
.' - ^ i i i i n—<1»W*M<tMMtolirm,iWi1tt-TinlrTii -• in • u^77Tiii^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m 

E | ; ; ? r . •'. '••;••.-.• • ••• :•••'•'-:•.".••• •••;.•:•'•.'•'.' '-'^ ,'• - "'-"•'.'.. •••'•••• 
'TV 

ft*,*.'' PAG. 6 / c u l t u r a 
•r :,,-,v.'< "ry;•;./• '-••', .-•• : ' •••;•;••,.•.. ,. ';../•• /•• V 

;-.'. :->;M.?;.f':•';-"'•:,•:;'N-- ; , „ : ; * . » •.' > - ' ' ' J . : ' ' • ' " • • ' . . • " . - ; ' • ' • • i ' " - " -. • . " • • . . • ' \ ' ' 

F U n i t A 7. martfldi 3 mono 1964 

Si-' 
storia • II litica ideologia 

mi-

La nevrosi am erica na 
L 9 ASSASSINIO del Presl-

dente Kennedy, quello dl 
Oswald, e le prime risuhan-
ze delta istruttoria proceMua* 
le contro Ruby, hanno tusct-
tato una ondata di perple«|. 
ta e d] dubblo anche Mil plu 
acoesl ammiratori della socle* 
ta statunltense e delle sue iitl. 
tuzloni. Se non altro perche 
hanno costituito una ulterior* 
riprova di quanto sia falso H 
mito rhe fa degli Stati Unj. 
ti tin Paese ove i rapporti BO-
clali si prescntino, In rerto 
qtial modo, in una situazione 
di eqtiilibrto, chc gttrantisce 
dai plu acuti conflilti, e sia 
pcrtanto aperta a tin «pro. 
gresso senza awenture ». 

Questa irrnnoftina di una 
America opulrnta e tranquil-
la e continuamentc contrad-
dcttn, sia dnlla pratirn (ron-
flitti razzinli, nvvcuturismo 
nella politico intpmazionalc, 
zone di miserla, ecc.), sia dal
le nnnlisl cornpninjp die Mil-
diosi dogli Stati Uniti o <MI-
ropei hanno cotnpiuto c mm-
pionn sulla rcalla rhe si ce-
la sotto c al di la di quanto 
vieno presentato come it «mo-
do di vita americano D. Si ag-
giiinpe ora a questa ricca, e 
upesso assal acuta, pubblici-
Mien, II gaggio di RoI>erto 
Giammanco, Dialnpo sulla xn-
ctcta amrrlcana (Torino, Ei-
naudi, 1961, pp. 286, L. 2000). 
- L'autore, die ha insegnato 
per molti anni in univcrsitn 
degli Stati Uniti, pone al een-
tro della sua indagine II tctna 

del confortnUmo individuate 
e di massa, chc appare uno 
degli aspctti plu tlpioi dello 
stato di cosclenza del clttadi-
ni americani. Di questo gene. 
ralltzato atteggiamento con-
formista, l'aspetto politico — 
che b quello che di solito rol-
pisce dl plu — e in realta 
solo un modo di prescntawi 
di un fenomeno piu profondo 
e diffuso, alle cui radici ap-
paiono in tutla la loro i-vi-
denza gli intends! del pro-
fitto capltalistiro, cui tutto 
viene suhordiuato. 

IN ALTRI termini: 1 de-
tentori del poterc economi-

co delerminano, sulla base 
della loro esigenza primaria 
d! profitM. il modo di pensarc 
del cittadino slngolo, nelle 
piu varic e disparate zone 
della coscienza, dalla ffera 
politica a qnelLi della society 
civile, e sino alle ninnifesta-
zioni apparentemente piu in-
lime e porsoniili della iiulivi-
dtialitii. Cio comporta lulta 
una serie di roiiflitti: per 
rsempio, tra rumaiiilarismn 
astratto della Costituzione e 
della tradizionnle ideologia 
politica degli Slnti Uniti, e la 
brittalc realtu dei conflitti di 
potere, dei mctodi di discri-
minazione, delle lotte tra 
gruppi o istituzioni. In termi
ni psicologici, il cittadino 
americano b, sem|>re piu dif-
fusamente, un nevrotico. Ma 
la consumatu abilitu del si-
stem a (« 1'Ordinc », come lo 

definisce il Giammanco) fa 
si che persino lo stato conflU-
tuale e nevrotico sia ridotto 
ad apparire come un falto 
meramente individuate, le cui 
cause, cioc, non sono da ri> 
cercarsi nel a modo di vita 
americanon (ossia nelle strut-
ture del capitalismo svilup-
patn), ma in carenzc e deli-
cienze individnali, nella in-
capacita di adattamento, etc. 
Sicelic I'individuo n non ndat-
tato» iii/f) solo o portatn a «eu-
rarsi », ma u ritenere che s-olo 
con hi totale iutegrazioue uel 
si«tema egli diverra normale 
e potra frtiirc di tutto il be-
ncssere (anche psichiro) e di 
tutta la fclicita cho da ogni 
parte gli viene promessa: il 
confnrmismo o n la snlvczza n, 
nel signlflcato mi^tico e rcli-
gioso del termine. 

Allelic da queste imlieazio. 
ni, e^treiiiHinenle nempliriea-
te, appare tutto I'inieresse 
delle aualisi eontenutc in 
ipiesto saggio di Giammanco, 
che si esiendoiio a vari aspct
ti della iiocielii amerieana e 
della sua rultiira. dalla poli
tica airinsegnamento, dalla 
puhhlicita ai fumctli, ecc. 

IL QUADRO chc no risulta 
c drammaticn, in duplice 

seuso. Da una parte infatli 
e st'inpre presenle la consape-
volezza chc parlando degli 
Stati Uniti si parla di una 
realta statalc ed cconomica 
non solo potente, ma anche 
di grandc rilcvanza nel pa

norama dt'H'uomo contempo. 
raneo; sicehe il modcllo die 
essa offre e insicme una mi-
naccia di fattn (isteria politi
ca, guerra atomica, ecc.) e 
un pericolo per lo siesso fa-
srino. che eserrita. DalPal-
tra, se si deve supporre rhe 
lo sviluppo del capitalismo 

- monopolislico segtia le vie 
trueciate da quello degli Sta
ti Uniti. la drammaticit?i con. 
siste nella eventualita che la 
totale alienazioue e sperso-
unlizzazlone dell'iiomo, del-
Pindividiio, si estendano ad 
altri Paesi capitalistic! ed ai 
lorn ahitanti. 

Ma eio appare come una 
neces-siia — oerorre aggiun-
gere — snltantn per coloro 
chc suhordinano tutta la real
ta timana alia terniea ed ai 
suoi progressi in modo mec-
ennico. In Knropa e nel inon-
do le controspinle, la cnseieii. 
za del pericolo. divengono 
sempre niu vivaei. V. semmai 
si puo dire che i cittailini de
gli Stati Uniti, prnprlo in 
quanto hanmi perenrso per 
primi una strada, ne hanno 
pagato e ne pagano — insie-
me eon gli innegahili vantag-
gi — anche le nssai piu «lisa-
strosc ronseguenze negative. 
Non imitando il loro model-
lo, ma, al rnntrario. contra-
stando euergicatnentc ai dan. 
ni che possiamn scoreere sill 
vivo, possiamo esprimere al 
popolo americano la nostra 
sitnpatia e umana solidarbta. 

Mario Spinella 

Attualitd di uno studio di Duccio Tabet 

La rendita: pallaal piede 

del nostro sistema agricolo 
Ad essa e legata la permanente » arretratezza relativa » deH'agricoltura rispeffo 

aH'itidustria -1 contadini poveri alia base della piramide - Le « dimension! azien-

dali of time » e la prospettiva del passaggio al socialismo 

• Lo studio del compagno 
Tabet pubblicato ora dagli 
Editorj Riuniti (1) spazia 
in un arco assai vasto di 
problemi sui quali — a 
fronte degli sviluppi attua-
li nella crisi delle strutture 
capitalistiche e delle misu-
re politiche che provoca — 
ci sembra particolarmente 
necessano che torni a svi-
lupparsi una discussione 
ed una ricerca, rivolte ad 
individuare con maggior 
precisione le linee di una 
trasformazione socialista 
dell'agricoltura. Premessa 
a questa ricerca e la messa 
a punto, in termini attuali, 
deU'analisi marxista sul 

• rnonopolio terriero, e sulla 
rendita fondiaria che de-
termina. 
- In un diverso settore — 
quello dei suoli urbani — 
11 fenomeno della rendi
ta, gonfiato dall'imponente 
urbanizzazione, e venuto 
in luce negli ultimi anni 
come l'lmpedimento essen-
siale ad uno sviluppo piu 
armonico e adeguato alle 
esigenze sociali. Si e giun-
ti, in questo settore, sulla 
soglia di - interventi legt-
slativi diretti a colpire ef-
ficacemente questo impe-
dimento Per Tagricoltura 
la situazione e diversa, 
sia per i programmi legi-
slativi ormai delineati che 
per gli orientamenti di 
fondo di alcuni settori del
lo stesso movimento ope-
ralo. II ruolo della rendita 
fondiaria. nel determinare 
l'arretratezza delle cam-
pagne, od anche nel rende-
re piu difficili e complesse 
soluzioni parziali. e mtsco-
nosciuto. L'attenztone e 
spostata, in . ampi settori 
delta sinistra laica e catto-
lica, sugli aspetti sociolo-
gici della crisi agraria per 
cui si finisce col persegutre 
una razionaltzzozione delle 
strutture che e contraddet-
ta dall'intimo meccantsmo 
di sviluppo economico. 

Rendita fondiaria e inve-
stimenti si trovano in rap-
porto inverso. Di qui le 
continue iniezioni di capi-
tale pubblico per sostenere 
1 ritmi • di sviluppo della 
stessa azienda capttalisti-
ca piu sviluppata Di qui t 
limiti — aggiungtamo noi 
— di misure per la forma-

, xione di nuova propneta 
. contadina basate sul pnga-
• memo anttcipato della ren

dita, ad un livello che le 
vendite graduali contribul-

- fcono a mantenere eleva-
tissimo Questa rendita an-

' ticipata con l'acquisto del 
foodo, cio* di un terreno 

che non produrra niente 
senza convenient investi-
menti in attrezzature, il 
contadino se la dovrebbe 
portare suite spalle per de-
cenni. 

Un'esatta valutazione del
la rendita ripropone, in 
tutta la sua importanza, il 
valore dell'azione per abo-
lire i contratti associativi 
— punto di massima arre
tratezza nello sfruttamento 
del lavoro in agricoltura 
— e delPunita di tutte le 
categoric di lavoratori 
(compresi, cioe, tutti i col-
tivatori diretti) per colpire 
il principio stesso della 
proprieta fondiaria, il rno
nopolio della terra da par
te di un ceto di proprietari 
non coltivatori. 

L'analisi della rendita 
consente a Tabet un discor-
so chiaro, sia pure con va
lore solo ihdicativo, sulla 
posizione dei diversi tipi 
d'impresa coesistenti nel-
l'agricoltura italiana. Essi 
formano come una pirami
de attorno al criterio della 
produttivita del lavoro, al
ia base della quale si trova 
l'impresa del coltivatore 
diretto la cui figura, por-
tata fuori da situazioni so
ciali contingenti (come 
l'influenza cattolica ieri, e 
quel la cattolico-bonomiana 
oggi), condivide molto del
la condizione del sottopro-
letario e del proletario. 

Trascurando qui la que-
stione della stratificazione 
sociale, che pure genera 

Un fascicolo di «Rinascita 

sulla congiunturo economica 
L"ultimo numero d: Rina-

scita dedica gmnde spar.o ad 
una ser.e di contributi per lo 
approlondimento — nel ter
mini economici e politici — 
del - contromiracolo iul.ano • 
ossia della attuale e difficile 
conziumura economica L'ini-
ziativa d: Rinascita viene coil 
a collocarsi nel pieno del di-
battito che e al centro della 
vita politica, trattando temi 
di grande a'.tualita per il mo
vimento operaio e P«r Tin-
tera opin'.one pubblica. 

Il numero della rivista e 
aperto da un editoriale del 
compagno Giorgio Amendola 
(-Congiuntura e pol'.tioa-> 
Segue un amplo anlco'o del 
compagno Eugenio Pegg.o 
(- Ij contromiracolo -> nel 
quale vengono esaminate le 
responsabilita oroasime e re
mote della situazione econo
mica che si fc creata nel paese 
e vengono Indicate le proposte 
Immediate e di fondo del PCL 
In questo articolo, tra I'aJtro. 
si avanza 1'lpotejss di una pros-
s'.ma svalutaxione della lira 
(e del franco francese) anche 
In base a pressioni che in que
sta direz:one vengono fatte 
dal governo della Germania 
occidentale e da alcuni orga-
ni della Comunita economica 
europea 

Segue una documentazione 
sulle proposte che il PCI ha 
via via avanzato contro 11 
caro-vita • JWnflazione. 1*. 

rllettura dl quest! documen-
ti e Ulum:nante non solo qua
le prova dell3 coerenza della 
linea sostenuta dal PCI ma 
anche per sottollneare come 
alcune misure che tutti i la
voratori richiedono siano state 
tempestivamente sostenute, sul 
piano deli'iniziativa politica. 
dali'azione del Partito comuni-
sta, nel Paese e nel Parlamen-
to. Si traitn di una serie dl 
proposte riguardanti il con-
trollo selettivo del credlto e 
la politica degli investimentl: 
11 controllo dei prezzi e le mi
sure per le pigioni delle abi-
tazioni: il controllo delle va-
lute e dei rapporti con 1'este-
ro: la politica della spesa pub
blica: la politica tributaria 

Di grande tnteresse e an
che l'analisi che Vlncenzo Ga-
letu fa dei provvedimenti an-
nunciati dal governo per la 
agricoltura: Porticolo e inti-
tolato: -Quattro leggl:'un pas-
so indietro -. La polemlca sul
la produttivita, 1 proflttl, I sa-
lari e i prezzi e poi ripresa 
in un articolo molto documen-
tato del compagno Amedeo 
Grano (-Che cos'e 1'inOazio-
ne-) . Questa ampia panora-
mica del problemi economlcl 
e inflne completata da un ser-
vizio da Milano. scritto dal 
compagno Romolo Galimberti, 
su -Una holding miracolata*. 
ossia sulla scandalosa vicenda 
deUa Societa Finanziaria Ita
liana. 

infiniti problemi, emerge 
dalla realta della piramide 
un dibattito che e caratte-
ristico di tutti i paesi capi
talistic! circa il destino del
la proprieta coltivatrice, 
cosl diffusa anche in paesi 
molto sviluppati come la 
Germania e la Francia. 
Scartato il criterio — che 
pure oggi e il piu diffuso 
— di ridurre il problema a 
una questione di dimensio-
ni territoriali dell'azienda 
(perche — e in altri paesi 
gia la questione si pone 
concretamente — anche 
un'azienda media, di alcu
ne centinaia di ettari, non 
potra piu integrarsi effica-
cemente con le attivita 
commerciali e industriali 
connesse all'agricoltura, 
che il capitate tende a se-
parare dal processo delta 
produzione agricola ordi-
nandole su una scala piu 
vasta) ta sotuzione viene 
indicata nella organizzazlo-
ne economica dei contadi
ni, cioe nella gestione col-
lettiva di quelle attivita 
che — pur Interferendo di-
rettamente nella produzio
ne, come le macchine — ri
chiedono tuttavia ampie 
dimension! per realizzare 
it massimo di produttivita. 

A noi sembra, perd, che 
non si dovrebbe perdere di 
vista il carattere non as-
soluto, ma storicamente 
determinato di un tale ob-
biettivo. L'esigenza di una 
soluzione nel senso indica-
to nasce dalla realta odier-
na, specialmente laddove 
e ampiamente caratterizza-
ta da strutture contadine, 
ma implica gia alcune con-
traddizioni: la prima A 
quella del contrasto inevi
tab le col rimanente della 
struttura economico-socia-
Ie di un paese capitalistic©. 
caratterizzata dal dominio 
delle formazioni monopoli-
stiche nella produzione in
dustr ia l e sul mercato; la 
seconda sta nella imperfet-
ta soluzione del rapporto 
agricoltura - industria che 
si ha in un'economia di 
contadini proprietari indi
vidual! associati in coope
rative. La creazione di 
grandi aziende industriali-
agricole unitarie, insomma, 
ci appare oggi come la lo-
gica conseguenza dl una 
trasformazione socialista 
dell'agricoltura In un paese 
sviluppato. 

Renzo Stefaiwlli 

RAPPORTO DENNINGPobb,lea,oln Haltano 

Folia di londinesl dlnanzi al banco dl una llbrerla dl Stato per l'acquisto del « Rapporto Denning >. Nella foto plccola: lord Denning. 
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(1) Duccio Tabet, La rendi
ta fondiaria nelVagricoltura 
italiana, I*. 1000. 

II ministro della guerra, 
John Profumo, si e dimes-
so sotto il peso dello scan-
dalo che ormai porta il suo 
nome; il dottor Ward e sta
to arrestato ed e imminen-
te il processo a suo carico 
per lenocinio; la stampa di 
tutto il mondo parla di cri
si del governo britannico: 
siamo nel giugno del 1963 
e Macmillan s'e accorto fi-
nalmente di dover dare 
conto all'opinione pubblica 
inglese — attraverso il 
Parlamento — della posi
zione del governo su una 
jaccenda che ha scoperto 
brutalmente le rughe di 
una societa e di un ap-
parato politico. 

Convoca lord Denning 
— secondo nella gerarchia 
giudiziaria inglese, subito 
dopo il Capo della Magi-
stratura — e ffli affida una 
inchiesta con questi obiet-
tivi: € Esaminare, alia lu
ce delle circostanze che 
hanno condotto alle dimis-
sioni del gia Segretario di 
Stato per la Guerra, si-
gnor J. D. Profumo, l'ope-
rato del servizio di sicu-
rezza e il grado di effi-
cienza della sua coopera-
zione con la polizia in ma
teria di sicurezza; investi-
gare su ogni informazione 
o materiale che possa ve
nire alia vostra attenzio-
ne a questo riguardo e 
considerare ogni testimo-
nianza che possa far crede
re che la sicurezza nazio-
nale e stata, o pud essere. 
messa in pericolo e rife-
rire in merito >. 

Per polerne venire a 
capo, lord Denning deve 
ficcare piu volte la testa 
sotto il lelto di una ra-
gazza, Christine Keeler. Ri-
mandiamo, chi ravvisi nel
la metafora una qualche 
irriverenza per la Candida 
parrucca che I'alta carica 
impone a lord Denning, al
ia lettura del « rapporto » 
che il • 16 settembre egli 
invid all'ancora primo mi
nistro Macmillan^ e che e 
stato pubblicato integral-
mente in edizione italiana 
dalla casa editrice Gior
dano sotto il titolo II rap
porto (traduzione di Gen-
naro Pistilli). 

E* I'esame minurfoso. ser-
rato, dell'affare Profumo 
visto dall'altra parte, dal
la parte del potere di po
lizia e del potere politi
co; il punto di riferimen-
to, perd, rimane, inevita-
bilmente lo stesso: U letto 
della giovanissima arnica 

del dottor Ward, di Chri
stine Keeler, intorno al 
quale si avvicendano — al
cuni di essi coperti da in-
dumenti ancor meno pro-
tettivi della parrucca im-
posta dalla loro carica — 
gli stessi personaggi che 
sfileranno, con ben altra 
compostezza ed alterigia, 
davanti al tavolo di lord 
Denning durante i quaran-
tanove giorni dedicati dal 
magistrato all'interrogato-
rio dei testimoni. E vol be
ne che di questi si faccia 
Velenco: otto ministri di 
Gabinetto, quattro altri mi
nistri e tre Law officers, 
cinque tnembri della Ca
mera dei Lords, quindtci 
membri della Camera dei 
Comuni, il Segretario di 
Gabinetto, il Sottosegreta-
rio permanente di Stato 
per il dipartimento degli 
Interni, il primo segreta
rio particotare del Primo 
ministro, il Capo della po
lizia metropolitana e parec-
chi suoi funzionari, il Di-
rettore generate del Servi
zio di sicurezza, il suo vice 
e molti suoi collaboratori, 
venticinque professionisti 
del giornalismo compren-
denti proprietari di gior-
nali, editori. cronisti, e in-

. fine set ragazze e nove 
uomini che conobbero be
ne Stephen Ward. 

Gli amici 
e le amiche 

NelVelenco dei testimoni, 
mancano due altri perso-
naggi-chiave della vicenda: 
il dottor Ward, che si uc-
cise mentre era in corso 
il processo a suo carico, e 
il capitano Ivanov, vice ad-
detto navale alUambascia-
ta sovietica a Londra. ET 
la presenza di quesVultimo 
nell'elenco dei frequenta-
tori abitualt di Christine 
e degli amid di Ward a 
dar la stura alio scandalo 
e lo scopo all indagine di 
Denning: ma alia fine la 
figura di Ivanov svanisce 
e lo scandalo resta, 
1 I miei amici sono amici 
delle mie amiche: e, piu o 
meno, il motto di Stephen 
Ward, che le recluta abi-
tualmente net ntoht-clubs 
e se le porta a casa; nel 
giugno '61 aveva incontra-
to una di Wraysbury, fug-
gita da casa aU'eta' di 16 
anni e messasi a far la 
ballerina al Murray Caba
ret Club, dove U mestie-

re che s'era scelto le im-
poneva di girar per il lo
cale senza panni addosso. 
Christine accetta la propo-
sta di andar a vivere con 
I'osteopata in Wimpole 
Mews 17, una casa fre-
quentata da un sacco di 
persone influenti che van-
no li per farsi curare le 
ossa da Ward e lo spirito 
dalle sue amiche. Ora toc-
ca a lei e non gliene man-
ca ne Voccasione, ne la 
voglia. 

Tra i primi ad entrare 
nel suo < giro » £ quel rus-
so, diplomatico d'un certo 
fascino, forte bevitore e 
piacevole dongiovanni; ma 
e'e di meglio: persino un 
ministro, un Marte in tight, 
il ministro della Guerra, 
John Profumo. Capita spes-
so che, con il disordinato 
andiritueni che e'e, nelle 
due case di Ward — quel
la in cittd e quella in cam-
pagna, nella proprieta di 
lord Astor — mentre Iva
nov esce, Profumo entra. 
Spesso accade che addirit-
tura t dwe si incontrino nel 
corridoio. 

Qualche anno dopo — 
quando, stanca d'un am-
biente sempre in cravatta, 
vorra concedersi uno sva-
go lasciando Ward e an-
dandosene a vivere con un 
paio di giamaicani raccat-
tati in un locale poco rac-
comandabile dei bassifon-
di — Christine si trovera 
a doversela sbrigare con 
dei tipi un po' violenti e 
quindi anche con Scotland 
Yard per via di una spa-
ratoria; rimarra senza sol
di e penserd di procurar-
seli spifferando le sue av-
venture con lord, ministri 
e diplomatict Va a pro-
porre un memoriale ai 
giornali, naturalmente, e 
per qualche centinaio di 
sterline in piu non rinun-
cia a metter nelle mani dei 
cronisti anche una lettera 
su carta intestata del mi-
nistero della guerra, che 
comincia con « tesoro > e 
finisce con « affezionatissi-
mo J. >. E per rincarare la 
dose — e il compenso — 
aggiunge che Ward Vaveva 

' pregata di domandare, tra 
un incontro e Valtro, a 
Profumo se sapesse quando 
I'America arrebbe dato le 
armi atomiche alia Ger
mania occidentale. 

I giornali raccolgono, pa
gano, ma non pubbltcano; 
le voci corrono e arrivano 
al Direttore generate del 
servizio di sicurezza, al ca

po della polizia metropoli
tana; arrivano — stando al 
rapporto Denning — fiho 
alia soglia della stanza di 
Macmillan, ma non la var-
cano. Le voci prendono for
ma scritta in rapportini, 
appunti, relazioni; ma nes-
suno si muove. 

L'ironia 
di Denning 

Convocato da tutte le 
parti, Profumo smentisce 
di essere entrato nel letto 
di Christine o di aver aper
to bocca sulla benchk mi
nima questione di governo 
con lei. Tutti gli credono 
ciecamente. E non potreb-
bero fare altrimenti — so-
stiene lord Denning nella 
parte del suo rapporto de-
dicata all'esame dei fatti 
e alle risposte sui quesiti 
postigli da Macmillan — 
perche I'/nghilterra non ha 
e non vuole avere una Ge
stapo o una polizia segre-
ta, ha un servizio di sicu
rezza che non e tenuto a 
spiare nella vita privata 
di nessuno. < E' un pro
blema nuovo, per il Servi
zio di Sicurezza, dover 
considerare la condotta di 
un ministro della Corona... 
Ne la legge scritta preve-
de, ne la consuetudine ri-
conosce il Servizio di si
curezza nel nostro paese. I 
membri del Servizio sono, 
all'occhio della legge, ordi-
nari cittadini con poteri 
non maggiori di quelli di 
chiunque altro. Non han
no special i poteri di arre-
stare, come ne ha la Poli
zia. Non hanno speciali po
teri di ricerca. Dovunque 
vogliano entrare hanno bi-
sogno del consenso dei lo-
catari, anche se si sospetta 
in un luogo la presenza di 
una spia che fugge dal Pae
se e dirle che non puo an-
dare via... >. 

II rapporto di fiducia, 
perd, si rivela fragile in 
questo affare: quando or
mai proprio non se ne pud 
piu fare a meno, perchi 
Vopinione pubblica preme 
e Vopposizione parlamen-
tare, hiretta personalmen-
te da Wilson, lo esige, Pro
fumo viene indotto a fare 
una dichiarazionc ufficiale 
alia Camera dei Comuni 
per smentire le accuse che 
gli vengono mosse. E per 
smentire anche la sua rela-
zione con la Keeler. Le nor-
me vogliono che gli si-cre

do. Ma, per duemila ster
line, Christine rivela a un 
giomale i particolari dei 
suoi rapporti con il mini
stro della Guerra, descri-
vendone minuziosamente 
la lussuosa casa, — e in 
particolare la camera da 
letto — nella quale ella ha 
avuto accesso nei giorni in 
cui la signora Profumo si 
era allontanata da Lon
dra per il € week-end ». 

< Ma non ci troviamo d l ' 
fronte a un caso di perico
lo per la sicurezza > insi-
ste lord Denning; certo — 
e lo prova il fatto che il 
Servizio di sicurezza con-
trollava da lontano le mos
se di tutti i personaggi — 
ma ci troviamo di fronte 
al crollo di un mito, crol-
lo che ha anche una data: 
il 22 marzo 1963, quando 
un ministro della Corona 
mente davanti al Parla
mento, sfatando la leggen-
da di un rapporto di fidu
cia tra il popolo e i rap-
presentanti d'una classe 
dirigente. 

Alia fine del suo rap
porto anche lord Denning, 
deplorando la ridda di voci 
scaturite dall' esplosione 
dello scandalo Profumo sul 
conto di ministri e perso-
nalitA dello Stato, se la ca
va quasi alia maniera di 

• un censore di casa nostra: 
« Quando tanto deplorevo-
li conseguenze sono viste 
verificarsi — conclude — 
appare a tutti chiaro che 
qualcosa deve essere fatto 
per fermare il trafflco di 
scandali a scopo di lucro. 
La macchina e a portata di 
mano. Si sta costituendo 
un nuovo Consiglio della 
Stampa... >. 

Anche in Inghilterra, 
dunque, la colpa c dei gior
nali; ma — dal gusto con 
cui sono riportati nel rap- . 
porto tanto piccanti episo-
di verificatisi nell'ambicn-
te che ha avuto per pro-
tagonisti ministri, lord!* e 
< bamboline > di Ward, e 
dal racconto del lento met
ter si in moto della macchi
na dello Stato per Itberar-
si di elementi come Profu
mo — traspare la compia-
ciuta ironia che lord Den
ning nasconde sotto la Can
dida parrucca di alto ma
gistrato di sua maestd bri-
tannica. 

Ennio Simeon* 
Nelle foto sotto II titolo: Tax 
ministro Profumo, Christina 
Keeler, 11 dottor War* • 
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