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Risorgono in Umbria nuove spinte unitarie 

Oggi la marcia umbra 
per la pace, la liberta 

e le riforme economiche 
Si snodera da Perugia ad Assist • I temi della Regione, delle riforme e dei 

pericoli posti dall'aggressione nel Vietnam al centro di un movimento 
sempre piu vasto • La negativa esperienza delle amministrazioni di 
centrosinistra provoca ripensamenti nello schieramento governativo 

Dal nostro inviato 
PERUGIA, 27 

Domani, domenica 28. ti po-
polo umbro dara vita ad una 
grande iranifestazione d» lolta 
per la pace, la liberta e il 
progresso sociale: alle 9 ini-
zierd la marcia Perugia-Assisi 
t per la fine dell'aggressione nel 
Vietnam, per la libertd per il 
popolo greco, per una politico 
nuova che garantisca la rina-
scita economica e sociale del-
VUmbria » K' un'inniativa che 
ha riscosso — gia nel corso del-
la sua maturazione — larghe 
adcsioni In quale quadro poli
tico regionale essa si colloca? 

L'Umbria e una regione 
« rossa ». Per anni, a ogni vit-
toria elettorale, che era sem
pre vittoria di sinistra, il 
€ campanone » di Perugia lia 
suonato anche in piena notte: 
e la cosa ha sempre reso ner
vosa gli agrari e i buoni bor-
ghesi che formano nella citta 
una piccolo guarnigione fasci-
stoide. II centrosinistra in 
Umbria nan poteva. quindi, 
non avere caratleristiche parti-
colari. La politico di larghe 
alleanze Vabbiamo inaugurate 
qui. fin dal |95fi. noi comunisti 
superando settarismi e rest 
stenza. lanciando parole d'or 
dine aperte a tutte le forze de-
mocratiche e questo propria 
nel momenta — non $i dimen-
tichi — in cui eravamo mag 
gioranza robusta e indiscuti-
bile. Anche nel 19(13 fummo noi 
comumsti a rilanciare il tema 
delle alleanze. 

Cosa e accaduto in questi ul-
ffmi anni? Nel 1953 il PCI gua-
dagnd V8 per cento dei voti su 
scala regionale (dal 31 al 39 
per cento). Era in corso il di-
battito fra le forze politiche 
sul piano regionale e il PCI 
fece una proposta politico mol 
to significativa e intelligente in 
quel momenta e in Umbria 
(cwi dopo la clamorosa vit
toria): * allargamento della 
maggioranza». Significava lo 
invito a una partecipazione or-
ganica al potere rivolto a tutte 
le forze democratiche avan-
zate. Al Centro regionale per 
il piano si viveva una atmo-
sfera assolutamenle nuova per 
i giovani che lavoravano ai 
rilevamenti stalistici, ai cal-
colt econometrici, ai rapporti 
politici con gli enti locali. ai 
document! conclusivi C'erano 
giovani democrisliani, sociali-
sti. comunisti; economisti, 
esponenti di prima piano delle 
province e dei comuni. Fu una 
esperienza unica. a sua modo 
esaltante. 

Propria fn quel 1962 ci fu 
una prima « prova del nnre *'• 
la DC teneva i sum con 
gressi provinciali e <> unque 
la sinistra che preci dente 
mente era uscita umih tin e 
frustrata dalla sconfiUa del 
dossettismo che in Umtma 
ebbe uno dei suot piu robusti 
punti di appoggio fra il '49 e 
il "5/. riassapord per la prima 
volta. dopo tanto tempo, il 
gusto della vittoria. Mm alia 
sinistra era andata tantn bene 
contro i dorotei di Perugia e 
di Terni. Era per giunta una 
vittoria di sapore veramente 
«dossettiano ». nel senso mi 
gliore: la vittoria di chi studia. 
lacora. si impegna nel dialngo 
con altre forze politiche al di 
fuori di scherni di purn con 
servazione e contro la me-
schina e clientelistica geslione 
del potere. difesa dai dorotei 

Venne il 1964. le amministra 
fire. Sembrava impossibile po 
tere andare avanti dopo 0 
«pieno» del 1963, ma il PCI 
ci riusci: aUe provinciali si 
toccd il 39.75 per cento dei roti 

In nessun posto come in 
Umbria la teoria della < omo-
oeneita » del centrosinistra fra 
centro e periferia i apparso 
piu innaturate, piu laceranle 
In tutta la provincia di Pe
rugia il PS1 passd a destra e 
rovescid la maggioranza scorn 
biando voti comunisti con roll 
dorotei che. in queste zone 
« rosse >. sono voti neltamenle 
di destra. Cosi fu a Peruaia. 
a Cittd di Castello. a Guoldo 
Tadino. a Foligno. A Spolcio. a 
Gubbio. a Todi — nello *te<so 
tempo — i socialist! scalpita 
vano pvr non rhiscendo a met 
tere in piedi il centrosinistra 
e oggi a Spoleto e a Gubbio 
c'i fl commissario prefettizio 

Hon fn per caso che Veffetto 
di qvesta svolta brusca e tanto 
mnaturale del vecchio PSl in 
Umbria produsse una delle 
emorragie piu forti al mo 
menlo della sassione e della 
nascita del PSWP: il PSl ne 
restd dissanguato e priro di 
valide prospetlire dato che il 
PSD/, qui. i sempre slato 
qudlcosa come una piuma sto 
lazzante ai margin! di una ca-
tcata, Intanto il piano uinbro 
ifumava, j govcrni lo tradiva-
m • i BOcialisti c I dc di si

nistra non riuscivano a impe 
dire il tradimento. 

Comincid il crollo della si
nistra dc Una sronfitla dietro 
I'altra mentre allignava I'll-
lusione di potersi insediare 
nelle nuove maggioranze di 
centrosinistra. trasformandole. 
L'illusione era priva di so-
stegno: la sinistra dc da sola 
non poteva piit nulla contro i 
vapi dorotei - Spitella a Pe 
rugia e Alcint a Terni — che 
ni nmno dalla loro Aloro e 
Rumor. E cosi i dorotei si pre-
sero la loro rivincita sul pe-
rxndo « buio * della elabora-
zlone del piano regionale, 
quando socialisti e sinistra dc 
erano fortl e avevano alle 
spalle noi comunisti. gli enti 
locali. i sindacati. 

Cosi e oggi VUmbria: piu 
indietro di quattro anni fa. I 
socialisti, malconci e irritati 
per I'aggressivitd dorotea (che 
rlmette in discussione molti 
sindaci. molti posti cnncessi nel 
prima momenta della c ivol-
ta >); la base socialista delusa 
e scettica. che respinge l'illu
sione. nutrita un tempo, che 
I'« inserimento > avrebbe po-
tuto rappresentare il riconosci-
mento dei diritti della regione. 

Per i 75 anni 

Gli ouguri 

a Tito dei 

comunisti 

italiani 
II compagno Josip Broz-Tito ha 

compiuto 75 anni. Per I'occasio-
ne U compagno Luigi Longo gli 
ha inviato il seguente telegram-
ma: «Vi giungano in occasione 
del vostro 75. compltanno gli au 
guri fraterni e affettuosi del Co-
mitato Centrale de! Partito co-
mumsta italiano e miei persona 
li. Sono certo che la intensa col-
laborazione tra i nostri due par-
titi si estendera ancora nell'inte-
resse comune della lotta per la 
pace e il socialismo e contribuira 
aU'ulteriore sviluppo delle rela-
zioni fra tutte le forze antimpe-
rialiste e sodaliste. Fraterna-
mente • Luigi Longo». 

La sinistra dc e dispersa e 
confusa, nel migliore dei casi: 
quando cioe non e~ gia corrotta 
dal giuoco delle spartizioni del 
potere ai vertici. Non le dicta-
mo noi solamente queste cose: 
le hanno dette con molta 
schiettezza, ad esempto. i re-
pubblicani che in queste ul-
time settimane hanno tenuto i 
torn congress!. 

E le accuse degli alleati del 
PHI bruciano ai mestatorl. 
Per esempio a quelli che nel
la provincia di Terni tentano 
di rimettere in discussione lo 
accordo globale raggiunto (per 
maggioranze di sinistra) dopo 
le elezioni del 1964. Ci pro-
vano. ma questa volta non 
tentano nemmeno Vespediente 
di trentnlare le «grandi mo-
spettive », le < nuove frontie-
re > e lavorano a freddo, nel 
corridoi. 

Non si pud evitare il parol-
lelo: si impantana e pot si af-
foga — mme abbiamo visto 
nel precedente articolo — un 
piano regionale che. pur nel 
sttoi Umiti. rappresentava un 
modello nazionale: si ritmncia 
alia battaglia reg'ionalista; de
cade verticalmente I'eronomia 
umbra qia depressa e nel con-
tempo •si nfferma ran prevo-
tenza. imposta. un centro
sinistra che qui ha il sa
pore e il contenuto di una pura 
e semplice rottura. di una lace-
razione drammatica del tessuto 
pnpolare di sinistra. II parol-
lelo e oggettivo e se ne ac-
corgono ormai anche le forze 
piu avanzate della maggio
ranza governativa. 1 socialisti 
soprattutto stanno rimeditando 
sulle troppe illusion!, sui prezzl 
troppo alii pagati agli Spitella 
e agli Alcini. ciod ai Rumor e 
ai Colombo e ai Moro. Ave
vano sperato in un passo avan
ti e si ritrovano molto in
dietro. 

Da qui nasce. appunto. la 
marcia Perugia-Assisi che ri-
trova larghe adesioni. dopo 
anni. La spinta unitaria sui 
temi della regione. delle ri
forme. della pace tanto tragi-
camente insidiata nel Vietnam. 
comincia a rinascere. Questa 
spinta e" oggi ta cosa piu pre-
ziosa. Gli nmbri sanno bene 
ormai che dalla rottura della 
unita sono venuti solo delusionl 
e altissimi prezzi da pagare. 
All'unita piu larga. alia lotta 
si tornerd quindi inevitabil-
mente. La lezione data ineo-
mincia dalla esperienza di 
centro sinistra ed e" ben servita 
a qualcosa. E' soltanto Vinizlo. 

Ugo Baduel 

a colloquio con i lettori 

A convegno I'organizzazione 

commerciale della Carapelli 

« Premio Carapelli di fedelta al lavoro » 

Veduta di insteme del Convegno Carapelli s vol toil a Firenzt a 
Palagio di Parte Guelfa 

II glorno 30 aprile si e svolto a 
Firenie, nella tuggcstiva comics 
del Palagio di Parle Guelfa, II 
2" Convegno nazionale di vendita 
Carapelli. A questo inconlro han
no partecipato esperti di marke
ting e di pubbticita, di organizza-
zione commerciale e gli operator) 
economic!, venditor), rappresen-
tanti ed agent! della Societa Ca
rapelli, provenienti da tutta Italia. 

Scopo del Convegno e slato qwel-
lo di fare tin ampio esame della 
situazione di mercato e di coordl-
nar« I programmi dei vari settori 
della Carapelli in vista di una 
sempre maggiort affermazione 
dei prodott! di questa azlenda: 
Olio di Oliva Carapelli e I'Olio 
di Semi Gtglio Oro. 

Uno degli argomentl di questo 
Convegno e stato qvello di miglio-
rare la soluzione dei problem! 
della produzkxw e del consume 
attraverso una piu fattlva colla-
borazione fra rAzlenda a la S I M 
forza vendita. Questa collabora
tion*, Indlce di una moderaa po-
litica azlendala, non eotra cha 
tradursl In un real* vantagglo 

anche per I consumatorl. 
La riunione ha avuto un denso 

programme nel corso del quale 
i partecipanti hanno potuto amml-
rare i moderni imptanti della 
Azienda e prendere visione di 
tutfo il sellore tecnologico azien-
dale. 

II presidente dott. Colombo Ca
rapelli ha aperto I I a voti. cons*-
gnando a cinque fra i piu anziani 
e attlvi dipendenti e collaboatori 
dell'Azienda, una medaglia (Tore, 
quale « Premio di Fedelta al La
voro >. 

Ha quindi preso la parola II 
dott. Pindaro Carapelli, consigli*-
re delegato, il quale ha chiarito 
gli scopl del Convegno. 

II direttore commerciale, dottor 
Costantino Barbagli ha parlato 
sulla situazione attuale e prospet-
live piu immediate dell'Azienda, 
in relatione alia situazione del 
mercato. 

Al presentl e stata Inflne lllu-
strata la grande campagna pub-
blicltarla destinata ad Indlrizxar* 
• sorregger* fazlon* del vendl-
torL 

Spesso dietro i miti del (dibero commerch)) si ce/cr la tendenza alia sopraffaiione 

Kennedy round 
negoziato d i ricchi 

Nato per vincolare piu strettamente i Paesi del MEC alia supremazia economica 
USA, ha confermato la tendenza per cui gli scambi si sviluppano sempre pi it tra 
i Paesi capitalistici industrializzati mentre la posizione dei Paesi poveri si indebolisce 

Par eorU i la vl prego, al mlo 
I n d l r l u c , dl darml una tlntatl-
ca ma compltta iplegaziona sul 
« Kannedy round ». Oppura, ta 
volata, di dara spiegaziona tul 
giornale: c o i l , tanll cha ignorano 
coma ma, caplr inno. 

ANGELO BONO 
(Ovada - Alessandria) 

Nel 1961, quando 11 Presi
dente Kennedy lancio l'idea 
dl una riduzione generate del 
dazi doganali. il Mercato Co
mune andava a goniie vele. 
Le deoisioni dei primi anni 
di attivita erano state prese 
con farilitn e spesso anche 
con anticipo rispetto alle sea-
denze prefissate. La riduzio
ne progressiva delle barriere 
doganali fra 1 sei Paesi mem-
bri procedeva rapidamente. 
Sul piano esterno, l'influen-
za del MEC era crescente e 
la stessa Gran Bretagna, col 
suo seguito dei piccoli Stati 
dell'EFTA (Scandinavia, Sviz-
zera, Austria e Portogallo) 
bussava in quell'anno. per la 
prima volta, alia porta della 
Comunita. 

Anche i rapporti fra Statl 
Uniti e MEC erano migllori 
di quanto non siano ora. Ken
nedy eia un Presidente che 
merio di Jonhson s'era alle-
nato le residue simpatie ame-
ricane nel mondo. II Vietnam 
e la minaccia alia pare non 
erano ancora cosi vicini, ne 
la situazione s'era troppo ag-
gravata. 

II Kennedy Round si collo-
cava in questa cornice. La 
« nuova front iera » aveva mol
ti aspetti, incluso owiamente 
quello europeo, e, in questo 
ambito, quello dei rapporti 
economico-commerciali con 
l'Europa Occidentale. L'am-
pio sviluppo delle economie 
europee in quegli anni la-
sciava prevedere un'integra-
zione dl esse nella fetta oc
cidentale del contlnente, 11 
cui peso unitario avrebbe 
rappresentato un rlschlo rea-
le dl «t terza forza » fra i due 
Grandi del mondo. 

Per cautelarsi e prendere 
le misure di un nuovo rap-
porto Europa-Statl Uniti, che 
congelasse deflnitlvamente un 

paventato processo dl raflor-
zamento della collaborazione 
fra tutti 1 Paesi del contlnen
te europeo senza discrimina-
zioni, i cui rischi per gli 
americani oggi prendono cor-
po in una spinta autonoma 
sempre piu marcata, 1'allora 
Presidente Kennedy propose 
di mettere in marcia un gran
de negoziato tariflario volto 
aU'abbattimento del 50 per 
cento di tutti i dazi doganali 
esistenti (sia per i prodotti 
industrial! che per quelli a-
gricoli) fra gli oltre f>0 Pae
si aderenti al GATT, all'orga-
nizzazione cloe che istituzio-
nalmente dovrebbe fissare le 
linee generali del commercio 
mondiale. 

IL SENSO REALE 

DELLA PROPOSTA 

II senso reale di tale pro
posta, mascherata dal grande 
« battage » fatto intorno al si-
gniflcato progressivo della li
berta degli scambi, era quel
lo di vincolare sempre piti 
.strettamente i Paesi della 
CEE. anche sul piano dello 
sviluppo dei rapporti com-
merciali. alia supremazia e-
conomica umericana che, pro-
tetta da barriere doganali ge-
neralmente piii elevate di 
quelle comunitarie, anche 
con ia ridu/ioue del 50 per 
cento di tutte le tarille a-
vrebbe avuto garanzie consi-
derevoli per ii proprio mer
cato interno; mentre il MEC, 
che partiva da una barriera 
ineno alta, sarebbe stato 
sguarnlto da ogni difesa ef-
ficace. 

Quattro anni di trattative, 
spesso astiose, sempre diffi
dent!, hanno messo in evi-
denza le ombre dl questa 
proposta americana. Le di-
scussioni a Glnevra presero 
immediatamente un caratte-
re che poco e stato ricorda-
to dalla stampa Italians, 
troppo entusiasta dell'appa-
rente successo di pochl gior-
nl fa. II negoziato, al quale 
partecipava anche un folto 
gruppo di Paesi africani, a-
slatici • dell'Amerlca Latina, 

e stato sempre e solo con-
dotto fra i Paesi capitalisti
ci industrializzati. Anzl, solo 
1 maggiori fra questi sono 
intervenutl conrretamente ed 
hanno avuto qualche peso 
nella trattativa. 

In sintesi, 11 Kennedy 
Round e stato un dialogo 
fra gli USA e la CEE, con 
il contorno della Gran Bre
tagna e del Giappone. Da-
vanti alia porta vlei « grandi » 
protestavanu gli Scandmavi, 
la Svizzera, 1'Austria e il Ca
nada. I Paesi del Terzo Mon
do in via di sviluppo sono 
stati completainente esclusi. 

Oggi le trattative hanno 
avuto fine ed il « pacchetto n 
delle decision! e stato sigla-
to a Ginevra dal plenipoten-
eiari dei diversi « partners ». 

Gli europeisti di casa no
stra, d'antica (DC) e recente 
fede (PSU), si congratulano 
con loro stessi sui glornali, 
alia televisione per il brillan-
te risultato ottenuto. 

Certo, qualcosa si e fatto 
e qualche conseguenza la ri
duzione media del 30 per 
cento dei dazi di oltre 6 000 
voci doganali avra senz'altro 
sullo sviluppo del commercio 
internazionale. Ma qual h la 
dire/ione verso la quale inuo-
ve una decisione di (mesto 
tipo? E' tealmente un fatto 
nuovo, rivolu/ionario nella 
storia delle relazioni com-
merriali. oppure si tratta di 
un'accentuazione della vec-
ehia procedure in vigore nel 
mondo occidentale, per cui 
il commercio si sviluppa 
sempre piii fra Paesi ricchi 
e la posizione del Paesi po
veri s'indebolisce, per dirla 
con la recente Enciclica di 
Paolo VI? 

1 MERCATI DELLE 

MATER IE PRIME 

AU'origlne, nelle intenzionl 
dl Kennedy, e'era anche un 
tentativo di mettere ordine 
nei fluttuanti mercati delle 
materie prune e del prodotti 
di base che sono l'unica fon-
te dl reddito del Paesi del 
Terzo Mondo, attraverso la 

stlpula di accordl mondlall 
per ciascuno dl questi pro-
dotti (caffe, cacao, zucche-
ro, banane) tali da garantl-
re un certo sviluppo agli 
Stati del « tncontinente » sot-
tosviluppato. 

Nulla di tutto questo e sta
to realizzato. Periino l'accor-
do mondiale per i cereali che 
lioveva porre le basi tlella 
riorRanl77a7ione della produ-
/lone ahmentare nei grandi 
Paesi che sono pennanente-
mente sull'orlo della fame. 
non £ anciato in porto. E' 
slato sostituito con un an 
mento del pre//u internazio
nale del grano che va tutto 
a favore del grandi Paesi ric
chi esportatori (USA in pri-
mo luogo. Canada, Francia), 
al quale si contrappone l'e 
lemosina di 4,5 milioni dl 
ionnellate di cereali che gli 
Stati Uniti. finanziatl da tut
ti, oflrcno in dono ai Paesi 
sottoahmentati. 

I^i strada del neocolonia-
Ilsmo. innestata su quella del
la cosiddelta « filosofia degli 
aiuti >-, prende qui nuovo vi
gore. dopo i fallimenti di 
questa politics durante gli 
anni '50. 

Concludendo, si potrebhe 
dire, pur senza scandagliare 
settore per set tore la reale 
porta'.a delle trattative di Gi
nevra mettendone in eviden-
?.a squihbri e vuoti, che il 
Kennedy Round e la forma 
piii alta di negoziato tradi-
zionale dove il peso delle 
forze economiche e politiche 
di partenza deternuna a prio
ri i risultati; dove gli stessi 
piccoli Paesi dell'Europa (e, 
all'interno della CEE. l'lta-
lia> ricevono le briiiole dei 
grandi: dove gli Stati del 
Terzo Mondo sono esclusi da 
declsionl che riguardano la 
loro stessa sopravvivenza; 
dove il mondo socialista e 
ignorato come non esistesse. 
La sua sbandierata moder-
nitfe ed il suo reale significa-
to sottolineano ancora una 
volta che nel mondo capita
listic^) la tendenza alia so-
praffazione si cela spesso 
dietro i miti del « libero com
mercio ». 

ENZO FUMI 

Quando il prezzo dei quadri e alto 

lion si deve 
prenderse/a 
con I'artista 

L'economia capitalistica presclnde tanto dai va-
lore della forza lavoro quanto dal valore critico 

LONDRA — II lolenne bandiiore della famoia t a U d'atta So
theby's, dove la opera d'arta attingono le cifre cha poi (aranno 
tetto sui mercat i . 

la discussione sul metodo di lotta giovanile piu effkace 

Perche si sono 
sciolti i provos? 

// sukldio del movimento ha costituito fultima provocailone, ma anch'essa con un contenuto positivo 

Stlamo organiziando, nal no
stro circolo delta FGCI , una «a-
ria di manifestazioni par la Gre-
cia • per I I V ie tnam. La discus
sion* che si apre ogni volta a, 
naturatmenta, quella di c o m * fa
re p*r portar* II maggior nu-
mero possibii* d i giovani con 
noi. E a questo punto, I * opi
nion! sul modo d i raalizzar* 
questo obiattivo divergono. Al-
cuni compagni sostangono c h * I 
nostri matodf d i lotta, dtciamo 
cosi tradizionali , non sono piu 
accattati • scntiti dal giovani. 
Altr i dicono che, al contrario, 
sono ancora gli unici val idi , a 
che del rasto i movimenti gio-
vanili cosiddetti d! protesta, sor-
t i al di fuori delle nostra file 
soprattutto ail 'estaro, non han
no avuto nessuna reale carica di 
r innovamento, ma sono nat i , al 
contrario, con I'obiattivo di d i -
strarre i giovani dalla vara pro-
testa contro la guerra e lo sfrut-
tamento, per portarl i ad inta-
grarsi — sia pure in modo cla. 
moroso — nella societa del can-
sumi . Chi soeteneva qvesta tasi 
ha p o r ^ O I'esempio de! provos 
olandasi, che paravano i l pii i 
combattivo f ra questi movimen
t i • che, pochi giorni fa , avreb-
bero decIso di sciogliersi. E' ve-
ro qwesto? E se * vero, perch* 
lo hanno fatto? 

GIORGIO L I P t I N O 
{Roma ) -

E" vero, nel giorni scorsi. 
dopo un'assemblea, i proros 
hanno deciso di sparire: di 
sciogliere il loro movimen 
to. Questa decisione rappre-
senta Pultima provocazione, 
questa volta contro se stes
si, che i proros olandesi 
potessero fare: suicidarsi co
me movimento proprio in un 
momento di piena ptt iuta e 
di allargamento di influenza 
anche al (Ii fuori deH'OI&n 
da. II motivo di tutto que
sto e. secondo i promotori 
di tale decisione, l'imborghe 
simento del movimento. 

Chi erano i proros? Cosa 
hanno significato? E ' certo 
che questo gruppo di giova 
ni olandesi aveva creato 
un marchio di fabbrica: quel
lo della rivolta deile nuove 
generazioni contro le conven 

L'AJA — Giovani « provos » olandesi bruciano una bandiera del loro Pees* col sorriso sulle labbra. 

zion: e i pregiudizl della so
cieta borghese. 

I proros fecero la loro ap-
panzlone nella sonnolenta so
cieta olandese nell'estate del 
1965. Gli ob:ettivn erano chia-
ri: respingere le suggestion! 
della <ocieta dei con.s;imi, 
battere una volta per tutte i 
tabu della cmita occidenta 
le. II loro e^ordio vero e 
In loro fama interr.azionale 
rtsalgc.no comunque al rr.a-
trimon-.o della pnr.cipessa 
Beatrice con un pnr.cipe te 
desco. ex membrii c.ella Hi 
tlerjuccnd II corteo nuzia 
le fu di^turba'o da raime-
rose e clam(>ro«e mitrafesta 
z:oni di dis«enio. Gli o»an 
desi sj accor^ero che esi-
steva un prob'erria deila gto 
ventu solo qitando v:dero sa 
lutare dai pro: os CL.ZI bom 
be furr.ogene il matnmonic 
della loro pnncipesfa II 
<uccesso di quelle manife 
stazioni di dissenso portb il 
movimento a chianre t moti-
\ i reah della propria prote
sta articolandola m proposte 
spesso origtnali. ma che al 
fondo nascondevano una ten 
sione reale per i grandi p r o 
blemi deH'urnanita. 

S:a pure in modo etero 
dosso e anarcoide i provos 
hanno fatto politica in Olan 
da: sono stati gli interpreti 
dt un movimento di opinio 
ne. Lo dimostra chiaramente 
il prograrnma con cui fee* 
ro eleggere un proprio rap-

presentante nel Consiglio co-
munale di Amsterdam otte-
nendo 13 mila voti. I provos. 
nel breve periodo della loro 
esistenza: 1 > si sono scagha-
ti contro la costruz'.one d: 
Industrie chimiche e raffine 
ne nelle immediate v.i man-
ze delle srand: citta: 2» han 
no lannato il «piar.o de'.'.e 
b:ciclette bianche r per tute 
iare !e bellezze del centro 
cittadir.o. Secondo •: piano 
t-laboraTo dai proro* le au 
tonta do\e\ana chjudere a: 
trarTiro una determmata zo 
na e d:<tnbuire gr .̂*i« deile 
bic.cleite per poterv: circc^ 
Iare: 3» har.no manifes?at.. 
ia loro ferrr.a oppo^i/ione a! 
la v.oler.za e alia euerra 

Ma allora perche ru»nr.o de
ciso di sciogliersi? I rr.otr.; 
non sor.o del tutto chian. 
ma pesano in egual misura 
sulla decisione situazloni og-
gettive e valutazioni sogget 
t:ve «ull*av-venire e la reale 
validi ta contestativa del mo-
nmento. Pnma fra tutte la 
nascita e raflermaztone nel 
le ultime elezioni politiche 
del partito « D 66 >, espres 
sione anch'esso. a un livel 
io diverso. delle aspirazioni 
di strati avanzati • giovani 
professionisti. teen:-"!, stu 
denti e mtellettuali». II re 
lativo successo della nuova 
formazione politica e i stioi 
programmi avevano tolto al 
movimento proro molta in
fluenza. I giovani tecnocrati 

di « Democrazia 66 > hanno 
saputo sfruttare a proprio 
vantaggio Ia corrente di sim-
patia suscitata dai prorav 

I A decisione dei proros di 
sciogliersi e cc^nunque <nn-
tomo della cr:s; che, dopo 
un -.niz:a"e successo. hanr.o 
incor.rraio e :nron»rano ; rr.c> 
vimenti e > a7;c»n; d: pro-
festa deile r.U'»ve gcnerazio-
-a I giovani «i s«.no ri-.ol-
tati e si nvoltar.o rontro la 
societa de: cor.Mimi rhe i; 
sfnit'a ^ub:*o. Ii coinvolge. 
prcvocando r.uir. e rotture 
Tutto diver.ta oggerio di con-
surr.o. anche :a pro'esta gio
vanile 

Esp'.fxie la protesta gio\-a-
nile'' Ber.e S: creano su 
questa nuove mode. Allora, 
feiiri d: essere incomoresi, 
i giovani comprano voglio-
no possedere. Î a rivolta tro
va co«i una porta di sfogo, 
una falsa porta dipinta su 
un muro a: termine del cor-
ndoio delia fanciullezza: e 
"integrazione. sia pure in 
mimgonna. Forse l'ultima 
provocazione, o megho auto-
provocazione. dei giovani 
olandesi e contro tutto que
sto 

La loro decisione allora va 
vista non come una nnun-
na . ma come un'ennes'ma 
manifestazione de'.Ia loro vo-
lonta di protesta clamorosa 
e coerent* come le prece
dent!. 

FRAKCO PETRONE 

Tempo fa, asststtndo ad una 
Intervista televisiva con un ce-
tebre plt lore giunto ormai al 
tuo 85 mo complesnno, ho eon-
statato un fatto che mi ha l i -
sciato perplesso. 

E' m i l poisibile c h * un pit-
tore, sia pur famoso, abbla la 
facolta dl r e a l i i n r e , coi l al l ' ! -
stante • con un semplice schlz-
i o , un'opera dt tanto alto va
lor* c h * , sul piano commercia
le, aqulvarrebb* ad un'abltazlo-
ne, con tutto I 'arredamento, che 
un povero lavorator* ha maga-
rl agognato per tutta la vita • 
non potra Invec* met acqulsta-
re? Puo aver* la sua semplice 
firmi, anche su cos* assai mo-
deite, un cosi immenso valore? 

LUIGI BORDIN 
(Pav ia ) 

Comprendo benisstmo la 
sua perplessita. Se si con-
frontano le cifre raggiunte, 
durante la loro stessa vita, 
da alcuni artisti, con i sala-
ri degli operai, gli stipendi 
degl'impiegati e soprattutto 
con le jjensioni di fame. 

Ma stiamo bene attenti a 
non confondere gli immanl 
guadagni ottenuti col profit-
to capitalistico. monopolisti-
co e di speculazione, con 
quelli, soltanto qualche vol
ta simili, di sportivi che si 
esauriscono In pochi anni, o 
che nschiano la vita come 
II recente caso del povero 
Bandmi sta a provare. di di-
vi dello spettacolo che sol
tanto in casi eccezionali han
no una lunga durata. e tan
to piu con quelli degli arti
sti, i cui al*i guadagni sono 
ancor piu eccezionali. Per 
un Picasso ci sono al mondo 
qualche rnigliaio di artisti, 
pur eccellenti. che fanno 
molta piii fatica di un pro-
fessionista medio a vivere. 

I A cosiddetta difTusione di 
massa della cultura. come 
quella che avviene attraver
so interviste televislve, i ser-
vizi dei rotocalchi. gli sketch 
cinematografici, non porta 
tanto alia estenMone della 
conoscenza quanto a fabbn-
care illusiom, a creare equi-
voci, che possono danneggia 
re e perfin(» rovmare molte 
eslstenze. Presentando il mi 
to della vita facile e dei 
grandi guadagni e della glo
ria. si incrementano penco 
lose illusiom per cui ngRl 
non e piu cfime un tempo. 
quando le famiehe combatte 
•.ano le tendenze artistiche 
dei giovanissimi. in vista del
la vita dura che si prepa-
rava all'artista, ma i geni-
tori stessi spmgono le de-
boli quaiita del giovane sulla 
strada di una professior.e ar-
tistica. che dovrebbe in bre
ve fruttare gl<<r:a e danaro 
Non ci s: md:gni dunque del 
prezzo raggiunto da alcuni 
« genu » o ciinninque da per-
sonagei d'ecr t-zior.e. si s\ol 
ga mvece opera sewra e at-
tenta per limirare e lmpedi-
re il dilertantismo dilazan-
te. quar.do ii diletfant:srr.c> 
non e soddisfazior." di un 
piarere »->tetir.) — il rhe e 
cosa bellis'ima — rra for.te 
di comprorr.es«.;, di corni-
zione e. in vigni modo. di 
una vita sfa-^ta e sottratta 
alia sacrosanta r.orma'.ita del
ia prcxiuzior.* II « genio » e 
oggi come len molto raro 
e genio vuel dire anormah 
ta, non puo costituire rego-
!a ne tanto meno elemento 
di imitazione. 

Ma e'e anche un aitro pun-
to per cut la lettera menta 
nsposta. Nel mondo capita 
lista anche Parte subisce tut
te le eonseguenze deU'eco-
nomia d; mercato. Ii pro-
dotto artLstico, come ogni ai
tro. andando sui mercato e 
una somma del suo valore 
minnseco. della pubbheita. 
dell'apparato mercantile di 
distribuzione Ml mercanto , 
del \-alore d'investimento che 
esso costituisce In altri ter
mini un quadro di Picasso 
costa una cifra X perche e 
un valore artistico eccezio-

nale. perche tutto il mondo 
parla di Picasso, perche Pi
casso, liieominciando dal 
mercante Kanwheiler, e sta
to ni(;nopoliz7ato dai piu 
grandi gruppi mercantill del 
mondo, perch6 un Picasso, 
a occhi chiusi. e un pode-
roso investimento in quanto 
gia oggi costa somme tall per 
cui sara difeso sempre a 
spada tratta da chi non vor-
ra perdere la somma spesa, 
ma vorra aumentarla. E' ne-
cessarlo quuidi che il giu-
dlzio crltlco prescinda nel 
modo piii assoluto dai valo-
ri mercantill. Non si deve 
certo arrivare all'assurdo dl 
ritenere che i valori critici 
e 1 valor! mercantill siano 
gli opposti. Ma sono certo 
assolutamente Indipendenti. 

Naturalmente nell'epoca in 
cui il capitalismo non ave
va ancora assunto gli attua-
li aspetti monopolistic!, il 
mercato non aveva questo 
aspeito, era piii proporzio-
nato nel senso che il pro-
dotto artistico non si pre-
stava alia rapida speculazio-
ne. Ma anche allora valore 
mercantile e valore critico 
divergevano. Mentre Degas 
e Toulouse Lautrec, Monet 
e Renoir, alia tine del seeo-
lo avevano gia raggiunto 
buone quotazioni, nello stes-
so tempo Cezanne e Van 
Gogh non vendevano un qua
dro. E il rapporto potrebbe 
continuare- Modigliani - Bra-
que, Sotitine Matisse • cosi 
via. 

In conclusione, quando al 
assistc a questi fenomeni dl 
contrasto stridente tra il 
prezzo raggiunto da un arti-
sta e il lavoro materiale mal 
pagato, non si deve prender-
sele. con I'artista, la cui ope
ra non e mai pagata in r a p 
porto al lavoro materiale 
svolto, ma pensare che sia-
mo di fronte ad uno dei tan-
ti episodi dell'economia ca
pitalistica, che presclnde sia 
dal valore-Iavoro sia dal va
lore critico. per afTermarn* 
uno di proRtto • talvolta dl 
speculazione. 

RAFFAEI^ DB GRADA 

II nostro esercito 
sia I'esercito 

di tutti 
gli italiani 

Nel dibatt ito alia Camera swl 
SIFAK • sulla crisi del 1964 I 
parlamantari comunisti hanno 
giustament* avamato I'esigenia 
ch* si vada flno in fondo • a| 
faccia luc* chiara sw tutto quan
to • accaduto. Per6 la Democra
zia cristtana si oppon* e finche 
sara appoggiata dai socialisti non 
s* ne f a r * nulla. 

Ma non per questo dobbismo 
scoraggiarci. Fors* ancora pib 
utile c h * guardar* al passate. In 
un momento come questo * * tn -
brerebb* possibile puntar* a con-
solidare in qualch* modo il gran
de risveglio democratic") ch* el 
not* anche in Ital ia. Insomms, 
da era in avanti m i sembra c h * 
si debba chiedere ch* I'Esarcito 
italiano, con tutta I * su* n*c*s-
sar i * app*ndici di lervir l p i * 
o meno speciali, sia I'Esercite di 
tutt i gli i tal iani. Ouesta dev* • * -
sere la nostra parola o'ordin*. 

Dev* cessar* lo scandalo per 
cui vi sono dei repart i , o dei 
gradi , in cui si entra se magari 
si e fascisti, a non si entra a* 
si e progressist!. 

Fino a l giorno in cui non ve-
dramo dhrentare ufficiale un cit-
tadino italiano che da borghese 
era stato iscritto al PCI, non po-
tramo dire che I' ltalia sia un 
Pae:e democratico e che la Costi-
tui ione sia arrivata tra le Forze 
r rmate ! 

ROMOLO TURCARO 
(Tor ino ) generazioni contro le conven- ro eleggere un proprio rap- fluenza. I giovani tecnocrati FRAKCO PETRONE , un valore artistico eccezio- I (Torino) 
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