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Un articolo di . ' 

Natta su Rinascita 

II PCI 
e la 

democrazia 

Una delle costruzioni 
piu moderne d'Europa 
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Sul pmssimo numero ill' Ri. 
[tascitn compnrirj un arltculo flol 
compagno Alessamlro , Nulla, 
Ticnibni delta Segrcleria del Par-

[lilo, the inlcrvienu net tlibalthn 
iperlo la *rorsa seltimana dalla 
lulerviula del cotnpagno Ingrao 
lulla crisi della dcmncrazia. e di 
cui aldiiamo dalo tin rcsnronlo 
Kcnerdi seorno. L'nrllcolo 6 se-
uiilo da una breve nota indiriz-
tula ai Popnlo die ba credulo 
11 scoprirc « due tenderize o ad-
lirillura due current! » ncl Par-

|ilo cninunisla, I'una a per una 
•llornativu di lolla alia dcgcne-
tuzione del ccntro sinistra D. Pal-
|rn per la creazinnc di a unu 
prliieramrntn di nllcanze pnlili-
rlie e ioriuli ». u ()ii\ — o*8cr\n 
t'utta — c'e un inistcrn cbe il 

Vupoln dovrehhe spiegarei. Co
lic indicare un'allcrnaliva tenr.a 
fcalizzure un nuovo fu-liieramentn 
li forze cbo possano alluarla? 

tome suscilare un nuovo seine-
himcnto senza offrire in cnnrrc-
|» una tliversa nllcrnativo? No, 
ion solo nou c'e tontrmlilizione 
Ira lo due cose, ma an/.i vi' e 
Jra esse una slrella e inclimina-
)lle inlenlifiendenza. Quesla e 
in nostra linca unitarin the an-
lliiimo cbiboninilo, com'e nostra 
rosltune, in un costrullivo dibat-
kilo. K sarrlilie molto im-glio di-
(ciilrre di questo, inicre di in-
yeniare tenderize, corrcnti e al-
|re bubbole ». 

L'artitolo comincia rilevan* 
[do I'inleresse ditnostrnto da pm-
|tc socialista per il dibatlilo av-

na\o dal PCI. a Sarebbe ben dif-
itile, del rcsto, negare o nascon-
Jcre cbe un problema delta dc-

Rnocrazia e apcrto in Italia e 
[die il puntn focale dello svi-
lliippo denuicratico 6 scmpre piu 
(In individuare nel rapportn del-

lie masse ron gli istituli rappre-
isenlativi e ron i parlili, nella ca-
[p.ii'iln degli uni e degli allri cli 
(iiranlire la pnrteripazione re-

Isponsabile e ron.sapevole, la di-
[rczione dei lavoratori nella vita 
ftinzionale. Qui e oggi la pielra 
[di iiiisura di un modcnio ordi-
•nnmentu dello Stain, qui e la 
tronilizinnc prima delta autono-
[miu e dclla forza del movimento 
lopcraio, nolle sue espressioni po-
Jlilirlie c sindacali; ipii, nel con
tent iriarsi e nel rrescere del tes-
fsiitu delle islitiizinni. delle for-
Jme, antirbc e nuove, del movi-
[ineiito e del potcrc dei lavoratori, 
jc il fondauienlo di una nostra 
I avanznla \erso il sorinlismo, 

I" innegabile — strive Nallu 
— rbe nfll'avvilimcnlo delTisli-

jtulo parlamenlarc, nella paralisi 
0 ncll'iinpulenza degli enti loc-ati, 
nel riscbio cbe si estendano i 

[fcnnmeni di demornlizzaziune. di 
Idistatco delle mas«e, di sficlu-
I tin uei confront! del sistema e 
delln funzione dei parlili. bannn 

[pcsuln foricmente la virenda po-
llitira della roalizimie di centrn-
[sinistra, d.illa crisi dello srorso 
Igiugno ad oggi; I'inlriro. I'osru 
iril.'i. lo sborro deludenle del rim-
jp.isto eovernativn. il mmlo come 
|iliipn le elezioni ainmiuiMrative 
fli noM-mbre si Bono affronlali 

li probleiui del governo locale. 
[iroppo 5pfso nei lermini delle 
[pooizioni di pnterc. del gioro di 
[%erliee. delle discriminazioni pin 
|a<>siirde. IN'on c'e artifirio o gioro 
Ipoleniieo rbe possa rovesciare le 
[carle, cbe possa convinrere che 
[la \W sin roerenteruenle porlan-
[do avjmli il progrnmtna di Na-
[piili e non sia venula invece a 

lisurarc «|Uanto diffiribnente rec-
[g.ino la conrezione interrlassisia 
lo l*iu)ila politira dri ralloliri di 
[frnme o si-rile polilirbe eil rro-
[nomirbo che in qu.ilrhe misnra 
[nie'iornt In disrii^sione I'ordina-
1 men to rapitalislirn e il sistrma 
[di potete della DC. Ne per il 
[I'SI il pinhlema cenlrale pun es-
[;ere quello ili provare se essn 
[eia o no immune tin errori, die 
[il problema e ben allro, e quel-
[ lo della fiduria o mcnn In una 
[prospelliv.i socialista. della vn-
[lonla o meno di una ballaglia 
per le graniii OM» cbe impegni 
a fm.<lo i latnralori e le masse 

|popol.iri » 
>dtta proseguc ricordando die 

ila parte biro i roinuni»li non 
Ibanno mai cluio la discusstone 
[sui problem! del I'arlito. copren-
|do*i con I'alihi dei probleini al-
jlrui. <t .Ma non ci arcontenliamo 
[crrto dell'ironia sull'imilo a di-
tveniare anrhe noi demttcrntm. 
[magari farrndo rirorso agli ac-
[corgimenli del lipo dellr nirrrn-
[ti o dei gruppi! Ci ocrupijmo 
je continiierriuo a farlo ctm im-
[pegno. dclla nostra democrazia 
Iperrhe awcrliamo che lanla par-
l ie della dcnmrrazia di lulli pog-
[gia sulle noslre spalle; perrbe 
[sappiainn chr lo s\iluppo e la 
[re«iMenza della democrazia in 

Italia dip<»ndono in minora no-
(le\ole dal la nostra caparila di 
jinanlenere e di eslendere il no 
[#tro legame ron le nuv*. di fat 
[parlrciparc al iliballilo e alle tie-
] ci-i-Tti lulli i nulilanli. d^lla ra-
paril.i. diinqtie. del confronlo 

ja|iertn dellr idee, delle posi/io-
)ni fra di not e ron di allri e 
[delle »«-elir roerenti e cbiare 

\ oeliamo rnnlinu.ire a ili«cuierr 
•_ cinidiiile Nalla — ?ijnn> pron-

• ti a diM-inrrc ron gli allri Non 
'abbiamo ne M>clia ne bisngno 
*di n«ponilere t»ggi all" Itonli: 

:ii.inl.ile in ta«a to»ir»! Ci in 
lrti-»».i allro allro rrediamo deb 
|>,« lolcri—-air ai nnii|Mgni «ocia-
11-11. Iii-i>cn.i siiaidare «-riamen 
le nrlbi ra*a di lulli che e la 
Hrpiibblira lt.di.ina K non per-
fan tempo, disrulere crrto c an-
ch« ope rare o. 

NAfrOLI — La facciata del nuovo Politecnico 

I CONFLITTI DEL MONDO VISTI DA NEW YORK 
% < • 

preme sugli 
StatiUniti 

Qualcuno dice: «Non piu est contro ovest, 
ma sud contro nord» — Formule inade-
guate per una crisi che ha travolto TONU. 

t * 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DA NEW YORK, mono 

« // grande conflitto che oggi divide il mondo non oppone piu I'est e 
I'ovest, ma il nord e il sud »: partita da un diplomatico asiatico, la frase 
e diventata quasi un luogo comune, una slogan che ha molta diHusione tra 
i giornalisti di New York specializzati nel commento degli ajjari internazionali, specie quelli 
che hanno la loro sede nel palazzo di vetro delle Nazioni Unite. « Nord e sud? *> ribatteva 
scettico il ministro di uno Stato africano ancora molto legato alia Francia; «non ha senso: 
si dimentica che New York e Pechino sono alia stessa latitudme ». Nascono cost nuove formule, che 

subito si rivelano inadeguate, nel tentativo di defin ire le nuove caratteristiche del mondo giunto a 

metu degli anni '60 e i Jenomem piu cospicui che lo distmguono: da un lato, il disgregamento delle 

OLONIA 
N AFRli 

ENC 

« Uevc finirc subito il colonial ismo in 
Africa »: e la protesta del terzo mondo 

Si inaugura domenica 
il Politecnico di Napoli 

L'opera e delParchitetto Luigi Cosenza — La superficie totale e di 12.600 
metri quadrati — La parete del portico e interamente rivestita di lavagna 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, 11. 

S'inaugura. domenica pros-
sima a Napoli, il nuovo Po
litecnico. Si tratta di • una 
imponente costruzione che 
domina l'ampio Ptazzale Tec-
chio, antistante la Mostra di 
Oltremare. L'intero comples-
so di edifici occupa una su
perficie totale di 12.600 me
tri quadrati dei quali 8200 
coperti 

Intorno" agli amni spazi in-
ternt a verde, deflniti dal por-
ticato, si articolano i volumi 
destinati alle aule da disegno 
con esposizione a nord, i 
gruppi di aule con illumina-
zione daU'alto, gli Istituti. lo 
edificio a piani sfalsati. Supe-
riormente al posteggio, tra tl 
parco esterno e la piccola cor-
te a verde si modella. a due 
piani, tl comptesso della pre-

sidenza-e della biblioteca. La 
intera compostzione, — ope
ra di Luigi Cosenza — e do-
minata dal volume riservato 
agli Istituti, ai servizi gene-
rali. alle aule. 

Qui troveranno sede le se-
zioni di costruzioni aeronau-
tiche. architettura navale 
mercantile, macchine marine, 
architettura e composizione 
architettonica, ' urbanistica, 
scienza e tecnica delle costru
zioni, tecnologie, impianti 
meccanici, tecnica ed econo-
mia dei trasporti, centro di 
calcolo elettronico. elettrocht-
mica ed impianti chimici ed 
altri. 

Insieme agli edifici di Piaz-
zale Tecchio sara anche inau
gurate) il complesso — poco 
distante — di via Claudio do
ve sono tnstallati i diversi la
boratory La facciata del Po-
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litecnico e arricchita da una 
decorazione in ceramica do-
vuta al ceramista Banet su 
disegni - del ' pittore Paolo 
Ricci. . " - . 

Un primo elemento- vien 
fatto di sottolineare, come 
caratteristica di questa inte-
ressante opera di Luigi Co
senza: la grande quantita di 
spazio per una concentrazio-
ne di studenti in un ambiente 
rigorosamente funzionale. La 
disposizione delle aule e dei 
vari Istituti non e condizio-
nata da l inee di ricerca for
mate ma risponde al risulta-
to di una accurata analist 
delle rispettive funzioni. Ri-
corderemo, tra l'altro, il mo-
do in cui e stato realizzato il 
porticato che circonda il cor-
tile interno, sistemato a ver
de: un momento di pausa, ma 
anche un momento di rifles-
sione, favorito da un signifi
cative particolare: ttttta la 
parete del portico e rivestita 
di lavagna per permettere 
agli studenti rapidi calcoli. 
schizzi, appunti. 

Con tl medesimo rtgore e 
stato sistemato l'insieme dei 
servizi generali — dalla bi
blioteca alle mense — a ga-
ran/ia di norme di vita asso
ciativa e di studio che inte-
resseranno migliaia di stu
denti. Gia duemila allievi tn-
fattt — appartenenti ai corsi 
del tnenn io politecnico — 
frequentano il nuovo edifi
cio Progressivamente questo 
numero aumentera con I'as-
sorbimento degli studenti del 
biennio prnpedeutico. 

Una realizzazione, quindi. 
tra le piu moderne di Euro-
pa. destinata ad assumere un 
ruolo di estrema importan/a 
nella forma/tone dt quadri 
tecnici e culturali. soprattut-
to per il Mezzogtorno Ne si 
e trattato di opera concretiz-
zata senza ostacoli e difti-
colta. 

Non e senza significato. 
infatli. che alia tnauguraztone 
del complesso — che avver-
ra domenica con una c e n m o -
nta ufficiale — si giunge do-
po oltre dieci anni dt lolta 
per strappare i tinan/iamenti 
necessan. per ottenere l"im-
pegno del go \erno . come non 
e p n v o di significato tl fatto 
che mat. a quanto nsulta. I 
responsabili della poliltca. 
della istruzione e della n -
cerca sctenttfica abbiano seti-
tito la necessita di rendersi 
conto dell'importanza fonda-
mentale del nuovo Politecni
co napoletano. 

Oggi. romunque. esso e una 
realta che premia la tenacia 
e la passione di un gruppo 
di lecnici dt elevatissima 
qualitica, che arncchisce la 
citta e l'intero Mezzogiorno 
di un nuovo strumenlo di 
produztone scientihca e cul-
turale. di formazione di una 
nuova leva di quadri della 
tecnica e della scienza al ser-
vizio dello sviluppo moderno 
del Paese. 

NAPOLI — Una veduta interna del nuovo edificio 

coaiiztont e dei blocchi che 
avevano caratterizzato il 
decennto precedente; dal-
Valtro Vapprofondlrsi del sol-
co fra un gruppo di poesi ad 
alto sviluppo industriale. con-
cenlrati esscnz'.almente • in 
America e in Europa occi-
dentale. e i restonti Ire quar
ts' del mondo, sottost'ititppati. 
aiiinti aiTindipendenza. ma 
stagnanti sempre nclle loro 
condizioni di arrelratez:a eco-
nomica 

Per gli Stati Vniti il con-
trasto - nord-sud» non e 
un'espressione pnva di sen
so La principale retrovia 
dcll'imperiallsmo statuniten-
se e tullora I'America latina. 
Gli americani combattono 
per VAsia e per VAfrica Ma 
nell'una e nell'altra vedono 
soprattutto degli avamposti 
destinati a * coprire * il con-
tinente cui non vogliono ri-
nunciare in nessun caso'- quel
lo che sta a sud delle loro 
frontiere. Fra i primi atti di 
Johnson vi e stata la liQUt-
dazlone di certe velleita pro-
gressiste che avevano accom-
pagnato V* alleanza per il 
progresso' di Kennedy: Vese-
cutore della svolta e stato 
quel Thomas Mann, texano 
come il presidente e . amtco 
suo. personaggio di scarsi 
complimenti, che oggi e di-
ventato il » terzo uomo • del 
Dipartimento di Stato e po-
trebbe domani diventarne il 
titolare; fu lui a liquidare 
Goulart e a istaurare il pre
sent e regime brasiliano. in 
cui la polizia sequestra an
che i libri sul cubismo per-
che convinta che abbiano a 
che vedere con Castro. In 
compenso oggi negli Stati 
Vniti non si parla piu di 
Cuba. Se si fa il paragone 
con qualche anno fa si pud 
pensare che Visola rivoluzio-
naria abbia preso il largo e 
non stia piii di fronte alia 
Florida C'e stato un goffo 
tentativo giornalistico - poli-
ziesco di * montare • una spe
cie di complotto per dinami-
tare la statua della liberta e 
per fame risalire Vispirazio-
ne a Guevara e al cinesi: in 
ventiquattr'ore tutto e fmito 
in una boll a di sapone. Cuba 
e di nuovo scomparsa dalla 
ttampa Ma Vimpressione di 
quiete pud es&ere ingannatri-
cC Non sempre il silenzio e 
buon segno La pressione 
contro Visola continua. 

Quando si dice • conflitto 
nord-sud * non si parla solo 
dell'America latina. Per mol-
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Aldo Daniele 

ILLUSTRERANNO OGGI AL GOVERNO 

LE RICHIESTE DELLE P0P0LAZI0NI 

Danilo Dolci 
a Roma 
con i sindaci 
del Belice 

P A L E R M O , 11. 
Una delegazione composta da Danilo 

Dolci e da altri rappresentanti del Cen
tro ttudi di Partinico, assieme ai sin
daci e ai consiglierj dei comuni della 
valle del Belice e at rappresentanti del-
I'Alleanza contadini delta Sicilia, e stata 
ricevuta oggi all'Assemblea regionale 
siciliana. La delegazione ha illustrato 
alle autonta governative della Regione 
le rivendicazioni delle popolazioni della 
valle, poste in primo piano dalle mani-
festazioni di lotta • non violenta • dei 
giorni scorsl a Roccamena: costruzione 
della diga sul Belice, liquidazione del-
I'enfiteusi. costituzione dell'Ente di svi
luppo. 

Successivamente la delegazione e par
tita per Roma dove arrivera domani 
mattina. Nella serata Danilo Dolci e gd 
altri membri della delegazione terranno 
una conferenza itampa al teatro Gol-
doni per esporre gli scopi della lotta e 
i riiultati degli incontri con le autorita 

' governative a Palermo t nella capitate. 

^ R k * - * - * ' 

5 I 

Danilo Dolci durante la manifestatione 
dei giorni scorsl 
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ti anche la crisi che rischia 
di distruggere VONU ha utia 
data di inlzio che risale a 
quel contrasto: si tratta della 
conferenza per il commercio 
internazionale che si tenne 
nella primavera dell anno 
scorso a Ginevra sotto Vegida 
dell'ONU. Fu in quella sede. 
qunndo per la prima volta il 
divario fra i continenti arre-
trati e le nazioni altamente 
industrializzate divenne og~ 
getto di un convegno mon-
diale. che si delineo per la 
prima volta un fronte dl 75 
paesi africani. asiatici e sud-
americant decisi a sostenere 
rivendicazioni comuni. Nel-
I'ONU cosl come e oggi 
75 paesi rappresenterebbero 
quella maggioranza quallfl-
cata di due terzi che nel-
Vassemblea potrebbe votare 
qualsiasi raccomandazione, 
anche senza I'appoggio di 
nessuna altra nazione. E' ve
ra che cid non si e mai ve-
rificato in pratica per nes
suna qnittiohe polilica e-fih* 
ne anche adeaso si intravvede 
una pos.tibilita preefsa di ri-
costftuire quello stesso schie-
ramento. almeno in modo si-
stematico Ma la sola minac-
cia di una simile coalizione, 
che nell'ONU confluircbbe 
spesso col blocco socialista, 
e stata sufficiente per provo-
care a Washington il timore 
che le Nazioni Unite, da tem
po sfuggite al controllo ame-
ricano. si volgessero addlrit-
tura contro gli Stati Uniti e 
per indnrre il Dipartimento 
di Stato a mettere in crisi 
I'organizzazione in attesa di 
ottenere garanzie contro tale 
cventualita 

Con la potenza economica 
e finanziana che hanno con-
centrato nelle loro mani gli 
Stati Uniti in realta potreb-
bero dare un forte contribute 
alio sviluppo del • terzo mon
do '. Vi e di pin: le spesc 
militari basterebbero da sole 
a risolvere alcuni dei pro-
blemi piu fraaici drNa nostra 
epoca. tanto pin che se do-
vessero ridursi. provochereb-
bero antomaticamente altre 
ridnzionl in altri paesi Nel 
momento piu acuto della cri
si dell'ONU un giornalista 
americano mi diccva: » Per 
mettere in difficolta i sovie~ 
tici i nostri diplomatici col-
lero a suo tempo che VAs-
semblea generate dell'ONU, 
allora controllata da noi. fos
se autorizzata a prendere 
delle decisioni Ades^o non 
^anno piii che fare Ve lo im-
maginate che cosa suceede-
rebbe a W'a^hinafon. nel no
stro Dipartimento di Stato e 
nrl nostro Congreno, il qior-
no in cui la magaioranza dei 
sottotviluppati all'ONU ci 
mettesse una " tasra " ri im-
ponesve cioe di pagare una 
certa somma per il proaresso 
del mondo che muore di fa
me e di miseria'* -

L'ipotesi formulata dnl mio 
Interlocutore avra poche pro
bability di realizzarsi. ma 
aprime la contradd:z:one piu 
apparucente della struttnra 
imperialistica americana 

Anche la questione della 
Cina all'OSU viene spe^o 
rista in quesla luce Sei crior-
ni piii acuti della crin se ne 
parlava ad oani momento Mi 
pare interestante ria^siimere 
qut le due tesi che si affron-
tarono una sera, durante una 
d'ucutsionr cui partecipava-
no oiomalistt e exponent di 
paesi del - terzo mondo • fe 
inutile faT nomi verche oanu-
no arera deci*o di parlare 
liberamente, tenza re<te utft-
aalct - Fra oli afro-a*iatiri • 
dicerano a!r»iii -ri I un pro-
fondo ruentimcn'o contro 
tutte le grandi potenze e in 
particolare. contro all Stati 
("mil £« t attenlono soltan-
to un Ifider \'i f>i un mo
mento in cui quetta f'ln^ione 
em dell'lndia Ouando e'era 
all'OW Kruhni Menon «t 
pendera dalla sua bo^ca Oa-
ai I'lndia si e squaLfiraia 11 
po<:to c nma*to ra'-ante 5a-
rfi ocenpato natwalmente dal
la Cina quando arrirera 
Guardate Veco che le ten di 
Pechino *ono andate aro/wi-
stando in oue<to ultimo an
no Ttilegaeteri certi duro^i 
e re ne accorqerete • .41 che 
altri ribalterano • lxs Cina. 
dnprezzendo VOW. prira tl 
terzo mondo di una trihuna. 
a cut et«o tiene moIii*«tmo 
p*rrh£ rie*ce sempre ciii a 
farri udire la prooria rose 
Quanti vaest credete che *e-
guirebbert) Prch'r.o se *rnta<-
fC di OTQcimzzare. coiir ha 
deito Ciu En-lai, un'organit-

zazione rivale e parallcla? 
Ben pochi. Forse nessuno. 
Oggi il prcstiglo della Ciwx, 
in questa sede. si arricchisce 
di colori milici proprlo per 
la sua assurda assenza. Ma 
quale prospettiva sarebbe in 
arado di ollrirci se fosse qui? 
La protesta contro le due 
" superpotenze"? La sentia~ 
mo gia oggi, anche senza la 
Cina Mn sentiamo anche 
quanto sia velleitaria «. 

Sebbenc in quella compa-
gnia 10 fossi il solo iscritto a 
un partito comunlsta, gra-
dualmente nella conversazio
ne, via via sempre piii ani-
mata, riaffioravano gli stessi 
temi che hanno nutrito in 
quest! anni le polemiche al-
Vinterno del movimento co
munlsta e rlvoluzionario: le 
vie di sviluppo del terzo 
mondo, il ruolo del diversi 
paesi socialists la coesistenza 
pacifica e la lotta rivoluzio-
naria^ P,bt<»i;a pprfino sem-
bra'rir". kt'rdrio- -ritroiiare nel 
cuore dl New York''Veco dt 
quelle discussioni. Ma lo era 
solo fino a un certo punto. 
Quelli che cosl si andavano 
toccando sono tra i problemi 
fondamentali del mondo dl 
oggi Fbrse in nessun posto 
come nel bel graltacielo. un 
po' al margine degli altri, 
che e la sede dell'ONU a 
New York, si pud sentire la 
forza e la debolezza del ter
zo mondo, che trova qui riu-
niti quasi tutti i suoi rap-
presentati: la forza che viene 
dal rappresenlare la maggior 
parte della popolazione ter-
restre e dall'essere il risulta-
to di un movimento di ri
nascita che ha dominato la 
storia degli ultimt 15 anni; 
la debolezza dovuta alia sua 
arretratezza. alia sua persi-
stente dipendenza economica 
dai paesi dell'impcrialismo, 
alia disparitd dei suoi livelli 
di sviluppo sociali e politici. 
La necessitd di indicare una 
prospettiva dt affermazione e 
di sviluppo per questi paesi 
e comunque un imperatlvo 
politico per tutte le forze che 
intendono avere un peso sul-
la scena mondtale. 

Lo e — e lo si e sentito an
che all'ONU — per I'URSS 
e per tutti i paesi socialurti-
iVoiostanfe il risentimento 
che oggi esiste genericamen-
te contro le grandi potenze 
fra i rappresentanti del ter
zo mondo. I'URSS conserca 
grandi simpatie e prestigio in 
mezzo ad africani e asiatici. 

In tutt'allro modo. con una 
visione neocolonialista, la 
Francia. soprattutto, ma in 
una certa misura, almeno al
l'ONU, anche Vlnghilterra, 
cercano dt offrire una lea
dership ai paesi del terzo 
mondo. i diplomatici france-
si a New York si muocono 
con particolare insistenza e 
abilita. 

E gli Stati Vniti? Chiede-
vo a un americano che si 
occupa di questi problemi an
che per conio del Diparti
mento di Stato. come gii Sta
ti I'mti. do po i tentatiri di 
Kennedy, pensino di rivol-
gersi ai paesi sotiosviluppatL 
- Non credo — fu la sua ri-
sposta — che possa esserci 
una sola concezione globale. 
Agiremo dicersamente nelle 
diverse sifuanoni che si pre-
sentano. in Africa, in Asia o 
in America latina-. Per il 
momento questa vu>ione prag-
matistica fa posto tanto alia 
gnerra del Vietnam, quanto 
clla d'istribuzione di » aiuti -
con uno specifico intenio dl 
corruzione. tanto all'azione di 
Thomat Mann in America la
tina quanto al progetto di 
Johnson di co%truire un altro 
canale fra I'Allantico e il Pa-
cifico per bloccare le riven
dicazioni di Panama Ma ba-
sterd questo progrumma -di/-
ferenziato - per tenere a fre-
no la presaone del * terzo 
mondo • con • una polilica 
che. nella sua sostanza. e 
trmpre imperialistica''Lo cri
si dt impotenza m cui VONU. 
in ultima analtsi si e irovata, 
per cot pa degli Stati Uniti, 
sembrerebbe rispondere. per 
i/ momento di si Ma i com-
menti che Vhanno accompli 
qnata sulla xlampa america
na piu aut ore cole non rivela-
vano la stessa certezza. 

Giuseppe Boffa 
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