
f U i l i t & 7 domtn'lco 21 giugno 1964 PAG- 13 / fa f f f f lne lmondo 
larjolin riferisce sul viaggio romano 

M Def initi a Parigi gli ordini 

della CEE aiMoro la settimana 
nelmondo 

linevra: in vista 
:cordi di disarmo? 
L pert a nello scorso gennaio 
jn'atmnsfera di grande nltl-
»mo, I'attuale sesstone del* 

jconferenta di Ginevra per 
[disarmo regUtra finalmen-
Idopo cinque mesi, tin pas-
lavanli non trascurabile, che 
Ispcrare piu positivi risulta-
In awenire. 

fatti nuovi snno due. Pri-
\, il vice-ministro degli cste-
lovietico, Valerian Zorin, lia 
lunciato che I'URSS, ferma 

ptando la sua prnpnsla ili li-
id a re come tali le aviazioni 

bombardamenlo delle di-
potenze, e dUposla a di-

itere — come primo passo 
[una sua attuazione « per fa-

- la proposta americana, 
kai piii limitata. die nrevedc 
liminnzinno di quattroccn-
tanta bombardieri atomici 
iperati ncU'epnca missilisli-

delle due parti. Secondo. lo 
so Zorin e i'americano l?o-

\r hanno finalmente concor-
lo un'agenda delle proposte 

discutcre nel qnadro delle 
lisure collateral! », delle 
sposte, cioe, che non con-
lplano disarmo, ma mirano 

'. tnigliorare l'ntmosfera del 
bgoziati. L'age.ida include: 
proposta sovietica per la H-

^zione dei hilanci militari 
iche sit questo punto i so-
fttici preannunciano propo-
t) quella americana per Par-
sto della produzione dei ma-
p*ali fissili. la «rnon nrolife-
eioneo delle armi nuclear! 

[altre due questioni, a scelta 
bile due parti. 
jLa notizia di mag£ior rllie-

e, naturalmente, la prima. 
sottolinearne l'importanza, 

stifficiente ricordare che il 
falo di bombardieri 9 cui si 

rno riferiti Zorin e Foster 
;bbe il primo atto di rea-
disarmo dall'raisio • della 

ittattva e, come tale, dareb-
nuovo slando alia intera 

Jscussione. Quali prospettive 
sono in questo senso? Fo-

tr dice: prospettive reali. E 
kscia intendere che da questo 
[initio» si potrebbe poi an-
ire avanti. Probabilmente, 

[estate vedra on certo movi-
lento sulla scena diplomatic*. 

ministro degli eateri britan-
Hco, Butler, ha annunciato ai 
Lomuni che conta di visitare 
[osca in luglio per incontrarvi 
irusciov e Gromiko. L'amba-
siatore sovietico a Parigi, Vi

nogradov, ha avuto con De 

Gaulle un colloquio di un'ora, 
nel corso del quale sarebl>c 
stato ripreso, si dice, il lema 
di un viaggio del grnerale nel-
I'URSS. 

Nessuna schiarila per 1'Indo-
eina. Anzi: il segretario di 
Stato, Rusk, ha annunciato, 
che gli Stali Uniti sono pronti 
a premiere a tutte le misiire 
necessarie » per battere il Pa-
thet Lao, cio che alcuni orgn-
ni di stampa hanno inlerpreta-
to come una conferma dei pia-
ni di attacco al Viet Nam del 
nord e che, enmunque, e un 
I>esantc attacco contro la neu
trality laotiana. In questo fen-
so. non e neppure il solo dato, 
che — il Dipartiinenlo di Sta
to lo ha ammesso uffirialmcntc 
— piloti thailandesi partecipa-
no gia ai hombardamenti nel-
la Plana delle Giare. 

Rivelazioni di una gravit'i 
estrema giungono, per quanto 
riguarda il Vict Nam, dalta 
Federazione degli scienziati 
americani. lu quale accusa il 
governo di Washington di 
«usare qtiei camni di batia-
glia come terrc.10 sperimentn-
le per la guerra chimica e bat-
tertologica ». La Federazionc 
paria di on impegtio a su lar-
ga sea I a t> degli Stati Uniti nel
lo sviluppo di tali armi, mo-
ralmente ripugnant). E' nna 
accusa che non puo passare 
sotto silenaio. 

Nexli Stati Uniti. la batta-
glia per I'eguagiianza razzia-
le si e riaccesa, di pari passo 
con il varo definitivo della 
legge kennediana at Senato e 
si e posta in primo piano nel-
la polemica politica. I due 
partiti restano divisi. I demo
crat id ratzistl del sud hanno 
mantenuto la lorn opposizione 
alia legge e ad essi e rima-
sta unita una pattuglia reptib-
blicana, capeggiala da Gold-
water. II senatore ultra del-
1'Arizona, che teoricamente ha 
gia snperato ~ il numero di 
mandati neeessario per e«sere 
designato dalla Convenzione 
repubblicana quale candidato 
alia presidenza, viene attacca-
to ancJie su questo terreno dal 
suo antagonist*, Scranton. 

Nel Congo, si aggrava la 
crisi del governo Adula. II 
movimento partigiano operan-
te nell'interno del paese ha 
fatto numerosi e important! 
passi avanti, la eui entita 6 
stata sottolineata venerdi sera 
daU'annuncio della press di 
Albertville. 

..... e. p. 

Nuove indiscrezioni sulla lettera di Hallstein ol presidente 
del Consiglio italiano sulla situazione economica 

Dalla nostra redazione 
PARIGI. 20 

Robert Marjolin. rientrato da 
Roma, si tratterra per alcuni 
giorni a Puriai per riferire al 
qoverno francese, prima del r!-
torno a Bruxelles, quali sono i 
risultati del consulto fatto al 
capezzale dell'economia italia-
na, nell'intento di adottare dra-
stiche rnisure fiscali e salariali 
che consentano a questa di su-
oerare la crisi, e al governo 
Mora di non cadere. Circolano 
intanto a Parigi numerose pre-
cisuzioni sul contenuto della 
• lettera segreta» che il capo 
della CEE, hallstein. invib il 20 
maggio svorso al presidente Alo-
ro, e le cui « raccomandazioni » 
sono quelle che Marjolin. di 
persona, e andato a mettere sul 
tavolo delle discussioni a Ro
ma. sino ad ottenere soddisla-
zlone sui pufiti Jondamentali. 
Si da per altrettanto probabile 
tuttavia che il viaggio di Mar
jolin a Roma non sia stato im-
posto al governo ttaliano, ma 
che, al contrario, sia stato sal-
lecitato proprio dall'on. Moro. 
per ottenere che i socialist! al 
governo, davanti a tanta ine-
qtiivocabile pressione — che 
porta con se la garamia di un 
prestito dt 1200 miliardi di lire 
dalle casse della ComunitA, sia 
pure contro il blocco salariale 
e Vadozione di un ferreo piano 
di - stabilizzazione economica* 
— si trouasjero di fronte a una 
strada senza uscita e abbando-
nassero le loro gia deboli resi-
stenze. 

L'inuio della lettera a Moro, 
fra i'altro, si verified pochi 
giorni dopo la - vtslta segreta-. 
fatta il 10 maggio da Colombo 
a Bruxelles, per discutere con 
il vicepresidente della CEE. Ro
bert Marjolin, e con il suo 
principale collaboratore. Fran
co Bobba. capo della direzione 
generate degli Aifari economic! 
e finanziari, sul come il MEC 
awrebbe potuto intrometterst 
direttatnente negli a//ari italia-
nl, servendosi della raccoman-
dazione indirlzzata dai tnintstri 
del MFC il 14 aprile scorso 
agli Stati membri. Con la visita 
di Colombo si dectdewa, in vir
tu dell'art. 108 del trattato — 
che prevede I'intervento della 
Commisslone nel casi di grave 
minaccia nella bilancia dei pa-
gamenti di uno Stato membro, 
capace di compromettere il 
/unzionamento del MEC — la 
adozivne di 'rnisure dirette a 
ristabilire I'equilibrio economic 
co Intemo ed esterno della Co-
munitd ». L'origine dell'altra fa-
mosa 'lettera segreta* di Co
lombo a Moro sta dunque lon-

tano: ma se Colombo pensava 
di compiere soltanto 11 gloco 
della destra economica e forse 
di far cadere, il oouerno con 
il suo aut-aut, Moro si e ser-
vito. dal canto suo, e con astu-
zla, della presslone combinata 
del suo ministro delle Flnanze 
e di quella deU'esecuttuo delta 
CEE per mettere spade al mu-
ro i socialist!, per varare mi-
sure economiche ' antisocial! 
senza gravi lacerazloni, per ot
tenere un prestito dalla CEE 
e per prolungare infine la vita 
del governo. 

La lettera del 21 maggio di 
Hallstein a Mow, da quel che 
abblamo potuto conoscere a 
Parigi direttamente, conteneva 
le seguentl raccomandazloni. o 
per dir meglio * comanda-
menti »: 

1) Non attentare alia Hberalte-
zazione degli scambi in vigore 
e non ricorrere ad artiflci per 
stimolare le esporta2ioni. 2) Di-
minuire del 10% tutte le spese 
pubbliche entro il secondo se-
mestre del 7964. La Commis
slone stima che Veffetto psico-
logico di tale esempio sarebbe 
ancor piu importante che non 
la sua portata reale. • 3) Au-
mento dell'introito fiscale, gra-
zie a un aumento delle impo
st e, che abbta effetti tanglbili 
gia Vanno in corso. La manie-
ra piu appropriate sarebbe 
quella di aumentare le impo-
ste sui redditi, ivl compresi 
quelli dei pro/essionisii e dei 
furtiionari statali: tuttavia, se
condo la Commissione, e I'au-
mento della tassa sulle citre di 
affari che permette di ottenere 
reali risultati immediati. In 
questo caso, il rischio di riper-
cusslone sul salari esiste, r>na 
sarebbe minitno, soprattutto se 
altri meccanismi entrassero in 
funzione. Lo Stato italiano do-
vrebbe potersi procurare im-
poste supplementari da 400 a 
500 miliardi di lire Vanno. che 
dovrebbero essere interamente 
consacrati alia riduzione del 
deficit del bilancio, e non a 
nuovi investimenti. 41 Le tarlf-
fe dei servizl pubblici devono 
essere aumentate (soprattutto 
le paste e I trasporti ferrovla-
ri); gli introlti supplementari 
devono essere destinati alia ri
duzione del deficit dei suddetti 
servizi. 5) 1 programmi di in-
vestimento degli organismi con-
trollati dallo Stato devono es
sere rivisti e ridotti in modo 
sensibtle. 6) Uazione nel cam-
po del creditl deve essere in-
tensificata. 7) Si stima infine 
che Vaumento dei salari non 
deve superare. nel '65, Vau
mento della produzione. Se cid 
non e realizzabile, i partners 
social! . (padroni , e salariati) 

devono sapere che lo Stato 
procedera a nuoue economle e 
aumentera la presslone fiscale, 
cid che scatenerebbe necessa-
riamente una nuova recessione. 

Ora. se il oouerno Moro si e 
precipitato ad arallare. nelle 
Hunionl di Roma, tutta la par
te antisociale e antipopolare 
del piano di Marjolin, si fa 
notare a Parigi, il governo ha 
abbandonato il progetto di una 
imposta sul capitale mascherata 
sotto forma di un prestito obbli-
gatorio, che U vice presidente 
della CEE ha sollecitato inva-
no. per - rimettere ordine * 
nell'economia itallana. 

Maria A. Macciocch* 
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PSI. La polemica interna so-
cialista e in questo momento 
concentrata sulla preparazione 
della conferenza di organizza-
zione che i destrl estremi vor-
rebbero trasformare in un tri
bunale di accusa contro i 
«lombardiani». A proposito 
della esclusione di Lombard! 
dalla «commissione economi
ca » del PSI YAvanti! di teri 
pubblicava una « smentita • sul 
carattere politico di questa 
esclusione. Va notato, al pro
posito, che la interpretazione 
deH'awenimento e stata data 
personalmente da esponentl 
«nenniani» della Direzione 
del PSI uno dei quali veniva 
indicato dalla Stampa anche 
come dirigente della suddetta 
commissione. 

In campo socialista si segna-
la anche una lettera di un grup-
po di compagni della sinistra 
del PSI, firmata da Widmar e 
Crisman, nella quale si rivolge 
al membri della sinistra della 
Direzione un invito a stringere 
i tempi per un'azione critica 
nei confronti della maggioran-
za della Direzione, la quale non 
sta osservando gli Impegni pre-
si all'indomani della scissione. 

Uovo d'oro 
settembre 1964: il 1. otto-
bre di quest'anno tocche-
rd a Ferrari Aggradl, se 
sara ancora ministro del-
1'aoricoltura, fare un altro 
€ uovo d'oro ». rinnovando 
il decreto e il relaMuo stan-
ziamento. 

Ed ora che sappiamo tut-
to sulla « galltTia > uedia-
mo meglio come e fatto 
I'uovo in questione. Emes-
so il decreto si trattava di 
trovare un Ente idoneo per 
affidnrgli il gruzzolo. La 
scelta non fu difficile. Po
chi mesi prima della flrma 
del decreto' era stato co-
stituito un < ConsorzAo coo
perative) nazionale awico-
colo v Di consorzi operanti 
nel settore ce ne sono altri: 
quelli delle cooperative we
re, aliri che di cooperativo 
hanno solo il nome. Ma lo 
€ avicolo Ttaztormle > fu 
I'unico prescelto dal mini-
stero. Motivo? Ne abbiamo 
trovato uno solo: a capo 
del Consorzio dell'uovo 
€ Italia > e'e un certo dot-
tor Carlo Rldella il quale 

Giacimenti d'oro 
nel Kasakstan 
\ ALMA ATA. 20 

Minerale d'oro e stato sco-
perto dai geologi nel Kasakstan 
orientali. durante l'esplorazione 
di un promettente deposito di 
rame. 

II vice ministro della geolo-
gia e della conservazione del 
minerali del Kasakstan Yuri 
Vadetsky ha dichiarato alia 
Tass che 1 geologi prevedono 
nei prossimi anni di aumentare 
considerevolmente le risorse 
dell'industria aurifera 

e nlpote — o almeno van-
ta questa parentela — del 
professor Albertario, diret
tore generate del mimsterp 
Agricoltura, addetto alia 
direzione « tutela dei pro-
dotti agricoli >, uno dei piu 
intimi amid di Bonoml. B* 
evidente che il professor 
Albertario quando si tratta 
di tutelare i prodotti agri-
coil — e ognuno sa quanto 
e delicato I'uovo — si fida 
solo di un proprio parente. 

II decreto di Mattarella 
venne • trattenuto : molto 
tempo alia Corte del Con-
tt. ma poi venne registrato 
in data 9 marzo 1964. 11 
piano < uovo da bere > 
scatfo subito dopo. II rt<-
pote del tutelatore del pro
dotti agricoli cerco e trovd 
dei tecnicl pubblicitari 
molto ablli. Essi si rlcor-
darono • del contadino che 
aveva avuto una piccota 
parte nel film « ll sorpas-
so > (diceva a Gassman: 
« Ma 'sta machina nun cu
re? >). Lo andarono a fo-
tografare con la mano pro-
tesa ed aperta: con un fo-
tomontaggio I'uovo andd 
poi al posto ove ora cam-
peggia sui manifesti. 

Contemporaneamente il 
Consorzio ha organizzato 
13 centri di raccolta. Vi 
affluiscono uova dei pro-
duttorl italiani ma recen-
temente una circolare del 
Consorzio ha autorizzato i 
gerenti dei centri a « la -
vorare > anche uova di al-
tra provenienza. La legge 
itallana vieta alia stampa 
di descrivere le qualitd dei 
prodotti alimentari: se ne 
deve dire solo bene. Noi 
constatiamo soltanto che la 
produzione nazionale di 
uova e insufjiciente e che 
nel magazzini del grosslsti, 
alcuni dei quali sono di-
ventati gerenti dei centri 
del Consorzio. affluiscono 
— dice il bollcttino del 
commercio estero — uova 
provenienti da paesi euro-
pel facenti parte del MEC 
e da quelli fuori della Co-
munitd, dal Regno Unlto, 
da Hong Konq e dalla Fe-
derazione Malese. 

Del resto ad una coope
rativo vera che aveva chie-
sto di usufruire dei fondi 
del Piano Verde — per af-
frontare il problema essen-
ziale, cio£ la razionalizza-
zione della produzione — 
e stato risposto che poteva 
vendere le proprie uova al 
Consorzio purche mettes-
se il marchio < Italia * an
che alia produzione ven-
duta direttamente nel mer-
cato. Quanto ai prezzi sem-
bra che il Consorzio operi 
sulla base dell'andamento 
del mercato. In altri ter
mini i prezzi pagati al pio-
duttore sono sempre alrin-
circa la metd dei prezzi 
imposti al consumatore. 
Con la differenza che il 
Consorzio d& al conferente 
un anticipo del 75% in ba
te a dei prezzi minimi; il 
restante verra dato a 

tchiusura della campagna*. 
Ecco come si * organizza-

no> i mercati agricoli ita
liani: Nel febbraio scorso 
centinaia di contadini si 
affollarono in piazza Mag-
giore, a Bologna, e regala-
rono at passantl dleclmila 

uova freschisslme. Quel 
confadtrti po.rtavano del 

• cartclli ove era scritto: 
< Massate: le ttoya chs pa-
gate 30 lire a not ce le pa-

. gano 12! ». La situazione — 
ora •- e perfettamente la 
stessa. 

Teditoriale 
centro sinistra,' del quale invece dovevano diventare 
cavallo di battaglia. Si ha l'impressione che — pro
blema della congiuntura a parte — questo governo 
non sappia neppure da che cosa e da dove comincia-
re, a quali orientamenti e a quali criteri generali 
attenersi. . , v ., • 

Non e del resto un caso che le .dimissioni del 
prof. Buzzati-Traverso al Centro di studi napoletano 
siano coincise con. la giornata di protesta delle uni-
versita italiane. Infatti, entrambi i problemi — 
quello della ricerca scientifica e quello della scuola 
— hanno fatto soltanto dei passi indietro e non un 
solo passo avanti da quando si e insediato questo 
governo che scuola e ricerca scientifica aveva messi 
in cima alia scala delle scelte e delle priorita. 

\ j I QUESTI risultati non ci si pu6 tuttavia stupire. 
II posto che la scuola e la ricerca scientifica dovreb
bero avere per assicurare lo sviluppo economico e 
democratico dell'Italia non esiste all'interno delle 
vecchie strutture della nostra societa e del nostro 
Stato. Non esiste, ci si consenta di aggiungere, nello 
ambito della concezione della societa e dello Stato 
che hanno le nostre vecchie classi dominanti, e che 
e stata fatta propria dal personale politico della DC. 

Per assicurare alia scuola e alia ricerca scienti
fica gli strumenti di cui hanno bisogno — e occorre 
persuadersi che stipendi e salari del personale im-
piegato nella scuola e nella ricerca scientifica sono, 
fra gli investimenti, uno dei piu produttivi che si 
possa compiere e uno di quelli che, ad ogni costo, 
debbono essere sottratti ad ogni oscillazione della 
congiuntura — bisogna arrivare ad una nuova distri-
buzione del reddito nazionale. Per assicurare alia. 
ricerca scientifica, in ogni campo, la autonomia di 
cui essa ha bisogno, occorre affondare coraggiosa-
mente il bisturi nell'attuale organizzazione della 
vita amministrativa dello Stato italiano dove si mol-
tiplicano i controlli burocratici dispendiosi, disper-
sivi e spesso inutili; dove mancano i necessari ed 
efficaci controlli democratici; dove si creano condi-
zioni oggettive, a chi vuole, di arrangiarsi e di rubare 
come vuole e si impedisce, a chi vuole invece unica-
mente lavorare, di lavorare come vorrebbe e potreb
be. Per assicurare alia scuola la riforma di cui essa 
necessita, bisogna superare arcaiche impostazioni sia 
relative al principio educativo, sia relative ai rap-
porti che, in un moderno sistema educativo nazio
nale, debbono intercorrere tra scuola pubblica e 
scuola privata. Non ci sara e non ci puo essere, 
insomma, riforma generale e democratica della scuo
la, e moderna e democratica organizzazione della 
ricerca scientifica, se non nel quadro di una politica 
generale di rinnovamento democratico della societa 
e dello Stato. 

Anche in questo senso, la politica di centro-sini-
stra ha, fino ad oggi, f allito. Vane si sono dimostrate, 
anche in questo campo, le speranze legittime, e le 
meno legittime illusioni, che intorno ad esso erano 
potute, quattro o cinque anni fa, sorgere. Anche in 
nome e nell'interesse della scuola, della scienza, della 
cultura, il problema di cambiar strada si impone ogni 
giorno con sempre maggiore chiarezza. 
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