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Gli scambi commercial! tra i due paesi saranno 

uno dei centri del la visita di Podgorni in Italia 

Netto sviluppo dei rapporti 
economici tra Italia e URSS 

Piu che triplicate negli ultimi otto anni il volume degli affari conclusi tra il nostro paese e 

TUnione Sovietica — L'accordo FIAT ha aperto un capitolo nuovo — Notevoli prospettive di pro-

duzione e di occupazione se avranno positiva conclusione le tratfative interessanti l'ENI, la Fin-

sider, la Olivetti ed una serie di altre Industrie italiane 

Con gli inviati dell'Unita 
in viaggio per il mondo 

L'attenzione c l'inleresse per 
la visita del capo dello Stato 
sovictico, Nicolai Podgorni. si 
appuntano stii problemi politici 
che saranno discussi negli in-
contri e nei colloqui che egli 
avra nei corso del viaggio in 
Italia. Non minorc rilievo — 
nolle aspettative e gia nei pri-
tni comment! — assumono gli 
scambi di vedute che si avran
no per quanto riguarda la pro-
spettiva dei rapporti economi
ci tra I'ltalia e 1'URSS. Que-
sta prohlematica eostituira uno 
dei centri dello stesso viaggio. 

Tra Italia e Unione Sovieti
ca esiste altualmente un ac-
cordo commerciale pluriennale 
lirmato nei febbraio del 1904 
e valido lino al HI dicembre 
del lOfi!), completato da un ac-
cordo di collaborazione eeono-
rnica scientilica e tccnica fir-
mato a Roma il 23 aprile del-

' lo scorso anno, in occasione 
della visita del ministro degli 
esteri sovietico Gromiko. Dal 
punto di vista della quantita 
e della intensity degli scambi 
il rapporto economico tra la 
Unione sovietica e I'ltalia si 
prcsenta attualmente quanto 
mai intenso e in progressivo 
aumento. Nei 1%K. infatti. I'in-
terscambio tra il nostro paese 
e I'Unione sovietica ha rag-
giunto la cifra di 143 miliardi 
di lire, di cui 011 di merci so-
vietiche importate in Italia e 
44 di merci italiane esportate 
nell'URSS. L'ltalia ligura ora 
t ra i principali partners com-
rnerciali dell'Unione sovietica. 
occupando per volume di scam
bi il quarto posto tra i paesi 
non socialisti che commcrciano 
con I'UHSS. 

Come recentemente sottoli-
neava il ministro del commer-
cio estero on. Tolloy il 19G6 
ha registrato una svolta di 
grande rilievo non solo per 
quanto riguarda gli scambi e-
conomici t ra i due paesi ma 
anche come indicazione dei piu 
proficui sviluppi del commcr-
cio estero italiano con gli al-
tri paesi europei e di altri con
tinent!. Si tratta dell'accordo 
tra la FIAT e le autorita eco-
miche sovictiche del quale piu 
volte sono state sottolineate le 
caratteristiche di positiva in-
novazione nei campo dei rap-
.jorti economici internazionali: 
esportazione di una tccnologia 
avanzata e possibilita, per il 
paese che la esporta — ossia 
per I'ltalia — di assicurarsi la-
voro non soltanto per il grande 
complesso che l'accordo ha fir-
mato. la FIAT, ma anche per 
una serie di medie Industrie 
che rice vera nno una parte no-
tevole di commesse. 

L'accordo FIAT per costrui-
re in URSS uno stabilimento 
automobilistico e importante 
anche come inizio di un proces-
so che pud modificare la qua
nta degli scambi t ra i due 
paesi aumentando lo scambio 
rcciproco di process! tecnologi-
ci e di impianti produttivi. Ne-
gli ultimi otto anni gli scambi 
economici t ra I'ltalia e 1'URSS 
si sono piu che triplicati. La 
Unione sovietica ha fornito al-
l 'ltalia decine di milioni di 
tonnellate di petrolio e deriva-
ti. d 'antracitc e di carbone fos-
sile, milioni di metri cubi di 
legname. molte migliaia di ton
nellate di ghisa. di minerali di 
ferro. di smianto. di leghe di 
fcrro. di cotone. di granaglie 
e di prodotti chimici. 

L'URSS ha esportato in Ita
lia macchine cd attrezzaturc: 
soprattutto macchine a taglia-
re , presse e fucinatrici. attrez
zature tipogratiche. trattori, 
macchine per lavori stradali. 
Non ha quindi alcun fonda-
mento I'affermazione — la ri-
peteva ancora 1'aUro ieri il 
Corriere della Sera — secondo 
la quale 1'URSS ofTrirebbc sol
tanto prodotti agricoli e mate-
rie prime come se essa fosse 
un paese non industrializzato. 

Circa il 40% delle esportazio-
ni italiane in URSS e rappre-
sentato da macchinari. Vengo-
no venduti sul mercato sovieti
co, da par te dell'Italia. anche 
prodotti chimici. gomma sinte-
tica. fibre artificial! e sinteti-
che, navi costruite per conto 
dell 'URSS. articoli di largo con 
sumo provenienti da una va-
stissima gamma deirindustria 
leggera italiana. Un complesso. 
ossia. di prodotti il cui sbocco 
nei mercato dell'URSS assicura 
in Italia possibilita di investi 
menti. di produzione, di occu
pazione. 

Le prospettive di sviluppo de
gli scambi Italia-URSS appaio 
no di grande interesse e di ne-
ciproco vantaggio. In questi 
giorni la stampa economica ita
liana e straniera si e partico 
larmcnte intcressata di alcuni 
grandi contratti che sombrano 
venire a maturazione. Spicca 

tra essi. in primo luogo. la 
possibile conclusione positiva 
della trattativa da tempo allac 
ciata dall'ENI per assicurarsi 
la fornitura di metano sovie
tico. L'accordo verrebbe ad in-
serirsi nella realizzazione di un 
grandioso progetto di metano 
dotto che allaccerebbe 1'URSS, 
alcuni paesi socialisti e alcuni 
paesi dell'Europa occidentale 

tra i quali I'Austria. I'ltalia e 
— a quanto sembra — anche 
la Francia. 

Sara questa una impresa che 
impegnera per molti anni i pae
si che vi prenderanno parte. 
sia per la fabbricazione dei 
tubi di acciaio che per la co-
struzione delle stazioni di pom-
paggio e delle altre attrezza 
Lure necessarie. L'estrazione 

del metano in URSS ha assunto 
in questi anni dimensioni i;n-
ponenti. Dai 30 miliardi di me
tri cubi del 1958 si 6 arrivati 
ai 123 miliardi attuali e il nuo
vo piano quinquennale pone 
come obiettivo per il 1970 una 
produzione di 225240 miliardi 
di metri cubi. Una fitta rete di 
metanodotti colleghera i giaci-
menti della Siberia a quelli del-

II « Corriere » e 1'URSS 

Con gli occhi chiusi 
Caro Direttore. 

I'oryano maono della bor
ghesia italiana. il Corriere 
della Sera, dev'essere molto 
preoccupato per Veventualitd 
di una maggiore intesa italo-
sovietica se. alia vigilia del-
I'arrivo del capo dello Stato 
sovietico in Italia, ha sentito. 
il bisogno di mettere le mani 
avanti pubblicando un edito-
riale di Domenico Bartoli dal 
titolo sifinificativo « Nessuna 
convcrgenza » e. nello stesso 
numero (quello di sabato scor
so}. un servizio del suo cor-
rispondente da Mosca. Pielro 
Sormani. infarcitn delle soli-
te banalild in funziune anti-
soviet ica. 

A dirti la veritd, caro Di-
rettore. non mi hn tanto col-
pito Varticolo di Bartoli. che 
fa il suo mestiere svolgendo 
una tesi politico perfettamen-
te coerente con la linea con-
servatrice del giornale, anche 
se tutt'altro che giovevole 
agli interessi generalt del no
stro Paese, dell'Europa e del
la pace, quanto la corrispon-
denza di Sormani. Perche 
quest'ultimo non si pud dire 
che faccia propriamente il 
suo mestiere se. risiedendo 
ormai da parecchio tempo a 
Mosca. non si perita — pur 
di fare un po' di propaganda 
antisovietica — di affermare 
cose che non pud non sapere 
non veritiere. 

11 punto centrale della sua 
corrispondenza e che i sovie
tici sono indotti dalla propa
ganda a farsi dell'Italia una 
immagine deformata. tanto da 
pensare che da noi non si ab
bia da mangiare. Questa af-
fermazione. che chiunque sia 
stato qualche volta m URSS 
sa essere. essa propria, pale-
semente falsa, d perd pre-
sentata in modo cosl arte-
fatto da mischiare insieme. 
in modo quasi indissoluble. 
veritd e falsitd. Serine infat-
ti Sormani: * Per i russi. in
fluenzal dalla propaganda, il 
nostro e un Paese di misera-
bili. che non hanno da lavo-
rare o da mangiare. che lot-
tano contro un gruppo di ca
pitalist! ricchissimi e sfrut-
tatori ». Ora. se £ falso che 
gli italiani non abbiano da 
mangiare. d perd vero che 
milioni di italiani lotlano con
tro lo sfruttamento capitali-
stico, ed e vero che tanti ope-
rai, contadini e piccolo-bor-

ghesi lotlano anche contro la 
disoccupazione e contro la 
pura e semplice miseria: e 
questo i sovietici non lo igno* 
rano. ed d legitlimo che non 
lo ignorino. 

Leggiamo ancora nella cor
rispondema di Sormani di un 
sovietico che ha avuto « pa
role di pietd per gli operai 
italiani. che non possono pa-
gare I'affitto di un apparta 
menlo ». Ora. se e falso che 
gli operai italiani non abbia
no un aupartamento. d perd 
vero altresi che I'affitto inch 
de sui bilanci delle famiglie 
operate e piccotoborghesi ita 
liane in una misura cost esor-
bitante che questo aspetto 
dell'economia familiare italia
na non pud non impressiona-
re i sovietici — e legittima-
mente. 

A questo quadra dell'Italia 
come sarebbe vista dai sovie
tici, Sormani . contrappone 
quello dell'Unione Sovietica 
come sarebbe essa stessa: un 
Paese — si oslina a ripetere 
— nella cui capitate esiste-
rebbero non piu di una deci-
na di distributori di benzina. 
Ora. il corrispondente del 
"Corriere della Sera" da Mo
sca non pud ignorare che. a 
parte i distributori pubblici. 
ogni ministero, ogni comitato 
statale. ogni ente pubblico. 
ogni cooperativa, ecc. ha i 
suoi propri garages e i suoi 
propri distributori di benzina, 
senza i quali sarebbe impos
sible quell'intenso traffico di 
mezzi pubblici. di autobus, di 
camion, di pullman. di taxi 
che chiunque abbia visitato 
una cittd sovietica, e Mosca 
in modo particolare. ha potu-
to constatare con i propri oc
chi; e sottolineo: intenso traf
fico. Conlinuare a scrivere le 
cose che scrive Sormani si-
gnifica ingannare deliberata-
mente i lettori fingendo di 
ignorare la peculiare struttu-
ra organizzativa di un Paese 
che. nello sviluppo cinquan-
tennale della sua economia 
collettivista, ha sviluppato 
modi propri e particolari co-
si di produzione come di di-
stribuzione. 

Quando poi Sormani passa 
ai rapporti cidturali. scrive: 
« / contain si sviluppano col-
leltivamente, anche nei settore 
culturale (tra parentesi; che 
cosa significhera qui quel 
"collettivamente"?). Segnalia-

mo soltanto alcunt esempi di 
questi giorni. A Mosca si d 
svolta la prima di una serie 
di letture di Dante. E' stata 
messa in vendita la traduzio-
ne del romanzo di Cassola 
La ragazza di Bube. La tele-
visione ha trasmesso un pro-
gramma dedicato a Pielro 
Germi. II film 1,'eclisse di An-
tonioni e attualmente in pro-
grammazione in una sola del
la capitale >. Sembrerebbe 
trattarsi di gocce in un ma
re: un film qua. un libra Id. 
quasi per caso. Ma non e af-
fatto cost. La veritd d che i 
sovietici sono me«si in condi-
zione di conoscere della pro 
duzione culturale italiana. per 
esempio lelteraria e cinema-
tografica, enormemente di 
piu, ma senza paragone, di 
quanto gli italiani conoscano 
della produzione culturale so
vietica. 

Numerosissimi sono i film 
italiani programmati nelle sa
le cinematografiche sovicti
che, per non dire che prati-
camente tutta la produzione 
italiana viene fatta conoscere 
in larghissimi ambienti intel-
lettuali (migliaia e migliaia 
di .persone) attraverso proie-
zioni speciali in circoli, club. 
ecc; e 1'80 per cento della 
buona narrativa italiana di 
questi ultimi vent'anni (per 
non parlare dei classici) & 
tradotto in Unione Sovietica, 
con tirature da far sbalordi-
re. Possiamo dire altrettanto 
del cinema e della letteratu-
ra sovietica in Italia? 

Vorrei concludere queste 
osservazioni, caro Direttore, 
cogliendo un'ultima perla tra 
le numerose della corrispon
dema di Sormani. il quale 
scrive che in URSS c gli ita
liani. come tutti gli occiden-
tali. sono guardati con aria 
di sospetto >. Basterebbe que-
st'ultima notazione a qualifi-
care Vobbiettivitd del corri
spondente moscovita del "Cor-
rieie della Sera": chiunque d 
stato in URSS sa con quale 
simpatia, cordialitd ed ospi-
talitd sono accolti in quel 
Paese gli italiani. Ma a raf-
forzare queste relazioni ami-
chevoli non giovano certo cor-
rispondenze come questa di 
Pietro Sormani. Che sia pro
pria cid che. scrivendola, 
egli se ne riprometteva? 

Cordialmente. 
Paolo Alatrl 

1'Ucraina e di !i muovera verso 
i Ove«'. lie It.' trattative con 
I UN"! i! <_• :v' . :ieranrio positi-
van'«»«u\ '1 r..oto;»odotto piu 
grande rife', rjionon arr ivera fino 
a Trieste e di Ii. probabilmen-
te, potra prolungarsi fino al ter-
ritorio francese. 

E' da sottolineare che l'ENI 
ha impostato questa trattativa 
sulla base di una politica di 
«diversificazioni delle fonti di 
approvvigionamento»: vale a 
dire evitando di dipendere nel
le forniture da una sola fonte. 
Un eventuale accordo con 
1'URSS si affiancherebbc a 
quello gia concluso con la ESSO 
per la fornitura di metano li-
bico e a quello che l'azienda 
di Stato italiana continua a trat-
tare con l'Algcria. In merito 
all'accordo tra l'ENI e 1'URSS 
la rivista americana World Pe
troleum — notoriamente porta-
voce dei grandi monopoli pri-
vati petroliferi — ha recente
mente riconosciuto: « E ' appar-
so ben presto che 1'URSS e il 
solo paese capace di fornire 
gas di metano rapidamente. in 
grandi quantita e a prezzi con-
venienti >. 

A questo accordo sarebbe in-
teressato anche il complesso 
sidcrurgico IRI-Italsider il qua
le fornirebbe una parte dei 
tubi di acciaio, nonche Indu
strie pubbliche e private italia
ne che potrebbero fornire mac 
chine ed attrezzature. La pro-
spettiva di una commessa di 
grandi dimensioni e di lunga 
durata si apre cosi alia Finsi-
der in un momento molto deli-
cato del mercato dell'acciaio. 
L'ltalia. infatti. e pervenuta 
l'anno scorso a produrre circa 
13 milioni di tonnellate di ac
ciaio con l 'entrata in funzione 
dei nuovi impianti di Taranto: 
ma nei mercato siderurgico in-
ternazionale le difficolta au-
mentano al punto che gia si 
parla di limitazioni della pro
duzione. 

Anche in questo senso un po-
tenziamento degli scambi t ra 
Italia e URSS apre al nostro 
paese prospettive rilevanti per 
quanto riguarda la produzione 
e l'occupazione. Analoghe pro
spettive esistono per i contratti 
con 1'URSS che stanno matu-
rando per altre grandi industrie 
italiane, in primo luogo la Oli
vetti che dovrebbe costruire in 
URSS due fabbriche di macchi
ne calcolatrici e di attrezzature 
per uffici. 

Esistono. insomma. Ie condi-
zioni per un notevole sviluppo 
delle relazioni commerciali t ra 
l'ltalia e 1'URSS. sulla base di 
un reciproco vantaggio. Gli in-
contri e i colloqui che si svol-
geranno nei corso della visita 
del capo dello Stato sovietico 
in Italia potranno da re in que
sto senso un importante con-
tributo. 

Diamante Limiti 

Incontro con 
Arvo Sato 
scrittore «agit-prop» 

In crisi la vecchia « cultura finnica» difesa da uomini che sognavano di 
dormire sul fucile «mentre i russi lavorano » - Crescente impegno politico 
degli intellettuali - Rabbia e proteste contro I'aggressione USA al Vietnam 

« La Magistratura » pubblica un severo commento 

IL CASO TAV0LAR0R0CC0 PU0 SEMBRARE 
UN INCITAMENT0 AL NE0NAZISM0 EUR0PE0 

II direttore e il vicedirettore dell'organo dell'Associazione magistrati vogliono scindere le responsabilita 
dei giudici da quelle del primo presidente della Cassazione che ha partecipato alia cerimonia fascista 

Nuove forti critiche all'inaudi-
ta partecipazione del primo pre
sidente della Cassazione. Silvio 
Tavolaro. sono state mosse da 
due magistrati molto noti e qua-
lifkati. il dott. Adolfo Beria di 
Argentine e il dotL Lu:gi de 
Marco, rispettivamente respon-
sabile e direttore del periodico 
dell'Associazione nazionale ma
gistrati. La magistratura. Cre-
diamo opportuno citare il pe-
nodico anche perche in que
sti giorni del caso Tavo!aro-Roc-
co si e ancora una volta discus-
so in Parlamento. 

Le critiche del dott De Marco 
e del dott. D'Argentine sono con 
tenute in un articolo. Fedeltd 
alia Costituztone. pubblicato sul-
Tultimo numero dell'organo del-
rAssociazione magistrati. che e 
il sodalizio che raggruppa il no-
vanta per cento dei giudici. L'ar-
tico!o ha provocato un contrasto 
fra gli stessi direttori della Ma
gistratura: essendo stato redatto. 
come si e detto, dal direttore 
e dal direttore responsabile. non 
ha avuto Pimprimatur del vice 
direttore. Corrado Ruggiero. co-
sieche non d uscito come edito-
riale. pur conservando un ampio 
risalto allintemo della pubbli
ca zione. 

c Verrcmmo meno a\ nostro 
preciso dovere di direttori di un 
giornalc di magistrati — scrivono 
Boria e de Marco — se laces-
si mo dello rcazione provocata, 

anche, e soprattutto, negli am
bienti esterni alia magistratura. 
dalla partecipazione del primo 
presidente della Carle di cas
sazione alia commemorazione di 
Alfredo Rocco >. 

NeU'articolo sono poi ncordati 
i fatti: « II 27 novembre il MSI, 
in un teatro di Roma, ha organiz-
zato, per commemorare il mi
nistro fascista, una manifesto-
zione che. per la clamorosa pub-
bl'citd data, per la sua organiz-
zazione rituale. per quanto af-
fermato dagli oratori, ha denun-
ciato chiaramente la volontd di 
ricordare. nei secondo venten-
nale dell'istituzione del Tribunale 
speciale. il giurista che, come 
venne detto nei corso della ce
rimonia. " aiuto il fascismo ad 
affermarsi" >. 

La Magistratura ricorda le po-
lemiche che costrinsero il Con-
siglio deU'ordine degli awocati 
di Roma a rinunciare alia pro-
gettata cerimonia su Rocco. che 
viene deflnito « artefice giuridico 
dei meccanismi della dittatura 
fascista » e di cui vengono ri
corda te «le leggi sul Gran Con-
siglio, sul Capo del governo, svl-
Vistituzione del Tribunale specia
le per la difesa dello stato e 
sull'introdu2ione della pena di 
morte, nor.chd le leggi fondamen-
tali dcll'ardinamenlo sociale cor
porative ». 

Ma Rocco non fu solo questo 
e. riprendendo lc parole di un 

noto fascista. Alberto Asquini. 
i magistrati Beria di Argentine 
e de Marco aggiungono: « L'ope-
ra politica di Rocco e stata pre-
ralentemente opera legislative e 
in essa il gemo del giurista e 
il genio dello statista hanno dato 
pari misura di se. creando in 
sette anni, a fianco e sotto le 
supreme direttire del Duce. le 
tavole fondamentali del diritlo 
pubblico fascista. sulla cut base 
la ricotuzione e divenuta Re
gime ». Xessun g;udizio su Rocco 
e forse piu centrato di questo 
del prof. Asqu:ni. che di Rocco 
e il cantore ufficiale. 

Leggiamo ancora sulla Magi
stratura: c Sioni/icotiro £ poi il 
fatto che ad organizzare la ma-
nifestazione sia succeduto al 
Consiglio deU'ordine degli awo
cati di Roma il Movimento so
ciale italiano. sulla cui voca-
zione democraUca da molte par
ti sono stati sottevati dubbi. In-
fine la manifestazione si e svol
ta in un particolare momento 
nei quale lo sviluppo del neona-
zismo in Europa e fonte per 
tutti di gravi preoccupazioni. Ben 
noti sono poi i rapporti tra i 
dirigenli dei morimenti neona 
zisti europei ed alcuni esponenti 
del MSl>. 

«Son deve. pertanto. stupire 
— prosegue l'articolo — come 
I'opinione pubblica abbia reagito 
al fatto che a detta manifesta
zione sia intervenuto il primo 

presidente delta Cassazione. a 
causa del signifieato che detto 
intervento andava ad assumere. 
anche per le incaute parole di 
saluto rivolte aU'illustre magi
strate da uno degli oratori nei 
corso della cerimonia. Se deve 
stupire che una persona pru
dent issima come il ministro 
Guardasigilli abbia commeniato 
laccaduto ». 

Secondo La Magistratura. quel
lo del pres:deme Tavolaro e stato 

e un ctto che poleva. anche con
tro la volontd del suo avtore. 
prestarsi ad essere interpretato 
come adesione della magistra
tura ad tin rr.orimento che, or-
ganizzalo su scaia internazionale. 
da molti si ritiene diretto alia 
restaurazione di regimi non de-
mocratici in Europa »_ 

Ci sembra questa" la cntica 
piu severa. anche se purtroppo 
giusta. fra le tante rivolte al 
primo presidente della Cassazio
ne N'on per nulla il gesto del ma
gistrate ha suscitato lo sdegno 
dell'opinione pubblica non solo 
italiana. ma europea. Nei mo
mento in cui il neona zismo e al 
contrattacco. il pnmo magistrate 
togato della Repubblica italia.ia 
avrebbe indubbiamente potuto ri-
sparmiare la propria adesione a 
una cerimonia che del neo-fa-
scismo e del neo-nazismo aveva 
tutti i caratteri. 

Andrea Barberi 

Dal nostro inviato 
HELSINKI, gennaio 

Gli ambienti intellettuali fin-
landesi piu di tutti gli altri 
forse sono stati galvanizzati 
dalla formazione di un governo 
nei quale le diverse forze di 
sinistra del paese sono rappre-
sentate. I giovani intellettuali 
di Helsinki, di Tampere, di 
Turku colgono nella nuova si-
tuazinne soprattutto l'elemen-
to di rotturn con la « tradizio-
tie* che essa comporta: il che 
ha. nello stesso tempo, un peso 
culturale e politico rilevanti. 
«Chiusura all 'estrema sini
stra * non 6 uno slogan noto 
soltanto in Italia: lo hanno pro 
clamato per anni anche i capi 
socialdemocratici finlandesi. 
perfettamente in linea con tut-
te le correnti moderate del pae
se. In campo culturale questa 
chiusura ha signifieato insensi-
bilita e ostracismo a danno di 
ogni idea nuova. sicche il na 
zionalismo finlandese ha scm 
pre alimentato ranticomunismo 
e I'autarchia culturale. 

Perfino rispetto agli altri 
paesi dcll'aren scandinava. di 
cui la Finlandia fa parte (essa. 
come e noto. e aderente al Con
siglio nordico insieme con la 
Danimarca. la Norvegia. la 
Svezia e 1'Islanda. e ha legami 
molto stretti con ciascuno di 
questi paesi) le diffcrenze sul 
piano culturale devono essere 
rilevanti. se ancor oggi — con
tro la vivacita intellettuale che. 
per fare un esempio. si riscon-
tra nella vita intellettuale sve-
dese — in Finlandia riesce in-
vece a destare scandalo solo il 
fatto che uno scrittore o un mil-
sicista. invece di occuparsi del 
le tradizioni finniche fatte di 
folclore silvestre e altri miti 
del Nord. s'impegni intorno a 
problemi di ordine politico e so
ciale. 

Nei 1957 fu un boccone ama-
rissimo per la borghesia finlan 
dese. e anche per i benpensan 
ti della socialdemocrazia. la 
decisione dell 'architetto Alvar 
Aalto. noto e stimato in tutto il 
mondo. di progettare la Casa 
della Cultura di Helsinki, do
ve avrebbero poi trovato sede 
il Partito comunista e tutte le 
organizzazioni popolari di mas-
sa della Finlandia. 

Quasi uno scandalo 6 stato. 
appena qualche settimana fa. 
per la borghesia finlandese. 
ascoltare alia televisione il pro
fessor Littunen. sociologo del 
rUniversita di Tampere (il 
quale peraltro e noto dovunque 
come un progressista) occupar
si di problemi come le pensioni 
e le assicurazioni sociali. La 
trasmissione durante la quale 
e comparso il professor Littu
nen era stata organizzata da 
un gruppo di giovani di sini
stra d i e lavorano alia Radio 
per denunciare all'opinione 
pubblica un reale scandalo del
la Finlandia d'oggi: quello di 
un paese che si vanta di es
sere tra i primi ad aver cura 
degli ammalati e dei vecchi la-
voratori ma Iascia che un va-
sto settore delle assicurazioni 
sociali. perfino quelle in favo-
re di dipendenti dello Stato. sia 
gestito da imprese private. 

La trasmissione. fatta di ci-
fre e di descrizioni di situazio-
ni obiettive. e parsa a qualche 
organo di stampa borghese non 
c qualificante > per un grande 
sociologo come il professor Lit
tunen. Va da se tuttavia che 
il rumore sollevato dalla de-
nuncia e stato tale che nume
rose personalita di governo 
hanno gia preso posizione in 
favore della nazionalizzazione 
delle imprese di assicurazione 
e — ai sindacati. come in al 
tri ambienti legati agli into 
ressi dei lavoratori — si ritier-e 
che a non lunga seadenza le 
assicurazioni obbligatorie in 
Finlandia saranno effettiva 
mente tutte nazionalizzate. 

I>a soddisfazione degli intel 
lettuali piu giovani e impegnati 
della Finlandia per la forma 
zione del governo Paasio del 
quale fanno parte anche i co-
munisti. mi e stata manifestata 
a chiare lettere da Arvo Salo. 
scrittore e deputato socialde-
mocratico. La conversazione 
con Arvo Salo e scintillante; 
occupa si puo dire tutti i term 
della Finlsndia di ieri c di og 
gi: soprattutto diventa illumi-
nante quando tocca la sua pro 
duzione di scrittore. Egli e auto 
re della c Lapualaisooppera ». 
un'opera sul trentennio fasci
sta della Finlandia — musicata 
da Kaj Chydenius — che gli 
ha valso rappcllativo di scrit
tore « agit-prop ». Per alcuni 
critici borghesi questo sarebbe 
dovuto essere poco meno che 
un insulto. al pari dcll'altro 
che definisce Salo leader del-

l'ala beat dei socialdemocra
tici. 

«Considero ovviamente un 
complimcnto, anche se non in-
tcnzionale. sentirmi dare dello 
scrittore agit-prop. Anche al 
grande Brecht toccd piu volte 
questo " insulto " ». La « La
pualaisooppera » — che fu rap-
presentata per la prima volta 

il 21 marzo 19CG dal Teatro de
gli studenti deH'Universita di 
Helsinki — e una rievocazione 
dal vivo di uno dei periodi piu 
tragici c oscuri della storia 
finlandese, quello dei Kosola e 
dei falsi socialisti alia Tanner: 
il primo « unto dal Signore » a 
diventare il Mussolini della 
Finlandia, l'altro noto come 

Universitd 

UGI: Gli scioperi 
non bastano piu 

Dopo TUNURI (studenti) e 
l'ANPUR (professori di ruolo) 
anche 1'UNAU (assistenti uni 
versitari e ANPUI (professori 
incaricati) hanno precisato i 
modi e i tempi deH'adesione 
alio sciopero — da attuarsi ai 
primi di febbraio — per la ri-
forma delle strutture universi 
tarie. 

L'Unione nazionale assistenti 
e 1'ANPUI hanno deciso per 
uno sciopero di dieci giorni. 
dall 'l al 10 febbraio. con con-
seguente astensione da ogni at-
tivita didattica e di laboratorio 
in tutte le universita. In un 
documento reso noto ieri la 
UNAU ha precisato di chiedere 
« u n a riforma radicale delle 
strutture universitarie ». 

La decisione dello sciopero 
era stata assunta Tin subito 
dopo l'incontro con Moro del 
Comitato csecutivo universita-
rio (studenti. assistenti. pro
fessori incaricati) , di una va-
sta rappresentanza dell'ANPUR 
(professori di ruolo) e del Con 
siglio dei Rettori. Durante il 

colloquio il presidente del Con
siglio e con lui il ministro (Jui 
non hanno olTerto nessuna ri-
s post a positiva ai problemi ur-
genti e qualificanti della rifor
ma. a prescindere anche da 
una « riforma piu radicale ». 

In un comunicato emesso dal 
TUGI e sottolineato il fatto 
che «l 'es t rema gravita della 
situazione. la nccessita di re-
spingere il ricatto governativo. 
l'urgenza di imporre un muta-
mento profondo della politica 
scolastica e di realizzare 1'av-
vio di una effettiva riforma de-
mocratica e dell'attuazione del 
diritto alio studio, richiedono 
all'Universita un impegno di 
lotta assai piu incisivo e nuo
vo rispetto al passato. che va-
da ben oltre lo sciopero di al
cuni giorni ». L'UGI si e quin
di impegnata a preparare sin 
da ora la ripresa di questa 
azione con uno sciopero attivo 
di assemblee di rcolta e di 
corso di laurea e di altre ma-
nifestazioni fino alia occupazio
ne di tutti cli Atenei 
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amico dei nazisti; quando i ou-
rati finlandesi prospettavano al 
loro fedeli un avvenire di al-
curezza e di benessere (« noi 
dormiamo sul fucile e i russi 
lavorano ») e i capitalist! osprl-
mevano il loro affetto e la loro 
devozione al dittatore italiano 
spedendo a Roma in omaggio 
« un orso vivo delle forest!* fin-
niche ». 

Per esemplificarmi lo stato 
in cui ha versato la cultura fin
landese negli anni d i e prece-
dettero il secondo conflitto 
mondiale. Arvo Salo ricorda 
t he la prima organizzazione 
fascista finlandese fu proprio 
quella che raggruppavn tutti 
gli uomini della cultura « tra-
dizionale». tutti legati al po-
tere reazionario che si era in-
stallato a Helsinki. Questa or
ganizzazione si chinmavn « So-
cietn accademica kareliana ». 
che aveva il suo slogan fon-
damcntale nei comandnmento 
* ania la patria e sii contro i 
russi » 

Epigoni della « kareliana » 
hanno fatto. anche dopo In 
guerra. e per lungn tempo, il 
hello e il cattivo tempo nella 
organizzazione e nella attivita 
degli intellettuali finlandesi. 
Ma — sembra ovvio rilevarlo 
— non poteva dura re a lungo 
questa t irannia: in primo luogo 
perche il proletariato finlande
se. di cui sono note dovunque 
le tradizioni di lotta per il pro-
gresso e l'amicizia tra i popoli 
a cominciare dalle giornalc 
del '17 in appoggio alia rivolu-
zione dei Soviet, andava via 
via crescendo di numero e di 
forza; e poi perche non si puo 
tenere costantemente chiuso un 
paese nelle sue « tradizioni sil-
vestri » e sciovinistiche. 

La battaglia per una culturn 
libera e impegnata e andata di 
pari passo in Finlandia — dice 

i Arvo Salo — con le lotte per 
il miglioramento del tenore di 
vita dei lavoratori con lo svi 
lupparsi dei rapporti con 
I'Unione Sovietica e con tutti 
gli altri paesi. e con lo svilup
po dei mezzj di comunicazione 
di massa : i quali possono an
che essere strumenti di corru-
zione. ma sono pure, obbietti-
vamente. un mezzo di cono-
scenza dei grandi fatti che 
scuotono 1'umanita. Oggi. per 
esempio. questi fatti si chia-
mano guerra americana contro 
il Vietnam e misere condizioni 
di esistenza dei paesi del Ter-
zo Mondo. Ed e proprio sul 
problcma della guerra e della 
pace ncl Vietnam e della colla
borazione e deH'aiuto ai paesi 
poveri che 6 vivissimo il dl-
battito fra gli intellettuali e 
fra la gioventti studiosa oltre-
che fra i lavoratori. 

Naturalmente non sono del 
tutto debellate lc conseguenze 
sul piano culturale del domi-
nio e del monopolio di potere 
fra gli intellettuali. di societa 
come la * kareliana ». In Fin 
landia. molti giovani intellet
tuali lamentano la non esisten
za di giornali a cara t tere ra
dicale: fuori del panorama de
gli organi di partito non esisto
no che i grandi giornali < di 

| informazione » borghesi i quali 
mantengono un atteggiamento 
ritridamente reazionario in tutti 
i campj. Anche se — bisognn 
aggiungere — la crisi positiva 
che scuote la Finlandia in que-

j sti tempi tocca anche il setto
re della pubblicistica. Un esem-

I pio chiarissimo: non e raro il 
ca?o che fogli di informazione 
impegnino i loro pubblicistl 

I politici per s troncare un libro. 
| un film o un'opera di apertura 
j sociale; ma diventa rarissimo 
| t rovare i critici dei medesimi 
j giornali che prendono posizio-
l ne contro un prodotto a i l tura le 

• sulla base di considerazioni po-
| litiche. Sicche si assiste con 
; frequenza — e toccato proprio 

ad Arvo Salo per la sua c La-
. pua » — al caso in cuj uno 
; stesso giornalc borghese elogi 
• in terza pagina un lavoro cul-
j turale o lo critichi nella sua 

prima pagina. 
L'ottimismo di Salo sul piano 

culturale si trasferisce come 
gia detto sul piano politico. II 
nuovo non viene mai in un cam
po solo; e in campo politico il 
nuovo che conta 4 la collabo
razione fra i eomunisti e socia
listi in un governo che ha gros-
si problemi da affrontare; ma 
anche Ie forze sufficient!, solo 
che lo voglia. dj risolvere molti 
problemi. E ' un discorso con-
vincente e interessante; non 
soltanto per i finlandesi. 

Mario Galletti 

I precedent! articoli sono 
stati pubblicati il 17, I f • 
20 genital*. 


