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remesse e conseguenze del la crisi della NATO 
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L'Europa alia ricerca 
di orientamenti nuovi 

I cambiamenti che si sono prodotli negli ultimi anni nelle forze 

polifiche principal e negli stati - Diffusi interrogalivi sui rap-

porti con I'America - La conferenza dei comunisti a Karlowy Vary 

Qualcosa negli ultimi tem-
[pi si e mosso e tuttora si sta 
muovendo in Europa. Que
sto nostro continente che, 

jnncora devastate dalle hat-
ta^lie della seconda guerra 

I mondiale, si era subito tro-
[vato spaeeato profondamente 
I in due campi militari, poll-
i tici e soeiali, prolondamente 
[ostili, che semhravano desti-

nati a far.si prima o pni una 
nuova guerra, o ^ i cerea — 
mayari ancora in forme eon-
fuse — una via di versa per 
il suo sviluppo. In quel pe-
riodo anche il peso dell'Eu-
ropa nel mondo era notcvol-
mentc calato. Intcndo, 1'Eu-
ropa occidentale, perche in 
fondo era solo questa che in 
passato aveva rcalmente con-
tato e pesato sull'evoluzione 
del mondo intero. L'ago del
la storia sembrava essersi 
spostato verso altri continen-
ti o altre zone del mondo: 
verso I'America, che all'Eu-
ropa occidentale aveva impo-
sto la sua egemonia; verso 
l'Asia, 1* Africa, I'America la-
tina, che tcndevar.o ad as-
sumere ruoli di protagonisti; 
verso la stessa Europa orien
t a l che, nella costruzione del 
socialismo aveva trovato I'oc-
casione della sua rinascita. 

I cambiamenti di qucsti ul
timi anni si sono prodotti in-
nanzitutto nelle grandi for
ze politiche europec. II no
stro movimento non fa cc-
cczione. In Europa esso ha 
vissuto, forse piu profonda
mente che altrove, il trava-
glio successivo al XX con
gresso del PCUS. cercandovi 
lo stimolo per un suo vasto 
rinnovamento. Questa nostra 
ricerca c stata un lievito, che 
ha finito coiralimentare, in-
siemc ad altri fattori, una 
evoluzione anche in altre for
ze politiche. La dove il nun-
vo si e piu avvcrtito e stato 
in mezzo ai movimenti social-
democratici e cattolici. che 
iono poi Ie altre due forze 

f iolitichc che piu contano nel-
'insicme dcU'Europa. 

L'esempio 
francese 

I>a socialdcmocrazia ha co-
minciato ad uscire, in diver-
l i paesi. dalla sua linea tra-
dizionale di politica estera, 
fondata in gencre su una con-
trapposizione assoluta col 
mondo socialista e, quindi. 
sui sostegno all'atlantismo, 
lull'alleanza con gli Stati 
Uniti. In alcuni casi essa ha 
acccttato forme nuove di uni
ta con i comunisti: l'esem
pio francese e, con quello fin-
landese, il piu eloquente. II 
movimento cattolico ha sen-
tito la spinta nuova dell'ul-
timo Concilio. II papa ha ri-
cevuto Podgorni. La Chicsa 
cerca un accordo con i paesi 
socialist! dell'est, nonostante 
la resistenza opposta da alcu
ni suoi alti rappresentanti 
che si trovano sui posto. Si 
riscontra una tendenza al dia-
logo o. almeno, al confronto 
col mancismo c col mondo 
comunista. Convcgni che han-
no questo scopo si moltipli-
cano: presto ne avra luogo 
uno a Praga. Fra i cattolici — 
come fra altre correnti cri-
stiane — si delineano mino-
ranzc che vorrebbcro sottrar-
re i loro partiti al ruolo, ri-
copcrto in passato, di tradi-
zionali forze di conservazio-
ne borghese. 

L'evoluzione dclle forze po
litiche ha un suo rift*esso nel
la posizione dei governi. La 
organizzazionc militare della 
NATO e in crisi. La dissiden-
za francese si e acccntuata. 
Essa e semprc meno una fac-
cenda puramente gollista: le 
•lezioni francesi col crollo di 

Lecanuet, il piu filoamericano 
dei protagonisti in lizza, lo 
hanno dimostrato. La politica 
di neutrality di alcuni stati si 
e consolidata. Chi partecipa 
alle riunioni del MEC sa co
me vi solTi un'aria di rivolta 
eontro Washington. Anche il 
rinnovato interesse dell'In-
ghilterra per il Mercato co~ 
inline dice che a Londra si 
e costretti ad esaminare dac-
capo il tenia dei rapporti con 
l'Europa e, quindi, con gli 
Stati Uniti. La tendenza a ri-
durre i propri vincoli militari 
con I'America, palese da tem
po negli Stati scandinavi, si 
c manifestata anche in altri 
paesi, come il Belgio. 

Infine vi 5 stata la crisi del
la politica estera di Bonn. La 
Germania occidentale e sta
ta la creatura piu tipica, ma 
anche la piu artificiale, della 
guerra fredda e dell'atlanti-
smo. La sua pretesa di rap-
presentare tutta la Germania 
si fondava tutta e solo su una 
prospettiva di lotta frontale 
eontro i paesi socialisti (sui 
famoso roll back, che avreb-
be dovuto ricacciare indietro 
in Europa Ie frontiere del so
cialismo), sull'appoggio tota-
le dell'America e, quindi, su 
una prospettiva di sollecita 
partecipazionc al riarmo ato-
mico. II regime di Bonn e 
stato strutturalmcnte il mag-
gior fattore di turbamento e 
di minaccia per la pace in 
Europa: rappresentava il solo 
paese che rivendicasse una 
revisione dei confini europei, 
usciti dalla seconda guerra 
mondiale. Ma ben pochi in 
Europa, anche fra i suoi al-
leati, erano disposti a rischia-
re una guerra per soddisfarc 
lc sue ambizioni. Di qui la 
crisi. Oggi i dirigenti di Bonn 
cercano, con un nuovo perso
nate politico, altre vie per 
pcrscguire gli stessi obiettivi: 
ottenere nuovi sbocchi eco
nomic! ad oriente. dividcre il 
campo socialista, isolare la 
Kcpubblica democratica tede-
sca. Ma non e dctto che la 
nuova tattica debba dare ri-
sultati migliori della vecchia. 

Nella piu recente evoluzio
ne della politica europea la 
presenza di un gruppo cospi-
cuo di paesi socialisti 6 sta
ta dcterminante. Lo e stata 
per due motivi: la loro forza 
c il loro orientamento paci-
fico. La loro potenza ha dis-
suaso i circoli piu aggressivi 
dell'occidente dallo spingere 
troppo lontano la politica di 
prossione militare. Ma nello 
stcsso tempo la difesa tenace 
(e particolarmente attiva a 
partire dal XX congresso del 
PCUS) di una concezione di 
cocsistenza ha dissolto il mi-
to propagandistico della mi
naccia di aggressione sovieti-
ca: difesa dai comunisti, la 
idea della coesistenza pacifi-
ca ha finito coll'aprirsi una 
strada anche in diversi cir
coli politici dell'occidente. Si 
e cosi dimostrata I'insostitui-
bile funzione di progresso e 
di pace che i paesi socialisti 
hanno in Europa. 

Direi che oggi per costruire 
una nuova Europa, piu unita 
e sicura, non basta piu rico-
noscere l'csistenza di quei 
paesi come un dato di fatto, 
non piu annullahile: btsogna 
riconoscere che essi hanno 
in Europa un posto e una fun
zione eminentemente positi-
va. Cio vale, in particolare, 
per la Repubblica democra
tica tedesca. Con la sua pre
senza e con la sua politica, 
essa ha dato un contributo 
essenziale al fallimento dei 
sogni di rivincita di Bonn. 
Essa ha rappresentato e rap-
prescnta, I'altra alternativa 
del possibile sviluppo tede-

sco: antifascista, pacifico e 
socialista. 

Un secondo grande fattore 
che ha pesato e stato il muta-
mento che si e delineato nei 
rapporti fra l'Europa occi
dentale e gli Stati Uniti. L'im-
perialismo americano conscr-
va all'ovest del nostro conti-
nente la sua egemonia. La 
sua presenza si manifesta tut-
tavia, meno che per il passa
to, nelle forme che erano 
tradizionali della guerra fred
da: estensione o rafforzamen-
to dei patti militari, moltipli-
cazione delle basi armate. In 
compenso, si fa piu pesante 
per altre vie: la penetrazione 
dei suoi capital!, il rovescla-
mento sull'Europa delle con
seguenze del suo processo di 
inflazione, il soffocamento di 
alcuni settori dell'industria 
europea, lo sfruttamento del 
suo vantaggio tecnologico, la 
massiccia ingerenza politica. 
Autoinvestitosi di una funzio
ne di < gendarme del mon
do », l'imperialismo america
no ha dovuto disperdere le 
sue forze su molti continenti. 
Anche per questo motivo ha 
dovuto mutare la sua tattica 
europea, allentando il suo ap-
poggio alle posizioni piu 
estreme del revanscismo tede-
sco (il che ha accelerato la 
crlsl a Bonn) ed arrivando a 
prospettare, sia pure con sco-
pi palesemente propagandisti-
ci e diversivi, la possibilita 
di una distensione in Europa. 

Nuove 
reazioni 

II mutato tipo di pressione 
amencana ha provocato rea
zioni nuove nella borghesia 
europea. La politica estera 
del gollismo ne e stata la ma-
nifestazione piu vistosa. La 
guerra del Vietnam non e sta
ta solo un colpo al prestigio 
americano in Europa. Essa ha 
fatto balenare davanti alia 
borghesia europea il rischio, 
gia emerso con la crisi di Cu
ba, di essere trascinata in 
guerre lontane, ad essa estra-
nee, forse perfino in un con-
flitto mondiale, senza avere 
neppure la possibilita di in-
fluenzare Ie scelte fondamen-
tali, che vengono fatte a Wa
shington. D'altra parte, essa 
ha visto afflosciarsi in questi 
anni le speranze, nutrite negli 
anni del boom e dell'espansio-
ne del MEC. di riconquistare, 
neU'ambito atlantico, la pro
pria autonomia, politica ed 
economica, daU'America. Al 
contrario, essa sente la minac
cia di una crescente prepon-
deranza del capitale ameri
cano. E* preoccupata per il ri-
tardo tecnologico sugli Stati 
Uniti. Confusamente, e anche 
essa alia ricerca di nuovi 
orientamenti. 

II panorama politico del-
TEuropa. che si disegna ai 
nostri occhi. e cosl quello di 
un vasto movimento, che e 
ben lontano dairessere con-
cluso. Oggi si discute di nuo
vo del destino deH'awenire 
del nostro continente. In que
sto quadro si presenta l'inizia-
tiva dei partiti comunisti eu
ropei, che si riuniranno tra 
un mese a Karlovy Vary, in 
Cccoslovacchia. A tutto cid 
che di nuovo vi e nel nostro 
continente noi, che di que
sta Europa siamo tanta par
te, non possiamo certo essere 
insensibili. In realta, i co
munisti hanno qualcosa da di
re alle numerose forze che 
si interrogano su quel che og
gi deve fare l'Europa. Cer-
cheremo di vedere in un pros-
simo articolo che cosa ap-
punto. a parer nostro, i co
munisti possono dire. 

Giuseppe Boffa 

Johnson ha ribadito II «no» of fa pace 
e fa linea della «$co/ofo»: segrete 
le dechioni concrete approbate 

L*America in allarme respinge 
le menzogne uf f iciali di Guam 

II vecchio Truman e Cao Ky mobilitati eontro i «ribelli» del partito democratico — Appello 
di dirigenti cattolici e di settemila insegnanti eontro la «sporca guerra » 

WASHINGTON — Johnson con Harry Truman, presldente degll Stati Unltl negli anni della 

guerra fredda e promotore dell'lntervente In Corea. Truman ha dato all'attuale presldente 

plena solldarleta nell'aggresslone al Vietnam. 

NEW YORK. 21. 
V n Johnson piu « buy undo » 

clw mat, ma anclie meno die 
mai convinevnte, c riantrutn 
da Guam. Mentre t( comum 
cato delta conferenza e le di-
chiarazioni dei protaaonisti la-
sciana aperti iutti ()li interro 
gativi circa le concrete unsure 
in cui si tradurranno ali « id-
teriori giri di vite » prcflimiiri-
ciati dal Fresidente nella con
ferenza stamixi della settima-
na scorsa, le rivelazioni inet 
namite stdln scambin di vies 
sagyi tra lo stesso Johnson e 
llo Ci Min. nella prima quin 
dicina di febbraio. pnnaono 
una volta di piu I'accento sui 
la malafede della Casa liianca 
sui pmblcma della pace. 

Nel bilancio di Guam, si os-
serva qui, vi sono numerosi 
punti su cui Johnson mentc. 
con evidenza. al paese. 

PR1MO: I'affermazione se
condo cui Hanoi si sarebbe mo-
strata non disponibile p«r la 
pace. Appare chiaro. dallo 
scambio di messagni. che il 
prcsidente Johnson ha respin 
to la proposta vietnamita di 
trattare, previa cessazione dei 
bombardamenti. e ha contrap 
posto ad essa un invito a tral 
tare, puramente e semplice 
mente, sotto le bombc; dopo 
di che, senza neppure often j 
dere una risposta. ha ordinata 
la liquidazione della « p<iusa ». 
Da allora, i dirigenti ameri-
cani non hanno fatto che spin
gere a fondo il meccanismo 
dell'aggressione aerea, Simbo-
licamente, prima di lasciare 
Guam, il presldente ha voluto 
decorare alcuni dei piloti mag-
giormente distintisi ftet mas-
sacro. • 

SECONDO. la test secondo la 
quale gli Staii Uniti sarebbero 
disposti ad una c pace onore-
vole *. A Guam non & stato 

compiuto neppure il piu piccolo 
progresso verso la defumione 
di una piattaforma rii pace com 
pcitibile con I'aulodecisione 
vietii'imita. Tutto cio che gli 
americani sembrano disposti ad 
offrtre alle popolaziom sud 
vietnamite e un ennesimo ca 
mtiffamento « costttuztanale » 
della cricca Van Thieu Cao Kg. 

TEHZO: ben pochi sono (h 
sposti a credere alVassicura 
ztone die americani e collabora-
zionisti abbiano orntai •t I'tnizia-
tiva » nel conflitto con i viet-
namiti. Su quest o punlo, e 
Johnson die smentisce Joint 
son, (ptando, a scanso di ec-
(essivi otttmismi, avverte che 
la guerra « sard lunga e dif
ficile >. 

f." quest'ultima, probabtlmen 
tc, la sola verita die I'uomo 
della Casa liianca si sia la-
sciato sjuggirc nella « due gior-
ni > di Guam. K la prospetti
va che se ne desume ricon-
duce a quella die e stata, 
dal febbraio t%5 ad oggi. I'uni-
ca ricetta degli strateghi del 
Fentagona: 1'escalation. 

Casi stando le cose, c facile 
prevedere che questa terza sor 
tita presidenziale (dopo la con 
ferenza di Honolulu dello scor-
.so febbraio e dopo la tourmV 
prapagandistica dello scar so 
norembre) non fara che ma-
sprire I'opposizione alia « spor
ca guerra >. 

K' di questi giorni la lettera 
aperta che novc presidenti di 
istituti universitari confessio-
nali e il vescovo ausiliare di 
St. Faul-Minneapolis. monsi-
gnor James Shannon, hanno 
rivolto ai cattolici americani, 
chiedendo loro di riesaminare 
il loro atteggiamento verso il 
conflitto, alia luce del contra-
sto fra € i principi morali enun-
ciati dalla Chiesa e I'appoggio 
acritico di cosi tanti cattolici 

Alfred Krupp costretto a dividere il potere con lo « zar delle banche » 

FINE DELLA DINAST1A DEI CANNONI 
Uno dei piu grandi imperi indvstriali d i proprieta di una sola famiglia diventa una societa per azionl 
A poco a poco si ricostituisce la stessa struttura economico-finanziaria sulla quale si resse il nazismo 

Tramontano altre grandi imprese personali: ora sarebbe la volta della Solvay 

Alfred Krupp. fotografato davanti alia sede del suo gruppo monopolistic© 

Alfred Krupp von Bohlen and 
Halbach — ultimo rampollo del
la famigerata < dinastia dei can-
noni» — scende dal trono del 
piu vasto impcro mdustriale tin 
qui dommato da una sola perso
na. E" stato fatto fuon da Her
mann Josef Ab^ I'uomo che gia 
dai tempi di Hitler era a capo 
della Deutsche Bank e che ora. 
piu forte di prima, e indicato 
come lo c zar » della finanza te
desca. Dopo cinque generaziom 
sui piu grande complesso :ndu 
stnale europeo di propne*a di 
una sola fam.gha viene mnalza-
ta la bandiera del capitale ft 
nanziano privato e dello Stato: 
i'. «komer >. ossia il complesso 
monopolistic©. Krupp diventa una 
societa per azioni. La famiglia 
che fomi al Kaiser la cGrosse 
Bertha > per bombardare Panci 
il Venerdi Santo del 1918 da 120 
chilometri di distanza e che po>. 
neU'u'.tima guerra mondiale. die-
de ai nazisti il «grasso Gusta
vo* per distrugpere intere citta 
sovietiche e di altri paesi euro
pei. dovra dividere il potere con 
le banche. 

In questi anni di ascesa econo-
mica del enpitalismo tedesco sul-
I'area mondiale Alfred Krupp c 
stato forse la punta piu avanut-
ta nell'azione di penetrazione sui 
mercati internazionali. Con un 

giuoco spenco!ato Krupp ha con-
cesso crediti a lunga scadenza a 
tutu i paesi che chiedevano ac-
aaio. locomotive, impianti indu-
stnali. navi ed anche armamen-
to tradinonale. Con un capitale 
di un miliardo di marchi la p.u 
potente mdustna tedesca ha co
si sottoscntto impegm per 5 mi-
Iiardi e 300 milioni di marchi. 
al punto che la affiliata « Fied. 
Krupp Export GMBH > e stata 
co=tretta ad ant.cipare I'mtera 
dotazione finanziana della sotr.e-

j ta madre. Le banche lo attendc-
vano al varco. Hanno prorogato 
di un anno le scadenze p.u gros-
se ma il maggior creditore. Her
mann Abs. ha prete^o la nom na 
di un consiglio d'ammmistrazio-
ne che ora prendera Ie decision! 
che prima spettavano soltanto ad 
Alfred Krupp. La stessa trasfor-
mazione della Krupp in societa 
per azioni e stata voluta dal go-
\emo di Bonn il quale ha foml-
to una garanzia per 400 milioni 
di marchi. 

Un altro motivo e alia base di 
questa fine di uno degli ultimi 
impen mdustnali personali. Si 
tratta della crisi strutturale che 
investe I'intera Ruhr. I'area ove 
esiste la maggiore concentrazio-
ne produttiva dell'Europa occi
dentale. Da anni. ormai. la pro-
duzione dell'acciaio da parte de

gli stabilimenti che sorgono \i-
cini alle miniere del carbone te
desco e del ferro della francese 
Lorena non e piu economicamen-
te \-antaggiosa. Le basi stesse 
delle prime femere Krupp — 
quelle che possono essere consi
derate cuile del eap.talisnr.o dei 
nostri giomi — sono state scosse 
dalla concorrenza del carbone 
americano e dei minerali del-
l'Afnca. dell'India e dell'Asia i 
quah trasportati \ia mare m 
Europa costano meno delle ma 
ter.e prime estratte nella Ri.hr. 

La CECA che negli anni pas-
sati a\eva via via autoriz-
zato la ricostruzione del rnonopo-
lio Krupp. contrariamente agli 
impegni interalleati conclusi do
po la caduta di Hitler, aveva in 
queste ultime settimane varato 
misure protettive a favore de
gli industriali siderurgici tede-
schi. Era stato. infatti. deciso di 
sowenzionare il carbone corn-
spondendo 1.7 dollan per ogni 
tonne'.lata. Neanche questo prov-
vedimento sembra evitare la cri
si: alia fine di quest'anno circa 
60 miliom di tonnellate A\ car
bone della CECA nmarra in-
venduto e di questo 5tofc ben 41 
miliom di tonnellate si ammuc 
chieranno nel bacino della Ruhr. 

Questi i motivi economicoh-

nanziari della < crisi Krupp >. Si 
dice anche che ad essi se ne 
aggiunga un altro che diretta-
mente interessa la < dinastia >: 
ii figlio di Alfred. Arndt Krupp. 
di 19 anni. non manifesta alcuna 
attitudine per assidersi sui trono 
degli avi. Ad Essen, centro del 
monopolio Krupp. i direttori che 
ormai contanto quasi quanto il 
padrone, affermano che Amd: 
non avrebbe alcuna capic.ra di 
d-ngere una impresa di tali di-
mensinm. 

L*era delle grandi imprese Ui-
dustriali in mano ad una soia 
famiglia sembra del resto tra-
montare non soltanto nella Re
pubblica Federale tedesca. Nel 
recente passato la < dinastia > 
francese degli Shneider e quel
la inglese dei Rootes hanno do
vuto cedere il passo alle banche. 
Dopo Krupp sembra che ora sia 
il turno di un'altra famiglia che 
impersona una dei pm potenti 
monopoli della chim ca europea. 
la belaa Solvay co-tretta an 
ch'essa a trasformare l'azienria 
in societa per az;om. 

Hermann Abs avrebbe In pro-
gctto di favorire un'altra trasfor-
ma7ione. Subito dopo es«ersi ni 
fatto impossessato della Krupp 
si porrebbe I'obiettivo di amva-
re ad una fusione tra questo 
gruppo ed un altro dei maggion 

mdustnali tedeschi. la Thyssen, 
che c gia sotto il controllo dei:e 
banche. Sui p.ano produttivo cid 
significherebbe occuparsi sempre 
meno dell'acnaio e allargare le 
basi della gigantesca concentra-
zione in altri campi p;u attuali: 
la chim:ca. I'elettronica le inno-
vaziom tecnoloeiche ma anche 
gli armamenti lecati alia proh-
ferazione atomica. L,« Tr.bur.e 
des Xations ha cosi commentato 
questa prospettiva: c La fusior.e 
di Thyssen e di Krupp so'lo il 
riommio delle banche. il tutto ga-
rant.to dallo Stato federale. non 
manca di assomigliare strana-
mente al sistema con il quale fun-
zionarono sotto il regime nazista 
le " Vereimgte Stahlwerke ", a>-
sia i complessi che partendo dal
la siderurgia allargavano il lo
ro dominio in ogm settore. Cosl. 
a poco a poco — prosegue que
sto significativo commen:o — la 
struttura economicafinanziana 
sulla quale Hitler fondo il suo 
potere. quella struttura che gli 
Alleati avevano voluto liquidare 
dopo la fine della guerra. si ri
costituisce sotto la direz.'one di 
uno degli uonui." che maggior-
mente avevano contribuito a 
metterla in piedi: Hermann J. 
Abs ». 

Diamante Limiti 

alia guerra *>. IM lettera e stata 
immediatamente snttosrritta da 
oltre ottocenlo religmsi, studen-
ti. educator! e gtornalisti catto 
hci. Essa chiede la •» condanna 
senza ambiquit'i » dei sequenti 
as-petti del conflitto, •< intollera 
Inh per of//u ttnmo di cosewn 
:a »: i bombardamenti mdiscri 
minati. die « elimmano ogm di 
stinzione tra combattenti e rn'i-
li i>: * I'orribtlc dtstrnzione del
la vita umana mediante il na 
palm <> le bombe dirompenti »; 
lo sforzo per « privare la popo 
lazione delle necessarw TISOTMO 
alimentart. attraver.so la distiu 
zione dei raccolti * Al di la di 
tiuesti aspetlt. i firmatari tnvi 
tano il govemo a <t pereorrere 
senza riscrvc tutte le possibih 
strode della pace ». 

I/appello dei cattolici fa si-
guito alia pre.sa di posizione, 
senza precedenti per il numero 
e la rappre.sentativtta degli ode 
renti, di settemila insegnanti di 
ogni ordine e grado, che hanno 
chicsto nei giorni scorsi la /! 
ne dei bombardamenti sulla 
RDV. la cessazione del fuoco. 
il r'tconosennento del « legittnno 
dirttto del FXL ad un ruolo in 
(pialsiasi futttro govemo %nd 
vietnamita » e un concreto im 
pegno per it nfiro delle trup 
pe americane La guerra nel 
Vietnam, affermano i firmatari. 
e « illegale, immorale ed in 
sensata * e puo proneguire solo 
perche « fatti vitali circa le sue 
origini e sviluppi sono stati de-
liberatamente falsificati. distorti 
e nascotti al popolo ame
ricano >. 

Al Congresso. i senatori Way
ne Morse, Ernest Gruening e 
Gaylord Nelson hanno votato 
ieri eontro il progetto di legge 
che stanzia altri 12,2 miliardi 
di dollan per la guerra (pro
getto che era stato gia votato 
alia Camera). Morse ha cosi 
motivato il suo « no »: « .Von 
posso dare il mio volo alio stan-
ziamento sia pure di un solo 
dollaro per continuare a far 
uccidere i nostri fiyli nell'Asia 
sud oricntale ». Eyli ha anche 
detto che le cose peygiorcran 
no i se il Congresso non rifiu 
tera al presldente i mezzi per 
estendere la guerra ». 

Ci si chiede qui quali effetti 
il convegno di Guam sia desti-
nato ad avere sulla dis-cuss-io-
ne interna del partito democra
tico. apertasi con le prese di 
posizione di Robert Kcnnedu e 
con le iniziative intese a con-
trastare la candidatura di John
son 

Numerosi osservatori sonn 
inclini a porre in relazione la 
improvvisa circospezione di 
Johnson e il suo tcntativa a*i 
camuffarc le decisioni prese 
nel Pacifico con il deterio 
Tarsi delle sue posizioni nel 
partito. Con la tccnica che 
gli e abituale. cioe. il pre 
sidente starehbe cercando di 
far credere che egli tiene con 
to delle critiche mossegli. • 
rfi ricreare co=ri una fiUizia 
unita altnrno alia sua persona. 
Ma, anche qui. non pun trot-
tarsi che di un diversivo. K' 
sintomatico che egli abbia chic
sto e ottenuto il < pieno ap 
poggio » dellottantaduenne ex-
presidente Harry Truman. I'uo 
mo della guerra di Corea. alia 
sua politica vietnamita e alia 
missione a Guam. Ed c altrel-
tanto sintomatico che egli ah-
bia incoragqiato un persomo 
gio cosi screditato come il fan 
toccio Kii a porre Robert Ken 
nedy sotto accusa. 

Quanto ai repuhblicani. esxt 
restano divisi tra la critica a 
Johnson da nosizioni oltranzi-
ste e il desiderio di capitaliz-
zare a proprio lymtagoio Vim 
popolarita della * sporca guer 
ra *. 
Nella fofo nel titolo: il presl
dente Johnson con I'ambaicls-
tore uscente a Saigon, Henry 
Cabot Lodge, e il successor* 
designato, Ellsworth Bunker. 

Convocata I'Assembles 

del Banco di Roma 
ROMA. 21 marzo. — II Con 

siglio di Amrmnistrazjone del 
Banco di Roma ha esaminato il 
Bilancio per l'Esercizio 1966 che 
chiude con un utile netto di 
L. 2.100 244 375 (utile deU'eserci-
zio precedente L. 1.765 837.440) 
ed ha dehberato di presentarlo 
per 1'approvazione all'Assemblea 
Ordinana — comocata per il 
21 aprile 1967 — proponendo la 
distnbuzione di un duidendo del-
\'fs.50r< (pro-rata per le azioni 
godimento 1 - 7 -1966. relative 
aU'aumento di capitale da Lire 
12 500 000 000 a L. 25.000 000 000) 
e la destinazionc di L. 500 000 000 
alia ri^erva. la quale salira. cosi. 
a L. 8 900 000.000. e il passagfto 
a nuovo dei residuj utili. 
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