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NAPOLI 

Ogni frana 
ha un nome 
Una citta che h modello e monumento del-
le classi dirigenti che I'hanno governata 

Adcsso non c'e davvcro 
piu tempo da perderc : sia-
mo al pericolo di frane ge-
neraliz/ate. Da via Tasso a 
via Anicllo Falcone la spi-
ra le delle frane, voragini, 
smottamenti e dissesti sale 
lungo le s t rade che collega-
no il Vomero alia citta, e-
splode nelle piazze, scava da 
vecchia talpa nelle fonda-
menta dei palazzi che, come 
venerdl pomeriggio, si tro-
vano aU'improvviso sull'or-
10 di un cra tere . Da tutt i i 
versanti della collina. da 
Posillipo, dal Vomero, da Ca-
podimonte dove i valloni ri-
sul tano colmati, sconvolto il 
vecchio regime idranlico, let-
te ra lmente rasato il manto 
vegetale, costretta a tensio-
nl enormi la meccanica dei 
ter reni , l 'acqua s'abatte e 
scava senza freni, carica di 
tut to il materiale d'erosione, 
imetuosa come un tor rente 
in piena che scuote e s'ina-
hlssa. Le antiche cave di tu-
fo, i canali dei vecchi acque-
dotti della Bolla e del Carmi-
gnano, i reli t t i delle ant iche 
opere borboniche, persino di 
quelle spagnole ed angioine, 
convogliano la spinta sotto 

11 vecchio centro, nella zona 
dei quart ier i a monte di via 
Toledo, per cunicoii inesplo-
rat i sui quali le vecchie co-
strii7ioni si sbriciolano e 
sprofondano. 

Cosl i vecchi quart ier i di 
San Ferdinando, Montecal-
vario, Avvocata, Stella che 
si estendono con continuita 
sui flanchi di Capodimonte 
fanno tu t t 'uno con le nuove 
costni/jioni che affollano Po
sillipo, rArene l la , il Vonie-
ra (luogo di ant iche sfide 
agresti — ricorda l 'etimolo-
gia — per il solco piii drit-
to da t raceiare col vomero 
sui t e r reno dove oggi non 
sarebbe possibile p iantare 
due alberi in fila), l 'Arco 
Mirelli, i Colli Aminei sino 
a Fuorigrot ta sovraccaricati 
da un tessuto edilizio a tra-
me tante fitte da formare 
una muraglia inestricabile e 
soffocante, con ondate di ce-
mento che s'accavallano, di-
sarticolando ogni s t ru t tu ra , 
rubando spazio ai bisogni 
della vita collettiva, al ver-
de, al sole. II cemento ha 
raggiunto la periferia sotto 
forma d'una edilizia pubbli-
ca squallida e precaria . case 
poggiate in fretta, manufat-
ti scadenti e volgari, intrec-
ciati con i vecchi casali della 
fascia agricola, da Barra a 
Pianura , come arcaiche so-
pravviven7e lambite, ma non 
trasformate da un processo 
costrutt ivo egualmente de-
gradato, nato vecchio, disat-
tre7zato. inumano. 

Napoli, la citta di Napoli , 
e dunquc un mostruoso cor-
po invertebrato, tu t to uno 
sfasciume urbano, modello e 
monumento delle classi di
r igent i che I 'hanno governa
ta e l 'opprimono. Non e sta-
ta la na tura e. neanche, ge-
ner icamente . gli uomini che 
I 'hanno sfigurata e la deva-
s tano ma un pugno di im-
prendi tor i della borghesia 
ci t tadina. con l 'appoggio e 
la copertura del potentato 
economico che ha re t to il 
Comune con Lauro ed ha 
affidato oggi i propri inte-
ressi alia mediazione doro-
tea. A Posillipo. laddove non 
sarebbe possibile poggiare 
piu neanche un met ro cubo, 
si continua a costni i re e le 
tabel le sui cantier i inalbcra-
no i vecchi nomi: « Proprie
ty Lauro-Cafiero-Fiorentino » 
e convenzione privata « SPE-
ME » simboli di ben protet-
te rapine. Tra il '51 ed il 
*65 sono stati costmit i a Po
sillipo piu di sedicimila va-
nl con un incremento di ca-
r lco di milioni di tonnel la te 
su un t e r reno genera lmcnte 
sciolto, sen2a briglie e sotto-
servizi adeguat i . poggiato su 
una platea inclinata verso il 
mare . Da ogni frana si pud 
r isal i re ad una violazione, 
ad un abuso, ad un arbi t r io 
Impunito. -

Nell ' incontro del 26 giu-
gno al minis tcro dei Lavori 
Pubblici r i ngegne re Cosenza. 
al cui nome e legata tanta 
pa r t e della attaglia urbani-
stica della classe operaia na-
polctana, non solo espose con 
efficacia, assieme al gruppo 
consil iarc. i termini real i , 
Incombenti della situazione 
ma avanzo, anche pe r iscrit-
to , p ropos te di intcrvento 
tecnico ed amministrat ivo. 
Lo r ipe temmo stiU'l/nitd di 
gennaio. di luglio: il peri
colo esige misure d'emcr-
genza, senza rinvio. pr ima 
che sia t roppo tardi . Ese-
gu i re le necessarie opere di 
in tcrvento significa d'altra 
pa r t e vitaliz7are la propul-
s ionc edilizia, indirizzarla 
verso grandi finalita sociali, 
c rea re occasion! di lavoro 
aualificato. 

Nalla tedute del 28 giu-

gno e del 17 luglio 11 Con-
siglio comunale si occupo 
della situazione ma la DC 
impose una conclusione di 
forza: rifiuto le ammissioni 
che lo stesso assessore ai La-
vori Pubblici del PSU era 
stato costretto dall 'evidenza 
a sostenere e respinse le pro
poste dei tecnici, nominat i 
dal Comune. La « causa pre
d o m i n a t e dei gravi disse
sti c soprat tu t to la furia edi
lizia che ha inaperversato 
contro la legge e i regola-
menti in questo dopoguerra , 
schiaccianclo Napoli, soprat
tut to nelle zone collinari, sot
to pesi enormi ». Alle espli-
cite confessioni dell 'assesso-
re seguiva la proposta di so-
spendere il rilascio delle li-
cenze edilizio nella zona eol-
l inare e di investire formal-
mente il ministro dei Lavo-
ri Pubblici per 1'esecuzione 
in tempi brevi di una super-
perizia per de t t a re gli oppor-
tuni sugger iment i . Ma nelle 
zone collinari costruiscono 
preva len tcmente le concen-
trazioni edilizio flnanziarie 
ed edilizie piii forti, ieri co
me oggi. Non c'e stata la su-
perperizia, non vi sono s ta te 
dimissioni per protesta, l'as-
sessore ha votato assieme 
agli al tr i . non vi sono stati 
intf-rventi adeguat i . 

Su qucsti scogli davvero 
naufraga tu t to l ' impianto 
del centro-sinistra, espres-
sione a volte anche fisica di 
una paludp politica, di una 
continuita di dominio sociale 
e di classe che 6 la vera cau
sa, la sfrontata origine mate
r iale del dissesto napoleta-
no. Su queslLscogli naufraga 
il governo locale e quello na-
zionale. informato, reso re-
sponsabile, abil i tato a prov-
vedere , sinora ingiustificata-
mente iner te . Ogni frana, 
ogni voragine ha un nome a 
Napoli , un capitolo a Roina. 
Chiediamo per auesto a tut
to il paese, agli uomini di 
cul tura , ai tecnici, di fare 
della bat taglia contro il dis
sesto della citta una bat ta
glia nazionale, una battaglia 
nazionalc uni tar ia per una 
disciplina urbanist ica nuova 
e, oggi, pe r la salvaguardia 
di vi te umane , condizione 
pe r un p rogramma di svilup-
po meridionalis ta . pe r una 
nuova politica industr ia le e 
civile. 

Massimo Caprara 

Viaggio in Europa all'interno della crisi atlantica 

/ BELGI VOGLIONO SUPERARE LA NATO? 
II piano Harmel: «L'Alleanza e vecchia, occorre rinnovarne il contenuto» — Ma il ministro degli Esteri belga non 
propone nulla per rivedere Tintegrazione militare—Aquarantaminutiditreno da Bruxelles istallazioni della NATO 

che f urono costruite in un giro rapidissimo di tempo accanto a scuole vecchie di novanta anni 
Dal nostro inviato 

BRUXELLES, 16 
A 56 anni. il signor Pierre 

Harmel e gia un vecchio 
uomo di governo. E' profes 
sore di diritto all'universita 
di Liegi ed e stato. di volta 
in volta, a partire dal 1954. 
ministro dell'Istruzione, della 
Giustizia, degli Affari cultu-
rali, delle Funzioni pubbliche 
e Primo ministro. Dal 19 mar-
zo del '66, da quando cioe vi 
e un governo di coalizione 
DC-liberali, con j socialisti 
all'opposizione, e ministro de
gli Esteri. E r democristiano. 
e viene considerato piu di de-
stra che di sinistra. Grande 
parlatore. elegante e preciso, 
e l'autore della piu recente 

proposta ufficiale di «revi-
sione » della NATO presenta-
ta aH'interno deH'Alleanza. 
Nelle sue grandi linee, la pro
posta venne illustrata nel cor-
so dt'H'uUimo Consiglio dei 
ministri deH'Alleanza. Finora. 
pero, nessuno no sapeva mol-
to. Sono state create quat-
tro commissioni di lavoro — 
di cui una presieduta da una 
vecchia volpe della NATO, 
Spaak — le quali dovranno 
redigere un rapporto che ver-
ra discusso dai ministri degli 
Esteri deH'Alleanza nella pros-
sima sessione di dicembre. 
Noi siamo in grado. oggi, di 
precisare il punto di parten-
za e il contenuto essenziale 
della proposta Harmel. 

II punto di partenza e mol-

to realistico: la NATO e vec
chia, e non escrcita piu al-
cuna forma di attrazione sul-
la opinione pubblica. Creata 
venti anni fa. al momento in 
cui gran parte deH'opinione 
dell'Europa occidentale crede-
va alia minaccia dell'invasio 
ne sovietica. oggi essa vive 
la crisi dei suoi obiettivi. Nes
suno crede piii alia minac
cia sovietica; dunque. nessu
no crede piii alia funzione 
della NATO cosi come essa e 
stata concepita. Si tratta, co 
me si vede, di un giudizio 
diametralmente opposto a 
quelli raccolti al vertice del
la NATO. 

Che fare, dunque, in questa 
situazione? Secondo Harmel. lo 
obiettivo principale e impedire 

che altri paesi, sulla base di 
questo giudizio generate sulla 
NATO, seguano l'esempio del
la Francia. |K?rche cio si-
gnincherebbe la line deH'Al
leanza. Come? Dandole un 
nuovo contenuto. una nuova 
c filosofia > (come si ama di 
re al ministero degli Esteri 
belga). Nuovo contenuto e 
nuova « filosofia » che devono 
essere prevalentcmente poli
tic! e non militari. In tre di-
rezioni: all'interno dell'Allean 
za, tra l'Europa occidentale 
e gli Stati Uniti. tra la NATO 
e il Patto di Varsavia. Fin 
qui il discorso fila. Ma quan
do si entra nel merito, co-
mincia a zoppicare. Cosa 
vuol dire marcare, all'interno 
deH'AUeanza, gli aspetti poli-

Le attrazioni di Israele 

Dopo aver scoperto I'aspetto pubblicitario della guerra (testimoniato dai manifesti che esallavano la c birra del carrista > 
e la pellicola Kodak per < fissare H sapore della viltoria »), gli israeliani scoprono adesso le possibilita turistiche della con-
quista. Ecco una famiglia israeliana in gita nel deserto del Sinai: la foto di gruppo sui carro armato egiziano andra nel-
I'albo dei ricordi 

Perche lo sciopero nel grande complesso chimico 

La terza generazione della Solvay 
I quattro punti del sindacato - Un « dialogo » allucinante tra I'operaio e trecentoquaranta apparecchi - Come h morto I'elet-
tromeccanico Vittorio Forlj - La dittatura paternalistica d) un gigante dell'ottocento rimesso a nuovo dalla tecnologia 

Nostro servizio 
ROSIGNANO, 16 

GJoredi sera alia Solvay di 
Rosignano e cominciato uno 
sciopero. II sindacato ha con-
vocato le assemblee operate 
e ha concordato un < pacchet-
to > di richieste. Ridotta alio 
essenziale V'agenda delle riven-
dicazioni <* questa: il sistema 
delle qualifiche ra aggiorna-
to. gli organici devono diren-
tare materia di contraUazio-
ne. il salario deve aumenta-
re, la sicurezza di chi lavora 
in Jabbrica non deve correre 
rischi. Quattromila salariati 
chiamano al negoziato una po-
tenza dell'industria chimica. 
abituata a esercitare un dirit
to di sorranita su una giuri-
sdizione europea. a regolare la 
politica fiscale dei gorerni, 
a concentrare coi cartelli pia-
ni di produzione e progetti di 
ripartizione dei mereati. Lo 
sciopero oppone le maestranze 
di una jabbrica della provincia 
toscana a un Olimpo. Gli inter-
locutori sembrano improbabili: 
la grande industria, Valta fi-
nanza e una Camera del lavo
ro. Che cos'd questa agita-
zione? L'anticamera di una 
trattativa o l'anticamera di un 
altro sciopero? Questo dipen-
de dai Solvay. tocca a loro 
Valtra « mossa». Intanto la 
iniziativa di gioredi It ha gia 
attirati nel gioco. 

.11 sindacato fa le sue riu-
moni e manda in giro le mac-
chine a strillare gli appelli 
perchd & certo di una cosa: 
lo sciopero si giustifica. 1 
suoi quattro t punti > si atta-
gliano all'ambiente operaio. 
ognuno pud ritrovarcisi: essi 
sono una rappresentazione in-
diretta di cid che I'operaio i , 
oltrechd una piattaforma per 
il movimento, un elenco di mi-
glioramenti che I'operaio vuo-

le. Si pud dimostrare. 
Qualifiche: La jabbrica ha 

un alto grado di automazione. 
La macchina chiede una pre-
stazione specializzata. una va-
rieta di competenze. L'opera-
io e un complesso di matisioni 
che comandano alia macchina 
un andamento regolare. In cio 
e la sua responsabilita. E tut-
tavia il processo per sua na
tura i soggetto a sbalzi e 
rotture con margini di errore 
molto piu abbondanti, ad esem-
p\o, che in una Jabbrica me-
talmeccanica. II congegno, una 
volta apprestato. non e sem-
pre fedele alle combinazioni 
determinate in partenza. La 
macchina reagisce con una sua 
inteiligenza, una sua impreve-
dibilita. Basta un niente per 
far saltare Vcrmonia della 
produzione. II metilene, che 
serve a impressionare la par
te sensibile delle pellicole. ri-
sulta da una amalgamazione 
di cloro e metano e deve esse
re puro al cento per cento. 
In nessun modo la combinazio-
ne tra i due gas pub essere 
falsata oltre un certo limite: 
c'e il pericolo che tutto l'im
pianto scoppi. Ora Vapparec-
chio automatico non indovina 
sempre il rapporto e sta alio 
operaio conduttore calcolare e 
correggere. L'operazione & se-
guita sui filo del rasoio. il 
caporeparto non permette che 
il congegno vevga bloccato 
finchi non sia raggiunto il li
mite della toUerabUita. Istan-
taneamente il conduttore af-
fronta due rischi: interrompe-
re qualche attimo prima, pro-
rocando per tre quarti d'ora 
Varresto di tutto l'impianto o 
intervenire troppo tardi. In 
ogni caso k lui che ne rispon-
de davanti aWazienda. Dun
que un primo argomento da 
discutere con la Solvay: come 
riconoscere « sancire questo 

ordine di responsabilita nella 
scala delle qualifiche. 

Gli organici: Le assunzioni 
sono bloccate da tre anni. La 
occupazione rispetto al 1950 i 
diminuita di qualche centinaio 
di unita. Ma Voperaio-quadri-
sta che e addetto alia sala 
controlli e solo, non c'e" nes
suno che si alterni a lui in 
quel lavoro d'inferno. Per otto 
ore al giorno egli i solo con 
le sue competenze: sorveglia-
re pressione. temperatura, 
amalgamazione. concentrazio-
ne. gassificazione. condensa-
zione. refrigerazione... C'e un 
dialogo ininterrotto, cijrato, 
tra lui e le macchine, tra lui 
e i rcparti. I trecentoquaranta 
apparecchi della sala danno 
altrettanti segnali acustici e 
luminosi, allarmi che egli deve 
inierrogare ogni ora al banco 
di controllo e segnalare su 
piii € fogli di marcia >. Due te-
lefoni e un citofono ricevente 
e trasmittente lo collegano a 
sei rcparti. Tutto I'immenso 
groviglio delle apparecchiatu-
re < pensa > per lui che deve 
vigilare su ogni minima « in-
discrezione» rfi irregolarita 
perche un guasto provoca una 
reazione a catena. 11 « quadri-
sta > 2 un magazzino semo-
vente di riflessi condizionati. 
Se ?i porta anche a casa e 
dorme con i suoi incubi, i suoi 
campanelii. il suo alfabeto 
speciale. E allora perche non 
ridurre Vorario di lavoro, in-
trodurre delle soste, assumere 
altri operai e alternarli? Que
sto e un altro punto da trat-
tare. 

La sicurezM: II 12 settembre 
d morto un operaio di 43 anni 
Vittorio Forli. elettromecca-
nico. Lo mandano alia centra-
le elettrica a revisionare una 
cella di sezionamento e Jar 
pulizie mentre e in corso U 
« mantenimento», cioi U ocm-

Uolio periodica degli impianti 
durante il quale tutto il ciclo si 
dovrebbe arrestare per preve-
nire incidenti. Invece il ciclo 
almeno in parte continua. Alia 
9.40 Forli entro in una delle 
celle. larga due metri per 2 
e venti. alta 3.40. L'impianto £ 
stato messo in condizione « di 
sicurezza >. ma all'altezza di 
tre metri sono installate barre 
di rame attraversate da cor-
rente elettrica a seimila volts. 
basta salire su uno sgabbello 
o raccogliere un cavo o un filo 
di rame per rischiarc il contat-
to fatale. In ogni caso la si
curezza dell'operaio e soltanto 
parziale. 

Nessuno pud dire come £ 
avvenuto. ma Forli £ stato 
raggiunto. Jolgorato e carbo-
nizzato da una scarica. C'i 
stata una espiosione. Del corpo 
dell'operaio e stata trovata la 
sagoma stampata su una delle 
pareti. Vn'inchiesta dovrd ac-
certare le responsabilitd. Due 
possono essere gia precisate: 
il ciclo che continua mentre si 
lavora alia revisione degli im
pianti e il Jatto che si po-
trebbero installare celle elet-
triche completamente isolate, 
che hanno il rantaggio di pro-
teggere la sicurezza dell'ope
raio e il solo svantaggio di 
costare di piu alia Solvay. II 
con/raffo precede un istituto 
apposito per la prevenzione, 
un comitato degli operai e dei 
rappresentanti della direzione 
che deve preoccuparsi di eli-
minare ogni possibile causa 
di pericolo. Ma ecco come in 
una Jabbrica una garanzia 
scritta direnta una finzione: il 
comitato non ha alcun pot ere. 

Tl salario: In un certo senso 
gli aumenti sono la richiesta 
piu naturale. II salario di uno 
specializzato & di 85 mila lire 
al mese e con quelle non Mi 
vive. II doppio lavoro i un 

< istituto > corrente. 
Gli operai del complesso che 

a sud est della citta ha in
corporate la vecchia societa 
Aniene (soda) e allargato il 
ciclo a una rete di fabbriche 
complementari sono la «terza 
generazione * della Solvay. 
Uno su quattro e comunista 
(I'elettorato manda in Comu
ne 17 consiglieri del PCI su 
30, con il 54 per cento dei suf-
Jragi). La Jabbrica che si $ 
piantata qui agli inizi della 
grande guerra ha anticipato 
di qualche dec^nnio sulla Fiat 
la politica c sociale >. La cit
ta e diventata un campione di 
dittatura paternalistica: case 
Solvay per i dipendenti (dalla 
altezza dei muri di cinta si sta-
bilisce se sono operai. impie-
gati, tecnici o « b i g » ) , ospe-
dali e scuole-Solvay, univer-
sita popolare, circoli ricrea-
tivi. circolo canottieri a statu-
to-Solvay (I'azienda «gradi-
sce » il presidente). A cavallo 
degli anni '60 declina la dina-
stia dei titani, irrompe la 
concorrenza, il mor.opolio si 
adatta alia riconversione tec-
nologica e alia diversificazione 
produttiva. Ora si scompone 
definitiramente la vecchia *so-
cietd familiare», si distribui-
scono azioni, si va a caccia 
di capitali (accordo con I'ESl-
Larderello), si produce soda 
ma anche metano. ossigeno li-
quido. acetilene e percloro, il 
nucleo industriale si dilata su 
una superficie territoriale 
doppia. 

Ed ecco che all'apice di 
questa veemente impennata 
neocapitalistica, il gigante 
dell'ottocento si ritrova tra i 
piedi la piu < ottocentesca» 
delle vertenze: uno sciopero. 
La € terza generazione > si ri-
bella. 

Roberto Roman! 

tici rispetto a quelli militari? 
Vuol dire, secondo Harmel, 
creare un sistema di consul-
ta/iotii politiche che sia piu 
efliciente e prevalente rispet
to all'integrazione militare. 
L'idea puo essere seducente 
per un « rexisionista atlanti-
co ». Ma poiche e->sa esclude 
un qualsiasi piocesso di ridi 
mensionamento del patto mi 
litare dell'Allean/a. per chi 
non e atlantico la sedu/ione 
si riduce a zeno. E cosa vuol 
dire un nuovo contenuto. una 
nuova v< filosofia » nci rappor 
ti fra l'Europa occidentale e 
gli Stati Uniti? Secondo Har
mel. si tratta di riprendere, 
partendo dai rapporti econo-
mici, la vecchia kennediana 
idea della partner ship tra 
Europa occidentale c Stati 
Uniti. Qui la tesi e ancor 
piu zoppicante. Prima di tutto 
perche 1'Ameriea di Johnson 
e la realta. mentre quella di 
Kennedy era soltanto la vel-
lcita. In secondo luogo. per
che i governi europei stanno 
facendo, a loro spese. l'espe 
rien/a — a proposito della 
guerra nel Vietnam — di 
quanto poeo, a Washington. 
conti la loro voce: tutti. o 
quasi, chiedono la pace, ma 
1'Ameriea continua a fare la 
guerra. 

Cosa vuol dire, infine. un 
nuovo contenuto. una nuova 
i filosofia » fra la NATO e il 
Patto di Varsavia? La rispo-
sta del piano Harmel e a dop 
pio taglio. Si tratUi — esso 
dice — di definire la politica 
dei paesi della NATO nei con 
fronti di quelli del Patto di 
Varsavia. E* una risposta a 
doppio taglio perche, in que
sta concezione, puo rientrare 
tutto: da un patto di non ag-
gressione ad un trattato sol
tanto tra blocco e blocco che 
nel corso di questi anni si e 
rivelato impraticabile ed e 
stato an/.i un mezzo per ten-
tare di impedire. senza per 
altro riuscirvi. i contatti fra 
i singoli paesi. membri della 
NATO, con l'URSS e con gli 
altri paesi socialisti. Per la 
verita, il Piano Harmel non 
esclude una risposta positiva 
alle recenti proposte del Pat
to di Varsavia per un supe-
ramento delle due alleanze mi
litari, ma cio e detto in un 
modo assai fumoso. ed e. sen
za dubbio. la parte meno con-
sistente vista daH'interno delle 
proposte in esso contenute. 

Questo. dunque. e quanto di 
piii avanzato e stato prodot-
to dal « revisionismo atlanti-
co > ufficiale. E", come si ve
de, molto meno del supera-
mento del Patto atlantico ma 
molto di piu di quanto abbia-
no finora proposto. in Italia, i 
fedelissimi della NATO e per
sino. forse. certi revisionist! di 
parte socialista. II punto de-
bole del Piano Harmel e lo 
esplicito rifiuto di rivedere la 
integrazione militare. che ri-
mane il cuore e, al tempo stes-
ao. l'elemento piu pericoloso; 
anzi. il solo elemento perico
loso deH'Alleanza. Questo ri
fiuto deriva da due ragioni: 
una. speeificamente belga. 
comPrensibile ma discutibile 
e discussa: e un'altra, inaccet-
tabile, di carat tere generale. 
La prima e che. senza la 
NATO, il Belgio non avrebbe 
nesaun esercito, mentre la 
esperienza ddla seconda guer
ra mondiale e tutt 'altro che 
dimenticata. Abbiamo detto 
che si tratta di una ra-
gione comprensibile: dobbia-
mo aggiungere tuttavia che se 
non si crede piu al pericolo 
sovietico. e a quello costituito 
dalla Germania federate che 
si pensa. E in questo caso. 
la NATO e. anche per il Bel
gio. un'arma pericolosa. 

La seconda ragione del rifiu
to. piii generale, e che il Pia
no Harmel considera insosti-
tuibile l'alleanza militare con 
gli Stati Uniti. E cio. oltre ad 
essere in contraddizione col 
giudizio di partenza sull'in-
vecchiamento della NATO, ri-
mane al di qua del vero pro-
blema deH'Alleanza: il perico
lo di essere trascinati. pro-
prio a causa della integrazio
ne militare. in una guerra vo-
luta dagli Stati Uniti. Di qui 
la sua inacccttabilita. 

Tutto questo non deve tut
tavia far dimenticare che il 
punto di partenza dell'analisi 
di Harmel e realistico: la 
NATO non esercita piu alcuna 
forma di attrazione sulla opi
nione pubblica europea. E' un 
giudizio che rimane anche 
esso al di qua della situazione 
teale, visto che la coscienza 
del pericolo costituito dalla 
politica asgressiva degli Stati 
Uniti si diffonde sempre Piu 
largamente in Europa. 

Ma e pur sempre qualcosa 
che va nella direzione giu-
sta: nel senso cioe di ricono 
seere che questa vecchia mac
china della NATO, per quan 
to completa ed effxiente essa 
sia, non solo non serve piii 
ma 6 diventata pericolosa ol
tre che estremamente costo-
sa. In Belgio, del resto, que-
st'ultimo problema 6 awer t i -
to con acutezza dalle grandi 
masse. Si • infatti visto for

ge re a Mons. a quaranta mi-
nuti di treno da Bruxelles, m-
stallazioni che costano miliar 
di e in un giro rapidissimo di 
tenq». quando le scuole piu 
moderne della rogione hanno 
non meno di novanta anni. E' 
precisamente sotto la sp'nta 
del socialisti e dei comumsti 
belgi. che hanno po.sto que 
sta e altre quest lorn, che Har
mel ha presentato il suo piano 
di rev isione. Vedremo cosa di-
ventera lungo la strada, di 
qui a dicembre. Passi avanti 
e certo che non ne fara. E' 
invece possibile — data l'aria 
che lira ai vertici della NATO 
— che anche questo abbo//o 

di revisionismo jntenio finisca 
con il fare passi mdietro. Ma 
in questo caso e possibile 
che il problema vero. un gior
no o l'altro sara posto: il pro
blema cioe. di liquidare la. 
NATO contemporaneamente al 
Patto di Varsavia. 

Alberto Jacoviello 

Nel prossimo servizio 
del nostro inviato a 
Bruxelles: 
«SULLA NATO I SOCIA
LISTI BELGI VANNO PIU' 
LONTANO DEI NOSTRI ». 

LATERZA 
FERDINAND DE SAUSSURE 
CORSO DI UNGUISTICA 
G E N E R A L E a cura di Tullio De Mauro 
L'opera-chiave della linguistics contemporaries, 
in un'edizione che offre insieme al testo « vul-
gato» I'essenziale delle fonti manoscritte in 
corso di pubblicazione. 
«Biblioteca di cultura moderna», pp 514. L. 4 000 

GAETANO SALVEMINI LETTERE 
DALL'AMERICA (1944*46) 
a cura di Alberto Merola 
Pubblicate per la prima volta. queste lettere fan-
no la storia degli anni crucial! dell'immediato 
dopoguerra, giudicando quasi giorno per giorno. 
con la consueta spietata acutezza e sincerita. 
amici e avversari: da Parri a Sforza. da Lussu 
a Saragat, da Togliatti a La Malta, da Nenni a 
Pacciardi. 
« Libri del tempo». pp 450, L 2.400 

G. D H COLE 
IL PENSIERO SOCIALISTA 
I I . M A R X I S M O E A N A R C H I S M O 
(1850-1890) 
« Collezione uortca », pp 592, L 6.500 

PIERRE-JOSEPH PROUDHON 
CHE COS't LA PROPRIETA? 
trad, di Alfredo Salsano; intr. di Umber to Cerroni 
<« Universale Laterza», pp 352, L 900 

GUIDO CALOGERO 
STORIA DELLA LOGICA ANTICA 
I. I 'ETA ARCAICA 

«Collezione uortca», pp. 450, L 5.000 

FRIEDRICH NIETZSCHE 
LA NASCITA DELLA TRAGEDIA 
con un'introduzione di Paolo Chiarini 
• Piccolo biblioteca filotofico Laterza», pp 200 L 600 

LUIGI RUSSO LETTURE CRITICHE 
DEL DECAMERON 
«Universale Laterza*. pp. 352, L 900 

A. VERRI LE NOTTI ROMANE 
a cura di Renzo Negri 

• Scrillori d'ltalia; pp 712, L 8.500 
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