
'astrolabio 
problemi della vit~ italiana 

LA LIRA 

Anno Il - N. 6 

25 marzo 1964 

Una copia lire 100 

IL CENTROSINISTRA 

ROSSI: IL POZZO DI SAN PATRIZIO 

ARTUSIO: IL «MOMENTO STRATEGICO» DI DE GAULLE 

SALVADORI: LE ELEZIONI PRIMARIE AMERICANE 

JEMOLO: EUROPEISMO E POllTICA INTERNA 
L'ASTROLABIO Via XXIV Maggio, 43 • Roma • Spedizione in abb. post. • Gr. II 



Lettere 
Il caso Ippolito 

Signor Direttore, 
il procedimento penale a carico 

del prof. Ippolito suggerisce una 
considerazione: la nostra magistra
tura, oltre che i'1 questo caso, è in
tervenuta solle \ 1mente nel caso 
Mastrella e in quello dello scandalo 
dell'Ente banane; ma non così nei 
numerosi precedenti episodi. tutti 
caratterizzati dal malcostume al 
quale ci ha abituati il partito di 
maggioram:a al governo da quasi 
vent'anni 

Nel 1958 e L'Espresso> denunziò 
lo scandalo, che felicemente definl 
delle e navi elastiche>. Parve, allo
ra, che si volesse andare in fondo 
sia in sede amministrativa che in 
ia in sede amministrativa che in 
sede giudiziaria. ma non fu emesso 
un solo mandato di cattura. ed il 
procedimento penale è ancora in 
istruttoria. e Il Messaggero > del 20 
maggio 1961 informava che lo Stato 
era stato danneggiato di oltre otto 
miliardi, e che gli atti erano stati 
trasmessi dal Procuratore della Re
pubblica, dott. Zahra Budda. a quel
lo di Napoli, competente per terri
torio. Lo scorso anno e L'Europeo > 
faceva un riassunto di alcuni degli 
scandali avvenuti in Italia, e rispet
to a quello delle navi elastiche affer
mava che il danno dello Stato ascen
de a 12 miliardi, soggiungendo che 
non è stato emesso un solo mandato 
di cattura a carico degli imputati 
dei quali dava i nominativi (con 
tanti miliardi quanti appartamenti 
di tipo popolare si sarebbero co
struiti per alleviare la crisi edilizia 
tanto duramente avvertita dalle 
classi povere!). 

I giornali annunziano che a carico 
del prof. Ippolito l'avvocatura dello 
Stato si accinge a chiedere un se
questro conservativo, ma a nulla del 
genere si è pensato nei confronti 
dei galantuomini che attraverso bol
lette doganali falsificate hanno trat
to un così in gente lucro. 

Gli italiani informati. anche a 
mezzo della radio. dei r;ecenti scan
dali sono in diritto di sapere quali 
misure penali e patrimoniali sono 
state adottate a carico degli im
putati nel processo delle navi ela
stiche; ma poiché i ripetuti inter
venti della stampa. quotidiana e 
periodica, non sono riusciti a far 
emanare provvedimenti giudiziari 
ed amministrativi ritengo che lo 
scopo potrà essere conseguito sola
mente attraverso un intervento po
litico. 

Ma cl. sarà un parlamentare di 

buona volontà disposto ad occupar
si di questa sconcertante vicenda? 

Avv. Domenico Graziano 
Roma 

Caro Direttore, 
è possibile che nessuno dci •10-

stri autorevoli amici di Roma. di 
Torino o di Firenze non protesti 
per l'assassinio morale che si sta 
organizzando ai dam1i di un uomo 
il quaJe, finchè la giustizia rron 
avrà espresso il suo verdetto, è da 
coinsider•arsi - come si usa in tut
ti i Paesi civLli - un inonocPnte? 

Intendo riferirmi a·l caso Felice 
Ippolito. 

Io non sono un uomo di legge, 
ma mi domando: è consentito, sen
za che nessuno protesti, che il ma
gistrato inquirente organizii con
ferenze stampa o riveli notizie che 
dovrebbero tenersi riservate ed 
esprima giudizi che non gli com
petono in una sede dove l'imputa
to non può difendersi? E' passibile 
che nessuno si muova a ridurre 
nelle esatte proporzioni uno e scan
dalo> deliberatamente montato al 
fine di perseguire spietatamente 
un uomo ed una politica a"·vcrso 
ed avversa ad interessi chiaramen
te individuabili? E' possibile tol· 
lerare. senza che nessuno prote;ti. 
una campagna di stampa rhe me11-
te alterando la realtà dei fatti ed 
aizza tutto il Paese rontro un so
lo uomo, prevenendo gli sprovve
duti ed influenzando coloro che 
dovranno giudicarlo? Infatti tutta 
la stampa si è dimostrata pronta a 
fare eco alle accuse più in fomanti 
anche se noo confortate da a•lc:m 
obiettivo riferimento aHa re1ltà. 
anche se i•n manifesto contrasto 
con essa, mentre nessuno e tanto 
meno la stampa si è curato di ,13. 
re uguale eco alla legittima prote
sta degli avvocati per l'inusit1t:i 
singolare procedur:i adott:itn e per 
lo strano atteggiamento pl'n:on::tle 
dell'inquirente. 

Non intendo difendere l'oper·1to 
di Felice Ippolito, a questo ci p~.1-
seranno lui ed i suoi a\'VOCati. io 
protesto solo perchè mi pare che 
nessuno a\.'Verta il pericolo che 
ciascuno di noi corre ~e l'i ra:.<>~
gniamo ad accettare situazioni che 
la nost:-a coscienza morale d~~·c 

combattere anche a costo di :1p
pari:e i difensori di un uomo :ohe 
non meriti di esse:re difeso, !I che 
- a mio avviso - non è il caso 
di Ippolito, che conosco nella sua 
esatta reailtà e che so essere mo· 

ralmente ineccepibile anclle là do
ve possano venire rilevate imper
fezioni o irregolarità merame:i~ 
formali. 

Lettera firmata 

Prescindendo dal giudizio sut!e 
responsabilità personali del prof. 
Ippolito, sono pienamente d'accor
do nella deplorazione del nostro 
corrispondente e della campagna 
tendenziosa e sostanzialmente ini
qua di una larga fascia della stam
pa italiana (ne abbiamo parlato 
nel numero scorso dell'Astrolabio) 

. e de!l'atteogiamento, singolare, del 
magistrato inquirente e delta pub
blicazione delle sue conclusioni 
istruttorie, singolari quando non 
puerili, contraria in ogni modo al 
diritto naturale del cittadino e 
contraria atl'art. 24 delfa Costitu-
zione. 

I parafulmini 
della burocrazia 

f. p. 

Egregio Direttore, :. : 
in una mia precedente lettera al

l'Astrolabio. ho parlato dei possi
bili rimedi alla corruzione della pub
blica amministrazione e alla irre
sponsabilità di fatto. civile e ammi
nistrativa. dei singoli pubblici im
piegati. Ritengo opportuno, a que
sto proposito, aggiungere alcune 
considerazioni. 

Per quanto riguarda la e corru
zione >. non basta accettarla e re
primerla solo in occasione di inchie
ste causate da episodi scandalosi 
(vedi Mastrella). Sarebbe necessa
ria, in questo campo, l'azione vigile 
e preventiva della gerarchia, volta 
a controllare - grosso modo e senza 
metodi da inquisizione - se il te
nore di vita dci dipendenti sia spro
porzionato alle loro notorie risorse. 

Quanto alla e responsabilità civi
le e amministrativa> dei sottose
gretari d1 Stato e dei ministri. gio
,.a aggiungere che la loro opera dì 
amministrazione attiva - partico
larmente di controllo -, per quan
to indispensabile. è transitoria e che 
occorre. perciò. impedire che su di 
essi vengano scaricate .troppe re
sponsabilità. A tale S'copo, sarebbe 
utile. a mio avviso. stabilire che gli 
atti del Capo dello Stato. dei mi
nistri e dei sottosegretari firmati in 
proprio (comprese le risposte alle 
interrogazioni dei parlamentari), 
siano controfirmati dai direttori ge
nerali o capo-uffici proponenti, e che 
questi ne assumano solidamente la 

(Continua a pag. 4) 
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(contlnna. da paf. 2) 

responsabilità - salvo il caso di 
controfirma con riserva. 

Tale provvedimento attribuirebbe, 
da un lato, maggiori responsabilità 
e quindi maggior prestigio ai diret
tori generali e ai capi uffici autono
mi, e dall'altro, costituirebbe una 
remora per i ministri e i sottose
gretari, evitando loro di fare i pa
rafulmini delle responsabilità della 
burocrazia. 

Distinti saluti. 
Vincenzo Vetere 

Roma 

La grammatica è salva 

Signor Direttore, 

La rivista e L'Astrolabio>, n. 4 
del 24 febbraio 1964, nel riprodurre 
una mia lettera, diretta agli inse
gnanti di piazza Duca degli Abruzzi 
in occasione di una preannunciata 
visita del Vescovo di Pescara alla 
loro scuola ha sostituito il pronome 
e voi > al pronome e noi > ed ha 
omesso l'aggettivo e buono>, com
promettendo in tal modo la gram
matica ed alterando in parte Il si
gnificato stesso della lettera. Prego, 
pertanto, la S.V. di far rettificare 
la lettera e di chiarare cortesemen
te se la sostituzione e l'omissione 
delle parole sopra indicate siano da 
attribuirsi o no al proto. 

Le considerazioni fatte dall'ano
nimo maestro sulla mia lettera, le 
illazioni tratte, le connessioni sta
bilite non hanno alcun fondamen
to, alcuna logica conseguenza e coe
renza. Una sola prova tra le tante 
possibili: quale attuale, concreta, 
reale punizione. diretta o indiretta. 
può egli addurre a confronto di 
quella sofferta un giorno per non 
aver indossato la camicia nera? Il 
maestro però non deve attualmente 
trovarsi nelle migliori condizioni per 
intendere e volere: è come preso da 
panico, sembra che la volta del cielo 
stia per cadergli sopra. E tutto que
sto per causa di una lettera del 
Direttore del IH Circolo di Pescara, 
datata 14 febbraio 1964. Perdinci, 
che cos'à di esplosivo questa lettera? 

I due primi periodi si limitano 
ad annunciare semplicemente e pu
ramente che il Vescovo della città 
desidera visitare una scuola del 
Circolo, quella precisamente di
rimpetto alla Chiesa di Maria San
tissima del Rosario, a non più 
di 20 metri. Il terzo periodo espri
me la certezza che, nonostante 11 
giorno festivo, direttore e maestri, 
e tutti noi >, vorranno essere pre
senti (il verbo volere soltanto per 
crassa ignoranza o per mala fede 
può scambiarsi con il verbo dovere) 
per accogliere come si addice a per
sone civili, cioè anche con la pre
senza fisica, colui che viene nella 

casa della scuola. C1 saremmo forse 
dovuti comportare in modo diverso 
da come ci comportiamo quando una 
qualunque persona si reca a farci 
visita nella nostra casa privata? 
Avremmo dovuto chiudere la porta 
o lasciare entrare l'ospite nella 
scuola vuota? Su, via, si può essere 
anche mangia-vescovi, ma non si 
può pretendere che gli altri dimen
tichino i principi elementari del
l'ospitalità. 

Il quarto periodo è strettamente 
connesso al terzo: espressa la cer
tezza che e nessuno vorrà manca
re >, il che è cosa sostanzialmente 
diversa da e stabilito che nessuno 
dovrà mancare », consegue l'oppor
tunità, e ad ogni buon fine >, di 
pregare - è il verbo effettivamente 
usato - i maestri di dare assicura
zione. Perché e assicurazione>? Non 
certo per motivi oscuri, per minac
ciosi propositi, ma semplicemente 
per ragioni d'ordine pratico: assi
curare in tempo, per esempio, la 
sedia [sic] a ciascun partecipanti>. 
Perchè e singolarmente>? Per evi
tare a taluni di aderire per imitazio
ne per influenza dei colleghi, per 
consentire a tali altri di esporre 
direttamente eventuali giustificabì
lissime ragioni di dissenso. 

Sfumature, liberalità che lo sprov-

veduto anonimo (?) maestro non ha 
saputo cogliere. Stia. comunque, 
tranquillissimo! Il 23 febbraio 196~ 
è trascorso e la volta del cielo non 
gli è caduta e non gli cadrà addosso, 
almeno nel corso di questo secolo. 

Mi scusi, lll.mo Direttore, l'in
volontario disturbo ed accolga i miei 
distinti saluti. 

Quintlllo Caru~I 
Pescara 

Premesso che la sovversione del
la grammatica e la manipolazione 
dei pronomi non rientrano tra i no
stri metodi polemici, ci sembra che 
le due inesattezze del tutto invo
lontarie, com'è ovvio - non d1m1-
nuiscano la legittimità della rea
zione del maestro. nostro lettore. 
Nella lunga disamina, a cui il si
gnor Cariai ha sottoposto la pro
pria lettera. non affiora minima
mente il dubbio che la mobilita
zione di pubblici insegnanti per una 
visita vescovile possa essere men 
che lecita od opportuna. Ed è que
sto, nostro avviso, il lato più. acon
certante della faccenda. 

A nostro avviso, il tono della cir
colare - checchè ne dica il signor 
Carusi - giustifica appieno l'inter
pretazione che na ha dato il nostro 
lettore. 

11° CONVEGNO DEL 

MOVIMENTO GAETANO SALVEMINJ 

Il 4-5 aprile ;;Ì terrà a Roma. nel salone del palazzo Bran
caccio (lar~o Brancaccio, 82), il 2. Com:egno dcl )lovimento 
Gaetano Salvemini, sul tema: 

"Disarmo atomico 
e forza multilaterale" 

Relatori: 1) il prof. Patrick Blackett ddl"Uni"ersità di 
Londra, pt"l•mio :\obcl per la risica. già COll"<i~licr(• dell'ammi· 
ragliato britannico per i problemi di strategia nuclt•are, autori' 
dei due volumi sull'argomento tradotti in italiano nell'edizio
ne Einaudi; 2) il prof. Karol Lapter. dell'Università di Yar
sa\.ia. consulente giuridico dcl f?:oH·rno polatco per i problemi 
del disarmo, più volte membro di delegazioni ufficiali al· 
l'O:\ U e alJa Conferenza di Gineua; 3) FcrruN·io Parri. 

I lavori del con\egno inizieranno con una hrc"e introdu· 
zione storica dcl dottor G. Cakbi .Novali, !lahato 4 aprile alJc 
ore 16,30 e continueranno il giorno appresso, aHt• ore 10 dello 
mattina cd al pomeriggio alle ore 16. 

Tutti i lettori dell'A.urolabio sono imitati. 



L'astrolabio 

Poltrone in paradiso 
DI LEOPOLDO PICCARDI 

J NOSTRI posteri, se questa umanità è destinata ad 
avere una progenie, si chiederanno come noi fa. 

cessimo a vivere, sotto l'incombente minaccia di una 
guerra, tale da superare, per il suo potere distruttivo, 
le più apocalittiche previsioni che mente umana sia 
in passato riuscita a concepire. Si sa che esiste nel 
mondo un numero di congegni bellici sufficiente per 
annientare gran parte degli esseri oggi viventi, per 
cancellare perfino le vestigia della nostra civiltà. Tut
tavia, uomini e donne vivono, lavorano, fanno l'amo
re, mettono al mondo figli, osano spingere lo sguardo 
verso un lontano avvenire. Nella dimostrazione di 
questo attaccamento alla vita, di questa ostinazione 
nella speranza, gli italiani sono alla testa. Nessun po
polo, più del nostro, è incapace di dare corpo allo 
incubo di un pericolo non imminente; nessuno è più 
capace di riaffermare la continuità della vita di fronte 
all'incertezza del domani. 

Ma, al tempo stesso, è un tratto del nostro tem
peramento la tendenza a trasformare quell'evento nel 
quale ci si rifiuta di credere in un motivo attuale di 
vita. Mi è rimasta nella mente, fra i ricordi della mia 
infanzia, la scena di una folla di curiosi raccolta nella 
vecchia piazza d'armi di Torino a scrutare il cielo not
turno, per vedere la cometa di Halley, la quale, come 
tutti sanno, richiama sinistre profezie di fine del mondo. 
In mezzo a quella folla si aggirava qualche furbac
chione che, in previsione di questo avvenimento, ven
deva biglietti di poltrone per il paradiso. Nella fine 
del mondo, in buona sostanza, non ci credeva nes· 
suno, non chi vendeva biglietti, nè chi li comprava, 
ma tutti stavano al gioco. Inclini più di altri popoli 
allo scetticismo, gli italiani sono scarsamente disposti 
a prestare fede a ciò che esorbita dalla loro diretta 
esperienza, ma non perciò rinunciano a fare delle cose 
in cui non credono o in cui ripongono una limitata 
fede, strumenti ai fini di quella difficile arte, in cui 
essi eccellono, che è l'arte del vivere. Il discorso si 
potrebbe spingere molto oltre, se si dovesse indulgere 
a qualche riflessione sulla religiosità degli italiani: 
ma non è questo il luogo. 

Di questo singolare atteggiamento si ha un tipico 
esempio nelle reazioni italiane ai pericoli di un con· 
Bitto mondiale, agli sviluppi della gara di armamenti 

nucleari, con le loro terrificanti prospettive di distru
zione universale. L'informazione in materia è da noi 
scarsa e seguita con mediocre attenzione. Le cifre 
spaventose che indicano gli effetti di morte e di deva
stazione di una possibile guerra nucleare sono apprese 
con distacco, come se si trattasse di un romanzo di 
fantascienza. Ai mezzi e alle vie di allontanare o dimi
nuire il pericolo che incombe su di noi l'opinione pub
blica non dimostra interesse: le discussioni su un 
piano di politica realistica sono rare: i movimenti popo
lari, nonostante l'opera di apostolato di uomini come 
Aldo Capitini, trovano nelle marce della pace poco più 
di una folcloristica espressione. Sui particolari proble
mi concernenti la posizione del nostro paese nell'at
tuale situazione del mondo raramente si intende un 
discorso aperto e spregiudicato. 

Ma, in contrapposizione a questi segni di generale 
disinteresse per il nostro destino, è massimo lo sfrut
tamento, per interessi di parte, di classe, di gruppo, o 
personali, di tutto ciò che si riferisce alla divisione del 
mondo in blocchi, alla gara degli armamenti, alla 
minaccia sempre incombente di un conflitto. Da una 
parte, l'appartenenza al blocco occidentale, la fedeltà 
all'alleanza atlantica, la partecipazione senza riserve a 
preparativi militari, diventano articoli di fede, anche 
quando la continua revisione di concetti che è dovun· 
que in corso renda spesso quelle formule prive di 
qualsiasi effettivo contenuto. La parola disarmo sembra 
sospetta; qualche prefetto ha fatto sequestrare come 
sovversivi cartelli inneggianti alla pace. Dall'altro lato, 
una propaganda di pace generica, incapace di indicare 
le vie che concretamente potrebbe seguire un paese, 
nella posizione in cui si trova l'I talia, per concorrere 
ad allontanare il pericolo di un conflitto, rivela il suo 
carattere altrettanto strumentale, di difesa di determi
nati interessi politici. 

In questo dialogo tra sordi, la nostra politica 
estera è apparsa troppo spesso sterile, incapace di far 
sentire una voce autonoma, servilmente modellata su 
posizioni altrui, anche quando si trattava di posizioni 
non esenti da perplessità e da contrasti, bisognose 
piuttosto di un contributo di studio e di seria ri
flessione che di generica solidarietà. 

I 



JL ~fOVL\:I.:~TO Gaetano Sal\'cmini, organizzando 
un con\'egno sul tema « Disarmo e forza multilate· 

rale », che si svolgerà a Roma, nel salone Brancaccio, 
il 4 e 5 aprile, tiene fede ancora una volta alla su.i 
vocazione di guastafeste, tentando di aprire, vorrem· 
mo dire, per la prima volta, un dialogo scrio e sincero. 
Che l'inclinazione degli italiani a rivolgere la loro 
attenzione ai problemi della loro vita quotidiana, anche 
quando l'incertezza dell'avvenire sembra cale da pa· 
ralizzare la volontà e da togliere il gusto di vivere, sia 
una forza e una manifestazione della loro straordinari.i 
vitalità, si può riconoscere. Ma poichè da noi queste 
doti abbondano, non è male che qualcuno, in questo 
paese, vada contro corrente e inviti i propri concitrn
dini a rivolgere lo sguardo verso un più lontano oriz 
zonte. Quanto poi alla capacità di trasformare prospet
ti\'c future e mete ideali, pur guardate con scettici 
smo, in elementi di un gioco attuale, è questo, con· 
fessiamo, un tratto del nostro temperamento naziu· 
nalc al quale meno ci sentiremmo di rendere omaggio. 
Il dialogo che il Salvemini si propone di aprire tende 
dunque, in certo modo, a un rovesciamento della situa
zione attuale: a restituire all'ipotesi di una guerra 
combattuta con le più micidiali armi del nostro tempo 
quel tratto di credibilità che consenta di prenderla 
sul serio e a sgombrare il campo di tutti quei luoghi 
comuni di cui l'argomento si è venuto caricando attra
verso una polemica nella quale esso è stato strumen
talmente sfruttato per fini immediati, nell'interesse di 
partiti, di classi, di gruppi, di individui. 

Quale sia la dimensione del pericolo che grava su 
di noi, quale sia il grado di probabilità del suo avve
ramento, che cosa si possa fare per scongiurarlo o al
lontanarlo, quale sia la parte che, in questo sforzo di 
salvataggio della nostra civiltà, spetti all'Italia: questi 
sono i problemi che solleverà il dibattito. Problemi 
che non si risolvono proclamando la propria fedeltà 
al mondo occidentale o all'alleanza atlantica, o soste· 
ncndo che il mondo potrà essere salvato soltanto quan
do il socialismo celebrerà il suo trionfo sulle rovine 
dcl sistema capitalistico. Noi non ignoriamo che il 
mondo di oggi è dominato da alcune grandi alternative, 
di fronte alle quali non ci rifiutiamo di fare la nostra 
scelta. Ma riteniamo che in questa scelta non si esau
riscano le nostre responsabilità; che non vi sia alter
nativa la quale non lasci un largo spazio all'uso della 
ragione; che ,.i sia un discorso comune da fare fra 
persone che milirnno in campi opposti. 

Queste nostre convinzioni spiegano il significato 
della formula in base alla quale il prossimo convegno 
è stato organizzato. Se vi sono argomenti che non si 
prestano a essere trattati su base nazionale, sono, in 
primo luogo, quelli della pace e del disarmo: di qui 
l'esigenza, più che in altre occasioni sentita, di una 
partecipazione al dibattito di oratori stranieri. Ma la 
scelta che è stata fotta è, sotto altro aspetto, signifì 
cativa. Delle tre relationi, una sarà presentata dal di
rettore di questo giornale, che esporrà, sugli aspetti 
politici del problema, quello che può essere il punto 
di vista di un italiano; le altre due sono state affidate, 
rispettivamente, a una personalità scientifica inglese 
e a un esponente degli studi giuridici e della politica 
polacca. Sono assicurate cosl al convegno le varie espe
rienze e competenze che possano consentire una com-
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pleta trattazione dcl tema: ma soprattutto si recano nel 
dibattito le \'OCi dei due paesi che, nella trattazione di 
problemi attinenti alla pace e al disarmo, hanno sapute 
portare un contributo più illuminato, più esente d: 
conformismi e passioni. Nessuno più avere dubhi sulla. 
posizione scelta dall'Inghilterra nell'attuale divisione 
del mondo: e questo riconoscimento vale tanto per il 
partito conservatore quanto per il mondo laburista, in 
tutta la varietà delle sue frazioni e tendenze. Tuttavia, 
in o~ni discussione su temi di politica internazionale, 
~u alleanze politiche e militari, su armamenti e disar
mo, si è sempre potuto avvertire, da parte inglese e 
fra i laburisti soprattutto, un accento di sincero attac
camento alla causa della pace e di rc:alismo che rara· 
mente si fa sentire in altri paesi occidentali. La Polo· 
nia, pur facendo parte di un raggruppamento forte· 
mente accentrato, ha saputo dire una sua parola ragio
n.ua e non pri\•a di originalità: il piano Rapacki, con 
tutti i suoi successivi sviluppi, costituisce pur sempre 
una delle vie che possono essere seguite da chi s1 
proponga di lavorare per il consolidamento della pace. 

La congiunta presenza inglese e polacca dà dun
que al dibattito un tono e un'apertura che rispondono 
ai propositi dei promotori. 

Q UALE sia il contributo che a un discorso di questo 
significato e di questa ampiezza può portare il 

nostro paese risulterà dalla relazione Parri e dagli altri 
interventi italiani. Qui vorremmo soltanto contrastar!". 
due argomenti che spesso abbiamo sentito addurre a 
giustificazione dello scarso interesse che si dimostra in 
Italia per i temi della pace e degli armamenti. 

Si dice che in questi temi sono troppo riJe,·anu 
gli aspetti tecnici. è troppo decisivo il peso di dati dt 
carattere segreto, non accessibili alla generalità dei 
cittadini, perchè se ne possa utilmente parlare fra 
profani. E non c'è dubbio che queste difficoltà esistano. 
Ma non mancano fonti di informazione alle quali si 
può attingere, nè manca la possibilità di un dialogo 
fra tecnici e non tecnici, come quello che si S\'olger:i 
nel convegno del Movimento Salvemini. E soprattutto 
i grandi problemi per quanto rilevanti siano i loro 
aspetti tecnici, non possono mai trovare la loro so· 
luzione attraverso l'opera degli studiosi e degli esperti, 
ma soltanto in quelle grandi correnti di pensiero, di 
sentimento, di interessi che muovono un popolo e 
concorrono a formare la sua volontà. Se cosl non fosse, 
se dovessimo credere che i problemi dai quali dipende 
la sorte dell'umanità siano fatalmente risen·ati agli 
stati maggiori e alle più ristrette sfere politiche dell\! 
maggiori potenze, sarebbe ben limitata e labile la no
stra fede nella democratia! 

L'altro discorso che spesso si sente, a proposito dcl 
disinteresse irnliano per i temi della pace e del disar. 
mo, è quello che nega al nostro paese, per il suo scar:.o 
peso nella vita internazionale, la possibilità di avere una 
sua autonoma politica estera o di poter utilmente far 
sentire la sua voce nei grandi dibattiti che si svolgono 
di fronte all'opinione pubblica mondiale. Nessuno pit1 
di noi è fautore di una politica estera e militare italiana 
che si basi su una realistica valutazione della nostra 
forza e delle nostre capacità: e non sempre gli atteg· 
giamenti delle nostre sfere responsabili rispondono a 
questa esigenza. Ma quale senso ha oggi il pretendere 



dagli italiani che pensino e sentano sulla misura del 
peso che ha il nostro paese nelle competizioni inter· 
nazionali: oggi, quando tanto si parla di superamento 
delle barriere nazionali, di europeismo o di più ampie 
comunità; oggi, quando, di fronte ai pericoli che gra
vano sul mondo, possiamo veramente dirci, tutti 
quanti viviamo su questa terra, legati alla stessa ca 
tena? Come italiani e come europei e come cittadini 
del mondo, abbiamo qualcosa da dire: e ne abbiamo 
il dovere verso quelli che consideriamo, sul piano in· 

ternazionale, nostri amici, cosl come quelli che conii· 
deriamo attuali o potenziali avversari, verso tutti CO· 

loro che condividono la nostra sorte. 
E tanto più sarà utile la nostra voce quanto più 

sarà consapevole dello scarso peso che l'Italia, come 
stato, ha sulla politica mondiale, delle nostre debo
lezze, dei limiti che ci sono imposti dalle nostre di
visioni interne. Ma questo può essere oggetto soltanto 
di un apposito discorso. 

LEOPOLDO PICCARDI 

Note e commenti 
GERMANIA 

Pr ospettive elettorali 

L A CAMPAGNA elettorale in Ger· 
mania occidentale è stata aper· 

ta con un anno e mezzo d'anticipo. 
I socialdemocratici hanno organiz· 
zato a Bad Godesberg un congresso 
straordinario, in cui l'investitura 
ufficiale a Willy Brandt, Borgoma· 
stro di Berlino, come leader del
l'opposizione ha significato anche 
l'inizio di una massiccia offensiva 
contro il governo di Bonn. I cri
stiano democratici, che da quattor
dici anni dirigono la vita governa· 
tiva della Repubblica federale, sono 
corsi ai ripari nel congresso di al· 
cuni giorni fa ad Hannover. L'at· 
tacco frontale fra i due maggiori 
partiti del paese raggiungerà, a quel 
che pare, momenti di durezza mai 
visti prima nel clima generalmente 
tiepido (se non addirittura indif. 
ferente) della discussione politica. 
Il motivo principale è che le di· 
distanze fra socialdemocratici e cri· 
stiano democratici si sono accor· 
ciate: non soltanto come computo 
dei risultati delle ultime elezioni 
(contenimento dei voti cristiano 
democratici e aumento dei voti so· 
cialdemocratici) ma anche nella Sl· 

tuazione politica di questi ultimi 
due anni. La maniera con cui l'ex 
Cancelliere Adenauer ha cercato, 
troppo lungamente, di mantenere il 
potere immiserendo il confronto con 
le altre forze politiche, e con le 
stesse forze del suo partito, a 
motivi di esasperato personalismo 
ha messo in luce la provvisorietà 
e l'improvvisazione di quella "de-

mocrazia autoritaria " che era stata 
definita il toccasana del1a situazione 
tedesca. La revisione della cosidet· 
ta " éra Adenauer ", anche se con· 
tenuta entro certi limiti, ha fatto 
il resto. Ormai non sono più sol· 
tanto i socialdemocratici che, nel 
bilancio degli anni di governo Ade
nauer, rilevano la quantità e la por· 
tata delle " occasioni perdute ". An· 
che nel partito governativo si è fatta 
strada una maggiore duttilità di 
concezioni politiche e la convinzione 
che pur non volendo rinunciare ai 
principi fondamentali dell'alleanza 
atlantica e dell'intransigenza antico· 
munista, una maggiore disponibilità 
della Germania a trattative interna· 
ziooali (e a compromessi nella si
tuazione particolare del paese diviso 
in due) avrebbe fornito meno ali· 
bi e minori riserve tattiche tanto 
a Krusciov quanto a Ulbricht. 

E' evidente dunque che i social
democratici, che si sono preparati 
alla responsabilità del governo (di
retta, o condivisa in una coalizione 
di più partiti) tentino di spingere 
alle estreme conseguenze questo pro
cesso di chiarificazione della politica 
tedesca. Fanno da sprone ai socia]. 
democratici le speranze elettorali dei 
laburisti inglesi e l'impegno di evi· 
tare una estensione della politica 
gollista al proprio paese. 

Ma le limitazioni imposte al con· 
fronto dei partiti tedeschi sono in
dicative un po' di tutta la situazione 
della Germania di questo dopoguer 
ra dove - accanto a una legisl~ 

ziooe sociale che rappresenta il pun· 
to più avanzato della Comunità eu· 
ropea - sono stati ricostituiti però 
i centri di potere economico esat· 
tameote come all'indomani della 
prima guerra mondiale. Le rinun· 
cie di principio dei socialdemocra· 
tici, un po' dettate dal bisogno di 
aggiornamento ideologico ma in 
gran parte provocate dalla oppor· 
tunità di uscire dall'isolamento (e 
dal sospetto) classista, hanno messo 
il partito sul piano di un vasto mo· 
vimento popolare di generica alter· 
nativa di potere. 

Mentre i laburisti inglesi, ad 
esempio, discutono di politica eco· 
nomica e di nazionalizzazioni o con· 
trolli pubblici, i socialdemocratici 
tedeschi mostrano assai più rasse· 
goazione alla situazione di fatto del 
paese (dove, fra l'altro, quasi il 
cinquanta per cento della stampa è 
controllata da un solo trust). Cosl 
pure in politica estera: la questione 
dei confini orientali dell'Oder Neis· 
se, che continua ad essere una palla 
di piombo al piede delle migliori 
intenzioni tedesche, viene conside
rata argomento intoccabile. Laddove 
i socialdemocratici sembrano pron· 
ti a dimostrare con i fatti la possi· 
bilità di realizzare qualcosa di nuovo 
è nei rapporti con i tedeschi del 
l'est. La vicenda dei lasciapassare 
natalizi berlinesi, con le afferma
zioni e le smentite, è stata una di· 
mostrazione di poca sicurezza da 
parte del governo di Bono ma di 
molto dinamismo da parte del Se· 
nato di Berlino ovest (che è in ma· 
no ai socialdemocratici). La man
cata ripetizione dell'esperimento di
stensivo dei lasciapassare fa credere 
che i cristiano democratici vogliano 
rinchiudersi nell'inattivo risentimen
to, mentre i socialdemocratici pre· 
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mono per una graduale politica te
de~ca di riavvicinamento (che può 
avvenire solo con concessioni re
ciproche) e per un rilancio dello 
idea di riunificazione del paese. 

Se questi saranno anche, nei pros· 
simi mesi, i temi principali delle 
differenze fra partito governativo e 
opposizione socialdemocratica è mol
to probabile che, schematicamente, 
la scelta elettorale dei tedeschi sarà: 
o il programma massimo dei cri
stiano democratici (unificazione del 
pae:.e affidata alla responsabilità 
delle quattro grandi potenze, nes
suna concessione all'Unione Sode-

SPAGNA 

tica, pretesa giuridica di rappre
sentare, a Bonn, tutta la Germania) 
oppure il programma graduale dei 
socialdemocratici di ritrovare l'uni
tà tedesca attraver:.o la distensione 
europea e una zona di disimpegno 
atomico. Bisogna vedere, in sostan
za, quanto però il tema " riunifica
zione " sia ancora attuale per i te· 
deschi, dopo diciotto anni di con
suetudine alla divisione e di con
solidamento delle due Germame. 
Certo mai come in questi diciotto 
anni i tedeschi hanno parlato mol
to. e hanno fatto poco, per l'unità 
del loro Paese. 

L'opposizione nelle unhersi tà 

SI SUCCEDONO in que:.ti giorni 
a Madrid le dimostrazioni or

ganizzate dai sindacati universitari 
clandestini, per protesta contro Li 
sospensione della « settimana di 
rinnovamento universitario ». Le 
intimidazioni, gli arresti, le minac
ce del rettore dell'Università non 
hanno avuto alcun effetto. L'atteg· 
giamento stesso tenuto di volta in 
volta dal governo nei confronti del
le rivendicazioni studentesche rende 
inevitabili queste agitazioni perio
diche: gli studenti sanno bene che 
le promesse delle autorità sono del
le mosse tattiche, che rientrano re
golarmente dopo la burrasca. E 
tornano alla carica. 

La situazione crea seri imbarazzi 
alle autorità. I giovani antifranchi
sti guadagnano terreno sempre più 
nettamente nelle università. All 'in
terno del sindacato univer!>itario uf -
fidale ( S.E.U.) agiscono, fin dal 
1959, sindacati clandestini orienrnu 
verso una netta opposizione 11! re· 
gime. Questi sindacati clandestini 
( F.U.D.E. a Madrid, I.N.T.E.R. a 
Barcellona, ecc.) controllano da 
tempo parecchie posizioni negli or
g.rnismi rappresentativi e nel sin
dacato ufficiale. Gran parte dei de
legati di facoltà - si tratta di una 
carica elettiva - sono elementi fa. 
\'orevoli ai sindacati clandestini; il 
regime controlla solo le posizioni di 
\'ertice, attraverso la nomina dci 
presidenti degli Organismi rappre-
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sentativi e del presidente del sin
dacato nazionale. 

La lotta politica dcl movimento 
studentesco si presenta in forma sin· 
dacale, e su questo terreno è stato 
possibile costruire l'unità delle forze 
antifranchiste, cosl difficile ad altri 
livelli. I sindacati universitari clan
destini raccolgono dai comunisti ai 
democratici cristiani, e quest'anno 
sono riusciti ad organizzarsi su sca
la nazionale nel C.U.D.E. Gli stu· 
denti costituiscono un'ala a parte 
dell'opposizione al regime. Essi ap
partengono per 1'85% alla nobiltà 
e alla grossa borghesia e per il 15%1 
alla piccola borghesia; lo studente 
figlio di operai o contadini è un caso 
isolato. E' proprio ciò che rende 
molto fastidiose per il regime le 
agitazioni studentesche e che scon· 
siglia, d'altronde, di ricorrere ai me
t0di repressivi u"ati per gli operai. 
In fin dei conri, que"ti soV\'ersivi 
sono anche gli e11/a111 R,alè della 
Spagna di oggi. appartengono alle 
classi che sostengono il regime, e 
se la loro azione pu{1 essere peri 
colosa, è anche vero che può essere 
trasformata in uno strumento di 
propulsione del processo di adat
tamento del paese alla realtà eu
ropea. 

In realtà, l'opposizione degli stu
denti, anche se contenuta sul piano 
sindacale, può a\·ere degli effetti 
incontrollabili su que,.,to graduale 
assestamento del regime su basi più 

solide; è un elemento di disturbo 
che va controllato, compresso: la 
delicata operazione di trasformismo 
iniziata dalla classe dirigente spa· 
gnola non tollera, pena la rottura 
del meccanismo, gli imprevisti delle 
iniziative autonome. 

Gli studenti si presentano come 
la frazione più moderna ed « attua· 
le» dell'antifranchismo. Dimostra· 
no una forte aggressività nei con
fronti dei partiti democratici, ai 
quali alcuni di loro pure apparten
gono. Sono rimasti fermi al '39, 
dicono. Essi invece hanno acquisito 
pienamente la realtà attuale della 
Spagna; prendono come punto di 
partenza i tentativi di « liberalizza
zione>> del regime; hanno piena co
scienza del graduale ricambio che 
s'é operato nella classe dirigente 
e che ha segnato il definitivo pre
valere dei più abili e moderni uo· 
mini dell'Opus Dei. La borghesia 
avverte già i riflessi di un certo 
progresso economico realizzato da
gli uomini nuovi del regime e basato 
sulla compressione dei consumi e 
sullo sfruttamento esasperato delle 
masse popolari. Secondo loro Fran
co conta ogni giorno di meno e 
l'Opus Dei ogni giorno di più. Per
ciò rifiutano le vecchie forme di 
propaganda sovversiva, e si muovo
no nella piena coscienza del perico
lo che il successo dell'operazione dt 
salvataggio del regime possa im
brigliare definitivamente la societil 
spagnola nelle strutture di uno sta
to autoritario, meno bieco di quello 
attuale, ma più saldo sulle basi di 
un assolutismo « moderno ». 

Perciò gli studenti attribuiscono 
grande importanza agli interventi 
dell'opinione pubblica democratica 
occidentale, che danneggiano note· 
volmente i tentativi di inserimento 
"completo del regime nel sistema 
aclantico. In questo dissentono da 
molci \'cechi antifranchisti, i quali 
ritengono controproducente il mol
tiplicar~i delle iniziative antifran 
chiste ttll 'estcro che potrebbero fe. 
rire il « patriottismo» dell'opinio
ne pubblica spagnola. 

Sarebbe interessante capire fino 
a che punto può arrivare il movi
mento studentesco. Ha saputo in
serirsi con piena consapevolezza nel
la prospeuiva della Jiberal1i.i.azio11e 
del regime; ma ciò lo può portare, 
for:.e, a sottovalutare la capacità 
di re!>istenza degli elementi più \'CC· 

chi. Franco conta ogni giorno di 



meno? Ma è sempre una realtà ben 
ferma e presente; e con lui, le strut
ture e i metodi fondamentali della 
dittatura. La liberalizzazione auspi
cata dagli uomini dell'Opus Dei è 
solo lo sbocco difficile di un pro
cesso ancora agli inizi, i cui limiti 
sono segnati nettamente dalla fero
ce decisione con cui vengono stron
cate le agitazioni operaie. Il pugno 
di ferro contro gli operai è la con
dizione necessaria della liberalizza
zione del regime, non il prezzo 
pagato ai « duri » - secondo certa 
opinione - per portarla avanti. 

Ma il problema maggiore e più 
difficile resta, per noi, la mancanza 
di un legame organico tra le élites 
studentesche e i gruppi operai più 
evoluti. U na vecchia questione, che 
è sempre stata di difficile soluzione 
in casi analoghi, ma che in Spagna 
acquista una dimensione particola
re. Non c'è solo la diversità e l'in
comunicabilità tradizionale tra in
tellettuali e operai: ci sono anche 
gli effetti di quel sistema di com
partimenti stagni in cui la dittatura 
franchista ha ridotto la società spa
gnola. Ed è proprio questa incomu
nicabilità sociale, più che la repres
sione poliziesca, che isola e compri
me le varie forze e iniziative del
l'opposizione attiva al franchismo. 

INGHILTERRA 

Il prestigio 

e la forza 

SIG. 

M ENTRE la Francia appare tal-
volta orgogliosa a dismisura 

della propria Force de frappe, l'In
ghilterra spesso sembra imbarazzata 
per il proprio potenziale atomico. 
Il ministro della difesa inglese Thor
neycroft ha detto recentemente, in 
un dibattito ai Comuni, con il tono 
di volersi quasi giustificare, che 
Londra non può in eterno contare 
sull'aiuto "di un alleato " nel caso 
di minaccia atomica. Chi sia quel-
1' «alleato» non è un mistero, ma 
il tono generale della posizione bri
tannica è che l'armamento atomico 

e il ruolo di potenza atomica costi
tuisca più un peso e una condanna 
che una soddisfazione. Lo ha con
fermato il premier stesso: se l'In
ghilterra non avesse armi atomiche 
non sarebbe più una potenza al ta
volo delle trattative di Ginevra, né 
nel consiglio della NATO né nelle 
conferenze di Washington. Come 
dire facciamo di necessità virtù. 
D'altra parte finché la Francia ta 
della sua disponibilità atomica 
" Counter city " uno strumento di 
imposizione e di ricatto politico, 
l'Inghilterra ha il cuore diviso fr.t 
la necessità di controbilanciare con 
la propria forza atomica il ruolo di 
prestigio francese e il desiderio di 
rimettere ogni fiducia nella forza 
atomica multilaterale. Le posizioni 
francese e inglese si condizionano 
a vicenda: se Parigi insiste nel per
correre una via per proprio conto, 
è probabile che anche i laburisti 
inglesi - sulle questioni di prin
cipio cosl lontani dal pensiero dt 
una forza strategica nucleare -
debbano ereditare, posto che va
dano al potere, il peso economico 
e l'imbarazzante prestigio della po
tenza atomica nazionale. Gli ingle
si insomma, contrastando De Gaul
le, devono ricorrere agli argomenti 
di De Gaulle. E nel frattempo il 
progetto di forza atomica multila
terale pare destinato a fare scarsi 
progressi in questo anno di elezioni 
presidenziali americane. Il progetto, 
ufficialmente, è " allo studio " pres
so una mezza dozzina di governi 
della NATO. Ma chi veramente 
preme per la sua attuazione è la 
Germania, e solo la G ermania. I 
motivi sono fin troppo comprensi
bili: arrivata al secondo posto come 
forza e potenza di armamento tra
dizionale nell'alleanza dei paesi oc
cidentali, la Repubblica federale te
desca (coi suoi 420 mila soldati a 
disposizione della NATO ) aspira 
all'inserimento da pari a pari anche 
nel pool atomico europeo. Non fa 
dunque meraviglia se gli inglesi (che 
devono mandare truppe nel Borneo 
e a Cipro) con l'armata del Reno 
tutta da riorganizzare - e con ef -
fettivi sui 50 mila uomini - si 
sentono costretti a difendere sia 
pure senza molta convinzione appa
rente quel privilegio atomico che, 
esso solo, gli consente di mantenere 
il ruolo di " secondi " in occidente. 

FINLANDIA 

L' unità 

socialdemocratica 

} SOCIALISTI finlandesi, dopo 
parecchi anni di divisione e di 

lotta interna che non ha rispar
miato accuse e diffamazioni, stanno 
ritrovando la strada dell'unità. Or
mai è certo che alle elezioni co
munali del prossimo autunno (con
siderate una prova generale per le 
consultazioni politiche) non si pre
senteranno più liste separate del 
Partito socialdemocratico e della Le
ga socialdemocratica, bensl liste uni
ficate con il nome tradizionale di 
" Partito socialdemocratico di Fin
landia". Mancano ancora, per l'uni
ficazione organica dei due tronconi 
di partito, le approvazioni dei comi
tati centrali e dei due congressi, 
ma la decisione presa dalla commis
sione paritetica delle trattative è 
già di per sé vincolante e, dal punto 
di vista politico, assai mteressante. 

La spaccatura fra i socialdemo
cratici finlandesi era avvenuta nel 
1957 con toni drammatici di riva
lità e con conseguenze pesanti se 
si tien conto che a causa della scis
sione il Partito agrario di Finlandia 
era diventato gruppo parlamentare 
dirigente, con un programma gover
nativo di rigida neutralità e in pra
tica cercando di superare a sinistra 
i socialdemocratici in poli~ica este
ra. Fra destra (o centro ) socialista 
e sinistra del partito si era veri
ficato anche uno scambio di forze 
abbastanza sintomatico. Undici de
putati socialdemocratici, ad esem
pio, eletti nel 1958 con le liste del 
Partito socialdemocratico erano pas
sati subito dopo al gruppo parla
mentare della Lega socialdemocra
tica degli operai e dei piccoli pro
prietari agricoli (sinistra) . 

Le condizioni di debolezza, co
munque, che erano derivate a tutta 
la socialdemocrazia nei confronti d i 
trattative di governo e nello stesso 
tempo un riesame piuttosto rigido 
delle reciproche posizioni hanno in
dotto ad avviare - si può dire 
a poca distanza dalla scissione 
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gB i primi sondaggi per la riuni
ficazione. Il processo di riavvici
namento però non è stato puramen
te formale, ma ha portato a un 
completo mutamento negli organi 
direttivi del partito socialdemocra
tico (centro) che ba accettato di 
modificare la linea politica. La pre
giudiziale indispensabile per la riu
nificazione è stata fornita dal con
gresso socialdemocratico dello scorso 
anno quando Vaino Tanner, presi
dente del partito, diede le dimis-

ROl\fA 

sioni e contemporaneamente il se
gretario Vaino Leskinen non fu più 
rieletto alla carica. 11 nuovo pre
sidente socialdemocratico Rafael 
Paasio, considerato un uomo mode
rato ma senza animosità contro la 
sinistra, ha dato il contributo finali! 
alle trattative di riunificazione, rin
novando l'apparato organizzativo del 
partito. 

Con questa riunificazione è un 
po' tutta la vita politica della Fin
landia che torna in movimento. 

"Il Vicario'' in Italia 

D OMENICA 22 marzo il Movi-
mento Salvemini ba organizzato 

in Roma, nella sala delle confe
renze dell'Albergo Universo, un 
pubblico dibattito sul dramma di 
Rolf Hochhuth, Il Vicario. La ma
nifestazione, alla quale assisteva un 
foltissimo pubblico, si è svolta in 
tre tempi: ad una conferenza del 
Prof. Leo Levi sul significato del 

viaggio di Paolo VI in Terra Santa, 

è seguita la lettura a più voci di 

quasi tutto il IV atto del Vicario, 
con la partecipazione degli attori 

Gian Maria Volonté nella parte di 

Pio XII, Giorgio Bonora nella par

te del cardinale, Giacomo Piperno 

nella parte del Conte Fontana, Nino 

Cbecchi nella parte di Riccardo Fon

tana, e Carlo Cecchi nella parte 

dello " speaker ". E' quindi iniziato 

il dibattito al quale hanno preso 

parte Ernesto Rossi, la scrittrice 

Alba De Cespedes, Augusto Fras

sineti, il sen. Umberto Terracini, 

Ivo Murgia, Marco Pannella ed 

altri. 
11 tema della discussione è di 

grande interesse, non solo per la 

attualità di certe polemiche, ma 

soprattutto perché investe dei pro

blemi che vanno al di là dello ster

minio stesso del popolo ebraico. Il 
lavoro di Rolf Hochhuth presenta 

un carattere eminentemente reli

gioso. E' la rivolta morale di un 

cristiano che si domanda spietata
mente perché il Vicario di Cristo 

in terra abbia taciuto in nome della 
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ragion di Stato di fronte.. all'orrore 
dello sterminio degli ebrei, e che 
propone all'attenzione dei suoi con
temporanei, nel modo più efficace 
in cui può farlo un uomo di teatro, 
le angoscie e le perplessità della sua 
coscienza. 

Si è cercato di eludere gli inter
rogativi posti dal dramma JlOn ri
spondendo, o rispondendo il falso. 

Si è detto subito - e c'è del 

vero in questa affermazione - che 

Hochhutb abbia rispolverato l'anti

ca, profonda istanza del mondo pro

testante di rivolta contro i Papi e 

le gerarchie ecclesiastiche, accusati 

sin dai tempi di Lutero e di Cal

vino, di diaframmare e distorcere, 

in nome della Ragion di Chiesa, 

il rapporto che dovrebbe legare 

l'uomo al suo credo. 
Oltre l'antipapismo e l'aspirazio

ne ad un cristianesimo diverso, più 

diretto, meno gerarchizzato e quin

di meno corrotto, c'è ancora nel 

dramma di Hochhuth la volontà 

prettamente tedesca, più o meno 

cosciente, di chiamare in causa tutti 

i protagonisti della storia fra le due 

guerre mondiali, e principalmente 

la Santa Sede, per lanciare in faccia 
a tutti l'accusa di aver favorito e 

spinto il nazismo, e quindi la Ger

mania tutta, in una forsennata cro

ciata contro il bolscevismo, che non 

poteva condurre - secondo la lo

gica del terrore instaurata sin dai 

primi tempi dai seguaci di Hitler -
se non alle follie della guerra e del 

genocidio. E quando la Germania 
so-.;ombettc e \•enne la resa dci con
ti essa si trovò sola sul banco di 
Norimberga, abbandonata, accusata 
e vilipesa dai complici cbe le ave
vano retto per tanti anni il gioco. 

Ma queste considerazioni - pro
prie di un giovane tedesco che soffre 
dell'isolamento morale in cui è ca
duto il suo paese - non bastano 
a spiegare il successo dal dramma. 
Al di là dei motivi contingenti, del
le polemiche e degli incidenti, e 
della delusione provata da coloro 
che premevano per la santificazione 
di Papa Pacelli, emergono problemi 
che investono appieno Ja nostra co
scienza e che non appartengono sol
tanto ad un passato recente, ma 
sono problemi di sempre. 

Se infatti ammettiamo il princi
pio (ancora una volta ribadito dal 
Cardinale Martini nella famosa let
tera a Tablet) per cui una pubblica 
condanna morale non possa essere 
pronunciata quando i rischi di rap
presaglia, per sé e per gli altri, non 
ne compenseranno l'efficacia pre
sunta, allora c'è da domandarsi in 
base a quali parametri gli spiriti 
religiosi potranno comprendere il 
sacrificio dei martiri, e gli uomini 

comuni, come molti di noi, potran
no mai valutare perché parecchi 
durante la lotta contro il nazi-fasci
smo preferirono la morte al silenzio. 

Un ultimo punto. Anche quando 
volessimo accettare per buona la 

logica del " rischio calcolato " in 
materia di fede, ed apprezzare il 
fatto che il Vicario di Cristo non 

abbia fulminato la scomunica con

tro il nazismo onde evitare ai popoli 

occupati mali peggiori, come spie

garci allora l'atteggiamento del tutto 

diverso, duro e deciso, con il quale 

lo stesso Papa Pacelli scomunicò il 
mondo comunista? O ancora, rove

sciando l'argomentazione, perché 

mai, oggi che nulla ostava e che 

non si profilava alcun pericolo rea

le, è mancata la pubblica condanna 

dei feroci e cattolicissimi fratelli 

Diem, rei di aver istaurato nel Viet 

Nam del Sud una dittatura ten

dente al genocidio; e come mai 

manca tuttora la condanna di Fran

co? Questi sono alcuni degli inter

rogativi più gravi riproposti dal 

dramma di Hochhuth. 
GIAN PAOLO NITTI 



ROMA 

La vitamine 

fantasma 

CINQUANTA ordini di compari-

zione (e non è escluso che qual

cuno di essi si trasformi in mandato 

di cattura) vengono preparati in 

questi giorni dal sostituto procura· 

tore generale dr. Severino e dal 

sostituto procuratore della Repub· 

blica dr. De Maio. Il primo sta 

istruendo il processo a carico di 

alcuni tra i maggiori funzionari, am· 

ministrativi e scientifici, dell'Istitu· 

to Superiore della Sanità, il secondo 

il processo a carico di un"a serie di 

società farmaceutiche ree di aver 

prodotto specialità terapeutiche pri

ve d'efficacia. 

Diciotto mandati colpiscono al

trettanti « grossisti » di specialità 

che operavano fuori da ogni norma 

igienica (e che saranno processati 

in Pretura); venti riguardano far. 

macisti (non solo romani) trovati 

in possesso di alcuni di quei mille 

medicinali circa che negli ultimi 

due anni sono stati dichiarati non 

rispondenti alle norme e revocati 

dal commercio; sette riguardano di

rigenti di industrie che produceva· 

no medicinali nei quali i compo· 

nenti, non fissabili, al momento del. 

la vendita del prodotto si erano già 

volatilizzati; sei infine sono a carico 

di funzionari dell'Istituto per una 

serie di disordini amministrativi. 

Al lettore dell'Astrolabio questa 

massa d'incriminazioni non dovreb· 

be recare stupore, ma nemmeno 

dargli la certezza della scomparsa 

dei pericoli insiti nel nostro sistema 

sanitario riguardo all'organizzazio

ne farmaceutica. Valga qui - ulte

riore campanello d'allarme - il 

giudizio che del sistema farmaceutico 

italiano dette il magistrato De Maio, 

al ritorno da un viaggio di studio 

negli Stati Uniti: « La nostra magi· 

stratura ha assai scarse possibilità 

di operare bene e sino in fondo 

contro quegli illeciti che compor· 

tano accertamenti tecnici: noi di 

tecnici non ne abbiamo e abbiamo 

assai limitati fgndi per remunerare 

liberi consulenti; d'altronde quelli 

che dovrebbero essere i nostri na· 

turali alleati tecnici hanno troppe 

commistioni con le industrie. Come 

se ciò non bastasse le leggi che re

golano la nostra disciplina sanitaria 

permettono fenomeni che si confi. 

gurano come illeciti in ogni altra 

branca dell'amministrazione pubbli

ca e in ogni altro settore dell'indu

stria, ma non in questo ». 

Le leggi che la magistratura ro· 

mana si appresta a far rispettare -

e per le cui violazioni sta elevando 

i mandati di comparizione - sono 

quelle generiche del Codice penale. 

Ai funzionari dell'Istituto Superiore 

della Sanità, ad esempio, è lecito 

assumere consulenze private - che 

in alcuni casi hanno fruttato a ta· 

luni ricercatori sino a un milione al 

mese di stipendio da parte di singole 

industrie-; ma non gli è permesso, 

ovviamente, di occuparsi poi delle 

pratiche delle società di cui sono 

consulenti. E' facile comprendere 

quale tipo di vigilanza si può eser· 

citare quando esiste una rete di rap

porti tra i vari consulenti, i quali 

poi si ocèupano delle pratiche delle 

ditte che stipendiano dei colleghi. 

Ancora più grave è stato il com· 

portamento di quegli organi di con· 

trollo (per questo settore proba· 

bilmente saranno spiccati nuovi man. 

dati) che hanno autorizzato il com· 

mercio delle specialità nelle quali 

- conoscendone i processi in sinte· 

si - era chiaro che i principi cura· 

ti vi fondamentali (il calcio, certe 

vitamine) si sarebbero volatilizzati 

in breve tempo (questi prodotti era· 

no venduti al prezzo di mille, due

mila lire) ; oppure che hanno per· 

messo di consigliare, in etichetta, 

un certo prodotto per una gamma 

di malattie - ad esempio dall'esau

rimento al rachitismo - che si cu· 

rano sl a base di calcio, ma in dosi 

di due, quattro volte maggiori -

per il rachitismo - di quanto ve ne 

fosse in quel tal prodotto, buono al 

più a curare un banale esaurimento. 

Per evitare il ripetersi di questi 

fenomeni, occorrono delle iniziative 

legislative da parte del Ministro per 

la Sanità. Ma a questo proposito, 

dobbiamo formulare alcune riserve 

prel.i.ntinari. La prima, ove non si 

dia corso a ulteriori e più quahfi· 

cati studi, è suscitata da quella leg· 

ge brevettuale (ad avviso nostro 

utile solo a c:erta mdustna) che fu 

preparata pt"vprio nell ambito del· 

l'Istituto Superiore della Sanità. La 

seconda riguarda la possibilità che 

il ministro (che nei giorni scorsi ha 

nominato un1 Commissione a durata 

bimestrale per lo studio della rifor

ma dell'Istituto Superiore della 5a· 

nità) ottenga un buon risultato da 

tale Commissione, tenendo conto 

che i suoi membri sono scelti pro

prio in quell'Istituto dal quale, a 

suo tempo, r.on venne alcun segnalt

d'allarme e che anzi polemizzò de

cisamente contro chi, come noi, ave

va sollevato il problema. Occorri! 

insomma che il Ministro decida sem

pre e soltanto, una volta acquisiti 

gli elementi tecnici per la i1.1rm:1· 

.1ione dcl giudizio, su b.ne prylitica. 

Politico, infatti, è il problema sa· 

nitario nazionale: si tratta di deci

dere una volta per tutte se Lel set· 

tore si debba operare tenendo conto 

innanzitutto dì quella indu:u.ri.a, che 

da noi è nata e si è sviJ..~ppata sem· 

pre e soltanto su basi speculaLivt>, o 

non piutto:>to tenendo C(lSt'.lntemen· 

te d'occhio ù dettato costttuztonale 

(art. 32) che demand:? allo Stato 

il compito di tutelare la salute pub

blica. 
G.M. 

abbonatevi 

a 

L'astrolabio 

Abb. annuo L. 2.300 

sostenitore L. 5.000 
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Perchè il centro-sinistra 
non è popolare 

p ERCHE' non è popolare? La 
risposta che viene per prima 

alle labbra, non è forse quella vera. 
Quella risposta è: con i comunisti 
contro, come potrebbe essere diver
samente? E' ovvio che i comunisu 
hanno la vita facile, sotto il centro 
sinistra - o almeno sotto questo 
inizio di amaro governo a quattro; 
ma vi sono altri motivi, politici 
e di costume, che vi contribuiscono 
in primo piano. 

Il primo di essi, è che il centro 
sinistra, anche per la lunga mani
polazione " riservata " in cui suole 
costituire i suoi governi, non è 
riuscito sinora ad apparire il go
verno che " emana " dal paese, ma 
un altro dei governi " sopra " il 
paese. E' come se dicesse sempre: 
vi proponiamo, seguiteci. E non: 
facciamo questo o quello, in nome 
vostro, con voi. La gente guarda 
a questo governo come se esso ope
rasse dall'alto. E' giusto, ingiusto? 
Lo vedremo: intanto, notiamo che 
è cosl. La questione, poi, se sia 
giusto o ingiusto, si dovrebbe ri
solvere esaminando con quali forze, 
davvero, il centro sinistra va avanti. 
Per esempio, quando il governo 
prende contatto con i sindacati, e 
i cosl detti sindacati democratici 
si impegnano a promuovere incre
menti salariali proporzionati a quel
li della produttività, se qualcuno 
vi dice che il centro sinistra si ap
poggia a forze che sono piuttosto 
compiacenti al padronato non me
ravigliatevene. Infatti l'incremento 
di produttività dipende dagli inve
stimenti, e in Italia questi sono 
decisi e misurati dagli imprenditori. 
Il sindacato cui il governo si ap
poggia, e che riverisce, quale che 
sia, la propensione ad investire del 
padronato, contribuisce a far cre
dere che il governo voglia, sl, il 
riassestamento della gestione eco
nomica, ma che questo sia ormai 
già deciso a favore, più o meno 
gradito, di una delle due parti. Se 
poi si vede che, subito dopo quella 
compiacenza sindacale, sopravven
gono certi licenziamenti e certe ri
duzioni di orario, allora il dubbio 
corre anche più spedito e legittimo. 

A che mira questo discorso? A 

dire che, per partire decentemente, 
il centro sinistra doveva ascoltare 
la CGIL già prima, già durante le 
more dell'accordo di governo; do
veva assumere impegni, che la 
CGIL potesse condividere e soste
nere. Lamentarsi poi di non riusci
re a suscitare fiducia o trasporto 
popolare, è tardi. Solo l'avallo del 
sindacato di classe poteva ad esem
pio fugare il sospetto di una po
litica di deflazione; solo l'accordo, 
con esso, per un comune e reci
proco sostegno contro le fierezze del 
padronato, avrebbe potuto forse evi. 
tare che, ai primi provvedimenti 
anticongiunturali, si profilasse, da 
parte delle imprese, una duplice 
reazione: le spalle duramente volta
te al governo, e i licenziamenti. La 
destra è forte, e resta forte, nella 
esatta misura in cui il governo vuole 
il proprio distacco dai sindacati che 
contano come tali; e in secondo 
luogo, anche, nell'esatto momento 
in cui questo continua a ripetere 
che veglia e veglierà sempre sul 
confine della maggioranza, onde evi· 
tare qualunque collusione con il 
PCI. 

Giorni fa " Le monde ", analiz
zando le conseguenze di politica in
terna del policentrismo comunista, 
rilevava, in un articolo di Duverger, 
che non c'è più alcun motivo per· 
ché i governi democratici ricusino, 
caso per caso, appoggi parlamentari 
dei comunisti. E' la voce stessa del 
buon senso. Ma finché i governi 
democratici, per " contenere " la 
pressione padronale, ricusano di as· 
sociarsi alla forza operaia, che me
raviglia che la Confindustria si sen· 
ta rassicurata? E' vero, il governo 
può fare la voce grossa, non l'ha 
fatta sinora ma potrebbe esservi in
dotto; ma non sarà mai abbastanza 
grossa, se non avrà dietro di sé 
quella delle rappresentanze legitti
me delle forze popolari. Il vizio del 
centrismo è sempre lo stesso, e oc
corre solo la malagrazia di Togliatti 
a Napoli, per ridargli una apparenza 
di giustificazione, che in se stesso 
non meriterebbe. 

Ora il prestito occidentale all'Ita
lia (degli Stati Uniti e delle banche 
centrali) può costituire un tonico, 

e una possibilità dì rilancio dell'eco· 
nomia italiana. Gli operai sono an
che disposti a pensarlo ma avrebbe
ro bisogno di vedere che esso av
viene, senza che sia consentito al 
padronato di continuare a far pa
gare, in risparmio di salari e di 
ore di lavoro, quanto esso teme di 
rimettere in occasioni di vendita 
dei suoi prodotti sul mercato in
terno. E a questo fine, non esistono 
piccoli atti di severità governativa 
che tengano: ricordate quando fu 
tolto il passaporto a Marinotti, e 
tutti risero? 

Ci vuole altro; ci vorrebbe, cioè, 
appena un inizio di politica di pro
grammazione; ci vorrebbe la serie
tà di far vedere chiaro a tutti nella 
Federconsorzi, con il coraggio di 
un commissariato, per una volta, 
non democristiano; ci vorrebbe coe
renza intrepida nella legislazione im
mobiliare. Ma soprattutto, come 
contrappeso alla violenza padronale, 
quel tipo di dirigismo, cui era giun
ta anche la mitigata visione del 
professor Saraceno. 

Se il centro sinistra non avrà 
questo coraggio, è difficile che la 
sua popolarità possa crescere. Nes
sun governo, in Italia, può essere 
oggi più forte di questo, dal punto 
di vista dell'aritmetica parlamentare. 
Ma non dobbiamo dimenticare che 
identica a questa era la forza del 
centrismo degasperiano, il quale ha 
però lasciato maturare proprio quel
la crescita socialmente inorganica, e 
infine scandalosa, dell'economia ita
liana del dopoguerra, a seguito del
la quale si pensava che occorresse 
una svolta, appunto, a sinistra. Il 
peggio che ora possa succedere è 
che si prenda la crisi di questi mesi 
come la premessa al riequilibrio, in 
senso capitalistico, delle sfasature 
provocate dallo stesso boom; che 
se ne ricavi una piattaforma di ar
roganza liberistica; che invece di 
colmare lo sbandamento con una 
politica di piano, si conceda all11 
politica di profitto di determinare, 
s1, una rettifica, ma nel suo senso, 
il quale assicura da sempre che, a 
lasciar lavorare il padrone, si elimi
neranno " il più possibile " anche 
le ingiustizie sociali. Il centro sini
stra è in tempo ad essere popolare 
se prende misure impopolari. Ma 
non può consentirsi di deludere sui 
principi; non vi può essere, su que
:.to, né indulgenza né rinvio. 

SERGIO ANGEU 



IL PRESTITO, LA CONGIUNTURA E LA PROGRAMMAZIONE 

U11a s'ral tazio11e evitata 

e u11' altra da evitar·e 

La t-va lutazion e- cle-lla l ira è. per ora, e' itata: si tratta a<le-sso di 

fi l'li-a re le linet' d i una pol itica di lun~o re ... piro c·he ne e' ili 

un ·a ltra molto (HU perico)o ... a: q uella del centrO·!'ini ... tra e delle 

~lt'~i,.e pro .. pettive "oc ial i,.. t1•. 

DI FERRUCCIO PARRI 

QUA:'-JDO una domanda non bilanciata ed un 

costo non bilanciato dell'attività economica 

spingono in su i prezzi. quando si gonfia la 

massa dei mezzi di pagamento che insiste sul 

mercato si svaluta il potere di acquisto ìnterno 

della lira. Se i conti del dare e dell'avere con i 

mercati e.sterni sono in ordine o in attivo -

come son stati da alcuni anni sino al 1962 - la 

lira mantiene per contro il potere di acquisto 

esterno. e la parità di cambio resta inalterata. 

Questa favorevole condizione della bilancia 

dei pagamenti ha mascherato e coperto gli effetti 

esterni del lento deprezzamento interno della 

lira. che negli ultimi dieci anni ha perso. quasi 

regolarmente, il 2-3'1; annuo del suo potere di 

acquisto. Ma c'era anche l'impressione di una 

certa sopravalutazione esterna della lira; una 

certa voglia di svalutazione negli ambienti fi

nanziari e industriali più spregiudicati era 

affiorata e. forse di rimbalzo. qualche rilievo 

in questo senso nelle sedi finanziarie interna

zionali non era mancato. 
E' dalla metà del 1961 che sale la marea in

calzante e disordinata dd boom. Cresce la voglia 

di spendere, cresce la possibilità di spendere, 

s'ingrossa il fiume delle importazioni. i prezzi 

s'impennano, e la lira dalla fine di quell'anno 

ad oggi perde quasi un sesto del suo valore 

interno. La bilancia dei pagamenti del 1963 si 

squilibra paurosamente. ed il disavanzo - 777 

miliardi di lire - si paga con una riduzione delle 

riserve ed in parte maggiore con debiti bancari 

sull'estero. 
Quando l'inflazione. prima strisciante quasi 

anguis in herba. drizza la testa e si fa scoperta 

e virulenta si verificano i fenomeni consueti a 

tutti i momenti di turbamento economico. L'al

larme guadagna subito quelli che stanno in alto 

nella scala dei guadagni e degli affari. primi ed 

in gara di velocità nella fuga della lira. Infla

zione dei movimenti speculativi ad alto ed im-

mediato reddito, corsa ai beni di rifugio, fuga 

a ranghi serrati di miliardi all'estero. Abbiamo 

già scritto altra volta come questa ingente sot

trazione dt capitale (forse un quarto, forse un 

terzo del totale nazionale disponibile nel 1963) 

ad impieghi produttivi è una delle cause di 

maggi·>r peso dei disagi attuali. I cosiddetti 

effetti psicologici della nazionalizzazione elet

trica e della cedolare hanno accentuato un mo

vimento già in corso. 
Il disavanzo dei pagamenti internazionali, la 

fuga dei capitali pongono allora il problema 

della svalutazione esterna della lira. Comincia 

la pressione sulla nostra moneta nelle borse stra

niere, che il Tesoro italiano deve fronteggiare 

con ingenti esborsi valutari perchè la lira non 

scenda sotto i limiti imposti dagli impegni di 

stabilità presi col Fondo monetario internazio

nale. Se non siamo in errore, la Svizzera, nido 

prediletto degli speculatori ed affaristi interna

zionali, ha il posto d·onore in questa manovra 

al ribasso. E non vorremmo che in essa avessero 

il posto d'onore speculatori italiani. 

Ovvie necessità di riservatezza hanno tenuto 

all'oscuro dei passi condotti dalla Banca cen

trale e dal Tesoro per parare la minaccia. La 

gravità della quale era invero sfuggita all'opi

nione pubblica. preoccupatissima del prezzo 

della benzina e non di quello della lira. Ed era 

sfuggita al Parlamento. impegnatissimo a pole

mizznre a distesa sui provvedimenti anticongiun

turali ed ignaro che era in gioco la base del

l'attuale equilibrio economico, e non le sue 

manifestazioni abnormi. 
La stabilità internazionale della lira, sulla 

base della parità di cambio attuale. è ora assicu

rata. Gli accordi con la tesoreria USA e con il 

F:\II garantiscono un volano di credito in dol

lari di 775 milioni; non è ancora indicato il 

volume di riserve valutarie che gli accordi di 

sostegno reciproco con le banche centrali euro-
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pee - 1n prima linea verosimilmente quella di 
Bonn, più ricca di disponibilità valutarie -
possono mettere a disposizione della lira: ma un 
rapido dissanguamento della nostra riserva 
(circa 2500 milioni di dollari) è evitato. In terza 
linea rimane sempre la possibilità di « tiraggio » 
- sino ad un miliardo di dollari - sul Fondo 
monetario. La massa di manovra sembra più 
che sufficiente, e se l'attuale inversione d'inte
resse borsistico si mantiene può darsi che non 
ne sia neppur necessaria la parziale utilizza
zione. 

Un possibile 
nesame 

I prestiti veri e propri, in dollari da impie
gare in Italia, s'inseriscono in un altro discorso. 
E' opportuna, invece, qualche considerazione su 
questa prima parte del!'« operazione Carli ». Il 
tempestivo successo della quale è merito non solo 
del negoziatore, ma anche di quella politica di 
rafforzamento degli istituti e degli accordi in
ternazionali, monetari e finanziari, che il dott. 
Menichella prima, il dott. Carli poi hanno costan
temente perseguito. 

Ma se ne segue la conferma della bontà di 
un indirizzo, resta sempre più aperto e incom
bente il problema della validità, o meno, di un 
particolare inquadramento unitario dei sistemi 
monetari valutari finanziari dell'Europa occi
dentale, con più stretti vincoli ed obbligazioni; 
e cioè del particolare grado di unità che al di là 
delle chiacchiere i sei Paesi intendono dare 
alla sedicente Comunità economica europea. 

Per l'Italia, se può esser doloroso il rapido 
regresso della posizione internazionale della lira, 
e più ancora la grave rottura dell'equilibrio dei 
suoi conti con l'estero, ci si può consolare con 
la sorte e le avventure recenti di altre monete, 
come il franco francese, ed anche il dollaro e la 
sterlina, a sostegno delle stabilità delle quali fu 
escogitato il sistema s.w.~.p. di mutuo appoggio, 
che ora entra in linea a favore della lira. 

Nulla di straordinario, potremmo concludere 
se non dovessimo attentamente considerare l'av
venire. Si tenga presente che l'assistenza accor
data all'Italia è frutto di un meditato giudizio 
internazionale, nel quale è entrata di certo anche 
la considerazione delle conseguenze sul piano 
comunitario, e più in generale, di una svaluta
zione della lira. Ma negli stessi commenti stra
nieri traspare la riserva per l'avvenire. 

E' dunque piuttosto semplicistico ridurre 
l'aiuto straniero ad una espressione di fiducia 
nell'Italia, come se si trattasse di dar tempo a 
superare un semplice imbarazzo momentaneo. 
Il raddrizzamento di una bilancia commerciale 
così fortemente dissestata non è affare da poco. 
Il rapporto tra i valori medi delle esportazioni 
e delle importazioni non deve più oltre peggio-
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rare. Il livello dei prezzi interni non deve distac
carsi troppo da quello dei partners commerciali 
principali. 

L'inflazione, comune a tutti i paesi del MEC 
- particolarmente severa in Francia, per quan-
to riguarda i prezzi - ha contribuito a salvarci. ' 
E' difficile dire che ci salverebbe domani. E' 
bene prospettarci sin d'ora il pericolo che si 
possa essere chiamati, ad un certo momento, ad 
un riesame. Non oseremmo dire che in certi 
ambienti industriali sia scomparsa la propen
sione per una bella svalutazione che rimetta 
in sesto i conti, non solo quelli dell'esportazione 
di cui faceva caso l'imprudente ministro Preti. 

In questo quadro l'azione anti-congiunturale, 
che Governo e Parlamento stanno ora proget
tando ed esaminando pezzo per pezzo, deve 
essere intesa come politica di raddrizzamento a 
lungo termine. A parte la valutazione partico
lare di ogni singolo provvedimento. l'imposta
zione governativa di un programma terapeutico 
per la cura di una malattia determinata, che si 
spera di breve durata, appare difettosa. Un rad
drizzamento permanente dell'economia italiana 
esige una chiara visione delle origini delle sue 
storture e della realtà nella quale si deve 
operare. 

E poichè si tratta di direttive per l'avvenire, 
l'agnosticismo tecnico del Presidente Moro -
riferito soprattutto al suo discorso al Senato -
è apparso inquietante, come se veramente egli 
ritenesse il momento e la politica congiunturale 
come staccati e senza connessione con la politica 
generale, privi di implicazione sulla politica del 
centro-sinistra. 

Storture 
e squilibri 

Il disordinamento prodotto dal boom è stato 
così profondo e resta cosi pericoloso perchè esso 
ha operato su squilibri e storture profonde ed 
antiche, dovute all'assenza nel passato di vedute 
e volontà direttrici. Solo se queste sono presenti 
un riordinamento e raddrizzamento è possibile. 
Ed è questa la ragione del centro-sinistra, nel 
quale non vogliamo perder fiducia. 

Può essere fastidioso ripetere vecchi motivi. 
Ma quando si trova urgente operare un conte
nimento dell'acquisto di autoveicoli, non si può 
dimenticare che questa industria ha avuto via 
totalmente libera. ha creato nuovi bisogni di 
massa, ha generato la politica delle autostrade 
preferite alla soluzione dei problemi dei trasporti 
di massa e della circolazione urbana, aggravati 
all'inverosimile, mentre mancavano i capitali 
per gli ospedali e le scuole. Il gigantismo della 
FIAT ha creato all'economia dell'area metropo
litana torinese una situazione delicata e pr~ 
blemi non facili. Una politica che avesse vera
mente «nazionalizzato» la questione meridio-



nale, come non ha fatto, avrebbe creato nel Sud 

un grande centro di produzione motoristica. 

Tornare indietro ora è impossibile. Anche 

nel nostro paese l'uso deirautoveicolo è diven

tato un bisogno prioritario. Correggere vuol dire 

concentrare le risorse disponibili nelle direzioni 

di più urgente interesse generale. secondo quel 

piano che il beato tempo del laissez faire ha ener

gicamente scartato. e l'on. Moro non ha ricono

sciuto come la conclusione necessaria della sua 

diagnosi 

Boom 
e rl isordi ne 

Già agli inizi del dopoguerra le prime stret

tezze a\•evano dimostrato la necessità per una 

politica di approvvigionamenti popolari, di cir

cuiti commerciali. di confronto e di calmiere 

controllati dallo Stato. La politica cosiddetta 

liberista ha fatto della distribuzione commer

ciale una delle strozzature più difficili e lunghe 

da correggere, ed uno degli handicap di una 

azione di contenimento dei prezzi. 
Ma chi intende controllare e contenere i 

prezzi che sono alla base del costo della vita fa 

una politica non agnostica ma democratica. che 

deve estendersi. per lo stesso canone fondamen

tale. ai prezzi base del costo di trasformazione: 

energia. acciaio. cemento. ecc.. impiegando a 

questo scopo l'impresa pubblica. 
Nessun vincolo. nessun ostacolo ha fermato 

o frenato l'impresa pri\·ata - parliamo della 

grande impresa - nella scelta degli investi

menti. Gli allarmi e dissesti di grande stile che 

preoccupano attualmente il governo indicano e 

misurano la portata e il danno per tutta reco

nomia degli errori commessi. Una politica eco

nomica democratica comincia dal controllo dei 

grandi investimenti. 
La fa la Svizzera conservatrice, che com

battendo ora anche essa l'inflazione può per

mettersi di vietare le costruzioni edilizie di lusso. 

poichè per tenersi a paro le bastano i programmi 

normali di costruzioni. Da noi il ministro P ierac

cini non ha voluto si colpissero queste distorsioni 

da impieghi più utili per non scoraggiare l'indu

stria edilizia sull'orlo della crisi. dato che non 

sono pronti grandi programmi di edilizia popo

lare, dato che non si riesce ancora a dar esecu

zione alla 167. Vi è in questo una colpa di 

ritardo e di insufficiente impegno dei governi 

precedenti, e speriamo non manch i e non ritardi 

quello di questo governo. Ma il dirottamento di 

grandi capitali nella speculazione delle aree, il 

r incaro \'ertiginoso dei suoli e dei fitti. l'assenza 

di interventi e di controazioni è l'esempio forse 

più clamoroso e doloroso di politica antidemo

cratica che la nostra società in questo periodo è 

riuscita a dare. 
Una politica programmata è stata condotta 

in agricoltura, ma seguendo un interesse poli-

tico, non economico, e malamente impiegando 

molte centinaia di miliardi in una ostinata poli

tica ieri della piccola proprietà contadina oggi 

del coltivatore diretto. La pioggerella dei sussidi 

e dei contributi ha consolidato la burocrazia e 

gli interessi elettorali. ma non le conversioni 

culturali e le forme imprenditoriali moderne. E 

cosi alla stretta postmiracolistica manchiamo di 

carne, di burro, di zucchero, di olio, e può darsi 

mancheremo anche di grano. Non c'è che dire: 

quando si è programmato, si è programmato 

male. E la correzione da fare non è congiuntu

rale. ma strutturale. 

In una condizione sociale cosi squilibrata ed 

aperta al disordine. se voi aumentate rapida

mente le possibilità e le tentazioni di spesa 

a\'rete gli effetti che hanno reso così preoccu

pante ed imbarazzante il consuntivo dei mesi 

scorsi. Anche in America la sollecitazione ai 

consumi segna i periodi di ascesa, spostandosi 

da un settore all'altro. in una successione con

tinua di accelerazioni e ristagni. saturazioni ed 

ingorghi. L'America dispone di un apparato 

produttivo di ingenti risorse e di grande elasti

cità. Pure le rapide ascese si pagano sempre con 

le recessioni. 
Vorrei dire che in un paese come l'Italia, con 

un apparato produttivo non preparato a urti 

bruschi della domanda. un'eccitazione continua 

al consumo conduce difilato alla inflazione, e ad 

un passo dalla caduta del cambio esterno. Il 

boom è il padre naturale della infla?.ione. e vorrei 

aggiungere che per quanti errori e soprattutto 

ritardi si siano commessi. ad un giudizio sereno 

ed obiettivo l'inflazione appare una conseguenza 

inevitabile della situazione creata in Italia dopo 

il 1960. Ciò che ai fini del giudizio sull'azione 

disinflazionista e su un raddrizzamento durevole 

importa più che le dispute di lana caprina sulle 

cause e sui responsabili. 

Inflazione 

inevitabile 

Certamente tempo se n'è perso. Ma più che 

gli indugi del governo Moro, preoccupato in 

febbraio prima di tutto della debolezza della 

lira, è da rammaricare il semestre ~·uoto suc

cessivo alle elezioni. Ci accorgiamo adesso quale 

grave errore sia stato affidarsi ad un governo 

provvisorio senza poteri in un momento difficile 

che già richiedeva decisioni e pronti interventi. 

Un certo controvapore dato allora avrebbe ora 

già prodotto i suoi effetti. 
L'opinione corrente trova piuttosto modesto 

il complesso delle misure adottate e progettate 

dal governo. Invero dei due decreti-catenaccio 

sulla benzina e sulla tassa d'acquisto sulle auto

mobili può sembrare più importante il gettito 

fiscale che la portata economica. Altri provvedi

menti segtùranno per l'esportazione, e qui dav-
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vero si sta troppo indugiando, e probabilmente, 
anche per cavar quattrini, dei quali il governo 
ha grande, urgente e riconosciuto bisogno, per
chè sembra giusto limitare il disavanzo, ma non 
giustificato comprimere ad ogni costo la spesa 
dello Stato, quando occorre tener su di giri 
rattività produttiva. 

Una hase 
solida 

E. mi auguro che il governo non creda, come 
parrebbe dalle sue assicurazioni, di riuscire ad 
un generale contenimento della domanda che se 
avesse successo costituirebbe una iattura. Si 
tratta di sforbiciare delle punte, con qualche 
cautela. Ci sarebbe riuscita una svalutazione che 
avrebbe scartato all'origine la capacità di spesa: 
può darsi ci pensasse l'on. Moro quando invocava 
la collaborazione dei cittadini. Ma il rimedio era 
politicamente micidiale. Ci riuscirà l'aumento 
generale dei prezzi, che occorre peraltro si man
tenga nei limiti internazionali di confronto. E' 
sempre la dose, l'intensità dell'incidenza, il tem
po, che qualificano un intervento, non la qualità. 

Mi auguro invece che il governo e gli organi 
responsabili dell'Amministrazione considerino 
come opera di lunga lena, degna di ogni cura, e 
di attenzione continua e coerente, la politica 
degli approvvigionamenti alimentari. 

E più ancora mi sembra desiderabile non 
influisca sull'azione governativa una visione 
artifiziosa, non realistica delle nostre cose eco
nomiche, che non soffrono di un turbamento 
passeggero, tale da far considerare come una 
parentesi questa fase congiunturale, corrispon
dente ad una parentesi politica. 

L'alto livello della domanda e della capacità 
produttiva non sono fatti sostanzialmente nè 
anomali, nè artifiziosi. Forniscono una base soli
da. Rimangono anch'esse ad alto livello le risorse 
di spirito imprenditoriale. Non c'è osservatore 
non prevenuto che, nonostante le sacche paras
sitarie ed i movimenti patologici, non creda alla 
possibilità oggettiva di un riassestamento. Nel 
tempo stesso il dissesto degli equilibri nazionali 
è tale da far ritenere illusoria ogni pressione di 
rapido riequilibramento. Questo può essere rag
giunto attraverso un periodo non breve di aggiu
stamenti successivi. 

Le riserve di prima, seconda e terza linea a 
difesa della lira, anche tenendo conto dell'alto 
indebitamento attuale del sistema bancario con 
restero, sembrano sufficienti a coprire questo 
tempo non breve di attesa. Occorre che frattanto 
ogni impegno sia posto a non lasciar incrinare 
quella base solida, ed a mantenere quindi alta 
l'occupazione. L'allarme destato dalle riduzioni 
di lavoro e dai licenziamenti annunziati sembra 
eccessivo: sono in prevale.nza ridimensionamenti 
di errati o eccessivi sviluppi generati dal boom. 

li 

E' un allarme riassorbibile se non si estende, se 
cioè si aiuta a tenere in piedi le economie non 
malate, se si ricreano prospettive affidanti per 
chi ha tirato i remi in barca. 

Il discorso cade quindi sulla politica disinfla
zionista e sul controllo del credito. La prima ha 
permesso di superare un pericoloso capo delle 
tempeste nei rapporti Tesoro-Banca d'Italia ed 
ha ridotto la circolazione ed il rigonfiamento 
dei mezzi di pagamento; si assicura quanto al 
secondo che il flusso creditizio non è diminuito 
come livello rispetto al 1963. Non si può dire 
come il sistema bancario abbia interpretato ed 
attuato le direttive centrali; son fuori di causa 
deflazioni di situazioni anormali e non produt
tive e sembra accettabile anche una restrizione 
sperimentale del credito al consumo (vendite 
a rate). 

Ma non si può tacere una diffusa inquietu
dine sul credito a breve, cioè di gestione, che 
peraltro buon numero di imprese industriali 
sono state indotte dalle speranze di espansione 
o dalla rarefazione del credito a medio termine, 
a utilizzare per impieghi di investimento. E' 
sulla massa delle medie e piccole imprese che 
bisogna contare, e per riassumere nel modo più 
espressivo un certo medio giudizio corrente che 
mi pare fondato vorrei dire che è meglio tolle
rare un certo grado d'inflazione, o diluire il 
periodo di risanamento, piuttosto che creare 
diffuse crisi di disagi, smobilitazioni, licenzia
menti. 

Abbonatevi a 

L'astrolabio 



Un discorso analogo riguarda il credito per 

investimenti. Il governo ha fatto bene a scari

care al massimo il mercato finanziario dal peso 

delle richieste di interesse pubblico, ed avendo 

purtroppo dovuto ridurre drasticamente i pro

grammi di sviluppo, ha preso utili misure per 

non interrompere grandi installazioni in corso 

ed i piani di industrializzazione nel Mezzogiorno, 

ai quali dovrà venire in soccorso il prestito in 

via di stipulazione con la BIRS annunciato dal 

dott. Carli. Compreso l'autofinanziamento delle 
grandi imprese e gli indennizzi ENEL, si potrà 

contare in complesso su un migliaio di miliardi 

di lire da spendere in un paio di esercizi in 

investimenti straordinari. Che è poco rispetto 

agli ambiziosi programmi anticongiunturali, non 
più pochissimo come si temeva. 

Il controlJo 

del credito 

Più complesso e più incerto il discorso sul

l'investimento privato. Più incerto per i dubbi 

sulla sufficienza delle risorse interne raccolte 

e raccoglibili dagli istituti specializzati. Si ag

giungono ora 200 milioni di dollari del prestito 

accordato dall'Eximbank, con i quali compre

remo a credito macchinari ed attrezzature, pre

valentemente destinati - supponiamo - alle 

esigenze delle imprese private, e, per la durata 

di tre anni, 350 milioni di dollari della Com

modity Credit Corporation, per forniture a cre

dito di prodotti agricoli, alimentari e industriali: 

• speriamo non servano a rifilarci un bel po' di 
surplus. 

Non sono aiuti da poco. E' dubbio che siano 

sufficienti, pur integrati con le intensificaté 

partecipazioni straniere tipo Monte Shell - e 

americane in imprese italiane, che meriterebbero 

un esame a parte. Un prestito straniero è come 

una trasfusione di sangue, che dà un sollievo 

temporaneo. Si pensava dovesse intervenire, ed 

anche in forma più massiccia - se ne parla da 

tempo - nel momento decisivo quando occorre 

i l giro di volano. Sono solo interrogativi, in di

fetto di notizie precise e di dati quantitativi. 

Il discorso su questo capitolo dell'investi

mento privato è più complesso poichè involge 

aspetti politici. Il governo ha ritenuto di dover 

rendere mansi e fiduciosi risparmiatori, investi

tori e borse. Ha capitolato ancora una volta 

dinanzi alle borse introducendo una cedolare 

secca del 30% esclusa dalla complementare in 

alternativa con una ritenuta di acconto del 5%. 

A mio parere ha fatto male ancora una volta. 

Ed ancora una volta la concessione non servirà, 

se non ben poco, a ridar vita alle borse resti

tuendo a questi mercati dei valori mobiliari una 

clientela non di soli speculatori ma d'investitori 

e cassettisti. E' opinione diffusa che il possesso 

azionario, come forma di ricchezza mobiliare, 

stia passando in seconda linea, e stia riducen

dosi, non congiunturalmente ma stabilmente, 

l'importanza della provvista di capitale attra

verso l'emissione azionaria. Può darsi possano 

servire forme nuove di partecipazione al capitale 

delle imprese, ora allo studio, caldeggiate -

pare - dal dott. Carli. 
S'introducono ora due discorsi che qui non 

trovano posto, e rimettiamo perciò ad altro 

momento. L'uno e l'altro non facili. Il primo 

riguarda le borse, la loro funzione, la loro pro

fonda decadenza, la necessità di modificarne 

il regime attuale. Il secondo riguarda la nomina

tività dei titoli azionari, ridotta ora talmente 

a brandelli da dover discutere seriamente che 

cosa farne, e se non convenga studiare altre 

strade di accertamento del reddito mobiliare, 

per un quarto soltanto rappresentato da utili 

azionari. 
Ma questa storia della cedolare è sembrata 

il risultato di un contrasto interno di Gabinetto 

che la mediazione dell'on. Moro ha risolto in 

senso centrista, non di centro-sinistra. Ed è sem

brata riflettere una incertezza di condotta nei 

riguardi del padronato. Se parlassimo come 

partitanti il discorso sarebbe semplice. Non lo è 

ponendoci dal punto di vista di un bilancio obiet

tivo, come vuole, o vorrebbe, esser questo. 
Vi è una parte del mondo del capitale, quella 

della sfrontatezza nella speculazione nella eva

sione nella diserzione, con il quale un discorso 

da fare non c'è. Ed è penoso che un governo 

si adatti ad intavolarlo. E' un nemico da affron

tare, da combattere come si può, sperando che 

alla fine il buon senso riesca a prevalere. 

Vi è il mondo anonimo e indiscriminato degli 

imprenditori che deve essere considerato ben 

diversamente, ed ha diritto di non esser tartas

sato, di essere ben amministrato ed aiutato nel 

suo lavoro. Ai primi l'on. Moro non può rivol

gersi; ai secondi, sì. 
Ma su quale piano può chiedere e sperare di 

ottenere la loro collaborazione così come chiede 

allo stesso titolo quella dei lavoratori? Soltanto 

su quello di un'azione risolutamente antireces

siva, nella quale sono fortemente impegnati gli 

uni e gli altri, agli impegni della quale gli uni 

e gli altri non dovrebbero poter sottrarsi. 

P uò parer ingenua questa osservazione a 

chi crede nel complotto della Confindustria de

cisa ad obbligare la Democrazia Cristiana ad 

aprire la crisi ed a profittare della stretta con

giunturale per sbarazzarsi del centro-sinistra. 

Son pensieri che certo albergano in ambienti 

dell'alta finanza e dei grandi affari, ai quali 

non spiacerebbe di abbinare la svalutazione 

della moneta alla svalu~azione del socialismo. 

Se la cosa stesse così non vi è che affrontare 

la lotta, ma non abbandonando quella linea di 

difesa del lavoro che può dare la vittoria. Ab

biamo però già visto altre battaglie politiche 

condotte dalla Confindustria con tanta maldestra . 
n 



inabilità, con tanta incapacità politica da far 
augurare che rinnovino la prova. Non è una 
classe unita; non può esser solidale in certi ri
schiosi disegni politici. Un governo serio ha 
assai armi in mano per farsi sentire e per
suadere. 

Ma la serietà ad un governo non la dà la 
cura omeopatica della congiuntura ma. come si 
è detto all'inizio di questo ragionamento a cer
chio, la chiarezza di giudizio sui mali che si 
hanno dietro le spalle, sugli obiettivi da rag
giungere, sui metodi da seguire. 

Alle spalle l'avanz~ta disordinata della so
cietà e dell'economia italiana dà, o conferma. 
una semplice grande lezione. Una economia ca
pitalista non ha poteri interni di autoregolazione; 
una sommatoria di interessi aziendali non dà un 
piano; una crescila incontrollata accumula e 
complica gli squilibri. e genera le crisi, unico 
freno delle espansioni capitaliste. il prezzo lo 
pagano i lavoratori. 

Questa lezione insegna che l'impresa capita
lista può vivere e prosperare in un sistema de
mocratico se è inquadrata da un piano, servito 
dal controllo degli investimenti, custodito dal 
controllo dei prezzi-base, da difese giuridiche, 
dalla rottura delle strozzature monopolistiche. 
Solo un piano può essere il luogo utile di colla
borazione dei lavoratori e dei datori di lavoro. 
Solo il piano fuor delle chiacchiere, inserisce i 
lavoratori nella direzione della vita nazionale. 
Ed è questo. naturalmente. il centro-sinistra. 

E' su questa l~nea che il governo deve trovare 
la sua unità per affrontare non una congiuntura 
da riparare a furia di pecette ma una revisione 
di grande portata e forse di lungo periodo, di 
tutto l'assetto produttivo: non pochi settori no
stri appaiono stanchi, antiquati, superati. S'im
pongono nuove dimensioni aziendali, probabil
mente a livello europeo, proponendo seri pro
blemi ai governanti ed ai lavoratori. 

Su un piano politicamente indeterminato 
anche questi grandi problemi di struttura tec
nica possono trovare soluzioni pericolose. Se 
prevale la tendenza agnostica-sorniona che sem
br~ predominante nella Democrazia Cristiana, 
puo veramente accadere che tra qualche anno 
ci si trovi ben ingabbiati in un nuovo e più 
solido sistema, dominato da concentrazioni d'in
teressi non imprenditoriali ma capitalistici. 

P iù che della congiuntura la DC si preoccupa 
del suo Congresso nazionale. Sembra logico che 
intenda decidere dopo di esso della sorte del 
ministero. c·è un grande e primario bisogno di 
stabilità nell'azione di governo. e da questo sem
plice punto di vista sono da scongiurare nuove 
crisi. Questo è almeno il mio augurio. Ma dopo 
le oscillazioni e le incertezze apparse nella pro
grammazione della politica congiunturale, una 
verifica e conferma. non formale beninteso. 
delle diretth·e economico-politiche si renderà 
necessaria. 

FER'flUCCJO PARRI 
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(d1$egno di Nino Cannì.•traciJ 

LA CONFERENZA 
ORGANIZZATIVA DEL PCI 

La svolta rin,iata 
DI LUIGI GHERSI 

TRE TESr, tre dh er~e po:;izioni, tre linee alter-
native per lo sviluppo di una politica comuni

sta in Italia si sono aCfrontate, pur nei modi cauti 
consueti delle as~isc comuniste e nei termini in
'oluti dcl lcs:.ico ufficiale, durante la V confe
rem~a organiz:r.atha dcl PCI tenutasi a Napoli 
dal 12 al 15 marzo. c·erano da una parte due 
posizioni che chiamcn.•mo innovatrici: l ' alterna
tiù. per co,,ì din.-. !tr;ulualista di Amendola. for· 
malmcnte a1111cnl(' dal dibattito. ma presente come 
punto di rircrinwnto eritico; e quella della bini;-tra 
moderna dcl p;1rtito. c:ht• .,,·(· c-.prcs,,a attra,er~o 
~li intencnti dd .,t·~rt'lario della FGCl. Ochetto. 
di Reichlin t• del -.uo lt•adl'r riconosciuto Pietro 
lngrao. Dall'altra partt•. di contro alle ansie in
no,atric:i, alle pur caute e contenute tentazioni 
re' i-.ioniste oiè lc,ato, forte dd suo prestigio e 
della sua d t•(•i.,h a autorità, l'uomo che per 40 
anni ha guidato il PCI e d1e oggi rappresenta 
il patrimonio 1-1to rico dd comunismo italiano. 
Palmiro To1diatti. che. in nome di quel glorio~o 
patrimonio, ha liquidato duramente e senza ap· 



pello ogni velleità di segnare nella « via italiana 

al socialismo» qualsiasi svolta che l'allontani dal 

vecchio e collaudato terreno. 

Era naturale e per molti rnrsi anche giusto 

l'he il leader del pit1 forte partilo comunista del

roccidenlc riH'ndit·aoSC. da\anti ai critici delle 

generazioni venute dopo. ai giovani come Ochello 

e ai meno gio\ani come Amendola e lngrao, i 

meriti e le ragioni di una direzione politica che, 

avendo attraversato periodi oscuri e drammatici 

come gli anni della dittatura fascista, e dopo 

U\er superato crisi di grossa portala come quella 

della destalinizzazione e dci fatti d'Ungheria, 

era riuscito tulla\iu a conquistare al partito uno 

11pazio elettorale di otto milioni di \Oti. Appa

riva, peri>, perlomeno singolare che 1111 uomo di 

tanto prestigio e di così consumata abilità lattica. 

per uon presentarsi semplicemente come l'espo· 

uente delle istanze conservatrici dei \ ecchi gru p

pi dirigenti e dcl vecchio potere burocratico fosse 

costretto ad iflrentarsi un interlocutore politico 

alla propria sinistra nella persona dell'on. Fausto 

Cullo, un anziano e ormai tramontalo notabile. 

pri\.O di seguilo personale nel partito. 

La mediazione esaurita 

La mediazione centrista di Togliatti si S\ olgeva 

in efTetti in un vuoto, che gli accorgimenti dialet

tici non potevano da soli colmare. Perchè era una 

mediazione che non a\.·cva nulla di reale da me

diare: perchè non di realtà ma di frasi si trattav" 

quando veniva proposta, come metodologia poli

tica illuminante. la ricerca del « giusto cquili· 

brio '' fra u l'elaborazione politica da una parte, 

la propaganda ideologica e l'azione pratica e or· 

ganizzatirn dall'altra »; perchè, infine, il segre

tario del PCI era egli stesso parte e lo era in 

modo diretto e in prima per11ona. 

E proprio qui sta l'elemento nuovo, non ecla

tante, certo, ma neppure di superficie, che nel 

dibattito di Napoli è emerso eon sostanziale chia

rezza. Il fatto nuO\O è che nel PCI si sono \·enute 

decantando le posizioni ideologiche via via for

matesi dopo la destalinizzazione: mentre in un 

primo tempo le lince cli divisione si erano deter

minate in modo alquanto grezzo e approssima

tivo sui termini della disputa tra stalinismo e 

kru1:>ciovi!;mo. trasferiti piuttosto meccanicamente 

nella problematica della u via italiana » (ciò che 

appunto consentila a Togliatti di porsi come 

termine di mediazione tra gli opposti estremismi 

stalinisti e re\isionisti), oggi il centro della que

stione si è spo::;lato interamente sui modi di inten

dere la \ ia italiana, e!lsendosi ridotta frattanto 

l'altt•rnati\-a i.talini!;ta a un mero residuo senti

mentale non suscettibile di sviluppi politici. Su 

questo terreno le correnti innovatrici finiscono 

per incontrarsi se non ancora per confluire. Ed 

il margine della mt•diazione togliattiana si esau

risce proprio nella misura in cui da una parte i 

residui "talinisti non costitui .. cono più un 'ipotesi 

di sviluppo neanche in senso im·olutivo e, dal

l'altra, le istanze di rinnovnmento hanno trovato 

un ampio, bcnchè ancora non definito e neppure 

del tutto esplorato, terreno comune. 

Togliatti, oggi. rappresenta, certamente ad un 

livello tuu 'nitro ehe mediocre, il momento che 

chiameremmo conservatore del PCI, che ha in

dubbiamente ancora una funzione: quella, ap

punto, "ostcnuta nella replica di Napoli, di sal

\'aguardare « il capitale che viene da tutta l'atti

vità si·olta e che bi e,,prime anche nella persona 

di colol'O che banno diretto questa allivitù »· E 

come negare a Togliatti la piena legittimità di 

questa rapprc1;cntanza't Ccl'to. non poca parte dcl 

fasciuo che egli esercita sulla base comunista 

deriva da quella sorta di identificazione delle 

vicende e della ... toria del comunismo italiano 

nella vita e nella figura umana dcl \ec<"hio leader. 

Dal sodalizio con Gramsci alla scissione di Li

vorno, dalla lotta antifascista al lungo esilio che 

gli diede modo cli partecipare a tutto lo svolgi

mento deU·espericnza più si~ificati\a del comu

nismo internazionale, dalla Hesistenza al governo 

di Brindisi, dallo stalinismo al krusciovismo, 

tutti i filoni culturali e politici della tradizione 

comunista confluiscono uella sua storia personale. 

Di qui la sua forza e insieme la sua debolezza. 

La sua forza che sta\a nella rara capacità di 

far coesistere realmente, in se stesso anzitutto e 

poi nel bUO partito, l'anima gramsciana e l'anima 

stalinista, con una tensione che soltanto a una 

valutazione superficiale potrebbe apparire mera

mente tattica e che è stata invece, crediamo, pro• 

fondamcnte drammatica. .Ma di qui anche la 

sua debolezza, poichè quet1ta è sì, nel bene e 

nel male, la storia dcl comunismo italiano, con 

la sua ricchezza e le isue contraddizioni, ma è, 

dopotutto, la otoria di ieri. La storia di domani 

si svolgerù ruori delle antitesi del togliattismo; 

Gramsci e Stalin non sono più i parametri critici 

di un movimento comunista che è obbligato a 

confrontarsi con la societù del neocapitalismo, 

con le etopericnze positi\e e negati\.e della social

democrazia europea, e che in questo confronto 

pone la propria scommessa. 

'fon crediamo d"essere ingiusti se diciamo che 

il togliattismo è fuori da questa scommessa. Po

stulare una linea attivistica di espansione nelle 

mas11c e di graduale conquista dei «centri di 

potere» di \.olta in volta acquisibili è cosa ovvia 

se \1101 dire che un grande partito di opposizione 

deve fa.re anche questo, ma è una posizione di 

mero attendismo, ;;e rimane l'unica sostanza della 

politica che si propone. E quanto al cc centralismo 

democratico» si de\e riconoscere che resta alme· 

no una formula troppo generica, per non dire 

ambigua, se da una parte si so::.tiene che costi

tui;;ee una garanzia di democrazia reale e dal

l'altra si ha bisogno di eludere il problema della 

d'emocrazia interna; con un espediente tutto som

mato abbastanza mediocre. quando si afferma che 

«un partito contribuisce al metodo dcmocratjco, 

prima di tutto quando partecipa alle assemblee 
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legislative, alle assemblee degli Enti locali e fa
vorisce lo sviluppo dell'accrescimento dell'autorità 
dei partiti e di queste assemblee». Che è di nuovo 
o un'affermazione del tutto ovvia, e quindi inutile, 
o un indebito trasferimento del problema della 
democrazia interna su un piano diverso. 

Il succo della replica di Togliatti si può in 
fondo ria!l~umere nt>llo slogan usato dai conserva
tori inglesi durante le clczionj del '59 « You never 
had it so good », non \Ì è andata mai così bene. 
Certo, non mancava al leader del PCI la finezza 
dialeuica necessaria per giustifìcare il rifiuto so
stanziale di ogni S\Olta con argomenti di meno 
grossolana fattura. Tutta\ ia, ad un più attento esa
me, non era diffìcilc indi,·iclnare nd discorso di 
Napoli una ct>rta grc\e ambiguità, un'ostinata elu
sione degli interrogativi pili pressanti, per cui le 
risposte erano distorte da uno scambio sistema
tico dei piani di giudizio. Questa intima debolezza 
è apparsa particolarmente nella polemica col PSI. 
La stringente richic8la arnnzala più volte dai so
cialisti di approfondire criticamente le cause isti
tuzionali degli « t'fl'ori » e dci «delitti>> dello sta
linismo investe nei ratti tutta l'esperienza storica 
dcl comunismo là dov'è stato attuato, e ne costi
tuisce ancor oggi il terreno di partenza per la 
faticosa ricerca di nuove forme del potere politico. 
Eppure - secondo Togliatti - queste istanze di 
chiarimento altro non sarebbero che un processo 
alle intenzioni, il vecchio processo alle intenzioni 
che già i reazionari opponenno al socialismo di 
Filippo Turati: il «brillante argomento» del pre
fetto di l\Iodena. Con questo «brillante argomen
to» Palmiro Togliatti ha liquidato l'interrogativo 
più pressante, che raggela ancora i confini tra i 
partiti comunisti ed il resto della sinistra europea: 
quali le garanzie di libertà del potere socialista? 
Quali gli istituti giuridici che preservino la nuova 
società dalle involuzioni totalitarie? Quali, per co
minciare, le forme di democrazia interna del 
partito? 

Amendola e lngrao 

Dentro quest'area di problemi elusi dalla re
plica di Togliatti, s'è mossa con insolita chiarezza 
l'iniziativa di quella che abbiamo chiamato la si
nistra moderna del partito, rovesciando in appa
renza i più accreditati schemi critici sulle corre1iti 
del PCI. Quando Ingrao ha chiesto « nuovo im
pulso alla democrazia interna, come estensione 
della partecipazione dei militanti al momento delle 
decisioni» e ha parlato delle «prospettive della co
struzione del eocialismo attraverso una larga rete 
di autonomie e la pluralità delle forze politiche» 
la maggior parte dei commentatori non ha saputo 
vedervi che un salto della quaglia sulla destra di 
Amendola. Del quale giudizio il meno che si possa 
dire è che si tratta d'un'interpretazione meccanica 
e banale, frutto forse di un precedente frainten
dimento. La verità è che, nella visione di lngrao, 
giuoeava un ruolo determinante la prospettiva di 

zo 

una incombente eri~i delle istituzioru democrati
che e la connessa consapevolezza della imprepa
razione comunista ad un evento di questa natura. 
Proprio in quanto il giudizio sulla capacità di re
sistenza della democrazia italiana era più pessimi
stico ~orge\a pressante l"e,;;igenza di far sentire 
tutto il peso politico di un partito di otto milioni 
di voti. E come non 'edere allora che, per eh i 
a\e\8 co,,cicnza dci termini concreti della lotta 
politica italiana t>d europea, il costo da pagare 
per una reale S\Olta a sini-'tra e per nn incontro 
programmatico « anche con forze non socialiste » 
t'ra il defìniti\O abbandono del vecchio strumen
tario fronli,.ta'! Si trattarn, cioè, di operare una 
scelta di priorità pro~rammatiche e di articolare 
su CJ uc:1ta e non pi li su I coacen o cont rad di ttorio 
dei malconl('nti la battaglia e le alleanze dell'op
posizione di !linistra; parallelamente occorreva 
aprire il 1>artito acl una pili autentica vita demo
cratica, condizione cla un lato di una fiducia ef
reuirn nei rapporti con le altre forze di sinistra 
e, dull'altro, di una crc~cita del potenziale d'urto 
dcl PCI. 11 benc!!scre elettorale degli otto milioni 
di voti dcl '63 aveu, infatti, il suo rovescio ne
gatho nel grave arretramento organizzativo e, più 
ancora, nel preoccupante impoverimento di qua
dri dirigenti. 

Do\ 'era, dunque, il salto della quaglia sulla 
destra di Amt>ndola'? La linea amendoliana, con
cepita in funzione di un tempo lungo, aveva, in 
definitiva, un margine di cautela e di riserva che 
rappello di Jugrao per la sua stessa forza dirom
pente non pote\ a contenere. Prevaleva nella pri
ma la consape,olczza della complessità dei pro
blemi e dei ri~chi che una srnlta radicale nella 
storia del comunismo italiano avrebbe comportato; 
sulla seconda inco1nhcrn l'urgenza di fronteggiare 
una crisi ritenuta imminente. Il silenzio di Giorgio 
Amendola a Napoli ave' a appunto un doppio si
gnificato di consenso e di riserva. 

Sarebbe tuttavia semplicistico e rispondente 
ad uno schema meccanico scoprire adesso un nuovo 
cc centrismo » amendoliano che si sostituirebbe al 
vecchio «centrismo » togliattiano. E' più giusto 
affermare che Amendola e Ingrao si misurano, 
l'nno e l'altro in modi diversi, con quel montante 
complesso di problemi e d'incognite che è rap
presentato dalle trasformazioni della società neo
capitalista, con la necessità di portare le capacità 
di risposta del movimento comunista a questi pro
blemi ad un livello più alto, sul piano democra
tico e sul piano sociale, rispetto a quello raggiunto 
dalla socialdemocrazia europea. E' una grossa 
scommessa, gravida di possibilità e di rischi, ma 
è il nodo storico intorno al quale si muove tutta 
la parte più avanzata della sinistra europea: su 
questo terreno di revisione cri tica e operativa sono 
i laburisti ingle"i e c'è da anni il PSI: ma è un 
mm.·imento di profonda trasformazione ideologica 
e politica, nel quale il togliattismo non può che 
esercitare una !unzione frenante, come, a suo mo
do, la socialdemocrazia di Saragat. 

LUIGI GBERSI 



Europeismo e politica interna 
DI ARTURO CARLO J EMOLO 

go CHE è un desiderio irrealizzabile; ma quanto 
amerei ci fossero giornali, più ancora che 

indipendenti, spassionati, che spiegassero alla 
massa dei lettori il significato arcano di certe 
espressioni che ad un certo momento assumono 
per gl'iniziati un valore convenzionale. 

Oggi in una vastissima area, che lascia fuori 
ben poco dello schieramento politico, si consi
dera doveroso dichiararsi europeisti. 

Ed è abbastanza chiaro perchè tutti lo com
prendano, sicchi\ l'espressione nulla ha di equi
voco. che questa Europa non coincide peraltro 
con l'Europa geografica, lascia fuori i paesi so
cialisti, e non considera indispensabile la pre
senza degli Stati scandinavi; l'aspirazione euro
peista non potrà fare uscire la Svizzera dalla 
sua politica tradizionale; è quindi un'Europa 
che ha ad elementi essenziali Germania, Fran
cia, Italia, Belgio, Olanda; e, se pure un certo 
pudore impedisca di dirlo, nel pensiero di chi 
la vagheggia. anche Spagna e Portogallo. 

Intorno alle esclusioni non ci sono dissensi 
veri. 

E neppure direi ci sia un dissenso nella co
scienza, comune a tutti, che si potrà parlare di 
unificazione europea, ma si darà al termine un 
significato che non avrà nulla di comune con 
quello che gli si diede quando nel secolo scorso 
si parlò di unificazione germanica od italiana; 
cioè tra contrade di un Paese dove tutti parla
vano la medesima lingua. dove l'unità nazionale 
era già una realtà, che non aveva altro bisogno 
che di un suggello meramente giuridico. 

L'Italia ebbe una unificazione legislativa, 
con i codici civile. di commercio e di procedura, 
a quattro anni dalla unificazione politica; la 
Germania pubblicò il suo codice civile nel 1897, 
a ventisei anni dalla proclamazione dell'Impero. 
Nessuno pensa, e meno che mai vuole, una si
mile unificazione per gli Stati europei; chi può 
immaginare i ministri che si proclamano più 
e';lropeisti accettare un diritto di famiglia, un 
diritto matrimoniale unico? Si unifichino, nei 
limiti del possibile, le leggi atte a facilitare i 
rapporti economici, ma nulla più. 

Ho l'impressione che sia anche estremamen
te formale l'antitesi di un'Europa unificata e di 
una Europa delle patrie, di un accordo di go
verni e di governi che cedono le loro preroga
tive. Non si scorge affatto nell'aria nulla che 
possa accennare neppure a quel che fu la ridu
zione dei poteri dei principi tedeschi, nel corso 
dell'ottocento: un punto di arrivo lontano solo 
di decenni in cui Francia ed Italia siano quel 
che furono Sassonia o Wurtemberg dopo il 1871. 

Anche il cammino fattosi in questi anni con 
le comunità economiche è stato e rimane arduo; 
c'è l'eterno richiamo protezionistico delle cate
gorie minacciate; ed anche i ministri che si pro
clamano più europeisti debbono adottare misure 
di sah·aguardia. debbono impugnare alle Corti 
di giustizia internazionali i provvedimenti adot
tati dagli organi comunitari che ledano interessi 
dell'industria o del commercio patrio. 

Non c'è da stupirsene. Se gl'interessi econo
mici nel secolo scorso avessero avuto, in rela
zione alle passioni politiche, alle aspirazioni 
unitarie, la forza che hanno oggi; se le masse 
avessero potuto esprimere la loro voce - quei 
rancori vecchi di un secolo, ma mai sopiti, per 
il danno (spesso immaginario) che l'unificazione 
avrebbe recato a certe regioni - è difficile sa
pere se si sarebbero mai potuti abbattere certi 
confini. Le masse pensano al contingente, al 
prodotto di fuori che invade il nostro mercato, 
alla disoccupazione che può produrre; l'uomo di 
Stato non è più in grado di chiedere oggi ai 
cittadini i sacrifici che, in vista di un avvenire 
non immediato. potevano esigere i suoi prede
cessori; i sognatori. quelli che erano i rivolu
zionari del 1821 o del 1830, gli ufficiali nostal
gici del primo impero. non trovano più la tol
Jeranza che incontravano un tempo. Nel mondo 
d'oggi non vedo il posto per Garibaldi o Maz
zini. forse neppure per Cavour. Ed in effetti 
sono tipi umani che paiono scomparsi. 

T U.TTA VIA sul t~rreno e~onomico qualcosa si 
e fatto, probabilmente e quello un cammino 

su cui non ci saranno arresti. L'ottimismo della 
mano d'opera che può impiegarsi dovunque, per 
cui non ci sono più confini di Stati, è un otti
mismo di comodo; tuttavia un'azione che pre
parasse l'emigrante ad accettare gli usi del Paese 
in cui va, ad impararne almeno rudimental
mente la lingua, che facesse comprendere quali 
sono le condizioni per non essere un pària in 
terra straniera, e sconsigliasse dal varcare la 
frontiera chi non si sente o non è in grado di 
accettare quelle condizioni, potrebbe qualche 
po' affrettare il cammino verso la realtà di un 
operaio davvero in grado di circolare per tutti 
i Paesi di quella che si può chiamare la piccola 
Europa, e che è la sola veramente presente a 
tutti gli uominì politici. 

Il dissenso resta soltanto quello intorno alla 
posizione dell'Europa di fronte agli Stati Uniti 
e, connesso a questo, alla posizione dell'Inghil
terra nell'Europa. 

Visione di politica estera, che, come sempre, 



è peraltro subordinata alle preferenze in poli

tica interna. 
L'Europa di De Gaulle dev'essere un'Europa 

imperniata sull'asse Berlino-Parigi, diretta da 

questi due grandi; e deve necessariamente re

starne assente l'Inghilterra, sia per i suoi par

ticolarissimi legami con gli Stati Uniti, sia 

perchè non potrebbe, evidentemente, essere 

Stato minore, soggetto alla supremazia degli 

altri due. 
Nella concezione iniziale c'è stata l'idea che 

ogni cedimento degli Stati Uniti di fronte al 

comunismo, ogni tendenza isolazionista del

l'America, dovesse trovare una forza europea 

capace di fare da sè. In un secondo momento 

questi timori di Stati Uniti cedevoli od isola

zionisti si sono probabilmente riscontrati im

probabili; ma è rimasta la coscienza dì problemi 

europei, mediterranei, africani, cui gli Stati 

Uniti sono meno sensibili, e soprattutto la spe

ranza di poter fare riprendere alla Francia la 

grande posizione nella politica mondiale che 

ebbe nei secoli; mediatrice o protettrice in ogni 

vicenda asiatica od africana. 

L'Europa della opinione ufficiale italiana, di 

Saragat. di tutti gli elementi di sinistra mode

rata, deve invece avere ad elemento integratore, 

ad elemento essenziale, l'Inghilterra, e deve ri

nunciare a porsi in qualsiasi momento in posi

zione di antitesi con gli Stati Uniti, non deve 

nemmeno ipotizzare la possibilità di un isola

zionismo americano. 

In questa seconda concezione è altresì esclu

sa l'ipotesi che in un conflitto tra Stati Uniti e 

Paesi comunisti possano esserci dei neutrali Si 

narrò che nei giorni della crisi di Cuba De 

Gaulle dicesse che era questione che concerneva 

l'America; ma dubito se neppure nel piano poli

tico francese si concepisca l'idea di una neutra

lità possibile in caso di conflitto. 

Le ragioni per tutti gli elementi di sinistra 

moderata di non aderire ad una visione di po

litica mondiale fondata su una egemonia o co

munque su una posizione saliente della Francia, 

e meno che mai appoggiantesi su un asse Parigi

Bonn, sono palesi, anche se non corrispondano 

interamente con quelle che si dichiarano ad 

alta voce. 
Ricordi troppo recenti lasciano dubitare della 

saldezza delle forze democratiche francesi, ed 

anche di quelle tedesche; sono i due Paesi di 

Europa dove pare più da considerare la possibi

lità di regimi autoritari, dove l'esercito possa 

pesare sulle decisioni degli uomini di governo. 

E soprattutto diamo un grande peso alla po

sizione eminente che in ogni alleanza debba 

avere la Gran Bretagna. Non ci sentiamo tran

quillissimi degli Stati Uniti; non abbiamo di

menticato l'angoscia delle giornate di Cuba, che 

potevano essere il principio della terza guerra 

mondiale; non riusciamo a perdonare l'accento 

di tragicità che si volle imprimere loro, quando il 

risultato poteva essere ottenuto da una comu

nicazione diplomatica, da un passo tra capi di 

Stato americano e russo Ci pare chiaro che 

tutti i presidenti succedutisi in America hanno 

avuto un sincero desiderio di pace, hanno ope

rato per la pace, ma avendo dietro di loro un 

popolo assai meno pacifista, assai meno com

prensivo, che - cosa per noi inspiegabile - ha 

una paura che noi europei non abbiamo, e che 

può costringere i suoi go\•ernanti a passi arri

schiati, a quella politica a scena aperta che è la 

più pericolosa. Per questo il legame particola

rissimo tra Stati Uniti e Gran Bretagna. che ad 

altri può sembrare ostacolo alla vagheggiata 

formazione di una unità europei. ci pare invece 

ottima garanzia di pace. 

QUESTO non impedisce di apprezzare le ri

vendicazioni d'indipendenza di De Gaulle, 

e di ritenere che, quale sia lo spirito che la 

animi, qualche sua iniziatiava giovi ai gover

nanti degli Stati Uniti ed al mantenimento della 

pace, più della nostra regola, di allinearsi sem

pre, ad ogni proposito, alla linea di condotta di 

Washington. 
Cosi è del riconoscimento della Cina. 

Nessuna persona di buon senso può ritenere 

che abbia una qualsiasi giustificazione il non 

voler riconoscere un Paese di settecento milioni 

di abitanti. di continuare a fare rappresentare 

nelle assemblee internazionali la Cina dal Go

verno di Formosa; ciascuno si rende conto che 

proprio per la causa della pace sarebbe utile 

avere in tali assemblee diplomatici cinesi con 

cui discutere, entrare nell'ambito della reciproca 

comprensione, dei do ut des necessari nei rap

porti internazionali. Credo che tutti i presidenti 

degli Stati Uniti ne siano stati e ne siano con

vinti, trovandosi però impossibilitati ad un tal 

passo dallo stato d'animo di una opinione pub

blica nazionale proclive a vedere tutto in ter

mini di bene e di male, di peccato, che ci ricorda 

la prima metà del secolo XVI dilaniata dalle 

guerra di religione (alla Corte del Papa ancora 

a metà del settecento non era riconosciuto un 

re di Prussia, ma solo un marchese del Brande

burgo, ed il re d'Inghilterra era l'esule Stuart). 

La spinta degli alleati sarebbe l'ottimo dei ser

vizi che si potesse rendere agli alleati americani. 

E per chi creda che l'opinione pubblica conti 

qualcosa - ternò ahimè che quando si salgono 

le scale del Ministero degli Esteri la massa del 

popolo, il pensare del popolo, si allontani rapi

damente, come in certe evanescenze; piani più 

prossimi le esigenze degli organi militari del 

NATO, le opinioni dei diplomatici, anche quelle 

degli economisti - sarebbe anche utile fare 

sentire che le masse occidentali non approvano 

certi sistemi; non dimenticano l'invasione del 

Guatemala; anche avendo pochissima simpatia 

per Castro ed i barbuti, non approvano che si 

affami un popolo per far cadere un regime poli-



tico. non peggiore di quelli che ]o precedettero 
e che non rice\'ettero molesia alcuna. Ed altresi 
hanno una sollecitudine per le sorti d'Israele ed 
una preoccupazione per il nasserismo che non 
hanno gli americani, per cui i1 mondo arabo è 
qualcosa di remoto. con cui non si comunica. ma 
che non è dato temere. Per i missili egi.liani 
l'America non darà ultimatum. 

Tutto questo credo sia nella coscienza comu
ne. e se anche non ci sono giornali che lo spie
ghino chiaramente, tutti vi arrivano. 

piu· INTERESSANO. e meriterebbero mag-
giore commento. gli atteggiamenti dei gruppi 

politici di destra. con il loro favore per il gaul
lismo; cosi le posizioni del settimanale di Go
nella e Scelba. 

Le preferenze in politica estera sono sempre 
state condizionate dalla politica interna. e le 
eccezioni di sganciamenti. di alleanze con Paesi 
che avevano una politica interna ispirata ad 
idee e mète antitetiche a quelle che dominano 
nello Stato alleato. non hanno mai dato buona 
prova. 

Qui c'è probabilmente la simpatia per l'uomo 
De Gaulle. e per gli elementi. che abbondano 
più in Francia ed in Germania che altrove, più 
pronti ad una resistenza ad ogni costo al comu
nismo: il timore che gli Stati Uniti possano pre
starsi ad ammettere una dottrina della pacifica 
convivenza (non è che non si voglia la pacifica 
convivenza: si accetta il fatto. non si accetta la 
dottrina; allo stesso modo che il fatto di ammet
tere Stati protestanti fu accettato. sia pure ob
torto collo, già sul finire del cinquecento, depo-

nendosi l'idea di riconquiste; minoranze reli
giose furono accettate allora e più tardi, ma 
sempre in \'ia di tolleranza. di male necessario. 
il riconoscimento di un diritto alla libertà di 
fede è solo dei giorni nostri e non sappiamo se 
il Concilio lo proclamerà; fin qui non l'ha fatto); 
quel che si considera estremamente pericoloso 
è che penetri nelle masse l'idea di una pacifica 
coesistenza senza limiti di tempo di Paesi comu
nisti e non comunisti. 

Il riconoscimento della Cina non ha scosso. 
Con senso politico renlistico si comprende che 

le masse desiderano idee semplici. schematiche; 
non mostriamo loro che c'è qualcosa di più pe
ricoloso del \'ecchio nemico. quello che da decenni 
hanno imparato a conoscere come il nemico; 
non ci dev'essere un peggio alla Russia; Russia 
e Cina debbono apparire due aspetti di un me
desimo volto. 

Più a destra ancora. in qualche settore del 
fosci~mo. la Cina potrà apparire anche il possi
bile alleato contro il nemico russo. 

Quanto all'Europa. alla sua realtà. alla te
nuità dei \'incoli che uniscono i vari Stati, alla 
circostanza che le comunicazioni fanno già ap
parire superato il continente come unità natu
rale. e realtà più \'era dell'Europa è quella della 
rnzza bianca. non separata dall'Atlantico. dei 
Paesi della tradizione cristiana. ch'è il ceppo di 
tutte le dottrine politiche accessibili a noi. anche 
di quelle poi voltesi in senso decisamente anti
cristiano: tutto questo è un substrato di fatto, 
che gli uomini politici possono voler ignorare, 
ma che finisce d'imporsi loro. 

ART~RO CARLO J EMOLO 

LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 

Bilancio di mezzo secolo 

F U a Copenhagen. nel 1910. che 
la scrittrice e pedagoga te

desca Clara Zetkin. leader del 
movimento femminile sociali
sta e direttrice del periodico 
« L'Uguaglianza», in un con
gresso del suo partito. lanciò la 
proposta di organizzare ogni 
anno una «Giornata internazio
nale della donna». L'assemblea 
plaudente scelse la data dell'otto 
marzo, perchè due anni prima. 
in quel giorno. l'opinione pub
blica mondiale era stata profon-

DI ANNA GAROFALO 

damente colpita da una gra\•e 
sciagura: in uno stabilimento 
industriale di Chicago 129 ope
raie avevano trovato una morte 
orrenda in un incendio e ne era 
nato un largo movimento di so
lidarietà verso la donna lavora
trice. Non ci vuole molta fanta
sia per immaginare in quali 
condizioni svolgesse il suo la
voro l'operaia di quei tempi. 
senza alcuna protezione contro 
gli incidenti. alcuna legge pre
\'idenziale in favore della ma-

ternità. della malattia. della 
vecchiaia. senza asili e nidi per 
i figli. oggetto di sarcasmo e di 
pregiudizio da parte di quanti 
vedevano nelressere femminile 
solo una macchina per fare fi
gli o - secondo l'espressione di 
Napoleone - « tm arbre à 
f ruits ... che appartiene al giar
diniere-marito. 

La giornata internazionale 
dell'otto marzo avrebbe dovuto 
ricordare agli immemori la 
condizione di inferiorità della 



donna in tutti i paesi e insieme 
dare battaglia per il riconosci
mento dei suoi diritti civili e 
politici e chiamare a raccolta 
le donne perchè non si rasse
gnassero ma, sull'esempio di 
quelle pioniere che avevano sa
crificato anche la vita per l'idea
le dell'emancipazione. protestas
sero, chiedessero, si agitassero 
fino alla loro certa vittoria. 

Clara Zetkin era una di que
ste donne. Nata il 5 luglio 1857 
a Widerau, un villaggio presso 
Lipsia, da un padre maestro di 
scuola, profondamente colto e 
credente e una madre francese, 
figlia di ufficiale, aveva mo
strato fin da bambina un pro
fondo interesse ai suoi simili. 
Educata come i suoi fratelli se
condo le idee borghesi e liberali 
del tempo, quando tornava con 
i suoi genitori nel villaggio na
tale, era colpita dalla condizione 
miseranda in cui vivevano le 
famiglie dei tessitori e dei con
tadini e dall'indifferenza con cui 
si guardava alla loro sorte. 

Divenuta anch'essa insegnan
te, si dedicò alla pedagogia e 
ille lettere, divenne scrittrice 
piena di talento e di personalità, 
mise la penna al servizio dei de
boli e degli oppressi, conside
rando fra questi la donna, cui 
occorreva dare una coscienza e 
uno stato giuridico alla pari. 

Nel 1878, quando i socialisti 
tedeschi erano perseguitati, Cla
ra Zetkin entrò nel partito so
cialista e divenne una militante 
fervida e appassionata. Negli 
anni 1911, '12, '13 la giornata 
internazionale della donna fu 
celebrata in un gran numero di 
paesi. Riunioni e manifestazioni 
furono tenute dalle donne au
striache, ungheresi, tedesche, 
olandesi, russe, americane e 
svizzere e a poco a poco la data 
divenne ovunque una tradizione. 

Da principio, le donne chiese
ro solo il diritto di voto (appena 
tre paesi lo avevano accordato 
a quei tempi: la Nuova Zelanda 
nel 1893, l'Australia nel 1902 e 
la Finlandia nel 1906) ma poi le 
rivendicazioni si allargarono e 
si chiese il diritto di accesso alle 
:>rofessioni, il pari salario per 
pari lavoro ad uomini e donne, 
l'assistenza sociale. 
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Apparivano già in quegli anni 
i segni della prima guerra mon
diale e Clara Zetkin, con la sua 
autorità riconosciuta e ribadita 
nei suoi scritti, chiamava le 
donne a lottare in favore della 
pace, denunciando in brucianti 
articoli, che le valsero anche 
la prigione, i fautori di guerra. 
Cosi come negli ultimi anni del
la sua esistenza, malata e quasi 
cieca, aveva visto arrivare il pe
ricolo fascista ed era rientrata 
nella vita politica, come decana 
del Reichstag, per chiamare tut
ti i tedeschi amici della pace ad 
unirsi contro l'avvento di Hitler. 
La morte la colse proprio nel 
1933, quando sulla sua patria 
sventolava il vessillo con la cro
ce uncinata. 

Oggi la giornata internaziona
le della donna si celebra in un 
clima che è fatto di giusta sod
disfazione per le mete raggiun
te dalle donne di tutto il mondo 
e siamo ben lontani dal grido 
di dolore e di ribellione che 
partì dalla conferenza di Cope
nhagen nel 191 O. Oggi i diritti 
delle donne sono scritti nella 
Carta delle Nazioni Unite e di
fesi da ben agguerrite ed esperte 
associazioni femminili e le mo
derne Costituzioni indicano, sen
za possibilità di equivoci, che è 
finito il tempo delle assurde di
scriminazioni. 

Per celebrare la data dell'otto 
marzo, l'Unione Donne Italiane 
ha tenuto una conferenza stam
pa nella sede del circolo « Co
lonna Antonina», in cui ha fatto 
un consuntivo del passato e un 
preventivo per l'avvenire. La 
professoressa Nora Federici, ti
tolare di demografia all'Univer
sità di Roma, ha esposto a nome 
della presidenza, quale sarà nel 
prossimo futuro il programma 
di lavoro dell'associazione e 
quali le richieste che verranno 
fatte al governo e al parlamento 
riguardo ai problemi della pro
grammazione economica, della 
pianificazione urbanistica e del
la riforma dei codici. 

Soprattutto su quest'ultimo 
punto l'oratrice si è lungamente 
soffermata e ne è chiaro il mo
tivo. Ammessa oramai a tutte 
le professioni e a tutte le cariche 
elettive, equiparata all'uomo nei 

salari e stipendi, la donna italia
na non è protetta dalle leggi 
proprio in quel delicatissimo 
settore della famiglia, che è la 
sede dei suoi affetti e il centro 
dei suoi interessi, malgrado le 
mutate condizioni della vita. 

Le riforme che sono state pro
spettate - proprio per garantire 
l'armonia e la coesione della fa
miglia - riguardano l'ordina
mento del matrimonio, la patria 
potestà, il regime patrimoniale 
fra coniugi, il trattamento giu
ridico verso i figli illegittimi. 
Nella stessa riunione si è parla
to del doppio lavoro che spetta 
alla donna in casa e fuori e del 
come alleviarlo, degli asili-nido, 
dei servizi domestici collettivi. 
delle zone di verde, delle case 
razionali e a buon prezzo, dei 
centri sociali per le attività cul
turali e ricreative, dei trasporti 

pubblici, degli orari di negozi e 
uffici. 

Un programma vastissimo, 
come si vede, che non potrà 
certo essere realizzato in breve 
termine ma che dimostra quale 
preparazione, quale esperienza, 
quale chiarezza di vedute la 
donna italiana abbia acquisito, 
in questi anni che l'hanno vista 
trasformarsi da suddita in citta
dina. Ed è particolarmente si
gnificativo che, alla vigilia del

l'otto marzo, 54 anni dopo il 
grido di Copenhagen, essa abbia 
sentito il bisogno di soffermarsi 
non tanto sulle sue vittorie pas
sate ma sul programma del suo 
vicino avvenire. 

Se pensiamo a quello che ha 
finora fatto possiamo senza sfor
zo credere in quello che essa farà 
ancora. 

ANNA GAROFALO 

abbonatevi 
a 
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LA FEDERCONSORZI E IL PARLAMENTO 

Il Pozzo di San Patrizio 
DI ERNESTO ROSSI 

E' TRASCORSO più di un mese dal 20 feb-
braio, giorno in cui il dott. Nino Costa ha 

rassegnato le dimissioni dalla presidenza della 
Federconsorzi, perchè il Consiglio di ammini
strazione (o meglio il direttore generale, rag. 
Leonida Mizzi, longa manus dell'on. Bonomi) 
non gli permetteva neppur di dare inizio a 
quella riforma delle strutture federconsortili, 
all'attuazione della quale egli si era impegnato 
per restituire ai Consorzi agrari provinciali la 
]oro autonomia ed il loro carattere di coopera
tive agricole di primo grado. Il dott. Costa non 
è stato ancora sostituito. Il rag. Mizzi - in con
seguenza delle ripetute, precise, documentate 
accuse di malgoverno rivoltegli sulla stampa, 
in Parlamento e nella Commissione antitrust, 
e per la richiesta avanzata, oltre che dai ministri 
socialisti, da molti democristiani del suo defini
tivo allontanamento - è ormai completamente 
screditato anche agli occhi dei suoi più diretti 
collaboratori: ne è una prova la continua fuga 
di notizie riservate sulla allegra gestione della 
Federconsorzi che sono comparse nei giornali 
delle ultime settimane. 

La Federconsorzi - il colossale mostro mezzo 
pubblico e mezzo privato, che la inesauribile 
fantasia truffaldina dei politicanti senza scru
poli e dei burocrati imbroglioni ha concepito per 
poter disporre ogni anno di centinaia di mi
liardi dei contribuenti al di fuori di ogni con
trollo - è uno zatterone che va alla deriva 
squassato dalle acque in tempesta. Ogni giorno 
che tarda la soluzione della crisi sono diecine 
e forse centinaia di milioni che vanno a ra
mengo; ma l'on. Moro pare non se ne preoccupi: 
si preoccupa solo di non spostarsi neppure di un 
centimetro dalle posizioni sulle quali, durante 
il quindicennio passato, i socialdemocratici, i 
liberali e i repubblicani hanno consentito alla 
D.C. di attestarsi, per finanziare generosamente 
i suoi giornali e le sue organizzazioni di partito, 
e per rastrellare centinaia ài migliaia di voti 
nelle campagne. 

L'on. Moro rifiuta tutte le richieste dei socia
listi; rifiuta la nomina di un commissario che 
possa preparare le elezioni del nuovo Cons-iglio 
di amministrazione e la riforma della Federcon
sorzi senza inciampare, fin dal primo passo, 
nell'ostruzionismo dei vecchi amministratori 
scelti fra gli uomini di fiducia della Coltivatori 
diretti e della Confagricoltura, cioè dall'on. Bo
nomi; rifiuta di far ritirare gli amplissimi poteri 
che il Consiglio di amministrazione ha delegato 

al rag. Mizzi; vuole che il dott. Costa venga 
sostituito da un presidente provvisorio, da 
confermare nella carica con le elezioni di aprile; 
vuole che questo presidente provvisorio sia 
scelto in una terna dei più fedeli giannizzeri 
bonomiani; vuole che le prossime elezioni ven
gano fatte con i medesimi metodi e dai mede
simi bosses che hanno assicurato sinora il .com
pleto dominio democristiano sulla organizzazione 
i ederconsortile. 

Vestali saragattiane 
e sindacalisti democristiani 

Questo atteggiamento dell'on. Moro era fa
cilmente prevedibile nel momento in cui è 
stato costituito l'attuale governo di centro
sinistra: la Federconsorzi è il pozzo di San Pa
trizio della D.C. al quale continuamente attin
gono la D.C., i fascisti e la stampa della de
stra economica e clericale. Se dei curiosi po
tessero affacciarsi alla bocca del pozzo vedreb
bero riflessi sul fondo i personaggi della cricca 
bonomiana, ed i ministri democristiani che han
no avallato le loro gestioni in Parlamento, così 
imbrattati di lordure di tutti i generi che i diri
genti dell'Azienda Monopolio Banane, l'ex mini
stro Trabucchi e gli ex sottosegretari alle Fi
nanze Castelli e Pecoraro, al loro confronto, 
sembrerebbero candidi ermellini. 

Ritengo, perciò, che i leaders socialisti ab
biano commesso un grave errore a non pren
dere una posizione più chiara nel programma 
del governo di centro-sinistra; ma, dopo le di
missioni del dott. Costa, l'on. Lombardi ed i 
suoi compagni di corrente hanno fatto tutto 
quello che potevano per rimediare a tale er
rore, assumendo in pieno la guida della cam
pagna per il risanamento della organizzazione 
federconsortile e resistendo a tutte le pressioni 
che venivano dai « morotei » e dagli accomo
danti loro colleghi trasformisti. 

In questa correzione di tiro, si deve anche ri
conoscere che essi sono stati aiutati molto più va
lidamente dai sindacalisti democristiani che dai 
socialdemocratici. Su tutta la faccenda della Fe
derconsorzi - che oggi è veramente al centro 
del problema della moralizzazione della vita pub
blica italiana - le vestali saragattiane hanno 
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ancora una volta brillato per la loro completa 

assenza. E forse in nessun'altra occasione si 

potrebbe sostenere, senza eccessiva malignità, 

che chi sta zitto non può parlare perché ha la 

bocca piena. 
Il 6 marzo l'agenzia R. D., della corrente 

democristiana di .. Rinnovamento», che fa capo 

all'on. Pastore, ha trasmesso ai giornali una 

lunga e coraggiosa intervista concessale dal dot

tor Costa. Soltanto l'Avanti! l'ha integralmente 

pubblicata in prima pag~a col ril~evo che me

ritava. Tutti i giornali dei « padroni del vapore > 

(Corriere della Sera, Sta~pa, ~e~~ag~ero com

presi), paladini della « hbera miz1ati~a », no!1 

ne hanno fatto parola, neppure per rilevare 11 

contrasto ovviamente di notevole importanza 

politica, fra il presidente del Consiglio, soste

nitore dell'on. Bonomi, ed il ministro per la 

Cassa del Mezzogiorno, suo deciso avversario. 

Il dott. Costa, polemizzando con quello eh~ 

pochi giorni prima aveva affermato l'on. Ferr~n 

Aggradi alla Camera, ha negato che nella riu

nione del Consiglio di amminist~azione dell_a 

Federconsorzi del 9 gennaio «tutti avessero di

mostrato il desiderio di adeguarsi alle raccoman

dazioni del ministro dell'Agricoltura». Era vero 

proprio il contrario, come risultava confermato 

anche dal commento di quella riunione com

parso sul Giornale di agricoltura, organo uffi

ciale della Federconsorzi; in esso si irrideva 

apertamente agli im~egni _go':'er:nativi sulla 

autonomia dei Consorzi provmc1ah. sostenendo 

che si trattava di un problema inesistente, e che 

« i politici,., su questo punto, senza averlo 

esaminato e approfondito, si erano fatti prendere 

la mano. 
Alla domanda se riteneva che un nuovo pre

sidente, scelto dall'esterno, avrebbe potuto at

tuare un programma di riforme, il dott. Costa 

ha risposto: 
•Ritengo che, con la permanenza dell'attua

le Conliglio di Amministrazione, sia assai dif

flcile adottare quei provvedimenti radicali che 

ormai li impongono. In ogni modo, se un nuo

vo presidente vorrà operare con serietà. dovrà 

prima di ogni 003a ottenere il ritiro delle de

leghe rilasciate. Io non sono riuscito ad otte

nere questo, ma se nei prossimi gwmi ad una 

tale ioluzione si potrà arrivare, il nuovo presi

dente lo dovrà al clamore creato dalle mie di

miaioni. che quindi penso rappresentino una 

giuata decisione, ed anzi una decilione neces-

1aria •. 
Anche più chiaro è stato poi su questo punto 

Cesare del Piano il quale - in un articolo inti

tolato .. La dittatura verde », su Le conquiste 

del Lavoro, settimanale della CISL - dell'8 mar

zo -, ha affermato che « la immediata nomina 

di un commissario, dopo le dimissioni di Costa, 

appare una esigenza che risponde a criteri di 

correttezza», e che l'opinione pubblica oggi re

clama venga scelto, per tale compito, « una per

sona che riscuota la completa fiducia generale 

Il 

e dia garanzia di imparzialità, capacità ed 

onestà». 
Questa esigenza dell'opinione pubblica -

di cui si sono così fatti portavoce anche i sin

dacalisti democristiani - ha rafforzato l'oppo

sizione del gruppo diretto dall'on. Lombardi 

contro la •• resa incondizionata » alla D.C., soste

nuta dall'on. Nenni e dall'on Cattani. 

Separazione del u pubblico » 

dal cc privato » 

Nella riunione del 20 marzo, dedicata esclu

sivamente al problema della Federconsorzi, la 

Direzione del P.S.l. - dopo aver rilevato con 

soddisfazione che i partiti al governo «sono 

d'accordo sul distacco delle gestioni pubbliche 

e sul loro trasferimento, insieme alle importa

zioni di generi alimentari, ad un ente pubblico», 

per cui essa sollecita la presentazione dei prov

vedimenti di legge necessari - ha giudicato, in

vece, «non soddisfacenti i mezzi indicati per 

attuare un'effettiva riforma della Federconsor

zi in modo corrispondente agli interessi del

l'economia agraria e alla necessità di assicurare 

la piena autonomia dei Consorzi agrari e la l~ro 

democraticità>. La direzione del P .S.l. ha, qum

di, invitato i suoi rappresentanti a proseguire 

le trattative «allo scopo di pervenire a soluzioni 

più idonee per il conseguimento dei suddetti 

fini». 
Io condivido la soddisfazione dei membri del

la direzione socialista per le intese raggiunte 

sulla completa separazione delle gestioni pub

bliche da quelle private, e mi riservo di sof

fermarmi sull'argomento quando verrà reso 

pubblico il disegno di legge governativo. E' 

questo - secondo me - l'aspetto principale 

dcl problema della Federconsorzi: se venisse 

~ubito costituito un nuovo ente pubblico per 

eseguire tutti gli interventi dello Stato nel set

tore agricolo, e se gli venissero affidate le « ge

stioni speciali », tenute finora dalla Federcon

sorzi in nome e per conto dello Stato, il pro

blema della Federconsorzi perderebbe molto del 

suo veleno e si potrebbe considerare per tre 

quarti risolto. 
Ho sottolineato la parola « subito » perchè 

sono informato delle intenzioni dilatorie de

gli interessati al mantenimento dello ltatu quo, 

che sperano di arrivare alla prossima crisi di 

governo senza che niente sia toccato, e di tro

vare poi maggiore comprensione; ed ho sotto

lineato la parola «nuovo,. perchè so che ci sono 

degli abilissimi manovrieri che propongono di 

affidare le "' gestioni speciali » all1stituto Com

mercio Estero (per evitare - dicono - la co
stituzione di un nuovo carrozzone, ma in realtà 

per compensare il P.S.I. della sua docilità aì 

voleri dell'on. Moro, nominando alla presidenza 

dell'l.C.E. una persona di fiducia dei socialisti). 



Se questa proposta prenderà forma nel di
segno di legge, spiegherò le ragioni per le quali 
sono ad essa decisamente contrario: ma fin 
d'ora dico che questa soluzione sarebbe com
pletamente sbagliata: il paese attende che il 
governo di centro-sinistra cominci veramente 
a far pulizia; non che i partiti al governo si 
mettano d'accordo fra loro per una più equili
brata «ripartizione delle spoglie». 

Commissario ~ presidente? 

Per quanto riguarda la nomina del commis
S:lrio o del nuovo presidente della Federconsor
zi il comunicato della direzione del P.S.I. è stato, 
purtroppo, reticente ed equivoco: esso, infatti, 
dichiara insoddisfacenti i mezzi «indicati» per 
attuare un'effettiva riforma, ma non dice da chi 
tali mezzi sono stati «indicati», né quali sono: 
cioè non impegna il P.S.l. a sostenere fino in 
fondo la nomina del commissario e neppure 
a rifiutare i nomi dei bonomiani, che l'on. Moro 
presenta come candidati alla successione al dot
tor Costa: è questo. per me, un segno molto 
preoccupante della forza che ancora hanno, 
nella direzione del P.S.I., i sostenitori della 
«resa incondizionata>. 

Subito dopo la pubblicazione del comunicato 
è corsa la voce che l'on. Bonomi è completa
mente soddisfatto perchè l'on. Nenni, scaval
cando la direzione del partito, si sarebbe già 
messo, per suo conto, d'accordo con l'on. Moro 
sulla nomina di un presidente, invece che di 
un commissario, e sulla scelta della persona: 
dorebbe venir nominato l'ing. Aldo Rama
doro, da oltre un decennio presidente dell'Ente 
pugliese per la riforma fondiaria, cliente del 
presidente del Consiglio nel suo feudo eletto
rale, pseudo consulente della Federconsorzi e 
padre di una impiegata della Federconsorzi. 

Voglio sperare che questa voce, già raccolta 
da giornali comunisti, venga smentita ancor 
prima che i' Astrolabio vada in macchina; se 
venisse confermata dal fatti significherebbe non 
soltanto la squalificazione della politica di « cen
trò-sinistra », ma anche - cosa che sarebbe, 
per me, assai più grave - il completo sputta
namento del P.S.I. 

Di una immediata, categorica smentita c'è 
tanto più bisogno dopo che si è saputo che il 
vice presidente della Federconsorzi, dott. Fa
rina, ha convocato per il 25 marzo il suo Con
siglio di amministrazione, mettendo all'ordine 
del giorno: 1) l'approvazione del bilancio per 
il 1963; 2) la convocazione dell'assemblea gene
rale dei soci; 3) la sostituzione di un membro 
del Consiglio di amministrazione. 

Dal punto 3. dell'o.d.g. si è autorizzati a de
durre che Mizzi e Bonomi sono decisi a mette
re la direzione socialista davanti al fatto com
piuto. 

E questa supposizione mi sembra suffragata 
anche da quello che leggo oggi (23 marzo) sul
l'Unità: 

«Per essere in regola con la "carta" della 
Federconsorzi - ha scritto iL giornale comuni
sta - il prof. Ramadoro, in fretta e furia, è stato 
iscritto come "socio" delrimportante organismo. 
Egli è stato adottato dal Consorzio agrario di 
Anagni (Frosinone), retto non già da un diret
tivo ma da un "commissario". vale a dire da 
un funzionario della Federconsorzi (1). In que
sto modo, come "socio". il prof. Ramadoro potrà 
essere eletto presidente». 

Questa iscrizione sarebbe evidentemente ille
gale; ma ha un precedente famoso, che, a suo 
tempo, suscitò scandalo: una analoga iscrizione 
fasulla consenti all'on. Bonomi di diventare, nel 
1949, socio del Consorzio agrario di Viterbo e 
poi presidente della Federconsorzi. 

Ammonimenti dell'Avanti! 

Sull'Avanti! del 22 marzo, Vincenzo Piga -
uno dei pochi giornalisti che si è seriamente 
preparato a trattare il complesso problema del
la Federconsorzi - commentando l'o.d.g. cui 
sopra ho accennato, osserva: 

«Se la convocazione del Consiglio d'ammi
nistrazione vuole esprimere il proposito di af
fermare polemicamente, nei confronti del go
verno, l'autonomia assoluta della Federconsorzi, 
è bene ricordare che è illusorio attendersi da 
questo governo una rinuncia ai poteri d'inter
vento e di controllo, previsti dalla legge e dallo 
statuto ». 

«Se invece la convocazione del Consiglio 
d'amministrazione è stata suggerita al Farina 
da qualche settore della maggioranza governa
tiva, con l'intento di forzare una situazione e di 
creare fatti compiuti, è facile prevedere che 
tanta sconsideratezza sortirebbe l'unico risul
tato di inasprire la polemica all'interno stesso 
della maggioranza e aggravare le già pesanti re
sponsabilità di quegli uomini e di quei setto
ri politici che per tanti anni hanno favorito o 
almeno tollerato ' il malgoverno e le malversa
zioni nella Federconsorzi». 

Sul punto 2, messo all'ordine del giorno del 
prossimo Consiglio di amministrazione, Piga, 
dopo aver ricordato quali ermetici bilanci la Fe
der.consorzi ha presentato negli anni passati, 
scrive: 

«Accettando un bilancio simile, il Consiglio 
d'amministrazione, iZ Collegio sindacale e l'As
semblea annuale dei soci hanno fin qui permes
so alla direzione generale della Federconsorzi 
(in combutta con Bon-0mi) di travasare gli utili 

( 1) Il commissario del CAP di Anagni è Anto
nio Aghemo, già federale fascista di Milano, ed oggi 
uomo di fiducia di Bonomi per e fare le elezioni > 
nelle località in cui ci sono delle situazioni difficili. 
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df esercizio nei bilanci delle società controllate 

o addiritturct nelle società personali messe in 

piedi dal Mizzi con qualche suo amico calabre

se. di cui anemo occasione di discorrere quan

to prima. Hanno permesso di attribuire compen

si smisurati a pseudo-consulenti (sappiamo di un 

consulente legale che ogni anno riceve alcune de

cine di milioni); di finanziare giornali e par

titi amici; di improvi,isarsi imprenditori. sper

perando miliardi nelle iniziative più sballate». 

Piga chiama poi direttamenk in causa i due 

funzionari che rappresentano il ministero del 

Tesoro e il ministero del Lavoro nel collegio 

sindacale della Federconsorzi, ed in particolare 

il presidenlt· di tale collegio, «il neo miliarda

rio prof. Domenico Miraglia. direttore generale 

del ministero dell'Agricoltura», che da più di 

dieci anni continua a firmare i bilanci compilali 

secondo le direttive del rag. Mizzi senza trovar

ci niente da ridire: 
"E' augurabile che i titolari cli questi tre di

casteri avvertano la opportunità quest'anno di 

informare quei loro funzionari che è gitrnto il 

momento di fare il proprio doPere nel collegio 

sindacale della federazione. Q1w11to al Miraglia. 

che lo presiede da oltre w1 decennio. il mini

stro Ferrari Aggradi prenderà senz'altro in con

siderazione la proposra di conceder~Jli il meri

tato av11icenda mento: anche per lasciarç,li il 

tempo di attendere con ttitta tranquillità all'am

ministrazione del suo patrimonio familiare. che. 

partendo da cifre modeste. ha raggiunto in po

chi anni la consistenza di circa 1m miliardo. no

nostante i nove figli a carico e il livello retribu

tivo di funzionario dello Stato. sia pure di alto 

grado». 

Piga conclude il suo articolo ammonendo che 

il Consiglio d'amministrazione non può essere 

s~ato autorizzato da alcuno a darsi un nuovo pre

sidente, «a meno che i venti consiglieri rima

sti ancora in carica (e il cui mandato scadrà 

entro il prossimo aprile) non si propongano di 

provocare l'immediato scioglimento del Consi

glio stesso: questa ipotesi confermerebbe la va

lidità dell'antico adagio: non sempre il male vie

ne per nuocere ». 

Non credo che Piga abbia potuto scrivere 

così gravi parole. che non sono evidentemente 

rivolte solo al dr. Farina, di sua iniziativa. senza 

essersi messo d'accordo col direttore dell'Avanti! 

Feclercom1orzi -1\fontt-catini 

Devo anche dire che l'Avanti! si era acqui

sito un'altra notevole benemerenza pubblican

do, il 15 marzo scorso, le clausole principali del

! 'accordo segreto concluso, alla fine del 1960. fra 

la Federconsorzi e la Montecatini per « discipli

nare» la produzione ed i prezzi dei perfosfati. 

«Le sottoscritte parti. Federconsorzi e Mon

tecatini - si legge nella premessa di tale accordo 
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- 1ianno rom,emito di contingentare nei modi 

e nei limiti di cui appresso, le reciproche pro

duzioni, tenendo peraltro costantemente aggior-

11ato il rapporto tra produzione e consumo e 

mantenendo inalterate. per l'intera durata dei 

presenti accordi. le reciproche percentuali di at

tribuzione della produzione contingentata ... 

L'art. 2 precisa i contingenti spettanti ad 

ognuna delle due parti: 

«La Montecatini e le sue associate limite

ranno la loro procluzione. destinata al consumo 

a9ricolo interno. a non più di quintali 10 mi

lioni complessivi dei prodotti sopra considerati 

(s11perfosfcrto minerale e superammonizzato); le 

fabbriche cl ella Federconsorzi limiteranno la 

loro produzione destinata al consumo agricolo 

interno a non più di quintali 3 milioni comples

sivi dei prodotti sttcldetti. 

L'art. 3 stabilisce le norme da osservare per 

le re\'isioni annuC11i del contingente: 

·· Entro il 3 l a9osto di ciascun anno. sulla base 

dei risultati constrnti1'i della campagna annuale 

chiusa il .30 giugno dello stesso anno. saranno 

aggiornati i dati relatit1i al consumo nazionale 

e sriraimo parimenti açmiornati i dati relativi 

alla percentuale totale di rifornimento del mer

cato consegtiita globalmente dalle sottoscritte 

parti. Tali dati serviranno automaticamente cli 

base per il contil19entamento relativo alla suc

cessiva campagna annuale. 

L'articolo più importante dell'accordo è l'ar

ticolo 4. Per comprenderne appieno il significato 

- ha scritto l'Avanti! - bisogna tener presente 

che nel 1960 si era in un periodo in cui l'entrata 

in funzion<> degli impianti chimici dell'ANIC. a 

Ravenna. aveva portato a forti riduzioni di prez

zo (fino al 20 e al 30 per cento dei prezzi stabi

liti dal CIP). e ne a\·eva subito le conseguenze 

soprattutto la Montecatini. le cui attrezzature, 

sovente invecchiate. le rendevnno difficile reg

gere alla concorrenza. 

«La .Montecatini per sè e le sue associate -

dice l'art 4 - e la Federconsorzi. per le fabbri

che di cui in epigrafe. si obbligano ad applicare i 

prezzi e le condizioni di vendita che saranno f is

sate dal CIP per i prodotti oggetto del presente 

contratto. In difetto cli determinazione CIP. op

pure qualora le parti fossero concordi di derogare 

alle medesime. i prezzi saranno stabiliti d'accordo 

fra le sottoscritte parti e saranno dalle medesime 

obbligatoriamente osservati ~. 

Si tratta - ha commentato Vincenzo Pi

ga di un vero e proprio «accordo di cartel

li»; uno di quegli accordi «che in tutti i paesi 

civili sono vietati e penalmente perseguiti. e che 

anche il trattato MEC ha posto fuori legge». 

La gravità particolare della intesa monopo

listica fra la Montecatini e la Federconsorzi di

scende dal fatto che In Federconsorzi è una asso

ciazione che ha. come suo compito istituzionale, 

riconosciuto dallo Stato. la difesa degli interessi 

degli agricoltori, e che, con quattrini degli agri-



coltori, ha costruito le fabbriche di fertilizzanti 
proprio per impedire qualsiasi politica di sfrut
tamento del mercato nazionale da parte degli 
industriali privati. 

.. Un paese civile - ha scritto Piga - do
vrebbe avere la possibilità di mettere in galera i 
responsabili di questa vera e propria truffa e 
dovrebbe chiedere conto a quegli alti funzionari 
di Stato che. incaricati da anni di esercitare un 
controllo sulla Federconsorzi, hanno permesso 
o tollerato che si intrallazzasse in questo modo 
sulla testa dell'agricoltura». 

Piga ha rilevato anche che il gruppo dirigente 
della Federconsorzi. « con la prospettiva eviden
temente di altri vantaggi (forse anche di carat
tere personale). ha sottoscritto l'accordo e l'ha 
imposto alle 14 società collegate, nonostante sa
pesse che la limitazione della produzione avrebbe 
provocato, in alcune di esse, una vera e propria 
crisi aziendale ». 

Come è potuto avvenire tutto questo? La spie
gazione è assai semplice: sottoscrittore dell'ac
cordo monopolistico, per conto della Federcon
sorzi è il rag. Mizzi - il quale ha potuto pren
dere questo impegno, onerosissimo per gli agri
coltori, valendosi degli ampi poteri concessigli 
con le deleghe dal Consiglio d'amministrazione, 
composto quasi esclusiamente di fedeli bono
miani - ed il rag. Mizzi è anche consigliere de
legato, o amministratore unico, di quasi tutte le 
società produttrici di fertilizzanti collegate alla 
Federconsorzi. 

Nè il Corriere della Sera, nè la Stampa, nè 
il Messaggero, nè alcun altro grande giornale 
d'informazione, ha ritenuto che mettesse il con
to di informare i suoi lettori dell'avvenuta pub
blicazione del sopra riportato documento. I litigi, 
i capricci, i matrimoni, le avventure extraconiu
gali delle dive, dei calciatori, dei principi e delle 
principesse .- fanno più notizia• ... e non distur
bano la digestione dei padroni del vapore. 

Un nuovo documento segreto 
A riprova della politica monopolistica perse

guita finora dalla Federconsorzi sono ora anche 
in grado di aggiungere al suo accordo segreto 
con la Montecatini un secondo documento. che 
mi sembra altrettanto compromettente, di cui 
sono venuto in possesso in questi ultimi giorni. 

Si tratta di una lettera scritta dalla SVA 
(Sviluppo Vendita Antiparassitari), società co
stituita a Milano nel 1962, per iniziativa della 
Federconsorzi, con un capitalino sociale di soli 
3 milioni, ma che fin dall'inizio ha raggruppato 
in un cartello, come unica commissionaria, le 
maggiori industrie produttrici di antiparassita
ri; fra esse sono la SIAPA (Società Italo-Ameri
cana Prodotti Antiparassitari), la SIPCAM (il 
cui pacchetto di controllo è nelle mani della 
Montecatini), la Rumianca, la GEIGY (società 
svizzera). la SOLPLANT (società inglese) 

La SVA è presieduta dal dr. Censi, che è an-

che direttore generale della SIAP A, il cui pac
chetto azionario è per il 97 per cento di proprietà . 
della Federconsorzi; e della SIAPA è direttore 
generale il nostro immancabile rag. Mizzi, diret
tore generale della Federconsorzi. 

Questi legami personali, per chi li sa inten
dere, dicono più della lettura di qualsiasi bi
lancio consolidato. 

Dal 1. gennaio dell'anno scorso l'entrata in 
funzione della SV A ha avuto come immediato 
resultato una notevole diminuzione dei mar
gini concessi ai Consorzi agrari sulla vendita 
degli antiparassitari, ed ha reso, in conseguenza, 
pressochè impossibile ai Consorzi di accordare 
sconti agli agricoltori e di adeguarsi con pron
tezza alle mutevoli condizioni di mercato. Il 
WEEDONE LV 4, ad esempio, che prima della 
costituzione della SVA veniva acquistato dai 
Consorzi a 1.800 lire per confezione da 1 kg., 
Ige compresa, viene fatturato dalla SV A a lire 
2.000 il kg. più 3,30 di lge. 

La lettera della SV A è diretta alle spettabili 
società: Caffaro. Montecatini, Monteshell, Ru
mianca, SARIAF, SIPCAM, ed è ancora calda 
calda, appena uscita dal forno: porta la data del 
18 febbraio 1964: 

.. Oggetto: Arseniato di Piombo 

.., Ci risulta che qualche grosso acquirente di 
Arseniato di Piombo, di fronte alle offerte pre
sentate da nostre aderenti ai prezzi di listino 
concordati. si sia dichiarato certo di poter com
perare a quotazioni molto più. favorevoli. 

«Un atteggiamento del genere è stato preso 
recentemente dal CAP di [ ... ]. 

«Per quanto ci consta. fino ad oggi la posi
zione assunta da questi clienti non è stata de
terminata da offerte fuori listino, ricevute da 
qualche fornitrice. ma dalla speranza che una 
di queste, preoccupata di perdere la fornitura e 
dando credito alle voci messe in giro, ceda it 
prodotto a condizioni di favore. 

«Raccomandiamo quindi alle aderenti all'ac
cordo sull' Arseniato di Piombo di mantenere 
ferme le condizioni di vendita det prodotto, af
finchè i clienti che tentano di provocare cedi
menti del mercato. visti vani i loro tentativi, 
desistano e si approvvigionino alle condizioni 
a suo tempo stabilite. 

«Certi che fino ad oggi tutte le Aderenti 
hanno pienamente rispettato l'accordo, ed altret
tanto certi che anche nel corso della campagna 
gli impegni saranno rispettati. cogliamo l'occa
sione per porger Vi i migliori saluti» 

Questo documento ·e Quello sull'accordo se
greto con la Montecatini, p-ubblicato sull'Avanti!, 
rendono, a me pare, del tutto superflua la con
tinuazione degli interrogatori sulla Federcon
sorzi, da parte della Commissione parlamentare 
antitrust: sarebbe come voler compiere delle ap
profondite indagini nei più noti bordelli, per 
riconoscere se qualche volta vi trovano ospita
lità anche ragazze di facili costumi: per accer
tarsene basta pagare la «marchetta». 

ERNESTO ROSSI 
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DE GAULLE E L'AMERICA LATINA 

Il ''momento strategico'' del generale 
DI FEDERICO ARTUSIO 

" L A FRANCIA ripone la sua fede non nelle 

ideologie, come i paesi che vogliono dominare 

il mondo, ma nelle affinità di stati e di popoli ". 

De Gaulle, nel primo saluto rivolto al Messico, ha 

messo in chiaro questo punto della sua " dottrina ". 

In complesso, a volerlo discutere con qualche rigore, 

si dovrebbe dire che esso è pur sempre a suo modo 

un canone per l'acquisto di una certa influenza mon

diale; in secondo luogo, che può anche apparire 

primitivo (si tratterebbe di un generico principio di 

omogeneità, addirittura anteriore a tutti i sistemi 

della politica moderna), ma vuole rifarsi, in realtà, 

a quel concetto dei popoli come "famiglie spirituali ", 

che è proprio della visione conservatrice dei rapporti 

interni e internazionali. 

Tuttavia De Gaulle non va letto con il metro, 

con il quale si misurano le politiche di partito, o 

quelle del sistema rappresentativo e delle sue deci

sioni. Di fronte al viaggio nel Messico, che è stata 

indubbiamente una riuscita personale - e già sap

piamo, dal primo trionfo in Germania dello stesso 

generale, che questi " trionfi " possono eventual

mente lasciare · il tempo che trovano - la domanda 

è: se anche il gollismo non rappresenta affatto una 

soluzione accettabile, dato il suo vincolo ad una 

concezione dci rapporti politici che rovescia le basi 

della democrazia - il suo passare di affermazione 

in affermazione non costituisce di per sé il segno 

che qualche cosa sta mutando - che si viene len

tamente producendo un certo woto, e che in qud 

woto può inserirsi una idea anche arcaica della po

tenza, la quale tuttavia non deve poi troppo arros

sire di se stessa, visto che proprio la sua tradizione, 

la sua buona educazione diplomatica, il suo senso 

delle debolezze altrui - che solo si rivelano a chi 

ha fiuto educato da una scuola secolare -, questo 

patrimonio, infine, gli consente una capacità di ir

radiazione che ad altri è negata? Noi ricordiamo 

viaggi in Sudamerica di figure della democrazia, anche 

italiana, di questo dopoguerra: bene, non ci nascon

deremo che il rapporto instaurato dalla Francia in 

Messico con il viaggio di De Gaulle, e quello che 

egli si ripromette di promuovere con i successivi 

soggiorni, dell'autunno, in Argentina e Brasile, non 

hanno raffronto possibile con gli esperimenti, ponia

mo, di un Saragat; né i suoi disegni, con gli altri, 

che un giorno esternava, quando governava il nostro 

paese, l'onorevole Pella. 

Siamo tranquillissimi: la figura di Dc Gaulle 

non ci esalta; il modello di stato che egli ha in 

mente ci ripugna. Non temiamo dunque di parlare 

con un certo proposito di realismo, intorno alla 

capacità che il gollismo. dimostra, di saper emergere 

dovunque si produca un vuoto, o un canale di pe- ' 

netrazione, fra i sistemi dell'equilibrio mondiale di 

questo dopoguerra. 

Appena intervenuta la rottura Mosca-Pechino, ad 

esempio, il gollismo si fa valere presso Mosca con 

il riconoscimento di Pechino, puntando sul fatto che 

Krusciov non può che continuare a difendere la parità 

internazionale cinese con quella delle grandi potenze. 

Appena divenuta evidente, con la morte di Kennedy, 

la futilità dell'Alleanza per il progresso nel Sud 

America, e prodottosi un vuoto di collegamenti ideali 

tra quanto esiste di democratico tra i latino-americani 

e lo sforzo nordamericano, che con Kennedy cresce 

e insieme si consuma, di riqualificare l'imperialismo 

yankee, ecco che De Gaulle trova una nuova via di 

inserimento. Le sue procedure sono vecchie o nuove; 

si basano su luoghi comuni intollerabili anche a un 

professore francese di retorica, o su orecchiamenu 

recentissimi di economia delle aree depresse. Tutto 

viene fuori insieme dal discorso di De Gaulle: la 

vecchia e putrida solidarietà latina, ma una riconsi

derazione urgente dei prezzi delle materie prime; 

l'accostamento banale di una Europa che riparla agli 

ibero-americani senza voler disturbare gli anglosas

soni, e la comprensione per la dignità politica mes

sicana, che, ad ogni apporto di denaro straniero 

intende dare, come quadro, la costruzione di società 

miste, cosl da salvaguardare sempre la priorità della 

decisione nazionale dell'impiego di capitali. 

Lo strumento espansivo di De Gaulle è dunque 

quello che è: nessuno vi darebbe importanza, perché 

si tratta di idee fruste, persino quando sono di conio 

abbastanza fresco, le invecchia lui stesso, sottomet

tendole tutte al vecchio trucco delle vocazioni mon

diali della nazione. Nondimeno, De Gaulle ha il 

coraggio di riaffermarle, perché la sua analisi storico

politica è di estrema semplicità, e si riduce al con

cetto di potenza. I piani di un sistema capitalistico 

America-Europa sono per lui meri piani di potenia; 

i piani di una comunistizzazione del pianeta, lo sono 

egualmente, i mezzi che servono a questo fine, sono 

gli stessi da parte di tutti: le armi atomiche. Ebbene, 

se le cose stanno cosl, se la potenza conta in quanto 

tale, non esiste maggiore legittimità dell'uno o dd

l'altro raggruppamento. Basta tastare attentamente la 

corazza di quelli esistenti, individuare il punto della 

loro finzione, che è poi la loro rispettiva e contrastata 

pretesa di esclusivismo. In quel punto, non resta 

che fare forza per passare: la via di penetrazione 

si ingrandirà per via. 
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Cosl De Gaulle ha facco con Ìa sua politica alrì
cana - d:ilb associazione degli stati ex francesi al 
sistema dei Sei - all'intervento, erudissimo, in Ga
bon - alle nuove, premurose sollecitudini verso 
Algeri; cosl fa verso la Cina o verso il Messico. Il 
punto debole del sistema americano, è il fatto che, 
con la morte di Kennedy, sono stati arrestati in boccìo 
quegli sviluppi di una globale leadership capitalistica, 
che poteva agire sul piano dell'ethos, della presenza 
tecnica e intellettuale, dell'assistenza finanziaria e 
umana, dappertutto dove, nel mondo, la partita non 
fosse ancora decisa con il comunismo. Il kenoedismo, 
bene o male, rappresentava cosl anche una certa in
terpretazione della fame di giustizia e di elevazion~ 
del terzo mondo, e costituiva un tentativo di concì
liazione, al più alto livello, di reciproco negoziato 
anziché di immediata imposizione tra il terzo mondo, 
e la difesa del capitalismo. Kennedy credeva alla 

coesistenza competitiva, e attrezzava il mondo ame
ricano a conquistarsi, con l'offrirgli un attivo ap
poggio, il consenso di quanto non è ancora " impe
gnato " nel mondo. Ma caduto il kennedismo, questo 
sforzo sintetico va in frantumi, i " pezzi " che lo 
componevano riappaiono nella loro distinzione e nel 
loro distacco. Johnson, è chiaro, non ha una nuova 
sintesi da proporre. Noi siamo quasi certi, per que
sto, che De Gaulle sarà oersino più malleabile con 

Johnson che con Kennedy. Non ha mancato, al Mes
sico, di dichiararsi rispettoso degli alleati anglosassont 
- cioè gli Stati Uniti - dei suoi interlocutori. 
Johnson offre a De Gaulle, anche non volendo, certe 
ipotesi di penetrazione, gli lascia intravvedere delle 
lacune, delle crepe, o dei sentieri. De Gaulle ha il 
grosso naso che ci vuole per accorgersene; e Truman 
è solo grossolano, quando gli domanda se non in
tenda toglierlo di mezzo, e lasciar lavorare gli ameri
cani. Soprattutto, De Gaulle cresce, nel confronto 
con Johnson: e per lui solo questo conta. 

Anche la disarticolazione del sistema comunista, 
il policentrismo, favorisce De Gaulle. Abbiamo visto 
che egli sbatte Mosca contro Pechino e viceversa. 
Al modo stesso in cui Johnson non può sconfessare 
del tutto De Gaulle, Krusciov non potrà mai consi· 
derare davvero Mao fuori del campo comunista. Il 
" momento strategico " di De Gaulle è proprio que

sto: non già quando i due blocchi siano giunti a 
conciliarsi o ad ignorarsi, ma quando ciascuno dei 
due stia perdendo la sua unità e non possa, non debba 
confessarlo, per non dare all'altro troppe carte. Il 
gollismo si insinua in quella frattura dissimulata, e 
ll si accampa. 

Dargli la vittoria, dipende però molto più da 
noi, che da comunisti o da americani. La ragione è 
che mentre gli Stati Uniti si offrono come il modello 
del capitalismo che ingloba tutte le esigenze umane 
insite nel suo sistema (e anche quelle, avverse al 
sistema, che pure in esso si svolgono) - e mentre 
il comunismo si annunzia come un efficiente riscatto 
del lavoro nel mondo - il gollismo da solo non 
promette nulla. Sta a noi avallare la sua tesi, che 
esista solo la potenza come valore in se stesso, o 
contestare quella sua " realpolitica " esigendo che la 
potenza sia il veicolo d i finalità rinnovatrici e ripa
ratrici. Il fatto che De Gaulle cerchi di " squalificate " 

T termini del contrasto mondiale tra capitalismo e 
comunismo, sostituendo questi tipi di ordinamento 
politico-sociale con le parole più generiche de!Ja " af
finità " tra popoli o della " gloria " nella " gran· 
dezza ", non può bastare, ovviamente; ma guai se 
non venisse negato e combattuto con i fatti, e molto 
presto. Ad esempio, proprio nel Messico, De Gaulle 
ha compiuto movimenti di una certa astuzia, che 
non devono passare inosservati. Non solo ha pro
clamato il suo rispetto per il sistema interamericano 
quale esso è; ma, per la parte che assumeva, di amico 
generoso e comprensivo, si è profferto non sempli
cemente come Francia, ma come delegato della Co
munità europea. Dietro le spalle c'era soltanto un 
lieve incoraggiamento del capitale tedesco, a quello 
francese che va in avanscoperta nei paesi latino-ameri
cani; ma De Gaulle, con il garbo del grosso politico, 
ha saputo strafare. Ha attribuito alla vecchia Europa, 
di cui la Francia è figlia primogenita, tutti quei suoi 
ideali di gloria e di onore (è cosl, appunto, che ha 
parlato agli studenti dell'Università autonoma di Città 
del Messico): e piano piano è venuto determinando 
una sua formula di "interdipendenza": l'Europa che, 

cooperando con gli Stati Uniti, ma con metodi propri, 

irreducibili a quelli yankee, accetta nel Sud-America, 

a questo patto, anche l'interdipendenza. Perché non 
domani, su un piano assai più esteso? 

Diciamo: questo è un gioco, dinanzi al quale 

bisogna stare con gli occhi aperti; e io non credo 

neppure che sia molto facile contrapporvi un'altra 

politica. Va bene, ce n'è una che funziona sempre. 

ed è quella di stringersi al petto della grande America, 

che aiuta i piccoli alleati nel bisogno, e da lungi dà 

il suo avallo ai governi che parlano male di De 
Gaulle. 

Ma questa non è una soluzione, perché non tiene 

conto dello scadimento da Kennedy a Johnson, non 

tiene conto dei vuoti che in tale scadimento si sono 

prodotti; non fa nulla per colmarli, per vie diverse 

da quelle che il gollismo propone. Sta a noi impe

dire che De Gaulle vinca " per noi ", a nostro dispet

to; ma anzitutto bisogna che non corriamo la ventura 

di metterci, da soli, alla destra di De Gaulle (non 

riconoscimento della Cina, ad esempio). 

In breve: v'è una lezione che nasce dallo stesso 

gollismo, ed è che la via dell'antigollismo non passa 

necessariamente dalla semplice subordinazione a un 

indefinito atlantismo, bensl per una più risoluta auto

nomia di giudizio nella politica internazionale. Eb

bene, temiamo che la politica italiana non sia a 

questo punto - anche perché non vi è forzata da 

urgenza premente di occasioni mordenti (l'america

nismo destrorso dei tedeschi, ad esempio, ha uno 

scopo: tener viva la vecchia politica verso la DDR). 

Ma in questo caso non lamentiamoci poi troppo del 

fatto che il gollismo mieta qualche successo, e che 

non vedendo, propriamente, come arrestarlo, si fac

cia conto, soprattutto, sul tempo, che cura tutte le 

ferite e cambia, senza colpo ferire, le pagine della 
storia. 

FEDERICO ARTUSIO 
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LE 'ELEZIONI PRIMARIE NEGLI U.S.A. 

Mito e realtà del New Hampshire 
DI MAX SALVADOR! 

D A GENERAZIONI è luogo comune in America 
affermare che come va elettoralmente il New 

Hampshire - primo stato in cui abbiano luogo le 
elezioni primarie che precedono quelle nazionali del 
novembre - così vanno gli Stati Uniti. Come avviene 
con la maggior parte dei luoghi comuni, l'afferma
zione va presa con alcuni chili di sale: deriva da una 
situazione che una volta esisteva e che ora non esiste 
più. Il New Hampshire è uno degli stati meno impor· 
tanti dell'Unione (poco più del 2 per mille della 
superficie e del 3 per mille della popolazione degli 
Stati Uniti); la breve zona costiera è stata ormai assor
bita nella zona metropolitana di Boston; il resto, a 
parte pochi campi e pascoli, è coperto per lo più di 
boschi sepolti dalla neve d'inverno, pieni di zanzare 
d'estate. Ma una volta (sottolineando una volta) gli 
abitanti del New Hampshire erano tipici degli Yankee 
i quali colonizzarono il Midwest vicino e quello lon 
tano, ed anche gran parte del West. Prima che si veri 
ficasse l'emigrazione di massa europea cominciata alla 
metà del secolo passato (si tratta dunque di cose an· 
tiche), gli yankee costituivano due terzi circa della 
nazione americana, l'altro terzo essendo costituito da 
dixie, i bianchi del sud, e da negri. Era da aspettarsi 
allora che gli umori del New Hampshire corrispon· 
dessero a quelli dell'Ohio e dello Iowa. Ma oggi le 
cose sono cambiate. Oggi si parla raramente di yankee: 
da alcuni anni è entrata invece in uso la parola WASP, 
letteralmente vespa, formata dalle iniziali di W hite 
Anglo-Saxon Protestants (i protestanti bianchi anglo
sassoni), adoperata di solito in senso dispregiativo 
(indice questo della profonda trasformazione che si 
sta verificando nei valori morali della nazione ameri· 
cana). In tutti gli Stati Uniti i W ASP sono sull3 
difensiva, e stanno perdendo terreno: nel New Hamp
shire accanto ai WASP i quali votano più o meno 
compatti per il partito repubblicano, ci sono in parti· 
colare i franccxanadesi i quali formano il grosso dells 
popolazione cattolica deUo stato (circa due quinti del 
totale) e sono non meno ligi al loro clero bigotto e 
reazionario che non lo siano i loro fratelli della pro
vincia di Quebec: i franco-canadesi votano compatti 
per il partito democratico. Gli esperti parlano di con· 
servatorismo repubblicano e di progressivismo demo
cratico; tutto sta ad intendersi e a decidere se in realtà 
il concilio tridentino rappresenta una posizione pro
gressista nei confronti dei principii del 1776. 

Martedl 10 marzo ebbero luogo le elezioni prima
rie del New Hampshire - la scelta, è bene ricordare, 
di delegati i quali al momento di decidere chi sarà 
candidato alla presidenza e alla vice-presidenza, hanno 
piena autonomia di decisione, possono trasferire il loro 
appoggio da un candidato all'altro, ma che intanto nel
le primarie avevano ricevuto voti destinati in ultima 

analisi al candidato che si impegnavano di appoggia
re. Erano stati attivi fra i W ASP del New Hampshire 
- e fra i cittadini assimilati ai \VJ ASP - i due espo
nenti repubblicani che avevano pubblicamente dichia
rato di volere la nomina presidenziale: Goldwater, se
natore dell'Arizona, e Rockefeller, governatore dal '58 
dello stato di New York (carica alla quale fu rieletto 
nel '62). Avevano condotto una loro campagna per· 
sonale, la signora Chase Smith, senatore repubblicano 
d~l Main:, molto apprezzata a Washington, e l'ex 
giovane di belle speranze Stassen, esponente di un'ala 
sinistra del partito che in termini europei verrebbe 
definita socialdemocratica o quasi (troppo debole nel 
'52 per ottenere la nomina presidenziale, Stassen ave
va appoggiato Eisenhower, battendo Taft, esponente 
deUa destra del partito). 

Con sorpresa. di molti e rammarico proprio, la si
g,nora. Chase Srruth ebbe pochissimi voti; idem per 
I ex-giovane di belle speranze. Goldwater e Rockefel
ler rappresentavano le due anime che coesistono nel 
partito repubblicano da quando prese, poco più di 
cento anni fa, l'eredità del partito whig: l'anima ha· 
miltoniana e queUa lincolniana. (E' superfluo ricor
dare ai lettori che l'ispiratore del sistema economico 
americano fu, più di chiunque altro, il ministro delle 
finanze di Washington, Hamilton, ammiratore di Col
bert, padre spirituale di List e dell'efficiente economia 
guglielmina in Germania). In termini di oggi, Gold· 
water è il portavoce dei molti americani i quali sono 
per i privilegi dcl capitale e della pelle bianca e per 
l'isolazionismo in campo internazionale. Rockefellct 
invece è il .porta~oce ~ei re~ubblicani progressisti in 
senso americano 1 quali vogliono quel tanto di inter· 
vento federale nell'economia che è necessario a man· 
t~nere l'equilibrio fra i vari elementi del sistema (ca
P.ttale e lavo~o, produ_zi~ne e consumo, attività prima
rie, secondarie e terziarie) e ad assicurare una più o 
meno equa ripartizione dei redditi; i quali - memori 
di Lincoln - vogliono l'uguaglianza di diritti fra 
bianchi e negri; i quali pure sono per le Nazioni Unite 
e per la collaborazione con alrre nazioni. Nel New 
Hampshire Goldwater e Rockefeller hanno ottenuto 
circa la.,me?esima _perce~tuale di voti repubblicani -
poco p1u di un qwnto ctascuno. Ha ricevuto una per· 
centualc: notevolmente superiore invece un esponente 
repubblic~no che, no:i è stato nel New Hampshire, non 
ha partecipato ne dtrettamente nè indirettamente alla 
campagna elettorale, non ha avuto galoppini elettorali 
e non ha ~peso un sol?o: Hcnry Cabot Lodge, l'attua· 
I~ ambasciatore americano a Saigon, dove venne in
v1~to da Kennedy e dove arrivò convinto che per 
prima cosa occorreva sbarazzarsi di Diem. 

Si è fatto un gran caso del successo di Lodge e 
dell'insuccesso, relativo, di Goldwater e di RockefeJ. 



ler. Occorre però tener presente, in primo luogo, che 
un \'Oto per Lodge equivale, come posizione ideolo
gica e come programma politico, ad un \'Oto per 
Rockefeller. Tutti e due sono, si potrebbe dire, dei 
conservatori illuminati; appartengono .11la medesima 
ala del partito repubblicano; seguirebbero, al go\'erno, 
su per giù la medesima politica. In secondo luogo, 
Rockefeller aveva ed ha contro di sè due handicap: 
il nome e il recente divorzio dopo trent'anni di matri
monio. I W ASP sono, come tutti i protestanti, per il 
divorzio ma ritengono che i coniugi hanno il dovere 
morale di fare il possibile per rimanere insieme, sopra 
tutto se ci sono figli ( Rockefeller aveva 4 figli grandi 
ma la second.1 signora Rockcfeller è una divorziat,1 
con 4 figli piccoli i quali sono rimasti affidati al primo 
marito). Sembrano sciocchezze, ma pt:r milioni di 
americani si tratta di cose serie. Cabot Lodge ha un 
bel nome (appartiene a vecchia e distinra famiglia 

della Nuova Inghilterra) e la sua \'ira privata non dà 
luogo a critiche. In terzo luogo, la forn di Goldw.lte1 
non va ricercata fra i \VJ ASP della Nuova Inghilterra, 
la mo1ggior parte dei quali arricciano il naso appena 

ne sentono pronunciare il nome; Goldwater è il por· 
tavoce di ambienti più reazionari che conservatori (mi 
servo della terminologia americana), di quella che 
\'iene chiamata the radical T1gh1 l la destra integrale); 
si saprà quale è la presa elettorale di Goldwater dopo 
le elezioni primarie in California, nel sud-ovest (in 
eluso il Texas dove il senatore dell'Arizona ha fin trop
pi ammiratori). nel Midwest. 

Fu Eisenhower il quale pochi mesi fa fece, quasi 
accidentalmente, il nome di Lodge come possibile 
candidato repubblicano alla presidenza: restituiva il 
favore fattogli 12 anni prima da Lodge il quale fu il 
primo ad avvicinare ufficialmente Eisenhower per 
chiedergli di presentarsi candidato alla presidenza 
( Lodge ed i suoi amici cercavano allora di silurare il 
massimo dirigente repubblicano, senatore Taf t: non 

si a~pettavano che Eisenhower, una volta eletto, si 
sarebbe lasciato assorbire quasi totalmente <lai taf. 
tiani). Lodge è una persona intelligente, onesta, per· 
bene sotto tutti i punti di \'ista: è fra i repubblicani 
quello che l larriman (di distinta e ricca famiglia, 
ambasciatore da decenni a destrn e a sinistra, succes· 

sore di Hoffman all'ERP, governatore di New York, 
ministro. ecc.) è fra i democratici - l'uomo onesto 
ed efficiente che sta vicino al vertice ma che sembra 
destinato a non arrivare al vertice. Lodge ha poco più 
di 60 anni (comincia perciò ad e~"ere anziano per la 
presidenza); è nella \'it<l pubblica dal 19 32; da gio\'a· 
ne. sotto l'influenza del nonno ( l'av\·ersario di Wil
son e della S.d.N.). era un isolazionisrn; come il ... ena· 
tore Vandenbcr~ e tanti altri. l'esperienza delht se
conda guerra mondiale lo indusse ad <tbbandonare lo 
isolazionismo, e da più di venti anni è un « internazio
nalista » (nel ~cnso americano della parola) convinto. 
Venne eletto al sen;\lo federale in un anno in cui 
massima era la popolarità dei democratici roosevel
tiani, ma perse il seggio nel '52 quando ebbe ad avver
sario J.F. Kennedy, per il quale \'Otarono compatti 
- acquistando coscienza della propria forza politica 
- i cattolici del Massachusetts, guidati da un clero 
numeroso ed abile. Eisenhower nominò Lodge amba
sciatore presso le Nazioni Unite (come nel '60 Ken-

nedy nominava l'ex-candidato presidenziale fallito, 
Stevenson, alla medesima carica). Qui si distinse per 
il suo tatto e per gli sforzi che fece per salvaguardare 
la struttura democratica delle Nazioni Unite, avver
sata dalle dittature che costituiscono la maggioran7a 
degli stati-membri. Nel '59 Lodge accompagnò Krusce\• 
nel viaggio che fece attra\•erso gli Stati Uniti. Nel '60, 
come esponente dell'ala più o meno progressista dcl 
partito, fu candidato repubb:icano alla vice-presiden
za; durante la camp.1µna elettorale fece perdere a 
Nixon (il quale ci contava) voti dei conservatori del 
sud quando dichiar(i che sarebbe stato opportuno 
nominare mi:iìstro un negro (e i consen·atori del sud 
ne dedussero che sarebbe convenuto loro avere Ken 
nedy e Johnson piuttosto che Nixon e Lodge). Nel 
'63, come abhiamo detto. Kcnnedy (il quale aveva 
iniziato nel '62 l'intervento massiccio nel Viecnam del 
sud) chiese a Lodge di accem1re il posto diplomatico 

più ingrato. quello di ambasciatore a Saigon: queste 
do\•eva dimostrare al pubblico americano e agli stra 
nieri che in materia di politic.1 ester;l era srnto rista· 
bilico l'accordo esistito fra democratici e repubblicani 
durante la seconda )!ucrra mondiale, l'immediato do· 
poguerra e la guerra di Corea. Lodgc aveva dichiarato 
esplicitamente più volte che non voleva presentarsi 
come candidato presidenziale. Ma si sono trovati nel 
piccolo New Hampshire più di 30.000 cittadini i quali 
si sono dati la briga di cancell.1re i nomi dei candidati 
presentati ufficialmente ( Goldwater, Rockcfcller 
Chase Smith e Scassen) per scrivere invece il nome di 
Lodge. 

E' difficile dire oggi quali siano le possibilità di 
Lodge di essere scelto a candidato presidenziale dal 

c?ngresso del partito in luglio. Come corrente di par· 
Uto occorre fare la somma dei voti ricevuti da Lodge 
a quelli ricevuti da Rockefellcr: per il '.'\ew Hampshire 
si ha il 55' ( circa dei voti repubblicani. Occorre qui 
tener presenti due fatti: la sinistra del partito repub· 
blicano è particolarmente forte negli stati dell'est 
(Nuova Inghilterra, ~ew York, Pennsvlvania, ecc.}; 
è debole invece dove i repubblicani contano di più: 
gli stati del Midwest e del sud-ovest. Il successo della 
corrente di sinistra nel New Hampshire, perciò, ha 
poco valore. D'altra parte gli esponenti repubblicani 
sanno che nessun candidato presentato dalla destra 
del loro partito, può ricevere la maggioranza dei voti 
alle elezioni presidenziali: per essere eletto, il candi
dato, oltre ai voti del suo partito, ha bisogno e.lei voti 
anche degli indipendenti (circa un quinto dell'eletto
r~to_) e di democratici dissidenti. Sorto questo punto 
d1 vista Lodge potrebbe essere un candidato probabile: 
ma avrà contrari, oltre alla destra, il centro di cui è 

esponente Nixon. il quale fu quanto può per camuf
farsi da progressist•l in maceri.1 economica e sociale 
(per avere i voti degli indipendenti), pur mantenen
do una posi7.ione equi,·ocamente razzista in materia 
di relazioni fra bianchi e neri (per avere i voti dci 
conservato.ri democrati~i del sud). Come Lodge, Ni
xon non s1 era fatto vivo nel New Hampshire, ma s1 
sono trovati quindicimila cittadini i quali si sono dati 
la briga di scr;vere il suo nome. 

Tutto questo riguarda i repubblicani, le cui pos
sibilità di successo in novembre (sulla base della 
situazione di oggi} sono assai ridotte. Il discorso più 
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realisticamente Interessante è quello che riguarda i 
democratici, fra i quali la lotta di corrente è più seria 
che fra i repubblicani, ed è destinata ad avere mag
giore influenza sull'avvenire della nazione americana. 
Parlando in Europa di democratici, il pensiero -
quello almeno degli anziani - va a Roosevelt e a 
Stevenson, esponenti dal 1932 al 1960 di quello che 
sin dalla fine del secolo scorso era stata la corrente 
dominante nel partito. Quanto si fosse indebolita 
quella corrente (radicale secondo la terminologia eu· 
ropea) lo dimostrò il congresso del 1960: radicali 
stevensoniani e socialdemocratici (di cui era massimo 
esponente il senatore Humphrey, avversario di Ken· 
nedy nelle elezioni primarie del Wisconsin e della 
Virginia occidentale) non costituivano che un quarto 
dei delegati; un altro quarto era costituito dai delegati 
del sud, divisi fra integralisti e moderati (capeggiati 
questi ultimi da Johnson - fra i democratici meri
dionali il più vicino, forse, alle posizioni dette una 
volta rooseveltiane) ; la metà appartenevano alla cor· 
rente kennedyana ( democristiar.a secondo la termino
logia europea). Sono note le ragioni storiche che spie
gano la presenza nel medesimo partito di radicali, 
socialdemocratici (o laburisti), razzisti del sud e cat
tolici: il partito era stato sin dalla fine del secolo 
scorso la coalizione di minoranze che si univano per 
diventare maggioranza. Pazientemente e silenziosa· 
mente, fra il 1956 (quando J.F. Kennedy falll nel ten
tativo di essere nominato candidato democratico alla 
vice-presidenza) e il 1960, i fratelli Kennedy - fra i 
quali il più capace era l'attuale ministro della giustizia 
R.ober.to - avevano esteso al piano nazionale 1'orga
ntzzaz1one del voto cattolico che aveva permesso a 
J.F.K. di essere eletto senatore del Massachusetts con· 
tro ~<>?ge, nel. '52. Al congresso del '60 i kennedyani 
costttu1v~no circa la metà dei delegati (proporzione 
democraticamente corretta dato che i cattolici forni· 
vano all'incirca la metà del voto democratico). Du
rante i tre anni di presidenza di J.F. Kennedy, la 
corrente democristiana si è consolidata, come si è raf. 
forzata - politicamente, intellettualmente ed econo
micamente - la posizione del cattolicesimo ameri
cano. ~· bastato un suggerimento dei kennedyani 
perchè l franco-canadesi del New Hampshire indicas
sero nel loro voto che volevano Roberto Kennedy co
me candidato del partito alla vice-presidenza. Per ot· 
tenere la maggioranza dei voti al congresso di agosto, 
Johnson dovrà fare concessioni le quali prepareranno 
il terreno per la candidatura di Roberto Kennedy alla 
presidenza della repubblica nel 1968. Se fa abba
stanza concessioni (posti di responsabilità ai cattolici, 
sussidi alle scuole cattoliche, controllo discreto ma ef. 
fettivo affidato a cattolici sui communication media 
appoggio a forze cattoliche in Europa e nell'Americ~ 
latina, ecc.), Johnson avrà la nomina e sarà (sempre 
come stanno oggi le cose) eletto; ma sarà a capo di 
un governo in gran parte non suo. In ouanto agli in
tellettuali americani laici, protestanti, liberi pensatori 
ed altri, oggi innamorati del kennedysmo, si accor
geranno - ma troppo tardi - che il cattolicesimo 
come idea e come forza politica, trascende i fratelli 
Keonedy, cosl come in Italia ha trasceso gli Sturzo e 
i De Gasperi. 

MAX SALVADORJ 

(disegno di Nino Cannistraci) 

IL DISSIDIO CINO-SOVIETICO 

Il vertice problematico 

DI PAOLO CALZINI 

J ripetuti contatti fra esponenti comunisti europei e 
non europei ed esponenti sovietici, sul tema dci 

rapporti Cina-URSS confermano lo stato di crescente 
disagio nell'ambito del "campo socialista ". In una 
atmosfera di diffusa incertezza si moltiplicano le in
discrezioni e le voci circa imminenti riunioni, dichia
razioni e prese di posizione. Quello che è certo è 
che il contrasto fra le parti, lungi dall'essersi atte
nuato, si va invece aggravando, nonostante i buoni 
uffici di diversi dirigenti orientali favorevoli ad una 
tregua. Dai colloqui più o meno riservati svoltisi a 
Mosca, e più di recente a Pechino, non sono emersi 
elementi nuovi capaci di fare rientrare la crisi. 
Anche il recente viaggio della delegazione rumena 
nella capitale cinese, dove si è incontrata con Mao 
per tentare una mediazione del dissidio sarebbe sfo
ciato in un nulla di fatto. In questo senso ne avrebbe 
riferito ai responsabili del Cremlino, il capo dele
gazione rumeno Maurer al suo ritorno dalla missione 
in estremo oriente alla metà di marzo. 

Caduto questo tentativo di salvataggio in extre
mis, che del resto aveva poche prospettive, data la 
riluttanza di Mosca a servirsi di intermediari nella 
vertenza con Pechino, siamo probabilmente alla vigilia 
di importanti sviluppi nella controversia. Mentre i 
cinesi confermano sulJa stampa degli ultimi giorni il 
loro persistente antagonismo nei confronti de!J'URSS 
anche i sovietici sembrano ormai decisi a prender~ 
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chiaramente posmone. Dopo me5i di silenzio, rotto 

solo da qualche sporadico accenno polemico, ulteriori 

incertezze da parte di Mosca potrebbero danneggiare 

il prestigio sovietico. La teoria di congelare il dibat

tito pubblico fino a quando perduravano contatti 

riservati tra le parti, perde ogni giustificazione una 

volta esaurita tale prospetriva. Gesti \•olutamentc con

çilianti come la non pubblicazione del documento anti 

cinese espresso dal comitato centrale dcl PCUS nella 

sua ultima sezione di febbraio, non possono più essere 

rnnsidenui producenti per il Cremlino. Ma anzi raf

forzerebbero l'impressione di imbarazzo e di incer

tezza, che i sovietici hanno tutto l'interesse a dissipare. 

Per contro, da parte cinese è manifesta la volontà 

di proseguire lungo la linea prestabilita, anche a costo 

di una rottura con Mosca. L'intensificata campagna 

di propaganda, arrivata in un articolo del 4 febbraio 

sul Quotidiano del Popolo a sostenere !"eventualità 

Ji una rottura del movimento comunista mondiale 

ha un significato preciso. L'accusa a Krusciov di essere 

il più grande revisionista della storia, e quindi al 

PCUS di avere ormai perso il suo ruolo di partito 

di avanguardia, i ripetuti accenni allo sfruttamento 

economico perpetrato dai sovietici ai danni dei propri 

alleati, le insinuazioni circa un presunto accordo con 

gli USA per una spartizione dcl mondo non lasciano 

dubbi circa le intenzioni cinesi. Il regime di Pechino 

è ormai impegnato a portare avanti la propria politica 

di avanguardia militante e radicale delle forze comu

niste e rivoluzionarie. 

Dati questi presupposti, oggi emersi con tanta 

chiarezza, non desta meraviglia il fatto che i con

tatti riservati, portati a\•anti alla fine del '63 fra 

le parti, siano falliti. La notizia è data dall'autorevole 

settimanale inglese Obsen:er (che già in passato 

rese note indiscrezioni assai interessanti), il quale 

sostiene che Pechino avrebbe rifiutato in novembre 

una serie di proposte conciliative sovietiche. Le con

cessioni fatte da Mosca riguardavano alcuni problemi 

certo importanti, ma non di rilievo essenziale nel 

quadro generale del contrasto. In cambio di un im

pegno cinese ad una politica comune nei confronti 

dcli' "imperialismo " e a favore della " pace ", i so

\'ietici si sarebbero dimostrati disposti a favorire 

Pechino su due punti: per cominciare, in campo 

economico attraverso la ripresa della politica di aiuti 

e di crediti nelle forme, poi interrotte, del passato; in 

secondo luogo, a livello dei rapporti interstatali con 

l'accettazione del principio di una rettifica concordata 

di alcuni tratti dei confini cino-sovietici. 

Nessuna proposta invece, stando alle informazioni 

del giornale inglese, è stata avanzata a proposito dei 

temi di rilievo più fondamentale. E cioè in merito 

ad una più effettiva partecipazione cinese all'elabo

razione di una politica generale nell'ambito del blocco 

socialista; ad una divisione di responsabilità nell'ado

zione di una linea comune verso l'occidente; alla 

assunzione da parte del regime cinese di una dota· 

zione atomica autonoma. In pratica, quindi, manteni

mento di un tipo di rapporti che Pechino continua 

a considerare inaccettabili, in quanto garantiscono 

all'URSS un ruolo preponderante, senza dare all1 
Cina nessuna prospettiva di uscire dal suo attualo 

status di potenza di secondo grado. 

Il netto rifiuto delle proposte russe è nato senza 

dubbio da una somma di profonde convinzioni di 

natura ideologica e politico-strategica. (Aggravate, 

sembrerebbe, da un profondo antagonismo personale 

fra Krusciov e Mao). A giudicare dalle loro dichia

razioni pubbliche, i cinesi sono sempre più convinti 

Jella possibilità di S\'olgcre un ruolo di primo piano 

sullo scacchiere mondiale. E questo in base al pre

sunto spostamento del centro delle lotte rivoluzio

narie dall'ambito dei paesi industriali occidentali (dove 

predominano le forze comuniste favorevoli a Mosca), 

J quello dei paesi asiatici africani e sud americani 

(dove sono ,presenti in proporzioni ragguardevoli par

titi comunisti vicini a Pechino). Fra i movimenti 

rivoluzionari di questi paesi Pechino gode infatti di 

forti influenze che vanno da un quasi totale predo

minio, come l'Indonesia, ad importanti posizioni mi

noritarie come in India, Ceylon e certi paesi sud

americani. Sfruttando le inevitabili contraddizioni della 

politica sovietica, essi possono contare su un amplia

mento della propria influenza in quelle regioni, ol

treché naturalmente nel Viet-Nam e nella Corea del 

nord, dove sono al potere regimi comunisti filo-cinesi. 

Né, infine, è da dimenticare la presenza di gruppi 

filo-cinesi, o comunque favorevoli ad un'intesa con la 

Cina, anche in diversi regimi comunisti europei legati 

da stretti rapporti con Mosca. 

Stabilizzata negli ultimi tempi la situazione po· 

litico-economica interna, i cinesi appaiono dunque 

decisi a svolgere un proprio ruolo autonomo in campo 

diplomatico, sia verso i paesi occidentali, che neu· 

trali. Il loro successo più clamoroso in proposito è 

senza dubbio costituito dal riconoscimento della 

Francia, ottenuto sulla base di una rigorosa imposta· 

zione dei rapporti con quel Paese. (Rottura fra Pa

rigi e il governo Cian-Kai-Sheck). Anche se in ter

mini immediati è difficile intravedere l'entità effet· 

tiva dell'accordo cino-francese, il peso dell'avveni

mento è senza dubbio rilevante. E i suoi effetti non 

mancheranno di farsi sentire alla prossima sessione 

dell'ONU, quando la questione dell'ammissione cinese 

\'errà riproposta all'attenzione dell'Assemblea. 

Sfruttando il raggiunto accordo con i francesi, 

i cinesi hanno spinto avanti la politica di espansione 

dei contatti con i Paesi occidentali nel loro insieme. 

Sul piano economico commerciale, per l'evidente op· 

portunità di stabilire nuovi legami una volta venuta 

meno la connessione con i sovietici; sul piano politico, 

per la necessità di rafforzare ulteriormente la propria 

posizione diplomatica. In tale prospettiva non hanno 

mancato di suscitare interesse le dichiarazioni fatte 

da Mao a fine febbraio, nelle quali si pronosticava 

un ritorno a rapporti amichevoli con gli USA, una 

volta ottenuto lo sgombero di Formosa dalle forze 

americane. 
Ma forse anche più che nei rapporti con gli OC· 

cidentali i risultati positivi della diplomazia attiva 

di Pechino si possono riscontrare nei crescenti con· 
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tatti con i regimi indipendenti del terzo Mondo. A 
Jl(lrte l'India con tutti gli altri governi si tendono 
a sviluppare rapporti amichevoli e di collaborazione. 
Il recente viaggio di Chou-En-Lai nei Paesi africani 
ed asiatici ha rivelato un nuovo stile moderato di 
politica bene accetto a molti leaders neutralisti. Com
mentando quel viaggio, il Quotidiano del Popolo 
poteva cosl parlare di " Fulgido esempio di rapporti 
cordiali e di coesistenza pacifica fra Paesi a differente 
sistema sociale ". 

A tali positivi sviluppi della recente politica cinese 
l'URSS non sembra in grado di contrapporre un bi
lancio altrettanto positivo. Nell'ultimo periodo non 
si può infatti parlare di particolari successi sovietici 
né in campo internazionale né in campo interno. La 
politica di distensione con l'occidente batte il passo 
su tutta una serie di temi fondamentali, dalla Ger
mania al disarmo; nelle relazioni con i Paesi sotto
sviluppati si va avanti come per il passato, senza 
che si prevedano nuovi sviluppi favorevoli ai sovietici; 
l'azione di coordinamento politico e soprattutto di 
integrazione economica con i paesi comunisti d'Eu
ropa è lungi dall'essere soddisfacente; sul piano in
terno si sviluppa l'azione di modernizzazione, ma 
rimangono aperti grossi problemi di natura istituzio
nale, culturale e soprattutto economica. Certo, i so
vietici resano di gran lunga il partner di maggior 
prestigio nell'ambito del campo socialista e del mo
vimento comunista, ma senza che questo gli permetta 
di trattare con leggerezza la questione cinese. Anzi 
si può dire che questa costituisca una autentica " spina 
nel fianco " dei dirigenti del Cremlino, di difficile 
sistemazione oggi, anche più di ieri. 

Esclusa per i motivi già notati l'ipotesi di un 
compromesso sulla falsa riga delle proposte dei so
vietici, le alternative che si pongono a questi ultimi 
non sono semplici. Una volta stabilita la necessità 
di prendere posizione senza ulteriori ritardi, occorre 
dare ·a tale decisione il massimo dell'efficacia, e quindi 
della legittimità di fronte a tutto il movimento co
munista. Limitarsi ad un'ennesima condanna con un 
documento esclusivamente sovietico non avrebbe a 
questo punto molto senso, se non come primo passo 
per una presa di posizione collettiva dei partiti co
munisti solidali con Mosca. Ora è proprio a questo 
proposito che si pongono al regime sovietico le mag
giori difficoltà, data la palese riluttanza di molti diri
genti comunisti, europei e non europei, a sostenere 
un'azione troppo recisa nei confronti di Pechino. 
Non è un mistero che già nell'autunno del '63 venne 
evitata la convocazione di un'assise generale di con
danna dei cinesi, solo per l'opposizione al piano di 
Krusciov, di un buon numero di partiti comunisti. 
E fra questi in particolare il partito comunista po
lacco e quello italiano, che pure sostengono una linea 
assai distinta da quella cinese e favorevole a posizioni 
cosiddette moderate. 

Ora tutto lascia pensare che tali perplessità non 
si siano attenuate, anche se la persistente rigidità di 
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Pechino tende ad aumentare la diUidenza Jei leaders 
comunis~ i non so\'ictici, soprattl!tto europei verso la 
Cina. La tesi che una rottura effettiva con il movi
mento comunista cinese e le altre forze che gli sono 
solidali avrebbe ripercussioni gravissime su tutto il 
campo è assai diffusa. Ne sono la riprova, oltre ai 
persistenti tentativi di mediazione come quello ru
meno, anche altri sintomi minori, come i ripetuti 
appelli all'unità e alla moderazione apparsi su certa 
stampa italiana o ungherese. In questa atmosfera, la 
convocazione di una assise generale comunista di cui 
si continua a parlare da diversi giorni con crescente 
insistenza, lascia aperte molte perplessità. Sia che 
essa venga convocata a Mosca in Aprile in occasione 
del compleanno di Krusciov, o si tenga in altra ca
pitale dell'Europa Orientale e in altro momento, si 
tratterà di una riunione assai impegnativa. Gli inter
rogativi che si pongono in proposito sono notevoli. 
Tanto per cominciare: vi aderiranno anche i cinesi 
e i loro più vicini alleati Nord-Coreani e Vietnamiti? 
In secondo luogo: quali saranno le decisioni sulle 
quali sarà possibile ottenere un atteggiamento unitario 
nei confronti di Pechino? Si opterà per una decisione 
drastica e definitiva o si preferirà ripiegare su una 
presa di posizione interlocutoria senza conseguenze 
pratiche? 

A tali domande è oggi impossibile dare una ri
sposta, considerata la fluidità della situazione in campo 
comunista e la riservatezza mantenuta dai suoi por
tavoce. Certo è che il problema si pone in termini 
pressanti ai sovietici, i quali si trovano nella delicata 
condizione di dover rompere gli indugi. Mentre per 
i cinesi la posizione si presenta più facile, dato che 
essi possono scaricare su Mosca l'iniziativa di una 
rottura con tutte le conseguenze che ne derivano. 

In effetti, se si dovesse arrivare ad una decisa 
condanna della Cina, essa non mancherebbe di avere 
profonde ripercussioni nell'ambito del movimento co
munista internazionale per quelle che sono le sue 
implicazioni d'ordine generale. Al di là degli aspetti 
specifici del caso cinese, infatti, l'attuale tensione fra 
Mosca e Pechino non fa che mettere in luce il pro
blema di fondo del mondo comunista: quello di 
riuscire a stabilire una effettiva unità nel rispetto 
delle diverse esigenze nazionali e storiche. Con l'al
largarsi delle responsabilità dei partiti comunisti a 
nuove situazioni ed aree geografiche era questo un 
fatto prevedibile, al quale per ora non si è saputo 
dare una risposta esauriente. In questa prospettiva si 
spiega la riluttanza, anche dei regimi comunisti più 
vicini a Mosca sul piano politico-ideologico, a soli
dalizzare con una decisione sovietica, che verrebbe 
a colpire il principio delle autonomie nazionali. Un 
principio, val la pena di ricordare, che ha rappresen
tato uno dei più importanti passi in avanti sulla via 
del superamento delle concezioni staliniane nei rap
porti all'interno del campo socialista. 

PAOLO CALZINI 



LA SPAGNA E LA CEE 

Madrid chiama Bruxelles 

DI GIUSEPPE LOTETA 

A DUE anni di dis~anz~ dal su~ 
accantonamento, 1 set governi 

della Comunità Europea si ritrova
no in questi giorni sul tappeto La 
richiesta d'associazione alla CEE 
avanzata il 9 febbraio 1962 dal 
governo spagnolo. A renderla at
tuale è stata ancora una volta la 
iniziativa gollista con una serie di 
passi effettuati a fine gennaio pres

so la Commissione Esecutiva della 
CEE per un esame immediato della 
vecchia domanda del governo di 

Madrid. Alle " avances " francesi 
faceva riscontro subito dopo un sol
lecito formale dell'Ambasciatore di 
Franco presso la Comunità per co
noscere il punto di vista della CEE 
sulla annosa questione. 

L'argomento è stato inserito al
l'ordine del giorno della sessione 
che il Consiglio dci Ministri dci 
" Sei " terrà a Bruxelles il 25 mar
zo e non c'è dubbio che il governo 
spagnolo eserciterà ogni sorta di 
pressione perché nel corso· della riu
nione venga decisa l'apertura di con

tatti preliminari ispano-comunitari. 
Il Mercato Comune viene infatti 
considerato a Madrid come una del
le poche ancore di salvezza per la 
economia spagnola, attualmente in 
condizioni disastrose malgrado l'aiu
to amerìcano, costante dal dopo
guerra, e i più recenti aiuti del
l'OCED (l'ex OECE) e delle isti
tuzioni finanziarie internazionali del

l'occidente. L'associazione alla CEE, 
d'altra parte, costituirebbe per il 
dittatore spagnolo il coronamento 
di una lunga azione diplomatica di 
inserimento " au pair " nel novero 
delle nazioni democratiche, che ha 
avuto le sue tappe più significative 
nell'ammissione all'UNESCO ('52), 
nell'accordo con gli Stati Uniti per 
le basi militari in Spagna ( 1953), 
nell'ingresso all'ONU ( 1955) e al
l'OECE (1959). 

Per quanto riguarda il Mercato 
Comune, la penetrazione franchista 
ha inizio alla fine del 1961, dopo 
un lungo periodo di esitazione tra 
la CEE e l'EFTA, l'arca di libero 

scambio che la Gran Bretagna aveva 
creato in opposizione alla Comunità 
dei Sei insieme con i paesi scandi
navi, l'Austria, la Svizzera e il Por
togallo. I limiti dell'EFTA - pro
pri di un'area economica tra paesi 
le cui economie non tendono però 
ad integrarsi - e il progressivo av
vicinamento della Gran Bretagna al 

continente europeo fecero optare il 
governo di Franco per la CEE, mal

grado la scontata opposizione dei 
paesi dcl Benelux e dell'Italia. 

La Spagna, in compenso, trovò 
nella Francia un potente alleato, e 
l'appoggio, o almeno la benevola 
neutralità, della Repubblica Fede
rale Tedesca. Il consolidamento del 
Trattato d'amicizia franco-tedesco, 
la strumentalizzazione della CEE, la 
polemica con la NATO e con l' Ame
rica, l'ostruzionismo (che dopo po
chi mesi si trasformò in aperto ri
fiuto) all'adesione della Gran Bre
tagna alla Comunità erano tutte di
rettrici della medesima visione po
litica gollista, in cui trovava ampio 
spazio l'ingresso della Spagna nel 
Mercato Comune. E' il periodo del 
ventilato as~e Parigi-Bonn-Madrid e 
dei giri di valzer incalzanti dei diri
genti francesi in Spagna, dal gene
rale di Stato Maggiore Ailleret al 
Ministro degli Interni, Frey, dal 
Ministro delle finanze, Giscard 

d'Estaing, al Ministro degli Esteri, 
Couve de Murville. Già si parla di 
una visita a Madrid dello stesso 
Presidente De Gaulle, mentre la 
polizia francese, per far cosa gra
dita ai nuovi amici, comincia ad 
arrestare democratici spagnoli pro

fughi a Parigi. Meno visto'si, ma 
altrettanto solidi, i contatti che il 
governo di Franco intrattiene con 
Bonn, dove invia a breve scadenza 
il Ministro dell'Informazione, Fraga 
Iribarne, il Ministro dell'Industria, 
Lopez Bravo, e da dove riceve in 
contropartita la visita del Ministro 
tedesco dell'Agricoltura, Schwarz. 

Contrari nel 1962 erano l'Italia, 
l'Olanda, il Lussemburgo e il Bel
gio, il cui Ministro degli Esteri, 

,,• 

Spaak, ebbe in quel tempo parole 
di fuoco contro l'eventuale ingresso 
della Spagna, sotto qualsiasi forma, 
nel Mercato Comune. In seno alle 
istituzioni comunitarie i pareri era
no discordi, mentre immediato fu 
l'atteggiamento decisamente ostile 
<lei sindacati dei sei paesi e del 
gruppo socialista del Parlamento 
Europeo, che a fine febbraio 1962 
si opponeva "categoricamente alla 
presa in considerazione di una ri
chiesta proveniente da un paese 
dittatoriale". "Nessun paese euro
peo - afferma la risoluzione adot
tata in quell'occasione dal gruppo 
socialista - il cui governo non 
abbia legalità democratica e non 
garantisca le libertà fondamentali e 
i diritti dell'uomo - può diven
tare membro della Comunità o ave
re rapporti associativi con essa ". 

Analoghe opposizioni si riscon
trarono, infine, nel seno delle or
ganizzazioni europeiste, tra i partiti 
democratici dei sei paesi e tra le 
file della resistenza spagnola, in pa
tria e in esilio. Una parte degli an
tifalangisti spagnoli s'illuse di poter 
richiedere la democratizzazione della 
Spagna quale condizione preliminare 
all'associazione alla CEE cd espresse 
tale parere durante il Congresso del 
Movimento Europeo svoltosi a Mo
naco nel giugno del 1962. I 118 
delegati spagnoli ( 80 residenti in 
Spagna e gli altri esiliati) presen· 

tarono in quest'occasione una riso
luzione con la quale venivano ri
chieste in Spagna: 11 1) l'instaura
zione di istituzioni autenticamente 
'rappresentative e democratiche che 
garantiscano che il governo si basa 
sul consenso dei governati; 2) l'ef
fettiva garanzia di tutti i diritti del
la persona umana, in special modo 
dei diritti di libertà individuali e 
di espressione, con soppressione del
la censura governativa; 3) il rico
noscimento della personalità delle 
dh·erse comunità naturali; 4) l'eser
cizio delle libertà sindacali su basi 
democratiche e della difesa da par
te dei lavoratori dei loro diritti 
fondamentali, tra l'altro mediante 
lo sciopero; 5) la possibilità di or-

ganizzare correnti di opinione e 
partiti politici con il riconoscimento 
dei diritti dell'opposizione ". Al loro 
ritorno in Spagna, gli 80 delegati 
residenti furono incarcerati o esiliati. 

I pareri esistenti all'interno dei 
" Sei " erano comunque troppo di
scordi perché il Consiglio dci Mi-
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nlstri della Comunità adottasse una 
decisione di qualsiasi tipo. Il fal
limento dci negoziati con la Gran 
Bretagna fornì i I pretesto plausibile 
per il rinvio " sine dic " della ri
chie:.ta :.pagnola, accanton,uu - per 
motivi del 11mo diversi - in-.ieme 
con le domande d'adesione dell'lr· 
landa e della Danimarca e con i 
negoziati preliminari ;tppen,1 apern 
con i paesi neutrali dell'EFT A ( Au
stria, Svezia e Svizzera). La Fran
cia. che aveva già forzato la mano 
ai suoi partners imponendo la roc
tura delle trnttative con l'Inghil
terra, non s'irrigidl nella difesa del
la Spagna, anche in considerazione 
dell'accoglienza decisamente negat:· 
va che la prospettiva di un asse 
Parigi-Bonn-~ladrid aveva ricevuto 
in tutto il mondo libero. 

Ed ecco, a due anni di distanza, 
il problema si ripropone. L'econo
mia spagnola, nel frattempo, è an
data continuamente peggiorando, 
sempre più caratterizzata da uno 
stridente contrasto tra l'estrema ric
chezza e l'estrema miseria. Le gran
di industrie sono concentrate nelle 
mani di pochi gruppi finanziari ed 
accanto ad esse vivono circa 445.000 
imprese che impiegano meno di die
ci operai ciascuna e attrezzature 
\'ecchie di oltre trent'anni. Il 42% 
della popolazione atti\•a vive, con 
un reddito incredibilmente basso, 
su un'agricoltura primitiva, struttu
rata in latifondi che raggiungono in 
molti casi gli 80.000 ettari e in 
piccolissime proprietà contadine. 
L'inflazione aumenta ininterrotta
mente e ad arrestarla non è stato 
sufficiente un piano di stabilizza
zione economica, attuato dal 1959 
al 1961, che ha invece prodotto un:l 
ulteriore stasi della produzione e il 
massiccio aumento delle importa
zioni. La bilancia commerciale, in· 
fine, ha un deficit pauroso, appena 
mitigato dalle entrate turistiche e 
dalle rimesse inviate in patria dagli 
emigrati spagnoli. 

Per fronteggiare la situazione dif
ficilissima il governo di Madrid ha 
elaborato un piano di sviluppo qua
driennale, diretto al potenziamento 
delle infrastrutture e della produ
z:one industriale. Per attuarlo oc
corrono circa 1 miliardo e 400 mi
lioni di dollari, che do\•rebbero es· 
sere in gran parte reperiti all'este· 
ro; ed è certamente questo uno dei 
motivi che ha indotto il Generalis
simo Franco a bussare ancora una 
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volta alla porta della CEE. L'in
gresso della Spagna nella Comunità 
costerebbe, infatti, ai "Sei " una 
partecipazione finanziaria diretta al 
piano di sviluppo spagnolo ed inco
rJggerebbe la partecipazione e gli 
im·estimenti di altri paesi dell 'area 
occidentale. Si aggiunga, inoltre, che 
ne risulterebbero intensificate e av
vancag~iare le esportazioni spagnol.: 
nella CEE, auualmente circa il 35% 
dcl totale delle vendite di quel pae
se, e gli spostamenti di mandopera 
dalla Spagna verso la Germania e 
i paesi del Benelux. 

Per i Sei, invece, l'associazione 
della Spagna rappresenterebbe un 
onere finanziario (più pesante di 
quello della Grecia) senza alcun.i 
valida contropartita, se si eccettua
no alcuni vantaggi marginali che 
qualche paese della Comunità po· 
trcbbe ricavarne. Malgrado ciò, il 
Pre:.idente De Gaulle si è fatto an
cora una volta paladino della ri
chiesta spagnola, imbarcandosi in 
una iniziativa contraddittoria sol
tanto in apparenza con la politica 
che l'Eliseo conduce da alcuni mesi. 
Sembrerebbe, infatti, che i solidi 
legami stabiliti tra la Francia e nu
merosi paesi africani di recente in
dipendenza, il preannunciarsi di una 
nuova politica di aiuti ai paesi fa
tino-americani, il riconoscimento dcl-
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la Cina comuni:.ta, non possano in
tegrarsi nella medesima scacchiera 
politica con l'avallo esplicito alla 
Spagna di Franco. In effetti, se è 
vero che De Gaulle sta creando 
le premesse di un'ampia e personale 
politica verso il terzo mondo - che 
la Francia potrà condurre isolata· 
mente se i contrasti esistenti nell.i 
CEE condurranno a una rottura tra 
Parigi e il Mercato Comune o in
sieme con i suoi partners europei se 
la CEE continuerà ad essere condi
zionata e strumentalizzata dalla po
litica gollista - è altrettanto vero 
che l'ingresso di un nuovo alleato 
nella Comunità faciliterebbe il gioco 
politico europeo del Generale. S1 
aggiung.1 che i paesi africani p1u 
vicini <l De Gaulle sono quelli dove 
le amministrazioni coloniali sono 
state sostituite all'atto dell'indipen
denza da governi apertamente filo. 
francesi e che i governi del Sud
America ai quali il Presidente s1 
rivolge intrattengono già ottimi rap
porti economici e politici con la 
Spagna di Franco. In nessuno di 
questi paesi l'avvicinamento fran
cese alla Spagna può provocare una 
ondata d1 reazione morale e poli
tica tale da compromettere il dise· 
gno gollista verso le aree sottosvi· 
luppatc. 

Quanto agli altri paesi della Cl:.E, 
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la Germania è ben lontana dal porre 
pregiudiziali politiche e giustifi.ca 
il suo tiepido appoggio all'associa
zione della Spagna alla Comunità 
con le nuove possibilità di penetra
zione che si aprirebbero sul mer
cato spagnolo per la grande . indu
stria tedesca. Sempre contrari per
mangono Olanda, Lussemb~r~o e 
Belgio, pur con un ammorb1du~en
to nella posizione di quest'ultimo 
paese, il cui Ministro degli Esteri 
ha affermato di recente che, pur 
deciso ad ostacolare un'associazione 
che preluda ad un inserimento po
litico, non si opporrebbe a che la 
CEE "esamini con il massimo in· 
teresse le difficoltà economiche del
la Spagna ". Più lineare, questa vol
ta, l'atteggiamento dell'It~lia, che 
intende ribadire nella riunione dcl 
25 marzo una netta opposizione al
l'iniziativa franco-spagnola, motiva· 
ta da un doppio ordine di ragioni, 
politiche ed economiche. Il Trat
tato di Roma - sostiene con coe
renza il nostro governo - è un 
accordo tra paesi democratici che 
vogliono darsi una struttura econo· 
mica comune, preludio necessario 
ad una più stretta integrazione po 
litica: accettare nella CEE un pae~c 
a regime dittatoriale come :.1 Spa 
gna è tradire lo spirito della co. 
struzione europea. I Sei, inoltre, s1 
assumerebbero un inutile passivo 
finanziario e i paesi produttori di 
derrate agricole riceverebbero un 
danno notevole dalla concorrenz.i 
delle esportazioni spagnole, facilita
te dai bassissimi costi di produzione. 

Dato il permanere delle diver
genze tra i paesi membri della CEE, 
è possibile prevedere che il Consi
glio dei Ministri del 25 rinvii ad 
un ulteriore esame la richiesta spa· 
gnola o dia incarico alla C..ommis
sione Esecutiva di approfondire l'ar
gomento, anche mediante una serie 
di contatti con inviati del governo 
di Franco. Non si tratta comunque 
di un problema che possa essere ri
solto facilmente. Molto dipenderà 
dall'azione e dalle pressioni che le 
forze democratiche più avanzate dei 
sei paesi sapranno condurre affin. 
ché non si di.1 una patente di de
mocrazia all'ultimo dittatore fasci · 
sta d'Europa e non se ne rafforzi 
il regime evitando dall'esterno il 
caos economico che venticinque an· 
ni di falangismo hanno progressi 
vamente prodotto. 

GIUSEPPE LOT ETA 

LA GUERRA NEL VIET-NAM 

Un'avventura senza shocco 

DI GIAMPAOLO CALCHI NOVATI 

SMENTENDO le voci sulla possi-
biìità che gli Stati Uniti fossero 

sul punto di allargare la guerra di 
repressione contro il Viet Cong por
tando le ostilità nel Vietnam setten· 
ttionale, Johnson, Rusk e McNa
mara hanno a più riprese dichiarato 
che la guerra nel Vietnam del sud e 
" un contrasto che deve essere vinto 
dul governo e dal popolo di quel 
paese ". L'affermazione sarebbe per
sino ovvia se non si fosse di recente 
diffusa l'impressione che la Casa 
Bianca stesse studiando l'opportu· 
nità di approfittare di certe diffi
coltà attraversate dal regime di Ha
noi per estendere la guerra a tut· 
to il Vietnam, almeno in funziont: 
dissuasiva. Il proposito contenuto 
in quella affermazione è comunque 
contraddetto sia dal massiccio im
pegno americano con uomini ed aiu· 
ti economici a fianco del governo 
5udvietnamita sia dall'evidente 
inarrestabilità dei progressi delhi 
gueriglia, per effetto della disinte· 
graziane dcl gruppo politico al po· 
tcre a SaiAon e della ~empre mag· 
giore solidarietà della popolazione: 
con i combattenti. 

Dopo l'eliminazione di Ngo Dinh 
lJiem, troppo screditato per poter 
fungere ancora da elemento di coe
sione dell'opinione pro-occidentale, 
il governo sudvietnamita fatica a 
trovare un equilibrio soddisfacente, 
come ha dimostrato il colpo di ~ta· 
to del 30 gennaio che ha destituito 
1.1 giunta militare succeduta a Oiem. 
l l nuovo premier, gen. Nguyen 
Khanh, ha ribadito l'intenzione dl 
combattere la "minaccia comuni
sta " e si è visto confermare dagli 
Stati Uniti fiducia ed assistema, ma 
è evidente che il morale della po· 
pola7jone e delle truppe lealiste -
già compromesso dalla crescente con
vinzione che il Fronte di liberazio
ne nazionale è una forza destinata 
ad imporsi, per il suo stesso carat· 
tere na41onale, ai resti di un regime 
corrotto e manovrato da una poten· 
za straniera - non può che uscire 
ulteriormente indebolito dalla prova 
di inconsistenza e frazionismo forni-

ta dalla compagine dirigente. In que
ste condizioni, perduta la speranza 
che l'avvento al potere dei militari 
potesse rappresentare una svolta po
sitiva, appare comprensibile come le 
autorità civili e militari americane 
abbiano cominciato a temere prossi
ma una disfatta sul campo (i parti
giani filo-comunisti controllano da 
tempo la più parte delle zone rura
li) ed abbiano quindi esaminato la 
possibilità di un mutamento di po
litica. 

Un mutamento di politica potreb
be esprimersi in due direzioni oppo
ste: accettare una qualche forma di 
" sganciamento " come premessa per 
un più ampio programma di neutra
lizzazione dell'intero sud-est asiatico 
o intensificare l'impegno americano 
fino all'estremo di una "nuova Co· 
rea ". Nel primo senso si è pro
nunciato, fra gli altri, il gen. de 
Gaulle, con una proposta respinta 
in termini confusi da Johnson: l'ini
ziativa del presidente francese -
per molti motivi meritevole in linea 
di principio - ha avuto il torto di 
essere presentata in modo non da 
agevolare una logica evoluzione del
la politica degli Stati Uniti, bensl 
al contrario di favorirne un irrigidi
mento. Queste considerazioni val
gono tanto per la proposta di neu
tralizzazione dell'Asia sud-orientale 
quanto per il riconoscimento del go
\·erno di Pechino. 

L'altra alternativa, densa di inco
gnite ma sollecitata da larghi strati 
dell'opinione politica americana, 
con si ~terebbe in un 'azione diretta a 
privare i guerriglieri del Viet Cong 
dei rifornimenti provenienti dal 
Vietnam del nord. Le misure con
crete potrebbero essere il blocco ae
reo-navale del Vietnam settentriona
le, il bombard3mento di alcune zo
ne strategiche nel territorio setten
uionalc o l'esportazione di gruppi 
di commandos: di tali passi, l'ulti
mo è stato, invero, già sperimentato, 
in passato, senza alcun successo, per 
l'inesistenza dei presupposti capaci 
di tenere in vita dei nuclei contro-
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rivoluzionari; quanto alle preventi
vate azioni di rappresaglia militare 
contro il Vietnam del nord, esse 
avrebbero il valore di una dichiara
zione di guerra al blocco comunista 
di tale gravità da doversi aspettare 
quali conseguenze anzitutto la ri
costituzione della solidarietà cino
sovietica ed un probabile interven
to cinese in difesa del governo di 
Hanoi (non è escluso che alcuni 
ambienti americani confidino pro
prio una simile escalation per ri
petere l'operazione anti-cinese non 
riuscita all'epoca della guerra di 
Corea). 

Molti dei più autorevoli giornali
sti americani contestano però la va
lidità di tale argomentazione, rite
nendo che il regime nordvietnamita 
- affiitto da una grave crisi econo
mica e combattuto fra la necessità 
degli aiuti sovietici e le simpatie 
ideologiche per la Cina - non sa
rebbe nelle condizioni di reagire con 
sufficiente fermezza ad un attacco 
o ad un ultimatum. In realtà la po
sizione del Vietnam settentrionale 
è incomoda, per le difficoltà deri
vanti dai conflitto fra Mosca e Pe
chino di cui ha bisogno in egual mi
sura. Sembra ad ogni modo assur
do supporre che le due massime po
tenze comuniste possano assistere 
inattive ad un cosl macroscopico 
attentato all'integrità territoriale di 
uno Stato fratello ed un'aperta cam
pagna bellica contro un movimento 
rivoluzionario in un paese coloniale: 
una secca nota della T ASS ha di 
fatto precisato che l'URSS dà il 
pieno appoggio alle " giuste richie
ste " del popolo vietnamita per la 
fine dell' "intervento " americano 
(e non può essere altrimenti se 
Krusciov non vuol dare pienamente 
ragione alle accuse di appeasement 
con l'imperialismo formulate da Pe
chino). D'altra parte, il Vietnam 
del nord è ben lontano dall'essere 
una base di appoggio diretto per i 
guerriglieri che operano nel sud, e 
sarebbe difficile per gli Stati Uniti 
sostenere la legittimità di un con
trattacco di grosse proporzioni a 
nord del 17° parallelo: esso è piut
tosto una retrovia e costituisce un 
evidente punto di riferimento della 
politica del Fronte di liberazione 
nazionale e dell'azione militare del 
Viet Cong; le armi ed i riforni
menti in uomini e materiale, come 
ammettono osservatori e anche tec
nici americani, provengono loro in 

buona parte dai nem1et catturati e 
dai contadini delle aree liberate. 

I pericoli impliciti in un'esten
sione della guerra hanno consigliato 
Johnson e Dean Rusk a rilasciare 
dichiarazioni più prudenti, dal!\! 
quali è deducibile peraltro che 
l'idea non deve essere stata dcl 
tutto estranea all'Amministrazione. 
Le dimissioni di Roger Hilsam, so
stituto segretario di Stato per gli 
Affari estremo-orientali, . giudicato 
fautore di una soluzione " libera
lizzatrice ", confermerebbero la pre
valenza delle tesi oltranziste. Nel 
suo viaggio a Saigon, terminato 1'11 
marzo, il ministro della Difesa 
McNamara ha garantito il rinnova
to impegno americano, ma entro i 
limiti dell'assistenza economica, del
la realiz7.azione di riforme interne 
e della presenza di un contigente 
ridotto di " consiglieri " americani 
(che sono circa 16.000 con aerei e 
armi pesanti). Analoghi concetti ha 
esposto il presidente Johnson nella 
conferenza stampa del 15 marzo. 

Deciso a non ritirarsi dal Viet
nam del sud, e pronto se mai ad 
accrescere il suo committment eco 
nomico e militare, il governo di 
Washington sarebbe dunque restio 
ad abbracciare la soluzione estrema 
patrocinata dagli "interventisti ". 
Su questo orientamento pesa tut
tavia un'ipoteca giacchè gli Stati 
Uniti stanno incamminandosi verso 
il clima emotivo delle elezioni pre
sidenziali, in cui le posizioni audaci 
in senso ami-comunista sono solite 
trovare il massimo profitto. 

Come tutte le soluzioni interme
die, del resto, anche questa scelta 
da Washington sembra destinata 
unicamente a peggiorare una situa
zione troppo degenerata per poter 
essere sanata con rimedi marginali. 
Nel Vietnam del sud è in corso una 
guerriglia contadina, animata dai 
comunisti, appoggiata dalla mag
gioranza della popolazione rurale, 
sentita anche dagli intellettuali e da 
chi vive nelle città come il natu· 
raie proseguimento della guerra di 
liberazione anti-francese: l'espres
sione " guerriglieri comunisti " per 
qualifìcare i ribelli è impropria, per
ché l'opposizione a Diem ed ai suoi 
successori comprende un settore 
politico assai più vasto. L'intervento 
americano si è fatto globale e negli 
Stati Uniti si parla ormai frequen
temente del Vietnam come di una 
"Algeria americana "; ba scritto la 

Xew York Herald Tribune: "Gli 
Stati Uniti sono segretamente im
plicati nella più grande guerra se
greta della loro storia. Mai un nu
mero cosi elevato di militari ame
ricani è stato impegnato in una zona 
di combattimento senza prima in
formarne il pubblico. E' una guerra 
condotta senza comunicati ufficiali 
sugli effettivi delle truppe, sulle 
somme versate e gli equipaggia
menti impiegati ". 

Un simile sforzo bellico - se
guito alla violazione degli accordi 
internazionali di Ginevra - da 
parte degli Stati Uniti si spiegò agli 
inizi con l'importanza strategica del 
Vietnam del sud e si spiega ora con 
ragioni politiche. Gli Stati Uniti 
resistono, identificandosi con un go
verno reazionario e impopolare, 
convinti che una seconda Dien Bien 
Ph~ potrebbe essere fatale per tut
ta la strategia americana in Asia e 
timorosi delle conseguenze t-oliti
che di un cedimento che non po
trebbe non risolversi in una nuova 
acquisizione di prestigio per le tesi 
cinesi. I timori sono fondati, ma 
appunto per questo molto più sag
gio sarebbe per gli Stati Uniti pren
dere in considerazione un progetto 
di disimpegno, che, dando soddi
sfazione alle rivendicazioni sostan
ziali del popolo vietnamita, in guer
ra da quasi vent'anni contro l'op
pressione straniera, non configuri 
una vera e propria disfatta: il mo
mento appare propizio perché il 
Fronte di liberazione nazionale -
cosciente del disagio del governo 
di Ho Chi Minh perdurando la con
troversia cino-sovietica - sembra 
disposto a negoziare la pace su basi 
clastiche, rinunciando all'immediata 
unificazione del paese e accettando 
la neutralità del Vietnam del sud 
in cambio del ritiro completo delle 
guarnigioni americane e della co
stituzione di un governo "naziona
le"; il FLN è cosiderato in effetti 
un movimento abbastanza realisti
co da non respingere un compro
messo onorevole purché rappre
senti un progresso rispetto alla si
tuazione presente. 

Lo stesso prestigio americano, 
nel più generale orizzonte del terzo 
mondo, ha tutto da perdere dal 
prolungamento di questa " spor
ca " guerra, nella quale gli occiden
tali si trovano una volta ancora dal
la parte sbagliata. 
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