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La recente decisione delta CGIL ha 

accolto un'esigenza profondamente av-

vertita da tutti gli insegnanti democratic! 

SCUOLA: 
verso un nuovo 

sindacalismo 
Che il sindacalismo auto-

nomo sia oggi in disfacimen-
to d un dato di fatto, assolu-
tamento incontestabilc per
che chiaramente verificabile. 
Soprattutto ncl settorc del 
sindacalismo scolastico, la 
frantumazione della catego-
ria in una miriade di orga-
nizzazioni e di per se un 
elemento probantc di un pro-
cesso degenerativo che ha 
Investito e sbriciolato pro-
prio il terreno della autono-
mia e della unita. 

Che questo processo abbia 
le caratteristiehe della irre-
versibilita pu6 sembrare di-
Ecutibile. Infatti, da parte 
di qualcuno si tenderebbe 
ad attribuire il fallimento 
ad errori di iniziativa, ad 
insufTiciente elaborazione, ad 
uno scarso impegno genera-
le. Ne conseguirebbe che, 
corretti certi errori e rinno-
vato rimpegno, la strada 
sarebbe riaperta ad una ri-
presa. Ma, per tentare una 
qualsiasi rianimazione, sono 
necessarie certe forze orga-
nizzate e attive, e queste non 
esistono, o meglio sono im-
mobilizzate e disperse. Que
sto 6 il primo dato di fatto, 
di cui bisogna tener conto e 
da cui occorre partire. 

II discorso piu facile in 
queste situazioni 6 sempre 
quello recriminatorio e vo-
lontaristico, e pensando che 
basti un accumulo di sforzi 
per ridare vita agli attuali 
sindacati della scuola, si elu
de il reale problema di fon
do, il problema di una ini
ziativa politica e sindacale 
che nasca oggi, sui problemi 
di oggi, che raccolga e orga-
nizzi le forze di oggi. Quel
le che appunto sono immo-
bilizzate e disperse, non per 
disinteresse e scarsa coscien-
za ma, semmai, per la ragio-
ne inversa. Infatti tanti in
segnanti comunisti, ad esem-
pio, e tanti insegnanti de
mocratic! e di sinistra ade-
riscono a questo o a quel sin
dacato proprio perche alia 
ricerca di una collocazione e 
di una organizzazione che of-
fra una piu ampia possibi-
bilita di impegno e di lotta. 

Insomma, 6 indispensabi-
le un esame delle cause che 
stanno all'origine dei diva-
rio oggi esistente tra movi-
mento reale e organizzazioni 
sindacali, tra le esigenze del
la scuola e del personale e la 
inefficienza degli attuali sin
dacati. E questo d il discor
so che porta ad una reale 
valutazione del sindacalismo 
autonomo. 

Nato in una precisa situa
zione storico-politica, in cui 
salvare nel tessuto civile ita-
liano alcuni momenti unita-
ri, delle «isole » in cui fos
se possibile una collaborazio-
ne tra forze di diverso orien-
tamento ideale e politico, il 
sindacalismo autonomo cor-
rispondeva ad una scelta che 
era_ innanzi tutto morale e 
civile. In una situazione in 
cui venivano portate avanti 
con violenza la divisione e la 
discriminazione, persino la 
aggressione, contro le for
ze lavoratrici e le organiz-
zazioni di classe, il sindaca
lismo autonomo si poneva 
come un momento profonda
mente democratico, come 
una precisa affermazione 
culturale e ideale, come con
tinuity con lo spirito della 
Resistenza e come fedclta al
io spirito della Costituzione. 

Oggi, dopo tanti anni, so
no cambiate molte cose. Al-
1'economia del discorso sui 
sindacalismo autonomo e 
sufficiente tener presente il 
rapporto strettissimo e sem
pre piu organico che si 6 
venuto formando tra i pro
blemi della scuola e quelli 
della societa, e come, molto 
piu che per il passato, il 
problema della ri forma della 
scuola sia oggi strettamente 
legato al rinnovamento del
le strutture economiche e 
sociali del paese. 

Problema quindi che va 
ben al di la dei Iimiti di 
un sindacato di categoria. 
sia pure esso unitario, che 
Investe direttamente tutte 
le forze democratiche che 
opcrano nella nostra socie
tal che richiede uno strctto 
ed organico collegamento di 
queste forze. 
1 n sindacalismo autonomo 
scolastico, invece, nel muta-
re delta situazione, si e ve
nuto sempre piu configuran-
do come distacco dalla real
ta, come autonomo dalle 
grandi Confcderazioni sinda
cali e quindi come staccato 
dalle masse lavoratrici diret
tamente intcressate alia lot
ta per un rinnovamento del
la scuola italiana. 

E una azione sindacale ri-
dotta in questi Iimiti non so-

l lo non pud pretendere di 
raccoglicrc una adesionc lar-

J[a e attiva delle catcgorie 
ntercssate, ma & di fatto una 

spinta al disimpegno, alia sfi-
ducia, al qualunquismo. 

L'attuale dispersione di 
tanti insegnanti democratici 
in questo o quel sindacato 
o la loro astensione da una 
qualsiasi attivita, deve esse-
re fatta risalire dunque alia 
sua origine vera e non es-
sere vista sotto un aspetto 
moralistico. E' dirctta con-
seguenza del fatto che, supe-
rate storicamente le condi-
zioni che stavano alia base 
del sindacalismo autonomo, 
ne e venuta meno la funzio-
ne positiva. Oggi, i valori 
della autonomia e della uni
ta si possono realizzare solo 
su una aggiornata piattafor-
ma culturale, politica, sin
dacale, e con strutture or-
ganizzative adeguate a que-
sta piattaforma. Ed e questo 
che di fatto chiedono le for
ze che operano nella scuola. 

La decisione della CGIL 
rappresenta una precisa ri-
sposta a questa esigenza. An-
zitutto e una risposta profon
damente unitaria. Non solo 
perchd investe tutto il mon* 
do della scuola, dagli inse
gnanti della scuola materna 
ai professori universitari, 
dal personale amministrati-
vo a quello au^iliario. ma so 
prattutto perche in essa vi 
e una reale ed effettiva pro-
spettiva di unita di classe: 
unita organica dei lavoratori 
della scuola con tutti gli al-
tri lavoratori, unita tra i 
problemi della scuola e quel
li deH'intera societa, unita 
tra la lotta per la riforma 
della scuola con la lotta per 
il rinnovamento democratico 
delle strutture del paese. 

Solo in questo quadro uni
tario prende corpo la possi
bility di un sindacalismo ve-
ramente autonomo, e cioe 
non piu subalterno alle scel-
te della classe dirigente, ma 
capace di far scaturire dal
le proprie reali esigenze una 
azione conseguente ed effi-
cace. 

E' owio che questa impo-
stazione va al di la dei par-
ticolari episodi o del modo 
con cui si sono mossi gli or-
ganismi dirigenti di questo o 
quel sindacato, per investire 
direttamente la natura stessa 
del sindacalismo autonomo. 

Non e possibile pensare che 
coloro che, come Pino Ricci 
nel fondo dell'ultimo nume-
ro del Rinnovamento della 
Scuola (organo del S.N.S.M.) 
sono ancora convinti della 
validita del sindacalismo au
tonomo ed unitario. non sen-
tano certi problemi, certi Ii
miti dei sindacati attuali. 
Soprattutto un limite di de-
mocrazia interna. E non tan-
to per le caratteristiehe di 
un certo rapporto di forze, 
o per un certo tipo di dire-
zione: la questione, appunto, 
non riguarda gli uomini ma 
la struttura, non risuarda il 
metodo. ma la natura del 
rapporto di fatto inesistente 
tra vertice e base, tra deci
sione e dibattito, tra direzio-
ne reale e forze reali. 

Una contrapposizione di 
schemi e la ricerca della bat-
tuta d'effetto non servono. e 
in un momento in cui sul-
l'unita sindacale e sulla fun-
zione del sindacato e in at-
to un dibattito tanto largo 
e tanto impegnato. d ana-
cronistico mettere in mostra 
una coscienza pcrfelamente 
« tranquilla ». Scontriamoci 
pure, anche duramente, con 
estrema franchezza. ma sen-
7a dare nulla per scontato, 
maeari chiedendo enn serie-
ta uno sforzo di elaborazio
ne a quelle argomentazioni 
che ci paiono povere od in-
sufTicienti. Quando nel qua
dro della impostazione ge
nerate facciamo per lo SNA-
SE un discorso differenziato 
sappiamo bene che la nostra 
distinzione pu6 facilmente 
apparire stnimentale e con-
tmdditLria Un giudizio fa
cile. appunto. 

Per un giudizio che voglia 
essere, invece, sindacale e 
politico, ci pare giusto si 
debba valutare come lo SNA-
SE, per la sua storia, la sua 
composizione, e la sua azio
ne, present! ancora oggi cer
te caratteristiehe che lo dif-
ferenziano in senso positivo 
dagli altri sindacati della 
scuola. Tuttavia, pur ricono-
scendo che il momento auto
nomo e quello unitario al-
1'interno dello SNASE han-
no ancora una certa funzio-
ne e una certa validita, an
che per questo sindacato og
gi si pone oggettivamente il 
problema di nuovi rapporti 
con le Confederazioni e nel 
caso specifico con la decisio
ne della CGIL. Solo che, pro
prio per un coerente rispet-
to dei moti e dei processi 
reali, pensiamo che le scel-
te debbano maturare dall'in-
terno, in modo libcro e au
tonomo. -

Aldo Bondioli 

Viaggio in Europa all'interno della crisi atlantica 

Europa o TAmerica 
la scelta the e oggi di fronte all Inghilterra 
La debolezza di Wilson sta nel fatto che egli si ostina a scegliere tutte e due e cioe a non scegliere — Un nuovo rapporto con 
gli USA chiesto anche dai conservatori — II Vietnam punto catalizzatore delPondata di ostilita nei confronti delFAmerica 

Dietro il mito della « difesa totale » 

I militari impongono negli USA 
una nuova corsa agli armament! 

•'*>•-. 

Ecco la testimonianza della nuova vitloria dei « falchl » americanl, verso una frenelica ripresa della corsa agli armamenti: 
un campo di mlssili antimissili in Virginia. II governo americano, sotto la pressione dei militari, ha infatti deciso di costruire 
una rete ABM (Anti Balistic Missiles), che sara costituita da una prima tinea di missili-Spartan (con un raggio d'azione di 
700 chilometri) e una seconda di Sprint (40 chilometri). E' II mito della « difesa totale » da un ipotetico i attacco missilistico • 

Dal nostro inviato 
LONDRA. settembre. 

Gli atlantici italiam afferma-
no che I'lnghilterra e un paese 
sicuro per I'alleanza, il piii si-
euro tra tutti i paesi europei. 
Non sara certo la Gran Breta-
gna, essi aggiungono, a segna-
re la fine della NATO, giacche 
tale gesto non sara compiuto 
deliberatamente dai swot go-
vernanli siano essi laburisti o 
conservatori. Una polemica 
e'e, essi ammettono, sotterra-
nea e vivace in tutti e due i 
grandi parliti, ed anche nel 
partito liberate, ma essa non 
tocca direttamente la NATO o 
comunque non in termini di 
rimanere o andarsene. 

Tutto questo e forse vero. 
Ma il problema e un altro, e 
di proporzioni piu vaste. E' il 
problema del bilancio della fe-
delta dell'lnghilterra agli Stati 
Uniti e alia NATO. Di propo-
sito abbiamo parlato di «fe-
delta > giacchd il tempo in cui 
Londra poteva vantare un ruo-
lo speciale sia rispetto agli 
Stati Uniti sia rispetto alia 
NATO e finito ne si vede co
me potrebbe tornare. Tale bi
lancio lo ha tratto pochi giorni 
fa il Times, che da qualche 
tempo e diventato il giornale 
inglesc con meno peli sulla lin
gua Eccolo. < La politico di 
difesa 6 stata basata sulla per-
manenza di un ruolo globale. 
come se la Gran Bretagna 

Alle porte della Capitale come nel profondo Sud 

ANCORA LUCERNE A PETR0LI0 
NELLE CASE DEGLI ASSEGNATARI 

CIVITAVECCHIA. 26 
Sant'Agostino 6 un dirupo 

scoglioso sui mare, fra Civi
tavecchia e Tarquinia. a due 
passi dalla via Aurelia. Pri
ma di giungere a Sant'Ago
stino, dove alcuni volenterosi 
hanno costruito qualche vil-
letta balneare, si attraversa 
una campagna pianeggiante. 
con pochi casolari sparsi a 
capriccio. percorrendo strade 
solcate da enormi buche e se-
minate di sassi, fra una ve-
getazione stentata. che ingial-
Iisce ancor prima dell'autun-
no. E' una contrada misera. 
triste, riarsa, che presenta 
aspetti primitivi come certe 
lande abbandonate del lati-
fondo siciliano. L'ampia pia-
nura e popolata da coltiva-
tori diretti < appoderati ^ dal-
I'Ente Maremma una quindi-
cina di anni fa. Fu la ri-
forma-stralcio. come si disse. 
Una riforma che non solo 
dava la terra ai contadini. 
ma si riprometteva di cam-
biare la faccia di quella fetta 
d'ltalia: case, stalle. attrezzi. 
irrigazione. ser\'izi. scuole. 
ambulatori. civilta. 

Orbene, in questa contrada 
dove i riformatori dc hanno 
compiuto uno dei loro piu 
esaltati esperimenti economi-
ci e sociali. le cose sono an
cora al punto di partenza: la 
vita si svolge al ritmo di un 
secolo fa, sulle zolle di una 
terra avara. mondata dal pie-
trame a forza di braccia. ma 
priva tuttora di acqua. in 
case malcostruite, insuftlcien-
ti. spesso piene di muff a 
(quando piove da noi e un 
pantano. ha detto una vec-
chia contadina) e senza cor-
rente elettrica. I fili della luce 
passano sulle teste dei conta
dini. rasentando quasi i tetti 
dei ca<=cinali. ma portano la 
corrente altrove. A un paio 
di chilometri da Sant'Ago 
stino. nelle vicinanze di Civi
tavecchia. esiste e funziona 
una centrale termoelettrica. 
ma l'energia che produce 
viene consumata in altre lo
cal ita. 

A sera, nella desolata pia-
na di Sant'Agostino, le ombre 
scendono in fretta. La notte 
cala dai colli sovrastanti co
me un incubo. Le Iampade 
elettriche illuminano soltanto 
le torn della etrusca Tar
quinia e i carri armati del 
vicino campo militare. La 
zona della « riforma » piomba 
nel buio. Nelle sessanta case 
dcgli assegnatari si accen-
dono lumi a gas e lucerne a 
pctrolio. o si armeggia con 
mozziconi di candela per rag-
giungere le stanze da letto. 
dopo una lunga giornata di 
fatiche. 

Questa 6 la civilta che la 
riforma-stralcio ha portato 

i nella piana di Sant'Agostino. 

dopo scdici anni. Nel frat-
tempo la storia ha cammi-
nato. C'e stato un primo c mi-
racolo economico >, c'e stata 
una < congiuntura > sfavore-
vole. si e tornati al boom; il 
capitalismo italiano ha com
piuto uno sforzo di modemiz-
zazione, i suoi profitti sono 
cresciuti, il «sistema > si e 
rafforzato, purtroppo a spese 
dei lavoratori. fino al punto 
che oggi si parla sempre piu 
spesso di «societa del be-
nessere». nella quale l'unico 
problema da risolvere sareb
be quello di aumentare i con-
sumi. Ma ecco che alle porte 
di Roma esiste una condi-
zione di arretratezza e di mi-
seria riscontrabile solo nel 
profondo Sud. Ecco che sol
tanto nella regione della Ca
pitale per portare la luce 
elettrica nelle abitazioni con-
tadine che ne sono ancora 
prive. sarebbe necessaria, se-
condo un calcolo approssima-
tivo. una spesa di circa 4 
miliardi di lire. 

Non e solamente questo, 
tuttavia. che caratterizza la 
dura esistenza degli asse
gnatari di Sant'Agostino. La 
mancanza di energia elet
trica. ovviamente. assume un 
significato emblematico: ed 
e incredibile che Tassegna-
zione delle terre sia stata 
fatta senza provvedere ad effi-
cienti opere di bonifica e irri
gazione. cosi come e assurdo 
che le case siano state co-
struite senza considerare che 
le avrebbero abitate esseri 
umani. Ma la riforma del-
TEnte Maremma non e fal-
lita solo per questo. E* fal-
lita, anzitutto. perchd non ha 
saputo assicurare ai conta
dini una esistenza appena de-
cente. perchd li ha ctrapian-
tati» in una zona vergine. 
dove sarebbe stato possibile 
organizzare una moderna co 
munita contadina. e li ha poi 
costretti a riadattarsi a modi 
di vivere e di produrre che 
anche i sociologi e gli econo-
misti del capitalismo ricono 
scono superati e dannosi. 

II fatto stesso. ad esempio. 
che pur esistendo una coope-
rativa di servizi (presieduta 
da un fiduciario dell'Ente). la 
conduzione dei fondi awenga 
ancora in modo autarchico, 
con una marcata impronta 
familiare. sta a significare 
che la riforma e stata conce-
pita con una visione dei 
problemi economici e sociali 
delle campagne angusta. chiu 
sa. conservatrice. Nessuna 
meraviglia. dunque. se una 
famiglia di assegnatari. che 
impiega sui fondo ben quattro 
persone. fatti i conti alia fine 
deH'esercizio — a parte la 
€ gestione» casalinga degli 
animali da cortile — £ riu-
scita a guadagnare I'anno 

scorso 169 mila lire. Nessuna 
meraviglia se la piu grande 
aspirazione dei «piccoli pro-
prietari > di Sant'Agostino e 
oggi quella di abbandonare la 
terra. Nella riunione indetta 
dal PCI per preparare l'As-
sise meridionale delle donne 
della campagna, che si terra 
a Napoli il 14 ottobre, una 
anziana contadina diceva: 
«lo faccio cento arti per tro-
vare un lavoro alle mie figlie. 
Siamo noi, anche mio marito. 
a incoraggiarle a fuggire >. 

Fuggire. andarsene magari 
molto iontano. in paesi scono-
sciuti. Certe ragazze sono fe-
lici se un soldato chiede di 
sposarle perche sperano che 
le portino a vivere altrove. 
Ma se i giovani contadini 

stentano a trovare la ra-
gazza, come si dice qui. non 
e perche le donne sono ambi-
ziose, non e perchd sono 
« pretenziose >, come ha detto 
un contadino marchigiano ve
nuto qui col miraggio della 
terra, ma solo perche la vita 
delle contadine nella < zona 
della riforma > di Sant'Ago
stino e ancora piu dura di 
quella degli uomini: tra casa 
e campo da stelle a stelle; 
senza U minimo svago. senza 
cinema, senza radio, senza 
televisione. in abitazioni sco-
mode e umide (dove crescono 
i funghi). senza asilo infan
tile. con le scuole medie lon-
tane. senza ambulatorio me
dico. senza assistenza farma-
ceutica. senza luce, con poca 

acqua. con pochissimi soldi. 
con molti debiti. con troppe 
tasse. con pesanti «quote» 
da pagare all'Ente. 

Sedici anni fa. quando fu-
rono loro consegnati case e 
poderi. dissero che erano 
«pionieri». Verissimo. Ma 
non si pud fare i < pionieri » 
in queste disperate condizioni 
per un'intera esistenza. specie 
quando a un tiro di schioppo 
da casa sfrecciano migliaia 
di automobili. c simboli > di 
quelia societd dei consumi 
che a milioni di lavoratori. 
soprattutto contadini, concede 
solo le briciole. come al po 
vero Lazzaro della parabola 
del Vangelo. 

Sirio Sebastianelli 

II piu qualificato dizionario 
della lingua inglese 

Pubblicato dalla Zanichelli, e molto utile per gli studenti 
Chiarisce ogni difficolta di traduzione e di composizione 

Basta sfogllarlo per rtcevere 
un'ottima impressione di questo 
modernissimo dizionano inglese 
italiano e italiano-inglese. pub 
blicato da pochi mesi dalla Za 
nichelli 

Dobbiamo. infatti. rtlevare che 
I* opera, concepita e realizzata 
soprattutto come strumento aJ 
servizio degU studentu 6 in ar-
monia con i miglion indinzzi di-
dattici. i qual, prevedono un m-
segnamento fondato fin daU'ini-
zio sui dialogo e sugli esercizi 
di composizione. Ecco. quindi. la 
ragione per cui nelle sue pagine 
viene nservato molto spazio al
ia registrazione di amencanismi. 
neologismi e tecnicismi ormai 
entrati nel linguaggio corrente 
(missilistica. astronautica. comu 
mcazioni. telecomunicazioni. po 
litica. attualita. ecc ) e alio svt 
luppo di una vast a document azio
ne fraseologica. eliminando giu 
stamente i vocaboti da lungo 
tempo desueti Anzi. 6 proprio 
la ncchezza fraseologica. ac-
compagnata da una puntua!e 
esemphficazione delle difficolta 
grammaticali. a costituire il pre-
gio originate e la piu evidente 
novita del dizjonaria 

Da sottotineare pure che l'am
pia scelta delle voci (oltre cento-
mila!) si e tspirata al criterio 
delJa frequenza semantics, sen
za per questo trascurare il fatto 
che a un livello piu alto di co-
noscenza la ncerca tende a 
onentarsl. in una certa misura, 
verso le parole meno in uso Ai 
requisiti gia citatt. si deve poi 
aggiungere la trascnziooe foneti 
ca di tutti i lemm:. 1'omogeneita 
e la chiarezza dei gruppi di acce-
noni. la precisione con cui ven-
gono trattati i termini tecnici e 
scientifici delle varie discipline 
(si ricorre al nome latino, dato 
tra parentesi, per Idcntificare 
coo certezza le diverse specie 

animaJl e vegetali. aicune delle 
quali inesistenti in uno dei due 
paesi). il valore di repertono 
sintattico messo in luce negli 
esempi. I'apposizione di un aste 
risco. nella sezione italiana. ai 
nomi e verbi irregolan inglesi 
suggenti come equivalent] (lo 
astensco svolge la funzione di 
c campanello d'allarme» nn 
viando alia voce comsponden-
te ingJese-iUliano). 

Dawero felicj. inoltre. II for-
mato e le caratteristiehe di 
stampa. Naturalmer.te. questo 
non vuol essere so'.tamo un giudi-
zio estetico. ma un r fenmento 
aIJa constatazione che tali fat 
ton. determmando la le^g.bi 
lita e la facilita di consu.tazio 
ne. fanno parte anch e-si del 
valore intnnsecc dell'o^era 

In softanza. non DO«<;iamo tace 

re di trovarci di fronte a uno 
strumento completo esaunente 
aggiomatissimo. curato in ogni 
particolare e destinato a dtstan 
ziare tutti gli altn oggi sui mer 
cato Come abhiamo gia accen 
nato U pubblico a cui si nvol 
ge e costituito in pnmo luogo 
dagli studenti. dalla Media al 
I' Universita. ma le qualita che 
lo contraddistinguono sono tali 
da soddisfare ampiamente anche 
molteplici esigenze professiunali 

Resta ora da notare che I'au-
tor«». Giu<!eppe Ragazzim. si d 
valso della collaborazione di un 
nutnto gruppo di sneciahsti ed 
ha dedicato al dizionario quasi 
dieci anni di lavoro: forse ba
sta quert'ultimo dato per avere 
un'idea della vastita dell' impe-
eno per.«egmto 

ANTONIO OE PAOLI 

fosse destinata a rimanere una 
sorta di piccola grande po 
lenza, e sull'acquisto rfi armi 
americane per assicurare que. 
sto ruolo. Adesso il ruolo glo \ 
bale e stato abbandonato per 
ragioni economiche imperiose 
ma gli acquisti di armi ameri
cane continuano. Una politica 
si giudica in base ai suoi ri-
sultati. Non e il paese che e 
in causa, ma non e lui che vie
ne giudicato. Si tratta degli 
orientamenti politici che sono 
cattivi: questi orientamenti e 
gli uomini politici che li trat 
tano sono giudicati. Cid di cui 
noi abbiamo bisogno srtno sect 
te chiare: YEuropa o YAme 
rica, non YEuropa e YAme 
rica: la sterlma o Yespiin 
sione; il ripiegamento o Vac 
reo americano "Fill", non il 
ripiegamento e Yaereo amen 
cano "Fill"». Fin qui il 
Times. La diagnosi e brutale 
ma pertinente. Le scelte indi
cate dal piu autorevole dei 
giornali inglesi sono effettiva-
mente quelle a cui Wilson si 
trova di fronte. E non solo 
Wilson del resto ma qualsiasi 
governo inglese che voglia 
partire dal bilancio di vent'an 
ni di politica estera fondata 
sull'alleanza speciale con qli 
Stati Uniti e sulla NATO hi 
prova 6 che il leader conscr 
valore Heath parla anch'vgli 
di scelte da compiere « Biso-
gna constatare — egli ha 
detto recentemente -~ che noi 
non abbiamo piu un rapporto 
tra uguali con gli Stati Uniti. 
Non si tratta di un fenomeno 
specificamente britannico ma 
piu vasto. L'equilibrio di poten-
za si d spostato dall'altra par
te dell'Atlantico, dall'Europa 
occidentale agli Stati Uniti. 
Solo un'Europa unita e fondata 
su un mercato comune vasto 
quanto VAmerica potra rista-
bilire l'equilibrio». f termini 
piu impegnativi e piu decisivi 
della scelta sono dunque tra 
Europa e Stati Uniti. E, para-
frasando Heath, potremmo ag-
giungere che nemmeno questo 
e un problema specificamente 
britannico ma europeo. La de
bolezza della politica di Wilson 
sta nel fatto che egli si ostina 
a scegliere tutti e due — YEu
ropa e gli Stati Uniti — e cioe 
a non scegliere. Ma il prezzo 
che paga e alto: lo stato di ri-
volta permanente della sinistra 
del partito, le frane elettorali 
che stanno assumendo propor
zioni di crollo, la serie di voti 
contrari al governo — sulla 
politica economica. sui Viet
nam, sulla riforma dei servizi 
assistenziali e sociali, sulla de
cisione di aumentare i prezzi 
dell'energia elettrica — regi-
strati al recente congresso 
delle Trade Unions. E' un in 
sieme piuttosto pesante per un 
governo laburista andato al 
potere con un'enorme ondata 
di suffragi. 

Occorre aggiungere tuttavia 
che la scelta che la realta 
pone davanti a Wilson 6 dif
ficile. E' una scelta storica. 
dalla quale pud dipendere il 
futuro dell'lnghilterra e non 
solo dell'lnghilterra. 11 tempo. 
perd i maturo e t ritardi pro-
ducono il solo effetto di ren-
dere piu acuto il problema. 
Quali conseguenze avrebbe la 
scelta europea dell'lnghilter
ra? E' presto detto: il distacco 
dagli Stati Uniti o, almeno. 
un nuovo rapporto con qli Stati 
Uniti. asiai meno dipendente 
di quello attuale Cid £ vero 
sia che De Gaulle rimanga an 
enra prr alcuni anni alia tesln 
della Francia sia che scorn 
pain rapidamente. il che non 
appare molto probahile. E il 
distacco. o almeno il nuovo 
rapporto con gli Stati Uniti ri 
gvarderebbe non solo flnghil-
terra ma tutta YEuropa occi
dentale. Come si vede la NATO 
non £ direttamente in causa. 
Ma chi non si rende conto che 
I'alleanza subirebbc. in caso di 
scelta europea delYlnghillerra, 
un colpo mortale? Di qui una 
seconda constatazione: se e* 
rero che I'lnghilterra e il pae
se piu t sicuro » per gli Stati 
Uniti e la NATO cid riguarda 
•7 passato e il presente Non d 
futuro, nemmeno il piu imme-
diato. Perchd una scelta euro 
pea dell'lnghilterra segnereh-
be non gia la revisione della 
NATO ma la sua fine. E questa 
scelta, come si i detto, e" ma-
tura. Sard Wilson a compier-
la? Noi non lo sappiamo. E' 
un fatto perd che le sue esi-
tazioni sono comprese sempre 
meno dalla stessa opinione la
burista, che in questi ultimi 
tempi si £ espresso in termini 
sempre meno equivocabili con
tro la dipendenza di Londra da 
Washington. 

II Vietnam £ il punto cata
lizzatore della ondata di osti
lita nei confronti dellAmerica 
che caratterizza in questo mo
mento la situazione politico 

britannico. Le iniziative in tal 
senso sono quasi giomaliere: 
dalle mamfestazioni di strada 
all'invio di delegaziom in Ame
rica ai gesti di violenza con
tro I'ambasciata degli Stati 
Uniti. Lo stesso congresso del 
partito liberate ha approvato 
icri una mozionc in cui con-
danna la politica britannico di 
sostegno della guerra ameri
cano ncl Vietnam. Wilson cer-
ca di tenere a freno tutto que 
sto. E lo fa per una sola ra
gione: perche si rende conto 
che un netto distacco dalla po. 
sizionc dc<)lt Stati Uniti sui 
Vietnam compnrterebbe incvi 
tabilmcnte il distacco su una 
serie dt altre questtoni Com-
pnrterebbe. m una /wro'n. 
quella scelta europea che 
Wilson cerca di evitart 

Ma se il Vietnam e il punto 
catalizzatore. altri punti im-
portanti non mancano. Quando 
il Times parla di scelta tra 
sterlina o espansione vuol dire 
in realta scelta tra il sostegno 
americano della sterlina e po
litica economica verso Yest al 
di fuori di qualsiasi pr'ubizionc 
stalunitcnsc E. per la veriia, 
questo e il punto $n cui Wilson 
tembra essere piu sensihile. 
F.' di pnrhi o'nrni fa infatti la 
nntizia dell'inrin a Mnsca di 
una delenazinne che dnvrebbe 
trattarc la vrndita di motori c 
di sistemi elettronici di guida 
per aerei a medio ragqia di 
azione: materiale ciod di alto 
livello tecnoloqico la cui for-
nitura all'URSS e proibita da
gli accordi in vigore tra i pae
si membri dell'alleanza atlan
tica. E' un primo passo ma d 
molto importante. giacchd va 
nella direzione auspicata da 
coloro i quali sostengono — e 
questo fu uno dei punti pih 
dibattuti nel corso della visita 
di Kossighin in Gran Bretagna 
— che l'unico modo per risa
lire la decadenza tecnologica 
dell'Europa occidentale rispet
to agli Stati Uniti e Yintesa. in 
questo campo. con YUIiSS e 
con qli altri paesi dell'est eu
ropeo. 11 modo — sia detto per 
inciso — preconizzato da De 
Gaulle. 

Quando. infine. il Times par
la di scelte tra ripiegamenli 
della strategia britannica e 
Yaereo americano tFllh vuol 
dire in realta scelta tra la 
rinuncia al ruolo globale del
l'lnghilterra e Yacquisto di ar
mi costosissime dagli Stati 
Uniti, acquisto che non fa che 
accentuare la dipendenza del
la sterlina dal dollaro. In altri 
termini suggerisce di rinun-
ciare sia all'uno che all'allro 
per scegliere invece un ruolo 
piu confacente alia realta del
l'lnghilterra e del mondo di 
oggi e che si risolva in defi-
nitiva nella fine della dipen
denza britannica dagli Stati 
Uniti. 

te scelte suggerite. vanno, 
come si vede, tutte in una 
unica direzione: verso la ri-
conquista dell'indipendenza 
dell'lnghilterra dall'America. 
premessa indispensabile per 
permettere alia Gran Bretagna 
d'assumere un ruolo autonomo 
e positivo negli affari del mon
do. Si dira che il Time; c un 
qiornalc rimnsto. nnnostnnte 
tutto. conservatore Ma a par
te il fatto che nelle scelte sug 
gerite non ri £ proprio nulla 
che si auspichi di conservare. 
£ un fatto che esse sono le 
stesse che tengono indicate 
dall'opinione laburista e dagli 
elettori che da almeno un an
no non fanno che pronuncinr-
<ti contro la politica di Wilson. 
Si potra dire inoltre che tutto 
questo non riguarda la NATO. 
Ma bisognerebbe avere robn-
stissimi paraocchi per non ac-
corgersi subito che tutto fa 
capo invece precisamente alia 
NATO, ossia ai rapporlt che 
attraverso la NATO si sono 
stabiliti fra YEuropa occiden
tale e gli Stati Uniti. Chi vuo-
le infine pud consolarsi affer-
mando che in Inghilterra non 
si parla direttamente di revi-
sionismo atlantico. Ma anche 
questa £ una consolazione fa-
sulla. Quattro paesi, in Euro
pa, sono. in diverse misure. 
decisivi: la Francia. la Ger-
mania, I'lnghilterra e Yltalia. 
La Francia se ne £ andata dal
la NATO, la Germama di Bonn 
comincia a muoversi in modo 
non molto ortodosso, I'lnghil
terra £ davanti a scelte ur-
genii e in Italia il processo al
ia NATO £ appena cominciato. 
Dov'£ dunque la saldezza Ai 
questa famosa alleanza? 

Alberto Jacoviello 


