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L'abolizione ddla tassa d'esportazione 

per !e opere d'arte verso il MEC 

Buon governor 
delle merci e 
mal governo 

dell'arte italiana 
Alia fine di luglio, col vo-

to contrario dei senatori co-
munisti — contrario era stato 
pure il parcre del Consiglio 
Superiore delle Antichita e 
Belle Arti — il Senato 
ha approvato un disegno 
di legge, di iniziativa del-
la maggioranza, che se 
non verra fennato alia Ca
mera e rinviato al Senato, 
avra gravissime conseguenze 
per il patrimonio artistico 
italiano il cui stato disastro-
so e quello che tutti gia san-
no. II disegno di legge abo-
lisce la tassa di esportazione 
(prevista dalla legge n. 1089 
del 1939) per gli oggetti di 
antichita e arte verso i pae-
si del MEC (e di qui libera-
mente per ogni dove). Fra 
gli argomenti « allegri » piu 
cari agli « abolizionisti », in 
sede di dibattito alia sesta 
commissione della PI del Se
nato, sono stati quelli secon-
do cui l'ltalia non e piu un 
paese alia merce dei paesi 
piu ricchi e deve mantenere 
gli impegni presi con la fir-
ma del trattato della CEE 
(come se le opere d'arte fos-
sero merci e basta). II fatto 
ha suscitato scandalo e vio-
lenta reazione negli ambien-
ti culturali responsabili e al-
larme piu che giustificato 
fra gli studiosi e gli storici 
deH'arte. Ma non sono man-
cati i solerti zelatori del di
segno di legge sull'aboli-
zione. 

Un argomento accomuna 
gli zelatori deH'abolizione 
della tassa suH'esportazione 
delle opere d'arte: quello 
della sua logica estensione 
el a II'area comunitaria ai pae
si terzi. Tolloy lo rafforza 
con l'« ovvia » affermazione 
che non si tutela il patrimo
nio artistico mantenendo una 
tassa tipica di « ... un merca-
to d'arte autarchico, vinco-
lato a norme sorpassate dal 
punto di vista costituziona-
le... ». Si capisce come il ca
po deU'ufficio legislativo del 
Ministero presicduto dal-
l'on. Tolloy abbia fatto pre
sto a scendere sull'« Avan-
ti! » ad accuse di vieto na-
zionalismo contro gli avver-
sari della 'egge che cancel-
la la tassa suH'esportazione 
verso i Paesi del Mec. Lo si 
capisce quando, oltre a quel
lo del suo Ministro, egli in-
voca anche il realismo del 
compagno Penelope, segreta-
rio della commissione arti 
figurative del PSU. E* vero 
che il Senato ha migliorato 
la proposta del Governo im-
ponendo le norme vigenti 
sulie Iiccnzc di esportazione 
anche ai Paesi del Mec e 
vietandola quando arrechi 
«danno > (e non soltanto 
« ingente danno >) al patri
monio nazionale. Ma proprio 
la linea su cui si muovono 
qucsti emendamenti csclude 
quclla, purtroppo ripresa an
che da Penelope. Dato che 
la legislatura si chiudera — 
dice Penelope — senza che 
il Governo present! le leggi 
di riforma delle strutture 
amministrativc preposte al
ia tutela, nonostante fosse 
obbligato a farlo fin dal 10 
settembre dcll'anno scorso, 
non poniamo ostacoli a prov-
vedimenti anche parziali co
me qucsto tanto piu che 
anche la Commissione parla-
mentare d'indaginc incarica-
ta di proporre la revisione 
delle Icggi di tutela, dichia-
ro di voler sopprimere la 
famosa tassa. Gli emenda
menti del Senato, lungi dal 
fare concession! ad indirizzi 
Iiberalizzanti di tipo piccolo-
europcistico, ribadiscono in-
vece la soslaniiale preminen-
za dello Stato ncU'esercizio 
di un principio fondamenta-
le della Costituzione: « La 
Repubblica... tutela il pae-
saggio ed il patrimonio sto-
rico ed artistico delta Na-
xione ». Ma se si tardera an-
cora o se non si vorra fare 
— come il Governo fa ormai 
capire, non rispondendo nep-
pure alle pressioni e alle in-
terrogazioni di forze della 
sua stessa maggioranza — 
una effettiva riforma della 
politica e deH'amministra-
xione del patrimonio artisti
co chi potra evitare che gli 
stessi strumenti introdotti a 
difesa dal Senato non soc-
comberanno di fronte agli 
interessi privati? Per que-
sto non si doveva temere di 
affrontare anche la Corte 
di Giustizia della comunita 
economica europea. senza ri-
durre la questione ad un 
mero adeguamento agii altri 
Paesi del MEC E' mai pos-
sibile che, in un Paese di 
awocati, non ne a\Temmo 
trovati a difenderc una tas
sa certo non imposta per 
aumentarc le entrate ma per 
difenderc il patrimonio cul-
turale della Nazione? Si h 
fatta l'abitudinc, purtrop
po, al fatto che migliaia di 
opere italiane siano clandc-
•tinamente immesse sui mer-
gtU esteri, ma h un prowe-

dimento che abbia minima-
mente senso quello che to-
glie anche il modesto argine 
della tassa di esportazione? 
Perche non abolire la Guar-
dia di Finanza, allora, dato 
che molti altri capital! enii-
grano, a volte precipitosa-
mente? Veniair.o infine alia 
Commissione parlamentare 
d'indagine invocata a soste-
gno delle tesi aholizionistc! 
C'e da domandarsi perche 
non si ricordi in quale con-
testo se ne viene a proporre 
l'abrogazione e perche, an-
cora una volta, si pongano, 
pesantemente, nella sfera 
dei « sentimenti », i voti con-
trari del congresso di « Ita
lia Nostra », forte delle di-
chiarazioni del Ministro Man-
cini nonche degli auguri del 
Capo dello Stato, oltreche 
quelli dell'Istitiilo Gramsci e 
tanta parte della cultura ita
liana. La commissione pro
pone la soppressione della 
famosa tassa, a conclusione 
di un'indagine che, unani-
memente. riconosce la ne
cessity di potenziare i ser-
vi/i di tutela senza alcuna 
concessione ai fautori di una 
politica di assurda equipara-
zione delle merci che deb-
bono circolarc nel MEC o, 
come auspica Tolloy, nel 
niercato mondiale. Tanto e 
vero che la sostanzn delle 
riforme proposte si fonda 
su nuovi poteri d'intervento, 
articolati su una amministra-
zione autonoma che investe 
tutte le categoric dei beni 
culturali e non solo i eapo-
lavori d'arte. In un quadro 
che, sostanzialmente, limita 
i poteri del ministro nell'am-
bito della responsabilita po
litica, si propone l'adozione, 
per legge, di procedimenti 
particolarmente rigorosi in 
caso di permute con beni di 
privati e a livello internazio-
nale quando ricorrano inte
ressi culturali specifici di di-
stribuzione di raccolte e di 
incremento del patrimonio 
nazionale. Solo in conformita 
a questi principi che sono 
di tutela e valorizzazione, la 
Commissione conclude con 
la proposta di sopprimere la 
tassa per l'esportazione in-
sieme a quelle di ingresso 
ai musei 

Francesco Loperfido I 

Viaggio in Europa all'inter no della crisi atlantica 

// generate De Gaulle ha cap/to 
the I'Amenta sta perdendo la pate 

Gli USA distruggono, distruggono ma non riescono a costruire niente - H Presidente francese feme che gli Sfati Uniti scatenino la 3a guerra mon-

diale e per questo vuole indebolirli - La strategic del generate ha un punto debole: le forze su cui poggia, sono forze del passato - La resistenza 

airAmerica deve basarsi sulle forze democratiche e socialiste europee - Il compito dei comunisti - Gollismo e revisionismo atlantico 

II TU 144 volera il prossimo anno 

SOVIETICO IL PRIMO SUPERSONICO 
Lo ha annunciato a Stoccolma il primo vice ministro dell'aviazione dell'URSS 

STOCCOLMA. 13 
L'aereo supersonico civi

le sovietico sara pronto en-
tro il prossimo anno. L'Umo-
ne Sovietica sara il primo 
Paese a far volare il vet-
tore di nuova concezione 
sulle rotte commerciali del 
mondo. Questa notizia, con-
tenuta in una dichiarazione 
del primo vice ministro del
l'aviazione civile dell'URSS 
Boris Bugayev, in un di-
scorso pronunciato nella ca-
pitale svedese, ha suscita
to notevole sensazione non 
soltanto qui a Stoccolma. 
ma fra gli esperti aeronau-
tici di ogni nazione. Si sa-
peva. infatti. che gli stu-
di e la costruzione del 
< Tupolev 144 > erano in fa-
se avanzata. ma non sj ar-
rivava a immaginare che il 

supersonico sovietico fosse 
gia alia vigilia del collau-
do e dei primi voli. 

II vice primo ministro 
dell'aviazione civile del
l'URSS, ha anche precisato 
che i primi voli di prova 
inizieranno questo autunno, 
cioe al massimo fra un paio 
di mesi e quindi che l'en-
trata in servizio del nuovo 
gigante deH'aria avverra 
entro il prossimo anno. 

II c TU-144 » ' volera alia 
velocita di crociera di 2300 
chilometri orari. con una 
autonomia di volo di 6500 
chilometri e con un carico 
normale di 120 passeggeri. 
C probabile una modifies 
per rendere l'autonomia su
periore. 

Gli altri aerei superso-
nici civili sono in costru
zione in Francia — il c Con

corde > di produzione fran-
cc-inglese — e sono ancora 
alia fase di studio in USA 
— 1'cSST Boeing 2707* —. 
D «Concorde» dovrebbe 
entrare in servizio nel 1971, 
il supersonico americano 
addirittura nel 1974. 

Naturalmente, fra gli 
esperti aeronautici, sono 
gia sorte le prime discus-
sioni. Un gruppo di esper
ti inglesi, proprio nei gior-
ni scorsi. ha potuto vedere 
una parte del supersonico 
in costruzione in uno sta-
bilimento di Mosca. Secon-
do questi esperti. i tecnici 
sovietici avrebbero loro di-
chiarato che l'aero sara 
pronto per il primo volo nel 
primo trimestre del prossi
mo anno. Sempre secondo 
questi esperti dovra passa-

re piu di un anno prima che 
il supersonico possa essere 
impiegato nei servizi di li
nea. Altri esperti sono ri-
masti meravigliati del bre
ve periodo che separera. 
ftando alle dichiaraziom di 
Bugayev, il collaudo dalla 
entrata in servizio. 

II vice ministro dell'avia
zione civile dell'URSS era 
venuto a Stoccolma per la 
maugurazione della nuova 
linea aerea fra le capitali 
svedese e sovietica. che sa
ra servita dal nuovo avio-
getto sovietico per medie 
distanze. il « TU-134 ». Quc
sto aereo. bireattore. ha 
una autonomia di 3500 chi
lometri e trasporta 72 pas
seggeri. Ha una velocita di 
850 chilometri orari e at-
terra in soli 1500 metn 
circa. 

Vietnam: I'unita di tutte le forze patriottiche al centro del «Programma » 

Questa e la politica del F. N. L. 
E.ttremamente sollecita nel 

registrare anche Vultima del
le dichiarazioni del piu igno-
to senatore americano sulla 
democraticita delle elezioni 
tenutesi a Saigon, la stampa 
italiana ha completamente ta-
ciuto, e continua a farlo, su 
quello che la stampa interna-
zionale non esita a definire il 
piu importante atlo politico 
delta vita del Vietnam del 
Sud. da qualche anno a que
sta parte: il programma va-
rato dal Fronte di liberazio-
ne nel corso del congresso na
zionale, tenutosi nel mese di 
agosto. E' un silenzio che ha 
le sue ragioni. Scorrere il pro
gramma, farlo conoscere al~ 
Vopinione pubbhea, siqnifica 
dare un colpo definitiro, ore 
re ne fosse bisogno, alia * in-
terpretazionc > americana del
la guerra di liberazione sud-
rietnamita. come aggressione 
del Nord contro SaiQon. Assai 
di rado infatti un documento 
politico e capace di esprime-
re, come accade per il pro
gramma del FSL. il profondo 
carattere nazioralc, i mnlte-
plici legami e le salde radici 
popolari, lampiezza di mobi-
litazione delle masse, in una 
lotta che ha come principale 
obiettiro auello della conqui-
sta della propria indipenden^a 
nazionale. Solo una forza ef-
fettiramente rappre^entativa, 
espressione reale della colon-
ta del popolo sndrietnamita. 
e in grado di present are un 
programma di cosi ampio re-
spiro, cosi ricco di lensione 
politica, cosi preciso nel de-
lineare le prospcttire della lot
ta in corso c per I'arrenire 
del paese. E il tutto, occorre 
ricordarlo. nel riro di una 
lotta armata terribile, con 
mezzo milioni di soldati ante-
ricani che occupano una par
te del territorio nazionale. 11 
programma — lungo sedici 
cartelle dattiloscritte — segue 
a distanza di sette anni i fa-
most * died punti >. che han-
no orientato la lotta del F.N'L 
in tutti questi anni. Di quelli 
costituisce lo sviluppo, sulla 

base della esperienza acquisi-
ta in sette anni di lotta, dei 
compiti di amministrazione 
politica e civile dei territori 
liberati (quattro quinti del 
paese, comprendenti i due 
terzi della popolazione), e so-
pratutto sulla base della pre-
senza di un mastodontico 
esercito invasore e dell'ag-
gressione al Nord. 

11 programma si apre con 
un breve richiamo agli esordi 
della lotta. in cui si sottolinea 
Vampio grado di unita rag-
giunto tra diverse forze politi-
che e religiose, classi e ceti 
sociali divcrsi. e si delineano 
le principali tappe dell'attacco 
americano, contrassegnate da 
altrettanti Jallimenti pnlitici e 
militari. Immediatamente do-
po si arriva ad uno dei suoi 
punti centrali: I'individuaztO' 
ne del nemico principzle, per 
batterlo definitzvamente. « Nel 
lora attuale — dice il testo 
del programma — il nemico 
piu pericoloso del nostro po
polo sono gli aggressori amc-
ricani e l'amministrazione fan-
toccio al loro servizio ». Isola-
re gli americani e i traditori 
e il compito principale, esten-
dendo I'unita nazionale, chia-
mando «tutte le classi. tutti i 
gruppi etnici. tutti i partiti. 
tutte le organizzazioni. tutti gli 
individui. tutte le forze pa 
triottiche e progressiste senza 
distinzione di tendenza politi
ca al fine di condurre insicme 
ia lotta contro gli imperialisti 
americani e i loro agenti >. A 
quelle forze che non rogliono 
aderire al Fronte. per diver
se ragioni, ma intendono con
durre lo stesso la lotta contro 
Vinvasione americana, il FiVL 
propone «una azione concer-
tata contro il comune nemi
co >. Perche questa lotta? Per 
quale Vietnam? quale pro-
spettiva dare sin d'ora alia 
conclusione vittoriosa della lot
ta di liberazione? Hoi voglia-
mo, dice il programma «un 
Sud-Vietnam indipendente. de-
mocratico. pacifico, neutralc e 
prospcro (...) che si incammi-
ni verso la riunificazione na

zionale della patria, da effet-
tuarsi graduaimente, con mez-
zi pacifici. sulla base di ne-
goziati tra le due " zone ", 
senza alcuna ingerenza stra-
niera ». 

Per realizzare questo obiet-
tivo, il FNL propone una lar
go piattaforma politica i cui 
punti salienti sono vari, e tut
ti particolarmente preqnanti. 
Liquidare il regime d'occupa-
pazione americana, e le strut
ture politiche al suo servizio, 
vuol dire c organizzare Iibere 
elezioni, eleggere una assem
bled nazionale democratica 
sulla base del suffragio uni
versale. eguale. diretto e sc-
greto >. « formare un governo 
di unita nazionale e democra
tica comprendente esponenti 
di tutti i ceti popolari. di tutte 
le nazionalita. di tutte le reli
gion!. di tutti i partiti patriot-
tici e democratici. di tutti i 
gruppi (o anche singoli indivi
dui) che hanno contribuito 
alia liberazione nazionale >. 
Primo atto dei nuovi organismi 
democratici dovra essere quel
lo di elaborare una < costitu
zione democratica che rifletta 
le aspirazioni fnndamentali di 
tutti i gruppi sociali della po
polazione vitenamita e garan-
tisca I'instaurazione di uno 
Stato progressista «? di larga 
democrazia ». 

11 secondo punto della piat
taforma proposta riguarda la 
edificazione di una economia 
indipendente e sorrana. An
che qui Vobiettivo principale 
e quello di eliminare ogni 
traccia di asserrimento colo-
niale presente oggi nel Viet
nam del Sud. e in termini an
cora phi immediati quello di 
risanare il paese dalle dolo-
rose ferite della guerra. A tal 
tine lo < Stato incoraggera la 
borghesia industriale e com-
merciale a contribui-e alio s\ i-
luppo deH'industria. della pic-
cola impresa e dell'artigiana-
to ». « realizzando la liberta di 
iniziativa a profitto della na
zione e del popolo *. E dando 
«agli opcrai c agli impiegati 
il diritto a partecipare alia 

gestione delle imprcse ». Una 
cura particolare sara «data 
al piccolo commercio e alia 
piccola proprieta >. 

La riforma agraria avra co
me asse principale, il princi
pio della «terra a chi la lavo-
ra •». Si prevede la confisca 
t delle terre appartenenti agli 
imperialisti americani e ai 
proprieta ri fondiari al servizio 
dell'invasore»: verranno di
stribute ai contadini. Lo Stato 
invpee provvedera all'acquisto 
della terra di quei proprietari 
non compromessi con it regi
me di dominazione americana, 
tenendo ferme le necessita del
le riduzioni del latifondo, per 
passare a forme di conduzione 
agrana sulla base di associa-
zioni di contadine. J beni e le 
proprieta * della chiesa. delle 
comunita buddiste e dei cao-
daisti saranno rispettati >. Cosi 
la proprieta di quelle pianta-
gioni produttive. 

Una lunga parte del pro
gramma — e colpisce la pre-
cisione fin nel dettaglio degli 
obiettivi (si parla persino di 
una riforma del sxtema di 
esami) — e dedicata ai proble-
mi della cultura, della scien-
za, della tecnica. dell'istruzio-
ne, della sanita. Cosi per gli 
infiniti problemi creati daU'oc-
cupazione americana — i cam-
pi di concentramento, lo spo-
stamento di popolazumi. i ril-
laggi distrutti, i campi bru-
ciati dall'uso di elementi chi-
mici — e impossibile ripor-
tare qui, in tutta la loro prq-
cisione, i provvedimenti che 
vengono indicati, e che fanno 
parte integrante del program
ma di ricostruzione di un pae
se sconcolto da una guerra 
come queila rietnamita. Tutti 
i problemi delle differenze tra 
i dircrsi gruppi nazionali, del
le diverse religioni, dell'arre-
tratezza di certe forme di vita 
civile e di organizzazione so-
ciale (la coUocazionc della 
donna nella societo tietnamita, 
ad esempio) vengono anch'es-
si minuziosamente annotati, 
analizzati, e per ognuno di 
questi problemi ri c una pro-

ricca, concreta. posi-posta 
tiva. 

La grande linea che viene 
indicata per la politica ester a 
di un Sud Vietnam indipen
dente e queila di * relazioni 
diplomatiche con tutti i paesi 
senza distinzione di regime 
politico e sociale. sulla base 
dei principi del rispetto reci-
proco della indipendenza. del 
la sovranita e deH'integrita 
territoriale. della non ingeren 
za negli affari interni. della 
eguaglianza. del reciproco in-
teresse e della pacitica coesi-
stenza ». Su questa base, ma 
senza alcuna condizione politi
co verranno c accettati aiuti 
economici e tecnici da tutti i 
paesi >. Pace e neutralitd: 
una neutralitd attiva par-
tecipe della «lotta rivoluzio 
nana di tutti i popoli per Tin 
dipendenza. contro 1'imperiali-
smo, il colonialismo e il neoco 
lonialismo ». 

E" su questa base, qui ap-
pena delineata, che oggi il 
FAX si rtvolge con tutta la 
sua forza e il suo prestigio, 
a tutti coloro che nel Vietnam 
del Sud intendono contribuirf 
alia fine dell'aggressione ame
ricana. E non solo ovriamenle 
a queila maggioranza che gia 
la lotta conduce nel paese. ma 
anche a quelle forze che an
che a Saigon cominciano a or 
venire la paurosa e tragica 
avventura in cui il Vietnam 
del Sud e stato cacciato da- ' 
gli americani e dai loro fan j 
tocci. 

I segni di crisi e di lotta 
politica affiorati anche nel cor
so delle elezioni-farsa orpaniz-
zatc dal regime di Cao Ky. le 
difficolta crescenti degli ane-
ricani costretti ad impegv.ar-
si ormai solo in prima per
sona nella guerra di aggres
sione, indicano che I'appello 
del FNL non rimarra inascol-
tato. e pesera in modo sempre 
piu determmante negli srilup- j 
pi della lotta per Yindipenden 
za del Vietnam del Sud. 

Dal nostro inviato 
PARIGI. 13. 

Da quasi dieci anni Pangi 
e capitale del revisionismo 
atlantico. Adesso che la Fran 
cia e uscita dalla NATO si 
tende a dimenticare che le 
premesse di questo fatto di 
grande importanza nella sto 
ria recente del rapporto Euro 
pa occidentale Stati Uniti fu-
rono poste nell'autunno del 
1958, quasi all'indomani della 
line della quarta Repubblica. 
Fu allora che De Gaulle invio 
a Washington e a Londra il 
suo famoso memorandum su! 
direttorio a tre (Stati Uniti, 
Gran Bretagna, Francia) dol-
la NATO. Questo gesto fu det 
tato da molti fattori e tra di 
cssi 1'ambizione francese di 
porsi su un piede di ugua-
glianza con gli Stati Uniti per 
arrivare forso ad una vera e 

j propria spartizione dell'area 
di influenza deH'Occidente. 
Ma l'elcmento dominante fu 
la considerazione. presente fin 
da allora nella strategia del 
Generale. che bisognn^e in 
qualche modo limitare la su-
premazia militare americana 
nHla NATO e in particolare 
il potere decisionale degli Sta 
ti Uniti. E. per quanto para-
dossaie cio possa sembrare. 
quello fu anche un gesto diret
to ad aprire aU'Inghilterra la 
strada dcll'Europa in modo 
che Londra e Parigi insieme 
avessero potuto. in legame 
con le altre capitali dell'Occi-
dente europeo. agire da freno 
su Washington. 1/America re-
spinse il memorandum in no 
ne della « democrazia atlanti
ca »: ogni direttorio. si disse 
a Washington, avrebbe morti-
ficato il ruolo degli altri tre-
dici alleati. In materia di de
mocrazia atlantica gli ameri
cani sono molto disinvolti: la 
liquidazione del direttorio — 
che certo era tutt'altro che 
una panacea per il Patto 
Atlantico — servi in realta a 
consolidare Ia loro dittatura 
suH'AHeanza. Ben presto in
fatti anche le strette consul 
tazioni con l'lnghilterra in no 
me dell'* allcanza speciale » 
diventarono un ricordo del 
passato. 

Questo rapido richiamo al 
memorandum gollista non e 
frutto di pignoleria storiogra-
fica. Esso vuole soltanto ricor 
dare che il revisionismo atlan 
tico ha radici lontane. come 
il male^^re di cui e il frutto 

Dal 1958 ad oggi esso si e 
venuto accentuando a tal pun 
to da costringere la Francia 
a uscire dalla NATO. Ma. pur 
troppo. si e nel frattemno an 
che accentuata in modo pa 
rallelo la prcsa americana 
sulI'Europa occidentale. Ed e 
precisamente questo fenomeno 
che la Francia ha inteso spez 
zare. E' possibile che com-
piendo il suo gesto di rottura. 
De Gaulle si sia fatto dolle il 
lusioni sproporzionate. E* pos 
sibile cioe che egli abbia pen 
^ito che altri paesi lo avreb 
bero seguito sulla stessa stra 
da. Cio non e ancora avvenu 
to. Ma e un fatto pero che la 
analisi gollista della s'tuazio 
ne internazionale si diffonde 
a macchia d'olfo in Francia e 
nelKintera Europa occidenta 
!e. De Gaulle dice, non da 
oegi. che nella guerra del 
Vietnam vi sono i prodromi 
rUla ter7a guerra mondiale 
Ehbene non vi e un solo uom.i 
della sinistra francese che. 
nur non facendo propria 1'ana 
lisi del Generale. non ponea 
con forza IVsigenza della fine 
dei bombardamenti sul Viet 
nam come una indispensabile 
premessa della pace. E anco 
ra: non vi c ormai nessun go 
verno doU'Europa occidentale 
che in un modo o in un altro. 
non faccia ent i re agli ame
ricani la necessita di trovare 
una \ ia di uscita Due anni 
fa. o forso ancora un anno fa. 
questo era imoen^bile Ades 
«o e una realta il che dimo 
stra che le co*o vanno in 
fretta 

Gli USA femono la 
pace nel Vietnam 

I Ma il fenomeno forse piu im-
i pressionante — e ignorato da 

cone forze atlantiche italia 
ne — e che il giudizio dj De 
Gaulle sulla natura del peri 
colo che \ icne dagli Stati Uni 
ti coincide con quello che 
emerge dall'analisi oompiuta 
negli stessi Stati Uniti. Perche 
il gruppo dirigente americano 
c sempre piu tentato dalla 
guerra? Perche 1*America per-
de la pace. TI caso del con-
flitto arabo israeliano e tipico 
e lo notava anche recentemen 
te un acuto commentatorc ita
liano su un scttimanale della 

sinistra. Israele ha \into la 
guerra lampo e gli americani. 
checche se ne dica, non ne 
hanno certo provato displace 
re. Ma chi parla oggi agli ara-
bi? Clii e il loro interlocutore? 
Chi vince la pace? E' l'Unio 
ne Sovietica. Se 1'esempio \ ic 
ne traspt)rtato al Vietnam il 
fenomeno dnenta ancora piu 
illuminante. 

Gli americani continuano la 
guerra perche sanno che in 
nessun modo potranno vince-
re la pace. Distruggono, di
struggono. distruggono ma non 
riescono a costruire niente. 
Credo di non tradire la fiducia 
di nessuno se affermo che que 
sto giudizio e condi\iso an
che da personalita italiane che 
hanno avuto modo di conoice 
re da vicino e per lungo tern 
po le vicende della guerra viet-
namita. Ma dove puo spinge 
re gli americani questa impos 
sibilita. almeno nel quadro 
della loro attuale strategia. di 
vincere la pace? De Gaulle 
dice verso tenta/ioni di piu 
vaste e catastrofiche avven-
ture. Vediamo quel che ne 
pensa un americano, il profes 
sor Irving Louis Horowitz del 
la Washington Univer^itv nel 
suo Iibro. pubbheato in Italia 
da Feltrinelli. intitolato «I! 
gioco della guerra ». « L'Unio 
ne Sovietica — scrive Horn 
uitz. con una certa approssi 
ma/.ione ma con un sufficiente 
fondamento — indipendente-

mente dalle sconfitte a breve 
termine. possiede un ottimi-
smo inoffuscabile. perche fon
da la sua propria ideologia 
sulla dottrina marxista che 
predice l'inevitabilita storica 
del socialismo. Essa percio 
puo interpretare le sconfitte 
come ritirate temporanee. do 
vute alia delwlezza delle for 
7C rivoluzionarie o alia forza 
di quelle reazionarie. dati che 
a lungo temoo pos^ono esse
re mutati. Gli Stati Uniti in-
vece mancando di una ideo 
logia di Stato non possono 
a\ ere la *tes«a sicurez^a». 
r ... Ogni movimento di libera 
zione nazionale in Africa, in 
As>a. nell'America I^atina fi-
nisce con Tes^ere interpreta-
to. alia luce del pessimi'Jmo 
storlco. come una sconfi'ta 
per gli Stati Uniti e per gli 
interessi che essi difendono. 
Ix? politiche del roll hack sul 
finire degli anni quaranta. e 
del rischio calcol, to deeli an 
ni cinquanta ed oggi la poli
tica di chi considera I'Ameri-
ca come una "fortezza as>=e 
diata". tutte queste politiche 
hanno alia loro base una in-
terpretazione pessimistica del 
la storia: le cose stanno an 
dando male per noi. nercio 
"b'sogna fare qualcosa" ». 

Che co«=a? Congo. Cuba, il 
Vietnam. Ia Grecia. il ten'a 
tivo. approfittanrlo della si-
tuazione fra arabi c israelia-
ni. di cambiare il corso delle 
cose in Egitto c in Siria sono 
altrettante risposte all'intcr-
rogativo. Ma se « fare » tutte » 

queste cose non riesce, come 
in effetti non riesce, a cam
biare i dati su cui si fonda il 
suo «pessunismo storico» cosa 
puo fare un paese come gli 
Stati Uniti in cui a maim a 
mano che la tecnica degli ar-
mamenti si sviluppa a ritml 
sempre piu intensi, i poteri 
di un uiimn, del presidente (^ 
sempre Horowitz, che lo d(X>u-
menta) si fanno sempre piA 
giganteschi txl esclusivi? A 
queste dnmande De Gaulle rl-
sponde: la ter/a guerra mon
diale. Ed e precisamente sul
la base di questa risposta che 
la Francia e useita dalla 
N \TO. sia per tentare di in-
debolire la potenza america
na aprendo una grossa falla 
nel sistema di nlleanze mili
tari degli Stati Uniti sia per 
tenersi fuori da un eventuale 
e probabile conflilto. 

Un nuovo rapporto 
tra hirona e USA 
Ma questi due obiettivi so

no stati raggiunti solo in par
te: gli Stati Uniti non Innno 
tratto alcuna le/ione dalla de-
cisione francese e dall'altra 
parte, nell'epoca delle arm! 
nucleari. preservare la sicti-
rezza di un paese. nel cuore 
dell'Eurona. e molto proble-
matico. Di qui la nuova stra
tegia politica della Francia, 
che a Parigi viene definita 
della « resistenza ». e che enn-
siste nel resistere agli Stati 
Uniti. alle tentazioni dettatc 
dal loro «pessimismo storico> 
ovunque sia nossibile: usccn-
do dalla NATO, condannando 
la guerra americana nel Viet
nam. tessendo la tela di nuo-
ve alleanze euronee. proriun-
ciandosi contro l'aggressione 
israeliana. E' una strategia 
che tende a un solo obiettivo 
di fondo: indebolire l'America 
per renderla ragionevole. E*. 
per De Gaulle, nel quadro 
generale del suo pensiero po
litico. Ia sola strategia pos
sibile. 

Essa ha pero un punto debo
le che puo rivelarsi decisivo: 
le forze su cui poggia. che so
no forze del passato. Ouesta 
e la sola, autentica debolez-
za della strategia di De Gaul-

! le. Non e molto pertinente rim-
proverare al presidente fran
cese. alia luce di questa sua 
strategia. il suo «nazionali-
smo J>: in realta esso e il frut-
*o del rifiuto di un «interna-
zionalismo atlantico * che non 
ha altro senso al di fuori di 
quello di incoraggiare l'Ame-
rica sulla strada delle avven-
ture Diversa e percio la no 
stra posizione. La frattura a-
perta da De Gaulle nello schfe-
ramento americano e un dato 
della storia. ed e un dato po-
sitivo. Si tratta — questo e 
il problema — di dare a que
sto dato un contenuto nuovo. 
Poggiare cioe una strategia 
della resistenza all'America 
su forze opposte a quelle del 
gollismo. Sulle forze demo
cratiche e socialiste europee 
— ed anche americane — per 
costruire un nuovo rapoorto 
fra Europa e Stati Uniti: un 
rapporto basato sulla indipen
denza. sulla sicure7za. sulla 
democrazia. Questo 6 quanto 
noi comunisti vogliamo fare 
in Europa per superarc sia il 
gollismo sia un certo revisio
nismo atlantico che nella fase 
attuale evita di centrarc fl 
problema. che e quello di ri-
dimensionare la potenza degli 
Stati Uniti nel loro ruolo ne-
fasto nel mondo. Sul fik) di 
questa e^igenza. che noi avan-
ziamo non da oggi. condurre-
mo questa inchiesta negli al
tri paesi europei Cercheremo 
di andare alle fonti. le piu »n-
torevoli e irnpegnate possibile 
per di=cutere. per confrontarc 
le p->sizioni rispettive. Vedrc-
mo come ci si muove ai ver-
tici della NATO e come si muo
vono le forze politiche che av-
vertono inveee il malcssere 
atlantico. Tenteremo di flare 
cosi un contributo screno e 
meditato all'analisi di un pro
blema che e tuttavia urgente. 
grave, drammatico. 

Alberto Jacoviello 
(I . Continua) 
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