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Argomenti di discussione 

e «la civilta 
dei consumi» 

Neo capitalismo e socialismo tendono ad avvi-
cinarsi? • Le «riflessioni» socialdemocratiche 

« Le curve del neocapita-
lismo e del socialismo ten
dono oggi inavvertitamente 
ad avvicinarsi», ha senten-
ziato Ton. Rumor nel giorni 
scorsi, dinanzi at Congresso 
della DC. Ora di questo fan-
tomatico « avvicinamento » 
tutto si puo dire, fuorche sia 
«inavvertito ». Non v'e, an-
zi, cditorialista di giornale 
confindustriale o socialde-
mocratico che non gli dedi-
chi, da qualche tempo a que-
sta parte, le sue piu riuscite 
Imitazioni della pensosita; 
non v'e Giorgio Bocca che 
si rechi a Mosca in questo 
periodo senza tentare di met- | 
tere anche alia capitale so-
vietica le brache ormai con-
sunte della « civilta dei con-
sumi» (oh! come sembra re-
moto — ed era appena ieri 
— il tempo in cui gli inviati 
special! non riuscivano a ri-
portare dall'URSS altro che 
Immagini di arretratezza, mi-
seria e desolazione...). 

II fenomeno, dunque, e co-
sl poco c inavvertito > da ri-
velare a prima vista i tratti 
somatici di una speculazione 
propagandistica. La tesi — 
in se — di un attenuarsi 
dell'antagonismo tra capita
lismo e socialismo, e di un 
lento ma ineluttabile supe-
ramento delle differenze tra 
I due sistemi, e tutt'altro che 
origlnale: con un piccolo 
sforzo di memoria, se ne po-
trebbero ripeseare le origini 
in certa letteratura america-
na degli anni trenta, a propo-
sito di rivoluzione industriale 
e di « capitalismo popolare ». 
Ma oggi essa viene rispolve-
rata con motivazioni nuove, 
e soprattutto con intenti po-
litici piu scoperti e imme-
diati. 

E' un modo, per la propa
ganda anticomunista, di far 
fronte ai problemi nuovi po-
sti dal crollo del mito ameri-
cano e dall'ondata critica 
che, di riflesso, sta investen-
do l'intiero sistema capitali-
stico come tale. Non e facile 
oggi, in un paese come il no-
stro, ove le masse soffrono 
— per dirla con Marx — sia 
lo sviluppo del capitalismo, 
sia il suo mancato sviluppo, 
riproporre ai lavoratori, ai 
giovani, il traguardo della 
wag of life, l'obiettivo di 
uno sviluppo capitalistico 
« perfezionato >, i cui alti li-
velli di efficienza si manife-
stino nell'uso del napalm, 
nella tragedia razziale, nelle 
tcndenze a un autoritarismo 
tecnologico e militarista qua-
li emergono drammatica-
mente dal gioco sempre piu 
spettrale della < grande de-
mocrazia » americana. 

Una crisi di prospettive e 
di ideali sconvolge non solo 
le forze tradizionalmente 
« borghesi », ma la socialde-
mocrazia stessa (e lo confer-
mano, se ve ne fosse biso-
gno, le ultime disawentura 
dei laburisti): e poiche una 
simile crisi, cosl acutaraen-
te vissuta dalle masse, non 
pud che dare nuovo vigore 
alle istanze del socialismo, 
quale miglior modo di scre-
ditarle, se non quello di far 
credere che in ultima analisi 
un sistema vale 1'altro, e che 
se ma! vi fossero differenze, 
esse sarebbero destinate a 
scomparire? 

Gamma di 
variazioni 

Basta sfogliare 1 giomali 
delle settimane scorse, rileg-
gere i servizi che essi banno 
dedicato al « bilancio > dei 
cinquant'anni di • socialismo 
nell'URSS, per scoprire con 
quale infinita gamma di va
riazioni pud essere trattato 
II tema: si va dal falso piu 
grossolano all'insinuazione 
quasi benevola, sino al comi-
co atteggiamento del quoti-
diano neoc&pitaUstico-HIumi-

•nato che rimprovera ai co-
munis ti sovietici di non es
sere piu... dei rivoluzionari 
come si deve. 

Spesso vi si ritrova I'eco 
di una veechia consolazione 
socialdemocratica, secondo 
cui il comunismo, e precisa-
mente il moto rivoluzionario 
awiato da Lenin, sarebbe 
un fenomeno proprio dei 
paesi sottosviluppati, non ri-
petibile nelle zone industria-
lizzate e • civili » del mondo. 
Taoto e vero — se ne dedu
ce — che ltlnione Sovietica, 
appena raggiunto un alto li-
vello di industrializzazione, 
non pud che affrettarsi a ri-
pudiare i caratteri oritfnari 
e a « somigliare • sempre piu 
alle societa capitalistiche 
sviluppate. 

Una simile tesi non e sclo 
contraddittoria, fa acqua da 
tutte le parti. Essa e tuttavia 
interessante come riflesso di 
una cattiva coscienza, o, se 
ai vuole, come riprova del 
fatto che proprio in questa 
fase le grandi differenze 
qualitative tra i due siste-
mL noncbe attenuarsi. si 

stanno rapidamente appro-
fondendo. 

Prendiamo come terreno 
di confronto la politica di 
pace dell'Unione Sovietica: 
cioe un tema sul quale la 
propaganda anticomunista si 
avvale assai spesso dell'in-
sperato soccorso di certa 
critica « da sinistra ». Molti 
giornali occidental! — a co-
minciare dal New York Ti
mes — hanno scritto nei 
giorni scorsi che l'URSS e 
« costretta » a una politica 
di pace dalle necessita di 
sviluppo del proprio siste
ma economico: e hanno 
espresso questo giudizio con 
1'aria di chi mette in luce 
un « punto debole », una sor-
ta di tallone d'Achille del-
1'avversario. In effetti, essi 
hanno involontariamente sot-
toiincato una delle antitesi 
piu sostanziali che caratteriz-
zano il rapporto tra i due si
stemi. 

«Logica 
di pace» 

Mentre 1 paesi capitalisti-
ci — in tutte le fasi del loro 
sviluppo — hanno avuto bi-
sogno della guerra per far 
fronte alle contraddizioni e 
alle crisi del proprio siste
ma economico, 1'Unione So
vietica' rappresenta il primo 
sistema economico della sto-
ria che, per superare le pro-
prie difficolta e progredire, 
abbia bisogno della pace. Es
sa, in altre parole, ha intro-
dotto nella storia umana una 
« logica di pace », propria 
del socialismo, e che e tale 
perchd corrisponde non sol-
tanto alle intenzioni sogget-
tive di una ideologia o di 
una ciasse politica, ma per-
che corrisponde anzitutto al
le necessita oggettive di una 
struttura economico-sociale. 

La stessa politica di aiuti 
ai popoli in lotta contro l'im-
perialismo, che l'URSS per-
segue come una costante mai 
smentita dai fatti, assume 
un carattere internazionali-
sta e socialista in quanto 
non si contrappone come 
una politica di potenza ad 
un'altra politica di potenza, 
ma in quanto si svolge all'in-
terno di quella < logica di 
pace > e con essa intima-
mente si concilia, in alterna-
tiva alia < logica di guerra » 
che 1'imperialismo esprime 
attraverso 1'aggressione e la 
dominazione coloniale. 

Dai caratteri intrinseci 
alle strutture economiche, 
del resto, emerge proprio og
gi, con maggiore evidenza 
che nel passato, un secondo 
irriducibile motivo di antite
si tra i due sistemi. L'URSS 
sta attraversando in questo 
periodo un travaglio assai 
intenso, di cui i compagnl 
sovietici per primi ricono-
scono le difficolta. Le nuove 
dimension! produttive, il rag-
giungimento di un livello su-
periore di concentrazione e 
di integrazione economlca, 
dcterminano punti di frizio-
ne e scompensi con le sovra-
strutture politiche e con tut-
to cid che — sul piano delle 
istituzioni o della semplice 
mentalita — stenta ad ag-
giomarsi con la tempestivita 
necessaria. 

Ma qual e la tendenza di 
fondo di questi nuovi pro
cess!? Essa si esprime nella 
riforma economlca attual-
mente in corso, nelle mlsure 
di decentramento e di valo-
rizzazione delle autonomic 
di base, nelle nuove forme 
di autogoverno delle masse 
che tali misure di fatto solle-
citano. Chi segua con qual
che attenzione il grande di-
battilo oggi in corso nel
l'URSS, potra rendersi conto 
che alia base della riforma 
economica vi e la consapevo-
lezza che le leggi stesse del-
lo sviluppo comportano og-
gettivamente un'estensione e 
un arricchimento della de-
mocrazia socialista, una su-
periore partecipazione del 
popolo sovietico alia gestio-
ne dell'economia e della so
cieta. Senza di che. nuove 
difficolta potrebbero insor-
gere e lo sviluppo stesso es-
serne rallentato. 

Nei paesi capitalistic! svi-
luppati. process! di concen
trazione e integrazione ap-
parentemente analogh! stan
no determinando — sono i 
fatti di ogni giorno a con-
fermarlo — nuove tendenze 
aU'autoritarismo, alia nega-
zione di ogni autonomia e 
partecipazione delle masse, 
alia liquidazione della de-
mocrazia anche nei suoi 
aspetti piu formal!. E appa-
re sempre piu evidente. nel 
nostro paese come altrove, 
che soltanto un movimento 
operaio capace di realizzare 
una strategia di lotta per il 
socialismo pud salvaguarda-
re la democrazia e creare, 
con cid stesso, nuovi e piu 
acnti motiv! di crisi all'in-
terno del sistema. 

Adallwto Minucci 

Cos) una notte del luglio 1941 una voce radiofonica si rivolge agli italiani 

«Qui parla radio Milano liberta» 
L'emittente fornisce ai quadri delPantifascismo preziose informazioni e direttive — I battaglioni «M» 
ovvero «Morte, Macello, Maledizioni» — D'Onofrio e Cerreti i redattori capo — Sotto il naso dei fascist! 

Anche se la mamma 
e in minigonna... 

Non e vero che con la c mini • non c| si puo piu « altaccare alle gonne della madre >. Lo 
dlmostra questo bambino londinese II quale — bench* la madre Indossi una c mini» che da 
noi farebbe accorrere stuoll dl indignati poliziotti — si destreggia benissimo col minuscolo 
indumenta anche per un atlraversamento in pieno centra. In fondo lu| ad una gonna cosi 
e abituato fin dalla nascita. E nemmeno II poliziotfo come vedele, vi fa gran case 

«Italiani. italiani. ascoltate! 
Qui parla Radio Milano Liber
ia ». Cosi una notte del luglio 
1941, alle 23.50 una voce ra
diofonica parla all'antifasci-
smo italiano. Per gli anziani, 
quel primo annuncio ha un sen-
so preciso: ritornano, infatti, 
nomi diventati famosi durante 
la guerra di Spagna, quando 
il fascismo italiano — negli an
ni che sembravano ai piii quel-
li di un duraturo consolidamen-
to — propagandava la sua nuo-
va aggressione, e le tramissio-
ni radio dell'antifascismo ita
liano, in lingua italiana, ri-
spondevano chiarendo la veri-
ta .'el delitto che si stava com-
mettendo in Spagna. Erano ra
dio Barcellona, radio Madrid, 
radio Liberta e radio Milano. 
Sono questi nomi che tornano 
— fusi in uno solo — nel nuo
vo appello agli italiani demo
cratic!. 

< Italiani. italiani, ascoltate! » 
11 messaggio si rivolge a tutti. 
E tornera puntualmente — pri
ma con una, pot con piii tra-
smissioni quotidiane — per tre 
anni: fino alia liberazione di 
Roma. Quanti itaitam Vhanno 
ascoltato? Quanti, oggi. se ne 
ricordano? E' impossibile dirlo. 
La voce dell'antifascismo mili-
tante era gia nelle case degli 
italiani da meno di un mese, 
quando il 27 giugno dello stes
so anno il compagno Togliatti 
— con il nome di Mario Cor-
renti — aveva rivdlto il pri
mo € discorso agli italiani t> dai 
microfoni di Radio Mosca. Con 
piii clamore pubblicitario — 
grazie anche alia balordaggi-
ne iei fascisti — un'altra ro-
ce radiofonica doveva aggiun-
gersi di li a qualche mese: lo 
Spettro radiofonico che inter-
rompeva i commenti del gior
no della radio fascista e fa-
ceva impazzire di rabbia Mus
solini. 

Radio Milano Liberta fa par
te di quella stessa storia. Una 
storia che e ancora poco no-
ta e che non e ancora intera-
mer.te conoscibile. Ma la do-
cumentazione di quegli appelli 
lanciati ion le trasmissioni not-
turne clandestine al popolo ita
liano e un momento importan-
te della storia dell'antifasci-
s. •> italiano; ed e, soprattutto 
una testimonianza della lucidi-
ta con la quale i comunisti 
continuavano a guidare la 
lotta democratica nel nostro 
paese. 

Dietro quella voce, infatti, 
e'era il partito comunista ita
liano; e'era Palmiro Togliatti 
il compagno Edoardo D'Onofrio 
il compagno Giulio Cerreti ed 
una decina di redattori. Cera 
insomma, « la voce degli ita
liani che lottano per spezzare 
il giogo del fascismo e libera re 
I'ltalia dal vassallaggio e dal
la barbaric hitleriana >-

«Radio Milano Liberta — 
continuava infatti il primo an
nuncio — e la radio di tutti gli 

italiani. E' dei democratic! e 
dei cattolici, dei socialist! e 
dei comunisti, di tutti i veri 
italiani. Essa parla anche a 
nome di quei fascisti che non 
ne possono piu delle men/ogne 
e delle spacconate di Mussoli
ni. che capiscono che quest'uo 
mo funesto li ha ingannati e 
li porta alia rovinn... >. 

E' diremmo oggi 1'Altra Italia 
che parla agli italiani. Di 
giorno in giorno, i fatti piii 
important! della vita poli
tico interna; gli episodi di 
maggior riliero della guerra 
in corso: i minuti fatti 
di costume e malcostume na-
zionale vengono commentaii 
e riproposti in modo nuovo. La 
propaganda fascista e smenti
ta di ora in ora. Milano Li
berta si rivolge in particolare 
ai quadri dirigenti del partito. 
Ha una precisa funzione. or-
ganizzativa (mentre. lo Spet
tro assolveva una piii clamoro-
sa ed immediata operazione di 
propaganda). Ma tutti i demo-
cratici. gli attivisti. tutti colo 
ro che — rischiando di perso
na - ascoltano la radio alle 
23.50 di nottq sanno come re-
golarsi nel lavoro politico del 
giorno dopo. Hanno una infor-
mazione che annulla le bugie 
della radio ufficiale 

Quando Milano Liberta inizia 
le sue trasmissioni. I'ltalia £ 
gia quasi alia fame. Ma la 
situazione precipita rapidamen
te. La propaganda fascista ten-
ta di nascondere la verita. si 
strombazza la politica degli 
ammassi. Le Feste di Natale 
sono diventate una occasione 
per dare al regime una patina 

di illusoria tranquillita econo
mica. La propaganda trova un 
contraddittore. 

«II problemn dell'approvvi-
gionamento alia popolazione — 
dice Milano Liberta il 10 gen-
naio 1942 — tanto di viveri che 
di combustibile sta aggruvan-
dosi di giorno in giorno. Non 
solo nelle grandi citta del Nord 
ma persino nelle campagne e 
nei centri di provincia, persino 
in una regione essen/ialmente 
agricola come la Sicilia la si-
tua/ione sta diventando intolle-
labile. Alcuni mesi fa si po 
leva parlare di disagio. Oggi 
si tratta del freddo e della fa
me... Alcuni mesi fa il control-
lo degli approvvigionamenti e 
stato preso dal partito fasci
sta. Questo non ha fatto che 
aumentare la confusione e peg 
giorare la situazione. I fascisti 
si sono dati alia cieca ad ar-
restare i nego/innti al minu-
to... quei pochi fascisti onesti 
die hanno cercato di risalire al 
grossistu sono stati pumti e 
passati ad altro lavoro. II fa
scismo ha mostrato ancora una 
volta. in questa occasione. che 
esso e il regime che protegge 
i pescecani contro i disgra-
ziati ». 

Parole ovvie, oggi. Ma alio-
ra queste risposte erano uno 
choc; erano. soprattutto, una 
carta importante di informa-
zione democratica nelle mani 
di quei quadri politici che gia 
conducevano nel paese la lotta 
clandestina. L'informazione e 
sempre puntuale e meticolosa. 

Ecco ancora. il 2 aprile del 
'42. Milano Liberta: « Cera da 
aspettarselo. Ecco una nuova 

Atto d'accusa di 529 sacerdoti 

friulani contro il governo 

II Friuli e abbandonato 
UDINE. 7 

Cinquecentoventinove sacerdoti friulani si sono schierati 
al fianco deUe popolazioni della provincia di Udine che. attra
verso grand! manifestazioni di massa — ricordiamo fra le 
altre quelle avutesi In Carnia e nel capoluogo — si oppongono 
alia politica di centro-sinistra che tende a mantenere e ad 
aggravare i vecchi motivi di arretratezza e di sottosviluppo. 

In una mozione. i 529 sacerdoti. denunciano la gravissima 
situazione economica e sociale delle popolazioni friulane che 
da tempo attendono soluzioni concrete ai loro problemi e 
che non tollerano piu dilazioni o vaghe promes.se sul futuro. 
indicano le cause fondamentali di tale disagio (fra I'altro la 
emigrazione di massa che sottrae al Friuli una ricchezza Ine " 
stimabile). e condannano il peso troppo gravoso delle servitu 
militari -che ormai hanno invest it o la quasi totalita dei Ca 
muni, bloccando ogni iniziativa di sviluppo. Inline, nella loro 
mozione. i sacerdoti friulani sottoiineano le difficolta per le 
nuove generazioni di accedere ai massimi gradi dell'istruzione. 
criticano i pianl di programmazione (clie ignorano il Friuli) 
e indicano. infine. una serie dj soluzioni atte a favorire l'ini-
zio di una nuova politica per la rinascita e l'armomco sviluppo 
della provincia. 

SI ESTENDE IL CONTROLLO USA NEI SETTORI DECISIVI DELIA NOSTRA INDUSTRIA 

Assaltano Feconomia italiana 
come le diligenze nel Far West 

Come i soldi italiani, passando per la Svizzera, si trasformano in obbligazioni emesse 
da aziende americane — Una situazione legislativa che consente ogni sorta di manovre 

La rivista francese Entrepri-
se scriveva qualche tempo fa; 
in died o vent'anni i mezzJ 
di produzione di tutto il mon
do capitalistico saranno in 
gran parte nelle mani di sei-
cento o settecento ditte. n 
problems — continuava il pe-
riodico — 6 quello di evitare 
che tali giganti siano naziona-
li, appartengano cioe ad *zio-
nisti di un solo Paese. 

Ma le cose non stanno co
si. II vero rischio che il mon
do occidentale cone e invece 
quello di trovarsi in breve 
tempo sotto il controllo di 
sei o settecento societa, uffl-
cialmente nazionali, ma nella 
realta quasi tutte americane. 

I rami 
di attivita 

• Basti pensare che nel 1966 
le 500 maggiori imprese sta-
tunitensi controllavano da so
le il 59* * degli investiroenti 
USA nei Paesi del Mercato co-
mune, e che gli investimenti 
diretti americani In Italia rag-
giungono oggi in media il 6-
1% di tutti gli investimenti 
effettuati dall'industria mani-
fatturiera. E' una cifra che 
non dovrebbe spaventare. an
che se quantitativamente essa 
rappresenta gia una quota 
sempre maggiore di potere 
economico e quindi politico 
che cambia dl mano e varca 
roceano. 

Quella che da invece rispo
ste preoccupanti, e Tanalis] 
qualiUUva dei rami d'attivita 
nei quail l'mtervento ameri-

cano agisce in posizione do-
minante o di controllo. Si 
tratta per lo piii dei settori 
d'avanguardia, oppure di quel
lo dell'energia, i quail eserci-
tano una funzione trainante 
e condizionatrice sull'intero 
apparato produttivo. 

Basti ricordare gli esempl 
piii clamorosi della politica 
d'intervento americana in Ita
lia in questi ultimi anni, per 
rendersi conto di come la scel-
ta e la qualita degli investi
menti opportunamente rao-
colti in alcuni settori, irrag-
gi un'influenza mediata, deci-
siva, anche sopra rami indu-
striali ben piu estesi di quan
to non appaia a prima vista. 
La Olivetti elettronka, fu as-
sorbita dalla General Elec
tric nel 1964, sbarrando cosl 
la strada ad uno sforzo auto-
nomo deintalia nel settore 
dei calcolatori. Nello stesso 
anno la Minnesota acquistava 
la totalita delle azioni d e l l a 
Ferrania, la maggiore produt-
trice italiana di peQicole e 
materiale fotografico. L'anno 
seguente anche un'azienda a 
partecipazione statale c o m e 
l'AnsakkKSjGiorcJo del gruppo 
IRI. cedeva alia General Elec
tric il 50** del suo pacchetto 
azionario, subordinando cosl 
la sua produzione e l'occupa-
zione in una regione che re-
trocede economicamente. (la 
Liguna). a scelte produttive 
compiute dagli americani se
condo criteri e interessi ame
ricani. 

Accanto a questi casl mag
giori di societa italiane c h e 
impiegano migliaia di lavora
tori e tecnid altamente quali-
ficati e che sono state assor-

bite dal grandi monopoli sta-
tunitensi, e'e la miriade di 
medie aziende nazionali acqui-
state senza clamore, giorno 
per giorno, oltre all'invasione 
diretta. delle grandi imprese 
USA, in quanto tali, che so
prattutto nel settore petroli-
fero e cbimico-farmaceutico 
hanno un effettivo controllo 
del mercato e della produ
zione. In sette anni, dal 1938 
al 1965 le nuove operazioni di 
coropagnie USA in Italia fu-
rono ben 432, negli ultimi due 
anni esse hanno superato le 
200 unita. 

E la presenza americana 
continua a crescere senza so-
sta, riducendo sempre piii le 
quote degli investimenti degli 
altri paesi, scoraggiando gli 
investimenti nazionali. N e 1 
1966, ad esempio. su 57 ml-
liardi di investimenti strame-
ri, ben 373 erano stati effet
tuati direttamente a riparo 
della bandiera stellata, ma 
anche ' gli 8,2 miliardi della 
Svizzera, quelli del Panama, 
buona parte di quelli del 
Belgio e delltDlanda, sono il 
risultato dl giochi finanziari 
dietro 1 quali vi sono sopraV 
tutto capital! americani. 

Risposta 
paradossale 

Ma, vien fatto di doman-
darsi, com'e possibile che gli 
USA, nonostante 1 bland! con-
sigli di Johnson a tirare la 
cinghia e a non spendere dol
lar! airestero neppure per in
vestimenti produttivi, nono

stante 11 costo enonne degli 
armament! e della guerra nel 
Vietnam, riescano ad incre-
mentare annualmente i loro 
investimenti senza trovare dif
ficolta? Come e possibile che 
gli Stati Uniti, minacciati dal
la progressiva nduzione del 
potere d'acquisto del dollaro 
riescano ad acquistare nuove 
posizioni in Europa e in 
Italia? 

La risposta e'e e sembra 
persino paradossale. Le lire 
italiane che escono dal paese 
per le vie piu disparate, lega-
li e clandestine, si trasforma
no, per miracolo. in Svizzera 
o altrove in obbligazioni (det-
te Eurobonds) emesse da 
aziende americane, ed acqui-
state con soldi italiani. I nô  
stri capitalist! cioe. finanzia-
no a puro scopo di guada-
gno. senza ottenere alcun po
tere effettivo, (le obbligazio
ni, al contrario delle azioni 
non attribuisoono dirittl deli-
berativi nella gestione delle 
imprese) gli americani che a 
loro volta scaricano sul mer
cato italiano queste iniezioni 
finanziarie, sottoforma dl in-
terventi di conquista, ooloniz-
zando taluni settori produtti
vi, facendo la concorrenza a 
quegli stessi industrial! che, 
via Zungo, avevano contri-
buito a finanziarli. 

Ben gli sta; verrebbe fatto 
dl dire. Se tale operazione 
non implicasse un costo pe-
sante per la collettivita. Per-
che al dl la delle esigenze dl 
politica general^ che vedono 
nella presenza americana la 

fine dell'autonomia dello svi
luppo economico dei singoli 
paesi europei e dell'Italia, gli 
investimenti USA nella nostra 
industria, hanno degli effetti 
immediati sul lavoratori, sul-
le regioni dove essi conflui-
scono. su quelle che continua-
no invece a declinare. 

Sfruttamento 
complete 

Le aziende americane che 
operano in Italia beneficiano 
di una situazione legislativa 
estremamente genenca (la leg 
ge del 1956) che consente 
ogni sorta di manovre, a co-
minciare dallo sfruttamento 
completo dei vantaggi fiscal l 
che fino al 1963 consistevano 
neiresonero in patria dalle 
imposte della societa madre. 
per i profitti reinvestiti ai
restero, e che oggi sono an
cora notevoli. nonostante ta-
lune restrizioni determinate 
dai problemi monetari degli 
Stati Uniti. A questo sl ag-
giunga il fenomeno sempre 
piii grave della presenza dei 
dirigenti statunitensi alia te
sta di Societa USA stabilite 
in Italia ed il correlative) tra 
sferimento del potere decislo-
nale dall"Europa in America. 
E ancora: quante volte e gia 
accaduto che per motivi di 
gestione generale della casa 
madre degli Stat! Uniti. le 
filial! europee, anche italiane, 
abbiano subito licenziamenti 

o trasformazioni organizzati-
ve cariche di oneri per i la
voratori. per nulla affatto ne-
cessarie. nel quadro dello svi
luppo economico equilibrato 
delle zone interessate? 

N6 e da credere che la crea-
zione di nuove Industrie con 
capital) americani favorisca la 
eliminazione degli squilibri 
strutturali e regional! esisten-
ti nel nostro paese. Gli inve
stimenti USA in Italia, secon
do una statistica recentissi-
ma dell'istituto per il Com-
mercio estero. si collocano in 
zone gia intasate da proble
mi di congestione. benefician-
do delle economie esteme 
fomite dalla industrializzazio
ne delle province piu svilup
pate. aggravando nel contem-
po le condizioni delle regioni 
depresse e del Mezzogiorno. 

Nella sola Lombardia, du
rante il decennio 1956-1966 so
no affluiti circa un terzo de
gli investimenti stranieri ed 
oltre la meta di quelli ameri
cani (per oltre 160 miliardi). 
II PiemouU, subito dopo, con 
84 miliardi, ha assorbito oltre 
un sesto dei capitali stranie
ri. Su 5123 milioni di dolla-
ri, ben 254,7 milioni, cioe ol
tre il 50T« del totale degli in
vestimenti sono stati concen-
tratl tra Milano e Torino, 
mentre al Sud le cifre paral-
tele sono insignificanti (29 mi
liardi in 6 regioni meridiona-
li nel corso del decennio). 

Enzo Fumi | iCaMm^ 

emissione di buoni del tesoro. 
Se il duce rivolgendosi ai diri
genti degli istituti di credito 
lia parlato di risparmio... e 'en 
una ragione. E la ragione e 
questa: il governo ha bisogno 
di denaro e subito. E dove 
P'ld prentlerlo? Negli istituti 
che hanno in deposito i denari 
dei cittadini risparmiatori. TI 
regime vuole per se. JHT la 
sua guerra. il denaro dei ri
sparmiatori... Per confessinne 
dello stesso ministro delle Fi
nance la Cassa Depositi e Pre-
stiti che abbraccia le Casse po-
stali. dal '>'14 al '41 ha gia fi-
nan/iatn le spese di guerra con 
oltre 20 miliardi di lire... In 
tali condi?ioni sottoscrivere il 
prestito non solo e un cattivo 
affare. ma significa contribui-
re alia catastrofc na/ionale .. 
Cittadini. risparmiatori. ritira-
tc il vostro denaro dalle Han-
che. dalle Casse postali. dagli 
Istituti di credito prima del 
15 iprile... » 

L'informazione e la polemica 
sono. come si rede, precise % 
puntuali. Milano Liberta ricar-
da agli italiani — a quelli che 
hanno dimenticato ed a quelli 
die non vogliono dimenlicare 
— la realta politica italiana 
e internazionale. E' da questa 
radio che — gia nel maggio 
del '42 — parte la prima de-
nuncia per le decisioni milita
ri, prese da Mussolini in per
sona, sul concentramento del-
I'esercito nella penisola (quel
le decisioni. insomma. che de-
vono spianare il passo. di li a 
qualche mese all'occupazione 
tedesca del nord). 

U 21 maggio 'VI Milano Li
berta informa: J Mussolini pen-
snva che la decisione da lul 
resa pubblica di concentrare le 
principali unita dell'esercito nel-
1'Italia centrale. meridionale e 
insulare sarebbe stata accolta 
con favorc negli nmbienti mi
litari. Ma sta avvenendo il 
contrario. Questa decisione. in
fatti. ha sollevato fiere discus-
sinni e la maggioranxa e iiuh-
gnata e sorpresa di quanto 
Mussolini ha fatto... Concentra
re I'esercito nel Centro, nel 
Mezzogiorno e nelle Isole vuol 
dire lasciarc sguarnito il Nord. 
lasciare sguarnite le Alpi e le 
pianure del Po- (fipve) -Vi sono 
i gangli piu vital! dell'econo
mia nazionale... Perchd oggi 
queste linee devono essere 
sguarnite? Forse per far capi-
re a tutti, e prima di tutto 
a Hitler ed ai suoi general!. 
che il governo Mussolini ha ri-
nunciato definitivamente a di-
fendere la nostra indipenden-
za contro una minaccia che 
venga dal settemrione. cioe 
dairimp^rialismo tedesco? » 

Ma chi data queste precise 
informazioni agli italiani? Chi 
informava la nazione di quel 
che avveniva nelle fabbriche 
di Torino e dello sciopero gene-
rale degli opera't nel Lussem-
burgo. del razionamento del 
pane in Germania, della resi-

stenza in Puglia, dei contadi-
ni di Monteleone, contro le re-
quisizioni operate dai fascisti; 
dello sciopero generale in Grt-
cia? Chi spiegava agli italia
ni che la cM» dei cosiddetti 
battaglioni Mussolini, significa 
in realta « Morte. Macello. Ma-
ledizione. Maledetta la guerra 
al servizio dello straniero. Ma-
ledelto il fascismo. Maledetto 
Mussolini »? 

Era. abbiamo detto, un grup
po di comunisti italiani. Radio 
Milano Liberta. nasce infatti 

come strumento del Centro ideo-
logico del partito. organizza-
to e diretto da Palmiro To
gliatti. e del quale facevano 
parte Ruggero Grieco, Edoar
do D'Onofrio. Giulio Cerreti • 
Luiqi Amadesi. 

E' a D'Onofrio che. agli ini-
zi del '41 viene affidato il com-
pito di orqanizzare l'emittente 
clandestina. Assume la qualifi-
ca di redattore capo (che man-
terra fino al maggio del '43, 

quando subentrera nell'incarico 
Giulio Cerreti). Lentamente 
si crea un gruppo assai va-
sto -~ piii o meno stabile — di 
lavoro: Andrea Marabini. Ri
ta Monlagnana. Elena Robot-
ti. Vincenzo Bianco. Enrico Fa
rina. Aldo Vercellino. Laurel-
te Allard. Orazio Marchi, Lo-
hta Bertone, Andrea Curato. Si 
comincia con la Irasmissione 
delle 23.50 dedicata in special 
modo all'infarmazione ed al 

commento politico. Pot la strut
tura si allarga. Si creano al-
cune rubriche specializzale: da 
quella dedicata ai conladini (e 
curata per lo piii da Marabi
ni), a quella per i giotani e, 
perfino. per i fascisti (curata 
dallo stesso D'Onofrio). C'e an
che una rubrica per le donne 
dal titolo: < Commento della 
massaia ai fatti del giomo >. 
La cura particolarmente Ele
na Robotti e la lettura e o//t-
dafa alia Allard ed a Sofia 
Marabini. 

Sotto il naso dei fascisti, que
sto gruppo opera per tre anni 
consecutivu Per quanto faccia 
la polizia politica e lo spionag-
gio del regime non riuscira 
mai a scoprire da dove gium-
ga questa voce deUa Liberta, 
e sard vano ogni sforzo per 
sofjocarla. 
L'AItra Italia, ami, e appm-

na all'initio della sua lung* S 
gloriosa avventura. 

Dario Natoli 
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