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BEAVERBROOK 

Valdarno: i«pendolari» 
Livorno: due nodi 

da sciogliere 
Quando potranno gli operai a pendolari»foscani fare a meno di bloccare i «ra-
pidi» per ottenere i loro treni? - II porto e la « zona industriale » a Livorno: due 

grossi temi di lotta per la Regione e i « programmafori» 

Da 50 anni 
imperatore 

5? delta stampa 
britannica 

II suo quotidiano, Daily Express, tirava 

4 milioni e 300 mila copie, ma il rivale 

Daily Mirror proprio ieri aveva toccafo 

i cinque milioni 

Dal nostro inviato 

VALDARNO - LIVORNO. 
La sera del 4 giugno, alle ore 20, ero 

in treno alle porte di Firenze, quando 
di colpo il convoglio si fermo. Dal fi-
nestrino, nella sera, si scorgevano i 
lampeggii' del nuovo tronco Firenze-
Montevarchi dell'Autostrada del sole. 
< Wonderful » mormoro un americano, 
con una bella giacca giallo canarino, a 
due posti da me. Poi comincio a man-
giare. 

I due milanesi dall'aria abbiente se-
duti di faccia, smisero per un attimo 
di parlare di «servizi maiolicati > e 
dettero un'occhiata fuori. Uno tiro fuo-
ri le sigarette e controllb Vorologio. 
Guardando VAutostrada del sole av-
volta nel silenzio notturno con rari 
luccichii, cominciarono a fare calcoli 
complicati su quanto tempo ci vorra 
a percorrerla tutta, da Milano a Roma. 
Non si mettevano mai d'accordo perche 
le stime del chilometri orari delle 
< Jaguar >, - « Giuliette >, c Flavie », 
« Opel », < Mercedes >, « Ferrari », non 
quadravano mat. Alia fine seppi che, 
sui 160 di media, con un caffe a Bo
logna e uno a Firenze, da Milano a 
Roma in cinque ore uno dei due ce la 
faceva. c Ma va la...» borbottava I'al-
tro. € Permetti? > ricommciava quello. 
c Prendi la " giagi iar" del Brioschi... 
quella i centosessanta di media li 
tiene... >. 

Intanto eravamo ancora fermi, dalle 
parti di Pontassieve. c Che succede? >, 
chiese un tipo con le narici frementi e 
Vocchio inutilmente lucido, che legge-
va « 11 Borghese >. II conduttore stava 
passando in fretta, preoccupato. «L*ope-
rai se so sdraiati su li binari > rispose, 
con puro accento di 'San Lorenzo. 
< Coome? > disse quello della «gia-
guar » del Brioschi. « Blocco ferrovia- • 
rio? > tniiggi «II Borghese *. II con-
duttore allargo le braccia. c Gia' > sen-
tenzio. L'americano con la giacca ca
narino, aveva afferrato che qualcosa 
non andava. Gli uscirono dalla bocca 
striscianti mugolii interrogativi. II con
duttore lo guardo. c Stricche! > disse. 
L'americano pensieroso ripete «stric
che » e gid metteva mano al * Col
lier's » tascabile, quando quello della 
< giaguar > traditsse. « Strike... strike... 
sciopero >. Agitb le mam seccato, non 
gli veniva la parola esatta, era pignolo. 
€ Come si dice blocco? > chiese in giro. 
€ Blockade > suggeri uno. < No. vuol 
dire assedio, e troppo, si spaventa >. 
II conduttore fu risolntivo. « Stricche > 
— ripete all'americano Poi, con le mani 
fece il gesto di uno che si sdraia e 
dorme. «Operai.. . sdraiati... dormire... 
su li binari... .̂ L'americano allibi. Si 
levd in piedi, poi sedette, meccanica-
mente, due o Ire volte. «Commu
nists? > domando. II conduttore tiro 
via. < Ditejelo voi che da 'ste bande so 
tutti communisti... » E spari. 

Da fuori, intanto, cominciava a pe
netrate, nel silenzio felpato dell'elet-
trotreno, un vociare toscano. chiassoso 
e incitoso. Vedemmo, sui binari. un 
centinaio di persone. In mantche di ca-
micia, con le borse del mangiare. al-
cuni in tuta, altri in maglietta: ragazzi 
di diciolto annt, uomini fatti. qualche 
donna. Un vocio insislenle saliva Sui 
binarin parallelo era fermo un altro 
treno. Accese le luci, fischio. Un urlto 
tra il minaccioso e lo sportwo. salt dalla 
massicciala. I fanaloni si spensero su-
bito. «Ma la polizia che fa? Perche 
non interviene? > muggi < II Borghese > 
con le narici frementi « Che paese 
schifoso» insisle. Un silenzio totale, 
leggermente sgomenlo, si diffuse nella 
vettura Vamico del Brioschi con la 
* giaguar* chiuse il finesirmo. * E' 
meglio star calmi, sa? — disse serio al 
tipo fremente — farsi sentire non e... 
non e . » Son gli veniva la parola. 
* Non e igienico> disse Valtro E apri 
un giornale illuslralo * Sono ragazzi* 
borbottd. 

* II Borghese * era di sasso. « Bloc
co ferroviano ^, mormorava. < Cosas 
da pazos» scherzo, solitario e idiota. 
« Che tempi > fenio « poi dicono... >. 
Era un monoloqo, acido, triste, pieno 
di inespresse uisiom di aquilc impe
rial con le all tarpate dagli scioperi. 
«Bt i t e rebbero un no' di passeggeri 

decisi... > insisteva. Voleva riaprire il 
finestrino, « dirgltene quattro ». Quel
lo della < giaguar » lo tiro giu. Stavolta 
era proprio seccato. < Senta signore, 
e meglio di no, sa? Vada avanti , in 
piattaforma, si vede meglio di li, e 
piu vicirio. Vada, vada *. II legionario 
frustrato lo guardo COJI supremo di-
sprezzo. * Pero... > insiste... « Bastereb-
be un po' di energia... >. Quello della 
« giaguar > boccheggiava. « Ma e mat-
to lei... Ci vuole rovinare?.. . >. Era 
fuori di se, adesso. < Ma ci vada lei 
a persuaderli.. . magari hanno p u r e r a -
gione... ». In quel momento si apri la 
porta, entro un signore distinto, in 
grigio, con il distintivo del c Rotary » 
aWocchiello. Con I'aria preoccupata di 
chi chiede se e'e un medico, si guardo 
intorno e domando> «C'e mica fra i 
s ignon un deputato comunista, per 
caso? No? *. E prosegui. L'americano 
aveva afferrato il « comunista *, entro 
in agiiazione un'altra volta. c Commu
nists? > ansimava. « Dove... • dove? >. 
Quello della « giaguar » gli si mise vi-
cino. Fece col dito un cenno fuori, ver
so la campagna. < Tutti » — disse, con 
aria di spiegazione pazienle —. « Qui 
Toscana... >. Sillabo: «To-sca-na >. 
L'americano sorrise. < Oh, si Florence, 
Michielangiuolo, Pontivecchio... Ah... 
oh... >. L'amico della « giaguar * insiste 
paziente, come con i bambini, c Si, Mi
chelangelo... ma adesso comunisti... tut
ti... J0 per cento, 50 per cento... anche 
60 per cento... >. L'americano con la 
giacca sembrava interessato. c Per
che? » chiese. con Vocchio attento. 
L'altro resto interdctto. Guardo l'ame
ricano, poi allargo le braccia con gesto 
di • sconforto. « Mali.. cosa vuole che 
le dica .. e chi lo sa? >. Poi si levd da 
vicino al turista, si rimise al suo posto 
e s'addormento. 

Da fuori il vocio era sempre alto. A 
un certo punto scoppio un batttmano. 
M'affacciai e vidi le bandoliere blan
che di ire carabinieri. Nella luce sof-
fusa delle luci basse delle locomotive, 
discutevano. I dtmoslranti li circonda-
vano, parlavano, agitavano le mani. 
Anche i carabinieri allargavano le 
braccia. Dentro la vettura ritorno' il 
conduttore. * Dicono che s tanno un'ora 
pe' protesta perche j ' hanno levato un 
treno... So' tu t t i . pennolan. . d'Arez-
zo...» Sospiro. « J e leveno li t reni , 
poracci: quelli sgambano dieci ora ar 
rtiorno pe* n pezzo de pane... j e leveno 
puro li t r e n i . Che deveno da torna a 
casa a fette? > St guardo intorno, dopo 
questo piccolo sfogo di classe. Poi as-
sunse un tono ufficioso. c Signon, il 
t reno e fermo per un'ora — annunztd 
— per motivi tecnici > Sbuffo. c J e le
veno puro h t r e n i . ma li mor... >. 71 
resro della frase svani, tnsieme a lui, 
nel fondo della vettura. ' 

L'americano non connetteva pui. 
Sveglio quello della « giaguar » e l'al
tro ricommcio a spiegare. « Qui — di-
ceva — molti operai, worke r s . . loro 
lavorare molto, avere sonno, volere an* 

Domani il 

nono servizio 

PRATO 
Se la Toscana e un'isola indivi-

duallstica Prato e un'isola nel-
Pisola, e un - caso» in tutti i 
sens!. Nella citta che trasforma 
gli stracci in oro, ciascuno fa da 
se nel quadro di una delle piu 
individualistiche e collettlve orga-
nizzaxioni che esistano, una fitta 
maglia di privati che lavorano 
tutti insleme marciando divisi. La 
attivita e frenetica. Prato in dieci 
anni e passata da 75.000 a circa 
130.000 abitanti. Pero non fa • pro-
vincia » a se. Nelle fabbriche c'e 
la telescrivente Prato-Londra, ma 
se vuoi impostare una letters dopo 
le otto di sera devi andare a Fi
renze, perche a Prato la posta 
chiude come nel paesinl, non c'e 
dogana, non c'e tribunate. • 

dare a casa... at home... invece niente 
treni... capito? No trains... Allora loro 
protestare.. . block... block... sui binari... 
railway... capito? >. - L'americano ave
va capito. € No trains... workers? Per
che? >. Anche questa volta l'altro al
largo le braccia. « Mah, cosa vuol che 
le dica... >. L'americano indico fuori. 
c Motor way... bellissima... Autostrada 
diel Suole... wonderful... no treni... no 
trains...? *. c Gia > borbottd quello del
la « giaguar >. «Autos t rada e no 
trains? > ripete, ossessivo l'americano. 
« Proprio cosi ^ crollo il capo l'altro. 
< Ah.... oh... no trains >. L'americano 
era pensieroso. c Non buono — senten-

• zio poi — non buono quando no trains... 
per workers ». Continuo per circa un 
mtnuto, con un profluvio gonfio, se-

- veto, critico. L'altro stava a sentire, 
poi allargo le bfaccia. < E gia... » con-
cluse, e se ne riando. 

L'americano ormai s'era tranquilliz-
zato, dato che non era scoppiata la ri-
voluzione. Azzardo perfino un sorriso, 
a un certo punto, tra se e se, mentre 
guardava fuori, verso la folia degli 
operai sdraiati sui binari. «Italy... > — 
mormorava sorridendo. Quast felice 
sembrava, di averla vista finalmente 
dal vero, da vicino, quella favolosa 
Italia < rossa >, da raccontare tutta tor-
nando a casa. 

Cosi, la sera del 4 giugno, a borrto 
dell'elettrotreno 11/11 della linea 
Roma- Firenze-Milano, ho visto una 
manifestazione di c pendolari > toscu-
ni. Non era quella la prima, e non sard 
nemmeno Vultima credo, perche il fe-
nomeno dei «pendolari», gli operai 
che fanno la spola su e giu tra le citta 
dove lavorano e i villaggi dove abi-
tano. non pare vicino a essere risolto. 

• La Regione, quando si fara e se avra 
modo di prendere le iniziative neces-
sarie, dovrd affrontare anche questo 
problema che il t miracolo * alia ro-
vescia ha messo a nudo con asprezza. 
Quello dei « pendolari » senza treni e 
con tanta Autostrada del Sole da guar-
dare. e uno dei fenomeni pin indecenti 
del modo tumultuoso, non programma-
t.o, con cui si e realizzato lo sviluppo 
economico della regione. 

Gli altri nodt di questo sviluppo cao-
tico e pullulante, sono meno appari-
scenti. ma altrettanto gravi e sptnost. 
Basta stare a Livorno una giornata per 
capire la debolezza e la precaneta di 
eerie situazioni e il bisogno reale di 
nn piano che trasformi lo sviluppo 
caotico in progresso ordinato. 

I € nodi * essenziali di Livorno, per 
i quali si spera che la Regione potra 
incidere con autorita dato che lo Stato 

• e sempre rimasto assente (o, peggio, 
p tntervenuto per aggrovigliarli sem
pre di pin) sono due: il porto e la zona 
industriale. 

II porto di Livorno e I'umco grande 
porto toscano Potrebbe essere un gran-
rttssimo porto italiano se la politico 
maritltma nazionale non fosse stroz-
zata dalle pressiont che i monopoli 
comptono sui goverm — ormai da 
anni — per impadromrsi delle ban-
chtne, piazzarci d . loro personale li-
quidando le «compagnie» portuah. 
Tale Itnea di aggressione ai portt m lin-
guaggio lecntco si chiama politico delle 
« autonomic fumionali ». 

Ctoe chi deve essere «autonomo» 
non e quella « cosa pubbltca > che e il 
porio, ma il monopolio, che vuole es
sere libero di « privattzzarlo >. E' la 
solita stona, msomma. Quando parla-
no di noli troppo alti, i monopolisti 
italiam citano i cast di porti slrameri 

* meno can, come Rotterdam Ma non 
dicono che sono allamente meccaniz-
tatt (dallo Stato i, ncostruiti secondo 

' le tecmche piu moderne. Ai pom ita-
liani, invece. lo Stato da poche lire e 
molta burocrazia Tre « autorita ^ mi-
nisteriali (Marina mercantile, Ftnanze, 
Lavon Pubbltci) gravano suite ban-
chine Ma quando si tralta dt pagare 
per renderle funzionanti sui serio, 
nessuno spende una lira. Eppure Li-
oorno esige ancora un credito di due 
miliardi per * danm di guerra > e nel 
« Piano azzurro > dt ricostnizione, al 

v porto Iwornese toccherebbero 14 mi
liardi. Mat visto nulla. 

Tuttavia se oggi a Livorno e stata 
tcavalcata, m parte, la legge assurda 

U V O R N O — Un' immagine del porto 
i . . i * . . > » • • . 

che obbligo a ricostruire il porto come . 
era prima dei bombardamenti (cioe 
vecchio di cento anni) cid si deve alle 
pressioni dei portuali, 

Ma se lo Stato a Livorno non ama 
tmpegnarsi, la compagnia portuali (di-
retta dai comunisti) il suo dovere lo 
fa. Oggi i monopoli attaccano con du-
rezza (sostenuti dal ministro Spagnol-
li) la Compagnia. Dicono che e « una 
mafia >, che e « superata *, che se gli 
industriali vogliono mano libera net 
porti, bisogna dargliela. Ma se a Li
vorno c'e un minimo di attrezzatura 
tecnica sulle banchine (elevatori mo-
derni, ecc.) si deve alia Compagnia che 
li ha realizzati. Se a Livorno il « por-
tuale > e un lavoratore con una paga 
buona, si deve alia Compagnia. Gli 
speculatori a questo punto st indigna-
no a vedere le buste-paga che escono 
dal c centro meccanografico * della 
Compagnia. < Come si permettono? >. 
E vorrebbero distruggere la * Compa
gnia >. Ma quella e un osso duro. In-
sediata in un massiccio e Palazzo del 
Portuale > che e un anticipo di cid che 
in avvenire dovra essere un centro di 
organizzazione del potere operaio (c'e 
perfino la biblioteca e il € Parlamen-
to », dentro il Palazzo), la Compagnia 
e il fulcro delle attivita portuali. e non 
solo portuali. La battaglia contro la 
< privatizzazione * delle banchine non 
interessa solo i 1.600 soci: interessa tut
ta la produzione piccolo e media di -
Livorno, che • considera, giustamente, 
il porto un < servizio pubblico», non ' 
vuole che si tramuti in un colossale 
* affare privato >. Ma i < grossi » insi-
stono e, paradossalmente, le aziende 
di Stato (cioe il governo) li aiutano 

A Taranto e a Genova le < autono
mic fumionali > gid incidono, per < me- ' 
rito* dell'Italsider. E in Toscana la 
Montecatini ha gid avuto in concessio-
ne, a Follonica, un suo molo privato, 
per la pirite. Ma a Livorno e difficile 
passare. La Compagnia e un * nodo > , 
decisivo della vita della citta, conta 
quel che deve contare, ha dalla sua 
tutta la ctttadinanza. centinaia di pic-
coli e medi agenlt marittimi, piccole 
imprese. £* un centro di potere, in 
mano alia classe operaia, di cui i < pro-
grammatori > del centrosinislra do-
vrebbero vantarst e giovarsene se vo-
lessero dare alia programmazione una -
linea antimonopolistica. Invece pare 
se ne vergognino, chinano la testa da-
vnnli alle aggressiont dei monopoli, • 
deglt armatori, dei trafficanti: e la-
sciano che le Aziende di Stato, con il 
danaro pubblico, aiulino contro la « co. 
sa pubblica > le attivita monopolistiche 
private. 

Alia questione del porto di Livorno 
s'accompagna un altro grande nodo, 
anch'esso di conlrasto fra * program
mazione > pubblica e « programmazio
ne > monopolistica: la questione della 
zona industriale Livorno-Pisa. 

St tralta di un tema vasto e com-
plesso. I piam e le discussiom sono 
ancora tutti apertt, ma il problema, 
ancora una volta e non soltanto eco
nomico, ma politico; si tratta di bat-
tere sui tempo le forze monopolisti
che che gia, nella zona, stanno inse- -

• diando un loro < polo di sviluppo». 
II tentattvo di quest'altro « colpo • (ini- • 
ziato sotto il patrocinio di Togni) e 
stato tn parte sventato, per ora. II 
« Consorzio > che aveva preso Vinizia-
tiva • di - creare una zona industriale 
la cut potenza «prtvata > bilanctasse 
ta potenza reale dell'iniziativa pubbli
ca (gid oggi forte, con il comune di 
Livorno e domani, ancor piu forte con 

la Regione) e praticamente fermo. 
II problema attuale — salve tutte 

le discussioni ancora aperte sulla zona 
di insediamento — e quello di affidare 
ugli Enti locali, nel quadro della Re
gione, la iniziativa, e quindi il con
trollo, dell'insediamento di una potente 
zona industriale che funga non gid da 
«polo di sviluppo > capitalistico ma 
da elemento propulsore e organizzato-
re dell'economia non solo di Livorno e 
Pisa ma di tutta la regione. 

Le condizioni perche un fatto < sto-
rico > di questo tipo si verifichino in 
largd parte esistono: esistono anche 
molti dei * poteri > necessari per anti-
cipare la nascita di cid che, domani, 
potra essere non una semplice valvola 
di sfogo ma una nuova struttura eco-
iiomica, capace di assorbire decine 
di migliaia di operai (e in prospettwa 
anche di piu) e di dare un volto — e 
una organizzazione < pubblica » — ad 
una zona industriale di valore non solo 
toscano ma nazionale. Cid che realmen-
te si oppone alia nascita di una zona 
industriale Livorno-Pisa, non sono le 
« beghe > locali, le questioni di cam
panile. Luddove queste esistono sono 
superabili. L'ostacolo principale & nella 
supravvivenza, ai vertici, delle scelte 
di tipo c tognano » che incrinate alia 
base in Toscana, sono forti tn alto. 
L'ostacolo e nel fatto che il centra-
sinistra stenta a concepire come un 
dato democratico, sia la Regione che 
la programmazione. 
' Quindi I'iniziativa dei comum toscr*-
ni che avrebbero il' < potere > reale 
di gettare le basi dell'impresu, £ vista 
di malocchio, sabotata, rinviata. Fa go-
la, al monopolio, I'idea di insediarsi da 
padrone in una zona a un passo da 
un grande porto, dall'Autostrada del 
Sole e dall'Aurelia, dove la manodo-
pera qualificata abbonda, lo * hinter
land > e prospero, i terreni costano 
poco e le possibilitd di sviluppo sono 
praticamente illimitate, per qualsiast 
tipo di attivita. dall'industria pesante 
alia industria arligtanale. I monopoli
sti avevano visto chiaro quando, tra-
mite Togni, tniziarono le operaztoni 
di € Coiisorzio >, per impadronirst, con 
un colpo solo, della zona industriale 
e del porto. C'e da sperare che vedano 
altrettanto chiaro i * programmatori > 
nazionali e aiutino Vopera dell'inizia
tiva pubblica toscana. -•-

Sard perche si tratta di una < inizia
tiva pubblica > sui serio, dtretta com'c, 
in gran parte, da comunisti e da socia-
listt: ma il fatto e che qui i Comum 
e le Provincie gid vedono la Regione 
come una prospettiva concreta e non 
come un ordinamento burocratico in 
piii. Gtd qui esistono forze preparate 
per dare Vavvto ad un processu effcl-
tivo di organizzazione che estingua la 
caratteristica « spicciola », un po' anar-
chica e « minore» dello sviluppo tn-
duslriale toscano e getti le basi per 
una trasformazione radicate, sotto un 
segno nuovo, non monopolistico. di tut
ta Veconomia regionale. Una tmposta-
zione, coraggtosa e democrattca. del 
problema industriale toscano, potra 
cosi nsolvere anche i mille e mtlle 
problemi — compreso quello dei c pen-

• dolari» che si sdraiano sui binari — 
nati dal modo tumultuoso, improvvisa-
to e precario con cut, nel decennio 
1951-1961 s'e verificato in Toscana il 

' passaggio da regione prevalentemenle 
agricola a regione agricolo-industria-
le, ma in modo caotico, senza ordine 
e respiro. 

Maurizio Ferrara 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA, 9. 

Con la scomparsa a 85 anni di 
eta di Lord Beaverbrook. se non 
la scena politica. sicuramente 
il giornalismo inglese perde 
una delle sue figure piu carat-
teristiche. Canadese di nascita. 
figlio di un ministro presbite-
riano. gia milionario a 25 anni. 
Lord Beaverbrook era giunto in 
Inghilterra nel 1910 e con un 
seggio di deputato nelle file del 
partito conservatore e con I'ac-
quisto del giornale Daily Ex
press aveva cercato di fare della 
sua attivita un successo tanto 
nella politica quanto nel gior
nalismo. Ma il trionfo che do-
veva arridergli come direttore-
proprietario di giornali nel pe-
riodo fra le due guerre mondiali 
non ebbe alcun seguito sui ter-
reno della politica. 
' Conservatore di istinto e do-

tato di spirito di contraddizione 
innato, egli ha sempre gravitato 
verso le posizioni piu legittimi-
ste proprie dei gruppi di mino-
ranza alia destra del partito 
conservatore. La sua carriera 
politica e ricca di espedienti e 
avvenimenti significativi. ma ha 
sempre mancato di quell'unico 
elemento che poteva fame una 
storia di successo: il potere. 
Beaverbrook e sempre stato un 
isolato. Nella seconda guerra 
mondiale ricoprl la carica di 
ministro per la produzione ae-
ronautica. Fu forse questa Tuni
ca occasione in cui egli abbia 
esercitato in maniera sostanziale 
la sua influenza. 

Ma quello che la politica gli 
negb, il giornalismo gli dette 
a piene mani. Quando Beaver
brook acquisto il Daly Express, 
il giornale aveva una diffusione 
assai Iimitata e perdeva migliaia 
di sterline alia settimana. Dopo 
la prima guerra mondiale il 
Daily Express era gia diventato 
il primo quotidiano popolare di 
massa. Beaverbrook ne fece un 
giornale personale. La direzione 
politica rimase esclusivamente 
nelle sue mani fino aH'ultimo e 
il Daily Express e tutt'oggi — 
nello stesso modo contradditto-
rio — il piu a destra di tutto 
lo schieramento dei novo quoti-
diani nazionali inglesi. Ma Bea
verbrook ebbe la furbizia di la-
sciare nellt mani di un direttore 
tecnico tutto quello che riguar-
dava la struttura informativo-
sensazionale del giornale stesso. 
Egli ebbe anche la fortuna di 
trovare un direttore spoliticiz-
zato e geniale (di quelli col 
«fluto» per la notizia), Arthur 
Christiansen, che scoprl la «• for
mula " e conquisto il successo 
per il suo padrone. 

Questi sono i termini in cui 
viene di solito narrato in Fleet 
Street (la strada londinese dei 
giornali) il mito del Daily Ex
press. La verita e che Beaver
brook si trov6 in tasca al mo
mento apportuno (quando la 
concorrenza e gli astronomici 
prezzi di produzione dei nostri 
tempi non impedivano ancora 
I'accesso di una nuova entiti nel 
mondo giornalistico). i milioni 
necessari a * promuovere ». con 
una tecnica eterodossa, un gior
nale che partiva con qualche 
ostacolo ma con i molti van-
taegi delKultimo arrivato. L'ln-
ghilterra e un paese dove i gior
nali — prima che per il loro 
contenuto politico — si differen-
ziano per le loro caratteristiche 
di classe. La gente - bene - legge 
il Times ma i ceti popolari di-
edegnerebbero anche di tenerlo 
fra le dita e preferiscono invece 
il Daily Mirror. Beaverbrook ha 

Una recente foto di lord 
Beaverbrook. 

volutamente fatto del suo gior
nale uno strumento di penetra-
zione in tutte le classi e catego-
rie sociali tagliando attraverso 
le differenziazioni di classe con 
un organo sostanzialmente qua-
lunquista. 

In questo sta la differenza fra 
Daily Express e Daily Mirror: 
il primo ha un richiamo "Uni
versale >', e letto da ricchi e po-
veri. istruiti e sprovveduti; il 
secondo si e invece «specializ-
zato» per le classi popolari. 

Entrambi seguono il principlo 
di dare in pasto ai propri let-
tori «quel che vogliono»: il 
Daily Express ha un carattere 
qualunquista di destra cosi come 
il Daily Mirror e un qualunqui
sta vagamente di sinistra. En
trambi eccellono nell'arte della 
autopropaganda. Proprio oggi il 
Mirror ha annunciato trionfal-
mente, con una testata a carat-
teri da manifesto, di avere ol-
trepassato i cinque milioni di 
copie di diffusione giornaliera. 
II Daily Express e rimasto di-
stanziato di 700 mila copie dal 
suo rivale piu accanito. Tuttavia. 
4 milioni e 300 mila copie rap-
presentano sempre un successo 
enorme per il giornale di Bea
verbrook. Esso e certamente il 
quotidiano piu dispendioso di 
Fleet Street: Beaverbrook vi ha 
sempre reinvestito i soldi gua-
dagnati. Voleva metterlo al ser
vizio delle sue ambizioni di 
potere politico ma. ironicamen-
te, e riuscito invece a fame 
quello che in fondo desiderava 
meno: un successo finanziario. 
Beaverbrook soleva dire: « Sono 
sempre stato un apprendista in 
politica e questa e stata una 
delle debolezze della mia car
riera ». La figura del guerriero 
incatenato, che e I'emblema del 
giornale, conquista in questo 
senso un valore simbolico: il ba-
rone della stampa Beaverbrook 
ha fatto in vita una battaglia 
al giorno. ma ha quasi sempre 
scelto quelle sbagliate e percih 
e rimasto (malgrado i suoi 4 
milioni di copie giornaliere) 
una curiosita nel panorama po
litico inglese. 

Leo Vestri 
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Una sintesi chiara e obbiettiva che 
abbraccia tutte le fasi militari dell'ultimo 
conflitto mondiale. 
Un'opera essenziale per un'esatta 
conoscenza degli avvenimenti che hanno 
insanguinato il mondo intero. 


