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INCHIESTA SULLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA 

L'EURO PA 

Londra 

Mentre i processi di integrazione economica sono andati avanti a ritmo accelerator guidati dalle forze monopolistiche europee, I'evoluzione 
politica della « piccola Europa» appare colpita dalla paralisi - II «dialogo» tra De Gaulle, Moro, Brandt, Spaak, Fanfani, Couve de Murville 
sembra un colloquio tra sordi - Ma il MEC non e saltato perche il mastice che lo unisce sul terreno economico e abbastanza robusto 

Inlxtamo con questo arllcolo di Maria A. Macclocchi la 
pubbllcazlohe dell'annunclata Inchlesta sul Mercalo comune 
•uropeo t , plu in generate, sui problem! della «piccola 
Europa >. Con questa Inizlaliva « I'Unlfa » intende porlare 
un contrlbulo al dibattito sui problem) europei, dibaltito 
che da qualche tempo a questa parte e aperto In sedi di
vers* • con Intent) divers). 

I compagnl Maria A. Macclocchi e Diamante Llmiti, che 
hanno lavorato all'inchlesta, seguono da anni I problem! 
connessi alle prospettive dell'Europa del sel. I loro artlcoli 
sono perelo frutto di una esperienza di anni e di una ricerca 
approfondita. 

Naturalmente, datl I llmltl propri di una Inchlesta gior-
nallstlca, moltl problem! saranno lasciati ai margin!. Ma 
quello centrale, il problema, clod, del punto di arrivo di 
un processo di concentrazione monopolistlca e della crlsi 
delle corrispondent! strutture polltlche viene sviscerato in 
tutti i suol elementl. 

Ed e sulla base di questa analisi che I'inchlesta permette 
dl ricavare important! element! per delineare una nuova 
prospettlva che, al punto In cui sono giunte le cose, non 
puo non partire da una revisione critica, profonda e radi
cate, de! processi che si sono sviluppatl fino ad ora: dalla 
concentrazione monopolistlca ai rapporti tra i « sei » e I 
paesi terzi, tra la f piccola Europa » e gll Stati Uniti, tra 
la c piccola Europa » e II terzo mondo e tra la c piccola 
Europa », inflne, • la « grande Europa >. 

Roma 25 marzo 1957 — I rappresentanti de! sei Paesi flrmano In Campidoglio ! trattatl istitutiv! della Comunita Eco
nomica Europea e della Comunita Europea dell'Energia Atomica 

\i Mara un'Europa politica? 
tterrogativo non e retorico, 

[esprime I'allarme dei grup-
iirigenti europei per un pro-
so di disgregazione, di de-
iposizione tra i Sei, che ha 

\sue manifestazioni piu ap-
riscenti in campo politico. 
condo Varticolo 2 dei Trat-
| j di Roma, per Europa poli-

si intendeva la costruzione 
strutture politiche comuni-

ie, che coronassero il pro-
tso di integrazione economi-

il cui punto d'arrivo era 
tvisto attorno al 1973, quin-
?i anni dopo la ratifica degli 
cordi, in base ai quali venne 
stituita la CEE. Mentre i 

:essi economics di integra
te, guidati dalle forze mo-
ilistiche europee, sono an-

ti avanti a ritmo accelera-
Vevoluzione politica dell'Eu-

pa occidentale appare inve-
colpita dalla paralisi. Una 

tcussione annosa, sviluppa-
)i dal '58 ad oggi, lascerebbe 
tnere come la grande ver-
za tra i Sei, nasca da due 

jcezioni diverse delle strut-
te politiche comuni da dare 
[Europa. 

la un lato, vi £ la Francia 
il progetto di un'Europa 

le Patr ie — detto anche Pia-
\Fouchet, dal nome del fun-
tario francese che lo studio 
\edasse — basalo sulla in-
tione di lasciare intatta la 
ranita nazionale degli stati 
renti, e di non lederla mi-

^amente con forme di inte-
ione politica, che incaleni-

E le scelte e le decisioni di 
nazione. L'incontro regola-

iei Capi di governo e dei 
\istri dovrebbe costituire il 
ieo del futuro consiglio. 
Vallro, vi i il disegno del-
propa sovranazionale che, 

seta dei propositi degli 
apeisti tradizionali, marca 
ze il carattere di supera-

^to delle barriere politiche 
Hi. per vagheggiare forme 

di reggimento politico 
\Europa occidentale. dal 

imenio elelto in comune, 
organi governativi istitu-

Hi della futura federazio-
Confederazione degli Sta-

Jniti d'Europa. 
dibattito, per chi ormai lo 

te da anni, e puramente 
ficioso, nel senso che esso 
fonde i problemi reali: gli 
itamenti tra i Sei in poli-
estera sono improntati a 
sempre piu apertamenle 

rgenti. La discussione sul 
incio politico dell'Europa ». 
costella periodicamente i 
dei giornali. e in questo 

come quella sul sesso 
angeli: inesauhbile, e 

^a scopo. Negli ultimi sette 
possiamo contare ben 

tro diversi piani di « rilan-
! europeo »: I'uno, a firma 
Spaafc. fu iUustrato a De 
lie neWottobre del '6i dal-
tesso ministro degli Esteri 

I'altro, redatto da Bonn 
\autunno scorso, venne di-

so con analogo insuccesso 
irigi prima dal signor Ger-
leier. presidenle del Bun-
ig, scelto per la missione 

the onorato delVamicizia 
\generale. e poi dallo stesso 

ird, net colloqui di Ram-
Ret; U terzo, fu elaborato 
\ Giuseppe Saragat, allora 

stro degli Esteri. nel di-
ire del 'til: Vultimo pro 

per varare VEuropa po-
e stato avanzato da Fan 
con la proposta dt conro 
a Venezia. nel mese di 

jno. i sei ministri degli 
tri. T- • . - . • 

IE" troppo - triste Venezia. 
fnrio non si ha nulla da riir-

ha refHicato con imnia il 
\istro drbli Esteri francese. 
lfrasamto una eelcbre can 

rfj Atnavmtr. Dopo esser 
recato in riaggio a Roma. 
kye dt Murville e rientrato 
lira parte in Francia con 

mdelebile impressio-
i - > - - • • • , » • -

ne, che non ha nulla a che ve-
dere con Stendhal: la versati-
lita dei governanti italiani per 
una nuova disciplina, che egli 
definisce la «teologia atlanti-
ca >. De Gaulle aveva d'altro 
canto gia espresso a Spaak la 
impossibilita di trovare un'in-
tesa con i cinque partners eu
ropei sul piano politico, con 
una frase. tratta dal suo glos-
sario tacitiano: « Impossibile 
costruire I'unita politica del
l'Europa con cinque america-
ni *. Adesso e la volta di Fan-
fani: egli si rechera a Parigi, 
all'inizio di giugno. e I'intermi-
nabile twist su/I'unita dell'Eu
ropa. registrera ancora alcune 
inutili e esagitate figurazioni. 
, L'unit a politica dell'Europa 
— quando si guardi con serie-
ta e senza retorica ai proble
mi — appare sul punto di fa
re bancarotta. 11 cemento ame-
ricano non tiene pi« in piedi 
la CEE. La spaccatura si ve-
rifira anzi. in primo luogo, nel 
rapporto politico, militare ed 
economico che VEuropa dei Sei 
deve intrattenere e codificare 
con VAmerica: dalla struttura 
della NATO alia MLF, dalla 
* riunificazione» tedesca al 
Kennedy Round, dai rapporti 
con la Cina e con I'Est socia-
lista alle prese di posizione sul-
le ultime tempestose vicende 
internazionali. 11 disaccordo e 
macroscopico. La concezione 
politica dell'unita europea de
gli uni. fa a pugni con quella 
degli altri. L'Europa di cui 
parliamo e quella della discor-
dia: affermazhne che pud es-
sere comprovata solo prenden-
do in esame le due piu recenti 
prese di posizione ttfficiali, as
sume in proposito dalla Fran
cia e dall'ltalia. nel quadro 
degli ultimi drammatici eventi 
del Vietnam e di San Domingo. 

DE GAULLE (Discorso alia 
T.V. del 28 aphle '65. e dichia-
razione nel Consiglio dei Mi
nistri del 6 maggio '65): cCon-
danno la guerra contro il Viet
nam... Riprovo gli avvenimen-
ti di San Domingo, e chicdo 
che i marines si ritirino al piu 
presto... Nessuna egemonia 
esercitata da chicchessia. al-
cun intervento negli affari in-
terni di uno Stato. alcuna proi-
bizione fatta a qualsiasi paese 
di allacciare relazioni con chi 
vuole puo essere piii tollcra-
fa... Ogni nazione deve essere 
responsabile di se stessa. libe-
rata dalla schiavitii. aiutata 
nel suo progresso senza con 
dizioni di obbedienza... >. 

MORO (Discorso pronuncia-
to alia Camera dei Deputati 
il 14 maggio '65): « Esprimia-
mo dovero<:a e piena compren-
sione per la posizione c la re-
sponsabilita assunta dagli Sta
ti Uniti per la crisi nel Viet
nam. L'interrentn a San Do 
mingo da parte americana va 
giustificato. in parte con ra-
gioni umanitarie e in parte con 
ragioni di sicurezza del conti 
nente americano... Soi abbia 
mo nelle lontane zone del pen 
colo .. gli stessi interesst della 
rocazmne universale e mdtrt 
stbtle di pace e di sicurezza 
ai quali abbtamn ispiralo la no 
stra attivila in seno all'Allean 
za atlantica ». 

Martedi il secondo 
articolo deli'inchiesfa 

Le origini 
: V del MEC sono 

negli anni della 
guerra fredda 

di MARIA A. MACCIOCCHI 

RAPPORTI EUROPA-NATO. 
« lnvece che far partecipare 
il nostro Paese ad una coope-
razione organizzata delle na-
zioni libere del vecchio conli-
nente. ha affermato De Gaulle 
nel discorso gia citato, voleva-
no letleralmenlc dissolverci in 
un'Europa integrata. e auto-
maticamente subordinata ai 
protettori d'oltre Oceanu... Vo-
gliono fare di noi gli ausiliari 
subordinati della integrazione 
atlantica... ». 

< L'alleanza atlantica e sem
pre la base della nostra poli
tica estera — proclama Moro 
in Parlamento —. L'America 
non punt a su un'Europa da do-
minare ma su un'Europa eco-
nomicamente e politicamente 
unita. con la quale dividere la 
responsabilila di una politica 
globale di liberta e di giusti-
zia... Abbiamo riaffermato • e 
riaffermiamo la persistente va-
lidita dell'alleanza atlantica co
me elemento fandamentale di 
stabilita ed equilibrio >. 

EUROPA POLITICA. La pro-
spettiva, per De Gaulle, sta 
in questa evoluzione: « tYoi vo-
gliamo comportarci da europei 
quali siamo e in questa qualita 
ci impegniamo a ristabilire da 
un capo all'altro del nostro 
contincnte un equilibrio fonda-
to sull'intesa e sulla coopera-
zione in Europa di tutti i po-
poli che vi vivono come noi, 
dall'Atlantico agli Urali... >. 

MORO: «L'Europa per la 
quale I'llalia lavora ha uno 
strelto rapporto con gli Stati 
Uniti... Non potremo ntai ac-
cettare che VEuropa unita pos-
sa esistere formalmente e so-
stanzialmente al di fuori della 
Comunita atlantica. 

II dialogo delineato e un col
loquio tra sordi. A franco di 
queste posizioni polremmo d'al-
tra parte elencare ancora i 
giudizi di Erhard. di Brandt, 
di Spaak. di Fanfani. di Couve 
de Murville. di Schroeder. per 
contrapporli clamorosamente 
gli uni agli altri. su qualsiasi 
tema politico venuto in discus
sione a Parigi. a ^oma, a 
Bruxelles. a Bnnn e per dimo-
strare questa moppugnabile e 
modesta verita: VEuropa poll 
tica e una torre di Babele. 
Tuttavia. perche il lettore non 
si smarrisca in questo labirin 
to. gli offriamo it filo delle due 
alternative di fondo che divi-
dnno tra loro i Sei: per i cin 
que prie.M europei — dt cui 
Bonn rappresenta la forza guv 
da e che De Gaulle chiama 
€ i 5 americani» — la SATO. 
il Patto Atlantico. Varmamen-
to atomico europeo. detto « scu 
do atlantico», V integrazione 
economica del MEC nell'area 
mondiale del mercato capital! 
sta dommato dall"a<iperialismo 
piit forte, sono la base della 
costruzione europea. Non si 
concepisce altro sbocco pv>/i 
ttco per VEuropa che quello 
di mantenere il collegamcnto 
ombehcale con VAmerica. defi 
ntto discrelamente partnership. 
e che subordma la politico 
estera dell'Europa occidenlale. 
sotto la giuslificazmne di aver-
ne in cambio la * difesa ato
mica >. alia polenza egemone 
statunitense. mettendo questa 
parte del mondo alia merce 
delle imprese auerriere ame 
ricane. in quolsiasi conlinen 
te avrengano. 

DalValtra parte, vi e il ge
nerate De Gaulle, alia testa 
della Francia neocapitalista, 
che non crede piu alia politica 
dei « blocctu >, che scalza alle 
for.damenla la necessita' del 
I Alleanza atlantica. con la rea 
listica constatazione che non 
esiste alcuna mtnaccia di ag-
gressione sull'Europa da parte 
del campo socialista. La Fran-

I cia. < tornata ad essere una 
nazione dalle mani libere », di

ce De Gaulle, < non e piu ob-
bligata a restore Valleata dei 
nostri alleati», ne VEuropa ha 
piu bisogno dell'* ombrello ato
mico » americano. Anzi. in que 
sta prospeltiva, il generate va 
abbozzando le linee di un ne-
buloso approccio con VEst so
cialista, che da all'Europa una 
nuova dimensione. e che la con-
figura, per quanto ancora in 
modo assai oscuro. come una 
diversa unita economica e geo-
grajica che va dall'Atlantico 
agli Urali. 

Europa europea. Europa al-
largata, Europa integrale, chia
ma De Gaulle questa sua vi-
sione strategica dell'Europa fu
tura. Gli altri partners invece 
restano ancorati alia Piccola 
Europa e la definiscono Euro 
pa sovranazionale, Europa del
la partnership con VAmerica,' 
o della inlerdipendenza atlan
tica. « La CEE e un volapiik >. 
esclama intanto con sferzante 
ironia il generate, per affer-
mare come la Comunita sta 
una sorta di ridicolo esperan
to. un'invenzione cervellatica 
sul piano politico, cost come 
VONU e un « machin > (ferro-
vecchio). E i tecnocrati di 
Bruxelles sono definiti sprez-
zantemente gli Eurocrati dal 
presidenle francese. 1 «cin-

que» rispondono accusando il 
generate di oltraggio agli 
i ideali dell'Europa ». e di tra-
dimento. De Gaulle, di riman-
do, proclama che e impossibi
le accordarsi con gente per 
cut « Vinfeudaniento all'Ameri
ca e un'abitudiue e una rego-
la ». « Nazionalisti, sciovinisti, 
galli presuntuosi», con questi 
epiteti vetigono definiti dagli 
europeisti di vecchia osser-
vanza, tanto De Gaulle che 
il suo gruppo di governanti. 
Anche Johnson interviene (di
scorso dell'8 maggio, per il 
XX anniversario della sconfit-
la del nazismo) per bollare il 
«nazionalismo stretto» della 
Francia. Le Monde gli rispon-
de che il « nazionalismo stret
to » nasce come riflesso di di
fesa contro il ^.nazionqlismo. 
largo » degli USA, edsi come si 
manifesto nel Vietnam, a San 
Domingo, in Europa. «11 peg-
gior nazionalismo, scrive .il 
quotidiano, e quello • dei po-
lenti che non accettano che si 
discuta Vuso che essi fanno 
della loro potenza >. 

La polemica, che si fa ogni 
giorno piu virulenta, dimostra 
come le crepe neH'ex-blocco 
atlantico si approfondiscano. 
man mono che la concezione 

i di una pluralita di poteri, in 

campo occidentale, viene im-
posta nei fatti con violenza dal
la Francia. Nella lotta per ri-
partirsi ancora una volta nel 
mondo mercati e zone di in
fluenza, le contraddizioni tra 
gli imperialisti esplodono aper-
tamente. e uno dei teatri piu 
vistosi del conflitto tra gli oc-
cidentali e appunto VEuropa. 
Quando ci si chiede perche la 
CEE non sia ancora * saltata », 
abbiamo una sola risposta da 
offrire: il mastice che la lega 
sul piano economico e robu
sto. Ed i Sei, malgrado il fat-
to che la loro unita politica 
sia in cocci, sono tutti decisi 
a sfruttare il Mercato Comune 
come area della nuova espun-
sione industriale e dell'integra-
zione capitalista fino all'osso. 
Ed.a ritrovare sul terreno eco-

'nomico quel che resta della 
loro vecchia intesa. L'Europa 
dei Sei sta per arrivare, in 
ogni caso, sul piano politico, 
ad uno .sbocco profondamente 
diverso da quello che sognaro-
no gli uomini che, nel secondo 
dopoguerra, se ne fecero gli 
artefici: Schuman. De Gaspe-
ri, Adenauer. Tuttavia. come 
vedremo, i mali della CEE so
no- tutti di origtne ereditaria. 

Maria A. Macciocchi 

Sara proposta al convegno di Napoli che si apre oggi 

Una «costituente» per 
la crisi della giustizia 
Intervista con un magistrate* e un avvocato del comitato organizza-
tore — « Gli insolventi godono di un " complice togato " e la magistra-
tura non intende continuare ad esserlo » — La professione forense 

Dalia nostra redazione 
NAPOLI. 29 

Nel convegno di Milano ma 
gistrati ed awoca t i si posero 
soprattutto l'obiettivo di * pub 
blicizzare > i temi della crisi 
della giustizia in Italia. Mel 
convegno di Napoli. che si tcr 
ra domani e dopndomani (inau 
gurazione nel Salone dei Busti 
in Castelcapuano con la rela 
zione dell'avv. pn»r. Giuseppe 
Abbamontc e de! sustitulo pro 
curatore generale dott. Rober
to Angelone: proseguimento e 
chiusura del dibattito lunedi 
nella Sala dei Baroni al Ma 
schio Angioino). i temi della 
crisi saranno approfonditi. 

Abbiamo posto a due com 
poncnti il comitato organiz/a 
tore di questo secondo conxe 
gno nazionale dei Comitati di 
azione fra awoca t i e magi 
strati alcune domande a pro 
pnsito dei temi che saranno 
dibattuti. c Rirendichiamo pri j 
ma di tutto — ci ha detto il 
magistrato Pasquale Buondon 
no — che alia Gws'izia sia as 
segnato il posto che le spetta 
nell'ambito della programma 
zione. Nel piano quinquennale 
solo una paginetla e mezzo e 
dedicata alia Giustizia. Ci sem
bra necessario batterci per 
una maggiore considerazione: 
la Giustizia c in crisi. non e 
all'altezza di uno Stato moder-
no » « Andiamo ancora avanti 
con un codice fascista — in 
terviene l ' awocato Aldo Ca-
fiero — - il codice Rocco: e i 
cittadini d'altra parte, non 
hatmo piu fiducia nella Giu
stizia italiana >. - • • • 

Le riforme preannunziate 
dal ministro Reale? «Alcimi 
provvedimenti sono giunti a ri 
solvere le piu appariscenti pec-
che — dice il dott. Buondon 
no — ma ci sono parecchie 
cose . irrealizzabili. perche • le 

strutture sono arretrate. S'im-
magini. per esempio, un inter-
rogatorio incroctato qui, a Ca
stelcapuano. dove non e'e una 
sola aula che abbia la saletta 
per i testimoni! ». < Oggi — ag-
giunge il magistrato — Vutente 
della Giustizia. il cittadino. 
tende ad evitare il tribunale. 
Al nord si ricorre sempre piu 
spesso agli arbitrati (che co 
stano quanto e piii di una cau 
sa) per non rischiare attese 
di anni. E ci sono imprese che. 
pur potendo. non pagano i de-
biti: sanno che le loro insot 
venze saranno eolpite dopo 
due. quattro anni *. 

* ilanno un " complice toga 
to " . insonima? ». 

« Si. un " complice togato ": 
e la magistratura non intende 
continuare ad esserlo». « A 
nord gli arbitrati. a sud il di 
lagare di un certo tipo di de 
linquenza — e l ' awoca to ad 
mter\enire — contro la quale 
attualmente si e impo'.enti. Per 
tornare ai temi del convegno. 
noi riteniamo che il cittadino 
debba essere garantito: can la 
riforma dei codici e delle pn> 
cedure (il caso Gallo non si 
sarebbe rerificato se i diritti 
della difesa fossero stati piit 
estesi). ma anche con riforme 
dell'ordinamento forense. Rite 
niamo che la professione di 
avvocato sia troppo importante 
e delicata per essere consen-
lita con tanla superficialita: 
come nell'ambito della scuola. 
chiediamo esami di Stato per 
procuratnre ; con commissiom 
composte da membri ' prove 
nienti da altre citta. Le com 
mtsstoni locali non sono piit 
accettabili. Niente albo chiuso. 
ma maggiore severitd nel con 
cedere ad un neolaureato la 
possibilita di difendere un im-
putato ». 
' c E bisognerebbe pater supe-

rare — la parula e al dott or 
Buondonno — lo stato di infe-
riorita in cui si trovano gli 
awocati rispelto ai magistrati 
e ai p.m.: il giudice ha biso
gno di collaboraziime. Maggio
re specializzaziutw dall'una e 
dall'altra parte sono attual
mente indispensabili ». 

I-a c a m e r a dei magistrati? 
I.a rispusta dei due interlocu 
tori e stata una: bisogna a bo 
lirla. subito. Rappresenta uno 
dei piii g ra \ i nodi, ma il ma 
gistralo non pud. non deve es 
sere ispirato. nelle sue senten 
ze. nelle sue azioni. da altro 
che non sia l'interesse alia 
Giustizia Inammissibile che 
esistano gradi. piramidi. da 
scalare. 

Al cotigresso -<»no M.ui invi 
tati i sindacati. le associazioni. 
gli operatori economici. i par 
titi politici: la rifomia dell'or 
dinamento giudiziario non pos 
sono farla solo i magistrati e 
gli awoca t i hanno fatto gia 
molto. ed intendono conlinua 
re. unendosi <dal congresso 
uscira una * costitmnte » do \e 
saranno rappresentati tutti i 
comitati d'azione) nella denun 
cia e nelle proposte di riforma. 

< E ' indispensabile la colla 
boraziane delViniero paese — 
conclude il dott. Buondonno — 
per un opera che rireste tanta 
impsrtanza. economica e so-
ciale ». 

La via delle riforme sara 
lunga- per ottenere una giu 
stizia efficiente bisognera su 
perare una infinita di ostacoli. 
di interessi costituiti. di gelo-
sie di casta Ma — come fan 
no notare molti — quella per 
una migliore giustizia non puo 
essere una battagHa isolata: 
e anche la realta sociale. la 
struttura economica del paese 
che deve cambiare. 

Eleonora Puntillo 

Wilson accelera 
I'avvicinamento 

con Bonn 
Sempre piu marcato I'allineamento sulle 
posizioni di Washington - Sollevazione 
nella sinistra laburisfa e nei sindacati 

Dal nostro corrispondente 
LONDRA. 29 

Con la tallica dell'avvicina-
mento graduate, piu furtiva e 
diplomatica della trattativa in-
genuamentc aperta che era 
slata sperimentatn senza suc-
cesso dai conservatory Wilson 
— si dice a Londra — ha por-
tato avanti di qualche passo 
l'ingresso britannico in Euro
pa. Visto che non si t rat ta piu 
di porre in termini formali la 
questione della apparteneuza 
al MEC. quello che ora inte-
re.csa Wilson 6 tin allargamen-
to generale della influenza in-
glese nel continents Taggira-
mento e Terosione della posi
zione francese e il recupero di 
una « iniziativa » che, in primo 
luogo. passa at traverso lo sta-
bilimento di una migliore * in
tesa » con la Germania di 
Bonn. 

Quando lo yacht reale, che 
e partito ieri sera da Lubecca. 
riportera Elisabetta II in pa-
tria. per il week end. dopo 
1'estenuante giro di propagan
da sul suolo tedesco che due 
generazioni di sovrani ingle-
si prima di lei si erano rifiu-
tati di toccare, un tocco di co
lore imprcssionistico sara sta
to aggiunto alle ferme linee 
del « disegno » europeo traccia-
to dal primo ministro laburi-
sta. Di solito r inghil terra tra-
dizionale giustifica i viaggi al-
l'estero della regina sulla base 
dei buoni frutti che I'economia 
nazionale ne trarrebbe. Ma 
questa volta non si e t rat tato 
di una trasferta commerciale. 
Gli interessi in gioco erano so
prattutto politici. fino al punto 
di coinvolgere la monarca (la 
cui funzione e convenzional-
mente interpretata come apoli-
tica) nella visita piu compro-
mettente di tutte: quella a Ber-
lino occidentale. Negli ultimi 
tempi vari settori della opinio-
ne pubblica inglese hanno sol-
levato dubbi sull'opportunita del 
giro reale in Germania e del
la presenza di Elisabetta nel 
bastione della gueri-a fredda 
difeso dal sindaco Willy Brandt. 
II programma della visita pare 
fosse stato concertato proprio 
da Brandt in un lungo colloquio 
privato con Wilson all 'epoca 
deH'ultimo incontro degli espo 
nenti della socialdemocrazia 
europea nella residenza di cam-
pagna del primo ministro ingle
se un paio di mesi fa. Nel gio
co anglo tedesco attualmente ill 
corso. la prospettiva di un 
Brandt che nelle prossime ele-
zioni prenda il posto di Erhard 
ha un notevole peso. Wilson non 
ha mai fatto mistero del suo 
sogno di un'Europa progressi-
vamente socialdemocratica. Co
me conseguenza itnmediata. Ie 
migliori relazioni con Bonn gli 
consentono di sperare nell'iso 
lamento della Francia . La ma-
novra si accompagna — come 6 
noto — al perseguimento di una 
politica di filoamericanismo che 
fa oggi del governo Wilson il 
piu « a m i c o » degli USA non 
solo in Europa. ma nel mondo 
intero. nel momento in cui i 
marines di Washington mettono 
in atto la duplice aggressione 
contro il Vietnam e Santo Do
mingo. I^i Germania e una pe-
dina piuttosto importante dello 
schema wilsoniano che prevede 
fra I'altro la eostituzione della 
foiva nucleare atlantica (con 
un semplice cambio di iniziale 
rispetto alia M.L.F. a suo tem
po ripudlata da Wilson quando 
egli. prima delle elezioni. si 
impegnava a « non perniettere 
la mano tedesca sul pulsante 
atomico »). ed e soprattutto uno 
strumento assai utile per quel-
I'Europa « allineata » all'Ameri-
ca che e uno degl: obbiettivi 
princinali della politica estera 
di Wilson. 

L'annuncio che la Gran Bre 
tagna sta preparando con gli 
Stati I'niti fin consultazione 
con Canada e Italia) una bozza 
di trattato per la non prolife 
razione delle armi atomiche. e 
passato senza commento nella 
stamoa inglese sia perche 1'ini 
ziativa f- priva di novita. sia 
perche. nelle circostanze at tua 
li. e destinata a scoprire 
le coiitraddiztoni fondamontali. 
Secondo quanto sc rhono corri 
spondenti diplomatici inglesi 
degni di Tede. la Gran Brcta 
gna e tuttora protesa alia rea 
lizzazione di quella c presenza » 
nell'Asia sud ori tntale median 
te la quale essa offrirebbe ai 
paesi come l lndia il proprio 
t ombrello nucleare >. 

In questi giorni avrebbe do 
vuto tenersi 1'atteso dibattito di 
politica estera ai Comuni. ma 
il governo ha rifiutato giustifi 
candosi con la mancanza di 
tempo. E' estremamente diffi 
cile per Wilson spiegare — di 
fronte alle crescenti pressioni 
in sempre phi vasti settori del 
suo stesso partito — la scorn 
parsa di quella politica estera 
t indipendentr » promessa pri 
ma delle elezioni I) problema e 
stato comunque sollevato ieri 
alia Camera dei Lords grazie 
airintervento del laburista lord 
Fenner Brockway che ha in 
giunto al suo governo di disso-
ciarsi pubblicamente dall'azio-
ne americana a Santo Domingo. 

Mario Silvestri 
ISONZO 1917 

«Sj*gi» pp. xvi;;.;jj con 54 illustrs-
lipnl e to cjtunc. . Kiltgjto L. jioo. 

Una app.isMonante ricvocazione 
storica di sacrifici cd croUmi, er-
rori c massacri, nc'll'anno cruciale 
della Grande Guerra: la vita nel
le trincee c nel p.K^e, lc b.maglie, 
i ritratti dei proiagomsti. 

II dibattito. che si e cercato 
ufficialmente di sorfocare. ver-
ra ripreso nelle prossime setti-
mane in Parlamento e nel Pae 
se. Lord Brockway ha di re 
cente costituito un comitato per 
la pace nel Vietnam e da ogni 
parte giungono adesioni alle 
iniziative del ntiovo organismo 
che ha gia laudato una sotto-
scrizione. 

Contemporaneamente. dalle 
tribune sindacali delle varie or-
ganizzazioni di categoria che 
tengono in questo momento i 
loro congressi. si moltiplicano 
le mo/ioni di condanna contro ! 
la politica americana nel Viet
nam e a Santo Domingo e il 
sostegno britannico ad essa. 

II compito della sinistra in 
glese si e precisato. Per la pn 
ma volta dopo dodici anni. tin 
governo laburista e al potere. 
con una maggioran/a eftimera 
La componente socialista del 
suo programma e stata flnora 
tenuta in disparte. II dovere di 
sostenere il governo e di sbar-
ra re il ritorno ai conservatori 
non deve agire come ricatto 
verso chi vuole davvero una li-
nea alternativa di orientamento 
socialista in politica interna 
come negli affari esteri. 

Leo Vestri 

Dopo la sconfitta 

di Lissenko 

Rivista 
di genetica 
pubblicata 
neWURSS 

I L PRIMO NUMERO USCI
RA' A GIORNI E SI APRI -
RA' CON UNO SCRITTO DI 
VAVILOV, L'ACCADEMICO 
CHE FU V ITT IMA DELLE 
DENUNCE DI LISSENKO 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 29 

• Uscira a giorni a Mosca il 
primo numero di una nuova ri
vista scientifica edita dall'acca-
demia delle scienze dell'UR.SS: 
« Genetica *. 

L'apiiari/ione della rivista e 1111 
fatto politico oltre che scientilico 
perche segue di qualche mese la 
definitiva sconlitta del gruppo ca-
peggiato dal hiolngo Lissenko die 
l>er oltre trenta anni. sfruttan-
do it clima del «culto». aveva 
frenato la ricerca in questo Fit-
tore della biologia netfanilo in 
prat it n 1'esistenza della geneti
ca come scienza da lui conside-
rata «scienza borghese e idea-
listica ». 

Abbiamo gia riferito. sul no 
stro giornale. !e vicende della 
polemica atiti iissenkiana. svilnp-
patasi dopo la caduta di Km 
sciov. che |)er lunghi anni ave
va continuato a servirsi di Lis
senko contribuendo quindi a man 
tenere le ricerche biologiche e 
in partk-olare quelle sulla gene
tica in una situazione anurm.ile. 
In realta Lissenko. do|K) essersi 
disfatto dei suoi avversari tra il 
19.16 e il 1948. superato un pe-
riodo (ii tleclino in comcidenza 
col XX coimresso e la denunci.i 
del «culto *, era rm-.cito a tor
nare in auge pro|K>neiido mir.ii-o 
listiche soln/ioni nel f<imp<i agn-
colo. che p;ir\ero cap.ici di n-
sohere a |xx o pn-z/o le fiiffi-
colta (icll*;mrKoltiir<i vnietiCd. 

In realta l"ai;ricoltura e I'eco
nomia del iKiese ne eblx-io 1111 
danno. Li^stnko aveva num.i 
1 nente in.staur.iti i suoi dogmi i.«-
15atori di tutte quelle es|>erien/e 
the avevano f;«to compiere alia 
biologia mcindiale. nejlli ultimi 
anni. im*iortanti^«imi pn)grt--;si 
nella ricerca delle oricmi della 
\ita e della ereditaneta dei ca-
ratteri: di consi-giienT'ii. I.i bio 
logia so\ietica. a differenza di 
tutti gli altri settori della ncer-
ca scientifica. era nmaMa ,n ri-
tardo. anche .se nel v:>{rc<o (iti 
ioro stud 1 ntuneroM scienziati a \e 
vano continoato a stiltinnurc. r.-.a 
con nx-zzi evidentemente ridot:i. 
la riterca nelle direzioni < con 
dannate » da Lis<*-nko 

Cad"to Kruscioi. portata a t*r-
mine positi\aniente la baltaglia 
contro il d.rcm.itismo lisM-nkiano. 
qiw--ti «cn-n/ititi po^-^ino final 
mt-nte di*pnrre d: mcz/i ade^ 1a 
ti. Uno Hi questi «• la 'oro ntio\.l 
ri\ista t+ie si apre <iRnificaii\a 
mente cxm un artittilo «-ti \ L M lei 
<il 4 a^osto ricorre il t-entt-sirxi 
annixcrsano della putiblica/ione 
della sua opera foiv'anK-ntale). 
scritta \enti anni fa dallo socn 
ziato Nikolai Vaulov e mai rnil> 
blicata fino ad era. Va\ilov era 
morto nel 1W.I in prmione. \it»i 
ma della cauip.igna di Lissenko 
contro ch scien/iati di 1 tendon 
ze borphesi > the aveiano s' 1 
luppato anche nellTRSS sen "=ni 
di sulla genetica mod'-ma. 

Significati\o ancora the del <o 
mitato di rt-da7ione della ri\ista 
factia parte Dubinin, uno I'.VI 
maccion bioloi»i so\ietici. che ci.'" 
stato persejnntato da Lissenko 
dopo il 19V» e costretto a lavo 
rare in condmoni motto ditTicili 
Direttorc della rivista sara ;"ac 
cademico Jukovski attnmo al 
quale si sono raccolti 1 mag-
giori studiosi di genetica 

Augusto Pancaldi 

NEI TASCABILI 
OTTO NOVITA 
ASSOLUTE 

Due vert avvemmenti cttltit-
rah: esitmo nel la NUE /'<;/-
tcso volume delle Leticrc dal 
carcere Ji (Irtiv.ui don 119 
tnediti, e nel te<to originate; 
L 2500) e 11 loman/o storico 
di G\iirgx Lnkaci, //«./ del
le opere fondatneniiili del 
grande sludioso unghercse 
(L. 2ooi>). DutH) Gisela llh-
ner, Vn\ Vormcntor 1064, 
LA RICERCA LETTERA-
RIA ospttii Makolm di fa
mes Pttrdy, <• tin romanzo 
surreule e hinleu o iilLi Gide » 
(L 1000). Nella PBE csce 
dt Giatim I'azzi I .a pocsia 
italiana del \\>veo.-nto tla 
(io//ano afili l'tmfiici (Lire 
1500). Nella COLLEZIO-
NEDI POESIA. I iridic e 
framiiK'iiti di Satjo, Alceo e 
Anacreonle nella traduzione 
di Vdippu M. Poutiini (Lire 
boo) e Quarania poesic di 
Yeats, un altro « grande » del
la poesta inglete del Novecen-
to, tradotte da Giorgio Mel-
chiori (L. 500). Nella COL-
LEZIONE DI TEATRO 
La notte dcll'iguana di Ten
nessee Williams (L. Soo) e 
La Farinclla, una delle phi sa-
porose farse di Gii/lio Cesare 
Croce, I'autore del Bcrtoldo 
(L. 500). 

Tre «Saggi» di eccezionale impe-
gno critico: 

GIOVANNI MACCHIA 
IL MITO DI PARIGI 
SAGGI E MOTIVI FRANCESI 
pp. 356 con 30 illuuiizioni fuori ttito. 
Rilcpaio L. 4500. 

Un finissimo studioso illumini 
un'intera civilta Icttcraria. 

GILLO DORFLES 
NUOVI RITI 
NUOVI MITI 
pp. 282 con 32 illusira/ioni fuori tejt*. 
RIICRJIO L. 3300 

Pop-art, « pcrsuasip^e pcculta», 
fantascienza, gcrghi tccnici c poe-
tici: alcuni aspetti della civilta 
meccanizzata in un'analisi sociolo-
pica, cstctica c linguistica. 

ANGELO M. RIPELLINO 
IL TRUCCO 
E L'ANIMA 
pp. 414 con 39 illusirazioni fuoti tetto. 
Rilrgaio L. 4300. 

] I maestri della rcgia nel teatto 
! russo del Novecento. 

Due novita nella « Nuova Bihlim-
teca Scientifica Einaudi»: 

GILBERTO FREYRE 
PADRONI E SCHIAVI 
Imroduzione di Fcrniml Btaudel 
pp. xvi-344. L. 4000. 

La forma/inne delta famiglia bra* 
siliana in regime di cconomia pa-
tfiarcale: un capolavoro di meto-
do sociolopico e di narrazionc sto
rica. 

RAGNAR NURKSE 
LA FORMAZIONE DEL 
CAPITALE NEI PAESI 
SOTTOSVILUPPATI 
pp. x-194. L. 1300. 

Un saggio fondamentale sui pro
blemi economici del Terzo Mondo. 

Nei •» Libri bi&nchi»: 

Giuseppe Boffa 
DOPO KRUSCIOV 
pp. 261. L I&I-JO. 

Una testimonianza sull'Urss, ofjfl-

Nei CORALLI, la nuova e-
dizione di Maria dt Italia Ro-
IIUTZO (<• Un librn bcllissimo • 
llugcr.10 Mnntalc) e il testo 
integrale del r.nto film sulla 
gioientii sonctica, J-a Bar-
riera di II'<c di Marlcn Chu-
ciev (L izno). 

Net * SupcTcorjlli» una nuova •» 
dizione dr 

Umberto Saba 
IL CANZONIERE 
pp. V lit f U Rl!-£JtIO 1- 4 V » 

Un mondo che si muia e che si 
icoprc. il nostro maulu J per 10 al 
Mio awemre sccrcto e alle sue ra-
dici piii antuhf. ha trovato in Sa
ba la propna linpu.i e la propria 
rcalti il prande classico del no
stro tempo, c del tempo che si ma» 
tura. 

Einaudi 
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