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Due fpscicoli speciali di : 
« Democratie nouvelle » • 
e de «ll Ponte» sulla re- : 
sistenza alia dittatura • 

; fascista di Franco : 
VAZQUEZ DE SOLA, « La grande corrida tpagnola », da • Le Canard Enchatn6 • 

Quando la Spagna ? 
Ci6 the si muove, oggi, nel regime e nelle opposizioni, nella vita economica e in quella sociale • Un importante 

editorials di Santiago Carrillo sul periodico francese - Dalle Asturie ai Paesi Baschi, a Madrid e a Barcellona il 

« nuovo movimento operaio » - Anche I'ltalia pud esercitare una funzione force decisiva in favore della liberazione 
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11 rapporto di Arzumanian sui 
problemi della situazione 
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del movimento operaio j 
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e lo Stato ! 

oggi ' 

i 

LE MEMORIE DI IVAN MAJSKIJ 

ambasciatore a Londra dal 1932 al 1939 
pabblicate dagli Editori Rianili 

Quando la Spagna? O anche, che e lo stesso: Spagna quan
do? Non potevano gli amici del Ponte troy are titolo piu efficace 
per un fascicolo intero, un numero speciale dedieato al tema. £' 
la domanda che da vent'anni ormai si rivolgono gli spiriti liberi, in Europa e 
nel mondo, le forze democratiche e socialiste al cut passivo, duro, sta il fatto 
che ancora oggi, 1965, la Spagna e schiava del fascismo di Franco. Ed e anche 

noi, 

UN DIPLOMATIC*) 

SOVIETICO 

AL CENTRO 
DEL FRONTE ANTIFASCISTA 

Perch^ scoppift la seconda guerra mondiale - Chamberlain e I'ignominia di Monaco - II primo 
incontro con Churchill:« Oggi sono persuaso — disse lo statista britannico — che il pericolo piu gran
de per I'lmpero sia la Germania. Perche dunque non dovremmo unirci contro il nemico comune?» 

Tutt'altro che pochl sono i Ubri stam-
pati in Italia sugli anni crucial! che pre-
cedettero la seconda guerra mondiale e 
sugli anni stessl della guerra. Memorie 
dl protagonist!, massimi e secondary do-
cumenti d'archlvio. tostimonlanze di gior-
nalisti o di uomlni politic!. Altrl ne so
no annunciati. proprio in questi giorni. 
E tuttavia, una lacuna vi era sul piano 
piu diretto della memorialistica: una te-
stimonianza -personale - sovietica, auto-
revole e attendibile. suirintricato grovi-
glio diplomatico degli anni trenta. II 11-
bro di Ivan Majsklj. che fu amba<*latore 
a Londra dal 1932 al 1939. viene ora a 
colmarla (1). F un libro che ha molti 
pregL e primo fra tutt!, forse, il gusto 
del racconto personale, sobrio ma estre-
mamente preclso nel'a cura del partico-
lare, aculo nella descrizione del perso
nage!, severo nella scelta della documen-
tazione. Ne vien fuori una vetrina del 
mondo politico e diplomatico della Lon
dra degll anni trenta, che si legge con 
grande interesse, un quadro minuzloso 
delle battaglie dlplomatiche che prece-
dcttero la guerra di Sp-igna. una nco-
struzione fedele e fortemente documen-
tata delle responsabilita per lo scoppio 
della seconda guerra mondiale. Tutto 
questo fa si che il libro di MalstoJ si col-
lochi assai autorevolmente accanto alle 
memorie del grandi protagonist! dl que-
gli anni. a cominclare dalle celebri me
morie dl Winston Churchill. 

Il uviatico » 
di Lifvinov 

. Maksim Maksimovic (Litvinov N.d R ) 
— si legge nelle prime paglne del libro — 
Tiordmd le carte che arera jtul tarolo e 
quindi concluse: « A Londra obbiamo aru-
to e obbiamo buoni rapporti con i labu-
ristl: questi rapporti derono essere «rilup-
pati € tnlplforati. percht sono importanti, 
soprattulto se *i tlene conto delle prospet-
tlve. Abblamo dlicreti rapporti anche con 
alcuni oruppi liberali: ti adoperi come 
meolio pub per intensificare ed esten-
dere questi tegamL Ma, purtroppo. con 
i conxervatori non abbiamo quail nessun 
contatto Eppure. glielo ripeto, sono 
proprio loro i * padroni > della Gran 
Brftaptia.' Pertanto il suo primo e prin-
cipale oblettico consiste nel mmpere il 
ghlaccio che diride la nostra ambasciata 
londinese dal corwerpatori e tjellinstau-
rare con loro rapporti ampi e soNdL Se 
sara riuscito a far questo, avra com-
pinto un passo molto utile nella lotta 
contro Vaagresslone tedesca •. 

Con questo vlatlco del suo mlnlstro 
degli Estcri Lit\1nov. Ivan Majsklj par 

ne. II proprietario era un reazionario in-
callito, ma. a causa del contratio, non 
poteva sfrattarci. tuttavia. cercava in tut-
ti i modi di farci perdere la pazienza: 
ci mandara della gente per controllare lo 
stato dell'abltazione ivalendosi di una 
clausola del contratto). ci impediva di 
apportare una qualsiasi modlfica interna, 
ci spediva lettere risentite sul "dlsordine" 
riscontrato nel cortile. e co.ti "ia -. I 
primi contatt! ufflciall furono altrettanto 
difficill: nella sua prima visita al mlnl
stro deeli Ester! dell'epoca. sir John Si
mon. Mojskij dovette 'jffrontare come 
primo argomento quello della denuncia. 
da parte britannica. del tmt*ato di com-
merclo con I'Unlone Sovietica 

E tuttavia. I'ambasciatore deH'Urss si 
mette al lavoro con buona lena Seguen-
dolo in quel primi mesl di attivita si 
incontrano personaggi interessanti e cu-
rlosl. stravagnnti e sinistrl* ambafiatorl 
dl altri naesi. ministrt. deputatl. uominl 
politicl Mai«kl1 Impegnh qua*i due anni 
della «ua attivita per riu«cire a varare 
un nuovo accordo commerclale che ven-
ne flrmato. dopo perlnozle Inaudite. nel 
febbraio del "34. Ma non per questo I rao-
portl anglo-sovietirt mlgliorarono nella 
sostanza Un certo disgelo si reeistrft nel 
mesl immediatamente suecessivl all'av-
vento dl Hitler al potere 

Ma Ia guerra dl Soaena si 8v\*lcinava. 
e l'Urss e la Gran Brptagna si trovaro-
no su trincee oppose Mij«kij <crlve pa-
pine di grande efflcarla nel ricostruire 
il mi*erevole calcolo del gruppl d'H^en-
ti britannlcl attorno alia suerra d! Spa
gna E non fa che antldoare. cosl. Ia 
tragica vicenda che co«tltul«ce ro«arura 
del -libro: la preoarazlone dl Mon^o. il 
disrerato e Ignoblle tentative di Cham
berlain di tranoulIHz/are Hitler a occl-
dente per splneerlo ?d attaccare a nrien-
te » n primo ministro — scrive Maj«kij 
r'evocando i] «uo nrimo incontro con 
Chamberlain diventato "nremier" — 
mi ricerette alia Camera drl Comunl il 
29 hiallo Lo interpellal .«ille Hnee oe-
nerall che il aorerno britannico *f pro-
poneva dl svolaerc nella tf*ra dei rap
porti infenjarfonali. TI primo ministro 
mi svieoo a Innno e con pazienra che il 
problrma essenziale del momenta era co-
itltulto. a sno olndisio. dalla Germania 
Se pvesto problema fo*se ttato risolto. !« 
alfrr otif.tt«on| non arrebbero presenlato 
vartlcolarl difflcolta Ma come rrpolare 
la question* fed>«r«* Chamberlain dts<e 
che. per farlo. blsoanara appllrare un 
metodo idoneo Se pofe'rimn sederci con 
I tede*rhl ottorno a un tarolo. eali dL<wr. 
e. matita alia mono. e*amlnnre tntte le 
loro rirhlerfe. ri arrehbe una notevole 
•chlarifa della sitvarione Tutto si ridu-
ceva a *eiferH affornn a un farolo. con 
la mat*ta in mano! Vn metodo ben ,«fnv 

alzano la voce, mercanteggiano e. alia 
fine, si stringono rumorosamente la ma
no, in segno d'accordo. Da tutte le cose 
che Chamberlain mi disse il 29 luglio 
risultava sem'ombra di dubbio che le 
sue aspirazloni si incentravano nella sti-
pulazione di un patto a quattro (Germa
nia. Italia, Francia e Inghilterra) e che 
la strada da percorrere consistcva nel 
"pacificare" Hitler e Mussolini con tutti 
i mezzi -. £' una diagiosi severa. ma 
perfettamente giusta 

Una calda sera 
del luglio '34 

Inseguendo il - patto a quattro -. Cham
berlain finl per incoraggiare potentemen-
te Hitler a scatenare la piu disastrosa 
delle guerre. Per fortuna di tuttl. in 
Gran Bretagna vi era no anche altri uo
minl che. all'interno dello stesso gruppo 
dirigente con%erv-atore. vedevano le co
se in termini profondam»»nte diver*;!. 
oopostt • Non so chi sia stato — scrive 
Majsfcij rievocando il suo primo incontro 
con Churchill — il promofore dcll'mcon-
fro. ma e un fatlo che in una calda sera 
del luglio 1934 sedemmo alio ttesso ta
rolo e conrersammo su vari arpmnenlL 
Dopo il caffd. secondo I'warn a inglese. 
le signore si ritirarono in satotto e noi 
restammo nella sola da pranzo a disror-
rere Churchill mi spieob con franchez-
za la sua posizione L'itnpero britannico 
- egli di*se — e per me I'alfa e Vomega 
Cio che e buono per 1'imnero britannico 
e buono anche per me. ciA che e cattiro 
per Vimpero e cattivo anche per me _ 
Nel 1919 ero conrinto che il vericolo pt& 
prare per Vimpero fosse rapprexeniato 
dal suo paese. e qnindi allora mi schie-
rai contro la Ruxtia Oaai sona persuaso 
che il pericolo piu grande per Vimoero 
sia la Germania. e quindi mi schlero 
contro la Germania Ritenoo al tempo 
stes*o che Hitler $1 stfa preparando a 
cspanderrt non solo ai no*tri danni ma 
anche rerso oriente Perche dunque non 
dovremmo unirci nella lotta contro fl 
nemico comune?-.». 

Era il luglio del 1934. Parecchl annL 
e terribill tcmneste. dovettero passare 
prima che la vi«ione dl Churchill diven-
tasse quella della Gran Bretagna 

Alberto Jacoviello 

tl per Londra sul flnlre dell'ottobre del pfire' Non potei fare a meno di rloenxnre 
1W2. L'atmosfera che egll trovo si desu- ; all* parole di Lloyd Georae «ul "fabhri-
me egregiamente dal passaggio seguen- rnnfe di Ietti dl fern". Erldentemente. 
te* • Persino col padrone del locali della Chamberlain vedera se s1c*so e Hitler 
mmbisciata avemmo qualche complicazio- come due commerclantl che discutono, 

«I» Iv«n MaJsVIT Perche tcojurtA '« te-
conita frttrra mrtidiale?. Editor! Riunlti. 
pagg 600. L 3W0 

Nella foto In alto: Londra, settembre 
1938. Chamberlain, di ritorno da Mo
naco, dopo aver dato mano libera a 
Hitler, legge all'aeroporto un'lncredl-
blle dichlarazlone al giornalittl: • lo 
credo — dice — che la guerra aia atata 
avitata al noatro tempo ». 

un impegno per 
proprio perche, come ri-
levano concordemente 
Enzo Enriques Agnoletti e 
Aldo Garosci ad apertura 
di questo numero speciale 
(dicembre 1964) I'ltalia, la 
politica ffalfana, possono eser
citare una funzione impor
tante, forse decisiua. per sol-
lecitare la liberazione spa-
pnola. per isolare il regime 
franchista e affrettarne la ca-
duta purche si scuota Vattuale 
inerzia 'del partiti impegnati 
in legittime operazioni di go-
verno • (Garosci). A che 
punto stiano le cose di Spa
gna, che cosa si muova nel 
regime e nelle oppQslzioni, 
nella < vita economica e in 
quella sociale, il fascicolo ci 
aiuta molto a discernere. Afa 
vorremmo raccomandare ac
canto alia sua lettura quella 
di un analogo numero specia
le non meno interestante (an-
zi. per Vaspetto politico, piu 
intpressante. anche se non al
trettanto ricco di documenta-
zione) preparato dal compa-
onl francesi di Democratie 
nouvelle e redatto totalmente 
da spagnoli, che porta 11 tito~ 
lo giustificatissimo di L'Espa-
gne vue de 1'lnterleur. En-
trambe le pnbblicazioni, del 
resto, si valgono di una pre-
ziosa raccolta delle edizioni 
di • Ruedo Iberico *. in ven-
dita anche in Italia, un volu
me assai ricco di testi e foto-
grafie. * Espana hoy -. 

Santiago Carrillo ha scrltto 
per il periodico francese un 
editoriale che fomlsce gli 
elementl piu illuminanti sul
la situazione spagnola. sulla 
sua novita e le sue contrad-
dizioni. L'attenzione si soffer-
ma prevalentemente su un 
certo tipo di rcaltd delle mas
se lavoratrici. che I'autore 
non esita a definire * il nuovo 
movimento operaio •> estesosl 
dalle Asturie al Paesi Baschi 
a Madrid e a Barcellona. I 
suol caratterl sono original! 
espressi dalle officine, sul 
luoghl dl lavoro - Non si Uat-
ta di un'organizzazione clan-
destina. poiche essa agisce 
alia luce del sole, con centi-
nnia di militant! conosciutl 
dalle mas<e e anche dal go-
verno -. E' un'oraanizzazione 
legale? No. verche le legal 
spaanote (che prevedono sol-
tanto i sindacati vertical! e 
burocratid del regime) non 
la contemplano. si in quanto 
le commissionl operaie che 
sono ormai sorte nei centri 
produttiri maqpiori. colle-
gate a commissionl locali o 
provinciali. rengono ricono-
sciute da molte imprete. che 
trattano direttamente con loro 
nelle rertenze <alariali e nor
mative. sono elette dai lavo-
ratari-

E' in questa semilegalita, 
nrli'aurenticitd di rappresen-
tanza delle commissioni ope
raie che getti le sue radicl un 
moto unitario (per ora scar-
samente presente nelle cam-
pagne) delle masse, rirendi-
catico ma anche TOScetlibile 
di iniziatica politica. di sti-
molo a un raggruppamento 
politico delle opposizioni tra-
dizionali. Qui e'e ancora un 
nioto: nonostante innepabtli 
propres^i un'altemativa de-
mocratica concreta. basata su 
una largo concentrazione di 
forze antifranchiste. non e 
ancora apparsa. I comunittl 
lavorano a questo oblettico. 
e non e'e un'altra strada, 

arverte Santiago Carrillo L'il-
lusione • liberate • di vosti-
tuire il franchismo con un 
nstema che lascl inalterate 
le basi sociali del repime e si 
fondi suiralleanza tra la Chie-
sa, I gruppl ' neocapitalisti-
ci - e mapari un certo schle-
ramento socialdemocratico, 
che e il dlseano di democri-
stianl alia Gil Robles. e uno 
schema deitlnato ad infran-
prrti contro due fattori decl-
tiri: che il morimento ope
raio e largamente influenzato 
daHa presenza e dalVazione 
'di uno del pid forti partiti 
romunfstl d'Enropa • e che 
ropinlone cattoliea e tutfal-
tro che egemonizzata dall'alto 
clero comerratore (senza con-
tare le lortl correntl natio
nal! — che e forse traduzio~ 
ne piu esatta del termine na-

zionaliste — operantl In Ca-
talogna, nella Galizia e nei 
Paesi Baschi). 

Se tale e la dialettica dl cio 
che si muoue per un rinnoya-
mento e un rlvolgimento po-
litico-soclale, il quadro della 
vita spagnola, della sua strut-
tura economica. dell oppre:,-
sione dl Franco su tutto I'in-
siemc della societa civile, del
le iotte operaie, della campa-
gna, non e meno amcchito di 
documentl, injormazioni, sug-
gerimenti. Bastano pochl da-
ti a dare la dtmensionc delle 
clamorose contraddlzionl del
la situazione. In uno sriiuppo 
economica che si esprime da 
una base dt capitah'smo mo-
nopolistico d i Stato e si po-
tenzia con una larga immis-
sione dl capitali americani. il 
ritmo di espansione della pro-
duzione industriale re.sta tut
tavia lontano dal colmare il 
dtstacco con i paesi del Mer-
cato Comune. Il 13,84% della 
popolazione vive ncll'tndi-
genza, ma la Spagna £ il se
condo paese del mondo per il 
consumo di lusso La spere-
quazione del reddlto per re-
gione e crescente e Vemigra-
zione interna ed esterna 
(centlnaia di migliaia di 2a-
voratorl delle campagne al-
Vanno) sta quasi spopolando 
le zone piu povere del Sud. 
Quanto alia proprieta fondia-
ria, pin dl sei milioni dl et-
tarl appartengono a 100 000 
persone, mentre quattro mi
lioni di contadini (che, con 
le loro famtglie, diventano 12 
milioni. vale a dire il 40% 
della popolazione) lavorano 
su una terra che non gli ap-
partiene. Quanto ai frutti dl 
questa terra. i'/.2% del pro-
prietari posseggono il 33.6% 
del reddito imponibile. e il 
66.5% dei proprietary si divi-
dono il 14.T7*. 

Se di cio ci da ragguaglio 
su Democratie nouvelle Jose~ 
Osuna. sul Ponte Jost Marti
nez forntecc uno studio inte-
res*antis*imo sulla sitbordi-
nazione dell'indnttria spagno
la al capitale straniero e sul 
potere delle cinque grandi 
banche che controllano com-
pletamente tl crcdito indu
striale (di qui Vinsofferenza 
di una parte della borghe-
sia imprenditricei Ricaviamo 
un'immagine complemra di 
una economia che contribui-
sce con I suoi squiltbri (lo 
stesso turismo si accompagna 
a una grande speculazione sui 
terreni fabbricabili. crea nuo-
rt impieghi ma solo di carat-
tere temporaneo) a complica-
re. ad acceniuare la tenHone 
politica e sociale del Paae, 
che vede I'imperiali^mo stra-
m>ro alleato dei grandi pro-
prietari terrieri c. contempo-

raneamente. un crescente in~ 
treccio di strati sociali inte-
ressati a un mutamento pro-
fondo, anche se in misura e 
con prospettiue assai diverse. 

Chi resta, oltre alia * mas-
soneria * finanzlaria e cleri-
cale dell'Opus Del, a tenere 
in piedt il regime? Vesercl-
to? Flnora questo pare 11 pun-
tello sostanziale. che assai piu 
ambigua e variegata risulta la 
rinnovata presenza della -Fa-
lange». Al tempo stesso. lo 
spezzettamento delle opposi
zioni rdi cui Maria Adele 
Teodorl fomlsce un panora
ma suggestivo anche se un 
po* superflciale) presenta 
molte incognite e indica il pe
ricolo dl un'involuzlone che 
passi attraverso la parola 
d'ordlne delVevoluzlone o del-
Vlntegrazione all'Occidente 
europeo'capitallstico. 

Per fortuna. questi docu
mentl ct ridanno non soltan-
to il quadro delle contraddt-
zioni laceranti della Spagna, 
mn anche il segno delle sue 
forze vive. di una prasionc 
aulentica in senso democratl-
co. dl base. La storia delta 
nuova classe operaia spagno
la e qualcosa di piu della vi
cenda di una reslstenza erol-
ca: e gla la voce di un sog-
gctto attivo. di una autonomia 
di classe. I glovanl, gli ntu-
denti. le organizzaztonl catto-
liche collegate alle maste so
no anch'esse parte dl una 
Spagna di domanl- Gil Intel-
lettuali vivono un'esperlenza, 
appassionato e lucida di in-
tervento ideale. letterario. po
litico che ne fa. sul piano eu
ropeo. un fenomeno che for-
se dard alio svilupno demo-
cratico di tutti (anche al no-
stro) piu di quanto la sinistra 
culturale o organizzata in 
Europa abbia saputo dare ad 
esso 

' Vn ordine rlandeifino si 
clabora -. dice un poeta spa-
gnolo -Oh. speranza che rl-
mane' •, agn'unge II momen-
to della speranza forte mal 
come ora si e irrobuttito di 
consapevolezza. a volte ama-
ra. spesso rabbiosa d'ira per 
il mondo del passato. per Vop-
pressione. per i prepiudizi. 
per Vindifferenza per lp coa-
lizionl tenaci d<>i privilegi, 
contro cui sta lottando Ma e 
viva, ferma ansiosa La Spa
gna non c un'isola. ci dice la 
voce dall'interno I e respon-
sabilitd dei democratlci euro-
pei. della classe operaia. del
le forze socialiste. e quindi 
pi»i grande. 

Paolo Spriano 
Nella foto in alto: le prlgioni 
franchiste in un'incisione dl 
Augustin Ibarrola 

Leone Graz.ani ha voluto 
onorare il suo profeta con la 
dura fatica di raccogliere in 
questo libro (Studio biblio-
grafico su David lMZznretli, 
profeta dell'Amiata. Roma, 
I.a Torre Davidica. pagg IX-
269. L 1500> le voci ormai 
Innumerevoll che costituisco-
no Ia bibllografla FU David 
Lazzaretti Si tratta per 'o piu 
di articoli. spesso dl scarso o 
dl nessun valore scientiflco, 
con cui i giornali dl volta In 
volt a hanno dato notizia dei 
vari processi a cui furono sot-
toposti Lazzaretti e t suoi se-
guaci; tuttavia. ess! costitui-
scono una testimonianza elo-
quente dell'lnteresse (spes^o 
folkioristico) con cui I'oplnjo-
ne pubbltca italiana ha segui-
to la lunga battaglia sostenu-
ta dai lazzarettisti per la con-
quista della loro Ilberta relt-
giosa. 

Inoltre, il volume racco-
glle i tltoli delle non numi-

ro<e opere che hanno tenLito 
con qualche intento scientifl
co l'analisi del moto lazzaret-
tista- & questi la sezione del 
libro in rui pid chiaramente 
le preoccupazioni e gli Inte-
rcsM religioM ofTuscano :I 
gmdizio del Grazianl sul la-
vori prescntatt. 

Nell' appendice I* A offre 
alcun! notevoll estrattl delle 
opere del Lazzaretti. Tinedito 
- Verbale istruttono - della 
causa di Rieti (23-5-1874) e 
la sentenza della Corte di 
Appello di Perugln (22-7-
1874K A lettura compiuta, st 
deve riconf«cere che I'A. k 
riu«vito a fornire agli studio-
si del movimento religioso 
dell'Amiata e. in generate, 
delle esperienze religiose del
le masse popolari. di uno 
strumento dl lavoro utile, 
benche dl diverso valore ed 
interesse. 

ECONOMY ET POLITI- ^ 
QUE (n. 124. novembre 
19U4) ha pubblicato 11 

rapporto tenuto dall'accade-
mico sovietico Arzumanian 
in un convegno — svoltosl 
a Mosca alia fine dello scor-
so settembre. per Iniziativa 
dell'Istituto di economia 

I mondiale dell'Accademia del
le scienze dell'URSS— intor-

I n o ai problemi della situa
zione internazionale e del 
movimento operaio. L'inte-

Iresse del rapporto consiste 
nel fatto che i risultati della 

I n c e r c a politica e teonca, 
che si comple nel piu diversl 
settori del movimento ope-

Ira lo , vengono liberati dalle 
condlzionl e dalle esperienze 
partlcolarl da cut sono sca-

I turitl e portati al livello dl 
I una piu generate elabora-

I
zione. 

La parte dl maggior rilie-
vo ci pare quella che 11 do-

Icumento dedica aU'analisl 
degli svlluppi piu recentl 

I del capitallsmo monopoll-
stlco e al suoi rapporti sia 
con lo Stato che con la lot-

I t a per il potere statale. 
Viene prima dl tutto scar-

tata l'ipotesl di un rapporto 
Isemplice e meccanico tra gli 

interessi di determinat! grup-
pi monopolistic! e l'azione 
dello Stato. Quando lo svi-
luppo capitallstico giunge 

I alia fase de) monopolismo 
statale. non si pub ridurre il 

I tutto alio «schema prlmiti-
vo -, per cui - monopoll Iso-
lati dettano la loro volonta 

I alio Stato-. CI si trova di 
fronte, Invece, ad una «for-

I z a qualltativamente nuova: 
la potenza congiunta dello 
Stato borghese e del capitale 
monopollstico ». 
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E* IN REALTA' da chle-
dersi, ci pare, se sia mal 

I
stata valida una inter-

pretazione ptatta della pro-
posizione, marxiana per cut , 

Iogn i governo borghese e - un 
comitato di affari «• delta bor-
ghesia, quando si consideri 

I che, gia nella fase del capi
tallsmo pre-monopolistico, 

I era ben chiara a Marx la 
possibility di una relative ln-
dipendenza detl'apparato sta-

I t a l e - di fronte alia societa 
borghese»; e quando si ten-
ga presente che Engels par-

I lava dello Stato come di una 
-potenza chf» emana datla 
societa. ma che si pone al di 
sopra di essa e si estrania 
sempre piu da essa -. Resta 

I comunque 11 fatto che qui 
si fa opportunamente giu-

Istizia delle relaztoni sempli-
cistiche e meccaniche — tut-
tora in voga presso certi 

Ipseudomarxisti — e l'inda-
gine si spinge a rilevare la 

Icomplessita del rapporto tra 
lo Stato e la sua base eco
nomica. nell'attuale fase di 

I uno sviluppo del capitalismo 
stdtale. - La politica econo
mica dello Stato borghese di 

I oggi risulta non dall'lntrec-
ciarsi spontaneo degli inte-

Iress i di determinati monopoli 
che impongono sporadica-
mente la loro volonta alio 

I Stato: essa esprime oggi gli 
interessi del capitale mono-

Ipolistico nel suo insieme -. 
Naturalmente. non possono 
essere esclusi urti e con tra d-

Idizioni nella richiesta di una 
politica economica capace di 

I e spnmere l'msieme degli in
teressi monopolistic^ E sa-
rebbe stato interessante svi-

Iluppare il tema di come sia 
complessa — e sempre sog-
getta a crisl — l'opera di 

I mediazione che lo Stato de
ve riuscire costantemente a 

Icompiere per poter espri-
mere - l'interesse del capita
le moDopohstico nel suo m-

I s i eme ». 
Cosl menterebbe un'ulte-

riore analisi la mediazione 

I che lo Stato deve compiere 
tra la sua base economica 

Ifondamentale e la societa ci
vile nel suo comptesso artl-
colarsi: e. in misura piu o 

I meno grande a seconda delle 
situazioni. tra gli interessi 
che esso esprime e le esigen-
ze, le rivendicazioni delle 
masse popolari. 

Ci6 porta ad esaminare 
come 1'odierna egemoma mo
nopolist ica abbia bisogno di 
trova re la propria es press lo
ne In partiti che non posso
no piu essere i vecchi partiti 
di opinione. ma orgamzzazin-
ni di massa capaci di media-

I re il predominio monopolistic 
I co e gli interessi popolari 

I che ad esso contrastano. in 
una dialettica estremamente 
complessa. Queste conside-

Irazior.l non (anno del resto 
che rafforzare una tesi del 

I rapporto: che cioe. senza 
nulla togliere alia natura di 
classe dello Stato. non si 

I pub non respingere oggi, 
anche con maggiore vigore 
di lerl. ognl visione sempll-

I cistica del rapporto tra lo 
I Stato e la societa. 

vata, rende piu facile la 
trasformazione soclahsta del- . 
la proprieta. Cosl il settore I 
pubblico diventa ~ il terreno 
pnncipale delle lotte di clas- I 
se ». In queste lotte • si ma- | 
nifestano due tendenze: la 
prima che tende a fare del l 

settore pubblico dell'econo- i 
mia uno strumento per la ] 
difesa e il consol'ulamento 
del potere del capitale mo- I 
nopolistico e la seconda I 
orientata verso I'utilizzazio- i 
ne del settore di Stato nello | 
Interesse di tutta la nnzione, 
.. delle grandi masse lavora- I 
trie! -. I 

Quando cl si colloca da 
questo punto dl vista, e 
chiaro che la rivendicazione I 
delle nazlonallzzazlonl assu- ' 
me maggior rlllevo e appare • 
meglio argomentata che in | 
precedent! formulazlonl con-
tenute In document! Interna- I 
zionali. Ed e chiaro anche I 
che la questione della pro- • 
grammazione economica pub I 
trovare una piu efficace col-
locazione. I 

Lo sviluppo del settore I 
statale dell'economia invo- . 
ca, in misura piu o meno I 
grande, una politica econo- ' 
mica ed un certo grado dl | 
programmazlorie. Se il terre- | 

-no dl scontro e oggi quello 
del settore pubblico dell'eco- I 
nomla. terreno dl scontro dl- ' 
venta anche la programma- i 
zione economica. Blsogna | 
-...adottare una posizione pu-
ramente negatha di fronte 
alia programmazione econo
mica fmonopolistica) e li- • 
mitarsl a denunziarla?». Al j 
contrario. l'eslgenza dl lot-
tare contro il carattere e 1 I 
flnl di una programmazione I 
economica monopollstica rl- . 
chlede alia classe operaia la I 
capacita di proporre «un ' 
proprio programma economl- I 
co positivo ». I 

- Non si tratta soltanto dl 
programml sociali ed econo- I 

, mid che possono essere rea- * 
lizzati In un avvenlre ton- t 
tano, dopo il passaggio dl tut- | 
to il potere alia coalizlone 
democratica anti-monopoll- I 
stica. ma anche di piani co- > 
struttivi concreti dl sviluppo i 
economico, corrispondentl ai | 
problemi urgenti dello svi
luppo delle forze produttive | 
e dello elevamento del 11 
vello di vita delle masse la 
voratnei -. 

Il 
Q 

UANDO si giunga ad 1m-
postare in questo modo 
sia la funzione del set-

'I 

I 

I E* UNA contraddizione. 
osserva giustamente Ar
zumanian, tra Testenderst 

della sfera statale dell'econo-

I mia e gli interessi dei mono
poli privati. poiche ognl al-
largamento del settore pub-

Ib l i co pone in discussione la 
funzione deH'iniziatlva pri-

i ia in luui iu i ie UL'I aci- • 
tore pubblico dell'ecoaomia. I 
sia il problcma della pro
grammazione economica, an- I 
che il rapporto tra rivolu- I 
zione social ista e potere del- . 
lo Stato borghese deve esse- I 
re posto in un determinato ' 
modo • 

Qui il rapporto di Arzu- | 
maman ci pare ancora incer-
to e reticente. Aflerma la ne- I 
cessita che la rlvoluzione so- ' 
cialista -spezzi la macchina • 
mihtare e poliziesca di coer- | 
cizione -. E va bene. Vi e 
semmai da chiedere se gli I 
strumenti coercitivi possano I 
essere ravvisati soltanto. o • 
prevalentemente. in quelli I 
tradizionali deU'esercito a 
della poli/.ni. o se non asiu-
mano oggi un carattere mol
to piu vario e comptesso. . 
Aggiungc: - E' cosa diversa | 
per l'apparato statale che ha ' 
funzioni economiche. Le for- I 
me di gestione dell'economia. | 
soprattutto i suoi settori na-
zionalizzati... cosl come le 
nuove aztende statall. - c o n 
il loro personale qualiflcato i 
di econoniisti. matematici ed | 
ingegnen. possono essere im-
piegate per lo sviluppo della i 
economia socialista -. E va ' 
bene Ma qui va tratta quel- • 
la conclusione. ci pare, che I 
Lenin, pur sentendo acuta-
mente la portata dello avi- • 
luppo del capitalismo mo- I 
nopolistico di Stato. ai suoi 
tempi non poteva ancora I 
trarre: se il settore pubbli- I 
co dell'economia diventa og- . 
gi lo strumento decisivo del I 
potere e il suo impiego ca- ' 
ratterizza la natura di que- I 
sto potere medesimo. la par- | 
te essenziale della lotU per 
il potere deve svolgersi intor- I 
no a questo strumento (non " 
da spezzare. ma da implegare | 
ed organizzare in modo di- I 
verso). 

- Sorge fallora) la questto- I 
ne — per dirla con Togliatti I 
— della possibility di eon- • 
quistare posizioni di potere. I 
da parte delle classi lavora
trici. nell'ambito di uno Sta 
to che non ha cambiato 
sua natura dl Stato borghese . 
e quindi se sia possibile la r 
lotta per una progressiva 
trasformazione. dall'interno. I 
di questa natura -. Questo e I 
il tema — ci pare — non , t 
certo semplice. che oggi va |» 
affrontato per individuare in *'• 
quali specinche condizionl I' 
stonco-politiche. in qual mo- |* 
do, con quali forme di lotta. " 
facendo leva su quali istituti, j ' 
questa trasformazione dal- '" 
1'interno possa essere attua-
ta. e che cosa distingue Tim-
postazione rivoluzionaria di 
questa prospettiva da quella I 
social-democratica. '-
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