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LE RESPONSABILITA' DEL CENTRO-SINISTRA 

Disarmati contro la corruzione 
I Inchiesta sulla Comunita Economica Europea 

it i t Dl lull! gli scandjli die infcstano la 
vita llaliana questo dcll'INPS e scnza 
dubbio il piu disgustoso pcrche i gua-
[dagni sono stall rculizzali speculando 

ulla malallia di centinaia di bambini; 
erche i protagonlsti avrcbbcro dovulu 

essero — proprio per la luro qualila di 
tnedici — i piu lontani dal concepire 

n'azione del genere; pcrche, In fine, 
b maturato aU'inlerno di qucH'Isliluto 
!di I'revidcnza sociulc i cui « assistiti o 
vivono, nella grande maggiuranza, in 
un'aulentica miseria. 

Ala non e BOIO perche si e arrival! al 
jimite del disgusto che si sente la ne-
cessita di un discorso piu ampio: e an-
che perche oramai la frequenza di que-

i episodi sta giungcndo a un Hvello 
he indica una corruzione endemica. 

a corruzione di lipo sudvielnamita: 
'dai tabacchi meisicani alia Sanila, dalle 
dogane alle banane, dai miliardi della 
Federconsom agli slrani awenimenli 
del CNEN, dagli aminnssi della bono-
miana In I'uglia oli'KNIC, dal Monopo-
lio del tabacchi e del sale alia Pede-
'montana di Cenova, all'INPS e cosi 
via. Ovunque si scavi, viene funri qual-
che cosa di niarcio. 

E' proprio qucslo the impone una 
domanda: nascendo, il govcnio di ten-
Iro-sinislra pose Ira i propri obietlivi 
quello di mornlizzaro la vila pubblica 
ilaliana: da quel moincnlo saremnio sta* 
ti piu libcri e unclie piu puliti. Lascia-
mo pcrdcre il problemn della liberla 
« inffcrmiatnnci su quello della pulizia: 
dov'e? II centro-sinistra e nato, vissuln 
e ti avvia a morire; e tullavia la sua 

esistenza e stata contraddislinta dal-
1'emergere di una lunga serie di scan
dal!, dal silenzio sceio su quelli preie-
denli, dalla passivita di fronle alle pro-
speilive future. 

Nessuno pensa, naturalmente, di at-
Iribuire alia formula di centro-sinistra 
la responsabilita del dilagare degli 
scandali, della corruzione: non e quc
slo il lipo di responsabilita che grava 
sugli uomini del governo. Ma una re-
spunsabilila c'e. allrcltanto grave: non 
aver falto nulla per incidcre sulla si-
luazione, nun aver crealo nessuno stru-
mento utile a colpire le radici del ma
le, a difendere la vila llaliana da questa 
marea sporca che la invade tulta. Per
che non puo essere ascriltn a tnerito del 
governo il fatlo che sliano venendo 
adesso al pettine nodi antichi: se quc
slo accade non e perche nuovl slrumenti 
siano stati creati. Lo scandalo della 
Pedcmonlana fu inutilmente denuncia-
to dai comunisti genovesi assai prima 
che qualche cosa si inuovesse; lo scan
dalo della Sanila fu porlalo alia luce 
da un dipendenle che proprio per aver-
lo denunciato fu solloposlo ad ogni ves-
nazione; quello dell'INPS e venulo a 
galla per 1'ostinala denuncia di un allro 
funzionario che per mesi e mesi e stato 
fatlo passaro per infermo di niente o, 
nella piu benevola dclle drfinizioni. per 
« soggctto aiTctto da mania moralizza-
trice n; altri sono emersi per 1'iniziati-
va di un ningistratn die, a cbiusura del-
lu lunga carriera, si u ilcdicato con par-
ticolaro zclo a pcrseguire le irrcgolarila 
ainininislralivc. 

Siamo, cioe, sul piano dell'iniziativa . 
individuale, afttdata alia buona volonla 
quando non addirittura aJ coraggio dei 
•ingoli — perche occorre dei coraggio, 
ormai, a denunciare uno scandalo sa-
pendo di poter essere perseguiti o addi
rittura mandati In manicomio per que-
sto —; e invece non si puo, anzi non 
•{ deve, contare' esclusivamenle sulle 
a manie mordlizzalrici i> di qualche in-
dividuo, sulla buona volonla di un vec-
chio magistrato. 

E* quesla la responsabilita autcntica 
del governo di centro-sinistra: aver 
compreso — t non era difficile com-
prenderlo, di fronte all'indignata rea-
sione dell'opinione pubblica — che oc-
correva un impegno di moralizzazione 
e questo impegno averlo assunto senza 
poi non solo soddisfarlo, ma neppure 
comlnciare ad affrontarlo sull'unica 
atrada possibile, che e quella degli ef-
fettivi poleri del Parlamento, degli En-
ti locali, della liquidazione del sotto-
governo, del clienlelismu, del nepoti-
smo che sono stati e sono tipici di eerie 
forze al potcre; la slrada dclle finestre 
aperte sugli Entl pubblici, della loro 
gestione democralicu e del controllo 
democratico sulle loro atthita. 

Ma su questa slrada non si e mosso 
un passo: la lolla contro la corruzione, 
anche durante il centro-sinistra, e ri-
masta dolorosamcnlc confinata alio 
equallido livcllu della leltcra anonirna. 

k. m. 

Le origini del MEC sono negli 
anni della < guerra f redda» 

Dal grido di Churchill «|n piedi, Europa!>» al fallimento della CED - II problema del riarmo tedesco: un 
nuovo pericolo per la pace -1951: viene firmato il primo trafftato comunitario, quello per il carbone 
e I'acciaio - Bidault: « Senza la riconciliazione franco-tedesca non vi sarebbe stato il Patto Atlantico » 

J 

Le cause del fallimento poli
tico europeo vanno ricercate 
nelle origini stesse della CEE. 
che costitul il processo termi
nate di un'operazione politico 
ed economica. nata sotto il se
gno della spaccatura dell'Eu-
ropa in due blocchi, e della 
t guerra fredda ». Una costru-
zione di questa natura, porta 
in sd. congenita, una fragilila 
profonda. un aspetto innaturale 
e artificioso. L'Europa politico 
e impossibile oggi. anche per
che h venuto a mancare il ce-
mento che la ieneva ieri insie-
me: una concorde volonta dei 
Sei di fare dell'Europa occi 
dentate un avamposto della 
strategia americana nel quadro 

UCCHIANO IL PUBBLICO DENARO CAMUFFATI DA PICCOLEIMPRESE 

a Sardegna 

vendu ta 

i grandi 

onopoli 
ili infortuni dei manifest. « non eletforali» fatti affiggere dalla Regione - Rifiuto della prospettiva 
corsa »: alberghi di lusso costruiti dall'Aga Khan e riserve di caccia (con I'aggiunta dei missili NATO) 

[«Batfage» televisivo e mandati di pagamento a valanga alimentano la campagna eleftorale d.c. 

Dal nostro inviato 
CAGLIARI. 31 

vie principali di Cagliari 
no piene di manifest] c non 
ttorali» della Regione. ma-

testi idilliaci con, per esem-
giovani pastori che ab-

scciano pecore in primo pia-
e poi la scritta: <C'e biso-

anche di te per la rina-
della Sardegna ». Vera-

fcnte, un primo stock di ma-
lesti — subito ritirato dalla 

alazione perche riconosciuti 
sntroproducenti» — diceva 
:'e un posto anche per te ». 
lunque — che ci sia «un 

sto i o ci sia bisogno del 
store, dell'operaio. dell'intel-
tuale disoccupato — la DC 
ale che sia chiaro un con-

>: che il «piano della ri-
cita > e come una grande 

irola imbandita alia quale 
i sardi possono accostarsi 
aver pagato il piccolo pe-

di un voto dc alle prossi-
eleaoni regionali. 
î sarebbe da aggiungere che 

esti... inviti a pranzo sono 
preparati e distnbuiti con 

laugurato anticipo e che in
to. come e noto. il pranzo 

[bruciato completamente; il 
iano della rinascita » — cioe 
[e stato precipitosamentc ri-
ito dalla Giunta regionale 

jpata dclle opposizioni 
sorgevano dai comitati uni-

delle < zone omogenee > 
lvolgendo la DC stessa 
insieme a comunisti. socia-

sardisti — in un dibattito 
iriflcatore e nella ondata 

lie proposte prcsentate. 
!« un'altra cosa c'e da no-

che cioe qucsti manifesti-
ito sono un fatto squisita 
ite cittadino. che basta 
idere una macchina e al-

ktanarsi per una diecina di 
llometri da Cagliari per tro-

si di fronte a tutt'altra pro-
ettiva giacclie — come suol 
si — < il future e gia comin-

Ito >. cioe si possono consi-
irc gia oggi gli effetti di 
politica dc che non e solo 

generiche promes** o di ma 
Testi. ma anche di « opcre >. 

opere che ctmtraddiomo a 
Hie promesse in m.xio pe 

|nte. duro. scnza cqui\oci 

Tosi. ncl fondo di una pinna 
scrta. fra filan di f.chi d in 

polverosi. nella zona di 
icchiarcddu. c'e un pc?7o di 

liel € futum » che sea\nlean 
ogni pianificazionc. si e an 

Ito realtzzando ncgli ultimi 
Oul denaro della collctti-

vita e a profitto del monopo-
lio: la Rumianca. 

Ci siamo stati. Dietro un 
alto muro di cemento armato, 
una zona di capannoni nuovi. 
un intrico di costruzioni me-
talliche e di tubature. la fiam-
ma dei gas che bruciano sotto 
il sole, in cima ad una sottile 
ciminicra: le solite prospettive 
che la TV ha reso stucchevoli 
in tante trasmissioni di quc
sti giorni. frammezzandole ai 
generosi sorrisi dell'on. Cor-
rias. e del ministro Colombo 
e con la inquadratura della 
SARAS di Sarrok e della SIR 
(Gulf Oil) di Porto Torres o 
della cartiera < Timavo > di 
Arbatax. 

II credito 

per i monopoli 
Ma ridiamo una occhiata a 

quelle prospetti\e. domandia-
moci a chi e 8 che cosa ser-
\ono. e quanto costano. A que
sto proposito .alcuni dati pos
sono essere piu istruttivi di 
moltc immagini e di molte dc 
scrizioni. II CIS (Credito indu-
striale sardo) — sorto nel "53 
per favorire le medie e pic-
cole industrie < al fine di met-
tcre in valore le risorse eco-
nomiche della Sardegna > — 
ha fornito gran parte del de
naro (e. attraverso il CIS. la 
Regione) per impiantare la 
SARAS, la RUMIANCA. ecc. 
Alia industria cartaria di Ar
batax. infatti (la Tima\o ha 
capitate triestino e stranicro) 
e al settore petrolchimico 
(SARAS e RUMIANCA a Ca
gliari. il cui capitale 6 essen-
zialmcnte della ESSO ameri
cana e Gulf Oil di Porto Tor
res) sono andati 97 miliardi e 
633 milicni. pari al 62T dclle 
somme complessive erogate dal 
CIS 

Sono. quest e. dclle «piccoIe 
e medic industrie >?: ma cer 
to. pcrche — con un piccolo 
tnicco — esse ottengono t fi-
nanziamcnti come gruppo di 
s<x:icta collcgate e cosi la Ti-
ma\o appare composta di cin
que societa. la Gulf Oil di set 
te. la Rumianca di cinque, ecc. 

K sono industrie che c met 
tono in \alore le risorse econo-
miche sarde»? Questo e ben 
dillicilc a dirsi. La Timavo. 
per csempio, ha un piccolo 

porto nel quale navi che bat-
tono bandiera svedese, pana-
mense o che so io. sbarcano 
la cellulosa e ricaricano il pro-
dotto lavorato: la carta; la 
SARAS riceve e raflina petro-
lio del Medio Oriente. passa 
alia Rumianca la materia pri
ma necessaria (il « cumenc >) 
per la produzione di erilene. 
propilene. soda e tutto npren-
de poi la via del mare. II pro
fitto. gia ingente. della Ru
mianca (in un anno e passato 
da 700 rm'.ioni a un miliardo e 
mezzo, mentre il fatturato sta 
per raggiungere i 30 miliardi) 
o della SARAS e delle altre 
industrie non passa proprio 
per la Sardegna: resta nell'i-
sola solo il salario di poche 
centinaia di operai per ogni 
azienda assunti al livello dei 
« minimi contrattuali » (39.U0U 
lire, per csempio. alia Ru
mianca) e costretti a dure lot-
te per ottencre qualche miglio-
ramento. 

Altro denaro del CIS e an-
dato un po' a tutti i monopoli 
(dalla Montecalini alia Italce-
menti): vale la pena di aggiun
gere che nello stesso tempo. 
cioe sDCcificamente dal 1. lu-
glio '62 al 28 febbraio '65. en-
trava in funzione la legge cne 
finanzia il c piano di rinascita > 
sardo, ma dei 77 miliardi re-
sisi cosi dispombili. vemvano 
spesi verame^te solo... 36 mi-
lioni (per 1'acquisto di 405 et-
tari di terre comunali ad Ala 
dei Sardi. net Sassarese) 

Pud essere che nelle stesse 
scttimane alcune somme siano 
state effcttivamente erogate 
(la DC fa la sua campagna 
elettorale essenzialmente con 
gli soortelli delle banche): re
sta il fatto che per anni quei 
miliardi sono rimasti inopcranti 
presso la Banca nazionale del 
la\oro in attesa che si risol 
vesse l'intrico dei piani bien-
nali. semestrali. dodecennali. 
qumqucnnali. e mentre il mo-
nopobo poneva una pesante ipo-
teca sull'av\-enire sardo. 

• • • 
Tomando a Cagliari dalla 

zona di Macchiarcddu. siamo 
passati per il centro abitato 
di Assemini. Qui. come ab-
biamo detto. niente manifesti 
con pastorelli sorridenti: piut 
tosto. di strada in strada. ci ha 
accompagnato un manifesto che 
chiamava alia lotta contro la 
chiusura dcllo stabilimento di 
ScanuOrtu: ed anche questo 
e un fatto significative emble-
matico della situazione sarda 
dove, mentre il € futuro > mo-

nopolistico e gia incominciato. 
sono in crisi le componenti es-
senziali dell'economia isolana: 
l'agricoltura e l'industria di 
Stato. Questa ultima, infatti 
— basata sullo sfruttamento 
delle ricchezze del suolo sar
do — 6 completamente scom-
parsa per quanto riguarda il 
settore del ferro (con la liqui
dazione della Ferromin) e in 
crisi per quanto riguarda il 
settore del piombo zinchifero 
(l'AMMI e ormai subordinata 
alia Montecatini e alia Pertu-
sola): inflne 6 minacciata per 
quanto riguarda il settore del 
carbone poiche — malgrado le 
durissime e lunghe Iotte dei 
minatori che hanno portato 
alia costruzione di una super-
centrale elettrica che dovreb-
be sfruttare il carbone del 
Sulcis — ora il mancato svi 
luppo industriale rende diffi
cile la utilizzazione piena della 
supercentrale e inoltre l'inte 
resse monopolistico fa avan-
zare 1'ipotesi che la supercen
trale stessa debba essere ali-
mentata a nafta e non a car
bone 

Le due 

prospettive 
Lo Stato avrebbe dovuto poi 

essere protagonista di un pro
cesso di s\iIuppo industriale 
collegato aU'agncoltura (nella 
prospettua di una riforma 
agraria e di una trasforma-
zione c in loco» dei prodotu 
agncoli). ma questo processo 
e completamente mancato: si 
parla — per quanto riguarda 
ragricoltura — di una t esten 
sione > della pastorizia (men
tre i pastori emigrano con tutti 
i greggi; nel Gerrei. per esem-
pio. e'erano dieci anni fa cen-
tocinquantamila capi di bestia-
me e ce ne sono oggi poco 
piu di 15.000 ..) e di una uti
lizzazione a cultura intensiva. 
irrigua di soli 140 000 ettari di 
terra sui complessivi due mi 
honi c mezzo (e sulla base di 
un ipotizzato sviluppo di azien
da capitalistica ancora inesi-
stente). 

Da una parte, dunque. via 
libera al monopolio che sfrutta 
il denaro pubblico per inse-
diare industrie che nessun col-
legamento hanno ne possono 
avere con uno sfruttamento 

delle ricchezze sarde e con 
la rinascita dell'isola (cioe es
senzialmente con l'aumento del-
l'occupazione e del profitto me
dio per abitante). dall'altra 
rifiuto dello Stato di avallare 
le tante cambiali firmate in 
pro della Sardegna, violazione, 
anzl, delle stesse leggi, come 
nel caso del ministero delle 
partecipazioni statali che ri-
duce improvvisamente di due 
terzi i suoi investimenti nel-
l'AMMI. decretando che il re-
sto del denaro deve essere 
versato dai fondi del c piano 
di rinascita > (e togliendo a 
questo. dunque. ogni carattere 
d'intervento straordinario). 

Ma la partita, come suol dir
si. non e stata ancora giocata. 

Da una parte c'e una classe 
politica che svende la Sarde
gna al monopolio. che ha eletto 
a suo mestiere di taghare na-
stri e offrire cittadinanze ono-
rarie all'Aga Khan — autore 
della « piu grande speculazione 
del secolo > in fatto di tun-
smo — dall'altra parte c'e 
I'impegno dei sardi cui non 
sorride la c prospettiva corsa >. 
la prospettiva cioe di ridurre 
la loro isola a una grande e 
spopolata bandita di caccia. 
con le coste divise fra gli al
berghi moreschi del turismo 
intemazionale. qualche insedia-
mento industriale stranicro scn
za legami con 1'isola. e le po-
stazioni missilistiche e i campi 
d'aviazione della NATO (il che 
sarebbe poi anche peggio della 
Corsica, dove la NATO non 
c'e). 

Le dure Iotte operate degli 
ultimi mesi rendono testimo-
nianza che la parte piu avan-
zata della popolazione e con-
sape\olc della posta in gioco. 
1^ campagna elettorale — mal
grado il «battage» televisivo. 
ia piccola \ alanga di € man
dati di pagamento > e un la-
vorio clientelare sollecitato in 
ogni modo — allarga giomo 
per giorno questa consapevo-
lezza: si tratta oggi infatti di 
votare perch6 Ia regione di-
venti un vero baluardo di au-
tonomia e di s\iluppo. perche 
cessi di essere una centrale 
di traffici e di asservimento 
alia politica dei monopoli na 
zionali e internazionali. garan-
te e complice della loro caccia 
al massimo profitto. 

Aldo Oe Jaco 
Nella foto in alto: operai al 
lavoro per la costruzione di 
nuovl reparti della Rumianca 

della divisione del mondo in 
due forze contrapposte. In que 
sto senso, 1'Europa politica vi 
e gia stata, ed ha fatto falli
mento. 

Nel marzo 1946 in un discor
so xenuto al Westminster Col
lege, a Fulton, in America, 
Winston Churchill proclamava 
che una « cortina di ferro > si 
era abbattuta sull' Europa, 
spaccando in due il continen 
te europeo. A quella parte del
l'Europa che restava al di qua, 
Churchill rivolgeva successwa-
mente quel che fu definito un 
« patetico appello » che si con-
cludeva con il grido: « In pie
di, Europa! ». 11 discorso al-
I'Europa conteneva in germe 
le linee dell'alleanza reazxona 
ria che doveva. in Europa oc 
cirientale ptt^ro enratterizzn 
ta. per Churchill, da un asse 
tra Parigi e la Gcrmania na-
zista sconfitta e da una lea
dership francese. tanto meno 
temibile in quanto si doveva 
verificare in un continente 
dove Vinfluenza politica ingle-
se appariva allora determinan-
te. « Jo vi dird immediatamen-
te, diceva Churchill, qualche 
cosa che vi sorprenderd. 11 
primo passo della resurrezione 
della Famiglia europea deve 
essere un' associazione tra 
Francia e Germania. Soltanto 
cosi la Francia pntra npren-
dere la sua dirpzione morale 
e culturale dell'Europa ». 

Per una nemesi storica que
sto disegno, temporaneamente 
realizzatosi con il trattato Bonn-
Parigi, sard quello che portera 
ringnilterra. circa venti anni 
dopo. ad essere messa alia 
porta, e in modo umiliante, 
dalla Comunita Europea. D'al-
tro canto, la sollecitazione na-
zionalista indirizzata alia Fran
cia scaturiva, oltreche' dalla 
necessitd di una restaurazione 
della potenza tedesca. onche 
dalla intenzione della Gran 
Bretagna di svuotare quel pat-
to di amicizia franco-sovietico, 
che era stato firmato a Mosca 
nel dicembre del '44, e che era 
apertamente diretto contro la 
Germania. tanto che in esso si 
riconoscevano gia i fiumi Oder 
e Neisse, come frontiera orien-
i.ale tedesca. 

La dinamica dell'integrazio-
ne europea i inseparabile, sul 
piano storico, da tre elementi: 
1) la prospettiva degli USA e 
dell'Inghitterra di costruire nel 
quadro di un'Europa unificata 
una forza capace di contrap-
porsi all'Unione Sovietica; 2) la 
volonta di contenere e soffo-
care, all'interno dei paesi eu-
ropei, la grande spinta popo-
lare, che sorgeva impetuosa, 
dopo la Guerra di Liberazio-
ne;3) la decisione di restau-
rare e di affrettare la con 
centrazione industriale, che 
appare una necessita vitale per 
il sistema capitalistico europeo 
e per Vimperialismo ameri-
cano. 

A questa visione di un'Euro
pa basata su blocchi contrap-
posti coincideva, net paesi eu-
ropei, poco tempo dopo la li-
berazione, la crociata antico 
munlsta di cui i partiti catto-
lici e la socialdemocrazia si 
fecero paladini. La conferenza 
di Yalta (febbraio '45) aveva. 
nei fatti, riconosciuto che Varea 
d'influenza degli anglo-ameri-
cani in Europa si estendeva 
su tutti i paesi, dove si accam-
pavano i loro esercrtl. 

11 16 aprile del 1948, sorge 
rOrgamzzazione Economica del 
Continente Europeo (OECE). 
che costitutece la forma orga 
nizzata che assume il piano 
del generate Marshall, con cui 
la potenza statunitense mette 
radici pTofnnde in Europa 11 
segretario di stato americano, 
nel suo famoso discorso del '47 
— subiio aovo I'enunciazione 
di quella c Dottrina Truman » 
che mette fine per sempre al-
I'isolaziomsmo americano — 
aveva brvtalmente proclamato 
come VAmerica avrebbe con-
cesso t suof aiuti. in cambio 
di una controparttia politica. 
L'OECE avera il compito di 
rrpartire trecento miliardi di 
dollari che gli USA mettevann 
per quattro anni a disposizio 
ne di diciassette nazkmi as*n-
ciale, e in primo luogo del 
1'Europa occidentate. a patto 
della loro subordinazione po 
litica. 

Nel periodo delineato, tre 
uomini giocarono un ruolo che 
avra conseguenze negative sul 
futuro e sugli sviluppi delta 
Comunita: sono tre cattolici, 
leaders di governi cattolici al 
potere nei paesi phi importan 
ti dell'Europa occidentale. che 
appaiono all'America come i 
piu qualificati e sicuri geston 
della rinascita capitalista, e 
della creazione di un blocco 
militare ed economico diretto 
contro rEst. Si chiamano Kon 
rod Adenauer, Robert Schu-
man. e Alcide De Gasperi. Si 
dice di loro che < arerano non 
solo la stessa fede religiosa e 
politica. la stessa formazione 
intellettuale, ma che parlava-
no anche la stessa lingua > 
(Prefazione al libro di A. Albo-
netti: Preistoria degli Stati 

Uniti d'Europa). L'idea euro
pea & per t tre capi cattolici 
una forza ideologica di sosti-
tuzione; il sogno de//"Europa 
unita e destinato a rimpiaz-
zare le idee socialiste, ad of
frire ai democratici « un'alter-
nativa europeista >. 

Ci si pud chiedere oggi in 
quale misura i tre leaders 
cattolici hanno concretamente 
inseguito il sogno di una Santa 
Alleanza europea. e si sono 
fatti iniziatori della costruzio
ne di un'* Europa vaticana *. 
il cui disegno $ poi miseramen-
te Jallito, con la fine stessa 
del partito cattolico francese 
(MRP), la rottura dell'integra 
lismo clericale dc in Italia, e 
la sempre piu contestata dire 
zione dei democristiani sulla 
Germania occidentale. Questo 
tramonto non fu soltanto del-
I'egemonia dei partiti, ma dei 
capi: De Gasperi mori ncl 1954: 
Schuman nel 1963: Konrad 
Adenauer 6 finito politicamen-
te. nell'autunno del '64. Pure 
in questo generate declino, che 
coincide con la crisi profonda 
dei partiti cattolici in tutta 
Europa, e tuttavia doveroso 
affermare sulla scorta degli 
scritti dei tre leaders, che 
laspirazione ad un'* Europa 
carohngia > fu, allora, un pe-
ricoloso elemento reale. al qua
le solo la lotta e la presswne 
delle masse popolari ha con 
sentito di sfuggire. 

* La democrazta sard crisfn-
na o non sard — ha lasciato 
scritto Schuman nel libro pub-
blicato (editore Nagel), qual
che mese prima della sua mor-
te —. Noi non pensiamo di dare 
alia Chiesa il ruolo di poli-
ziotto o di gendarme... ma si 
tratta di riconoscere che il Va-
ticano e diventato sul piano 
intemazionale la forza piu 
ascoltata e autorevole >. 7 tre 
maggiori governi cattolici del
l'Europa occidentale ribadiva-
no allora che la pietra miliare 
della costruzione europea sta-
va nell'intesa franco-tedesca, 
come alleanza dell'occidente 
cristiano contro la barbarie 
deli'Est. Per Schuman (libro 
citato), t paesi socialisti c sono 
peggiori di Hitler » perche" que 
sti * aveva la franchezza di 
proclamare il suo odio contro 

Video democratica. mentre te 
cosiddette democrazie popolari 
si nascondono al contrario die
tro un'ipocrita mascheratura *. 

Lo sbocco di questo virulen-
to processo politico in senso 
antisocialista e antisovietico 
portd i governi dell'Europa oc
cidentate a firmarc, il 4 aprile 
del 1949. il trattato dell'Atlan
tico del nord (NATO), sostitu-
tivo del patto militare di Bru 
xeltes, considerato troppo de-
bole sul * piano difensivo >. 

La NATO sanciva la crea
zione di una macchina mill-
tare diretta dagli USA. pun-
tata contro I'URSS e I'Est so-
cialista, c al fine di prevenire 
Vaggressione e salvare la pa
ce ». 11 Patto Atlantico d la 
camicia di forza messa ad-
dosso all'Europa occidentale. II 
suo completamento sta nel 
Piano Schuman, per la coo-
perazione delta Germania e 
della Francia nel settore side-
rurgico, quasi contemporaneo 
alio scoppio della guerra di 
Corea (luglio '50), e il cui obiet-
tivo princivale e" di porre in 
primo piano il problema del 
riarmo tedesco. 

Le basi economichc di que
sto vengono trovate nella ri-
attivazione deU'industria pe
sante della Ruhr, che viene 
concentrata e ammodernata 
per servire da arsenate euro
peo alia NATO. « La nn.sfra 
politica — scrivera Schu
man — fu rovesciata il 9 
maggio 1950, da capo a fondo. 
Noi offrimmo alia Germania. 

jper cinquant'anni, un trattato 
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Un trattato 
su misura 
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europei 

di MARIA A. MACCIOCCHI 

senza discriminazioni, ne re-
strizioni di sorta >. II trattato 
fu quello della Comunita Eu
ropea del carbone e dell'ac-
ciaio (CECA), firmato a Pa
rigi, il 18 aprile 1951. Georges 
Bidault scrive nelle memorie, 
che un editore francese pub-
blicherd in questi giorni, com* 
« senza la riconciliazione fran
co-tedesca, non vi sarebbe sta
to U Patto Atlantico, e non 
vi sarebbe stato il Piano Schu
man. Al posto di essi, avrem-
mo avuto la rivoluzione ». 

/ tre principali fautort del-
rintaa, De Gasperi. Schuman, 
Adenauer, sottoscrissero il If 
maggio 1952 a Parigi, it prin-
cipio di un nuovo trattato mi
litare europeo che pronostica-
va la creazione di una « comu-
nitd europea di difesa >. la 
CED. Un solo esercita europeo. 
nfll't Europa vaticana» va-
gheggiata, destinato ad inre-
grare, in funzione chiave. gli 
sconfitti eserciti nazisti e quelli 
dei paesi dell'Europa occiden
tale. 11 * belltssimo inganno * 
della CED. come lo definisc* 
I'ambasciatore Ducci, * sareb
be passato se quel patto mili
tare fosse stato meno ambi-
ziosn ». 

Ma la CED, per merito del-
VAssemblea francese, nacque 
morta, sotto il governo di Men-
des France, il cui arrivo al po
tere rappresenta la Uquirio7io-
ne della influenza democri.thn-
na in uno dei paesi clvarc del
l'Europa dei Sei. Benche De 
Gaulle si arroghera in futuro 
il titolo di « liberatore dei po~ 
poli coloniali». tanto la poli
tico francese di decolonizzazio-
ne (firma degli accordi di G4-
nevra nel 1954). quanto I'op-
posizione al riarmo tedesco (la 
CED fu respinta dal Parla
mento francese il 30 agosto 
'54). hanno in realta te loro 
origini nella IV Repubblica. 
Tali eventi attestano come ta 
politica gollista non sia un fe-
nomeno isolato ma corrisponda 
al mutamento delle strutture 
della Francia e ai nuovi into-
ressi neocapitalisti che si era-
no gia andati determinando, 
prima dell'avvento al poter* 
del generate. 

Maria A. Macciocchl 

La delegazione del PCI 
parte giovedi da Cuba 

• -- i H 

L'AVANA — La delegazione del PCI guMata dal compagno Mario Alicata e stata ieri sera 
ospite del Presidente della Repubblica cubana Osvaldo Dorlicos. Negli ultimi due gioml di sog-
giomo a Cuba — la partenza e prevista per giovedi prossimo — la delegazione Haliana ha 
continuate i proficui incontri e scambi di vedute che in un clima di cordiale amicizia harm 
caratterizzato le giornale ali'Avana e le visite alle varie region! dell'isola. Le foto mostrano 
due moment! del viaggio dei cempagni italiani nelle province della Repubblica cubana. Sopra: 
i defegati del PCI rkevuti nella icde del PURSC della provincia di Oriente; sotto: i deleajatl Ita
liani in un'aula della cttte acolastka cCamile Cienfuegoss. 
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