

Le dimissioni di Gianni 
Granzotto dalla carica di am-
ministratore delegato della 
Rai-Tv hanno avuto una no-
tevole eco negli amblenti piii 
diversi: solo VAvanti! ha fat-
to mostra di considerarle alia 
stregua di minuscolo inciden-
te... di scena, dandone noti-
zia in due righe, addirittura 
tra le « prime » teatrali, men-
tre il Popolo le ignora del 
tutto. L'atteggiamento dei de-
mocristiani e dell'organo so
cialista possono stupire sul 
piano del buon senso e del 
costume, non su queilo della 
manovra politica: il piano che 
prevede Tallontanamento di 
Granzotto e la ristrutturazio-
ne del vertlci della Rai-Tv 
attraverso l'ordine di servizio 
predisposto da Bernabei e 
lungamente manipolato negli 
ultimi mesi, incarna infatti 
l'accordo tra le segreterie di 
Piccoli e di Ferri. ed eviden-
temente non si vuole in nes-
sun modo che esso venga tur-
bato. Di qui 11 tentativo di 
minimizzare le dimissioni 

Sta di fatto, pero, che nella 
sua lettera di dimissioni, de-
nunciando «la condotta poli
tica e amministrativa» del-
rente, Granzotto ha messo il 
dito sulla piaga, al dt la del 
suo « caso» personale. Nes-
suno owiamente pub far cre-
dito airamministratore dele
gato della Rai-Tv di una im-
provvisa «presa di coscien-
za »: la sua « battaglia », nei 
mesi scorsi, e stata come 
quella dei suoi awersar i , una 
pura e sempllce lotta per il 
potere. Ne fanno fede. tra 1'al-
tro, le alleanze che, di volta 
in volta. Granzotto ha cerca
to nelle piii diverse direzio-
ni: insediato nella carica di 
amministratore delegato con 
la fiducia della DC, sembra 
per garanzia dello stesso Pic
coli, egli si volse piii tardi 
verso i socialdemocraticl (sta-
bilendo anche un tacito quan-
to grottesco sodalizio con De 
Feo); si s tnnse quindi alle 
vecchie forze aziendali, ten-
tando nel contempo di stru
mentalizzare talunl fermenti 

arbitrio vigente alia Rai-TV, 
della mancanza di una pro-
grammazione a lungo termine 
dello sviluppo deH'azienda, di 
una errata politica del perso
nale, della mancanza di « sa-
ni » criteri « industriali » per 
la produzione. 

In sostanza, gli «esperti » 
avrebbero suggento di riparti-
re ordinatamente i compiti 
neU'ambito della bifronte dire
zione dell'ente, affidando alio 
amministratore delegato i rap-
porti a politici » con l'esterno 
e la programmazione a lungo 
termine, e al direttore gene
rale la programmazione quoti-
diana e la conduzione della 
azienda lungo le vie prestabi-
lite. 

Una simile concezione — 
perfettamente funzionale a 
qualsiasi interesse o direttiva 
generale — sarebbe stata, al-
meno in parte, accettata ulti
mamente nel piano concordato 
dalle segreterie della DC e 
del PSI: ma cib non avrebbe 
fatto che rinfocolare le ferite 
di Granzotto, dai momento 
che una simile ripartizione dei 
compiti (che avrebbe potuto 
in qualche modo finalmente 
rafforzare il suo potere di am
ministratore delegato) veniva 
prevista proprio quando si 
sanzionava if suo allontana-
mento dalla carica. La nuova 
diarchia, che il consiglio di 
amministrazione convocato 
per il 31 marzo doviebbe in-
stallare ai vertici della Rai-
TV. sarebbe costituita. infatti, 
dai socialista Paolicchi (ammi
nistratore delegato) e dai d c. 
Bernabei (direttore generale). 

L'« ordine » che scaturireb-
be da una simile sistemazio-
ne. attuata in tutto e per tut
to secondo la tradizione delle 
manovre di potere che hanno 
deciso della gestione della 
Rai-TV da quindici anni a 
questa parte, avrebbe un ca
rattere tutto particolare: ln-
nanzi tutto perche non solo 
rinsalderebbe la dipendenza 
dell'ente dall'esecutivo. ma ad
dirittura farebbe della radlo-
televisione uno strumento di
retto e particolare degli incer-
tl gruppi di potere che oggi che cominciavano a maturare l jV."";"^fT" "^-f" .̂*." "H" "?& 1 

t ra i programmisti. si offri in- d o m . ¥ ? a n ^ . . n e i f?u.e maggior 

interarabo e come organizza' 
zione politica a piii facce, e 
forse queilo che ha sub.to 
maggiormente gli effetti di 
quegli sconvolgimenti. Esso e 
a una svolta. Deve nnnovar-
si profondamente. scioghere 
una sua «ambiguita», ci si 
consenta questo termine. per 
trovare una dimensione p-.ii 
precisa alia sua presenza nel 
mondo arabo. ma soprattut-
to in Siria. E i auspicio cne 
facciamo nell'intere.sse della 
lotta antimpenalista e che la 
sinistra baasista, oggi al pote
re in Siria. possa trovare la 
forza per allontanare e eh-
minare la minaccia che gra 
va oggi sul regime. 

fine ai repubblicani come risa-
natore delle sorti deH'azienda. 

Nel corso di questo tortuo-
so cammino l'attuale «mora-
lizzatore» non ha esitato a 
farsi. insieme con De Feo, 
portavoce di alti personaggi e 
di ambienti della destra eco-
nomica che ritenevano alcunl 
atteggiamenti dei servizi gior-
nalistici televisivi non abba-
stanza solidali nei confront! 
dell'imperialismo americano e 
della repressione antistuden-
tesca e, quindi, « so^Tfersivi ». 
La diversa condotta politica 
e amministrativa della Rai-Tv 
che Granzotto sembra preflgu-
rare, stando alia sua denuncia 
di oggi, non sarebbe dunque 
meno esiziale della linea d! 
gestione seguita da Bernabei. 

In realta, oggi Granzotto de
nuncia quella linea di gestione 
perche ne e stato brutalmente 
segnato. Con il disprezzo p>er 
gli uomini e il culto del pro
prio potere che sono tipici di 
quella linea di gestione — e 
che hanno dato luogo, in que
sti anni, a decine di episodi 
impressionanti di malcostume 
— ci si e illusi di indurre 
l 'amministratore delegato ad 
accettare silenziosamente il 
suo allontanamento e a firma-
re come ultimo atto della sua 
c a m e r a proprio l'ordine di 
servizio che era stato conce-
pito e preparato anche ai suo! 
danni. Owiamente, a questo 
punto. non poteva che acca-
dere quel che e accaduto; 
Granzotto ha deciso di vendi-
carsi facendo esplodere il suo 
< ca«^>». 

Spiesati i moventi personali 
di Granzotto, pero. l termini 
generali della questione n-
mansnno - e. in questo senso, 
la lettera di dimissioni dello 
amministratore delegato appa
re come l'ultimo. in ordine di 
ipmpo, dei documenii che. con 
torn e ispirazioni e mtenzioru 
diverse, hanno sottolmeato da 
un anno a questa parte i vizi 
radicah della struttura. della 
politica, dei metodi di gestio
ne della Rai-TV. 

Tra questi documenti si col-
loca la relazione di una com-
missione di « esperti ». mcan-
cata qualche mese fa dai co-
mitato direttivo di analizzare 
il funzionamento deH'azienda. 
anche in relazione alia nstrut-
turazione pro^ettata nell'ordi-
ne di servizio di Bernabei. 

Si tratta o^-narr.ente. di un 
documento riservatissimo — 
non tanto. pero. che il • Cor-
nere della Sera » r.on ne ab
bia saputo qualcosa. coir.e n-
sulta da alcuni accenni formu-
Iati len daH'organo padronale 
e che la « Voce Repubbhcana > 
non s:a in condizione da di-dicate nelle propne realta na _ . 

zionali. il BAAS come partito fendeme con vigore i'Imr>osta-
._. v._ . , z-.one. La relazione, sembra, si 

limita a enunciare alcuni pn-
cipi «managenali». conf ron-
tandoh con l'attuale realta del
l'ente radiotelevisivo. 

La prospettiva dalla quale si 
pongono gli esperti. a quanto 
pare, non e quella del s e r n n o 
pubblico. ma quella deH'azien
da pnvata . de! « gruppo inte-
grato » — ed e da questa pro
spettiva, di razionahzzazione 
tecnica. che essi muovono le 
loro osservazioni cntiche. se
condo quanto e trapelato Pre-
so di mira. soprattutto, sareb
be l'abnormc funzionamento 
dell'alta riir^yior.e aziendale 
(cioe della diarchia ammini
stratore delegato-direttore ge
nerale). dagli < esperti » nte-

Romano Ledda nuto all 'ongine del regime di 1 nale. Scnvete subita 

partiti della coalizione gover-
nativa. 

Giungerebbe cosl a con-
clusione l'ennesima mano
vra per asservire la Rai-TV, 
all 'intemo della classe domi-
nante, a determinati interessi 
di gruppo. E proseguirebbe 
quel regime a pro-consolare » 
che gli a esperti » avrebbero 
sarcasticamente criticato e al 
suo funzionamento sarebbe 
addirittura tacitamente inca-
ricato di contribuire anche il 
vicepresidente socialdemocra-
tico De Feo, «proconsole» 
di secondo grado, notto per 
la sua fedelta al Quirinale. 

D'altra parte, la diarchia si 
installerebbe sulia scia di un 
ordine di servizio predisposto 
nello stile tipico della linea di 
gestione bemabeiana. Frutto 
di una mossa offensiva-difensi-
v a e d i successivi compromes-
si, infatti, questo ordine di 
servizio stabilisce, innanzitut-
to, lo smembramento dell'at-
tuale direzione dei servizi gior-
nalistici telev^sivi. II direttore 
Fabiano Fabiani e i due vice 
direttori Rossi e Milano, tutti 
cattolici e finora « fiduciari » 
di Bernabei. dovrebbero esse
re sostituiti da un dc. Villy 
De Luca, (direttore) e da due 
«assistenti» socialisti, dai 
quali si vorrebbe ottenere 
una linea non «viziata da 
sbandamenti a sinistra ». 

Inoltre, al posto del vice di
rettore generale Bernardi ver-
rebbero creati tre vice diretto
ri generali (Piccioni, Beretta 
e Vasan) . con la consueta 
moltiphcazione deUe cariche, 
diretta a confondere ulterior-
mente la ripartizione delle re-
sponsabilita e delle compe-
tenze per mcrementare il *re-
gime d'arbitno » e per creare 
la possibilita di istituire, di 
volta in volta. centri di potere 
la dove sembri piu opr>orruno 

E' di queste prospettive, del 
loro mento , che oggi vale la 
pena di mteressarsi. innanz:-
tutto perche Topinione pubbli 
ca sappm che cosa si sta pre-
parando col nuovo terremoto 
alia Rai-TV. nel cluna di c ri-
chiamo all'ordine > proprio di 
queste settimane. In questo 
senso, la lettera di dimissioni 
di Granzotto. al di la della vi-
cenda del suo autore. offre 
una occasione che pub risul-
tare preziosa. 

Giovanni Cesareo 
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