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*ll caso del 
professore di Brescia 

I t / " 

Un 

roblema 

li demo-

razia 
£' grave e assurdo d i e 

lei Ven tenna le della 

tesitjtenza si consideri 

t u r h a m e n t o delle co-

foienxe » i l lus t rare agli 

i lunni la guerra parl i -

jiana e le a troei ta 

nazisle 

[// xotloscqretario sociall-
alia P. /., compaqno sc-

\tore Piclro Calcffi. ci ha 
|r/7/o. ieri, per precisare, 

merito alia vicenda del 
\of. Gilardini, rercntemen-

trasferiln dalla Scuola 
*dia * Pascal! • di lirexcia 
la Scnole media di Rez-

ffo, di cui ci xiamo am-
imenle oecupali marledl, 

le «i l Ministcro, (lall'inizio 
| a fine, ha tenuti ben pre-

lfi anchc i mcriti del Gi-
rdini, sia rnme maestro e 
Imo di cultnra, sia c o m e 
jercnte antifascista ». Non 
tmanrata. dice il com pa
in Calefft. « una profonda 
Imprcns ionc dei fatti, cl ie, 
[esentati nll'origine in di-
jnsioni di notevole grnvi-

l ianno flnito poi per es-
| r e ridotti nei l imiti di un 

i s fer imenlo , d i e c o m p o r -
un tonne sacrif lcio. per-

\b Rezznfo e faci lmentc 
Ipsiungibi le da Brescia ». 
\Prcndiamo alio di questa 
fecixazione del compafjno 
delft, di cui del resto a 

\tti e. nolo il pasxato anti-
yscista. Rexta iuttania il fat-

che, nel Ventennale della 
'sixtenza, la permanenza a 
rcscia dell'inseqnante an-
fascixta e slata ritcnuta 

f incompatibi le con I'am-
| e n l c ». Gilardini ha pro-
tto a « difenderxi». Ma, 

qnanlo e dnlo sapere 
'« interroqntorio » e avve-

iilo « a porle chiuse *), 
\i e stato delto che « non 
[bene r icordarc quoste co-

» (In Rcxixtenza, appun-
\), che « n n c h e dalPaltra 
irte (fra i fascist! e i na-
tti) c'6 stata genie in buo-

fedc ». 
\Della qnerra di Libera
t e . dnnqite, si dene par-
re il meno possibile e, co-

\unqtic, « dimentienndo » 
idee di liberta. le nxpi-

izioni nd un prnfondo e 
^stanzialc rinnovamenlo 
imocralico e ad un'avan-
tya qiustizia sociale che 
timarono titlti i combat-

\nti partiqiani e che veni-
mo neqnte dai fascisti fin 
tona o in calliva fede)? 

devonn metlcre snllo 
lexso piano qli oppressi e 
\i oppressori, i reazionari 

i democratici, chi aveva 
igione e chi aveva torto 
tsomma, per non « turbare 

cosc ienzc »? 
Anche Vepisodio di Rre-

:ia pone qnesti inquietanti 
iterroqalivi. Esso dimostra, 
tmunqne, al di Id del 

\caso » personate del pro-
fxsor Gilardini, in quale 
iodo autoritario, bttrocra-
tco, arcaico siano arlico-
\ti ancora i rapporli al-
finterno della scuola pttb-
lica e, quindi. la necesxi-

di intensificare ed esten-
rre la lotto per democra-

Jrror/i profondamenle. E 
idnce a riflellere anche sn 
I'altra questione di fon-
). Che, cioe, la Resisten-
t, i snot valori, sono oqqi 
111 che mat v iv i . Qnei valo-

non sono stali realizzali, 
lotto per affcrmarli e lot-

t, oqqi, contra to strapote-
dcmocrisliano: di quesla 

ilta costiluiscono la Unfa 
Icale e morale. Le • cele-
razioni» del Ventennale 
>/i possono averc, dunqite. 
)mc vorrebbcro i qrttppi 

potere che dominano la 
)C, un conlenttlo formale, 
ttorico. it Ventennale ri-

\ropone tnlli i" valori 
tprcssi dalla guerra di Li-
*razione. Il tentativo di 
>nformiz7.azione della Re-

Istenza, che dovrebbe par-
tre 1 qiovani ad acceltare 

status quo, a rinunciare 
oqni prospeltiva reale di 

rasformazione denweratica 
fella sociela ilatiana e in 

jni caso destinalo a fallire. 

Mario Ronchi 
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l"î *>"«" yw.".»i r ^ r ^ J ^ y s ^ ^xmXZ V . 

~l» 

1&&. 

Bfc 
3#\te i'i 

W.\ Ml 

in i 

_ ^ 1 ' . . _ I."*"' 

J La crisi de ir impero U.S.A. investe l'Europa 
r'- -* -

C&C2 V m 

^ V W - l 

u 
lf\ 

• * » 4 
X*i 

,ir-i 

S^ s=^ 

w. 
&&&*'' ^P-^US 

Ss 

LN •> 

•^K 

viC 

'itr' •Vt-

Una veduta aerea della penisola di Manhattan. 

Fapaura 
la febbre dell'on 

Nella battaglia scatenata attorno al dollaro e in gioco il fu-
turo dell'alleanza atlantica 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DA NEW YORK 

« De Gaullefinger »: e stato tin gioriiale americano a coniare la battuta, subito arrivata in Europa. 
La persona piii invisa oggi nei circoli piii elevati degli Stati Uniti non e Mao, non e Ho Chi Min e nem-
meno Castro: e il presidente francese. Nclle conferen ze stampa del generale « Vaspetto piii piacevole e che 
uvvengono di rado > scriveva, a proposito dell'ultimo incontro fra questi e i giornalisti, il New York Times, che ecce-
zionalmente dedicava quasi per intero la sua pugma editoriale a una polemica antigolhsta. De Gaulle mamla su tutte 
le furie gli americani non pcrche esercita un potere perso nale e autorttario (Washington ha sostenuto ben altre 

Dopo il frenetico e fragile «boom» degli ultimi 10 anni 

Roma 1965 
.**&£ 

IL MSASTRO DELL' ENLIZIA 
In un anno piu di 20.000 edili (su 80.000) disoccupati e 30 miliardi in meno di salari - Dal '62 al '64, 243.108 romani in piii, 
mezzo milione di stanze in meno del fabbisogno, 200.000 vani sfitti o invenduti per i prezzi troppo alti - E in questo caos 
la giunta di centro sinistra apre la strada alle «lottizzazioni» private in concorrenza con le aree della «167» - E' pos
sibile, pero, spezzare la spirale della speculazione iniziando subito a costruire sulle aree gia vincolate dalla legge 

Quando, all'inizio del '62, 
1'ou. Ripamonti (democristia-
no), illustrava alia Camera la 
proposta di legge che poi — 
largamente emendata e modi-
flcata — divenne nota come 
legge n. 1G7, ebbe a dire: - E" 
necessario che i Consigli co-
munali abbiano il coraggio di 
rcahzzare queste vasle zone 
di sviluppo dell'edilizia eco-
nomica e popolare, superando 
le pressioni, i contrasti, le re-
sixtenze che ' indubbiamente 
vcrranno da parte dei pro
prietor! priuati e dei mono-
poll delle aree non tanto in 
scde di approvazione della 
legge, quanto allorche i Con
sigli comunali saranno chia-
mati ad attuarla concreta-
mente, attraverso le delibera-
zioni del vincolo di espro-
priabilita ». 

Parole che non potevano 
esse re piu profetiche; e del 
resto. si trattava di una non 
difficile profezia. Solo che lo 
on. Ripamonti non vedeva — 
o non voleva vedere — come 
le resistenze, le pressioni. gli 
ostacoli all'applicazione della 
legge sarebbero venuti, oltre 
c prima ancora che da parte 
del proprietari di aree. da 
parte dello stesso governo e 
delle forze politiche che face-
vano e fantio parte della mag-
gioratiza. II caso di Roma •> 
indubbiamente tra i casi ti-
pici a questo proposito. 

II piano della 167 per la 
Capitale fu adottato da] Con-
siglio comunale nella seduta 
del 26 febbraio '64, dopo ri-
petute sollecitazioni e dopo 
una non pacifica battaglia. 
che vide scontri aperti con 
esponenti della destra demo-
cristiana: noi comunisti dem-
mo non soltanto il nostro voto. 
ma contribuimmo in modo 
decisivo ad accelerarne la ela-
borazione, a determinarne il 
contenuto. i criteri. soprattut-
to le dimensioni. 11 piano fu 
approvato per un totale di 
5170 ettari di terreno vinco-
lato ripartiti in 88 compren-
?ori. corrispondenti ad una 
capacita complessiva di 7-800 
mila nuovi insediamenti ncl 
corso del decennio, in base al 
criterio. esplicitamente affer-
rnato. che esso avrebbe do-
vtito assorbtre per lo meno 
ISO''- di tutta - I'edilizia dt 
rspansionc - precedibile nel 
periodo La raccomandazione 
pra che il Comune operasse 
per avere la di?ponibilita di 
una parte delle aree entro lo 
autunno del '64. predisponen-
do con la mnssima celerita t 
progetti rclativi. per permet-
tere I'inizio di almeno una 
parte delle costruzioni sin dai 
primi mesi dcll'anno 1965 

A che punto sono oggi le 
cose? Proprio in questi giornl 
si sta svolgendo nel Consiglio 
comunale un dlbattito sulla 
grave situazione deU'edilizia 
che ha colpito Roma al pari 
delle maggiori altre oitta: di-
battito proposto dn noi co
munisti fin dai <ettembre scor-
so. e ritardato di ben sei me:-l 
perch6 la Giunta di centro-
sinistra ha voluto anteporre 
ad cs*o la discussione sull'au-
mento delle tariffe tranviarie. 
II quadro che e stato presen-
tnto da! sind.ico e dei piu 
preoccupnnti. non solo per 1 
dati obiettivi della situazione. 
ma per le propo«te che ven-
gono avan7ate come linea di 
a7ione rhe TAmminiitrazione 
intende seguire 

I/occupa7ione. nel solo set-
tore eriilizio. ha registrato a 
Roma una diminuzione di ben 
2rtOO0 unitn. scendendo dagli 
ROOOft lavoratori occupati nel 
•6.1 ai 60 000 della fine del '64. 
p con una ridu7ione del monte 
salari di circa 30 miliardi. Che 

cosa questo sigpiflchi per la 
intiera economia romana e 
per tutta la regione laziale 
— in una situazione in cui 
l'industria edilizia e attivita 
fondamentale, che assorbe (o 
meglio assorbiva) larghi strati 
di lavoratori dalle campa-
gne — e facile immaginare. 

Le cause di questa grave 
situazione sono state gia am-
piamente analizzate, anche nel 
recente dibattito parlamenta-
re. e non vale qui la pena di 
illustrarle. Esse vanno eomun-
que individuate nella restri-
zione della spesa pubblica. 
conseguente all'applicazione 
della linea Carli-Colombo 
scelta dai Governo. e nel pro
gressive aumento dei costi e 
dei prezzi delle costruzioni 
— dovuto in particolare al 
continuo accumularsi della 
rendita fondiaria — accompa-
gnato al contemporaneo esau-
rirsi del mercato - attivo -. 

I dati che riguardano Roma 
sono a questo proposito. piu 
che eloquent!, clamorosl. E* 
scoppiata la crisi. il fermo 
dell'attivita edilizia. mentre 
la situazione del fabbisogno e. 
in cifre. la seguente: vi e nel
la Capitale un fabbisogno ar-
retrato — accumulatosi — cal-
colato in 450-500 000 stanze 
(sono i calcoli che furono ap-
punto alia base dell'elabora-
zione del piano della 167): a 
questo deficit accumulatosi 
enntinua ad aggiungersi ogni 
anno altro fabbisogno: dai *62 
all'ottobre '64 sono state co-
strtiite 219.674 stanze. mentre 
la popolazione e aumentata di 
243.108 unita. BT in questa si
tuazione di carenza del pro-
dotto — e di aumento di detta 
carenza — che e scoppiata la 
stasi edilizia: che sono dimi-
nuite. anziche aumentare, le 
costruzioni di case: che le 
case costruite vengono man-
tenute ad un prezzo eccessivo. 
c non si vendono. perche i 
prezzi non diminuiscono. anzi 
continuano a crescere, mal-
grado vi siano circa 600 000 
persone che hanno bisogno di 
una stanza ma non possono 
nflrire i prezzi richiesti. E" in 
questa situazione di fabbiso
gno che vi sono oggi nella Ca
pitale circa 200 000 vani sfitti 
o invenduti 

Se qualcuno aveva ancora 
bisogno di una prova che un 
Mstema che porta a queste 
conseguenze e un sistema che 
ha qualcosa che non va e 
deve essere mutato nel suo 
interno. credo che a questo 
punto l'abbia avuta! E se una 
conclusione si pu6 trarre da 
quests situazione. essa e che 
6 necessario un Intervento 
pubblico. ma non Indifferen-
zinto. bensl sulle strutture 
che sono alia base di questa 
grnvissima distorsione del 
mercato. per correggerla. pe r 

elimin/jrla: e un intervento 
pubblico se m.ii molto piu 
energico, dcci>o. este^o di 
quanto si pen>asse qualche 
anno fa: che eltnuni prima di 
tutto Vaccumulazione fondta-
na. che e la base sostanziale 
dealt alti costi. la fetta prin-
ripale di qufi prezzi che non 
voaliono dimtnuire. E non e'e 
piu un minuto da perdere Se 
non ci si muovera subito in 
questa direzione. potranno 

anche es*ere investite altre 
decine di miliardi per opere 
pubbliche: serviranno senza 
dubbio a port a re qualche sol-
lievo momentaneo alia oc-
cupazione. ma con il risultato 
di trovarci tra un anno in una 
situazione ben peggiore di 
quella presente. 

Bene: qual e a questo pun
to lo stadio di attuazione del
la 167, e quah le proposte a-

vanzate daU'Amministrazio-
ne? Vi sono le questioni- de
cisive. del flnanziamento: dei 
47 miliardi necessari per da
re attuazione al primo bien-
nio e avviare cosl il mecca-
nismo di autofinanziamento 
del piano, ne sono stati flno-
ra assegnati — ma non con-
segnati — al comune soltan
to 8; se non verranno imme-
diatamente dati i rimanenti 
39 miliardi, tutto il piano ri-
schia di essere naturalmente 
compromesso. Vi e anche da 
rilevare il ritardo nella reda-
zione dei progetti relativi al 
primo biennio: ad eccezione 
di 3. tutti gli altri debbono 
ancora essere completati per 
essere successivamente ap-
provati: e si tratta delle aree 
di propriety privata, per le 
quali deve iniziare la non 
sempHce procedura degli 
espropri. 

Ma il fatto nuovo. addirit-
tura sorprendente, e costitui-
to dalla proposta avanzata 
dalla Giunta, di mettere sul 
- mercato - in questa stuazio-
ne. di rendere agibili stipu-
lando le relative convenzioni 
con i proprietari. altre aree 
per qualche migliaio di etta
ri. da - mettere in concorren
za - con le aree della 167' E 
cio in base al principio affer-
mato che piu aree vi sarebbe
ro sul mercato. piu bassi sa
rebbero i prezzi delle stesse! 
(Come se il monopolio dei 
terreni non si formasse su 
scala cittadina. o addirittura 
territoriale: come se non fosse 
stato sufficientemente dimo-
strato che non si pu6 in al-
cun modo parlare di «• libe-
ro mercato delle aree- ) 

Si badi che nel comune di 
Roma, accanto al primo pia
no biennale della 167 che do
vrebbe produrre 177 000 va
ni. vi e gia una ricerva po-
tenziale assai cospicua. rap-
presentata da tutte le aree 
libere incluse nel vecchio 
piano regolatore e che non e 
pos«ibile in alcun modo con-
trollare. per una capacita 
calcolata di oltre 350 000 va
ni. di fronte ad una preve-
dibile produzione nel corso 
del biennio di non piii di 
200 000 vani In queste con-
dizioni. apnre il varco ad al
tre lottizzazioni private, e-
quivale prima di tutto a da
re un colpo mortale alia 167: 
slgnifica in ogni caso rimet-
tere in moto il meccanismo 
della accumulazione fondia
ria. sottrarre altri miliardi 
agll investimenti produttivi 
per donarli alia rendita pa-
rassitaria. La relazione del 
sindaco obietta che le aree 
delle zone centrali della cit-
ta hanno raggiunto prezzi 
proibitivi, c sono percift in 
questo momento inutilizza-
bih: ma allora — se <|uesto e 
vero — non si vede perchi 
non debbano essere messi in 
cantterc. anticipandoh. altn 
piani sulle zone gia vincola
te dalla 167. se tl problems 
centrale oggi — per ndare 
spazio all'mdustria edilizia — 
e quello di ridurre la inciden-
za eccessiva raggiunta dai 
prezzi dei terreni sui costi di 
co^truzione delle case 

A prescindere poi dalla con-
siderazione. che rendere agi
bili aree per una cifra dop-
pia o tripla rispetto al fab-
bisogno. sigmfica attrezzare 
quelle aree. realizzare tutte 
le infrastrutture necessane a 
renderle abitabili operando 
oli adeguati investimenti: sx-
gnifica In altre pirole pren-
dere una certa massa di mi
liardi e buttarli dalla fine-
stra, dai momento che una 
parte di quelle aree non sara 

utilizzata. 
Non e certo per caso cne 

la linea presentata dai sln-
daco Petrucci ha trovato la 
plena e immediata adesione 
della destra liberale, attra
verso un articolo apparso sul 
giornale 11 Tempo a firma del 
senatore Ugo D'Andrea, una 
delle passate colonne delle 
giunte di centro destra del 
tempo di Cioccetti. - Nell'at-
tuale relazione del sindaco — 
si legge nell'nrticolo — sono 
nmmpsse molte renlta da noi 
denunciate fin dai 1962... Se-
condo una definizione elegan
te dei giuristi. il nuovo corso 
ddVamministrazione, ove fos
se attuato. potrebbe definir-
si come una prova di ravve-
dimento aituoso e ci6 potreb
be costituire. per l'ammini-
strazione. un titolo per otte-
nere le attenuanti del giudi-
zio dell'opinione pubblica e 
del corpo elettorale- (dove si 
deve leggere degli specidatort 
e del proprietari di aree>. 

La strada da seguire b esat-
tamente quella opposta. E" 

quella che vede nella dlfesa 
della 167, e in una sua esten-
siva e conseguente applica-
zione, il ponte di passaggio 
per una effettiva e completa 
riforma della disciplina urba-
nistica basata sull'esproprio 
generalizzato dei terreni. Noi 
riteniamo che il nuovo varco 
aperto dalle proposte del sin
daco a questa politica possa 
essere respinto. Ne fanno fe
de soprattutto le lotte dei la
voratori edili. che in questi 
giorni scioperano e manife-
stano per Roma chiedendo 
la approvazione di una nuo-
va legge urbanistica e la ap-
plicazione mnssiva della leg
ge 167. Ed e'e da sporare che 
i socialisti non ritengano di 
poter avallare I'annullamen-
to di un atto politico al quale 
essi — non abbiamo nessuna 
difficolta ad affermarlo — 
hanno dato un cosl largo e 
decisivo contributo. 

Piero Della Seta 
Nella foto in alto: il pla-

stico della zona di Spinaceto 

In vendita sadea*ditore 

il Tnumero di 

Terzo 
Reich 
Storia del 
nazismo 
a cura di 
Indro Montanelli 
45 fascicoli settimanali 
3 grandi volumi 
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tempre di dittatori, a cominciarc da 
Franco), ma perche e diventato la voce 
dell'Europa capitalistica che contesta la 
egemonia degli Stati Uniti. 

In questo caso De Gaulle e solo una testa 
di turco. In nrio dei prossimi uioml — come 
egli ha detto scherzando — »non manchera 
di morire ~. Ma i piu avvertiti fra gli ame
ricani pensano che anche quando sard scom-
parso. il problema da lui espresso con la 
nostalgia di un soono nazionalistico conti
nue r a a presenfarsi. magari solto altra for
ma. Waller Lippman ha paragonato addirit
tura De Gaulle agli eretici danteschi che 
han ' mala luce; capace di vedere nel 
futuro, ma non nel presente. Cib che preoc-
cupa gli americani non e soltanto la cre-
sccnte contrapposizione delta politico fran
cese alia loro su tutte — o quasi — le grandi 
questioni del mondo; e la sorte dei rapporti 
"he essi avevano costruito con l'Europa oc-
cidentale e che giudicano il maggiore suc-
cesso di tutta la loro politica del tlopoguerra. 

11 discorso che si sente fare piii sper.so e: 
l'Europa si e rimessa in pi*»di con i nostri 
ainti e adesso cammina con le sue gambe in 
dire^ioni diuer.se da quelle che noi avremmo 
voluto Di qui una nuova immagine nella 
mitologia americana: I'ingrato che si volue a 
mordere la mano del suo benefattore. Al chr 
non manca mat Veuropeo o I'americano piii 
pratico che provvedc a r'tcordare come gli 
aiuti del piano Marshall furono una uecessitd 
per V America almeno quanto lo furono 
per l'Europa capitalistica. Di qui battibecchi 
e polcmiche. I legami della vecchia alleanza 
atlantica quasi scompaiono sotto i nuori tno-
tivi di contrasto e di compelizione fra le due 
parti. 

II rapporto delle forze tra VAmerica e la 
Europa si e fatto realmente molto diverso da 
quanto non fosse 10 anni fa. Arrival a New 
York con un amico francese. Ci infilammo in-
sieme nel taxi che doveva portarci al centro 
della cittd. Fummo subito risxicchiati da un 
primo saggio del famoso sistema stradale 
americano^ Quasi fossero guidate da tin unico, 
immenso 'e invisibile. cervello elettronico. le 
macchine, tra cui la nostra, scorrevano veloci 
e si smistavano. senza errori ne rallenta-
menti, lungo vie parallele. sotto e sopra ca-
valcavie. fra semafori occhiegpianti e impe-
rativi cartelli verdi di direzione. in un pae-
saggio da cui I'uomo non meccanizzato era 
scomparso. L'impressione era forte. Le dimen
sioni sconosciute. Quando lo dissi al mio 
amico. egli mi fece osservare di rimando che 
oggi il collegamento fra Orly e Pariyi si pre-
senta all'incirca con lo stesso voUo. Cera una 
punta di esagerazione polemica nelle sue 
parole, ma sosianzialmente aveva ragione. 

La polenta produttiva ed economica ame
ricana e smisurata e aggressiva. Se non ci 
fossero le statistiche per dirlo basta lo scontro 
con le vie di New York, con i suoi sobborghi. 
i suoi acccssi e i suoi dintorni — sebbene 
non sia qui I'espressione piu tipica della ric-
chezza americana — a riuelarlo. E" I'orgoglio 
e la forza del paese, non e'e dubbio. Eppure, 
wi sono impressioni che fanno riflettere. II 
livcllo di vita e elevato. Ma lo e poi molto di 
piu che nelle zone industrialmente piii svilup-
pace dell'Europa occidentale? Almeno a prima 
vista il distacco non si avvcrte Pud darsi che 
la sensazione sia falsata dalle particolari con-
dizioni di New York, cittd che — tutti si 
affrettano a dirvi — « non e I'America - e che 
oggi attraversa una -crisi-. Nel vuo piccolo. 
che certo la rende un'entitd non paraqonabite 
alia metropoli americana, Stoccolma offre un 
panorama piu seducenle. Le automobili sono 
in America piii numerose e piii grossc. i tele-
visori piii diffusi e con piii programmi. Ma 
le vacanze payate sono piii lunghe in Francia. 

L'assistenza 

medica 
L'assistenza medica e molto mialwrc PI Inghil-
terra e in molii altri paesi europei. I salari 
negli Stati Uniti sono piii elevati Ma per ren-
dersi conto di quanto lo siano bisognerebbe 
sapere quanto realmente vale il dollaro. visto 
che anche molti prezzi sono piii cari. Ed ecco 
spuntare la polemica, annunciatrice di bat
taglia. attorno alia moneta che e il simbolo 
stesso della potenza economica americana 

Con la loro forza finanziaria i grandi com-
plessi americani. che — diceva il New York 
Times — - nonostante le no\tre leggi antitrust 
hanno opoi una ci/ra di affari annua che su-
pera il prodotio globale di intere naztoni -. 
hanr.o preso d'assalto l'Europa. Da solo — 
apprendiamo dalla stesja fonte — un mostro 
come la General Motors e piu grossa del-
I'Olanda. Gli investimenti in Europa assicu-
rano alti profitti Segli ultimi anni essi hanno 
assunlo ritmi impressionanli Solo nel 1964 
gli investimenti delle grandi banche e dei 
monopoli americani all'estero sono x'ari pari 
a sei miliardi e mezzo di dollcn. due miliardi 
in piu dell'anno prccedente In gran parte 
essi sono andati in Europa occidentale Con 
quei soldi gli americani finanziano impresc. 
acquistano partccipazioni in d:tte europee, co-
siruiicono imp:ann eapaci di fare conzor-
renza a Industrie rirolj. effettuano prestiti a 
condizioni van'.ajgio^e Quei miliardi che *e 
ne vanno all'estero rappresentano una delle 
cause per cui la bilancia americana dei paja-
menti e passira Son esvendo copcrti m buona 
parte ne da corrispondenti introiti. ne dall<* 
m e r r e auree. che si sono ormai notevolmcn-
te assoltigliate. essi prococano I'accusa di De 
Gaulle: coi — questi dice sostanzialmenle agli 
Stati Uniti — c» stare comprando una poi-
zione dell'Europa con soldi che non son buo-
ni, perche li ottencte solo facendo girare il 
lorchio che stampa dollarj. mettendo cioe a 
profitto la posizione di privilegio che la rostra 
moneta detiene da quando. a suo tempo, fu 
equiparata con I'oro Al che gli americani 
protestano furibondi che il calore della loro 
moneta e garantito non solo dalioro (in que
sto periodo parlano di • fetictsmo - deli'iiro. 
quasi insinuano che I'oro non vale nicnte e 
sarebbero perfino dispovti a tottoicricere 
quello che Lenin dicera della societd comu-
nista. dove loro dovrebbe servire al massimo 
per guarnire i cessi) ma da tutta la loro ric-
chezza: alle accuse poi rispondono con le 
mmacce. 

Face to colazione, grazie a un comune amico 

che ci aueua messo in coutatto, con un nolo 
operatore di Wall Street al 40. piano di un 
palazzo sidle punta estrema di Manhattan. Mi 
bastava volgere il capo per vedere uuo dei 
piu straordinari panorumi del mondo: straor-
dinario proprio pcrchd testimonianca di po
tenza e-di ricchezza. Laggiii la Atatuu della 
liberta e 1'imboccatura del porto piu yrande 
della terra, quel porto di New York che si 
insinua nella cittd. a de.stru, a sinistra, sconfi-
nuto Dall'altra parte, giii giii. in fondo alle 
gole che si aprono fra le pareti dei gratta-
cieli. le piccole strode del quartiere delta 
borsa e degli afjari. II mio commentate mi 
aveva append spiegato il funzionamenlo dello 
Stock exchange, il piu grande mercato finan-
ziario del mondo — « non e'e nulla di simile 
in Europa. fuorcht a Londra (e ancora...)» 
— aooiunoendo che se qualcuno vuole sapere 
come va realmente una ditto europea puA 
informarsi solo a Wall Street, purche essa vi 
sia quotata. Parlammo anche dei francesi, che 
il mio interlocutore conosce bene, avendo fre-
quentato anche i responsabili delle alte sfere 
dell'economia a Parigi. Si sbagliano e sono 
del pazzi, era la sua tesi. Non si rendono conto 
che. se riescono a seminare sfiducia ncl dol
laro. provocano una di quelle corse all'oro. 
che ci melte tutti a terra? Si sbagliano poi 
pcrche si credono piii forti di quel che sono. 
Aspettino due anni e saranno nei guai senza 
sapere come uscirne. La loro economia non 
pud reggcrc alio sforzo impo.sto dalla force 
de frappe. L'inflaztone li minncciu e. 
alternattira. li attende al varco la crisi... 

come 

Turisti 

tassati 
A'ou sono in grado di dire quanto queste 

prei'lsioni siano fondate. Quello che c certo e 
che la battaglia si annuncia dura. L'America 
dovra colmare il suo deficit finanziario. John
son per il momento si e accontentato di !an-
ciare appellt alle banche e ai trust perche 
moderino le loro esportazioni di capitale. Ala 

. nessuno pensa che il suo invito avra successo, 
visto che quegli investimenti sono tanto vdn-
taggiosi: la General Motors aveva annunciato 
da poco la costruzione del suo grande impian-
to di Anversa. Forse avremo invece un po' 
meno turisti americani in Europa: paxsare 
qui le vacanze per loro costa poco, ma John
son ha gid introdotto qualche restr'izlone e 
lascia planare la minaccia di una tassa di 
cento dollart per ogni viaggio all'estero. Sono 
palliativi. commenta la stampa. Lo sono so
prattutto per i rapporti con TEuropa. Da 
quando si e costituito il mercato comune. lo 
scontro con I'occidente europeo ha attra-
versato diverse fasi. ma non e mai cessato. 

La battaglia inevitabilmente sard politica, 
oltre che economica. Gia lo e. L'alleanza 
atlantica. spiegata all'origine con una pre-
messa (quella di un'URSS che si sarebbe 
apprestata a invadere l'Europa dell'ovest). cui 
da tempo non crede piii nessuno. e una sovra-
struttura invecchiata. Una volta gli Stati Unltl 
potevano permettersi di avere. secondo una 
definizione di Lippmann. i loro • favoriti - in 
Europa: questo ruolo e stato prima dcll'In-
philterra, poi, con Dulles, della Germania di 
Adenauer. Adesso hanno dei guai con la 
maggior parte degli allcati. Anche i ledeschi 
dell'ovest ddnno prove di risentimento: Mi 
sono resi conto che VAmerica non ha ne I« 
forze, ne la voglia di aiutarli ad altuare la 
loro irrealizzabile ambizione di inqhiottire la 
Germania dell'est; gia si sono accorti in Egit-
to delle conseguenze. Non per caso la 'forza 
multilaterale - e ancora in alto mare. 

II New York Times ha scutto di recente che 
prima della fine del suo mandato il presidente 
dovra. fare i conli con una crisi della politica 
estera americana. Molti si chiedono anche se 
egli saprd fronteggiare le difficolta internazio-
nali Altri pensano che la crisi sia gid in 
atto. Una delle sue componenti e coslitnita 
dai rapporti con l'Europa. Sulla stampa piu 
autorevole si e affermato che bisogna pensare 
a una recisione ddl'allcanza atlantica. Prima 
o poi essa sard inecifabile. De Gaulle ne ha 
parlato, sia pure rinviando U progetto al '60, 
quando scadrd il ventennio per cui il patto 
era stato stipulato e occorrerd provvedere al 
suo rinnocamento 71 problema dunque esisle. 
Ma non si vede ancora in America chi powa 
tndicarne la soluzione. 

Giuseppe Boffa 

Diserfano il concorso 

per cattedre di chimica 
II 92 per cento dei partecipanti 

aU'esame-concorso per cattedre di 
chimica e laboratorio per gli Istituti 
tecnici industrial!, che doveva svol-
gersi al « Palazzo • di viale Traste-
vere, a Roma, ha disertato ten la 
prova. 

I candidati venivano da ogni re
gione d' ltaha ed hanno dato vita ad 
una manifestazione di protesta di 
fronte al ministero della P.I . e. poi* 
al Senato. 

I professor! in posses30 dell'abili-
tazione, affermavano i dimostranti, 
non dovrebbero essere costretti a so-
stenere l'« esame concorso >. Hanno 
ragione: l'« esame concorso - , oggi, 
e quasi tempre , in sostanza, un 
« doppione • dell'abilitazione. 

Inoltre, va sottolineato che il nu-
mero delle cattedre poste a concor
so e sempre Irrisorio, del tutto spro-
porzionato a quello dei concorrenti 
ed alle effettive necessita della scuo
la. Ier i , ad esempio, i concorrenti 
erano oltre 300, le cattedre messo 
a disposizione 20; ma quelle « »co-
perte • sono ben 2.000. 
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