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LUGLl0'64 

PINTAGOND 
I CONflNDUSTRIA 
P erché a proposito dei fatti che 

sono oggetto del processo De 
Lorenzo-Espresso abbiamo insistito 
a delineare l'evoluzione della politica 
italiana dopo il 1960? Perché risulta 
sempre più chiaro come la soluzione 
autoritaria progettata nel luglio 1964 
trovi la sua origine e la sua spiegazio
ne nella crisi del centro-sinistra. 

Cerchiamo tracce della sua matura
zione anche a Washington, a comincia
re dall'appoggio che col 1962 il Pre
sidente Kennedy credette di dover dare 
al nuovo corso della politica italiana. 
Più particolari indagini potranno ac
certare qual parte si debba alla influen
za del brain lrusl che circondava il Pre
sidente. La sostituzione rhe il Governo 
americano dispose di ufficiali del ser
vizio informazioni del Pentagono con
trari ad ogni mutamento della imposta
zione tradizionale centrista ed atlantica 
della politica italiana prova comun
que che si trattava di un indirizzo de
liberato e controllato. Potrà meraviglia
re, ma è certo che gli ufficiali del Pen
tagono furono sostituiti a Roma con 
ufficiali della CIA. Come conseguenza 
in Italia viene sostituito (trasferito a 
Torino) il. capo della Direzione affari 
riservati della Pubblica sicurezza legato 
con i rappresentanti df'l Pentagono. 
(Dal febraio 1962 l'on. Taviani aveva 
sostituito l'on. Scelba al Ministero del
l'Interno). Non si sostitui!'ce il gen. De 
Lorenzo, che ha la fiducia del Governo: 
ci richiamiamo a questo proposito al 
documento CIA già pubblicato dallo 
Astrolabio. 

C1CO<::NA F. PF.SF.NT! 

Da Francoforte a Roma. In antitesi 
con la politica del loro Governo, gli 
organi centrali del servizio informazio
ni del Pentagono (che hanno sede a 
Francoforte sul Meno) riprendono la 
azione contro il centro-sinistra intes
sendo una rete di collegamenti con uf
ficiali del SIF AR, funzionari della poli
zia, esponenti della industria italiana. 
Episodio di questa offensiva è una cer
ta campagna di stampa contro il capo 
della P.S. Vicari, accusato di filosocia
lismo. 

Per tenersi solo alle cose provate, 
non si può dire risultino per questo 
periodo oscillazioni nella condotta po
litica del gen. De Lorenzo, ancor co
mandante del SIFAR. Ma risulta una 
attiva opera di ampliamento dei centri 
periferici del SIF AR, e soprattutto una 
diligente inserzione di informatori (pa· 
gati) presso il Governo, nei Ministeri, 
nelle grandi aziende statali e private, 
ed anche (sembra) nei partiti. Pensare 
che il candido e delicato gen. De Lo-

renzo si offende se si parla di dona· 
zioni del SIFAR! . 

Quando la congiuntura politica di
venta incerta, suscettibile di mutaroen
ti e sorprese, si completa e si rafforza 
questa sottostruttura clandestina, 0<lj 
mai di rilevante potenza, in grad.o. 
condizionare i fatti della nostra p0lid~~a: 

Il 1963 è tempo di attesa e 1n 
certi pensieri, anche per i gruppi 1110-
nopolistici che controllano la confinf?u· 
stria. Ma quando si forma sulla ine 
dell'anno il Governo Moro, ancora con 
un programma e con uomini di sinistra. 
il panorama rapidamente cambia. 

Il trampolino di lancio. Abbiamo già 
ricordato come il sopravvento della rd: 
cessione sia servito da trampolin<;> alt 
lancio e abbia fornito materiale di · 
larme per la nuova offensiva. Nel no
vembre 1963 Kennedy è stato assas· 
sinato (speriamo che Garrison possa far

1 luce), prevale di nuovo la politica d~ 
Pentagono. Accresce la suà attività 11 

, 



ANDRLOTTI 

• 

RoMA: La sfzlata del 2 Giugno 

irvizio informazioni del SIF AR in col-

deg~mento con l'America e con la gran
e industria. 

Mettiamo ora le cose a posto. Gli 
avvenimenti successivi conducono a ri
~enere che dalla iniziativa della grande 
industria sia partita la elaborazione di 
un piano per un rovesciamento della 
Politica italiana, dal centro-sinistra al 
centro-destra. Piano vuol dire anche 
quattrini, che a giudicare dai fatti de
vono esser stati molti. 

La copertura del Pentagono deve 
aver avuto naturalmente decisiva im
Portanza per indurre il gen. De Loren-
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la l'ila politica 
zo a muoversi su questa traccia. Chi è 
che la procura? Pare il prof. Valletta. 
Perché il collegamento diretto e riser
vato preso a questo scopo a Franco
forte? Per tagliar fuori i servizi ame
ricani di Roma, in normale contatto 
con i servizi della polizia italiana. 

I « gruppi volontari d'azione • . Si 
ricordi a questo proposito come dalle 
testimonianze rese al processo sia ri
sultata la cura dei comandi dei carabi
nieri di tenere la polizia assolutamente 
all'oscuro, cosl come si fece con le au
torità militari. Si ricordi come il gen. 
De Lorenzo giudicò inconsistenti i pro
positi del Presidente Segni quando sep
pe non degli altri possibili candidati ad 

un incarico extraparlamentare, ma del
l'on. Taviani, ministro dell'Interno. 

Gruppi « volontari » di azione si co
stituiscono in varie città: si hanno trac
ce per Milano, Torino, Genova e Mo
dena. Sono in giro agenti del SIFAR. 
Ricompare a Torino il famigerato grup
po Cavallo, specializzato nella violenta 
propaganda anticomunista, una delle 
più sgradevoli iniziative di guerra fred
da promosse dalla FIAT: a questo 
gruppo sono da addebitare le scritte 
murali per De Lorenzo al potere. Il 
disegno è chiaro e grossolano: provo
care con queste squadre disordini, con-

flitci, interventi, reazioni dell'opinione 
pubblica. Sono meno sicure le notizie 
per Roma. Ma i romani ricorderanno 
come sia degenerato in quella primave
ra lo sciopero degli edili in piazza San
ti Apostoli. 

La storia del giugno e luglio e dcl 
progettato colpo di forza è ormai ab
bastanza nota. Non si saprà forse mai 
quale sia stata la parte dovuta al geo. 
De Lorenzo e quali fossero i suoi obiet
tivi. Ma a scusante del Presidente Se
gni, o a maggior spiegazione del suo 
stato d'animo, mette conto di ricor
dare come parallelamente alla prepara
zione condotta in seno all'Arma dei 
carabinieri si sia sviluppata una pres
sione allarmistica sul Presidente, con
clusa con la ritirata dell'ultimo mo
mento . 

Zinza e il • mago Merlino ». Con
viene sempre distinguere il corredo 
di fascicoli e le ampie schedature a 
disposizione del SIF AR dalle più li
mitate liste di « controindicati » da to
glier dalla circolazione come operazione 
preliminare al progettato colpo di for
za. A proposito di queste liste vorrem
mo tuttavia sapere dall'evasivo geo. 
Zinza se non vi erano comprese perso
ne indicate come amici di Riccardo 
Lombardi, oggetto come è noto di par
ticolar predilezione da parte della Con
findustria. 

Si attendono dal gen. Manes, vice
comandante dell'Arma, puntualizzazio
ni decisive sulla operazione delle liste 
compresi i tentativi di alterare le risul: 
tanze della sua inchiesta. Lo stesso Ma
nes è oggetto di un insidioso gioco per 
estrometterlo dalla carica e dall'Arma. 
E' un caso sul quale forse converrà ri
tornare, sperando sempre di concorre
re a quel rinnovamento completo di co
stume e di serietà militare che in quel 
corpo si dimostra sempre più neces
sario. 

Nè conosciamo le dichiarazioni al 
Parlamento annunciate dal Ministro 
Tremelloni. Auguriamo che parlando a 
nome del Governo diradi i sospetti e 
dia appoggio incondizionato alla ricerca 
della verità. E' affiorata anche qualche 
proposta d'inchiesta limitata ai fatti 
del luglio 1964. Non ha senso. Ogni 
indagine su questa materia sarà inevi
tabilmente condotta a dipanare i prece
denti, e la storia orgarizzativa del SI
FAR, base e strumento di questo gua
sto e di queste avve~t>ue. Una com
pleta e serena inchiesta è sempre più 
necessaria, più ancora che per conoscere 
il passato, per dar sicurezza che sia 
scomparsa per l'avvenire questa minac
cia al funzionamento di u:i regime de
mocratico. M. • 
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RUMOI. 

DEMOCRISTIANI 

la cambiale 
di Rumor 

P er due giorni, tra il mercoledl e 
il giovedl della settimana scorsa, 

il Segretario dena DC Mariano Rumor 
è stato sul punto di dimettersi. Ragio
ni di salute, si sarebbe detto nella mo
tivazione uffiC:ale. Ma in realtà la car
tella clinica dcl Segretario democristia
no avremmo dovuto leggerla nella 
nuova maggbranza che in quel mo
mento s'era andata delineando dietro 
le sue spalle, senza e contro di lui, e 

che avrebbe portato alla segreteria 
l'on. Flaminio Piccoli. 

Contro Rumor, 'in effetti più che 
una maggioranza c'era un fronte ete
rogeneo, un groviglio di disegni poli
tici divergenti che s'incrociavano in 
una ripulsa: la ripulsa dell'unanimi
smo che era stato il leit motiv della 
segreteria rumoriana e che rischiava di 
divenirne la tomba. Aveva cominciato, 
da tempo, la sinistra a prendere le di
stanze, poi, più di recente, agli oppo
sitori espliciti del Segretario s'era ag
giunto Taviani, mentre prendeva cor
po un'ipotesi più robusta, quella d'una 
larga maggioranza mediata dal presi
dente Moro disposta a sostenere la 
candidatura del ministro del Tesoro 
Emilio Colombo al vertice del partito. 
A questa conclusione, si capisce si sa
rebbe giunti per gradi. Il primo tem-

po dell'operazione era il più delicato, 
anche se non comportava nessun attac· 
co a posizioni di potere: si trattava 
nientemeno che d'accreditare come 
esponente di una linea di sinistra l'uo
mo politico che era stato negli anni 
scorsi il rappresentante più autorevole 
delle istanze avanzate dalla destra eco
nomica, l'uomo che nel luglio del '64 
aveva scritto (e fatto diffondere dalla 
stampa) la famosa lettera a Moro che 
fu la carta programmatica di quella pe· 
sante manovra di condizionamento del 
centro-sinistra di cui il generale De Lo
renzo era il braccio secolare. Per que· 
st'operazione tuttavia erano disponibili 
alcuni uomini e alcuni giornali di sini· 
stra e, soprattutto, era dsponibile nel 
PSU una controparte. Si trattava solo 
d'aspettare che, dopo le elezioni politi
che, la grande destra sochldorotea as
sumesse in proprio la gestione del par· 
tito unificato e, a quel punto, sarebbe 
stato pronto l'altro pilastro su cui sa· 
rebbe passato il ponte di legislatura del 
centro-sinistra effidentistico. 

Ecco perchè l'operazione avrebbe 
dovuto svolgersi per gradi: primo tem
po l'accreditamento di Colombo a si
nistra, secondo tempo la sostituzione 
di Rumor con un segretario di transi
zione, terzo tempo la segreteria Co
lombo. 

La curva discendente. Le ultime set
timane avevano tuttavia dato a molti 
la sensazione che i tempi si potessero 
agevolmente anticipare. La ma~gioran
za di Rumor s'era andata infatti restrin
gendo progressivamente ad ogni rota
zione successiva: il primo colpo lo ave
va ricevuto nei precongtessi; il con
gresso poi gli aveva tolto un'altra pie· 
cola fetta di voti, il 2%; la curva di
scendente doveva infine prolungarsi 
nelle votazioni del Consiglio Naziona
le: sette voti in meno rispetto alla 
maggioranza ufficiale per l'elezione del 
segretario, quattordici addirittura per 
l'elezione della direzione. 

In questo scivolamento continuo 
s'era innestata una manovra che po
teva accelerare improvvisamente il pro
cesso di sfaldamento della maggioran
za fino a costringere Rumor alle di
missioni. Nei giorni precedenti il Con
siglio Nazionale s'era verificata una 
convergenza sperimentale tra Piccoli, 
Colombo, una parte della sinistra e i 
morotei. Si trattava di dare un altro 
colpo, più duro dei precedenti, al pre
stigio di Rumor facendogli mancare 
un grosso pacchetto di voti nell'elezio
ne per la segreteria e tramutando cosl 
la parziale sconfitta congressuale in 
una disfatta clamorosa. 

Per ottenere questo risultato erano 



necessarie però tre condizioni: i voti 
di Taviani, l'assenso di Moro e l'ac
cordo per una soluzione di ricambio, 
Queste tre condizioni, che sembravano 
a portata di mano, vennero invece a 
mancare l'una dopo l'altra. La cosa più 
incerta e discussa fu fino alla fine l'ac
cordo sul sostituto di Rumor. In un 
primo tempo furono fatte circolare le 
voci più disparate e inattendibili: se
greteria Taviani, un ritorno di Fanfa
ni, una segreteria Zaccagnini o Piccoli. 
Quando però la trattativa si fissò su 
quest'ultimo nome venne meno la se
conda condizione, l'accordo con Tavia
ni. Il ministro dell'interno si rese con
to a qud punto che il gioco stava per 
chiudersi sopra la sua testa, che si stava 
ricreando cioè uno schieramento di 
maggioranza nel quale di n a non molto 
lui avrebbe cessato d'essere determi
nante. Un accordo che abbracciasse tut
to l'arco da Piccoli a Colombo a Moro 
fino alla sinistra, con l'esclusione di 
Andreotti e l'emarginazione di Fanfa-

G,\LLOSI 

P1ccou 
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ni non dava alla nuova corrente nes
suna garanzia nè nessuna prospettiva 
in più di quelle che offriva la maggio
ranza da cui s'era staccata. Fu cosl che 
Taviani, costretto a rifluire su Rumor, 
elaborò la proposizione dd voto a sca
denza: sl a Rumor fino alle elezioni, 
dopo avrebbe ripreso la sua libertà di 
iniziativa. 

Sei mesi di proroga. I conti dell'op
posizione fantasma cominciavano a non 
tornare. Tanto più che anche la co
pertura di Aldo Moro era estremamen
te dubbia. In effetti il Presidente del 
Consiglio non aveva nessun interesse 
alla sostituzione di un segretario ormai 

TA\'I A~I 

fORLANI 

cosl debole da risultare inoffensivo. 
Anzi, la liquidazione di Rumor avreb
be di fatto aperto il tempo del « dopo
Moro», un tempo che il capo del go
verno non ha certo alcun interesse ad 
anticipare. 

Stanco fisicamente e politicamente 
logorato, Mariano Rumor ha potuto 
concf udere il consiglio nazionale della 
DC con un discorso in cui l'ottimismo 
rituale per la riconfermata unità del 
partito era solo una metafora per espri
mere una realtà assai più cruda. La 
cambiale per la gestione della segrete
ria dc gli è stata rinnovata per altri sci 
mesi, con due firme d'avallo assai il
lustri: Fanfani e Moro. 

• 

La vita politica 

SINDACATI 

unità 
e isolamento 

11 •boom • degli anni '60 non è 
stato solamente un fatto economico 

ma ha investito la società nelle sue di
verse articolazioni e nei suoi strumenti 
di espressione democratica. Nel movi
mento sindacale si è riavviato il pro
cesso di unità sospinto dalle lotte ri
vendicative che in modo assai intenso 
hanno contrassegnato tale periodo. Vi 
era in quelle lotte accanto all'esigenza 
di recupero dei salari nei confronti dei 
profitti - saliti rapidamente negli 
anni dal 50 al 60 - un'aspirazione, 
un'esigenza assai diffusa ad un rinno
vamento più generale di tutta la so
cietà. Sul piano politico, dopo il dram
matico tentativo posto in essere dalle 
forze reazionarie, si sono poste le pre
messe per l'incontro dei socialisti con 
i cattolici nel primo governo di centro 
sinistra. 

L'incontro era destinato, nelle spe
ranze di allora, a rompere la sterile 
contrapposizione nata dalla guerra 
fredda tra DC e PCI, che avevano mo
nopolizzato per lunghi anni la guida 
del governo e dell'opposizione. Si vo
leva cioè una coraggiosa politica di 
riforme che facendo avviare il paese 
verso una maggiore democrazia e giu
stizia sociale, avrebbe diviso le forze 
politiche non in modo manicheo, ma 
tra chi era per una evoluzione demo
cratica e chi ad essa si opponeva. In 
questo quadro l'unificazione socialista, 
attraverso la rottura del monolitismo 
comunista e dell'integralismo cattolico 
doveva rappresentare il punto di rife
rimento e di coagulo di tutte quelle 
forze - latenti nel PCI, vivaci ed or
ganizzate nella Dc e più in generale 
diffuse nel paese - che erano dispo
nibili ad un approccio sul discorso del
la nuova sinistra. 

Analogo discorso ed esigenze di rin
novamento sono avanzate sul piano 
sindacale. L'evoluzione economica dd 
paese, la politica di programmazione, 
l'abbattimento delle barriere doganali 
hanno posto con urgenza il problema 
della costituzione del sindacato unico 
di tutti i lavoratori, quale condizione 
essenziale per tutelare in modo non 

--+ 
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La vita politica 

episodico ma efficace e globale gli in
teressi e le aspettative della classe la
voratrice. 

Il problema dell'unità. L'unità sinda
cale è avanzata dapprima nell'azione 
delle categorie per i rinnovi contrat
tuali, poi nell'elaborazione comune del
le piattaforme rivendicative, infine 
nell'approfondimento tra le varie cen
trali della problematica sui « nodi » 
da sciogliere per giungere all'unificazio
ne sindacale. Nei convegni nelle tavo
le rotonde, nei dibattiti si è posto in 
rilievo come - per il modo in cui era
no nati i sindacati in Italia nel dopo
guerra: quasi una filiazione dai partiti 
politici - l'autonomia è il primo e 
fondamentale obiettivo condizionante 
ogni effettivo progresso del discorso 
unitario. L'incompatibilità fra cariche, 
di partito e sindacili si pone quindi 
quale primo e significativo atto diretto 
a dimostrare la volontà di procedere 
in tale direzione. 

La crisi economica succeduta alla fa
vorevole congiuntura attenuando la 
spinta al rinnovamento presente nella 
società ha favorito quelle forze che 
miravano a riassorbire in un nuovo 
equilibrio la positiva evoluzione che 
si andava affermando sia sul piano po
litico che sindacale; è avanzata e cerca 
oggi di affermarsi una linea sostan
zialmente conservatrice che non è ri
volta a contrastare direttamente il nuo
vo corso ma a condizionarlo, giungen
do a modificare qualcosa perché la so
stanza rimanga immutata Questo ten
tativo che in definitiva si risolve in 
una ridistribuzione del potere a livel
lo di vertici rende ancor più profondo 
il solco tra gli strumenti di rappresen
tanza della classe lavoratrice e i lavo
ratori. E infatti l'incontro tra sociali
sti e cattolici nella guida della cosa 
pubblica ha deluso quanti avevano spe
rato in una politica di profonde tra
sformazioni democrntiche nell'assetto 
della società ed è man mano decaduto 
a mera formula di governo. t•unifi
cazione socialista che doveva rappre
sentare un momento di chiarificazione 
nella vita del paese non è riuscita a 
far esplodere le contraddizioni della 
DC ed a far lievitare le forze demo
cratiche del PCI. 

La politica • giorno per giorno • · 
Seppure non possono essere dimenti
cate le prevjste difficoltà organizzative 
e politiche conseguenti all'unificazione, 
va vista con preoccupazione la linea 
che sembra prevalere nel PSU di chiu-
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dere « tout court » in uno steccato di 
isolamento il PCI - con ciò aiutando 
oggettivamente a soffocare quelle ten
denze democratiche che cercano di 
emergere al suo interno - e di giun
gere ad una semplice redistribuzione 
del potere con la DC. Si va afferman
do infatti una linea d1 tendenza che si 
risolve nella politica del « giorno per 
giorno » pronta a trovare sempre com
promessi in nome di un non mai ben 
precisato « senso dello Stato », e che 
rifiuta lo scontro-incontro con PCI e 
DC sul vero terreno politico della de
mocrazia, del rinnovamento e della 
trasformazione dello Stato e della so
cietà. Cosl anche l'unità sindacale ri
schia di essere ben poca cosa se ad 
essa si guarda quale accordo tra ver
tici e non invece processo piì1 generale 
che arrivi ad una effettiva unità orga
nica attraverso un rinnovamento che 
investa le strutture e le politiche delle 
attuali centrali sindacali. 

Il fatto che oggi sul problema quali
ficante dell'incompatibilità si cerchi di 
rinviare ogni scelta al realizzarsi di 
questa o quella condizione, il fatto che 
ci si preoccupi dt eventuali vuoti di 
presenza in organismi diversi dal sin
dacato (Parlamento), mentre non ci si 
accorge del vuoto tra i lavoratori di 
cui oltre il 70% sono fuori dalle or
ganizzazioni sindacali, tutto ciò può 
essere un indice del fatto che all'unità 
organica alcuni guardano non come ad 
un positivo processo di rinnovamento 
ma ad un nuovo possibile equilibrio 
di potere. 

Se questo avviene è perché non si 
vuole o non si è capaci di guardare ri
solutamente avanti verso le grandi li
nee dell'evoluzione della società, e si 
preferisce, come si usa dire in gergo 
politico, limitarsi ad amministrare il 
proprio orticello. E' in questo senso 
che l'unità organica del sindacato nella 
misura in cui avanza comporta un costo 
in termini politici per quelle forze che 
mirano ad una ristabilizzazione dello 
equilibrio messo in crisi dall'evoluzio
ne della società. 

Bisogna avere coscienza che ogni se
rio discorso sullo sviluppo democratico 
del paese passa oggi attraverso un ri
lancio dell'iniziativa unitaria sia nella 
sinistra politica che nei sindacati. Ciò 
deve avvenire prima e non dopo le im
minenti elezioni politiche perché siano 
misurati ed impegnati partiti e uomini 
su tale prospettiva. 

CLAUDIO MEZZANOTTE • 

una battaglia 
di libertà 

B elle e gmste parole ha pronuncia
to il Presidente Saragat dinnanzi 

ai minatori di Gavorrano per la difesa 
della libertà e delle istituzioni che la 
garantiscono. Volevano essere rassicu· 
ranti. I fatti del luglio 1964 e le gen
tili intenzioni dell'« arma fedele » a 
carico di un migliaio d'ignari « contro
indicati » hanno sollevato qualche im
pressione, qualche malessere, qualche 
allarme nella opinione pubblica non an· 
cora del tutto torpida. 

Le liste dei «contro indicati ». Nes· 
suno dubiterà dell'impegno del Presi
dente della Repubblica, come nessuno 
dubita della validità delle assicurazioni 
fornite al Parlamento dal Ministro Tre
melloni sulla restituzione del SID (ex
SIFAR) ai suoi compiti istituzionali. 
Ma è sulla estensione ed interpretazio
ne di questi compiti che rimangono 
forti dubbi, aggravati dalle dichiarazio-

.. 

ni fatte in occasione dell'attuale pro- ' 
cesso-vespaio da alcuni generali dei ca
rabinieri. Occorre che in questa storia 
si veda ben chiaro e sulla questione si 
distrugga ogni equivoco 

Essi si dichiarano fermamente con
vinti che la sicurezza politica è parte 
indivisibile della sicurezza militare. Si
curezza politica non vuol dire ordine 
pubblico affidato a carabinieri e poli
zia nella accezione corrente: vuol dire 
difesa del governo e delle forze go
vernanti, dell'ordine ben costituito, fa. 
scista, monarchico, conservatore, e col 
sole di luglio magari reazionario. 

Secondo il nostro ordinamento co
stituzionale, della tutela dell'ordine 
pubblico è responsabile il Ministro dcl-
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i 'Interno da cui dipendono per il loro 
impiego i carabinieri. Secondo l'inter· 
pretazione etra-costituzianale di questi 
generali la occhiuta tutela dei giovani 
è la premessa della sicurezza miUtare, 

~1 

e gli organi militari che se ne occupa· 
no, posti alla dipendenza del Cafx> di 
S.M. della Difesa, hanno non il diritto 
ma il dovere d'inventariare gli avver· 
sari di chi comanda. E non sembrano 
d'accordo con le rinunce implicite nel-
le dichiarazioni Tremelloni. 

Tutti gli antifascisti son stati ono
rati dalla schedatura come sovversivi. 
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L'accesso dei socialisti al governo ha 
un poco diluito la mentalità classista 
su cui si è fatta la educazione dei vec
chi ceti militari, ma non sarei molto 
sicuro della elasticità mentale e capa
cità d'informazione dei dirigenti del 
SIFAR, se nelle loro liste ci sta anche 
un uomo mansueto come me. 

La NATO e il Sifar. Cerchiamo dove 
si lega, dove trova la giustificazione 
questa pretesa dei gruppi militari che 
avevano purtroppo monopolizzato la 
dil'ezione del SIFAR e dell'Arma, e 
le hanno molto nuociuto a danno della 
anonima e silenziosa massa dei carabi
nieri impegnati in un servizio essenzia
le, spesso cosl duro e rischioso Può 
esser fastidioso, ma occorre insistere. 
Si lega alle prescrizioni da guerra fred
da della NATO, tuttora vigenti. 

Come già Churchill quando giudica
va necessaria nella Grecia del 1944 la 
guerra civile contro l'EAM e l'ELAS 
troppo potenti, cosl la NATO giudica 
necessaria come prima cosa sbaraccare 
la quinta colonna comunista, e in Ita
lia la considera più importante della 
impossibile difesa terrestre. Ecco per
ciò le prescrizioni anche per la guerri
glia civile. Il SIFAR era, alla base, una 
traduzione di questo indirizzo, con pia
cevoli allargamenti allo spionaggio ed 
all'intrigo politico, fruttiferi anche per 
la cronaca. 

Non credo davvero che la NATO 
nella edizione attuale rappresenti per 
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l'Italia un contributo alla difesa della 
pace, della quale ha pure parlato a 
Gavorrano con commossa eloquenza, 
il Presidente Saragat. 

Ma ora è un problema di democra
zia che si propone con urgenza. Stor
ture, usurpazioni, deviazioni costituzio
nali come quelle del SIF AR devono 
esser cancellate senza equivoci e reti
cenze. Non sono sicuro che lo siano 
nei fatti; bisogna esser sicuri lo siano 
anche nella impostazione, nell'indiriz· 
zo politico. Creda il Governo, al qua
le già spettano responsabilità rilevami 
in tutta questa storia, che non basta
no discorsi aeriformi. Occorrono ga
ranzie serie, la prima delle quali è data 
dalla conoscenza della verità, compren
dendo in questa conoscenza le liste dei 
« controindicati », come materia non 
di scandalo e di polemica. ma di giudi
zio certo. 

La salvaguardia dei diritti di libertà 
da ogni possibile sopruso di ogni poli
zia è sempre un caposaldo geloso di 
un regime democratico. Ma in questi 
tempi di colonnelli, di riprese naziona
liste e nazionalnaziste, non commettia
mo l'errore in Italia di considerare 
questa esigenza senza ferma energia. 
Sono tutt'altro che sicuro siano dissi
pate, da noi, le velleità colonnellesche, 
latenti sotto la cenere in vari ambienti, 
e disponibili per le possibili avventu
re di domani. 

Tre documenti. Il consenso di tutti 
gli spiriti democratici su questi princi
pi è generale. Fa piacere si sia schiera
to. per la ricerca della verità anche il 
partito socialista. Ma il discorso è da 
allargare e portare più avanti. Una bat
taglia per la democrazia è coerente e 
non superficiale quando parte da una 
moderna libera concezione dei rappor
ti tra il cittadino e la collettività na
zionale nella quale vive. Ed anche, na
turalmente, nella collettività interna
zionale. Ne nascono i principi che de
vono reggere la riforma delle strutture 
statuali e, dentro il loro quadro coordi
natore, delle libere organizzazioni di 
vita autonoma. Ne nasce quel princi· 
pio, quella coscienza democratica che 
sola può dar senso alla complessa ed 
organica opera riformatrice che costrui
sca dietro l'attuale facciata una seria 
comunità democratica. 

Torniamo al solito discorso. Una po
litica nazionale vista da sinistra, rispet
to al suo attuale baricentro. Una poli-

La vita politica 

tica che raccolga solo secondo la sua 
logica, e non secondo opportunità tat
tiche o particolari, il consenso e la col
laborazione di tutti i cittadini che ve
dano con la stessa visuale le cose e i 
bisogni di questa umile Italia. Una lo 
gica che abbia alfine la virtù e la for
za di rompere superate cristallizzazioni 
organizzative. 

Sono usciti in questi giorni documen
ti politici di alto interesse, poiché han
no per obiettivo inviti ed accordi per 
l'allargamento di una politica di sini
stra. Il rapporto Napolitano che ha 
aperto il Comitato centrale comunista 
e il documento di chiusura devono es
sere attualmente considerati: non so
no discorsi convenzionali e stereotipi, 
ma la meditata conclusione di una espe
rienza di legislatura di prospettive in
ternazionali, del disegno generale del
l'azione giudicata possibile a non bre
ve termine. E' questa la forza maggio
re a sinistra: sen.ia di essa non si fa 
niente di decisivo, non perché è un 
partito grosso, ma perché la sua forza 
è il popolo che gli sta dietro. Abban
doni la politica chi crede possibile una 
azione non episodica senza tener conto 
di come si muove questo partito, e lo 
accompagni chi crede che tenerne con
to significhi subire la egemonia di 
Longo e di Mosca., 

Mi si permetta di compiacermi del
l'accordo firmato dal PSJUP: lo con
sidero, personalmente, un atto di sag
gezza politica. Il terzo documento vuol
allargare l'area dell'invito: vi è dentro 
la speranza dei ritorni e incontri futu
ro che sono implicati nella logica di 
cui si è detto. 

Vi è in tutti una nota comune: uni
tà. Questa è la prima regola di ogni 
lotta che associ forze diverse. Può riu
scir pericolosa se è veicolo di compro
messi e di rinunce ideologiche o pro
grammatiche. Può essere insufficiente 
a dar effettiva unità se troppo generi
ca. Il programma comunista, assai pru 
dente, si riduce ai grandissimi obietti· 
vi: pace, libertà, democ-azia. C'è tut
to, e ci può · esseer abbastanza se una 
chiara coscienza democratica comanda 
le battaglie particolari. 

Quella che muovendo> dal SIF AR de
ve puntare sulla piena garanzia di li
bertà dei cittadini e delle istituzioni da 
ogni potere occulto può, deve essere 
la pii1i:h1 di quelle battaglié. 

FERRUCCIO PARRI • 
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GOVERNO 

san antonio 
e la scuola 

S I sono scomodati il ministro 
Fanfani (presentatore del disegno 

di legge) più cinque: C:Olombo, Gui, 
Andreotti, Tolloy e Corona •. per fare 
approvare alle due Camere 11 provve
dimento che stanzia un milione di dol
lari perché l'Italia possa degnamente 
partecipare con un padiglione alla 
« HEMISFAIR 1968 », l'Esposizione 
internazionale che si aprirà a San An· 
tonia del Texas la prossima primavera. 

Tutto il mondo è pae~e. e non può 
stupire che anche in _America in~u~
razioni di opere pubbliche, pose d1 pn: 
me pietre ed aperture di fiere e mer.~a~1 
avvengano in contemporanea con, l mi: 
zio di campagne elettorali Nel 68 i 
cittadini statunitensi dovranno eleggere 
il più potente uomo della terra ; John
son, che in quesco momento s~nte pc: 
sare su di sè la condanna dei popoli 
civili per la condotta della guerra viet
namita, sa bene che non può permet· 
tersi il lusso di rinunciare anche ad 
operazioni di piccolo .c~bota~gio co~e 
il dono di una Esposmone mternaz10-
nale ai cow boys del suo paese. Si può 
star certi che i duri cittadini del Texas 
gli esprimeranno concretam~nte, ~ 
momento di votare, la propria grati
tudine. . . 

Sarebbe stato praticamente 1mposs1· 
bile, soprattutto per i paesi. am~ci, non 
accettare l'invito alla partec1paz1one ad 
H EMISFATR '68. Non sì fa fatica ad 
immaginare che non si sarà trattato sol: 
tanto di una richiesta trasmessa per t 
soliti canali burocratici, ma che ad es
sa si saranno aca>mpagnate anche pre_s· 
sioni diplomatiche: se San Antonio 
non è Montréal, lo Stato Texano è ben 
quello che ha dito i natali al Presiden
te. L'Italia però, che una certa tenden
za a strafare l ha avuta sempre nelle 
occasioni in cui bisogna esportare «pre
senza» questa volta si è comportata da 
prima della cla>se affidan~o all'I~titut~ 
del C:Ommercb Estero 11 compito d1 

ToLLOY 

amministrare 625 milioni per la realiz
zazione della manifestazione e l'impian
to del lussuoso padiglione che ospiterìì 
boutique piene di cappelli di paglia ~i 
Firenze ed altre preziose opere am
gianali. 

I sospetti di Bettiol. Il sospetto che 
si voglia far violenza alle sobrie abitu· 
dini dei cow bovs non è no:.tro. Lo 
aveva esternato già il democristiano di 
destra Bettiol, in sede di Commissio· 
ne legislativa della Camera il 19 luglio 
1967, dopo avere appreso dalla rela
zione al d.d.l. che la « HEMISF AIR 
1968 », nell'intento dei promotori, 
(( dovrebbe fra l'altro mirare ad illu· 
strare l'apporto storico, culturale, etni· 
co, sociale ed economico dei vari po· 
poli alla civiltà americana nel suo. senso 
più lato. Come tale, dunque, 1l suo 
interesse economico-commerciale, pur 
non assente, ed anzi ben presente, non 
sarà preponderante ». 

Probabilmente i texani, secondo il 
giudizio di Bettiol, no~ dimostrerann? 
molto entusiasmo per il nostro contn· 
buto storico nei confronti delle due 
Americhe. Va bene una mostra a New 
York o a Chicago, ma « non capisco 
che interesse storico-culturale possa 
avere una esposizione a San Antonio, 
nel Texas, che è una terra di bisonti . 
Mi sembra veramente troppo spendere 
più di 600 milioni l'<'.r una ~os.tra. in 
una città dove non c1 sono nahani ~· 

Veramente nel Texas non sono ri
masti neppure i bisontf, ma ~·è da ag· 
giungere alle parole d1 Betttol che I.a 
(( promotion » praticata dal nostro Mi: 
nistero del Commercio Estero pecca d1 
qualche incoer~~za se. ammet.te inter· 
venti da un milione di dollart nel Te~ 
xas e, per esempio, ritiene. s~fficienu 
i 240 milioni di lire stanztatl per la 
nostra partecipazione alla Fiera di Mo· 
sca nel maggio del 196 7. _ 

Sembrerebbe una indiretta parteci
pazione dello Stato italiano alla cam
pagna elettorale di Johnson; ma, a 
parte questa, altre riserve si . de"..ono 
avanzare sulla natura e la destmazt?n~ 
originale dello stanziam.e~to. da, cu~ s1 
sono prelevati i 62'5 m11tom. L aruco
lo 2 del disegno di legge appr~vato 
parla di riduzione del fondo desunato 
all'edilizia scolastica per l'anno 196 7. 
Una riduzione « tecnicamente » legit
tima secondo il parere della Commis
sion~ Bilancio, dato che il rita,rd~t? 
perfezionamento della legge sull edili
zia scolastica ha comportato « un anno 
di scorrimento » nel meccanismo di fi. 
nanziamento. Non è colpa di San An
tonio se le leggi scolastiche continuano 
a « sii ttare ». 

D. P. • 

lA SRDA 
Al DDllARD 

La svalutazione della sterlina ha svelato 
una situazione di crisi nel sistema del 
pagamenti Internazionali, che finora si 
fondava e tuttora si fonda sul dollaro, 
sulla sterllna e sull 'oro. Per chiarire I ter
mini di questi problemi I'• Astrolabio • IMI 
organizzato una tavola rotonda, alla quale 
hanno partecipato I professori Francesco 
Forte dell'Università di Torino. Franco Mo
dlgllanl del Massachussets lnstltute of 
Technology, Il dottor Luca Meldolesl, a• 
slstente nell'Università di Roma, e I pro
fessori Giannino Parravlclnl della Univer
sità di Firenze e Paolo Sylos Lablnl del
l'Unlversltà di Roma, il quale ha coordl· 
nato la discussione. Forte, Parravlclnl e 
Sylos Lablnl sono membri del Comitato 
consultivo del Ministero del bllanclo: Mo
dlgllanl è consulente economico della F• 
deral Reserve Bank; tutti I partecipanti, 
tuttavia, parlavano a titolo personale. 

MODERATORE. - Propongo di con· 
centrare la discussione essenzialmente 
su due temi, uno circoscritto, l'altro 
più ampio: svalutazione della sterlina 
e problemi del si~tef!la monetario. in
ternazionale. Commc1arno col ~rimo 
tema: la svalutazione della sterlina. 

PARRAVICINI. - La svalutazione 
della s terlina, che indubbiamente ha i 
suoi fondamenti in esigenze di natura 
strutturale quando la si guardi in un 
largo spazio di t~mpo, si. è i~pr<?vvi
samente imposta m q~est! mesi d1 ot~ 
tobre e di novembre m dipendenza d1 
alcuni fatti co~tingent! di ?rdine poli
tico interni e mternaz1onah. 
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spalle), BoNAClNA, PARJtAVICINl, GIOLITTI, PAlllI, MELDOLESI, MODIGLIANI, FoRTE (di spalle) 

La bilancia dci pagamenti, che era 
andata migliorando negli ultimi anni, 
è precipitata di nuovo verso una si
tuazione difficilmente sostenibile negli 
ultimi mesi a seguito specialmente de
gli aspri contrasti e della guerra del 
Medio Oriente, che hanno determinato 
un aumento generale dei noli e in 
particolare l'aumento del costo del pe
trolio. Un altro motivo di peg~oramen
to, si è avuto con gli sciopen dei por
tuali. Questi motivi hanno aggravato la 
già esistente tensione, per una sfiducia 
che si era andata creando nei confron· 
ti della sterlina anche in Inghilterra, 
alimentata indubbiamente in sede po
litica, sicché si era andato manifestan
do il noto fenomeno, che precede le 
svalutazioni, dell'affrettato pagamento 
delle importazioni e della ntardata ri
scossione del ricavo delle esportazioni 
quando questo non è fissato in mo'. 
neta nazionale. A mio modo di vedere 
all'ultimo momento è mancata negll 
uomini politici la capacità di resistere 
riprendendo in essi la fiducia nei nor~ 
mali effetti positivi che si ottengono 
da una svalutazione. Se non m'ingan-

L'ASTROLABIO • 24 dicembre 1967 

no, l'attuale Cancelliere dello Scacchie
re, Jenkins, era favorevole alla sva
lutazione della sterlina intesa come 
mezzo per uscire dalla forte pressione 
in cui questa moneta è venuta a tro
varsi. Le speculazioni, che sembra ab
biano avuto la loro origine e la loro 
forza, in particolar modo, in ambienti 
svizzeri e francesi, hanno così trovato 
un terreno fortemente minato. 

Ma la svalutazione della sterlina non 
è poi stata, nella sua misura, tale da 
poter imprimere un apprezzabile im
pulso alle esportazioni inglesi. Né po
teva esserlo, giacché, se la sterlina si 
fosse svalutata al di là della misura 
nella quale è stata contenuta, indub
b.iamente sarebbe seguita la svaluta
zione delle altre principali monete eu· 
ropee e, probabilmente, forse dopo un 
certo lasso di tempo, anche del dol
!aro. ~vremmo .a~sistito a uno dei più 
msuls1 e negativi fenomeni monetari, 
q'!lale sarebbe quello della svalutazione 
d1 tutte le monete, in altre parole di 
una rivalutazione dell'oro. 

La svalutazione della sterlina è tale 
da aiutare soltanto in misura mode
sta, e per un tempo limitato, l'economia 
inglese. Può avere ancora un effetto po
si.tivo, qua!ora co~tituisca un margme 
di appoggio ad mterventi economici 
più penetranti. Altrimenti l'attuale sva
lutazione :può. diventare l'origine di 
preoccupanoru ancora per lungo tem
po e non meno pesanti, e di ulteriore 
cedimento di questa moneta. Per due 
ragioni: la prima sta nel fatto che, se
condo l'esperienza storica, quando una 
moneta ba svalutato, ha sempre sva
lutato in misura superiore al 15% per 
cui è diffusa l'opinione che la sv~luta
zione avvenuta sia stata eccessivamen
te limitata; la seconda si ha nella cir
costanza che ancora una volta si è 
svalutato dopo reiterate dichiarazioni 
contrarie alla svalutazione e su im
mediate pressioni speculative. 

FORTE. - Desidero iniziare da una 
considerazione di car:ittere generale. 

A mio parere il miglior sistema dei 
cambi, non è quello attuale, cioè il si
stema dei cambi fissi. Penso invece che 
un sistema di cambi con una flessibi
lità maggiore di quella attuale sareb
be più adatto, e ciò perché io consi
dero il movimento dei cambi come un 
qualche cosa che non debba avvenire 
in modo eccezionale, patologico, ma 
come un aspetto normale del meccani
smo internazionale. Probabilmente per 
questo dò un giudizio sulla sva
lutazione della sterlina differente da 
quella del prof. Parravicini. A mio av
viso si sarebbe dovuto svalutare la 
sterlina tre o quattro anni fa. 

Quanto poi alle ragioni che hanno 
impedito la svalutazione, non posso 
sa~rle esattamente, ma soltanto in· 
tuirle. Mi sembra che una ragione de· 
rivi dal fatto che la sterlina è una mo
neta internazionale e che la svaluta
zione, soprattutto se ripetuta, indebo
lisce questa funzione. A questa consi
derazione ricollego :e<>i l'aspetto psi
cologico e di prestigio, che viene at
tribuito al e ruolo mondiale ,. della 
sterlina. Inoltre mi rendo conto che, 
poiché i laburisti erano andati al po
tere proprio all'epoca in cui, a mio 
giudizio, si sarebbe dovuta svalutare 
la sterlina, essi hanno probabilmente 
tentato di evitare la svalutazione per
ché un governo che comincia la sua 
attività con un atto di questo genere 
può venire considerato proclive a ten
denze inflazionistiche. 

Comunque, dal punto di vista eco
nomico la sterlina doveva essere sva· 
lutata a suo tempo; essa è stata quin
di svalutata in ritardo, ed, in un certo 
senso, male; in una situazione specu
lativa che io ritengo non sia stata al
tro che la goccia che abbia fatto tra
boccare il vaso. La tesi contraria alla 
svalutazione riposava in sostanza sul· 
l'idea che gli inglesi stando fermi con 
un livello di prezzi sfasato rispetto 
agli altri paesi, pott.ssero aspettare che 
il livello dei prezzi altrui salisse in 
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modo da ritornare al tasso di cambio 
di equilibrio. Questa tesi a mio parere 
è inaccettabile, perché presuppone che 
un paese, deflaz1onando la propria ec~ 
nomia, riesca anche a guadagnare m 
produttività, il che, secon~o mc! pu~ 
essere vero in breve termine nei casi 
normali, ma non su un arco notevole 
di anni. . . 

Infine si può osservare che la diffi
cile situazione della bilancia dei paga
menti inglese era dovuta anche al no
stro comportamento: l'Italia, seguendo 
una politica, intendiamoci, che si usa 
spesso e che anche gli al~ri h?nno se
guito, ha aggravato la s1tu~on.c ne! 
senso che il surplus della b1lanc1a dei 
pagamenti italiana, dal 1964 in poi, è 
stata troppo alto per non creare. pro: 
blemi alle bilance dei pagamenti dei 
paesi vicini. E'. ve~o che .dal punto d1 
vista monetano 1 operazione è stata 
condotta con molta saggezza, cioè il no
stro surplus dt;lla bila_nci<l; dci paga
menti è stato rimesso m circolo, - e 
aucsta è una cosa molto migliore del
i1avere un surplus della bilancia dci 
pagamenti che viene tesoreggiato - ma 
è anche vero che i paesi C<?~e l'In
ghilterra si sareb~er~. trovati 1.n una 
situazione meno d1ff1clle se 001 a~es
simo fatta una politica di tcn~enz1ale 
pareggio della bilan.cia econo~1ca, con
sentendo una maggiore ~spans1çnc del
la domanda interna. Qw J?O!l s.1 tratt~ 
di ragionare solo in termm1 d1 prezzi 
ma anche di domanda globale. In Ita
lia a mio parere, si è affermata una 
te;i piuttosto discutibile, quella della 
spinta allo sviluppo attraverso la do
manda estera. Questa tesi ha portato 
a ritenere che sia possibile vivere con 
un surplus della bilancia qei paga'!'en
ti per lungo tempo, quasi che gl! al
tri paesi possano operare nella situa
zione opposta, cioè facendo leva essen
zialmente sulla domanda interna per 
espandere la propria economia accet
tando un continuo deficit della com
ponente estera. Questa tesi pr~SUPP<:>" 
ne un piccolo paese, tra molti . alt~1; 
perché un piccolo paese può dire 10 
vivo sulla componente estera ~erché 
non ho il f eed back, vale a dire la 
domanda estera per le mie csport~
zioni è in effetti indipendente dal li
vello delle mie importazioni; ma quan
do un paese economicamente è grosso 
come il nostro, ciò non si verifica. 

Quindi dopo la svalutazione de!la 
sterlina, e questa è la mia conclusto
ne risulta più che mai evidente che, 
a ~parte gli errori commessi dagli in: 
glesi, è saggio svolg~r.e da .parte. de~h 
altri paesi, una pohtica d1 equ1hbn~ 
anziché di tendenziale avanzo della bi
lancia dei pagamenti. In concreto, se 
l'Ttalia avesse avuto una domanda glo
bale di consumi e investimenti più am
pi, avrebbe av~to ~ volume ,maggio
re di importazione rispetto ali esporta
zione e il saldo attivo sarebbe stato 
minore: le cose sarebbero andate me
glio sia per noi che per gli altri. 

MODERATORE. - Ho gravi riserve 
sui cambi flessibili, di cui parlavi al 
principio del tuo intervento. 

FORTE. - Mi riferivo a cambi se
miflessibili. 

MODERATORE. - Questo concetto 
non è chiaro: r.ò "obbiamo tornare. 
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Quanto al saldo non è che la politi~ 
governativa abbia avuto lo sco~ deli
berato di ottenere un saldo attivo co
sì elevato: si pensava che la ~presa 
sarebbe stata più rapida e le unpor
tazioni, di conseguenza, sarebbero. cre
sciute più rapidamente di quanto ~ ~c
caduto. Sopravvalutando la poss1b1le 
espansione delle importazioni, ~ono sta
ti frenati gli investimenti, specialmente 
quelli pubblici, e questo è stato un 
vero e proprio errore: qui sono d'ac
cordo con Forte. 

MODIGLIANI. - Sono d'accordo col 
prof. Forte quando sostiene che in 
Italia si poteva e si doveva espandere 
di più la domanda complessiva per 
aumentare il reddito e l'occupazione; 
questo si poteva fare senza rischio 
d'inflazione, considerato l'elevato nu
mero di disoccupati. In questo modo 
si sarebbe avuto un saldo attivo molto 
meno grande e si sarebbero aiutati an
che gli altri pa~si. Ce~to, creare ,la do
manda nella misura giusta non e cosa 
facile, però si può affcrm~re che non 
è stato fatto abbastanza: s1 sono spre
cate risorse in un periodo in cui l'Ita
lia ha un bisogno enorme di investi
menti in tuttò, dalle scuole alle fogne, 
c'è una quantità di cose da fare, e si 
è persa un'occasi~ne meravigl!osa, .la 
occasione di fare in questo penodo in
vestimenti pubblici che potranno poi 
risultare non differibili in tempi in 
cui la domanda privata di investimen
ti tornerà a crcs.:::cre ad un ritmo 
elevato. 

MODERATORE. - Debbo dire che 
nel seno del Comitato consultivo del 
Ministero dcl bilancio alcuni di noi,_ e 
specialmente Andrcatla, Forte ed 10, 
nel 1965 e nel 1966 abbiamo ripetuta
mente insistito sulla opportunità di 
spingere gl'investimenti pubbl~ci; ed 
abbiamo ripetutamente dc:nunc!ato la 
politica di lesina perscg~1~a d1 . fatto 
dal Tesoro: l'esecuzione dt mvestun~n
ti pubblici è sempre lenta, per. ragio
ni burocratiche, ma in qu.<:l periodo la 
si volle rendere ancora p1u lenta. Cer
to sulla carta gli investimenti 
p.;bblici progettati . apparivano mol
to estesi; ma, pro~no per la lentezza 
burocratica In o~nt modo non sareb
bero stati attuati integralmente, cosl 
che la deliberata politica della lesina 
ci appariva dannosa. Qu~sto. non lo 
diciamo oggi, col ~enn~ d1 poi: lo ~b
biamo detto e scritto m tempo utile, 
in un rapporto che . r.u distribuit?. ai 
principali responsab1h della pobttca 
economica, i quali pensavano che la 
ripresa degli investimenti di:.etta~en
te produttivi sarebbe stata p1u rapida, 
con conseguente rapido aumento delle 
importazioni. In realtà la ripresa, spe
cialmente in un primo tempo, è stata 
lenta, anche per le remore poste agli 
investimenti pubblici: la nostra pre
dica non ebbe molto successo. 

MELDOLESI. - Vorrei ritornare al
la svalutazione della sterlina. Sono 
d'accordo con quello che diceva i.I Pro~. 
Forte sul fatto che la svalutazione e 
arrivata tardi; cioè che secondo una 
logica puramente economica la svalu
tazione andava fatta prima. Ed allora 
il problema è quello di domandarsi 
per quale ragione la svalutazione è 
stata fatta soltanto adesso. Io trovo 

due tipi di ragioni: una è che vi è 
in Inghilterra ~ po!e!lte forza con
servatrice che s1 identifica soprattutto 
nella City e nella Banca d'Inghilterra, 
la quale ha visto sempre la svalutazio
ne come una spada di Damocle rispet
to alla funzione che la sterlina ha nel 
mondo ed a ciò che rimane di quello 
che fu l'impero inglese. A conti fatti 
queste ~orze han{lo fatt? male i lor~ 
interessi: la lun~a agoma della sterli
na è stata assai più deleteria di ciò 
che sarebbe stata una svalutazione ben 
programmata come ad esempio quella 
francese del 1958. 

SYLOS LAlllNI 

L'altra ragione, predominante tra le 
due, è l'opposizione americana alla 
svalutazione. Qui io vorrei rimane.lare 
ad un libro di un giornalista dcl Stm· 
dav Times, Henry Brandon e In the 
rcél, the struggle for sterling 64-<>6 "· 
Questo libro fa vedere come ogni crisi 
sia stata risolta dopo consultazione 
con gli americani, dopo che questi ave
vano più o meno direttamente dato un 
aiuto alla sterlina e dopo che essi era
no intervenuti presso gli europei per
ché concedessero prestiti all'Inghilter
ra. Questo è accettato dalla stampa fi. 
nanziaria anglosassone; l'Economist 
sostiene appunto che c'è un preciso 
interesse degli Stati Uniti ad evitare 
la svalutazione della sterlina. Questo 
interesse dipende da una delle carat
teristiche del sistema monetario inter
nazionale attuale; cioè dall'instabilità 
dovuta alla pluralità delle monete in
ternazionali. Queste monete come è no
to sono tre: oro, dollaro e sterlina, e 
a seconda di come il mercato valuta 
la situazione rispettiva di forza (o di 
debolezza) di queste monete, vi è la 
possibilità di una corsa speculativa 
dall'una all'altra. Ora, se si mantiene 
debole la sterlina, gli U .S.A. se ne av
vantaggiano percl)é in . q~alsiasi evc 
nienza la speculazione s1 rivolgerà con
tro la sterlina e non contro il dollaro. 

In sostanza in questi anni la sterlina 
è stata lo scudo del dollaro. Però via 
via che le crisi si susseguivano questo 
scudo è diventato sempre più debole, 
per la semplice ragione che la sterli
na per vemre protetta ha avuto biso
gno di u~a. quan~i!à semp~ maggio
re di crcd1t1, cred1t1 che vernvano spe
si ed erano quindi in gran parte dol
lari che venivano messi in circolazio
ne Quind i da un lato gli americani 
av~vano interesse ad evitare la svalu
tazione, ma dall'altra parte si vedeva-



no costretti a dare questi crediti e a 
scontare un aumento dei dollari in ma
no a stranieri. 

Anche pochi giorni prima della sva
lutazione, sembra che gli americani 
fossero contrari; secondo il Simday 
Times del 26 novembre gli americani 
erano pronti a dare in prestito 500 
milioni di dollari per evitare la svalu
tazione, a patto però che anche $li eu· 
ropei concorressero al prestito, cioè se 
ne addossassero una parte del peso. 
Ora a mio parere la svalutazione della 
stc!rlina si è verificata perché gli euro
pei si sono rifiutati di concedere un 
ulteriore prestito e l'Inghilterra non 
ha avuto altra alternativa se non una 
svalutazione affrettata e e a caldo•. 
Che le cose si siano svolte in questo 
m odo mi pare provato soprattutto da 
due elementi. Primo, che lo stato delle 
riserve inglesi non permetteva di man
tenere il rapporto di scambio della 
s terlina se non con l'aiuto di un forte 
p restito (A conti fatti dopo la svalu
tazione sembra, secondo l'Economist, 
che le riserve inglesi siano oggi addi· 
rittura negative per ben un miliardo 
cli dollari). Secondo, le operazioni del· 
la Banca d'Inghilterra sul mercato a 
termine sono state • sorprese • dalla 
svalutazione e hanno subito una per
dita secca di forse 300 milioni di dol
lari. Quindi in omaggio alla City e al 

ni dovrebbero essere contenute entro 
una certa banda, non però così esigua 
com'è oggi. Anch'io sono d'accordo nel 
respingere l'idea di cambi completa
mente flessibili. 

MODERATORE. - Nelle condizioni 
odierne vedo più danni che vantaggi 
in un allargamento dci limiti entro 
cui i cambi possono oscillare. Sulla 
svalutazione della sterlina, desidero 
toccare un solo punto,• che riguarda 
il livello dei saggi d'interesse a breve. 

Questi saggi sono in ascesa un po' 
dovunque; dal rapporto dei consulenti 
economici al Presidente degli Stati 
Uniti risulta che un tale aumento è 
cominciato almeno dal 1964. Penso che 
questa tendenza abbia contribuito a 
creare quello stato di necessità che 
ha condotto alla svalutazione della 
sterlina; e a mio parere a determinare 
tale tendenza hanno contribuito in mi
sura notevole il deficit americano e 
il tentativo di ridurlo elevando i saggi 
a breve per attirare capitali dagli al
tri paesi. Tuttavia, tentativi di questo 
genere presuppongono che gli altri pae
si non seguano, o non seguano nella 
stessa misura. perché la manovra si 
fonda sulle differenze dei saggi nei 
diversi paesi. Se invece tutti i paesi 
contemporaneamente, o quasi, elevano 
i saggi ci si trova in quella situazione 
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superiore interesse americano, il gover
no inglese ha dilazionato per quanto 
gli è stato umanamente possibile una 
svalutazione che era nelle cose da 4 
anni. Il risultato è che l'Inghilterra si 
trova oggi indebitata fino all'osso e 
che ha subilo per 4 anni politiche in
terne deflaziorustiche. D'altra parte la 
svalutazione • a caldo " ha a~gravato 
di molto le perdite valutarie mglesi e 
se si sono evitate conseguenze più gravi 
è probabilmente dovuto al carattere 
sempre più concertato che ha assunto 
il sistema monetario internazionale 
sotto la spinta decisa della diploma
zia americana. 

MODERATORE. - Un commento 
che riguarda un punto accennato da 
Forte. Penso che nell'attuale situazio
ne dell'economia mondiale e della no
s tro, l'idea dei cambi flessibili sia da 
respingere. 

FORTE. - Sono per una limitata 
flessibilità dei cambi, le cui oscillazio-
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atroce in cui si è trovata l'Inghilterra, 
che ha dovuto portare il saggio di 
sconto all'8°o, un livello mai toccato 
prima. Questo perché gli Stati Uniti 
per loro conto e già da tempo avevano 
portato a livelli relativamente alti il 
loro saggio. Perciò, dopo avere ammes
se le nostre colpe circa l'avanzo ecces
sivo nella bilancia dci pagamenti, dob
biamo parlare del grosso problema 
creato dal deficit defla bilancia ame· 
ricana; questa non è una colpa eco
nomica, 10 la vedo essenzialmente co
me colpa politica, perché dipende es
senzialmente dalla politica che oggi gli 
Stati Uniti perseguono. 

Oltre a creare problemi di fondo per 
il sistema monetario internazionale, 
che vedremo poi, quel deficit crea un 
problema, che già stiamo vedendo, che 
è quello della pressione verso l'alto 
dei saggi dell'interesse. E non è che 
si può aumen tare l'interesse soltanto 
nei r apporti con l'estero; se si aumenta 
l'interesse a breve, questo aumento si 
trascina dietro anche quello dell'inte-
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resse a lungo termine e questo diventa 
un freno allo sviluppo. Sotto questo 
aspetto, dopo avere espresso una cri
tica alle autorità monetarie italiane 
per la eccessiva cautela con cui hanno 
accompagnato la ripresa, cautela che 
ha dato origine all'elevato avanzo, bi
sogna, secondo me, farne l'elogio, per
ché fino ad ora, in un mondo in cui 
gli interessi salivano, sono riuscite a 
limitare l'ascesa dei saggi a breve e 
a lungo termine nel nostro paese. In 
conclusione, lo stato di necessità che 
ha portato alla svalutazione della ster
lina è stato determinato, fra l'altro, an
che dal fatto che il tentativo di salvare 
la sterlina per mezzo di un aumento 
del saggio a breve, non poteva che ave
re un modesto effetto, data la situa
zione. 

PARRL - Vorrei solo richiamare la 
attenzione su uno dei dati di fondo, 
che è un dato storico: il processo di 
liquidazione di un impero politico, 
quello inglese, che era anche un im
pero monetario. Improvvisi movimenti 
speculativi di tipo monetario hanno 
effetti deleteri proprio perché avven
gono su una base artificiosa. Avete 
detto giustamente che la sterlina in 
un certo modo era lo scudo del dollaro, 
era la difesa di una certa sistemazione 
monetaria internazionale; allora, in 
una prospettiva più lontana, il discor
so si riporta anche al dollaro, che pog
gia su una base anch'essa artificiosa, 
o almeno su una base che ha evidenti 
elementi artificiosi, come indirettamen· 
te appare dalle azioni in corso per so
stenere questa moneta. Non voglio fa
re del •bolscevismo'" ma anche qui 
c'è un impero monetario, che non è 
più solido, ha difetti cronici, che non 
si vede con sicurezza come possano es
sere superati. Vi sono rimedi a breve 
scadenza, ma non stabili, non defini
tivi. A più lungo termine, mi pare che 
voi economisti dobbiate pensare a si
stemazioni monetarie internazionali 
che siano sganciate da monete nazio
nali di riserva, che siano sganciate, 
cioè, da supremazie nazionali, perché 
sistemaziom di questo genere hanno 
inevitabilmente delle tare molto diffi· 
ciii da superare. 

MODERATORE. - L'osservazione di 
Parri ci conduce al secondo tema del 
nostro dibattito, quello del futuro del 
sistema monetario internazionale. Quin
di nel dare la parola a Modigliani, vor
rei invitarlo sia a concludere la discus
sione sulla svalutazione della sterlina 
sia ad aprire quella sul secondo tema. 

MODIGLIANI. - Per quel che riguar
da la svalutazione della sterlina m i 
limiterò a qualche breve commento 
sia su punti di consenso che su punti 
di dissenso su quanto è stato detto 
fin qui. Sono d'accordo, in particola
re con Forte e Meldolesi, che la sva
lutazione della sterlina si sarebbe do
vuta fare molto prima; è ben noto del 
resto che molti fra i nostri colleghi 
inglesi avevano raccomandato la svalu
tazione come primo atto del nuovo 
governo laburista per attribuire chia· 
ramente la responsabilità di essa a l 
governo precedente, al quale spettava. 
Così dicendo mi associo anche a coloro 
che ri tengono che, almeno in cer te con· 
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dizioni, la svalutazione può aiutare a 
riequilibrare la bilancia internaziona
le m maniera più rapida e meno pe
nosa che non basandosi esclusivamen
te su una politica di deflazione e sulla 
politica dci redditi. Non voglio natu
ralmente affermare che la :.valutazione 
curi il male di per se stessa, se non 
sia ac..:ompagnata da quelle p<?litiche; 
ma data la volontà e la capacità di ap
plicare prontamente quelle politiche, 
msieme con altre misure di più largo 
respiro miranti a ristrutturare l'ec<>
nomia e ad aumentarne l'efficienza, la 
svalutazione consente di riassestare la 
bilancia internazionale più rapidamen
te e con minori perdite di riserve. 

Perché allora la svaluta7Jone non si 
è fatta molto più presto ed in condi
zioni più favorevoli per l'Inghilterra? 
Sono d'accordo con Meldolesi che par
te della responsabilità ricada sugli Sta
ti Uniti, i quali h•1nno lungamente 
osteggiato una svalutazione nel timore 
che essai-avrebbe potuto esporre il dol
laro ad un pericoloso attacco specu
lativo. Personalmente, ho sempre rite
nuto questa preoC'cupa1ione scarsamen
te valida perché, fino a che esiste la 
cooperazione fra le banche centrali e 
l'accordo sul mantenimento della esi· 
stente parità fra il dollaro e le altre 
valute, un attacco speculati~. che in 
queste condizioni avrebbe arnto ca
rattere puramente privato, non avreb
be avuto alcuna possibilità di succes· 
so anche se fosse avvenuto, il che è 
assai dubbio. Quello che a me spaven· 
ta nell'eP.isodio della sterlina, però, è 
proprio 11 fatto che essa indica ancora 
una volta che tnle cooperazione è se· 
veramente incrinata in conc;eguenza 
dell'indefessa opera boicottatrice della 
Francia e dci filo-iollisti in altri paesi. 
E qui si arriva ad una seconda ragione 
che spiega perché la svalutazione della 
sterlina fu fatta tardi e pessimamente, 
e che nessuno ancora ha posto in luce; 
e cioè il malefico gioco della Francia. 
Essa ha contribuito seriamente a bloc
care la svaluta1ione dando ad inten
dere che avrebbe reagito a tale sva
lutazione svalutando il rranco. Essendo 
la Francia un paese con un forte saldo 
attivo, tale passo avrebbe forzato le 
altre principali valute e quindi lo stes
so dollaro a seguirla. Ciò avrebbe na· 
turalmente tolto qualsiasi effetto al
la svalutazione inglese ed avrebbe avu· 
to come unico rbultato quello di au· 
mentare il valore dell'oro rispetto a 
tutte le valute, cioè semplicemente lo 
effetto di rivalutare l'oro. Ma perché 
mai la Francia faceva questo gioco? 
In parte certo esso riflette la nota e 
cieca an~lofobia del Generale: impe
dendo ali Inghilterra di rimettere in or
dine la sua bilancia dei pagamenti la 
si mantcnevll in una poslZÌone debole 
e di dipenden1a dalle altre banche cen
trali; e per di più si accelerava il dre
naggio delle riserve degh Stati Uniti 
costretti in parte a sopperire con le l<>
ro risorse al deficit inglese. Ma non me
no importante è il fatto che la Fran
cia avrebbe potuto per questa via rag
giungere lo scopo di rivalutare l'oro, 
fine che essa persegue oramai da anni 
con accanimento, e coutc quc coute •. 
E ciò per due ragioni connesse e le
gate a loro volta alln lotta dura ed 
ostinata impegnata da Dc Gaulle con
tro l'America. Una prima manifesta
zione di questi\ lotta e della lotta al 
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dollaro come valuta di riserva è stata 
infatti la p<>litica francese di non te· 
nere le sue riserve in dollari {o sterli
ne), ma di convertirle invece 1;>ronta
mente in oro. Di conseguenza le ingenti 
riserve della Francia contengono una 
percentuale in oro notevolmente mag
giore di quella degli altri paesi. Per
tanto essa si avvantag~ercbbe; relati· 
varnente a tutti gli altn paesi, da una 
rivalutazione di esso. Inoltre tale ri
valutazione servirebbe anche a punire 
tutti i paesi che hanno collaborato 
al buon funzionamento dcl presente si
stema internazionale tenendo parte 
delle loro riserve in oro. La rivaluta· 
zione dell'oro è dunque voluta dalla 
Francia, non perché ciò servirebbe a 
migliorare il funzionamento del siste
ma monetario internazionale (cosa al
la quale al momento sembrano ere· 
derc solo il professor Rueff e coloro 
che hanno speculato sull'oro!!!), roa 
invece perché ciò migliorerebbe la p<>
sizione francese e servirebbe contem
poraneamente a punire coloro che non 
hanno ascoltato le esortazioni anti-in
glesi e anti-americane dcl Generale. 

E' fortunatamente vero che quando 
la crisi della sterlina ha preso propor· 
zioni massicce e davanti al fronte uni
to degli altri paesi, all'ultimo momcn· 
to, la Francia non ha avuto il coraggio 
di mettere in atto le sue minacce. 

Ma è proprio per questa ragione che 
la svalutazione in~lese si è dovuta con
tenere entro limni che molti, fra i 
quali lo stesso professor Parravicini, 
ritengono inadeguati, e si è dovuta at
tuare in un clima di crisi e sotto la 
pressione della speculazione. Ciò se· 
condo me è tragico in quanto ha _ser
vito a mostrare che una speculazione 
decisa può forzare la mano delle ban· 
che centrali, e quindi inevitabilmente 
tenderà ad incornggiare disordini spe
culativi anche in futuro Tutto questo, 
di nuovo, serve bene gli interessi della 
Francia gollista, la quale spera che Io 
scatenarsi di una grossa febbre specu· 
lativa possa un giorno o l'altro farle 
conseguire il suo fine, la rivaluta· 
zione dell'oro. Ma ricordiamoci bene 
che ciò che la Francia vuole non è 
affatto una svalutazione del dollaro ri
spetto alle altre valute, il che potrebbe 
ancora aver senso, per porre fine al 
deficit della bilancia dei pagnmenti 
americana. In realtà nemmeno la Fran
cia sembra convinta che il dollaro sia 
sopravvalutato, cosa di cui del resto 
dubito anche io, come indicherò fra 
breve. Pertanto se l'America svalutas· 
se, la Francia la seguirebbe immedia
tamente, trascinando con sé le altre 
valute, come lo stesso professor Rueff 
ha indicato in un recente articolo su 
U.S. News and World Report. Ora 
mentre può aver significato dire che 
il dollaro è sopravvalutato rispetto al
le altre valute, sostenere che l'oro è 
sottovalutato rispetto a tutte le valute 
non ha ·nessuna base economica. 

Come è ben noto il prezzo dell'oro 
è un fatto puramente artificiale: il suo 
e valore ,. dipende dal fatto che le ban· 
che centrali si sono impegnate a scam
biarlo contro le loro valute e non vi· 
ceversa; e se queste smettessero di 
acquistarlo a quel prezzo artificiale, è 
ben noto che li suo valore intrinseco 
sarebbe assai minore. Pertanto una ri
valutazione dell'oro servirebbe solo a 
dar soddisfazione alla Francia, servi-

rebbe a px-emiare la sua passata non 
c<>?pcrazioJ?e, e deve essere quindi re
spmta dec1samen te e senza equivoci 
dal consetJSO delle banche centrali 
isolando la Francia, cosa che sembr~ 
stia finalmente avvenendo. 

Certo, è da sperare che in un 
giorno no!l lontano si giungerà fi
nalmente alla den:tonetizzazione dell'oro 
ed alla sua sostituzione con una più 
razionale moneta internazionale fidu
ciaria. Nel fx:attenipo però vorrei au
spicare un'auone più decisa da parte 
delle ba~cbC cen~rali, per stroncare la 
spcculaz1ont: sull oro scatenata prima 
dalla Francia, e rinfocolata poi dalla 
svalutazion~ della sterlina e ancor og
gi dall'ambiguo atteggiamento frnnce
se. Sarebbe ~ssai facile per queste 
banche, o"e v1 fosse la piena coope
razione e una decisa volontà dare un 
paio di buone legnate agli speculatori· 
seppure non è questo il luogo per cn: 
trarc in dettagli «operativi ,., 
. Per creare la volontà e gli strumenti 

d.1 _questo contrattacco alla sterile po
smone franc~se ed alla speculazione 
sull'oro l'Jtaha Può giocare un ruolo 
fondamen~a!e, grazie alla sua impor
tante poslZtone . nel Mercato Comune 
ed alla su~ fortissima posizione di ri
serve e di surplus nella bilancia dei 
pagamenti .. Essa }>uò trascinarsi dietro 
la Germania, sernpre incerta ed am
bivalente, e cosl spostare in modo de
cisivo il c~ntro di gravità. E vorrei 
anc~e ag4'1ungere, per quanto posso 
capire, mi sembra l'Italia stia effetti
vamente .usando questo suo potenziale 
a buon fine. 

E veniamo ora brevemente a consi
derare i rnotivi del persistente deficit 
della bilancia dei pagamenti america
ni; cercherò di chiarire anche se è 
vero che questo deficit veramente im
plichi che il dollaro è sopravvalutato. 
Almeno alcuni di noi sono portati a 
vedere questo deficit come il risultato 
di scelte politiche, come dovuto a spe
se militari ed in particolare legate alla 
guerra del Vietnam. Ora mentre io de
preco la politica asiatica americana e 
la guerra del Vietnam tanto quanto 
voi, ed anzi se è possibile, con vee
menza anche mag~iore della vostra 
perché sono americano, vorrei esor~ 
tarvi a tenere distinte le passioni po
litiche dai problexni economici. li de· 
fi~it della bilancia americana precede 
d1 gran lunga il fatto Vietnam, anzi fi. 
no a quest'anno il deficit si è ridotto 
malgrado la guerra. e ciò pur ricono
scendo che, specialmente a partire dal
l'anno sc:;orso, la guerra del Vietnam 
ha contnbuito a prolungare il deficit. 

Ma prescindendo per . un. mo~ento 
da questo recente ep1sod10, e assai dif-
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ficile dire se il prolungato deficit ame
ricano possa essere preso come indi
cazione che il dollaro è sopravvalutato 
rispelto alle altre principali valute. Il 
fatto è che l'esperienza americana del 
dopoguerra, per quanto io sappia, è 
senza precedenti nella storia economi
ça. L'America a differenza dell'Inghil· 
terra ha infatti un massiccio surplus 
nelle partite correnti, che si trasforma 
in un deficit principalmente a causa 
degli ingenti movimenti di capitale. 
Questi movimenti di capitale, che si 
sono diretti largamente verso l'Europa 
potranno essere giudicati come una co
sa desiderabile e costruttiva o come 
una cosa indesiderabile o addirittura 
diabolica. 

Da qualche anno a questa parte è 
di moda deprecare questi movimenti 
di capitale, grazie soprattutto alla ve
lenosa campagna della Francia golli
sta. Personalmente ritengo che, nel 
complesso, essi abbiano avuto un ef
fetto salutare, almeno in Italia, in 
quanto hanno portato sia fondi, sia 
e know how • ed hanno stimolato la 
concorrenza. E ho l'impressione che 
molti, in Italia, condividano questo giu
dizio. 

Comunque vorrei osservare che se 
la Francia gollista, o qualsiasi altro 
paese, ritenesse davvero che questi in
vestimenti fossero novici, sarebbe as
sai facile per questi paesi porre fine a 
questa e invasione • americana. Esisto
no infatti, nei paesi europei, sufficienti 
strumenti di controllo, di carattere sia 
valutario sia finanziario per impedire 
almeno le grosse operazioni di investi
mento e di acquisto di imprese esi
stenti. Il governo americano da parte 
sua ha ripetutamente fatto comprende
re che sarebbe ben lieto di cooperare 
coi paesi europei per limitare o arresta
re questi movtmenti, se questi paesi vo
lessero veramente intraprendere una 
azione cooperativa. La sola cosa che, 
l'America non vuol fare, e forse non 
senza qualche ragione, è di intrapren· 
dere un'azione unilaterale tendente ad 
intralciare la libertà di movimento di 
merci e capitali. Il fatto è che i paesi 
d'Europa, e la Francia per prima, non 
hanno mostrato alcun interesse a una 
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tale operazione, preferendo invece con
tinuare le loro lamentele. Penso anzi 
che almeno la Francia veda con pia
cere il conseguente persistere del de
ficit americano; ciò infatti faceva 
e fa giuoco alla Francia nella sua cam
pagna per rivalutare l'oro e per scalza
re il dollaro dalla sua posizione di va
luta di riserva. 

FORTE. - Anche nel settore del con
trollo fiscale, i francesi non collabo
rano con gli Stati Uniti, mentre gli ita
liani collaborano. Noi, a causa di que
sta invenzione della Società per azio
ni europea, rischiamo di trovarci senza 
nominatività e quindi con capitale di 
contrabbando, perché queste società 
poi possano servire per le evasioni fi
scali che avvengono all'estero, attra
verso la Svizzera. Ogni volta che il go
verno americano ha chiesto il controllo 
fiscale sugli investimenti, gli altri si 
sono opposti. 

MODIGLIANI. - Vorrei poi osser
vare che, mentre è elevato saldo attivo 
delle partite correnti suggerisce che 
il dollaro non è sopravvalutato, noQ 
è ugualmente facile dire se le ancora 
pi~ ~orti esportazioni. di capitale im
pbchino altrettanto chiaramente che il 
d:ollaro ~ sopravv~lutato. In par
ticolare l espenenza insegna che i mo
vimen ti di capitale, a differenza del 
saldo delle partite correnti, possono 
ces~e o_persino invertirsi con grande 
rapidità. Uno sviluppo di questo genere 
(che è del tutto concepibile ora che la 
redditività degli investimenti in Euro
p~ va. diventando meno attraente per 
via dei forti aumenti di salari reali in 
molti paesi) potrebbe rapidamente ri
creare quella situazione di e scarsità ,. 
del dollaro, di cui ci si lamentò tanto 
nel primo decennio del dopoguerra. 

Infin~. per concludere sulla soprav
valutazione del dollaro, vorrei ricordare 
che se un paese in surplus pensasse 
veramente che il dollaro è sopravvalu
tato rispetto alla sua moneta e che que
sta sopravvalutazione ha per effetto di 
es~rtare • l'inflazione americana " -
a mio aVViso una grossa balla dato che 
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almeno fino al '66 non c'era inflazione 
negli Stati Uniti -, tale paese potreb
be facilmente curare questo presunto 
male rivalutando la sua valuta rispet
to al dollaro e rispetto all'oro. Ciò 
servirebbe a porre fine al suo surplus 
nella stessa maniera e con gli stessi 
effetti come una svalutazione del dol
laro. Ma certo esiterei a raccomandare 
un tale passo all'Italia. In primo luogo 
in questi ultimi anni, come ha ben no
tato Forte, il surplus italiano lungi 
dal portare l'inflazione è servito a con
trobilanciare la carenza di domanda 
interna, sostenendo così l'occupazione 
e il reddito a livelli tollerabili seppure 
non del tutto soddisfacenti. In secondo 
luogo è da pensare che l'espansione 
presentemente in corso, alimentata dal 
torte fabbisogno di investimenti pub
blici ed anche privati, porterà presto 
ad una espansione delle importazioni, 
causando un ridimensionamento se non 
una inversione nell'ingente surplus an
cora in atto. 

Ed ora veniamo a qualche breve 
considerazione sull'• escalation• dci 
tassi di interesse ed il ruolo che essa 
avrebbe giocato nel forzare la svaluta
zione britannica. Non credo che tale 
ruolo sia stat6 importante. E' perfet
tamente vero che un paese in deficit 
può, mediante tassi di interesse suf
ficientemente ma~ori di quelli pre
valenti altrove, attirare fondi a breve 
e cosi ottenere un respiro durante il 
quale può applicare misure di risana
mento più fondamentali. Ma ciò pre
suppone che vi sia fiducia che il paese 
possa superare la crisi senza svaluta
zione; altrimenti lo scontro sulla va
luta nel mercato a termine tenderà a 
ridurre il rendimento effettivo :per 
chi investisse a breve, cosa che s1 è 
largamente verificata in Inghilterra. 
E' questo che spiega la sua difficoltà 
ad attirar,e sufficienti fondi a breve 
anche all11%, e non certo gli e alti• 
tassi a breve americani, che nei mesi 
precedenti la crisi s'aggirava solo in
torno al 4%. Inoltre qualsiasi difficol
tà che potesse essere stata creata da 
presunti alti tassj americani fu più che 
compensata da prestiti diretti delle 
banche centrali e di quella americana 
in particolare. 

Ma pur negando che gli alti tassi 
americani abbiano molto da fare con 
la crisi della sterlina, sono d'accordo 
col professor Sylos che esiste un pro
blema di escalation dei tassi da qual
che anno a questa parte. E' anche vero 
che questa escalation può essere co
minciata negli Stati Uniti; ma se è 
cosl la responsabilità è interamente eu
ropea. Spero che vi ricorderete. ancora 
che._ per anni ci avete predicato la ne
cess\là di aumentare 1 nostri tassi a 
breve, sostenendo che il deficit della 
bilancia americana derivava dal fatto 
che i tassi americani erano troppo bas
si. Alla fine ci avete persuaso e cosi 
al principio dell'amministrazione Ken
nedy si ebbe la famosa e operation 
twist " intesa ad aumentare i tassi a 
breve pur contenendo quelli a lunga, 
un'operazione che fu accompagnata 
anche da misure fiscali quali l' • invest
ment credit •, intese a dare incentivo 
agli investimenti, così da stimolarne il 
ritmo malgrado i maggiori tassi di in
teresse. Ma non appena i nostri tassi _. 
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hanno cominciato ad elevarsi, l'entu· 
siasmo per questa operazione si è raf
freddato e l'Europa ha risposto aumen
tando i propri tassi. Così da qualche 
tempo a questa parte sono cominciate 
e si vanno diffondendo politiche che 
mcvitabilmente tendono ad innalzare 
sempre più i tassi sia a breve sia a 
lunga. Innanzi tutto vi è la nota ten
denza in Europa ad usare politica mo
netaria e fiscale in maniera asimme· 
trica: quando si vuole contenere la do
manda globale si fa una politica mo
netaria restrittiva, elevando i tassi. Ma 
quando si vuole stimolare la domanda 
invece di ridurre di nuovo quei tassi si 
tende a ricorrere alla manovra fiscale. 
In Italia per esempio vediamo che an
che durante il periodo di relativo ri
stagno durato fino all'anno scorso i 
tassi non sono mai scesi apprezzabil
mente sotto il livello raggiunto nel 
punto di massima tensione inflazioni· 
stica, fra la fine '63 e il principio '64. 
Inoltre si vanno diffondendo incen
tivi agli investimenti. Ma nelle condi· 
zioni presenti questi, in ultima analisi, 
non hanno tanto l'effetto di aumentare 
il flusso degli investimenti, che è limi
tato dalla capacità di risparmio, quan· 
to quello di aumentare i tassi di inte
resse. Esempi di tali misure in Italia 
sono le riduzioni od eliminazione della 
ricchezza mobile sulle emissioni obbli
gazionarie degli Istituti speciali, ed il 
dilagare dei cosidctti crediti agevolati. 
Non è possibile entrare qui nella que
stione assai tecnica se questo aumento 
dci tassi sia desiderabile o no. E' cer
to però che se si vuol porre fine a 
questa tendenza occorrono accordi ed 
impegni espliciti fra le principali po
tenze economiche. 

E voglio ora concludere con qualche 
osservazione sul futuro del sistema mo
netario internazionale ed il ruolo dcl 
dollaro. Qui mi trovo in pieno accordo 
con voi cd altri colleghi europei: è 
necessario avviarsi ad un sistema nel 
quale il dollaro, ed egualmente l'oro, 
cessino di esercitare la loro presente 
funzione di monete internazionali di 
riserva. Tutti e due devono essere so
stituiti da un più razionale mezzo di 
pagamento fiduciario, la cui creazione 
sia controllata dalle necessità del si
stema dei pagamenti internazionali. Mi 
sarà forse concesso a questo proposito 
fare riferimento ad un recente articolo 
mio e del professor Peter Kennen, nel 
quale si suggerivano le linee di una 
tale riforma. La nuova moneta sareb
be creata non dai soli Stati Uniti e 
neppure dai soli dieci, ma invece da 
tutti i paesi partecipanti, in propor
zione a saldi che essi sono disposti a 
tenere, e si obbligano a tenere, in 
media. Per di più Il proposto accordo 
implicherebbe l'obbligo per tutti i pae
si partecipanti di fare m modo che i 
loro saldi non si scostino mai forte
mente o per lungo periodo dall'ammon
tare che si sono obbligati a tenere in 
media. Ciò vuol dire che l'obbligo di 
ristabilire il pareggio mediante appro
priate politiche interne ed esterne ca
drebbe egualmente sui paesi in surplus 
come su quelli in deficit. In altre pa· 
role, anche i paesi in surplus dovreb
bero contribuire con le loro azioni, e 
non solo con belle esortazioni morali. 
ad aiutare i paesi in deficit a ristabi· 
lire il pareggio. I recenti preliminari 
accordi per la creazione dei cosiddetti 

e diritti di prelievo,. sono certo un pas
so nella direzione giusta, essendo tali 
diritti in effetti una nuova valuta inter
nazionale fiduciaria. Tuttavia mi sem
bra ancora un passo troJ?po timido ed 
oberato da complicazioru tecniche del 
tutto non necessarie. Inoltre non sem
bra che la proposta riforma sancisca 
il principio della corresponsabilità dei 
paesi in surplus, il che a mio modo di 
vedere è assolutamente fondamentale. 
Si può quindi dire che ci siamo final
mente avviati per la strada ~iusta, e 
che forse la recente tragedia della 
sterlina avrà, come conseguenza posi
bva, di accelerare il processo riducendo 
il peso dcl continuato ostruzionismo 
francese . Ma la strada è ancora lunga 
e noi tutti al di qua e al di là dello 
Atlantico dobbiamo continuare ad eser
citare la nostra pressione. 

BONACINA. - Io do credito alla 
ispir~zione politica che il prof. MOdi
~ham ha premesso alla sua anal.isi; lei 
e la parte buona della America la 
~arte alla q~ale guardiamo con simpa
t!a. Però m1 . SefT!bra che la questione 
riguardante 11 Vietnam non sia stata 
messa a fuoco a sufficienza. Perché 
non lo diciamo solo noi europei ma 
lo dite voi stessi in America: i'arti
coJo del New York Tin1es dcl 26 Io 
h~. dett~ in chiare lettere che, in defi
m t1va, siamo un po' noi che paghiamo 
la spesa della guerra del Vietnam. An
che nella .r~costruzione che !ei ha fatto 
della pos1z1one della Francia mi pare 
eh~ non si sia precisato con sufficiente 
c~1arezza la suggestione della motiva
z1_one poli.tica che De Gaulle minaccia 
d1 cont.agiare ad una gran parte degli 
europei, cioè la suggestione politica 
f?n~at~ appunto sulle due considera
z1om d1 una certa sopravvalutazione del 
dollaro, da un lato, e di un finanzia
mento costante del disavanzo america
"? da parte degli europei dall'altro 
disavanzo causato in buona misura dal: 
la guerra del Vietnam. 

MO.~HGLIANI. - E' difficile dare 
una risposta P.recisa alla sua doman
da, ~ato che 11 saldo della bilancia è 
la d!fferenza fra due ben più ~rosse 
pa~1te che includono numerosissime 
vcx;i,fognuna delle quali riflette svaria
tt; 1~ luenze. Certo, negli ultimi due an
nt c è stato un peggioramento nel sal
do delle partite correnti più spese del 
governo, che però nel 1966 è stato più 
che compensato da un miglioramento 
nel saldo dei movimenti di capitale 
Ma anc~e il peggiorato saldo delle al: 
tre partite riflette solo in piccola par
te le spese dirette all'estero per la 
gui-~a. In parte riflette invece l'inetta 
pO 1 t1~a. fiscale seguita nel 1966 dalla 
Amm1~1strazione, la quale non si preoc
cupò d.1 aumentare le tasse come venne 
suggerito da molti economisti: ciò con
d~s~e ad una certa pressione inflazio
nistica che contribul a peggiorare il 
saldo ~elle partite correnti. Dire però 
che .gh Europei contribuiscono a fi
nanziare .la guerra del Vietnam perché 
s~no sta~1 disposti ad aumentare le loro 
nse~e in dollari mi sembra molto 
dub~!Oè Non solo l'entità di questi au
rnen 1 stata scarsa. ma per di più 
non/ Possibile associare questi au. 
rnen 1 dsrcificamente con una sinsola 
v~.e e la bilancia dei pagamenti, e 
c1oe le SJ>ese militari. Infme, come ho 



già fatto osservare, voi potreste be
nissimo ridurre od eliminare il deficit 
amiricano rivalutando le vostre valute 
rispetto al dollaro. In questo modo la 
guerra sarebbe pagata totalmente o al
meno in maggiore misura dalle espor
tazioni nette americane. Sono convin
to però che, anche se voi faceste que· 
sto, ciò non cambierebbe per nulla la 
politica di Johnson nel Vietnam. 

Resta allora la possibilità di usare 
la « scusa • del deficit per far pressio
ne politica perché gli Stati Umti cam
bino corso, minacciando per esempio 
di incoraggiare la speculazione contro 
il dollaro o di non intervenire a so
stegno, se questa dovesse scatenarsi. 
Ma a questo punto vorrei esprimere i 
miei più gravi dubbi sull'utihtà ed op
portunità di una tale manovra. Se voi, 
come spero, volete seriamente osteg
giare la presente politica asiatica ame
ricana, avete a vostra disposizione tan
te leve e canali per esprimere questa 
opposizione in sede politica, per esem
pio la NATO. Mi sembra invece sba
gliato esprimere questa opposizione per 
vie indirette quale quella di non col
laborare al buon funzionamento del si
stema di pagamenti internazionali. 

MODERATORE. - Prima di dare la 
parola all'onorevole Giolitti, che l'ha 
chiesta, due brevi commenti. Dai dati 
relativi alla bilancia americana dei pa
gamenti risulta che le spese militari 
all'estero sono state nel 1966, di 3,6 
miliardi di dollari (2,7 netti, se si tol
gono gli acquisti da altri paesi di for
niture militari). Quanto alle osserva
zioni dell'on. Bonacina, poiché conosco 
bene questa vecchia volpe, desidero ri
badire che Bonacina non intendeva in 
nessun modo alludere ad una minaccia 
di speculare sul dollaro, ma intendeva 
sostenere che noi abbiamo il diritto di 
fare pressioni sul governo americano 
per far valere il nostro punto di vista, 
che è di critica all'intervento militare 
nel Vietnam, anche per le conseguen
ze economiche indirette: il deficit este
ro americano e la debolezza del dol
laro portano gravi turbamenti al si
stema internazionale dei pagamenti. A 
quanto pare il governo americano ha 
detto: non parlateci del Vietnam, non 
è affare vostro; invece sono anche fatti 
nostri, sia in senso politico, sia in sen
so economico. 

MODIGLIANI. - Sono d'accordo che 
può sembrare un buon aq~omento di
re: mettete la casa in ordine riducen
do le spese militari, per riequilibrare 
la bilancia dei pagamenti. Ma dubito 
che questo discorso possa avere un 
effetto se non è accompagnato dalla 
minaccia del tipo alla francese di non 
cooperazione nel campo monetario in
ternazionale. Come ho già detto, sono 
contrario a questo « entrare per la por
ta di servizio • invece che per la en
trata principale. Mi sembra poco edu
cativo, direi anche immorale perché se 
lo si fa per bluff non serve ad altro 
che a confondere le idee, mentre se 
lo si fa sul serio si rischiano delle con
seguenze tragiche per l'umanità intera. 
La cooperazione internazionale ha per
permesso uno sviluppo del commercio 
internazionale che ha avuto enormi 
benefici effetti. La sua cessazione po
trebbe produrre una crisi profonda con 
sofferenze e miserie assai meno per gli 
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Stati Uniti che per molti altri paesi 
che non hanno nessuna responsabilità 
per il Vietnam. 

GIOLITTI. - Vorrei premettere alla 
domanda che sto per fare che, a mio 
avviso. l'esperienza fatta con la sva
lutazione della sterlina ha dimostrato 
la solidità del sistema di cooperazione 
monetaria internazionale, nonostante 
gli inconvenienti che si sono verificati. 
Se questo sistema di cooperazione non 
fosse esistito la svalutazione non sa
rebbe rimasta circoscritta nei suoi ef
fetti e nelle sue conse~enze come di 
fatto è stato. Quindi ritengo che que
sto sistema vada salvaguardato, poten
ziato e sia da evitare qualsiasi atto 
unilaterale che serve a scardinarlo; 
per questo aspetto son d'accordo con 
la posizione espressa dal Prof. Modi
gliani nei confronti dell'atteggiamento 
francese su questo terreno. Ciò pre
messo vorrei capire bene se sono o no 
in errore quando mi sembra di ricavare 
dalla considerazione che faceva Modi
gliani, che il do1laro è in realtà soprav
valutato. L'osservazione del Prof. Mo
digliani riguardo al prezzo dell'oro e 
la simmetria che egli ha istituito tra la 
svalutazione del dollaro e la rivaluta
zione delle monete europee, sembra 
indicare come possibile, o addirittura 
desiderabile, una rivalutazione delle 
monete europee e quindi implica mi 
pare, un giudizio positivo rispetto alla 
questione da me posta. Ora, nel caso 
che si ritenga che siamo in presenza 
di una sopravvalutazione del dollaro, 
mi pare che l'esperienza della sterlina 
ci deve rendere molto avvertiti sui 
pericoli che possono derivare da una 
troppo prolungata sopravvalutazione 
di una divisa, anche se la situazione 
delle due monete appare oggi assai 
differente. 

MODIGLIANI. - Pensavo di aver 
chiarito che non sono convinto che il 
dollaro sia fondamentalmente soprav
valutato rispetto alle altre valute e 
che non ha senso dire che esso sia so
pravvalutato rispetto all'oro, dato che 
il prezzo dell'oro è del tutto artificiale. 
Ho solo suggerito che, se voi pensaste 
che il dollaro sia sopravvalutato ri
SP.etto alle valute europee, potreste fa
cilmente rimediare la situazione riva
lutando le vostre valute. 

Ma ripeto, esiterei a consigliare que
sto passo all'Italia almeno fino a che 
non si sia ritornati alla piena occupa
zione e non siano accertati gli effet
ti di questa situazione sul saldo delle 
partite correnti. In quanto poi il pre
sente saldo negativo americano è so
prattutto legato agli investimenti ame
ricani in Europa, e se questi investi
menti vi sembrano non desiderabili, 
vorrei invitarvi di nuovo a cooperare 
con l'America per mettere a punto di
sposizioni, là e qua, che servano a 
contenere tali movimenti entro limiti 
più accettabili per tutti 

PARRAVICINI. - Sono stati solle
vati molti problemi; comincio con una 
questione minore, di ordine tecnico, 
ma che mi interessa più da vicino: è 
q.uella del credito agevolato che ha 
ricordato il prof. Modigliani. Sono 
d'acc:ordo con Modigliani che l'uso del 
credito agevolato, l'applicazione di 
sussidi ai saggi di interesse, può con
durre, e con molta probabilità ha con-
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dotto, a un incremento del saggio del 
mercato. La qual cosa però, in sé per 
sé, non credo si possa considerare in 
modo del tutto negativo, perché può 
essere anche incentivo a un maggior 
risparmio. Sta comunque il fatto che 
nel nostro Paese, e in generale, penso, 
negli altri Paesi ad economia simile a 
quella italiana.il credito agevolato è, 
se non l'unica forma, la forma più im
portante di orientamento qualitativo 
del credito. Cioé, la manovra qualita
tiva del credito avviene mediante la 
concessione di sussidi ai tassi per i 
prestiti, alle iniziative che si vogliono 
favorire, ad esempio alle medie e pic
cole imprese industriali, che altrimen· 
ti sopporterebbero una situazione trop
po impari rispetto a quella delle gran· 
di imprese, all'agricoltura, all'esporta
zione di beni strumentali o capitali, 
oppure a favore di Paesi economica
mente deboli e sottosviluppati. 

Un altro problema su cui mi vorrei 
fermare è quello dell'adattamento del
la bilancia dei pagamenti italiana a 
quelle degli altri Paesi occidentali, in 
ispecie dell'Inghilterra e degli Stati 
Uniti. Si è detto che quando esistono 
bilancie dei pagamenti non in equili
brio si pecca da entrambe le parti, da 
parte di coloro che lamentano grossi 
disavanzi e da parte di coloro che be
neficiano di avanzi continuativi. Ora 
l'osservazione è valida in condizioni 
normali, non lo è quando il disavanzo 
degli altri Paesi è dovuto a motivi 
non economici o a motivi profonda
mente strutturali dei Paesi stessi. Nel 
caso che ci riguarda sappiamo che il 
disavanzo della bilancia dei pagamenti 
della sterlina è dovuto in ~ran parte 
alle spese di carattere militare e di 
carattere politico, per circa quattro. 
cento milioni di lire sterline e il di· 
savanzo della bilancia degli Stati Uni
ti è oberato di spese militari e di ordi
ne politico all'estero per oltre 4 mi· 
liardi di dollari. Sarebbe un non senso 
modificare i termini degli scambi ita
liani in modo da compensare questi 
disavanzi che sono di ordine del tutto 
particolare. 

Altro problema, che si connette al 
precedente, è quello della politica de
flazionistica che sarebbe stata seguita 
nel nostro Paese da parte dello Stato. 
Più esattamente ci si sarebbe troppo 
appoggiati per lo sviluppo economico 
sulla forza di propulsione delle espor
tazioni e si sarebbe rinunciato ad una 
politica di p1u ampie spese pubbliche. 
E' certo che qui qualcosa v'è di vero, 
ma non vanno dimenticate alcune ef
fettive difficoltà obiettive. 

La prima consistente nella difficoltà 
politica di incrementare spese produt
tive in modo ampio senza dare impul
so anche a spese correnti, spesso non 
produttive e neppure aventi carattere 
sociale; la seconda nella incapacità 
della pubblica amministrazione di dar 
corso all'attuazione di iniziative di in
terventi economici e opere pubbliche 
già deliberate e stanziate. Se si fosse 
fatto regolarmente quanto i bilanci 
hanno previsto ben più alta sarebbe 
stata la domanda pubblica. E' vero, 
in alcuni periodi c'è stato un voluto 
rallentamento della spesa. ma se noJl 
mi sbaglio si è trattato di periodi li
mitati, nei quali, era viva la preoccu
pazione di movimenti inflazionistici. 

~ 

17 



Economia 

Il problema sollevato da Giolitti, la 
sopravvalutazione del dollaro, non mi 
sembra che esista in termini economi
ci. Tecnicamente tutte le monete sono 
sopravvalutate rispetto all'oro, in 
quanti soltanto l'oro è l'unico bene il 
cui prezzo per decine e decine di an
ni non sia aumentato. Pertanto esiste 
una pressione di ordine tecnico per 
una rivalutazione del metallo. Econo
micamente, però, il dollaro è lontano 
dall'essere una moneta sopravvalutata, 
come dimostra il fatto che le partite 
correnti della bilancia dei pagamenti 
degli Stati Uniti indicano un'ecceden
za attiva di circa 4,5 miliardi di dolla
ri. Proprio grazie a questo forte avan
zo commerciale gli Stati Uniti hanno 
potuto fare fronte a forti aiuti agli 
altn Paesi e a una cospicua esporta
zione di capitali, nonché a gran parte 
delle spese militari all'estero, chiuden
do il tutto con un disavanzo dci paga· 
menti poco superiore ai 2 miliardi. 

Sottoscrivo in pieno, quanto ha det
to Modigliani in merito al ~ioco svolto 
dalla Francia in questo periodo e sono 
d'accordo che le cose avvenute sono 
avvenute anche perché la Francia ha 
fortemente agito in modo che così 
avvenissero. 

Chiudo dando la mia piena adesione 
alla proposta di Modigliani, che ri
guarda l'opportunità, l'augurio, che 
l'oro venga sostituito da una valuta 
internazionale convenzionale, gestita 
da tutti i Paesi. Questa valuta sarebbe 
il segno di una effettiva collaborazio
ne economica e politica. Il solo dub
bio, la sola incertezza, riguardano il 
passato, cioè come e in che dimensio
ni riconoscere le attuali riserve mone
tarie dei singoli Paesi. 

FORTE - Mentre prima ho criti
cato la politica del Tesoro e della 
Banca d'Italia nei riguardi della do
manda globale, ora desidero elogiare 
la loro politica in relazione ai recenti 
eventi valutari e generalmente per 
quanto riguarda la riforma del siste
ma monetario internazionale. Mi sem
bra giusto dire che la nostra autorità 
monetaria ha avuto un ruolo deter
minante nel realizzare quella coope
razione, sia pur manchevole di un 
membro, che ha consentito al sistema 
di funzionare in una situazione estre
mamente delicata. Oggi la politica 
della Banca d'Italia e del Tesoro ha 
consentito di isolare la Francia, e que
sto mi sembra importante. In sostan
za mi pare che l'Italia, abbia assunto 
un ruolo positivo: perché da noi di
pende anche ciò che fa la Germania, 
ed in definitiva dalla politica di que· 
sti due paesi dipende la possibilità di 
passare al nuovo sistema e di evitare 
gli inconvenienti che qui sono stati 
messi in luce ripetutamente. 

Per quanto riguarda la questione 
della bilancia americana dei pagamen
ti e del dollaro, vorrei fare una di
stinzione. In regime di dollaro come 
moneta di riserva, è fisiologico che il 
dollaro abbia dietro di sé una bilan
cia dci pagamenti in disavanzo; altri
menti non si sarebbe potuta aumen· 
tare la liquidità del sistema al saggio 
richiesto dallo sviluppo dcl commcr· 
cio internazionale; con conseguenze 
neeative sui commerci e sull'occupa
zione. 

Certo un disavanzo eccessivo impedì-
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rebbe al dollaro di continuare ad esse
re moneta di riserva perché ciò met
terebbe in difficoltà la base stessa del 
ruolo da essa esercitato. Ma per il 
passato si dovrebbe distinguere a mio 
parare tra disavanzo fisiologico e di
savanzo patologico della bilancia dei 
pagamenti americana. 

FORTE. - Vorrei esprimere un'os
servazione sulla questione sollevata da 
Giolitti, la differenza del potere di 
acquisto fra le monete. Secondo me, 
il dollaro è, caso mai, sopravvalutato 
e non sottovalutato; perché a mJo pa
rere si deve giudicare una bilancia di 
pagamenti in base ai movimenti in
terni, di carattere economico, e non 
a quelli politici contigenti. Ora, la bi· 
lancia dei pagamenti americana ha un 
forte avanzo nella parte commerciale, 
mentre, come diceva Modigliani, nei 
movimenti di capitale vi è un disavan
zo che è soltanto temporaneo. A que
sto proposito io vorrei osservare che 
gli investimenti americani all'estero 
stanno avvenendo in quota crescente 
con finanziamenti ottenuti sui mercati 
europei e che man mano che si crea 
un mercato europeo unificato le emis
s~oni sa~.'lC? sempre più. di questo 
tipo. Quindi il fatto che gh americani 
investano in Europa, non significa mi
nimamente che il capitale americano 
debba venire dagli Stati Uniti, nel 
senso finanziario del termine. Aggiun
go che ovviamente, per la capitalizza
zione degli interessi, il flusso attivo e 
quello passivo debbono pareggiarsi 
più o meno dopo quindici anni; 
l'esportazione di capitale crea mano a 
mano dei crediti ed a un certo punto 
il .P~l degli i!lteressi. su eµ e~si e~a
glia I esportazione dei cap1tah. Quindi 
non sarei così ottimista sulle nostre 
bilance dei pagamenti in confronto a 
quella degli USA, perché nella realtà 
noi non abbiamo alcun interesse nella 
svalutazione del dollaro e non potrem
mo reggerla. Infatti se noi comince
remo una politica internazionale di in
vestimenti, come può essere ragione
vole in relazione alle nostre esporta
zioni. e una politica di aiuti verso il 
Terzo Mondo, questo famoso disavan
zo americano si rivelerà nient'altro 
che un fatto contingente che viene so
vrastato dall'effetto contrario. 

Per. quanto riguard_a il meccanismo 
mondiale e la questione politica del 
Vietnam. le cose sono nettamente di
"stinte; perché mi sembra che gli USA 
possano finanziare se vogliono la guer
ra del Vietnam e risolvere il loro pro
blema della bilancia dei pagamenti 
semplicemente attraverso l'introduzio
ne. di nuç>ve imposte. Ora,. i~ fatto che 
n<?1 possiamo ricat~are_. d1c1amo così, 
gh Usa nel riguardi di una scelta di 
poHtica fiscale, può anche essere una 
nostra soddisfazione; ma la realtà è 
che attraverso l'attacco al dollaro, tut
to que_llo che possiaJDO fare è che gli 
USJ\ nducano il tasso d1 crescita del
la toro economia introducendo nuove 
impO~te. Supporre che attraverso que
sta piccola finestrella che. è l'operazio
n~ dollaro, noi si p<?s~a riuscire a mo
dificai;e eventi pohUCl come la guerra 
nel Vietnam mi sembra assolutamen
te i~isorio. 'Se noi vogliamo influire 
sugli USA per il problema del Vietnam 
o per altri problemi, forse ci sono al
tri canali, tna questo canale a me sem-

bra che non esista neppure. Il risulta
to invece potrebbe essere la deflazio
ne dell'economia mondiale ed in pri
mo luogo di quella dei paesi sottosvi
luppati e ciò secondo me sarebbe una 
grave e dolorosa operazione. Io appro
vo la Banca d'Italia e il Tesoro nel
l'aver sostenuto il dollaro e nell'essete 
riusciti a muoversi verso il nuovo mec
canismo mondiale dei pagamenti, pro
prio perché, questo, attraverso la crea
zione di una nuova moneta di riserva 
internazionale può risolvere il proble
ma drammatico della deflazione· cioè 
del pericolo che i nostri mecca'nismi 
economici non possano marciare in re
gime di pieno impiego, semplicemente 
per le insufficienze del sistema dei pa
gamenti internazionali. Proprio non ca
pisco che soddisfazione ci sia, con tut
ti gli ostacoli che già esistono al pieno 
impiego. ad aggiuncercene uno nuovo 
inventato da noi e per alcuni poi chia· 
malo di sinistra - perché adesso c'è 
una nuova scoperta che desiderare la 
rottura del dollaro sia un'operazione 
di sinistra -. 

Il mio augurio è che gli Stati Uniti 
non facciano la guerra, ma il discor
so sulla bilancia dei pagamen~ è diver
so; la bilancia dei pagame:oti degli 
USA sta bene come sta: il miliardo di 
disavanzo, a me fa comodo; non vedo 
che gusto ci sia a toglierlo. Se voi di
te che dobbiamo .limitare gli investi
menti americani in Europa pèr evita
re una situazione monopolistica sono 
perfettamente d'accordo; ma questo 
non centra, si può fare con una serie 
di altre m.isure, ~ ogni specie; si può 
ad esempio abohre l'esonero fiscale 
per gli investimenti esteri. 

Quindi io sono decisamente contra
rio ad attaccare il dollaro in particolare 
sono pericolosi gli attacchi speculativi 
cioè quei tipi di movimenti che non de'. 
rivano da una causa strutturale o con
giunturale, ma da una azione puramen
te speculativa. Se dovessimo dare un 
prem!o allo s~eculatore c;he. cere~. per 
1 suoi vantaggi o per ra~1om pohtiche 
di scardinare il meccamsmo costruito 
con tanta fatica, ciò sarebbe molto 
grave. 

MODERATORE - Mi pare che nes
suno, almeno finora, abbia auspicato 
l'attacco al dollaro. Allora, con chi ce 
l'avevi? 

FORTE - Con le tesi sostenute da 
certi giornali di sinistra. 

MODERATORE - E' stato detto 
poi, che l'argomento del deficit neU~ 
bilancia americana dei pagamenti non 
è rilevante rispetto al Vietnam e ri
spetto ad altri problemi politici inter
nazionali. Non sono d'accordo, perché 
questi problemi monetari vanno visti 
non solo come problemi tecnici ma 
in un'ultima analisi, vanno visti nei 
quadro globale di quella strategia di 
cui parlava Meldolesi, il quale giorni 
fa mi faceva osservare che in questa 
crisi della sterlina l'Inghilterra ha pre
so la decisione di ridurre ~li impegni di 
tipo militare e paracoloruale; e questo 
è un fatto positivo. In questa situazio
ne gli attacchi speculativi possono pro
vocare sconquassi.proprio perché la ba
se su cui oggi si fonda il sistema dei 
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ZoITAKIS 

GRECIA-NATO IL 
CONIGLIO DI RUSK 

PATAKOS E PAPAD<>POULOS 

A Ila conferenza atlantica di Bru
xelles gli americani probabilmen

te si ripromettevano un colpo magi
strale: quale notizia migliore, per ri
vitalizzare l'alleanza, se non quella del
la sconfitta dei colonnelli e della vitto
ria di re Costantino? Dean Rusk, pos
siamo scommetterlo, aveva già pronto 
il discorso d'occasione: qualcuno -
avrebbe detto - accusa l'America di 
indifferenza o peggio ancora di tolle
ranza verso i regimi poco puliti (non 
era il caso di precisare « fascisti » per 
non offendere i rappresentanti porto· 
ghesi); ebbene, ecco la prova del con
trario: la Grecia è ritornata libera e 
democratica. Rusk non avrebbe potuto 
aggiungere « il merito è della CIA », 
perché certe forme vanno salvate, ma 
gli altri avrebbero capito. E forse nes
suno avrebbe avuto il coraggio di obiet· 
tare che, in fondo, i generali al posto 
dei colonnelli non cambiavano di mol
to la sorte del popolo greco. Invece, 
dal cappello del prestigiatore è uscito 
il classico coniglio, che, nella fattispe· 
cie, era un re in fuga, in supersonica 
fuga. 

La riunione atlantica, di conseguen· 
za, non ha più fatto notizia, e solo 
la mossa finale di Fanfani, sulla sca· 
letta dell'aereo che doveva riportarlo 
a Roma, ha permesso di ricostruire i 
retroscena - in parte tuttora oscuri 
- di una crisi che, stando a indiscre· 
zioni giornalistiche, ha portato a un 
voto di maggioranza e a un voto di 
minoranza sulla questione greca. 

L'ASTROLABIO • 24 dicembre 1967 

CosTANTlNO A RoMA 

La lettera di Fanfani . Lasciando Bru
xelles, Fanfani ha fatto sapere di aver 
trasmesso una let11en al Segretario ge
nerale della NATO, Brosio, in cui, al 
di là delle formule diplomatiche, si 
chiedeva di discutere come sia compa
tibile con i prlncipi dell'alleanza - di 
democrazia e di libertà - la presenza 
di uno Stato fascista nell'organizzazio
ne. Naturalmente Fanfani ha usato ter
mini molto più cauti, chiedendo di 
« approfondire» la materia ed cvitan· 
do di citare esplicitamente la Grecia. 
Si può osservare che, usando simile 
cautela, Fanfani ha reso ancor più 
esplosivo il suo documento, proprio 
perché potrebbero sentirsene toccati i 
portoghesi. L'iniziativa Fanfani non 
avrà conseguenze pratiche immediate, 
anche se deposta formalmente nella riu
nione di martedl del comitato perma
nente atlantico. Mà non per questo 
perde la sua carica ai danni di una con-

ATENE: La prigione di A verolf 

suetudine dannosa : far finta che tutto 
sia in regola, nella grande famiglia 
atlantica, anche quando i regimi sono 
la negazione dello spirito e della lette· 
ra del trat tato, che invoca appunto li
bertà e democrazia come prindpi irri
nunciabili. Fanfani si attira le ire di 
tutta la destra italiana, ma finalmente 
ha messo in chiaro qualcosa di più con
creto di tutti i « piani Harmel » fin 
qui studiati per la cosiddetta revisione 
dell'alleanza. E ' una buona base di par
tenza per i « revisionisti », e c'è solo 
da augurarsi che il centro-sinistra ita
liano sia coerente e porti a fondo il 
dibattito, specie tenendo conto che so
cialisti e repubblicani non appaiono di
sposti a ingoiare il rospo ellenico. 

Stando alle indiscrezioni, in sede 
NATO le ostilità erano state aperte 
dalla Danimarca, che avrebbe addirit· 
tura minacciato di ritirare i propri 
rappresentanti da Bruxelles senza una 
dichiarazione di condanna del regime 
fascista greco. La tesi del « non in ter
vento » nelle questioni interne di un 
membro dell'alleanza è stata sostenuta 
da Rusk per l'America, e Brown per la 
Gran Bretagna si è accodato. Couve 
de Murville, il francese, non poteva 
dal suo punto di vista ammettere un 
precedente pericoloso per la posizione 
frondista che Dc Gaulle mantiene nella 
NATO e nel Mercato comune. I 
« grandi », per un motivo o per l'al
tro, han fatto lega. Fra le tesi dcl
i'« indifferenza » (condivisa dal segre· 
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tario generale Brosio) e quella della 
« condanna », sostenuta dalla Danimar
ca, si è inserita la proposta mediana 
caldeggiata dall'Italia, dalla Germania 
federale, dal Belgio e dall'Olanda per
ché nel comunicato finale si esprimes
se almeno la « preoccupazione » degli 
alleati per le vicende greche. E' su tale 
suggerimento che, a maggioranza, sono 
prevalsi gli americani bloccando qual
siasi giudizio. 

Due schieramenti. Se si fa il conto 
degli alleati, delle loro posizioni come 
sono filtrate, e dei legami di almeno un 
paio di paesi con la Danimarca (cioè 
Norvegia e Islanda), si dovrebbe de
durre che il voto sia stato di otto con
tro sette. Da una parte, cioè, si sa
rebbero schierati: USA, Gran Breta
gna, Francia, Canada (per i legami con 
inglesi e americani), la Turchia (una 
« gelida indifferenza » ), la Grecia con 
i suoi ministri più che imbarazzati, il 
Portogallo fascista, e il Lussemburgo a 
salvare la baracca. Dall'altra parte si 
sarebbero schierati: Italia, Germania, 
Belgio, Olanda, Danimarca, Norvegia, 
Islanda. Sono indiscrezioni, e non è 
improbabile che qualcuno abbia pref e· 
rito astenersi considerando la « preoc
cupazione » un termine troppo bene
volo. Quel che conta, in ogni modo, a 
parte l'esattezza del computo o l'incer
tezza circa una vera e propria vota
zione forll,lale, è il fatto che la NATO 
si è divisa su una questione importan
te, e che il precedente rivela una crisi 
salutare in vista del « rinnovo » del 
patto. Gli alleati non stanno più a 
bacchetta. 

Se poi si aggiunge che Fanfani ha 
chiesto agli americani di cessare i bom
bardamenti nel Vietnam come presup
posto al negoziato, buttando avanti 
un'altra volta la questione dei rappor
ti con Pechino, che il canadese Martin 
è stato ancora più esplicito sul Viet
nam, che la posizione francese è chia
rissima in proposito, che l'Olanda è 
vincolata da un voto parlamentare e i 
nordici (Danimarca, Norvegia, Islanda) 
sono per la tregua aerea, se ne deduce 
che anche su tale problema - non di 
pertinenza territoriale della NATO ma 
discusso nel « giro d'orizzonte » mon
diale - la frattura è apparsa netta. 

Il giornalista Brandt. Non si devono 
sopravvalutare tali contrasti, ma nem
meno vanno sottovalutati. Purtroppo 
esiste tuttora un senso di frustrazione 
in campo alleato, quello che ha fatto 
dire ironicamente a Brandt che da « ex 
giornalista » riteneva sorprendente un 
comunicato conclusivo capace di igno
rare la vicenda greca, sulle prime pa-
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gine di tutti i quotidiani. L'ironia di 
Brandt è comunque meglio del com
portamento incomprensibile del mini
stro degli esteri laburista britannico, 
Brown, strano personaggio a dir poco 
nel far da pompiere sulla Grecia e sul 
Vietnam (cioè a spegnere le proteste) 
con tesi americane sulla « non inter
ferenza » riguardo ad Atene e ancora 
capace di arrabbiarsi con Ho Ci-minh 
quando si parla dei bombardamenti. 
Brown è più « legittimista » di Wilson 
su tali argomenti, e c'è da sperare che 
le voci di una sua rottura ~col primo 
ministro lo tolgano definitivamente dal
la direzione del Foreign Office. 

La paura de: cc nasserismo •. L'ar
gomento principe degli americani, tor
nando alla Grecia, è quello del possi
bile « nasserismo » dei colonnelli di 
Atene, ed è anche la tesi della destra 
italiana non dichiaratamente fascista. 
In parole povere gli Stati Uniti temo
no che i colonnelli di Atene, per pro
getti originari o perché inviperiti dalle 
attività della Centrai lntellzgence 
Agency in favore di Costantino, sba
racchino il bastione NATO nel Medi
terraneo orientale. E' la stessa paura 
che ha fatto correre l'inviato di John
son, Cyrus Vance, e il segretario atlan-

tico Brosio in Turchia e in Grecia du
rante la crisi cipriota. I turchi erano 
già alla « politica del sorriso » nei con
fronti di Mosca a causa di Cipro, e 
solo la umiliazione dei colonnelli di 
Atene li ha fermati. Però i turchi te
mono che i risentimenti vuoi dei co
lonnelli vuoi dei generali ellenici siano 
tali da mandare a monte il compro
messo di Cipro, e in conferenza atlan
tica hanno fatto sapere che un ritorno 
di truppe greche nell'isola provoche
rebbe lo sbarco cui avevano rinunciato 
in extremis. 

La mossa di Costantino, chiaramen
te collegata alla perdita di prestigio dei 
colonnelli nella crisi cipriota e al si
luramento di Grivas (concorrente di 
Papadopulos ), rilancia sul . tavolo di 
Johnson una patata bollente: Cipro, 
le velleità dei militari greci e quelle 
opposte dei turchi. Dove sta di casa 
il presunto Nasser, ad Ankara o ad 
Atene? La carta Costantino poteva es
sere controllata se giocata bene, ma è 
stata giocata male: non c'è più soltanto 
un re da rimettere sul trono, ma il 
pericolo che la casta militare ellenica 
cerchi la propria compattezza in un mo
vente nazionalistico, e che di conse
guenza sia i greci sia i turchi - a 
seconda delle protezioni o degli ingan
ni - finiscano col fare la fronda. Il 
tutto avviene mentre si agita lo spet
tro della presenza navale sovietica nel 
Mediterraneo. La situazione non è ro
sea per Johnson, e la NATO si rivela 
un bel pasticcio. Rusk è tornato « stan
co » da Bruxelles, e triste per non 
aver potuto pronunciare il suo discor
so in onore di Costantino e della « li
bertà ». 

LUCIANO VASCONI a 
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LONDRA-MEC 

la fine 
di un equivoco 

L a storica riunione di Bruxelles 
si è chiusa, come ha scritto a tam

buro battente l'Evening Standard lon
dinese nella stessa serata del voto, con 
il risultato di cinque a uno in favore 
di Londra. Tuttavia Londra rimane 
fuori del Mec. E' come dire che il 
campo di gioco è stato squalificato. Un 
giornalista italiano, al seguito di Fan
fani, aveva scritto poche ore prima: 
« Questo non è più il Consiglio del 
Mec, sembra il Consiglio di sicurezza 
dell'ONU ». Infatti anche a Bruxelles 
le decisioni devono essere unanimi per 
venire applicate, ed è bastato il « no » 
francese perché i negozati con Londra 
subissero il secondo, pesante veto gol
lista: prima contro Macmillan, ora con
tro Wilson. 

Gli inglesi, in tutta la vicenda, han
no ostentato la flemma che li contrad
distingue. Se l'aspettavano, e, in fon
do, non ponevano eccessiva fiducia 
nella « storica » riunione, tanto meno 
nella fermezza dei « cinque ». I « cin
que » hanno tuttavia avuto il merito, 
a quanto pare per insi~ten~a ~taliana, ~ 
imporre un voto, e di chiarire pubbli
camente che Italia, Germania federale, 
Belgio, Olanda e Lussemburgo sono 
favorevoli all'ingresso britannico. Una 
dichiarazione di buone intenzioni, ma 
non ancora un programma d'azione. La 
fine di un equivoco (il tentativo di 
chiudere a Bruxelles con un « accordo 
sul disaccordo » ), ma non la fine degli 
altri equivoci e delle incertezze che ora 
stanno davanti ai «cinque». 

Che fare? Il classico « che fare? » è 
ora la domanda senza risposta. Se i 
« cinque » fanno veramente blocco, e 
trattano in gruppo l'adesione inglese 
(senza ottenerla ma facilitandola), ri
schiano di provocare l'uscita della Fran
cia. Forse varrebbe la pena tentarlo, 
« vedere » il gioco di De Gaulle e sco
prire se bluffa. La Francia aveva mi
nacciato lo sfasciamento del Mercato co
mune, se i « cinque » avessero adottato 
la guerra fredda nei suoi confronti. 
Ma la Francia ricava notevoli vantaggi 
dal Mec, specie in campo agricolo. E' 
possibile che l'intransigenza gollista sia 
tale da arrivare alle estreme conse
guenze? 

Il fatto è che nessuno lo sa, e molti 
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lo temono, a cominciare dagli inglesi, alla Germania federale e all'Italia (a 
i quali non desiderano affatto entrare parte il piccolo Benelux). Prova di 
in un Mercato comune privo della saggezza da parte inglese, che i « cin
Francia. Gli inglesi si sono detti molto que amici » dovrebbero rispettare. 
soddisfatti della presa di posizione dei Londra sa che le « alternative » so
« cinque», ma in privato hanno già no pericolose: un'Europa troppo pic
fatto conoscere di non attendersi, e di cola diventa troppo debole, sia nei 
non desiderare, il naufragio del Mec. confronti dei sovietici che degli ame
Di qui la loro flemma, che sembra ricani. Non pare questo lo scopo di 
quasi un invito ai « cinque amici » a Wilson, malgrado le « relazioni specia
non essere più realisti del re. li » fra Inghilterra e America. Quindi 

La Gran Bretagna, e del resto la,,.. niente ricatti: né minacce di marciare 
Germania federale - e perfino l'lta- verso Est né minacce di imbarcarsi ver
lia -, sanno che l'economia inglese so le coste americane. Chalfont disse 
deve ancora rafforzarsi prima di sbar- quel che doveva dire, e andò male. 
care sul continente. Le vicende della Wilson lo ripetè in termini più diplo
sterlina sono troppo recenti per con- matici, e non bastò. Adesso si tratta 
sentire illusioni. E' vero che la svalu- di fare qualcosa. E, per Wilson, di 
tazione è stata un passo per favorire dimostrare che è realmente convinto 
l'ngresso inglese, ma De Gaulle - e quando dice che vuole una Europa più 
altri senza dirlo apertamente -:--:- pre: grande perché sia anche più indipen
feriscono aspettare che la med1cma di dente (dall'America). 
Wilson si riveli efficace, sia, cioè, una 
buona medicina. l . Va. • 

« Negoziati, poi risultati ». L'on 
Fanfani è stato abbastanza realistico 
con la sua formula, sin dall'inizio dei 
conversari di Bruxelles, che può essere 
sintetizzata: « negoziati, poi risultati ». 
Cioè prima si tratta di verificare come 
inserire Londra nel Mec, in quale mo
mento, con quali reciproche garanzie; 
poi di concludere in un lasso di tempo 
che permetta: 1) agli inglesi di entrare 
con una situazione economica genera
le più solida; 2) ai «sei» di accettare 
l'ingresso senza la paura di importare 
una crisi. 

Il dilemma è sapere se i negoziati 
debbono essere, appunto, una sfida al
la Francia (cioè condotti a gruppo, a 
« cinque )> ); oppure se non sia me
glio che ciascuno dei « cinque ami
ci », come li ha definiti il Foreign Of
fice la sera del voto - e del veto -
di Bruxelles, agisca separatamente, con 
contatti bilaterali in direzione dell'In
ghilterra. Mentre scriviamo, i « cin
que» si stanno consultando, e non è 
chiaro che cosa intendano fare. Ma. 
dall'aria che tirava, i « cinque » non 
erano concordi e non si nascondevano 
la paura di rompere con la F rancia. 

Gli inglesi (Wilson e il Foreign 
Office) hanno avuto l'accortezza di non 
ritornare, nel momento delicato del 
cinque a uno, sulle « alternative » al 
Mec che avevano minacciato per bocca 
di lord Chalfont e dello stesso Wilson 
Hanno detto che aspetteranno ancora 
una risposta dei« sei», sia pure tramite 
i buoni uffici dei « cinque ». E' la con· 
ferma di quanto osservavamo dianzi: 
che Londra non desidera entrare in 
un Mec sfasciato, in un'Europa ridotta 

DE GAULLE: il no 

FANFANr: uno dei 5 s) 
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ALGERIA 

f. ARMA EFFICACE 
Il braccio di ferro nell'Algeria post-ben

belllsta che opponeva da due anni gli uo

migjtdell'• efficaclté • a quelli ancora lega

ti alle suggestioni del • socialismo delle 

origini • è giunto al suo limite critico. 

Nella zona di Bllda Boumediene ha stron· 

cato sul nascere l'azione di forza di 

quella parte dell'esercito che non condi

vide il culto dell'efficacia nel quale gli 

uomini del • 19 giugno • tentano di lm· 

mergere la realtà politica algerina. La 

fredda soclallUI dell' • état-patron • può 

aver vinto questo round. Ma le due anime 

del socialismo algerino continueranno pro· 

babllmente ad opporsi ancora. L'Algeria 

benbellista non è del tutto morta. 

TAllAll Za111 BoUMEDrE.""'E 

11 conflitto resta aperto. Da un lato 
i «centralisti», gli uomini che con 

facile e comoda approssimazione (dato 
che è estremamente difficile e pericolo
so dare una definizione « europea » al
le forze che si muovono all'interno del
la realtà algerina) si usa ormai definire 
i « tecnocrati », e dall'altro i « puri » 
dell'autogestione, i fautori di un socia
lismo duro, quelli che oseremmo chia
mare gli « uomini del ritorno alle ori
gini» della rivoluzione algerina (quan
do le scelte di un socialismo romantica
mente egualitario e decentrato sorge
vano spontanee nel corso della lotta 
armata del fellah-partigiano). Tra que
ste due eterne componenti dell'Algeria 
post-rivoluzionaria si è venuti ancora 
una volta ai ferri corti e si è minaccia
to di gettare il Paese nel pozzo, sangui· 
noso di una guerra civile. 

Per comprenlere con più chiarezza 
quello che realmente si muove nella 
contorta realtà dell'Algeria d'oggi, a 
cinque anni dalla fine della lotta arma
ta ed a due anni dal putsch che esau
torò Ben Bella, occorre fare una preci
sazione. Si usa dire delJ'Algeria post
benbellista che la linea di demarcazione, 
la « frattura politica ,. tra le forze che si 
agitano (a volte, come in questi giorni, 
fino al limite della lacerazione violen
ta) all'interno della classe dirigente al
gerina, è rappresentata dal momento 
sia ideologico, che politico. che _econo-
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mico dell'autogestione e che attorno 
a questo connotato essenziale della real
tà politica del Paese si scontrano una 
«destra» e una «sinistra», l'una per 
l'affossamento, l'altra per la difesa ad 
oltranza di questa « esperienza-test del 
regime» (cosl Le Monde di lunedl scor
so definis(e l'autogestione). Il discorso 
è abbastaòza noto: da una parte -
come abbiamo già parzialmente spie
gato nello scorso numero dell'Astro
labio - i ministri-tecnocrati cresciuti 
nel culto della produttività, di un so
cialismo astratto privo di ogni venatura 
romantica e populista e completamente 
immerso nella logica dell'étal-palron, 
formatisi o durante i lunghi anni di 
preparazione ideologica nello Stato 
Maggiore dell'esercito delle frontie
re o nel contatto con gli interlocuto
ri francesi (ma dimentichiamo la Fran
cia della tecnocrazia gollista) nel corso 
delle negoziazioni sia precedenti che 
postcedenti l'indipendenza (citiamo a 
questo proposito due frasi pronunciate 
dal ministro dell'interno Medeghri e da 
quello dell'industria Belaid Abdessa
lam. « 11 socialismo non significa anar
chia, improvvisazione, incapacità e di 
conseguenza povertà. E' invece un mez· 
zo per aumentare la produzione a pro
fitto dcl paese ,. affermava Medeghri 
nel maggio '66 su Jeune Afrique. « L'au
togestione non ~ una realtà ideologica 
ma deve essere una realtà economica• 

ha ribadito Abdessalam la scorsa esta
te). Dall'altro i sostenitori di un ben
bellismo senza Ben Bella, i fautori di 
un socialismo che affonda le sue radici 
nelle scelte spontanee dell'autogestione 
più sensibili ai momenti ideologici del: 
la rivoluzione algerina che a quelli eco
nomici. In questo fronte gauchiste si 
raggruppano le forze sindacali CUGTA), 
quelle studentesce (UNEA), i giovani 
ufficiali usciti dalle accademie militari 
dei paesi socialisti e i vecchi htaquisards 
dell'interno come l'ex capo di stato 
maggiore Tahar, Zbiri o capi Willaya 
come « Saut el Arab » « Si Hassan ,. 
e Mohand U El Hadj (tutti e tre fa
centi parte del comitato di coordina
mento dell'FLN installato~i all'indoma
ni del 19 giugno '65 ed esautorato pochi 
giorni fa da Boumediene. Mohand U El 
Hadj partecipò anche, nel '63, alla fase 
iniziale della rivolta kasila di Ait 
Ahmcd). 

Ma anche all'interno di questi due 
gruppi antagonisti che giocano il duro 
braccio di ferro che deciderà della sor
te della rivoluzione algerina, si muo
vono diverse realtà. Quella che potrem. 
mo chiamare la « gauche pura », nella 
sua dimensione militare (non dimenti
chiamo che il principale protagonista 
della scena algerina è ancora l'esercito) 
nasce dalla convergenza di due compo
nenti culturalmente e anagraficamente 
diverse: quella dei vecchi maquisards 



dell'interno e quella dei giovani uffi
ciali raggruppati intorno al Commis
sariato politico dell'ANP (Armée Na
tionale Populaire) e al settimanale dello 
esercito El Dieich, che provengono dal
le scuole militari dei Paesi socialisti. 
La « gauche tecnocratica » a sua vol
ta è presente nella realtà militare alge
rina attraverso quelli che Yves Cuau 
su Le Figaro del 18 dicembre scorso 
chiam3 « la guardia di ferro del co
lonnello Boumediene », gli ex ufficiali 
dell'esercito francese tra i quali Abdel
kader Muolay e il comandante Zergui
ni, i « cervelli )> del rnini:;tero della di
fesa, e il comandante Slimane Hoffman, 
capo dei reparti corazzati (i primi due 
provengono dalla sruoh di cavalleria 
dell'esercito francese di Bou Saada, 
Hoffman, ex capitano in Indocina, pro
viene dall'Accademia di Saint-Cyr). 

Due sinistre. Precisato ciò è quindi 
estremamente inesatto parlare di una 
« destra » e di una « sinistra » algerina. 
Le due forze antagonistP. i protagoni
sti di questo braccio di ferro che dura 
ormai da più di due anni (scrivevamo 
su Il Ponte, ad un mese dal colpo di 
stato antibenbellista del giugno '65: 
« il putsch ha espresso in un coacervo 
non bene amalgamato di opposte ten
denze politiche l'ambiguità cultrale del
l'Algeria a cavallo tra Africa araba ed 
Europa, tra cristallizzata ortodossia isla
mica e Islam come culhua nazionale
popolare in continua evoluzione, tra 
Stato sociale e socialismo largamente 
popolare e democratico ») risultano ab
bastanza chiaramente collocato all'in
terno di una stessa dimensione politica 
che, se non può essere considerata so
cialista tout court, è ciononostante ob
biettivamente inserita nelle grandi li
nee, sia pure contorte e a volte con
fuse, di un discorso politico ideologico 
che punta verso sbocchi di tipo socia
lista. E' perciò più logico parlare di 
due componenti che si <;contrano allo 
interno di uno stesso embrionale con
testo politico, piuttosto che di una gau
che impregnata di suggestioni fanonia
ne e di una « destra » la quale, in nome 
dell'elficacilé, tenta di comprimere le 
spinte dell'autogestione frenando cosl 
la spinta egualitaria della rivoluzione 
algerina. 

Sottosviluppo ed • efficacité •. «Ef
ficacia », « état- patron » da un lato, 
quindi, e «autogestione», socialismo 
largamente popolare (anche se confuso 
e molte volte improduttivo} dall'altro. 
In fin dei conti l'Algeria post-rivolu
zionaria soffre, in maniera macroscopi
ca, per una malattia propria di larghe 
zone dcl Terzo Mondo: l'antagonismo 
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tra « volontà » e « possi,bilità », tra mi
to rivoluzionario e realtà. La vita po
litica di molti paesi neoindipendenti, è 
costretta infatti nell'antaPonismo tra le 
legittime aspirazioni verso un sociali
smo « a tappe bruciate » {specie in 
quelle ex colonie che hanno acquisito 
l'indipendenza attraverso lunghi anni 
di lotta popolare contro le metropoli) 
e la palude vischiosa del sottosviluppo, 
dalla quale, appunto, deve forzata
mente uscire se intende inserirsi , con 
probabilità di successo, in una prospet
tiva socialista. Da questo drammatico 
antagonismo nascono le ragioni della 
componente tecnocratica del socialismo 
algerino. Ma a volce la via, in parte 
obbligata dell'elficacité rischia di crea
re nel corpo politico del Paese quelle 
isole di tecnocrati puri che, prendendo 
logicamente in mano le leve economi
che più importanti dello stato, rischia
no di dimenticare le ragioni ideali di 
una rivoluzione (l'autogestione per quel
lo che riguarda l'Algeria), di credere 
sempre più al mito di una fredda pro
duttività toul court e di restringere la 
strada verso futuri sbocchi socialisti 
del paese. ( « Belaid Abdessalam, mi
nistro dell'energia e dell'industria, non 
si sente toccato dall'accusa di immobi
lismo. E' uno dei personaggi più po
tenti e più contestati del regime. Con 
il petrolio, il gas e tutti gli investimen
ti industriali, tiene in mano la chiave 
dell'avvenire dell'Algeria. Raggruppan
do intorno a sé tutti i giovani tecno
crati, s'è eretto a vigoroso promotore 
di un capitalismo di stato desideroso 
d'efficacia e di rendimento» scriveva 
L'Express dcl 19 novembre scorso). E 
sono queste le ragioni della « gauche ». 
Intorno a questa contraddizione si è 
sviluppata la lotta politica algerina fi
no alla sua ultima esplosione violenta. 

li socialismo dell' .. ~tat-patron ... 
Gli uomini dell'efficacité, quelli che 
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hanno vinto questo sanguinoso round 
con la romantica durezza socialista de
gli uomini dell'autoge1t!one, si presen
tano in realtà oggi cli fronte all'Alge
ria, dopo due anni di esercizio del po
tere (dal putsch del giugno '65), con un 
bilancio in parte positivo. « Due anni 
non permettono nessun miracolo e, del 
resto, noi abbiamo rinunciato alle so
luzioni miracolose » scriveva il primo 
novembre scorso il quotidiano ufficio
so El Moudjahid. Ma non ostante que· 
.sto prudente linguaggio non si può 
dire che qualcosa non sia stato fatto. 
Oggi, infatti, l'Algeria può vantare 1,7 
miliardi di franchi di riserva. La pro
duzione petrolifera, che nel gennaio '62 
era di 22 milioni di tonnellate, è sali 
ta attualmente a 40 milioni e nel 1970, 
secondo calcoli di previc;ione, raggiun 
gerà i 60 milioni. Gli accordi pe· 
troliferi stipulati nel '65 con la Fran· 
eia offrono al paese crediti di due mi
liardi di franchi in cinque anni. E an
cora: la costruzione del complesso mec
canico di Costantina che entro un anno 
dovrebbe produrre 5000 trattori e 9000 
motori; la produzione del minerale di 
ferro che oggi sorpassa quella prece-
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dente, la nazionalizzazione delle minie
re (maggio '66); la formazione di 400 
ingegneri in due anni e di mille tecni
ci del petrolio. Ma dalla nazionalizza
zione delle miniere ( « abbiamo posto 
termine ad un anacronismo incompa
tibile con la nostra sovranità e con la 
via socialista che abbiamo scelto » di
chiarava Boumediene in quell'occasione) 
al divieto alle banche straniere in Al
beria di svolgere operazioni con l'este
ro, monopolio di Stato. cioè, su tutte 
le operazioni finanziarie con altri Pae
si (Novembre '67), dal decreto legge 
che assicura allo Stato il controllo eh 
tutte le compagnie di assirurazione ope
ranti in territorio algerino (sempre de7 

il presidente 
e il pescecane 
11 capo del governo si tuffa e scom

pare. E' accaduto In Australia a Ha
rold Holt, un • patito • della caccia 
subacquea. Naturalmente la notizia 
non deve spingere all'umorismo ma
cabro. Non si ride sulle disgrazie al
trui . E' però lecito immaginare o come 
deve aver reagito mezzo mondo pen
sando non a Holt ma a chi, In vari paesi. 
si vorrebbe veder dedicato ad attività 
subacquee. I greci, per esempio, po
trebbero augurarlo al colonnello Pa
padopulos. e gli esempi sono Infiniti. 
Notizie del genere, In altre parole, sol
lecitano alla cattiveria, e se si vuole 
al qualunquismo (perché non è con lo 
sport subacqueo che possano risol
versi I problemi scottanti). 

Gli americani, che sono patiti di 
sondaggi di opinione, potrebbero ap-
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maggio '66) alla volontà di riorganiz
zare e strutturare in senso organico il 
partito (nel discorso del 1 novembre 
di quest'anno, Boumediene sostiene che 
il '68 dovrà essere «l'anno del par
tito »), la componente « centralista », 
« tecnocratica », del 19 giugno » an
tibenbellista ha operato una serie di 
aggiustamenti in senso « social-accen
tratore » nella realtà algerina (l'état-pa
tron del quale abbiamo parlato, affiora 
con insistenza negli atti ufficiali della 
Algeria post·Ben Bella) che hanno sem
pre di più limitato lo spazio ideologico 
e politico dell'autogestione. 

La contestazione sotterranea. Da 
questo stato di cose, ai « ferri corti » 
della settimana scorsa il passo è stato 
hreve. A El Affroun i « mig » gover
nativi hanno sgominato le colonne blin
date insorte in nome del « socialismo 
puro e duro » dell'autogestione Ma 
Zbiri ed altri uomini della « gauche » 
sembrano essersi rifugiati sulle mon
tagne ciò può rappresentare forse an
cora un pericolo per l'Algeria del fred
do socialismo dell'eflicacité, anche se 
l'evolversi della realtà a leerina ha fi
nora dimostrato come le opposizioni 
armate siano destinate all'insuccesso 
(l'esperienza della rivolta kabila di Ait 
Ahmed insegna). Ad Algeri è rimasto 
Oumeziane con Ja sua UGTA che ha 
finora cercato di contrastare il passo 
all'avanzata dell'état -patron. Sono ri
maste le sottorranee energie contcsta
tive di giovani ufficiali. Le nostalgie 
benbelliste degli studenti. E i sordi 
rancori delle campagne autogestite Tut
to potrebbe ricominciare daccapo. 

ITALO TONI • 

profittare della triste notizia per lan
ciare un • Gallup • su scala mondiale. 
Non è detto che non lo facciano, spe
cie awiclnandosi la campagna eletto
rale. Si tratta di fare una lista di gros· 
si personaggi e domandare al pubblico 
se siano o non adatti alla pesca sub
acquea. SI può star certi che ne ver
rebbero fuori delle belle, sia In chiave 
anticomunista (è owlo) che in chiave 
anti-Johnsoniana. 

Per Il momento, come spesso acca
de, sul morto si intavolano discussioni 
a proposito di altri morti . In Australia, 
per la cerimonia funebre. convengono 
I capi del paesi impegnati nella guer
ra vietnamita. Un funerale tira l'altro. 
Questo. almeno, se verranno ascoltati 
i propositi dei generali sud-vietnamiti . 
Speriamo di no. A rappresentare Sua 
Maestà è andato In Australia anche 
Wllson, cui si attribuiscono suggeri· 
menti meno Insensati. Johnson. dal
l'Australia, farebbe un salto in Sud
Vietnam, ma il programma è segreto: 
troppi squali nel Pacifico. 

• 

PORTOGALLO 

il regime 
si tinge di rosa 

D opo lo scandalo dei « balletti 
rosa», che ha coinvolto la haute 

del regime di Lisbona, provocando una 
crisi nel governo e ai vertici dell'indu
stria e della finanza, S:ilazar non ha 
perduto tempo a scatenare un'ondata 
repressiva per mettere a tacere il mal
contento generale e le denunce delle 
opposizioni : dai quartieri popolari, la 
gente scampata al castigo della recente 
alluvione - la stessa gente per la qua
lt' il dittatore aveva rifiutato l'interven
to della Croce Rossa internazionale -
è stata improvvisamente trasferita ai 
campi profughi; e i leaders dell'oppo
sizione, i pochi ancora in circolazione, 
affidati alle cure della Pide. la peggio
re polizia politica del mondo, la più 
« :.cientifica ». 

Evidentemente la censura non pote
va bastare; d'altra parte grazie ad al
cuni giornalisti stranieri le notizie era
no filtrate all'esterno, già se ne erano 
impadronite le antenne di « Radio 
Portual Livre » e di « A Voz da Li
berdade ». Se l'ex ministro della giu
stizia Antunes Varela, dopo le dimis
sioni, avrebbe prima o poi accettato 
di dimenticare la vicenda in cambio di 
un ben remunerato incarico di fiducia, 
tutt'altro sarebbe stato l'atteggiamen
to dei « sovversivi »: l'avvocato Ma
rio Soares, l'amico di Nenni, Erlander, 
Wilson, già ai tempi del delitto Del
gado aveva dimostrato di essere pron
to a sfidare il regime, la Pide, attri
buendo direttamente a Salazar tutte 
le responsabilità palesi ed occulte del-
1' assassinio. 

Quarant'anni d i Salazar. L'azione re
pressiva, come la corruzione e l'intri
go, è da quarant'anni l'arma migliore 
del dittatore portoghese: diversamen
te nel lontano '34 non avrebbe potuto 
sbarazzarsi dell'opposizione operaia -
quasi tutti i dirigenti sindacali finiro
no i loro giorni nel « campo della mor
te» dell'isola di Tarrafal -, nel '36 
imporre l'alleanza con il ribelle Fran
co quando il sentimento popolare sta
va dalla parte della Repubblica, nel 
'40-'44 il sostegno ai nazisti - u-boot 
e mercanzie - quando l'opinione pub
-blica stava con gli Alleati, nel '61 la 
avventura della guerra coloniale, e, a 
partire da sempre, la svendita del ter
ritorio e dell'economia nazionale . 

L'Assemblea nazionale, eletta da po.. 



co più di 1 milione di prescelti su 5 
milioni di cittadini in eÌ:à di voto, è 
del resto lo specchio fedele del siste
ma: su 1.30 deputati, oltre 50 rappre
sentano direttamente la Pide, la Ligiao 
Portuguesa, la GNR, la PSP - le 
quattro polizie - e l'esercito; gli al
tri la CUF, il più grosso monopolio 
industriale, e i diversi gruppi, finan
ziari che fanno capo alle banche Espi
rito Santo, Bumay, Nacional Ultrama
rino, do Atlantico, Fonseca Santos e 
Viana, do Alentejo, da Agricoltura, de 
Lisboa e Açores. 

Dal '26 ad oggi sono oltre centomila 
i portoghesi che hanno patito il car
cere, la deportazione, milioni quelli co
stretti all'esilio o all'emigrazione (se
condo le statistiche ufficiali 327 .328 
negli ultimi 6 anni, pari al 40 per cen
to del tasso di natalità annuo); e di 
fronte ad un reddito pro-capite infe
riore ai 250 dollari annui, un'alimen
tazione quotidiana inferiore a 2.400 ca
lorie, una mortalità infantile quattro 
volte superiore alla media europea (90 
per mille nati), un grado di anafabeti
smo pauroso ( 42,5 per cento), stanno 
la favolosa ascesa dei profitti netti ( ol
tre 500 milioni di escudos in un anno; 
l'escudo uguale 22 lire) e dci capitali 
e delle riserve bancarie (quasi 5 miliar
di di escudos in un anno). 

Bilancio dell'« ordem » . Per Salazar 
quella forte è sempre stata la maniera 
più efficace di costringere il popolo 
portoghese a sopportare le disastrose 
economiche, sociali, culturali della sua 
politica di « ordem e progresso » e di 
« baluardo della cristianità e dell'Occi
dente ». E con il progressivo aliena
mento delle risorse e in certi casi an
che dell'integrità nazionale (nelle Az
zorre, Lages agli Stati Uniti, Flores 

alla Francia, Barlavento e Sotavento 
alla Germania Ovest, Ponta Delgada 
all'I berlant-Nato; sul territorio metro
politano le basi di Beja e Alverca alla 
Germania Ovest, quelle di Montijo, 
Espinho, Ovar e Pedras Rubras agli 
Stati Uniti, quella di Mero Martins al
l'Iberlant-Nato), Salazar si è posto in 
grado di far fronte al costo crescente 
della guerra coloniale che con i suoi 
18.059 milioni di escudos già assorbe 
il 42,6% della spesa totale. 

Il bilancio del salazarismo è il se
guente, grosso modo: le piriti di S. 
Domingos, l'oro di Jales, il volframio 
di Panasqueira, l'uranio di Urgeiriça, 
appartengono ormai agli inglesi; il fer
ro di Moncorvo ai tedeschi; le piriti 
di Aljustrel e i carboni di Pejao ai bel
gi; lo stagno e il manganese agli sta
tunitensi; il volframio di Borralha ai 
francesi. Stranieri sono i telefoni, i te
legrafi, le comunicazioni internazionali 
fMarconi), i trasporti pubblici (Car
ris), la flotta petroliera (Soponata), le 
apparecchiature elettriche (Standard, 
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Generai Electric, Siemens, Philips), il 
cemento di Secil e di Cibra, le raffi
nerie della Sacor, derivati e oli mine
rali (Shell, BP, Mobiloil, Standard Oil, 
il materiale rotabile ferroviario (Sore
fame), i concimi chimici (Sapec, Petrol
quimica), i pneumatici (Tyre Rubber e 
Firestone), e via di seguito, compre
so il tradizionale settore del sughero. 
Per non parlare delle favolose sven
dite d'oltremare, quasi 1'80 per cento 
ripartito tra nordamericani, tedes~i e 
francesi. 

In compenso, Salazar ha ottenuto 
di sfidare impunemente l'ONU, come 
nel caso dell'ultima risoluzione di con
danna al suo aiuto ai merèenari con
golesi, e di dotare le sue truppe co
loniali di napalm made in Usa . aerei 
ed elicotteri nordamericani e tedeschi, 
carri leggeri tedescM e francesi, jeeps 
« Willv » nordamericane e « Austin
Gipsy ·» inglesi, camion « Berliet » 
francesi. 

Le benedizioni di Fatima. La repres
si~ne, si è detto, è il toccasana impie
gato da Salazar per governare il popolo 
portoghese. Ma anche le complicità 
esterne contano qualcosa: Paolo VI, 
per esempio, in ve5te di pellegrino a 
Fatima, non ha mancato di benedire 
pubblicamente il dittatore cattolico as
solvendolo agli occhi dei suoi sudditi 
e, con un gesto nient' tffatto « conci
liare », di insignire di una onorificen
za vaticana il direttore della Pide, il 
maggiore Silva Pais, più noto come 
« la jen-a di rua Cardoso ». Eppure il 
vescovo di Porto Antonio Ferreira 
Gomes, è in esilio dal 1958, i preti 
africani in campo di concentramento, 
i giovani cattolici di « Pragma » alla 
Aljube, il leader cattolico Manuel Ser
ra nell'ergastolo di Peniche. 

Per quanto riguarda i Paesi dell'Al
leanza atlantica, di cui Salazar è par
tecipe, le responsabilità non soltanto 
morali, sono di gran lunga più pesan
ti: intanto, la presenza su territorio 
portoghese di basi destinate, come sot
tolineato a suo tempo dal « Die An
dere Zeitung » - un giornale non so
spetto - a « sconsigliare la rivolta 
contro la dittatura>), e poi l'acquie
scenza dimostrata per l'impiego dello 
armamento-Nato nella guerra coloniale, 
una guerra di sterminio che non ha 
nulla da spartire con gli scopi difensivi 
dell'Alleanza. A meno che i signori ge
nerali non condividano la tesi del mi
nistro della marina di Salazar, il quale, 
nell'aprile scorso a Lisbona, ebbe modo 
di ribadire dinnanzi alla Commissione 
permanente Nato «l'importanza delle 
colonie portoghesi nel quadro dell'Al
leanza». 

ARRIGO REPETTO • 
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ARMAMENTI 

mega morti 
al calcolatore 

E I optmone diffusa a Washington 
che il licenziamento di McNa

mara sia da collegare in ogni caso con 
la sua opposizione alla realizzazione dei 
sistemi di difesa· antimissile, indicati 
rapidamente con la sigla ABM. Del 
resto tra l'annuncio del varo di una 
prima tranche dell'ABM e la liquida
zione del tecnocrate sono intercorsi 
poco più di due mesi. Di per sé è que
sto un elemento non privo di signi
ficato. 

Conviene, perciò, rifare le tappe del
la storia dell'ABM per cercare di ca
pire cosa il cambio di guardia al ver
tice della difesa statunitense può si 
gnificare. McNamara aveva sperato di 
giungere ad una qualche intesa con i 
sovietici prima di impegnare il suo 
paese in una nuova fase della corsa 
alle armi di cui si è già detto in altra 
occasione. Dall'est, nonostante un in
vito esplicito di Johnson a trattare, 
non è venuta risposta. Nelle ultime 
settimane, anzi, è giunta la comuni
cazione della messa a punto della bom
ba-orbitale. 

Johnson è alla vigilia di una cam
pagna presidenziale che si preannuncia 
particolarmente difficile per lui. C'è 
una marea di risentimenti che sembra 
trovare nel suo nome il punto focale. 
Il Presidente deve avvertire che il ri
schio di perdere le prossime elezioni 
è grosso. E' più che ragionevole pen
sare che non vorrà arrivare alla fase 
cruciale con un def ense gap sulle 
sp:ille, essendo scontato che, in ogni 
caso, dovrà accusare serie difficoltà col 
pasticcio vietnamita. 

Queste osservazioni ricorrono nella 
migliore stampa americana. Quale sia 
iJ loro peso specifico o, meglio, quale 
sarà alla vigilia dell11 ,...,nsultazione po-
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polare non si è certo in grado di pre
vederlo. E' proprio vero che nelle de
cisioni politiche i soli calcolatori elet
tronici non bastano; è però cerco che 
la successione sequenziale delle vicende 
dcll'ABM consente di rilevare gli ele
menti di un gioco politico-militare uti
li a ricavare una logica. 

I costi del programma di difesa. 
L'inizio di questa storia si può collo
care verso la fine degli anni cinquanta. 
E' stato l'esercito americano a sugge
rire la realizzazione di un sistema di 
difesa antimissile; si proponeva di uri 
lizzare un missile, lo Zeus, come vet
tore chiave. Il sistema viene indicato 
« Nike-Zeus » e sarebbe stato pronto, 
nelle intenzioni dei proponenti, tra il 
'63 ed iJ '64. Il costo si sarebbe ag
girato sui dieci miliardi di dollari. 

Al generale Taylor, allora capo di 
stato maggiore, l'idea non piacque, né 
ad altri capi militari di buon peso. Le 
pressioni non si esaurirono in poco 
tempo, dati gli appetiti destati nella 
grande industria fornitrice di tecnolo
gia militare. Ma con gli anni si rive
lava inefficace lo Zeus come vettore 
antimissile e la prima mossa si esaur1 
prima di aver provocato gravi tensioni 
all'interno degli alti comandi. Lo Zeus 
era in grado di raggiungere e distrug
gere dei missili avversari a grande di
stanza dagli obiettivi, ma non di di
stinguere tra ordigni con testate nu
cleari ed altri con funzione di bersagli
civetta. 

Si passa cosl allo studio di mezzi 
di difesa più avanzati. Già nel novem
bre del '63 una rivista assai bene in
formata sulle questioni militari, Atr 
Force and Space Digest, scrive che il 
dipartimento della difesa stava studian
do un sistema di rifugi antiatomici che 
si sarebbero dovuti fare nel caso si 
decidesse di passare alla costruzione di 
un sistema di difesa. McNamara, nello 
stesso periodo, si rivela più preciso; 
dichiara che « non raccomanderà un 
programma antimissile se non accompa
gnato da un programma di rifugi da 
fallout radioattivo ». 

L'accenno non è casuale. Il Segre
tario di stato alla difesa fa sapere che 
ai costi di un sistema antimissile bi
sognerà aggiungere, qualora si intenda 
realmente metterlo in essere, quelli di 
un sistema di difesa civile (i rifugi). 
E' bene ricordare che in quel periodo 

. si ha conferma che i sovietici si ap
prestavano ad approntare attorno a 
Leningrado una difesa antimissile. Ne
gli alti quadri militari si rinfocola la 
questione e tocca ad Harold Brown, 
allora responsabile della ricerca e svi
luppo militare, precisare che costa me
no mettere a punto mezzi di offesa an
ziché i• relativi sistemi difensivi. I 
tempi per lo sviluppo di nuove armi 
di offesa sono più ridotti di quelli ne
cessari a preparare la difesa. 

Per proteggere 25 zone nevralgiche 
negli States occorrevano 14 miliardi di 
dollari; con la stessa cifra, obiettava 
Brown, si potevano sistemare nei loro 
silos 140 missili Minuteman o, alter
nativamente, 60 Polaris. Con molto 
meno si potevano studiare dei missili 
più sofisticati in grado di rendere inef
ficaci i più aggiornati ABM. 

Decresce la sicurezza nazionale. La 
logica di McNamara è già delineata. Fa 
studiare dai tecnologi lo stato dell'ar
te dell' ABM e gli dicono che è vulne
rabile, l'offesa disponendo sull'apparato 
difensivo dei vantaggi non eliminabili. 
Le assicurano altresl che i costi del-
1' ABM sarebbero proibitivi, oltre che 
inutili. Nel '64, di fronte ad una com
missione senatoriale, dichiara: « Sto 
facendo ogni tentativo per assicurarmi 
che si fa tutto il possibile per accele
rare lo sviluppo » dei mezzi di difesa 
ed offesa più avanzati. In questo non 
intende lesinare nulla. 

Nell'ottobre dello stesso anno su 
una rivista scientifica a grande tiratura 
Jerome Wiesner, ex-consigliere scienti
fico di Kennedy, ed Herbert York, di
rettore della ricerca militare con Eisen
hower, riassumono i termini della que
stione. Il loro lungo articolo, quasi un 
saggio, viene ritenuto la « summa » del 
pensiero di McNamara. I due sosten-



gono che un sistema di difesa antimis
simile è inutile; basta che il dieci per 
cento degli ordigni nucleari dell'avver
sario giunga a destinazione perché i 
danni siano pressoché irreparabili. E 
non si conosce il modo di evitarlo. 

Sono stati studiati dei rifugi anti
fallout, rivelano i due. Dovesse crearsi 
l'ABM, sarebbe necessario costruire 
tutto un insieme di rifugi in grado di 
difendere la gente non solo dalla ra
diazione ma anche dagli incendi e dal-
1 'onda di pressione. P<!r difendere le 
popolazioni che vivono in aree nevral
giche per l'economia e la sicurezza 
USA, bisognerebbe costringerle a vi
vere in regime paramilitare; porterebbe 
inevitabilmente ad una « distorsione ci
vile ». 

E concludono: « La corsa alle armi 
si trova ad affrontare il dilemma di 
una sempre crescente potenza mili
tare ed una parallelamente decre
scente sicurezza nazionale. E' nostra 
responsabile opinione professionale 
che questo dilemma non abbia so
luzione tecnica. Se le grandi potenze 
continueranno a cercare soluzioni sul 
terreno tecnico-scientifico, il risultato 
sarà di peggiorare la situazione. Il corso 
chiaramente prevedibile della corsa al
le armi è una spirale aperta verso 
l'oblio. » 

Il Segretario alla difesa, nel frat
tempo, ha fatto valutare al calcolatore 
elettronico quanti sarebbero i morti in 
USA in caso di attacco nucleare so
vietico. Sui 210 milioni di americani, 
quanti se ne prevedono per il 1970, 
149 milioni sarebbero mandati a mi
glior vita in assenza di difesa. La co
struzione di un ABM potrebbe ridur
re i morti a 78 milioni; il costo del
l'ABM sarebbe di 50 miliardi di dol
lari. La difesa permetterebbe di di
meZ2are le perdite umane, passando da 
149 « megamorti • a soli 78! Come si 
trattasse di formiche. 

Una commissione di esperti studia 
i rifugi; è diretta dal premio Nobel 
Eugene Wigner, un grande fisico un
gherese approdato negli Stati Uniti pri
ma della guerra per sfuggire ai fascisti 
del suo paese. Per creare un sistema 
di condotti sotterranei di 3 metri di 
diametro e venti centimetri di spesso
re, capaci di resistere ad una pressione 
almeno sette volte superiore a quella 
atmosferica, occorrono 38 miliardi di 
dollari. Le città con popolazione su
periore a 250- mila abitanti ne potreb
bero venire dotate. 

La gente dovrebbe abituarsi a vivere 
dentro i tubi sotterranei, avendo a di
sposizione delle cuccette e un'alta pro
babilità che un attacco atomico li la-
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scerebbe sopravvivere in un mondo ri
dotto in ceneri radioattive. 

L'ombrello sovietico. ì\{el messaggio 
inviato da Johnson al Congresso nel 
'65 a proposito delle questioni riguar
danti la difesa, cosl si diceva: « Ogni 
programma globale (di difesa) coste
rebbe diecine di miliardi di dollari. 
Non dovremo sottrarci a spese che sia
no giustificate dall'efficacia, ma non ci 
imbarcheremo affrettatamente in mas· 
sicci proarammi che non si concilino 
con queste esigenze. E' tuttavia chiaro 
che senza prore7.ione civile i program
mi di difesa si rivelano inefficaci nel 
salvare milioni di vite umane ... » 

E' una piena adozione della linea 
McNamara. A fine '65 Wiesner con 
altri avanza una proposta di moratoria. 
Americani e sovietici dovrebbero aste
nersi per un periodo di 3 anni dal 
prendere decisioni in merito alla rea
lizzazione di sistemi antimissili. E' un 
chiaro invito ai sovietici a trattare. Ora 
sono passati due anni, non è affiorata 
all'ufficialità notizia di contatti est
ovest su questo problema. All'inizio di 
quest'anno s'è registtato un viaggio 
Harriman a Mosca. Si dièeva che il 
diplomatico fosse andato a sondare i 
sovietici. Notizie incoraggianti non ne 
sono seguite. 

Con l'autunno si è fatto il punto. 
Oltre a difendere Leningrado con un 
ombrello nucleare, la Russia si appre
sterebbe a dotarne Mosca ed alcune 
zone strategiche della regione baltica. 
Emelyanov, il tecnologo militare so
vietico, scrive: « Il problema dei vet
tori antimissili è causa di molte discus
sioni fra gli scienziati americani. Se il 
Grande Business entra nel quadro, 
sarà difficile impedirne la produzione 
Dove si prospetta un vantaggioso affa
re nessun capitalista è capace di rinun
ziare ai suoi profitti ». 

La dichiarazione appare piuttosto 
sorprendente. Certo è il fatto che i ten
tativi di stabilire un ponte in vista di 
evitare una corsa all'ABM sono stati 
dai sovietici accolti con notevole ~ed
dezza. E' un dato sicuro che ad est si 
preoccupano di estendere il loro om-
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brello. Temono i cinesi, si dice; gli 
serve per annullarne la capacità offen
siva negli anni settanta. Ed è vero dato 
che l'ombrello non li mette al sicuro 
dall'offesa americana. 

Ma il loro rifiuto ha notevolmente 
indebolito McNamara che cercava di 
impedire lo scatto alla nuova fase del
la corsa alle armi. In America si è 
per ora deciso di creare un ABM leg· 
gero, ma notava giustamente l'Econo· 
mist che questo è da pensare solo come 
un primo passo. Le attività spaziali 
vengono a poco a poco ridotte di vo
lume e nella spesa, l'industria che ne 
dipende cerca nuovi contratti e nuovi 
programmi. L'ABM è un'ottima occa· 
sione; l'ombrello leggero si potrà dila
tarlo all'infinito. Una volta cominciato, 
sarà facile andare avanti. 

Visto in questa prospettiva il cambio 
della guardia al dipartimento della di
fesa non promette nulla di buono. Nes
suno si nasconde che se il pasticciac
cio vietnamita è il « panno sporco » ora 
sul tavolo, alla lunga scadenza assai 
più pericolo si prospetta il fronteggiar
si di due superpotenze impegnate al
l'ultimo dollaro (o rublo) nell'appre
stamento di un sistema militare asso
luto che gli esperti giudicano impro
babile ed inefficiente. La realtà che il 
caso McNamara sottolinea in modo 
inequivoco è che il tentativo di inten
dersi fra russi ed americani sull'equi
librio di domani è per ora fallito. Non 
è certo un fatto che può lasciare tran
quilli. 

FLAVIO GIOIA • 



Cozzoms1: la lavorai.ione dello zolfo 

SICILIA (2) 

la mafia delle inposte 
S uperato brillantemente lo scoglio 

del rinnovo delle concessioni, il 
gruppo esattoriale siciliano diventò in
toccabile. I dirigenti delle quattro so
cietà sapevano di non potersi addor
mentare sul successo e di avere sem
pre bisogno di una maggioranza privata 
all'Assemblea Regionale, sia per im
possessarsi delle pochi esattorie ancora 
indipendenti sia per evitare il rischio 
che ritornasse a galla il vecchio pro
getto di legge dei sindacalisti dc o al
tri analoghi. Rafforzarono quindi i lo
ro legami con deputati dell'ARS già 
amici, ne crearono di nuovi, estesero 
la loro influenza fino ai membri sici
liani del Parlamento nazionale, fino alla 
Giunta regionale. 

Il 1964 è l'anno dell'ascesa al po
tere politico del barone Francesco Co
niglio. Il nobile catanese non è una 
figura di primo piano nella democra
za cristiana siciliana, ma proprio per 
questo è l'uomo più adatto ad espri
mere in seno al governo regionale il 
complesso equilibrio venutosi a creare 
tra moro-dorotei e fanfaniani. ConigHo 

28 

diventa Presidente della Regione, af
fronta e supera tre crisi governative, 
resta in carica fino alle regionali del 
1967. E' un lungo periodo in cui gli 
esattori sono di casa non solo all'ARS 
ma anche alla Giunta. 

« Il periodo de~ franchi appoggia
tori al governo », mi dice un giovane 
e amareggiato uomo politico siciliano. 
E vuol dire che tutte le volte che il 
governo Coniglio è stato posto in cri
si dal voto segreto dei « franchi tira
tori » della maggioranza è poi riuscito 
a salvarsi grazie ad altrettanti voti 
raccattati, sempre a scrutinio segreto, 
tra i deputati dell'opposizione di de
stra. Vuol dire anche che i gruppi di 
destra son<J stati manovrati in queste 
occasioni dagli esattori e che il barone 
Coniglio e il commendatore Cambria 
sono ottimi amici, spesso insieme nei 
ristoranti e nei caffè alla moda di Pa
lermo. E' sempre lui a raccontarmi del
la rapida carriera di un amico degli 
esattori, il siracusano Salvatore Dinaro, 
segretario di Coniglio nel primo anno 
della sua presidenza, poi Presidente 

dell'« Etna », la società agrumaria del· 
la SOFIS che nel 1965 presentava.1;111a 
perdita d'esercizio di quasi un m1biJ" 
do di lire, e quindi Presidente de .a 
SACOS, altra impresa poco prodotti~ 
va del gruppo La Cavera. Sempre lui 
a narrarmi la vicenda di un acquedot· 
to privato di Catania, città natale del 
barone Coniglio, che accetta di essere 
assorbito per due miliardi da una so
cietà controllata da Cambria: l'opera· 
zione non riesce per l'energico interv~n· 
to del Consiglio comunale che de0de 
la municipalizzazione dell'acquedotto. 

Ma Coniglio non è l'unico allea.to 
degli esattori in seno al governo regio
nale. L'assessore alle finanze, dal qua; 
le dipende il giro delle esattore, puo 
essere un loro amico o un pericoloso 
avversario. Solo che lo voglia. E i tre 
assessori avvicendatisi dal 1964 ad og· 
gi, il democristiano Sammarco, il so
cialista Pizzo e il democristiano Russo 
(soprattutto i primi due' giacché il 
Russo è in carica solo da pochi mesi), 
hanno chiaramente dimostrato di non 
volersi inimicare i clan più potenti del· 



la Sicilia. Non diversamente dall'attua
le capo gruppo democristiano all'As
sembrea Regionale, Antonino Lom
~ardo, che ha cominciato la sua car
nera politica come collaboratore del
l'ex Presidente della Regione D'Ange-
1?, .noto per sue posizioni antiesatto
nali, per· poi finire legale del Gruppo 
Ca~bria e presidente dell'associazione 
regionale degli esattori. Cariche queste 
che prima del Lombardo erano rico
perte da un noto esponente doroteo 
~ell'isola, il deputato nazionale Atti
lio Ruffini , nipote del defunto Cardi
nale .di Palermo, genero dell'on. La 
~g~1a, membro del Consiglio d'Am
m1~1strazione della STGERT e proprie
tario di un immobile costruito da un 
membro del clan dei Salvo. 

« l'affare delle 72 esattorie '" Nc
g~i. ultimi anni gli esattori si sono scr
V1t1 delle loro amicizie politiche in più 
d'~n'occasione. Ma soprattutto nei pri
mi sei mesi del 1966, quando governo 
e Parlamento siciliano si occuparono 
a lungo del cosiddetto « affare delle 
72 esattorie ». Si trattava cli un cospi
cuo stock di esattorie, già gestito dalla 
Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele, 
che un decreto dell'aUora assessore alle 
Finanze, Sammarco, aveva improvvisa
mente affidato in gestione alla SATRIS 
n~gl~ ultmi giorni del 1965, a 24 ore 
d1 distanza dall'inizio di una delle tan
te. crisi del governo Coniglio. Ricosti
tuitosi, dopo 46 giorni, il governo del 
barone catanese, l'assessorato alle Fi
nanze fu assegnato al socialista Fran
cesco Pizzo. Al PCI, al PSIUP e .al 
gruppo di deputati democristiani anti· 
e~a~roriali (dangeliani, sindacalisti, ba: 
s1st1) sembrò giunto il momento di 
mettere alla prova le ·intenzioni mora
lizzatrici più volte manifestate dal 
PSU: un'interpellanza presentata dagli 
on.li D'Angelo e Occhipinti richiese 
alla Giunta di riaffidare alla Cassa di 
~isparmio la gestione delle 72 esatto
rie. Nel corso del dibattito, svoltosi 
nella seconda settimana del luglio 
1966, emersero due particolari di non 
poca importanza Il primo è che il 
gruppo Cambria-S:ùvo aveva sistemati
camente raggirato una legge regionale 
del 1963 la quale prevedeva che nes
sun esattore potesse ottenere l'assegna
zione di un numero di esattorie il cui 
carico complessivo di riscossione su
perasse i venti miliardi di lire. Su que
sto argomento, cosl si esprimeva l'ono
revole Occhipinti durante l'illustrazio
ne della sua interpellanza: «E' una 
norma (quella dei venti miliardi) la 
quale ha voluto evitare che si accen-
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trasse nelle mani di una sola persona 
o di una sola società un carico esatto
riale cosl forte da poter determinare 
un'azione di pressione, quale certamen
te, in effetti, si è determinata. Ed al
lora si è cercato di sfuggire a questo 
obbligo di legge cli limitare a venti mi
liardi il carico massimo attribuibile al
le esattorie, facendo figurare società di 
nome diverso nelle quali, però, agisco
no sempre le stesse persone legate in 
parte da rapporti d'interesse e in parte 
da vincoli di parentela, le quali, in que
~to modo, finiscono per gestire la quasi 
totalità delle esattorie siciliane. Quan· 
do noi pensiamo che la sola esattoria 
di Palermo ha un carico che supera i 
venti miliardi, pensiamo a tutte le al
tre esattorie che sono gestite da que 
ste società e pensiamo soprattutto al 
decreto ultimo che attribul alle stesse 
la delegazione cli 72 es:ittorie, non ab
biamo bisogno di fare dei calcoli per 
constatare che si è andati molto oltre 
il limite dei venti miliardi ». 

Il secondo particolare è quello delle 
« tolleranze », cioè delle dilazioni che 
il governo concede discrezionalmente 
agli esattori per il versamento delle 
somme riscosse. Quanto più lunghi so· 
no i periodi di tolleranza, tanto meno 
denaro aflluisce nelle casse della Regio· 
ne e tanto più denaro viene lucrosa
mente maneggiato dagli esattori. Nella 
loro interpellanza D'Angelo e Occhi
pinti avevano anche chiesto al gover
no di comunicare all'ARS quale fosse 
« lo stato delle tolleranze concesse agli 
esattori siciliani, specificando la data 
cli concessione, le circostanze e le ra
gioni delle singole concessioni, l'impor 
to e la ditta cui si riferisce ogni sin
golo provvedimento ». Inutilmente. 
Sull'argomento tabù, che se affrontato 
a fondo getterebbe molta luce sui rap
porti governo-esattori, l'assessore Pizz_o 
preferl non rispondere. E, quanto alla 
gestione delle esattorie, si limitò a di
re che il decreto del suo predecessore 

PALERMO: 
l'uscita dal 

cantiere 

era formalmente ineccepibile. Lui, quin
di, non poteva farci niente. Anche se 
il comitato regionale del PSU aveva 
poco prima votato un ordine del gior
no col quale affidava alla delegazione 
governativa il mandato di revocare la 
gestione privata delle esattorie e se 
proprio in quei giorni il segretario re
gionale del PSU, Lauricella, teorizzava 
sulla « pienezza dei poteri » della Giun
ta. Ma m Sicilia, si sa, gli ordini del 
giorno impegnativi e le dichiarazioni 
programatiche lasciano spesso il tempo 
che trovano. 

Tra il Parlamento e la galera. Alle 
elezioni regionali di quest'anno, gli 
esattori non hanno smentito la loro 
fama. La posta in giuoco era grossa e 
la partita andava condotta in grande 
stile. Quanto hanno speso i due clan 
nella campagna elettorale? Fare delle 
cifre è difficile. C'è chi parla di centi
naia di milioni e chi dice alcuni mi
liardi. Certo è anche anche questa vol
ta gli esattori hanno conquistato non 
poche vittorie. Qualche esempio? L'an
tico avversario dei Cambria e dei Sal
vo l'on. D'Angelo, non è eletto nella 

---+ 
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circoscrizione di Enna, mentre nello 
stesso colleggio e nella stessa lista (DC) 
l'ex assessore alle Finanze, Sammarco, 
è eletto con 16.682 preferenze. A Tra
pani, sempre nell'ambito della lista de
mocristiana, sono in lizza Occhipinti, 
il sindacal1Sta Cangelosi e l'amico degli 
assessori Salvatore Grillo. Quest'ulti
mo tenta di battere i due avversari e 
ci riesce parzialmente riuscendo a non 
fare eleggere Cangelosi; conquista co
munque ben 25.908 preferenze ed è 
eletto. L'on. Lombardo è premiato per 
la sua fedeltà a Catania con 43.460 
preferenze, mentre a Palermo un altro 
amico degli esattori, Paolo locolano, 
batte di misura il sindacalista dc Do
menico Alessi. Quest'ultimo, tuttavia, 
sostene di essere lui l'ultimo degli elet
ti. Dice di poter provare di aver ripor
tato 800 preferenze più di Iocolano e 
avanza formale ricorso. La Commissio
ne circoscrizionale di scrutinio, della 
quale fa parte il giudice Corleo, fra
tello del consigliere d'amministrazione 
della SIGERT Luigi Corico, gli da 
torto e convalida l'elezione del Ioco
lano. 

Intanto all'ARS i progetti di legge 
diretti a colpire la gestione privata del
le esattorie sono aumentati. Al vecchio 
progetto dei sindacalisti dc se ne è af
fiancato uno comunista che prevede la 
creazione di un consorzio tra Regione 
ed istituti di credito per la gestione 
di tutte le esattorie dell'isola ( « allo 
scopo - si legge nella relazione che 
l'accompagna -- di porre fine al siste
ma delle gestioni appaltate nelle qua-
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il ponte 
• 

abbonamento 

cumulativo 

10.000 lire 

anzichè 12. 000 

30 

li è la radice dello sfruttamento eser
citato in danno del contribuente, non
ché dei molteplici legami e delle potenti 
influenze messe in atto, anche nei con
fronti di importanti settori dell'ammi
nistrazione regionale, da quelle stesse 
forze che dominano il sistema degli 
appalti e hanno interesse alla sua con
servazione, alla sua estensione, al :ouo 
consolidamento •) e un terzo dei de
mocristiani antiesattoriali che limita ta
le gestione a un consorzio di sole ban
che. Che fine faranno? Si riuscirà ad 
approvarne qualcuno o almeno a discu
terlo in aula? Gli amici degli esattori 
dicono di no e non è detto che non 
abbiano ragione. Sostengono di avere 
sempre la loro maggioranza privata che 
passa almeno tra le file dei missini, 
dei liberali, dei democristiani e dei so
cialisti unificati. Sono vigilanti ma ab
bastanza tranquilli. Una tranquillità 
che è stata scossa solo nelle scorse set
timane, quando del problema degli 
esattori ha cominciato ad occuparsi la 
sottocommissione dell'Antimafia che 
indaga sugli enti locali ed è composta 
dal sen. Alessi, dal sen. Cipolla e dal-
1 'on. "licosia. I tre parlamentari hanno 
interrogato a lungo l'on. Occhipinti e 
stanno conducendo un'inchiesta capil
lare presso molte Intendenze di Finan 
za dell'isola. A Palazzo della Sapienza 
si parla ora sempre più spesso di « ma
fia degli esattori • e di questo, più 
che di qualsiasi iniziativa politica, i 
clan hanno paura. Come la maggior 
parte della classe dirigente siciliana, in 
bilico, da non pochi anni, tra il Parla
mento e la galera. 

(fine) 
GIUSEPPE LOTET A • 

LOMBARDO 

CONSUMI 

passaporto 
per l'inferno 

P untualmente, in gennaio, smal
tite le orge natalizie l'indice della 

mortalità sale vertiginosamente Nel 
gennaio 1967 i morti sono stati 55 582, 
contro i 49.933 del precedente mese 
di dicembre, che rappresentavano già 
una punta massima. Un salto di circa 
~eimila unità che in un colpo solo dà 
un tasso d'incremento dell'ordine del-
1'11 per cento. 

Ma il rapporto tra il gennaio 1967 
e il dicembre del 1966 potrebbe es
sere falso, in quanto investirebbe le 
dinamiche di cicli differenziati. Esami
niamo allora il problema partendo dal 
presupposto, statisticamente corretto, 
che gennaio apra un ciclo che si chiu
de col dicembre successivo e non pre
cedente; cioè prendiamo in blocco un 
intero anno come ce lo fornisce il ca
lendario. Nel 1966 si è avuta una to
talità, in valori assoluti, di 492.745 
morti, per una media mensile di 41.062 
unità. Ebbene i morti di gennaio di 
questo stesso anno sono stati 50.528 
cifra che eleva d'improvviso la medi~ 
di un tondo 24 per cento: è come dire 
che per ogni tre morti dei mesi suc
cessivi ci sono stati quattro morti in 
gennaio. 

Per il 1967 andiamo ancora peggio: 
dal gennao a settembre (non esististo
no dati ulteriori) i morti sono stati 
~80.841, all'incirca 42.092 al mese. 
Questa m~dia è stata superata di 
5-6.000 umtà nei mesi di febbraio e 
marzo, e poi s'è abbassata verso va
lori meno funesti nei mesi caldi per 
fermarsi sulle 34.891 unità dello scorso 
settembre. Nella rappresentazione grafi
ca dell'arco dei nove mesi, comunqµe, 
al tratto riservato al gennaio si nota 
una proiezione in alto che fa pensare 
all'Emprre State Building tra i grat
tacieli di New York: i morti diven
tà'ilO 55.582, cioè il 32 per cento più 
della media, il 59 per cento più del 
mese di settembre, e un 16-25 per 
cento in più dei mesi ad andatura so
stenuta. 

Non ci si attribuisca direttamente 
l'insinuazione che la tanto attesa tre
dicesima, corrispostaci per la migliore 
santificazione delle feste, sia tutto som
mato un passaporto per l'inferno. Nei 
mesi freddi, è noto, la curva della mor
talità tende a salire, e gennaio potreb-
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be essere, per la resistenza organica, 
il nodo d'ingorgo delle intemperie. 
Quel che suscita perplessità, sollecitan
do il sospetto che potrebbe esservi 
qualche sottile rapporto o qualche in
visibile complicità tra l'euforìa delle fe
ste e i successivi fenomeni letali, è 
semmai la proporzione, che segna uno 
stacco troppo marcato con gli stessi 
mesi nei quali si registrano naturali 
accentuazioni. Forse qualche lume po
trebbe venire dallo studio della tipicità 
delle malattie che colpiscono in gen
naio; ma ciò esorbita dai nostri compiti. 

La mitologia alimentare. Comunque 
l'impiego più sicuro della tredicesima 
riguarda i generi alimentari e gli arti
coli per far baldoria, divertirsi e schiac
ciare nel frastuono e nel chiasso i ro
spi che si son dovuti ingoiare per un 
lunghissimo anno. Imbottimento del
l'epa e varietà di immagini e rumori 
inebrianti, nei quali bisogna includere 
le suggestioni per la velocità e la fuga 
che recano il loro modesto ma sicuro 
contributo all'incremento della morta
lità, sfociano in una composita danza 
del ventre che resta nel solco di un'an
tica ritualità sacrificale. Il film ha per 
tema l'esaltazione della pancia, e la co
lonna sonora non può essere che di 
ispirazione viscerale. 

Osservando gli indici delle vendite 
del dicembre 1966, in regime di tre
dicesima, si nota che due voci risal
tano su tutte; quella degli alimentari 
e quella degli articoli radiotelevisivi e 
musicali (leggi dischi). Nei grandi ma
gazzini e nei magazzini a prezzo unico 
da un indice alimentare di 1.725,6, che 
si riferisce al mese di novembre, già 
sensibilmente superiore alla media de-
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gli altri mesi dell'anno, il cui indice è 
1.63 7, si salta in dicembre a 2 .644 ,5, 
con un aumento di un abbondante 61 
per cento sulla media e di un altret
tanto abbondante 50 per cento su no
vembre. Estendendo il rapporto all'in
tera rete di distribuzione, o quasi, i 
valori risultano pressoché uguali: al-
1 'indice di 788,8 del mese di novem
bre, che migliora notevolmente l'indice 
medio degli altri mesi determinabile 
in 750,6, corrisponde l'indice di 
1.168,8 di dicembre, che equivale ad 
un aumento netto del 54 per cento 
sulla media e del 48 per cento sul 
mese di novembre. 

Per valutare realisticamente questi 
indid, però, bisogna tener presente 
che il forte supplemento di spesa ali
mentare di dicembre non si distribuisce 
equamente fra i trentun giorni del 
mese, ma si concentra su un gruppo di 
otto-dieci giorni massimo, durante i 
quali, naturalmente, l'aumento non è 
pitt quello astrattamente medio del 50-
60 per cento, ma, probabilmente, del 
tre-quattrocento per cento. Con tutta 
la buona volontà <li questo mondo, un 
incremento del genere, neppure per 
lontana approssimazione, è rapportabi
le a una più elevata domanda di calo
rie da parte dell'organismo. 

La dinamica della spesa. L'attrazio
ne più forte, almeno in apparenza, so
no gli articoli radiotelevisivi e i di
schi, che in dicembre vanno letteral
mente a ruba, facendo sospettare l'ir
ruzione di una collettiva follla musi
cale. Trattandosi di beni in una certa 
misura permanenti, di beni durevoli, 
la maggior spesa che essi comportano, 
o il maggior richiamo che esercitano, 
non si esaurisce, come per gli alimenti, 
al solo giorno di acquisto, ma si allun
ga sui mesi successivi. Il meccanismo 
psicologico che presiede alla loro pres
sione decembrina, se contingentemente 
si collega al supplemento di svago che 
si ricerca, sostanzialmente traduce l'esi
genza, sia pure in forma elementare, 
di una svolta nelle proprie abitudini 
di vita. Il dicembre è l'occasione, e la 
concreta possibilità, di un cambiamen
to che. dovrebbe proiettarsi nel futuro. 
Comunque, sebbene un raffronto con 
le spese per gli alimenti sia da questo 
punto di vista poco significativo, le 
variazioni percentuali per gli acquisti 
di articoli musicali e radiotelevisivi, 
cosl come si offrono, sono abbastanza 
impressionami: l'indice del dicembre 
1966 è di 3.162 contro il 1.623,1 di 
novembre, che già rappresenta il tetto 
più alto dell'anno considerato, con un 
aumento di poco inferiore al cento per 
cento. 
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Subito dopo, come a testimoniare 
che la frenesla pantagruelica della ri
correnza natalizia si svolge in un qua
dro di fratellanza e amore del prossi
mo, ci si imbatte in un forte aumento 
della spesa per gli articoli da regalo, 
come quelli compresi sotto le voci « al· 
tri articoli », « bigiotteria » o « libri ». 
Quanto ai primi l'indice di dicembre 
è 535,6 contro il 274,4 di ottobre, 
punta massima del secondo semestre 
del 1966; quanto ai secondi è di 
582,9 contro il 263,7 di luglio; e 
quanto ai terzi, infine, è di 515,7 con
tro i 470,8 di settembre, indice già 
parossistico poiché si riferisce sopra
tutto ai libri scolastici, e perciò si 
stacca perentoriamente dalla media de
gli altri mesi oscillante in genere in
torno a quota cento. Complessivamen
te gli aumenti possono valutarsi intor
no al cinquanta per cento circa. 

Un discorso a parte meritano i gio
cattoli. In dicembre si acquistano tanti 
giocattoli quanti non se ne acquistano 
nei sei mesi precedenti messi insieme. 
L'indice delle vendite, da un massi
mo di 238,8 (novembre), si eleva co
me un razzo al livello di 1.323,39, au
mentando di circa il 550 per cento. 
Si apprezza però meglio l'imponenza 
dell'elevazione se si ricorda che nei 
mesi tra giugno e ottobre l'indice me
dio è di 1'50. 

Nonostante questi dati macroscopici 
non sono i giocattoli, che pure rien
trano tra le spese della bontà e della 
carità, a caratterizzare il dirottamento 
della tredicesima. Più che di una spesa 
liberamente predisposta si tratta una 
tassa indifferibile. Migliaia di famiglie 
ignorano per tutto l'anno l'esistenza 
dei giocattoli, ma quando Babbo Na
tale e la Befana sono alle porte, Cristo 
santo, come possono permettere che i 
loro bambini non abbiano almeno una 
trombetta, una bambolina, una Colt o 
un carro armato? Quando la tredice
sima non c'era, magari non acquistava
no i fichi secchi, ma un pupazzo e un 
pacchetto di caramelle da infilare nel
le calze sdrucite che i loro figli lascia
vano con invadente speranza ai piedi 
del letto dovevano per forza compe
rarlo. 

Per il resto la tredicesima non reca 
variazioni apprezzabili o particolarmen
te significative. E' evidente che c'è chi 
aspetta questa mensilità straordinaria 
per comperarsi alfi.ne una camicia, una 
cravatta, un vestito, l'impermeabile, H 
cappotto o qualche altro indumento. 
Al massimo, per i tessuti e l'abbiglia
mento, abbiamo in dicembre un indice 
di 36'5,7 contro il 296,6 di ottobre; 
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o, per il corredo e le confezioni, di 
469 contro 391,8 di ottobre. Analo
ghi modesti aumenti percentuali si 
hanno per le spese che si riferiscono 
agli oggetti casalinghi, con uno sforzo 
più marcato per i soli elettrodomestici, 
che raggiungono quota 964,1 contro 
gli 827 ,6 di ottobre. 

Non sono pochi gli articoli per i 
qualì si ha addirittura una contrazio
ne degli indici di vendite, e in gene· 
raie sono quegli articoli o beni più 
legati a forme moderne di vita, o ad 
un'utilizzazione più razionale del tem · 
po libero. Per gli ombrelli, borse, va· 
lige e articoli sportivi l'indice di di
cembre è di 328,2, che se è ragguar· 
devole rispetto al 184,2, di novembre 
è modestissimo di fronte al 473,7 di 
giugno e al 434 di luglio. Non dovreb
be sfuggire che in questi mesi l'onere 
della $pesa è sostenuta sopratutto dalle 
classi agiate, quelle stesse che poi in 
dicembre si orientano verso gli sport 
invernali determinando l'ulteriore in· 
cremento rispetto al depresso mese di 
novembre. La partecipazione dei tre· 
dicesimisti classici in queste spese è ir
rilevante se non inesistente. 

Per alcuni beni tipici della società 
del benessere si ha una consistente ca· 
duta, come per i viaggi. I clienti ita· 
liani avvicendatisi negli esercizi alber-
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eva democristiana 
O opo un periodo di stasi, che fa-

ceva pensare a un comprensibile 
sbigottimento di fronte alla marea 
della stampa sexy, I democristiani han
no Imbastito una nuova crociata con
tro • Supersex • e compagni. Gll Inter
rogativi sull'esito della battaglia sono 
destinati a durare poco: non c'è dub
bio Infetti che la stampa sexy, dopo 
la caotica fioritura di quest'anno, si 
assesterà definitivamente su taluni li· 
velli di vendita, certo non bassi, e In 
un clima di moderata tolleranza. Il no
stro regime potrà fregiarsi nell'Imme
diato futuro della coscia di • Playmen • 
oltre che dello scudo crociato, e acco
gliere tra I supporti dell'Ideologia uf
flale, accanto all'interclasslsmo, I'• am
mucchiata • e Il voyeurismo Industria· 
lizzato. Resta però un problema: che 
senso ha allora questa battaglia di re
troguardia contro la stampa sexy? 

Misslroli è pessimista. La diagnosi 
che presenta su • Il Messaggero • è 
tagliente. Dopo aver fatto di Sant'Al
fonso De Llguori un Freud più acuto 
ed accettabile. passa a chiedersi: che 
successo può avere l'interpellanza del 
184 deputati dc contro la stampa sexy 
dal momento che li male ha attecchi· 
to sul terreno stesso della cristianità? 
Certa produzione di case editrici cat· 
toliche In Francia e in Olanda. la col· 

ghieri, nelle pensioni e nelle locande 
del paese sono stati un milione 
975.997 in ottobre, un milione 272.074 
in novembre e un milione 271.036 in 
dicembre. In comoenso si ha un'inten
sificazione notevoie del traffico ferro
viario e su strada, ma questo confer
ma la caduta dei viaggi poiché si col
lega in prevalenza al ricongiungimento 
di congiunti separati da necessità di 
lavoro. 

Anche la speranza di pagare i de
biti va in gran parte delusa. Il nume
ro dei protesti cambiari del dicembre 
1966 è leggermente inferiore a quello 
del pre(\edente mese di novembre: 
663.604 invece di 667.239 per un am
montare di 30 miliardi a 927 milioni, 
anziché di 32 miliardi e 981 milioni. 
Dicasi altrettanto per le tratte non ac
cettate che in dicembre sono 412.970 
contro le 419.071 di novembre, varia
zione che non incide sull'ammontare 
in lire che è di 33 miliardi e spiccioli 
per ciascuno dei due mesi. Quel che 
il credito guadagna con i pochi pro
testi evitati si perde per l'emissione 
di un maggior numero di assegni a 
vuoto - emessi forse da chi è tagliato 
fuori dalla tredicesima - che nel di
cembre 1966 sono 9 .314 per oltre 
quattro miliardi in luogo degli 8.845 
per circa tre miliardi e mezzo del pre
cedente novembre. 

pevole tolleranza della Gerarchia sve
dese In tema di sesso, le tesi di quel 
padri conciliari che a proposito del 
matrimonio hanno posto sullo stesso 
plano la procreazione e Il • diletto •: 
certe nauseanti risposte del • confes· 
sori • del rotocalchi (esempio: • non 
esistono donne frigide; esistono solo 
uomini che non ce la sanno fare • ... ): 
tutti questi sintomi Inducono Mlsslroli 
a delle conclusioni pessimistiche. La 
cattolicità - è li succo del suo discor
so - è complice, intaccata essa stes
sa dal male. E nella chiusa tocca li 
fondo: In Russia, dice, questo non sa· 
rebbe possibile; e dopo aver citato 
una frase di Gramsci di acerba Intona
zione puritana, conclude sconsolato: 
• bisogna leggere Gramsci per farsi 
coraggio. Slamo a questo •. 

Il grido • il nemico è tra noi • trova 
un'eco sempre più vasta. E' convinzio
ne comune che Il • commercio Immon
do • non possa essere realisticamente 
stroncato da Inasprimenti della legge; 
oltretutto gli acquirenti sono sempre 
più numerosi: •vi sono - leggiamo 
su 'Vita" - tanti uomini quieti e In
nocui che diventano delle Imprevedi
bili fameliche Eve appena un prodotto, 
al quale neppure pensavano viene can
giato In 'frutto proibito' •. É di qoeste 
Eve fameliche è pieno li mondo catto
lico: • sarebbe da Ipocriti fingere di 
Ignorare che tra gli acquirenti vi siano 
anche persone che abitualmente si di· 

Una gratifica di 800 milioni. L'inse
gnamento che si trae da queste cifre, 
fatte beninteso le debite riserve, è che 
la funzione della tredicesima sia di 
esaltare i consumi tradizionali. Ed è si
gnificativo, al riguardo, la consistem.a 
e la modalità di erogazione di essa. I 
miliardi distribuiti per la tredicesima 
sono stati complessivamente 785: ci
fra di fronte alla quale bisogna levar:;i 
tanto di cappello. Purtroppo, suddivisa 
per i venti milioni circa di forze lavo
rative, si riducono a meno di una qua
rantina di migliaia dì lire pro capite, 
con le quali, è chiaro, non è che si 
possano fare pazzie. Togliamo pure tra 
sottuccupati, male occupati o maltrat
tati e occupati di recente un cinque 
milioni di persone; i 785 miliardi so
no sempre da distribuire tra una quin· 
dicina di milioni di lavoratori, e la 
media pro capite non è che diventi 
astronomica. Occorre dire poi che tra 
funzionari dei livelli superiori del ~et· 
tore pubblico e privato, dirigenti di 
aziende e dipendenti di lusso, che non 
sapremmo valutare in cifre ma che 
sono un'esigua minoranza rispetto alla 
totalità delle forze di lavoro, perccpi· 
scono tredicesime dalle trecentomila 
lire in su assorbendo cosl una grossa 
fetta dei 785 miliardi. In conclu!\ione 
alla grande massa dei lavoratori, per 
bene che vada, giungono tredicesime 

cono cattoliche. Oppure I divoratori di 
fumetti pornografici sono tutti atei o 
musulmani? •. 

Evidentemente no. E allora? I tempi 
sono maturi. Le forme estreme di re
pressione del costumi, che caratteriz
zavano fino a qualche anno fa l'Italia 
e che sono tipiche, In occidente del 
paesi più arretrati, sono ormai so'praf. 
fatte dall'affermarsi del miti del be
nessere. La stampa sexy non ha ope· 
rato nessuna rivoluzione: è penetrata 
in massa sul mercato dei consumi at· 
traverso una porta aperta. Il mercato 
era già In formazione, gli aspiranti con
sumatori pronti a servirsi di strumenti 
ormai superati In paesi più progrediti 
per dare concretezza al mito, in gran 
parte Illusorio. dello liberalizzazione 
del costumi. Forse In Italia sta succe
dendo questo: Il passaggio a una fase 
più matura di moralità, formalmente 
libera (o sfrenata. secondo i gusti), 
sostanzialmente e Irrimediabilmente re
pressa, • guidata •; l'etica del consu
mi neocapitalistica al posto dell'inef. 
flcace mitologia religiosa. Ma le basi 
della società non crolleranno. 

Ci saranno probabilmente nuove In
terpellanze dc, I sequestri continue
ranno. Ma li partito al potere ha già 
sostanzialmente accettato la nuova 
realtà. Il voyeurismo • guidato • non 
mancherà di mostrare presto le sue 
virtù di strumento di regime. 

• 



che variano dalle 60 alle 100-120.000 
lire mensili, il cui impiego, tenuto an
che conto dei tempi di erogazione, si 
orienta naturalmente verso i generi ali
mentari, qualche transistor per sentire 
la partita la domenica, qualche disco 
della Pavone o dei Rolling Stones, dei 
giocattoli per i più piccoli, e qualche 
bottiglia, via, per chiudere in bellezza 
l'anno e lasciarsi la jella alle spalle. 

Si vive un anno intero nella psicosi 
della tredicesima, si sospendono sogni 
e desideri, ma quando arriva ci si ac
corge che molti dei sogni sospesi van
no cancellati. Il superamento della 
routine quotidiana è sicuro solo per la 
pancia e per un po' di baldoria, come 
quando, non esistendo la tredicesima, 
il sovrano si compiaceva di fare an
nunciare dal banditore sulla pubblica 
piazza che per solennizzare la ricorren
za religiosa e testimoniare il suo spi
rito di fraternità e 4i cristiano amore 
del prossimo si sarebbe confuso in 
chiesa con i suoi sudditi - sarebbe 
stato quindi possbile toccarlo e baciar
gli il fazzoletto - dopo di che avreb
be fatto distribuire ai più bisognosi 
farina, vino, e perché no? qualche co
sciotto di pollo. Il popolo esultava (al
meno formalmente}, e finalmente man
giava, e questa era l'unica cosa che 
contasse, e per la quale ci si poteva 
anche stringere al petto il principe ge
nuflessi di fronte al Cristo in croce 
come in una comunione di peccati e 
di sofferenze. 

Scomparsi i sovrani e i principi non 
ci sono più stati banditori sulla pub
blica piazza, ma il concetto di gratifi
ca natalizia è rimasto. P rima della 
guerra veniva corrisposta se si rinun
ciava alle ferie; in seguito, però, ve
niva istituzionalizzata, per i dipendenti 
pubblici con la legge del 27 ottobre 
1946, e per i dipendenti privati e gli 
operai con reiterati accordi intercon
federali che hanno acquistato forza di 
legge grazie all'erga omnes del 1960. 
In termini sindacali e giuridici, quindi, 
non si deve più parlar di gratifica, ma 
nella sostanza questo carattere s'è con
servato, quasi nel terrore che la sua 
distruzione segnerebbe l'inizio di una 
nuova valutazione dei bisogni e di un 
diverso orientamento del gusto; come, 
del resto, si verifica nei paesi occiden
tali più avanzati, ove si preferisce sal
dare le retribuzioni straordinarie alle 
produttività e alle esigenze del tempo 
libero, prova evidente che sono ero
gate in genere durante le vacanze o 
dopo le festività natalizie. 

ENNIO CAPECELATRO • 

L'ASTROLABIO • 24 dlc\fmbre 1967 

Cronache ita l iane 

State pensando ad "un,, 
dono di fine anno? 

FRANCO NATURA MORTA OVALE 
GENTILINI LITOGRAFIA 

una stampa 
è un regalo 
meraviglioso 
chiedete il catalogo illustrato 

IL TORCOLIERE 
Stamperia d 'Arte 

Via Alibert, 25 00187 Roma 
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(cont. da pag. 18) 

pagamenti internazionali è debole. Nes
suno di noi, fin qui, ha auspicato sif
fatti attacchi; ci sono dei malva~i che 
vogliono farli, io non penso che 1 mal
vagi abbiano poi tutta l'importanza 
che è stata loro attribuita: mi pare che 
De Gaulle sia stato alquanto sopravva
lutato. Il problema è di fondo: il de
fì.cit comporta un dilemma: da una 
parte esso è utile per creare liquidità 
perché il sistema monetario internazio
nale, così com'è oggi congegnato, vada 
avanti; ed è vantaggioso per gli Stati 
Uniti, che con esso in sostanza otten
gono prestiti a scadenza indeterminata 
dagli altri paesi. Ma dall'altra parte 
quel deficit determina un continuo de
flusso di dollari, che poi restano in gi
ro per il mondo e possono essere pre
sentati per la conversione in oro in 
qualsiasi momento e specialmente nei 
momenti brutti. La posizione del dol
laro, in quanto mezzo internazionale di 
pagamento, si è indebolita da quando 
è praticamente venuto meno lo scudo 
della sterlina. Perciò, sono gli stessi 
Americani che vogliono ridurre il de
ficit e fanno bene a non volere questo, 
perché altrimenti non si può pensare 
ad un assetto stabile del sistema mo
netario internazionale se la bilancia 
« americana • dei principali paesi è in 
cronico squilibrio. E' evidente che, a 
misura che si riduce il deficit america
no, si è costretti a fare dei passi sem
pre più decisi nella direzione di una 
moneta internazionale o sovranaziona
le. Prima di allora, però, rimane il di
lemma: il corno « dannoso ,. di questo 
dilemma (l'altro è il corno « utile •) 
sta diventando sempre più aguzzo, per 
gli stessi Americam; altrimenti non si 
spiegherebbero tutti gli sforzi che es
si fanno per ridurre il deficit per esem
pio, l'introduzione di restrizioni volon
tarie all'esportazione di capitali. Lo 
sforzo più importante, però, quello di 
ridurre le spese militari all'estero, lo 
debbono ancora fare; e noi dobbiamo 
spingere in questa direzione. Non spin
gere con attacchi speculativi, beninte· 
so, ma con azioni politiche, caute ma 
ferme. La speculazione è sempre una 
fiammata di breve periodo, i problemi 
di base restano e sono quelli che si 
stanno trascinando da dieci o quindici 
anni; resta quel dilemma, che oggi è 
diventato acuto. Penso che questo sia 
un bene, perché può affrettare l'accor
do su una moneta internazionale e può 
contribuire ad accelerare una revisione 
delle spese miltari e degli interventi mi
litari americani: le risorse americane 
sono enormi, ma non infinite. In astrat· 
to si possono mettere nuove tasse, 
quando il deficit diventa minaccioso e 
frenare, in questo modo le importazio
ni, ma il Congresso può dire di no e re
centemente ha detto di no, perché le 
nuove tasse sono impopolari, anzi per
ché negli Stati Uniti la guerra nel Viet
nam sta diventando sempre più im
popolare, fortunatamente. Il rifiuto del 
Congresso di mettere nuove tasse se
condo me ha questo significato. 

MBLDOLESI. - Mi trovo in una si
tuazione difficile perché sono in disac
cordo con tutti, sia con gli economisti, 
sia con i politici. Cercherò di spiegare 
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molto brevemente il mio cammino 
mentale. A mio parere la questione 
fondamentale dalla quale bisogna par
tire è il problema dell'imperialismo 
americano; che non è solo il problema 
del Vietnam ma è il problema del con· 
trollo politico, militare cd economico 
di tutto il cosiddetto mondo libero, 
tranne la Francia e qualcun altro che 
tenta di divincolarsi. 

Ora per mantenere questo controllo, 
gli americani debbono sostenere mol
tissime spese; spese miltari americane 
all'estero, spese per « aiuti » a questo 
e a quel governo, spese per investi
menti americani all'estero. 

Come ricordava il prof. Forte gli in· 
vestimenti esteri creano col tempo un 
flusso in direzione opposta. Ora per 
l'Europa il flusso di entrata è assai 
maggiore di quello di uscita, mentre 
l'inverso è vero per il resto del mon
do. Comunque data una situazione ini
ziale, un aumento degli investimenti 
esteri crea certo nel breve periodo 
una voce passiva nella bilancia dei pa
gamenti. Poi ci sono gli aiuti. Io dis
sento decisamente da quello che dice
va Modigliani, cioè che questi aiuti in 
generale sono benefici. Io sostengo che 
questi aiuti sono malefici dal punto di 
vista politico generale. Perché questi 
aiuti, se si eccettuano i pochi anni del 
periodo di Kennedy, sono prevalente
mente aiuti militari o sono aiuti eco
nomici per tenere in piedi governi con
servatori e reazionari in situazioni as
surde e per permettere l'esistenza di 
eserciti assai maggiori di quelli che 
qusti paesi sarebbero capaci di avere. 

Per quel che riguarda l'Amministra
zione Eisenhoveriana questo giudizio è 
accettato proprio da un gruppo di 
esperti americani della « Massachus· 
sets Institute of Technology •: (cf. Eco
nomist 15 marzo 1957 pag. 811) « pra
ticamente tutto il denaro che viene vo
tato ogni anno dal Parlamento ( ... ) va 
a rafforzare gli eserciti di paesi che 
altrimenti non potrebbero averli e le 
economie di quei paesi che appassi
scono sotto il peso di larghi eserciti•. 
L'Economist del 25 maggio 1957 sostie
ne a questo proposito che gli aiuti 
americani sono in realtà •un program
ma di sussidi diretti in forma di tra
sferimento di denaro e merci per cir
ca quindici paesj intorno al mondo di 
cui almeno 10 sarebbero affondati sen
za questi aiuti •. 

e Un programma per evitare il caos, 
non per migliorare il livello di vita( ... ). 
Di conseguenza la carta geografica ri
marrà la stessa •. Ora i maggiori be
neficiari sono: Giordania, Libia, Corea 
del Sud, Vietnam del Sud, Turchia, 
Grecia, Pakistan, Formosa, Bolivia, Ma
rocco, T1J.0isia, Laos e Cambogia. Cosi 
stavano le cose nel periodo Eisenho
veriano; poi abbiamo avuto l'intermez
zo kennedyano; adesso siamo di nuovo 
in una situazione analoga a quella ini
ziale, con i grossi aiuti che vanno dal
la Tailandia al Laos al Vietnam del 
Sud e via di seguito. 

Infine ci sono le spese militari ame
ricane all'estero, spese che sono sem
pre state altissime, attorno ai 3 mi
liardi di dollari. Forse qui è opportu
no notare quanto convenga agli Stati 
Uniti la politica di coesistenza pacifica 
seguita dall'Unione Sovietica: Dal '62 
al '65, sebbene la guerra del Vietnam 
fosse in rapida « escalation •, gli ame-

ricani hanno potuto diminuire le pro
prie spese militari all'estero. 

Ora, tutte queste spese all'estero, che 
si spie~ano a mio parere solo con il 
desiderio americano di tenere sotto 
controllo tutto lo scacchiere mondiale, 
hanno creato una situazione di deficit 
cronico della bilancia dei pagamenti 
degli Stati Uniti (infatti nel dopoguer
ra questo deficit si è verificato sempre 
tranne in un anno). Naturalmente si 
potrebbe rivoltare la proposizione e di
re che queste spese per il controllo del 
mondQ sono state possibili soltanto 
perché gli Stati Uniti si sono potuti 
permettere questo deficit; vale a dire 
che la posizione di privilegio di cui ~o
de il dollaro nel sistema monetario in

ternazionale glielo ha permesso. D'al
tra parte riguardo al ragionamento del 
prof. Forte, secondo cui sarebbe illuso
rio puntare i piedi sulla questione del 
defici~ dell~ bilanc_ia dei pagamenti 
americana, 10 vorrei osservare che so
no ben sette anni che ~li americani 
tentano di chiudere il deficit della loro 
bilancia dei pagamenti e di mantenere 
nello stesso tempo le proprie spese im
perialiste all'estero, ma sebbene abbia
no usato decine di espedienti tecnici 
raffinati non ci sono riusciti: il deficit 
è sempre presente e si prevede che 
quest'anno sia dell'ordine di 2 miliardi 
e. mezzo. Esso ~arebbe certamente mag
giore se non s1 contassero nel compu
t? d~lla bi~a!lcia ~ei pa~amenti i dolla
r! rem".e~hh negh Stah Uniti da pae
si •. am1c1 •, per u~ periodo di poco su
periore ali anno, m modo da coprire 
una parte del deficit. (Per il 1966 si è 
trattato di circa 1 miliardo di dollari 
notizia di " Business Week• del 25 nO: 
vembre). 

Ora questo continuo deficit ha come 
effetto evidentemente che una parte 
delle spese imperialiste americane ven
gano addossate su altri paesi e a me 
p_are '?he sia lecito ribellarsi a questa 
s1tuaz1one; questo è naturalmente 
un ~iudizio politico, non un giudizio 
tecmco. 

Lo stesso tipo di ragionamento deve 
a mio parere guidarci nel problema 
della riforma del sistema monetario in
ternazionale. Penso che l'interesse ame
ricano sia di operare una riforma par
ziale del sistema monetario in modo 
da mantenere da un lato la posizione di 
privilegio di cui gode attualmente il 
dollaro e dall'altro di ottenere una fon
te suppletiva di riserve per finanziare 
parte del proprio deficit ed evitare co
sì un « eccessivo • aumento annuale 
dei dollari in mano a stranieri. Ciò per
petuerebbe il comportamento attuale 
del sistema e mi pare - sia detto tra 
parentesi - che il piano oggi in discus
sione sui diritti di prelievo sia un pas
so in questa direzione. Invece gli altri 
paesi hanno interesse a richiedere la 
fine dei privilegi del dollaro, cioè la 
fine dell'uso del dollaro come riserva 
e come moneta per le transazioni in
ternazionali, ed il ripagamento dei dol
lari che sono oggi in circolazione allo 
estero. Non è certo difficile studiare 
un piano che tenga conto di questi in
teressi; ma, il fatto che ben pochi pae
si siano stati capaci di operare attiva. 
mente rispetto a questo fine, è un in
dice indiretto di come gli Stati Uniti 
siano capaci di esercitare un controllo 
su di loro. 
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