
t*."****** * j p - * i J*t» - r , . « * . , ' .» /» „ i * " t " .V •_. "»*—.'•» x ^ i <• >'</*!.. . 1 . * * \ • _ ' . 

MARTEDÌ" 
23 NOVEMBRE 1982 l 'Unità - CONTINUAZIONI 17 

s c o p e r t o il t e n t a t i v o p a d r o 
n a l e di far « tabu la r a s a i d e l 
l ' Intero s i s t e m a di r e l a z i o n i 
Indus tr ia l i , « d e s t a b i l i z z a n 
d o n o n s o l o 1 r a p p o r t i s i n 
d a c a l i , m a g l i s t e s s i e q u i l i 
bri d e m o c r a t i c i de l Paese» . 
S i m i n a u n a f o n d a m e n t a l e 
r e g o l a d e m o c r a t i c a q u a n 
d o , ad e s e m p i o s u l te t t i d' 
i n f l a z i o n e , s i c h i e d e c h e il 
s i n d a c a t o «stia a l patti», 
m e n t r e t u t t i l p r e s u p p o s t i 
d i que l p a t t i s o n o «toccat i e 
truccat i» d a g l i I m p r e n d l t o -

M a di f r o n t e a u n a cr i s i 
e c o n o m i c a e p o l i t i c a c o s ì a -
s p r a n o n è p o s s i b i l e b a r a r e . 
C'è d a s t a b i l i r e c o m e u s c i r 
n e e c h i n e d e v e p a g a r e l 
firezzl. La r i c e t t a d e l l a C o n -

I n d u s t r l a — lo h a n n o c o n 
f e r m a t o ieri A n n l b a l d l e 
M o r t l l l a r o — è s e m p l i c e : 
c o n t i n u i n o a p a g a r e l l a v o 
rator i . M a L a m a , M a t t i n a e 
M a r i n i h a n n o v o l u t o c h i a 
rire, u n a v o l t a per t u t t e , c h e 
è il m o m e n t o di d e f i n i r e l i 
n e e e o b i e t t i v i d i r i f o r m a 
c h e s p e z z i n o u n a v o l t a p e r 
t u t t e la s p i r a l e i n f l a z i o n e -
r e c e s s i o n e . E per q u e s t o o -
b i e t t l v o t u t t e le par t i In 
c a u s a — g o v e r n o , i m p r e n 
di tor i e, c e r t o , a n c h e 11 s i n 
d a c a t o — d e v o n o m o s t r a r e 
c o e r e n z a . L a r e a l t à , però , e 
c h e s o l o il s i n d a c a t o , c o n l a 

Ferma domani 
l'industria 

s u a p i a t t a f o r m a , s i è f a t t o 
c a r i c o p o s i t i v a m e n t e d i 
u n a l i n e a di e q u i t à e r i g o r e 
s o c i a l e . 

Q u e s t e c o s e i d i r i g e n t i 
d e l l a F e d e r a z i o n e u n i t a r i a 
l e h a n n o d e t t e a l t a v o l o d i 
t r a t t a t i v a di Ieri c o n t u t t e 
q u e l l e o r g a n i z z a z i o n i ( m e s 
s e a s s i e m e r a p p r e s e n t a n o 
p i ù d e l 6 0 % d e l s i s t e m a d e l 
l e I m p r e s e ) c h e n o n s i s o n o 
m a l , o h a n n o s m e s s o d i far 
l o , a c c o d a t e a l l a C o n f l n d u -
s t r i a , s o l l e c i t a n d o c o m p o r 
t a m e n t i n e g o z i a l i c o n s e 
g u e n t i . 

L a t r a t t a t i v a è c o m i n c i a 
t a p r o p r i o a V i l l a L u b l n , s e 
d e d e l C o n s i g l i o n a z i o n a l e 
d e l l ' e c o n o m i a e d e l l a v o r o , 
d o v e u n m e s e e m e z z o fa ci 
fu il p r i m o f a l l i m e n t o d e l 
c o n f r o n t o t ra s i n d a c a t i e 
C o n f l n d u s t r l a . S i a p u r e 
s e n z a l r i f le t tor i d e l l e t e l e 
c a m e r e , Ieri la t r a t t a t i v a 
s u l c o s t o de l l a v o r o h a a v u 
t o v i a l i b e r a . U n n u o v o a p 
p u n t a m e n t o è g i à s t a t o f i s 
s a t o p e r 112 d i c e m b r e (si e n 
t r e r à n e l m e r i t o d e l l ' a n d a 

m e n t o d e l c o s t o de l l a v o r o e 
d e l l ' I n c i d e n z a deg l i a u t o 
m a t i s m i ) , e l e par t i h a n n o 
s o s t e n u t o c h e n o n s a r à n é 
u n n e g o z i a t o f in to n é u n 
c o n f r o n t o f a c i l e . 

L o s i è v i s t o g i à Ieri. I l 
p r e s i d e n t e d e l l a C o n f a g r i 
c o l t u r a , S e r r a , a n o m e d e l l ' 
I n t e r a d e l e g a z i o n e i m p r e n 
d i t o r i a l e h a d a t o a t t o a l s i n 
d a c a t o d i « b u o n a v o l o n t à » , 
m a h a e v i t a t o d i e s p r i m e r e 
u n g i u d i z i o d i m e r i t o s u l l a 
p i a t t a f o r m a v a r a t a l a s e t t i 
m a n a s c o r s a d a l d i r e t t i v o 
C G I L , C I S L , U I L . S u q u e s t o 
h a c h i e s t o t e m p o p e r r a g 
g i u n g e r e u n a p o s i z i o n e c o 
m u n e t r a t u t t e l e o r g a n i z 
z a z i o n i , s u a l c u n e d e l l e 
q u a l i — e v i d e n t e m e n t e — 
r e s t a f o r t e l ' i n f l u e n z a d e l l a 
C o n f l n d u s t r l a . T u t t a v i a , 
S e r r a h a a g g i u n t o c h e s o n o 

ftoss ib l l l « c o n v e r g e n z e » s u 
e m i q u a l i l a s p e s a p u b b l i 

c a , g l i I n v e s t i m e n t i , l a r i 
f o r m a f i s c a l e , g l i o n e r i c o n 
t r i b u t i v i I m p r o p r i . E n e l 
s u o d i s c o r s o h a l a m e n t a t o 
a n c h e l ' a s s e n z a de l t a v o l o 

di t r a t t a t i v a c o n 11 g o v e r n o . 
L a m a , p e r ò , h a s u b i t o r e p l i 
c a t o s o l l e c i t a n d o u n c o n 
f r o n t o v e r o , c h e b a n d i s c a o -
g n l c o n d i z i o n a m e n t o s u i 
c o n t r a t t i . O l i i m p r e n d i t o r i 
h a n n o c h i e s t o u n a s o s p e n - , 
s i o n e p e r c o n s u l t a r s i t r a l o - , 
ro , p o i h a n n o d a t o r i s p o s t a 
a f f e r m a t i v a . S i v a a v a n t i , 
t a n t ' è c h e i d i p e n d e n t i d e l 
s e t t o r e c o o p e r a t i v o , d i q u e l 
lo a r t i g i a n o e d e l l e a z i e n d e 
a d e r e n t i a l l a C o n f a p l s o n o 
s t a t i e s e n t a t i d a l l o s c i o p e r o 
di 4 o r e In p r o g r a m m a p e r 
d o m a n i . 

S i f e r m e r a n n o g l i a l t r i 6 
m i l i o n i d i l a v o r a t o r i d e l l e 
i m p r e s e p r i v a t e e p u b b l i 
c h e . I n a l c u n e z o n e l o s c i o 
p e r o s a r à d i 8 o r e ( è 11 c a s o 
d e l l e a z i e n d e t e s s i l i d e l P i e 
m o n t e ) s e n o n d i t u t t e le c a 
t e g o r i e ( c o m e a d A n c o n a , 
d o v e p a r l e r à L u c i a n o L a 
m a ) . N u m e r o s e l e m a n i f e 
s t a z i o n i : a R o m a c o n M a r i 
n i , a T a r a n t o c o n M a r l n n c t -
ti , a F i r e n z e c o n M a t t i n a , a 
G e n o v a c o n T r e n t l n , a B o 
l o g n a c o n G a r a v l n i , a V i 
c e n z a c o n C o l o m b o , a V e 
n e z i a c o n M i l l t e l l o , a M i l a 
n o c o n G a l b u s e r a , a L a 
S p e z i a c o n V l g e v a n i , a B r e 
s c i a c o n G i o v a n n l n i . 

Pasquale Cascella 

tali silos provocherebbe auto-
moticumente la distruzione o il 
dirottnmcnto di tutti gli altri 
missili sovietici in arrivo. Gli a-
mericnni conserverebbero 
quindi intatta o praticamente 
intatta la possibilità di una 
rappresaglia immediata sull'U
nione Sovietica attraverso i 
missili piazzati, sugli aerei, sui 
sottomarini e in altre basi ter
restri. 

Come sì vede, questa ipotesi 
strategica è una più aggiornata 
versione della teoria del «deter
rente»: essendo molto probabi
le, se non certa, la capacità a-
mcricana di assorbire il primo 
colpo e di scatenare una rap
presaglia nucleare, i sovietici 
dovrebbero essere indotti a non 
premere per primi il pulsante 
nucleare. Ma per capire le ca
ratteristiche «alla Stranamore» 
di tale sistema, occorre precisa
re alcuni particolari. 1) Ogni 
missile M A dispone di dieci te
state nucleari, e ognuna di esse 
possiede un potenziale distrut
tivo dieci volte superiore alla 
bomba che fu lanciata su Hiro
shima nel 1945. 2) Gli M X da 
costruire sono cento, per un co
s to totale di ventisei miliardi di 
dollari, equivalenti a 41 mila 
miliardi di lire. 3) Gli Stati U-
niti hanno già un arsenale nu
cleare di 7.500 testate e sono 
quindi in grado di scatenare un 
potenziale distruttivo pari a 
75mila volte quello che incenerì 

Il nuovo 
missile NIX 

Hiroshima (lo stesso si può dire 
per la superpotenza sovietica). 

Sono trascorsi dieci anni e si 
sono succeduti quattro presi
denti da quando in America è 
cominciato un tragicomico bal
letto attorno al missile inter
continentale MX, un ordigno 
lungo 22 metri, pesante 870 

3uintali e con un diametro di 
uè metri e 30 cm. Per ridurre 

questa vicenda all'essenziale, 
basterà ricordare le caratteri
st iche dei progetti che sono sta
ti scartati. Il più avveniristico 
prevedeva la costruzione di una 
gigantesca rete ferroviaria nelle 
viscere del Nevada, lunga cen
tinaia e centinaia di chilometri, 
per consentire «l'ininterrotto 
spostamento degli M X , al fine 
di sottrarli al rischio di essere 
individuati e quindi centrati 
dai missili sovietici. Ma questo 
piano fu scartato sia perché 
troppo costoso sia perche aveva 
provocato la reazione degli abi
tanti del Nevada, uno stato a 
maggioranza repubblicana, 
rappresentato al senato da 
Paul Laxait, il più int imo ami
c o di Reagan. Cosi, appena un 

anno fa, l'amministrazione si o-
rientò verso un altro piano, più 
economico e meno impopolare; 
sistemare gli M X nei vecchi si
los destinati a vecchi missili , 
rinforzandone le corazze pro
tett ive di cemento e acciaio. M a 
poi anche questa idea è stata 
scartata, dal momento che tali 
silos sono stati già individuati 
dai sovietici. Tuttavia, anche il 
«Dense-Pack» suscita obiezioni 
consistenti , perfino al Pentago
no. Pare infatti che se i sovietici 
costruiranno un maggior nu
mero di missili, anche la s iste
mazione «a mucchio» diventerà 
vulnerabile. Allo stato dei fatti, 
secondo un ironico commenta
tore del «Washingto post», la 
migliore qualità del «Dense-
Pack» è che nessuno può d imo
strare che non funziona. M a 
manca anche la certezza che 
funzioni e alcuni specialisti so 
stengono che questo piano da
rebbe agli U S A la certezza di 
sopravvivere solo per quattro 
ore a u n eventuale attacco so 
vietico. U n po' poco per gli 
strateghi del Pentagono, i quali 
fondano la loro dottrina sull'i

potesi della cosiddetta guerra 
nucleare prolungata e vincibile. 
Come se non fosse certa l'apo
calisse, senza sopravvissuti, 
una volta che a qualcuno sal
tasse in mente di schiacciare il 
p r i m o pulsante nucleare. 

La decisione di Reagan è solo 
il primo passo di un faticoso ne
goziato parlamentare. Molti se
natori e deputati sono ostili, 
per molteplici ragioni. E perfi
no molti militari spingono per 
altre soluzioni (missili su sotto
marini e su aerei). Reagan ha 
motivato questa spesa asseren
d o che l 'MX «rafforza e com
pleta l'approccio americano al 
controllo delle armi nucleari». 
Per dare u n min imo di fonda
mento a questa tesi ha deciso di 
chiamare l 'MX «Peacekeeper», 
custode della pace. 

La scelta del l 'MX si è combi
nata, come si diceva all'inizio, 
con il discorso sulla strategia 
nucleare complessiva. Reagan 
ha riproposto ai sovietici la ri
duzione di un terzo del le testa
te nucleari, ha rilanciato anco
ra una volta l'idea della «opzio-
ne zero» per i missili sul territo
rio europeo e ha offerto di allar
gare l'area delle informazioni 
reciproche dirette a ridurre il 
rischio di una guerra nucleare 
per errore (il famoso «telefono 
rosso» tra Washington e M o 
sca). 

Aniello Coppola 

UNA LINEA DI RASATURA 
GIOVANE.. DINAMICA... 

La crisi di governo 
per la DC, un governo che abbia 
come pilastro fondamentale un 
programma molto vi c ino a 
quello prospettato dallo Scudo 
crociato (anche con l'articolo 
domenicale del vicesegretario 
Mazzotta). I socialdemocratici 
ed i liberali sono molto pruden
ti. I repubblicani ostentata
mente freddi: vogliono dare 1' 
impressione che riguardo alla 
loro partecipazione al nuovo 
governo essi propendono più 
per il «no» che per il «si». Finora, 
t più incoraggianti per Fanfani 
sono stati i socialisti Craxi e 
Martelli. 

Sulla bozza programmatica 
preparata in questi giorni, Fen
iani ha dato scarne Indicazioni. 
Ha fatto sapere che il suo pro
gramma si riassumerà in quat
tro punti: 1) continuità della 
politica estera italiana; 2) at
tuazione (e 'intensificazione») 
dei programmi già varati per gli 
investimenti e lo sviluppo: 3) e-
same dei problemi di riforma 
istituzionale, in - relazione so 
prattutto al funzionamento 
della presidenza del Consiglio e 
alla riforma della Pubblica am
ministrazione; 4) misure per 
fronteggiare «il cancro dell in
flazione, il baratro del deficit 
pubblico, i malefici incrementi 
della disoccupazione e di tutti 
iguai che sono o causa o conse
guenza dei suddetti mali: La 

prosa fanfaniana si è arrestata 
qui. 

D o p o l'incontro del presi
dente incaricato con i direttivi 
dei gruppi parlamentari demo
cristiani, ieri mattina, il vice
presidente dei senatori. Manci
no, ha aggiunto CiuJihe altra 
cosa. La D C (d'accordo con 
Fanfani) vorrebbe .modif iche 
alla legge finanziaria preparata 
da Spadolini: la riduzione della 
spesa pubblica dovrebbe ri
guardare, nella misuradi 15 mi
la miliardi, soprattutto la sani
tà, la previdenza e i trasporti 
(inasprimenti tariffari). Du
rante la discussione sono state 
sment i te ipotesi di svalutazio
ne della lira. E quanto al costo 
del lavoro — ha de t to il senato
re Mancino — il governo -non 
procederà a provvedimenti d' 
emergenza e ai autorità, nel ri
spetto della libertà del rappor
to di contrattazione tra le par
ti sociali». In realtà, il vicese
gretario della D C Mazzotta a- . 
veva affacciato l'ipotesi (-se 
del caso») di un- intervento d' 
imperio del governo se 'sindaca
ti e Confinuustria non si tro
vassero d'accordo. ' ' * ' -

Parallelamente alla riunione 
con Fanfani. il gruppo de della 
Camera ha diffuso il t es to di u n 
proprio studio che in sostanza è 
u n a proposta di -contenimen
to' degli aumenti di salario e di 

•rinvìo» di ogni misura di ridu
zione del drenaggio fiscale che 
taglia i salari. A questa conclu
sione i deputat i de sono arrivati 
dopo aver accertato che l'Italia 
è uno dei paesi in cui è aumen
tato in modo più sensibile il co
sto del lavoro: 4,1 per cento 
contro 1*1,5 per cento della 
Francia e quote ancora più bas
se per altri paesi. La D C fa però 
confusione tra costo del lavoro 
(una voce sulla quale gravano 
molte component i ) e livello dei 
salari. Il costo del lavoro k au
mentato , I salari reali sono di
minuiti . Anche in questo modo , 
comunque , la D C ha voluto 
mettere l'enfasi t u di u r solo 
aspetto , 

Facendo ques to non ha però 
convinto gli scettici repubblica
ni. i quali hanno fatto del rigore 
economico e della politica della 
lesina le condizioni pressoché 
esclusive per entrare nel gover
no. Prima di recarsi da Fanfani 
ins ieme n Craxi, D e Mita, Lon-

§o e Zanonc, il facente funzione 
i segretario del PRI , Biasini , 

ha detto: 'Siamo ancora alle 
indicazioni generiche dei gior
ni scorsi. Dalla riunione dei di
rettivi democristiani non sono 
infatti scaturiti impegni e scel
te precisi, in particolare sul fi
scal drag, sulla fiscalizzazione 
e sulla scala mobile». La richie

s ta di «maggior rigore» non a-
vrebbe potuto essere più sfer
zante per Fanfani. Ma i repub
blicani non sono i soli ad am
monire il presidente incaricato. 
Su un altro versante, un uomo 
vicino a De Mita, il responsabi
le economico del partito, Goria, 
ha ricordato a Fanfani che egli 
è un presidente democristiano, 
che non ha e non può avere l'in
carico di formare un governo 
cos iddetto 'del presidente »t ed 
ha soggiunto: 'Una potenziate 
buccia di banana, quella su cui 
è caduto Spadolini, potrebbe 
essere quella di non dare con
cretezza agli interventi. Ma 
Fanfani non ci scivolerà*. Sen
za un accordo programmatico 
di proprio gradimento^ in so
stanza, la DC non darà «via li
bera» al governo. I margini di 
trattativa per Fanfani sembra
no ancora più stretti , nonostan
te le dichiarazioni comprensive 
di alcuni dirigenti socialisti (so
prattutto Martelli e Forte). C'è 
da chiedersi: il gruppo dirigen
te democrist iano e deciso, se 
non si verificheranno le condi
zioni volute, ad andare subito 
alle elezioni anticipate? E pre
s to per dirlo. E troppe, dei re
sto , sono le partite nascoste di 
questa crisi di governo. 

Il freddo e generico comuni
cato diffuso ieri sera intorno al

le 21 alla fine del primo vertice 
di Fanfani con i segretari dei 
partiti non scioglie alcun eni
gma. -A conclusione degli 
scambi di vedute sui problemi 
del momento — afferma — si è* 
convenuto sulle procedure da 
seguire nei prossimi giorni per 
arrivare alla definizione del 
programma del nuovo gover
no'. Non è s ta to det to neppure 
attraverso quali metodi il oro-
gromma dovrà esser «definito». 
Un nuovo vertice è previsto per 
giovedì. I convitati di Fanfani 
— i cinque segretari — hanno 
lasciato Palazzo Madama at
traverso un'uscita secondaria, 
evitando i giornalisti in attesa. 
Evide ntemente non avevano 
risposte certe da dare alle loro 
domande. So lo Zanonc, più tar
di, ha fatto circolare una frase 
sibillina: 'La ricerca dell'inte
sa è avviata, nei prossimi gior
ni diremo se ci si può arrivare-. 

Pietro Longo, più tardi, ha 
dichiarato che tra i cinque »c'ò 
già un'intesa sulla politica e-
stera e sul rispetto delle deci
sioni prese in materia di ric-
quilibrio nel campo missilisti
co, e ciò — ha voluto far rimar
care — è per noi motivo di 
grande soddisfazione: Insom
ma, il governo conferma di vo
lere i Cruisc a Comiso. 

Candiano Falaschi 

Toni prudenti nel primo discorso di Andropov 
arena intemazionale». Una del
le chiavi del discorso di Andro
pov sembra essere dunque la 
preoccupazione di evitare scos
soni e di rimettere ordine nel 
caos delle interpretazioni su 
bruschi mutamenti della politi
ca estera sovietica che ha fatto 
seguito, alla sua elezione a se
gretario generale. M a è interes
sante notare anche l'ordine con 
cui Andropov ha voluto affron
tare i diversi argomenti, met
tendo al primo posto la «prima
ria attenzione» del partito verso 
il «rafforzamento della comuni
tà socialista», g iustapponendo 
immediatamente dopo il t ema 
del «grande vicino, ia Repubbli
ca popolare cinese». 

In terza posizione Andropov 
ha collocato il rapporto dell' 
U R S S con il movimento dei 
paesi non-allineati, portando 
come esempio le relazioni so-
vietico-indiane e ribadendo che 
il sostegno ai paesi ex-coloniali 
e a quelli che si battono per 1' 
indipendenza nazionale «conti
nua a rimanere uno de i fonda
mentali principi della politica 
estera sovietica». Subi to dopo è 
venuto un cenno all 'Europa 
(«pacifica ed onesta eoo aerazio
ne») e infine — ma senza nomi 
narli esplicitamente — agli 
Stati Uniti e al più generale 
rapporto Est-Ovest. «La politi
ca della distensione non è in al
cun modo relegata nel passato», 
ha ripetuto il segretario genera
le del P C U S ed ha aggiunto: 
•Noi non abbiamo nulla da can
cellare, noi non decidiamo san
zioni contro altri, noi non d e 
nunciamo trattati ed accordi 
già firmati e non interrompia
mo trattative già cominciate». 
E' s tato il passaggio più pole
mico dell'intero discorso. 

Sot to il segno della continui
tà anche la parte dedicata alle 
questioni eonomìche. C o m e già 
gli ultimi discorsi'autunnali di 
Breznev, il primo di Andropov 
d a segretario generale è s t a t o 
u n discorso critico verso la «in- -
sufficiente crescita del la pro
duttività del lavoro», gli sprechi 
di materie prime, i difetti di 
coordinamento. Il raccolto a-
gricolo di quest'anno risulta 

«percettibilmente» superiore a 

3uello dell 'anno scorso (che fu 
rammaticamente basso, a tal 

p u n t o che le cifre non sono mai 
s tate rese note , ndr), «nono
s tante le avverse condizioni at
mosferiche». M a Andropov ha 
ammesso che «interruzioni nel
la fonitura di certi prodotti ali
mentari non sono ancora state 
eliminate>. Formulazioni criti
che già sperimentate nel passa
t o che Andropov ha ripreso 
senza sostanziali variazioni. 

La stessa considerazione si 
può fare per quanto concerne la 
ripetizione del l ' impegno a far 
crescere il benessere materiale 
del popolo insieme all'intera e-
conomia del paese. So t to que
s to profilo — ha insist i to An
dropov con una delle definizio
ni più interessanti del s u o di
scorso — «noi s t iamo esercitan
d o la nostra influenza principa
le sul processò rivoluzionario 
mondiale attraverso la nostra 
politica economica*. 

Prudenza e cautela infine, 
negli avvicendamenti - decisi 
dalla riunione del P l enum. U n 
solo ingresso nel Politburo: 
quel lo del 5 9 e n n e segretario de l 
partito dell'Azerbaigian, Ghei-
dar Alievic Aliev. U n s o l o in
gresso nella segreteria d e l Co
mitato centrale: quel lo di N iko -
laj Ryzhkov, già vice-presiden
te del Gosplan, esperto del la 
pianificazione -' economica • in 
c a m p o militare. S e corrisponde 
al vero la fama c h e circonda A-
liev, quella d i essere s t a t o u n o 
degli uomini più vicini al de 
funto segretario generale (tutti 
ricordano c h e a se t tembre l'ul
t i m o viaggio di Breznev fu a 
Baku e non rimase inosservato 
il discorso di sa luto che Aliev 
tr ibutò all'allora segretario ge
nerale, qualif icando la s u a figu
ra politica «della s tessa statura» 
di quella di Lenin) , la s u a asce
sa, polit ica di oggi potrebbe ave
re u n significato — tranquill iz
zante per larghi settori del l 'ap
parato di partito e s tata le — di 
cont inuità senza rotture. 

D i certo s i p u ò dire che An
dropov, con quest i primi gesti , 
ha preferito attenersi al la rego
la del la gradualità, I post i da 

riempire sono numerosi , m a 
non c'è ev identemente nessuna 
fretta di procedere. Il Comitato 
Centrale ha sanci to — d o p o 
due se t t imane di voci incon
trollate, che avevano fatto s e 
guito alla sparizione del s u o ri
tratto tra quelli dei membri del 
Pol i tburo — l'uscita dalla sce
na politica di Andrej Kirilenko. 
Lo ha fatto con la tradizionale 
formula: «À causa del suo s ta to 
di sa lute e in relazione alla s u a 
personale richiesta». Ma An
dropov non ha voluto congeda
re l'anziano leader senza dargli 
at to del suo lungo lavoro e sen
za «rendere giustizia ai servizi 
da lui resi al partito e al paese». 

Il neo promosso nel Pol i tbu
ro ha svolto l'intera carriera po
litica nella sua republica d'ori
gine. In pratica Aliev prima di 
divenire segretario del partito 
azerbaigiano (1969) ha sempre 
lavorato negli organi della poli
zia polit ica, ricoprendo incari
chi diversi nel comitato del la 
sicurezza nazionale (KGB) , fi
no a divenire nel 1967 presi
dente della corrispondente or
ganizzazione repubblicana. Tra 
i m e n o anziani del l 'attuale P o 
l i tburo (solo Gorbaciov, con i 
suoi 51 anni, è p iù giovane di 
lui) n o n ha a v u t o una carriera 
particolarmente veloce. Entra
t o nel Comitato Centrale del 
P C U S nel 1971, venne promos
so candidato al Pol i tburo n e l 
1976. . 

S i vedrà oggi con la nomina 
del pres idente de l Pres id ium 
del Sovie t S u p r e m o de l l 'URSS 
se Juri Andropov eviterà la di 
vis ione del le d u e cariche, pren
d e n d o su di sé anche quel la di 
capo del lo S ta to , oppure se la 
l inea che egli ha sce l to prevede 
una articolazione e una chia
m a t a di altre personalità, in 
pr imo piano nell 'attuale vertice 
soviet ico, a condividere le mas
s i m e responsabilità. ' 
1 -• Il C C ha anche deciso di fare 
avanzare tre candidati al ruolo 
di effettivi: il pres idente del la 
B a n c a di s ta to Alkhimov, il pri
m o segretario del la regione di 
Crimea Makarenko, e la capo
squadra di u n kolkhoz del la re
g ione di Rostov di nome Pere-

Festa grande per Marco Polo 
to tra l'altro gli «ultimi» biografi 
d i Marco Polo, il professor Al
vise Zorzi e la scrittrice Maria 
Be l lona . Nella affollata Sala 
Apollinea della Fenice, c'è s ta
to come un tuffo nel passato fra 
quelle genti che «coltivavano il 
mare e lasciavano stare la ter
ra* alla ricerca di notizie su 
Marco. 

Resta soprattutto la leggen
d a che racconta, ad esempio , 
del ritorno a casa dei tre Polo 
dopo i 24 anni di viaggio. B u s 
sarono alla porta — si narra — 
e quando la domestica, alla fi
nestra, non riconoscendoli, 
chiese: «Chi s'è?» loro risposero 
seccati «Chi deve essere?.. . I t o ' 
paroru, come se tornassero d a 
Rialto o dalla Giudecca, anzi
ché dalla terra del Kubtei K a n . 
M a le prove del viaggio ci sono . 
Le ha Iasìcate la figlia d i Marco 
Polo in una nota funebre in cui 
segnò gli averi paterni: e s egnò 
naturalmente gli esotici ricordi 
dell'avventura. 

M a insieme agli storici anche 
i politici hanno voluto dire la 
loro: il ministro Bodrato ha in
vitato i ragazzi di tut ta Italia a 
diventare dei «piccoli Rusti-
chello», e ha indetto p e r FI 1 

fennaio una «giornata di Marco 
'ole™ nelle scuole, con u n con

corso per s i i alunni della quarta 
e quinta elementare e delle me
die inferiori. Il s indaco Rigo ha 
invece ricordato che la sua cit
tà, prima in occidente d o p o 
tanti secoli, è tornata a battere 
la via dell'Oriente, e si è gemel 
lata con Sozhou, chiamata nel 
Milione «La città dei seimila 
ponti». 

Ma vera protagonista della 
serata è stata la RAI. E non po
teva non essere c o s i La vita del 
•Marco Polo*, infatti, in quest i 
quattro anni di preparazione, è 
stata sempre accompagnata da 
roventi polemiche. Tré cambi 
di guardia tra i protagonisti (la 

Krte all'inizio doveva essere di 
ichael Ontkean. poi di M a n -

dy Patinkin ed infine è d iven
tata di Ken Marshall per la «re
sa» degli altri) m a soprattutto 
tre cambi tra i produttóri , m e s 
si presto alle corde dal vortico
so giro di miliardi necessari per 
la produzione. E stato' g iusto 
spendere tanti soldi per u n ko
lossal? 

«11 "Marco Po lo" per la RAI 
è una prova di carattere* di
chiara oggi il presidente Zavoli. 

Tre sono i punt i d i forza del
l'operazione RAI, incalza Bran
d o Giordani, capo della strut
tura c h e ha prodotto il «Marco 
Polo*: il rapporto con la Cina, 
•un rapporto che nessun paese 

' occidentale era mai riuscito ad 
ottenere»; l'inaugurazione di u n 
s i s tema produtt ivo «all'ameri
cana*, che si avvale anche dei 
ricavi del le iniziative commer
ciali collaterali (tredici diversi 

libri editi , figurine, magliette , 
albi da colorare, giocattoli e 
giochi d i società) , metodo sug-

gerito anche dal «socio ricco» 
ella RAI, la Procter & G a m 

ble, colosso U S A dei detersivi; 
-infine, la «messa in vendita» dei 
programma sul mercato inter
nazionale che già ha impegnato 
contratt i con 7 0 paesi . 

Insomma il «Marco Polo* di 
Monta ldo ha già attraversato 
mo l t e frontiere e scatenato 
mo l t e polemiche. Ma sembra 
che sia già riuscito a vincere la 
superst iz ione che gira nel m o n 
d o del lo spet tacolo , dove s i ri
t i ene che quel t i to lo s ia jel lato: 
tut t i ì film che Io hanno prece
d u t o infatti n o n hanno avuto 
fortuna. La RAI su questa 
s commessa gioca il suo presti
g io internazionale. 
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verzeva. Oggi il Soviet Supre
mo approverà anche il piano e il 
bi lancio del 1983, che sono stati 
illustrati ieri al P lenum dal ca-

La Segreteria CGIL-Scuola di Milano 
partecipa commossa e costernata al 
lutto della famiglia e del PCI per la 
morte del prof. 
LUCIO LOMBARDO RADICE 

compagno che attraverso la sua atti
vità politica, di direttore di -Riforma 
della Scuola», scienziato e docente u-
niversitano. ha dato un apporto fon-
damentale alla lotta per la trasforma
zione e il rinnovamento della scuola e 
della cultura italiana, per la demo
crazia e per la pace. -
Milano. 23 novembre 1982 

La Casa della Cultura di Roma ricor
da di ( 

LUCIO LOMBARDO RADICE 
la passione intellettuale e politica e 
l'antico impegno di uomo di cultura 
aperto a tutti i problemi del mondo 
contemporaneo. 
Roma. 23 novembre 1982 " 

I comunisti della sezione universita
ria di Roma «Eugenio Curici» ricorda
no il compagno 

i LUCIO LOMBARDO RADICE 
con l'impegno a far vivere il suo lim
pido insegnamento.nella lotta per la 
pace e per un nuovo umanesimo so
cialista. 
Roma. 23 novembre 1982 

Gli Editori Riuniti si uniscono al do
lore dei familiari e di tutti coloro che 
amavano -

LUCIO LOMBARDO RADICE 
scienziato insigne, compagno genero
so, collaboratore e amico insostituibi
l e -
Roma. 23 novembre 1982 

I compagni dell'Istituto di studi co
munisti Palmiro Togliatti (Frattoc-
chie) esprimono il loro profondo do
lore per la morte di 

LUCIO LOMBARDO RADICE 
comunista e uomo esemplare per il 
modo in cui in lui si univano l'impe
gno di interpretare e di cambiare il 
mondo, la dedizione alla causa della 
pace. 
Roma, 23 novembre 1982 

Alfonso Maria Liquori partecipa al 
dolore per la scomparsa di 

LUCIO LOMBARDO RADICE 
ricordandone il grande impegno in
tellettuale e civile. 
Roma, 23 novembre 1982 

I soci dell'Archivio Storico Audiovisi
vo del Movimento Operaio esprimo
no profondo cordoglio per la dolorosa 
scomparsa di 

LUCIO LOMBARDO RADICE 
che anche in questo settore sapeva 
dare un contributo stimolante ed ap
passionato 
Roma. 23 novembre l'J'àl 

Franco Bassantni. Gianni Ferrara. 
Paolo Leon partecipano commossi al 
dolore dei familiari e del P.C I per la 
scomparsa di 

LUCIO LOMBARDO RADICE 
grande scienziato, compagno esem
plare. collega illustrissimo 
Roma. 23 novembre 1982 

La Segreteria nazionale del sindacato 
scuola CGIL ricorda il compagno 

LUCIO LOMBARDO RADICE 
la cui scomparsa priva tutto :1 mondo 
della scuola del suo prezioso contri
buto per il rinnovamento e la rifor
ma. 
Roma. 23 novembre 1982 

Pietro Barcellona. Antonio Cantaro. 
Mimmo Carnea Giuseppe Cottimi 
sono vicini a Laura Lombardo Radice 
Ingrao nel suo grande dolore per la 
scomparsa del fratello 

LUCIO 
Roma, 23 novembre 1982 

La Sezione Scuola e Università della 
Direzione del PCI., partecipa con 
profonda commozione al dolore di 
Fabiola. Daniele. Marco. Giovanni e 
di Tutu i familiari, per la prematura 
scomparsa del compagno 

LUCIO LOMBARDO RADICE 
I comunisti che operano nella scuola 
e nell'Università perdono con uucio 
un compagno in cui le grandi capaci
ta intellettuali, di scienziato e di do
cente. si sono sempre unite a quelle di 
dirigente politico e ad un impegno 
quotidiano, infaticabile e generoso. 
U suo contributo culturale e politico 
continuerà a costituire un punto di 
riferimento fondamentale. 

la Sezione Scuola e Università 
Roma. 23 novembre 1982 

no del Gosplan Nikolnj Baiba-
kov e dal ministro delle Finan
ze Garbuzov. 

Giuliette» Chiesa 

Annamaria e Tullio De Mauro parte
cipano al dolore per la morte dell'a
mico carissimo 

LUCIO LOMBARDO RADICE 
Roma, 23 novembre 1982 

Profondamente addolorati, parteci
piamo al lutto per la morte dell'amico 
e compagno 

LUCIO LOMBARDO RADICE 
Giorgio Bini, Franco Ghilardi, Fer
nando Rotondo. 
Pavia. 23 novembre 1982 

La direzione della Nuova Italia Edi
trice esprime il suo profondo cordo
glio per la scomparsa del prof. 

LUCIO LOMBARDO RADICE 
e ne ricorda la lunga battaglia per il 
rinnovamento della scuola. 
Roma. 23 novembre 1982 

La sezione periodici degli Editori 
Riuniti paitecipa con dolore e com
mozione alla scomparsa del compa
gno • • 

LUCIO LOMBARDO RADICE 
Roma. 23 novembre 1982 

Il comitato direttivo e la redazione di 
Critica Marxista esprimono il loro do
lore per la scomparsa di 

LUCIO LOMBARDO RADICE 
Roma. 23 novembre 1982 

L'Istituto Gramsci dell'Emilia-Ro
magna e la sua Sezione Pedagogica 
partecipano al lutto per la scomparsa 
del compagno 

LUCIO LOMBARDO RADICE 
e ne ricordano l'impegno appassiona
to da militante e dirigente comunista, 
l'attività di scienziato e pedagogista, 
il lavoro per il rinnovamento della 
scuola italiana. 
Bologna. 23 novembre 1982 

Il comitato scientifico dell'Istituto 
Gramsci e la Sezione Teorie e metodi 
della scienza, partecipano al dolore 
dei familiari, della comunità scienti
fica. dcT~movimento operaio per la 
scomparsa di 

LUCIO LOMBARDO RADICE 

Fulvio Papi, Ernesto Treccani e gli 
amici della Fondazione Corrente ri
cordano con profondo dolore e gran
de affetto 

LUCIO LOMBARDO RADICE 
Milano, 23 novembre 1982 

Il CIDI partecipa commosso alla 
scomparsa di 

LUCIO LOMBARDO RADICE 
amico carissimo e punto di riferimen
to essenziale sia per il suo apporto 
culturale sia per 1 incoraggiamento e 
l'impulso che la sua calda umanità ha 
saputo infondere a tutti noi. 
Roma, 23 novembre 1982 

Cesare e Maria Bianca Luporini con i 
figli Luigi e Annalisa partecipano 
commossi al dolore per la scomparsa 
improvvisa del carissimo amico e 
compagno 

LUCIO LOMBARDO RADICE 
straordinario esempio di alacrità e a-
pertura intellettuale, di strenua mili
tanza e di invincibile fiducia negli 
•«omini. 

La direzione e la redazione di «Ne
wton» esprimono profondo cordoglio 
per ia scomparsa di 

LUCIO LOMBARDO RADICE 
consigliere scientifico della rivista. 
Milano, 23 novembre 1982 

Ricordando con fraterno affetto la 
compagna 

C L A R A P Ò R R E C A 
Ved . G I A M B A R T O L O M E I 

prematuramente scomparsa, le com
pagne Mengarelli Regina e Cassan
dra offrono a «l'Uniti» L. SO.OOO. 

La compagna Ornella Maggi in me
moria di Clara offre a «funita» L. 
20.000 ricordando il comune impegno 
di lavoro per le feste della stampa co
munista. 

La compagna Cori Antonietta in me
moria di Clara, esempio di forza e co
raggio nel l'affrontare le asperità del
la vita, offre L. 20 000 per «l'Unita». 

Ancona, 23 novembre 1982 


