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Piccoli e Nenni in cerca 

di diversivi elettorali 

IL BOOMERANG 
DI PRAGA 

L'on. Piccoli e Pictro Nen
ni ccrcano a Praga gli argo-
nienti per la loro campagna 
elettorale. Facciano pure. 
Essi non possono nuocero ne 
ai nostri compagni cecoslo-
vacchl ne a noi, per la sem-
plice ragione che non capi-
scono niente di quello che 
avviene. Piccoli non ha titoli 
per interpretare gli sviluppi 
di una democrazia socialista 
perche egli scambia la liber-
ta con il formalismo rappre-
sentativo borghese. Piccoli 
non accetta di quel « disa-
stro» storico che e la rivolu-
zione il fatto principale: che 
cioe, nel momento in cui la 
societa si organizza su nasi 
socialiste, Paolo Bonomi e la 
Confindustria cessano di co-
mandare. Nenni 6 stretto in 
una contraddizione insor-
montabile: pretende che non 
e possibile lottare per la de
mocrazia insieme ai comuni-
sti eppoi vuol rivedere le 
pulci alia « svolta di Praga » 
che e un rinnovamento della 
democrazia socialista ideato, 
promosso e diretto dai comu-
nlsti. 

Piccoli, Nenni, la stampa 
borghese hanno in mano un 
boomerang. Se vogliono se-
riamente discutere di Praaa 
troveranno in noi degli in-
terlocutori tranquilli. Anzi, 
saremo noi a incorapgiare il 
dibattito. Ma se vogliono di-
vaaare perche 1'elettorato 
voti pro o contro Praea an-
zlche pro o contro Moro, e 
un altrn discorso. La cam-
nagna elettorale si fa in Ita
lia dove molte facrende 
asoettano 11 eiudizio delle ur-
ne: 11 quinanennio « modera-
to ». il livello delle nensio-
ni. la condizione deali ope-
rai. lo sfacelo delle a7innde 
contadine. Vaffare SIFAR, la 
crlsl dell'universita, la mo
rality deiramministrazione 
pubblica (vedi il dc Petruc-
ci. prima sindaco della capi-
tale. ora ospite di Regina 
Coeli). Ecco una rosa di ar-
pomenti tra 1 piu pertinenti. 
E inoltr«> ecco un fenomeno 
che la DC tenta disperata-
mente di esorcizzare perche 
e l'autentlca novith della si-
tuazione: nasce un « dissen-
so cattnlico >. 

La DC ha semnre sorve-
gliato il suo deposito di voti 
con uno studiato sistema di 
contrapne«?i: a destra la ea-
ranzia della continuity mo-
derata, a sinistra nrofferte 
di « socialite ». Tn ouesto bi-
Hnguismn politico rhe esno-
ne la DC alle triholazioni 
della puerrielia interna sta 
anche il secreto del carroz-
Tone che va a catturare il 
rnnsenso esterno. Ma ora si 
forma una avaneuardia cat-
toliea che « sconre» la DC 
sul fianco sinistro. « Grtinpi 
snontanpi» si costituiscono 
fuori del nartito dirhiarando-
si e"=tra"pi a tutte le sue cor-
renti Essi vanno ben nitre 
la rritica di una pnrMpolare 
pestione degli equilihri in-
terni. 

Essi negano alia DC un 

mandato di rappresentanza 
confessionale e alia Chiesa 
la tutela di una qualsiasi or-
ganizzazione politica e di 
una qualsiasi forma del po-
tere. La loro proposta chia-
ma le gerarchie ecclesiasti-
che al rispetto del ministero 
ecumenico; la DC deve ar-
rangiarsi da sola, deve esse-
re giudicata non per la ispi-
razione che rivendica ma per 
la politica che fa. II voto dei 
cattolici 6 una testimonianza 
laica. Deve essere dato in 
piena autonomia e liberta di 
coscienza. 

Muovendo da tali presup-
posti i « gruppi spontanei » 
si orientano a votare contro 
la DC e a stabilire un dia-
logo col movimento operaio. 
Circoli e riviste loro, appel-
landosi al magistero giovan-
neo e al Concilia, affermano 
che cattolico non vuol dire 
democristiano. Da cattolico 
Corrado Corghi ha lasciato 
la DC. Da cattolico il segre-
tario regionale delle ACLI 
lomharde entra nelle liste 
della sinistra. Le ACLI di 
Milano, di Forll e del-
1'Abruzzo hanno detto a Ru
mor che non gli presteran-
no ne candidati ne attivisti. 

Al momento di raccoman-
dare il voto alia DC anche 
una parte dei vescovi ha 
avuto un caso di coscienza 
ed 6 per questo che il loro 
documento e piu timido che 
in passato I gesuiti esortano 
i dissident! all'obbedienza 
inalberando il nrincipio di 
autorita: «La Chiesa non e 
domocratica, e gerarchica ». 
Ma non e unanime. E infatti 
l'arcivescovo di Ravenna con-
sislia « un grande senso di 
fraternita e una grande 
comprensione* verso i «grup-
pi spontanei » poiche « essi 
sono oggi una forza, una for-
za vitale, e forse sono la ve
ra ragione e la vera organiz-
zazione del domani ». Intan-
to un teologo di Tricarico da 
alle stampe uno studio che 
chiama i cattolici a scuotere 
« rimmobilismo doroteo » e 
a rifiutare la « delimitazione 
a sinistra »'per awicinare la-
prosoettiva del «nuovo so-
cialismo ». • 

Nessuno, neanche tra 1 
rapnresentanti dell'ala « pre-
conciliare » della Chiesa. ha 
creduto di pnter scagliare 
1'anatema. II dissenso catto
lico non P eresia. e rivendi-
cazione di autonomia nella 
sfera dell'attivitn pubblica, e 
esercizio di maturity e re-
snonsahilita civile. E* la DC 
che ha gia sublto una prima 
« sconsacrazione ». Per quan-
te diversioni boeme si con
cede Ton. Piccoli la DC avra 
sempre piu incombente l'as-
sillo di dare un'altra legitti-
mazione al suo potere politi
co. Dovra rispondere ai suoi 
elettori di aver covernato. in 
nome dei cattolici per conto 
delle potenze della grande 
industria. tutt'altro che cele-
sti. E' questa 1*« eresia » che 
deve scontare. 

Roberto Romani 

Incontri ad Helsinki con una nuova generazione di leaders socialdemocratici 

test f inlandese 
La nuova via di cooperazione aperta dal SDP con i comunisti e frutto 
interna e internazionale, che segna l'ora del dialogo, dopo venti anni, 

di una strategia politica, 
dei due movimenti operai 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO 

DA HELSINKI, 
aprile. 

La finestra della mia came
ra al Merihotelll, l'albergo piu 
moderno dl Helsinki, prende 
tutta la parete, affaccia su 
un grande spazio gelato. « Un 
hotel tutto costruito davanti 
al marew, c'fe scritto su un 
opuscolo pubblicltario. Cosl 
caplsco, con un lento sforzo 
della mla immaginazione di 
meridionale, che questa lastra 
compatta come una tavola e 
mare. D'estate, deve essere az-
zurra e liquida, come usa da 
noi. Adesso, e come un pian-
cito. 

Helsinki e la capitale piu 
a nord d'Europa, dopo Rey

kjavik, e scritto negll atlantl 
geografici. Si vede. Al Ministe
ro degli esteri, il diplomatico 
Lahtovara, con cui sono sta-
ta messa in contatto dall'am-
basciata itallana, decide di ac-
compagnarmi al Parlamento. 
Dice: «Scusi», si china sot-
to la scrlvanla e si leva le 
scarpe, che sostituisce con 
robustl stivall. E' una cerimo-
nla abituale, anche in diplo-
mazia. A gennaio, quando vi 
furono le elezioni del presi-
dente Kekkonen — sostenuto 
per la prima volta nella sto-
ria finlandese da un blocco 
unitario, che andava dai comu
nisti ai centrlsti — vi erano 
25 o 30 gradi sotto zero. Pa-
recchi « grandi elettori » resta-
rono a casa. Mancarono un 
milione di voti o quasi, 11 ri-

sultato ottenuto dai partiti dl 
sinistra nelle elezioni del 1966, 
fu seriamente ridimensionato 
(i socialdemocratici sono sce-
si al 15% dei voti dal 2770 del 
1966 e il PC finlandese dal 
21°'o al 17°b). Vi sono anche 
impllcazlonl politlco-economi-
che. Ma il problema fu anche 
che il termometro fosse preso 
dalla vertigine del sottozero. 

La casa di Raatikainen, il 
presidente del partito social-
democratico finlandese, era 
meta sepolta sotto la neve e 
il mio taxi, per arrivarci. ha 
slittato magistralmente senza 
catene su piste da pattinag-
gio, per otto chilometri. Ml 
chiedo se io sarei uscita di 
casa, a gennaio, per andare a 
votare Kekkonen. Anche con 
dieci gradi sotto zero ho l'im-

pressione che questa pompa 
del sangue, detta cuore, si 
congeli come un radiatore. Al 
ristorante del Merihotelli — 
dove il ministero degli Esteri 
mi offre una colazione insieme 
ad Alvo Salo, deputato social-
democratico, membro del C.C. 
e scrittore di teatro — si or-
dinano costolette di renna. An
che questo da idea che siamo 
in un altro universo, cosl co
me quando insieme ai for-
maggi viene portato un man-
darino piccolo come una no-
ce, una sorta di orchidea, su 
cui si inalbera un ciuffo di 
prezzemolo. II camerlere mi 
chiede se bevo latte Mi spie-
gano che il governo fa una 
grande campagna perche si 
beva latte al posto deH'alcool. 
II successo, tuttavia, sembra 

scarso. La sera, al Press Club, 
dove mi trovo con un grup-
po di tre funzionari, quando 
il cameriere porta il conto, 
c'e scritto: 13 wiskeys. Gran
di discussioni. Tredici sono 
troppi. Ma nessuno e piu in 
grado di fare il conto. Quin-
di. forse, sono tredici. 

Tuttavia la passione nazio-
nale dei finlandesi, piu dello 
sport e delle bevande forti, e 
la politica. II dibattito e la 
lotta tra i partiti sono cosa 
seria. La nordica e indifferen-
te calma che trover6 in Nor-
vegia per il passaggio del pp-
tere dalla socialdemocrazia ai 
partiti borghesi, come se fosse 
tutta la stessa minestra, e sco 
nosciuta tra questo popolo for
te moralmente, pieno del gu
sto dell'arte. dell'ironia e della 

Un autobus carico di figli 

BRASILIA — 32 figli in 32 anni: questo e il record stabilito da Raimundo Carnauba, un contadino brasiliano di 57 anni e da sua moglie Maria di 46 anni. Si 
tralta indubblamente della famiglia piu numerosa del mondo. Dopo la nascita del 32. figlto, avvenuta il 19 novembre dello scorso anno, 1 Carnauba hanno rice-
vuto ('invito pef recarsi a Brasilia dove saranno ricevuti dalle maggiori autorita del paese. Per I'occasione, come mostra la foto, hanno noleggiato un pullman 

SCOMPARSO UNO DEI PIU' GRANDI SCIENZIATI DEL SECOLO 

E morto il Premio Nobel sovietico Lev Landau 
Aveva legato il suo nome a ricerche di avanguardia in vari campi della fisica moderna - Gravemente ferito sei anni fa in un incidente 
d'auto era stato riportato piu volte alia vita - Dichiarazione dello scienziato Bruno Pontecorvo allTUnita - Era insignito del premio Lenin 
Dalla nostra redaiione 

MOSCA. 2 
Lev Landau, uno dei piu 

S tandi fisici del secolo. premio 
obel e ordine di Lenin, e 

morto stanotte a Mosca all'eta 
di sessant'anni. a seguito di un 
agaravarsi delle conseguenze 
del trauma subito sei anni or 
Mono nel nolo incidente stradale. 
II suo nome e legato ad alcune 
ijeUe piu grandi conquiste della 
Jfeica teorica e a una vicenda 
umana singolare e tragica, 

Sato il 22 gennaio 1908. a 
19 anni aveva gia concluso gli 
studi universitari a Leningrado 
laureandosi in fisica matematica 
m in chimica. Si reed quindi 
alTestero per affinare i suoi 
studi, entrando in contatto e 
coilaborando con scienzioti di 
jama mandiale. fra cui Ein
stein. Rientrato in patria, fu 
posto subito alia testa dell'isti-
tuto di fisica di Karkov. Ltd 
stesso ha ricordato recentemente 
quel periodo come Vinizio di 
quello che sarebbe stato un per-
vnanente conflitto fra il suo 
temperamento di scienziato ri-
goroso e nemico delle conven-
xioni e certe regale delYacca-
demismo. Egli giunse a boc-
ciare un intero corso di stu-
denti che non era riuscito a ri-
sotcere un problema da lui ela-
borato e preferi rinunciare al-
Tinsegnamento anzicht rivedere 
la sua insolita decisione. Tut
tavia fu a Karkov che consegul 
U titolo di dottore in scienze. 

Aveva poco piu di 25 anni 
quando scrisse il suo saggio 
«Diamagnetismo dei metalli > 
jb eonseguenza del quale, da 

allora, in tutto U mondo si e 
parlato per antonomasia di dia
magnetismo Landau. In seguito 
ha pubblicato. arricchendo le 
scucie fisiche di tutto il mondo, 
altri 119 studi 

Cclpito dalla repressione sta-
liniana, venne reintegrato nei 
ranghi scientifici durante la 
guerra e fu allora che mise a 
punto la teoria generate della 
tsuperfluiditd* delYelio lujuido. 
Ma la sua indagine si era 
gia indirizzata verso numerosi 
campi della fisica: dalla teoria 
dei corpi salidi alio studio delle 
basse temperature, dairacustica 
alia teoria del plasma, alia 
meccanica quantica. all'energia 
steUare. In molti di questi 
campi egli e considerato un fan-
datore. Un suo saggio suUa 
meccanica dei quanti risale al 
1926. Nel decennio precedente 
aU'incidente le sue opere si con-
centrarono sui problemi della 
fisica nucleare e dei raggi co-
smicL 

Abbiamo parlato di vicenda 
singolare e tragica. 71 mondo 
ricorda ancora la gara dawero 
senza precedenti che. dai primi 
giorni del gennaio 2962. mobilitd 
per settimane patotoghi, neuro-
chirurghi e rianimatori di nume-
rosi paesi, nel tentative di re-
cuperare airattivita Lev Landau 
dopo lo scontro automobHistico 
di cui era rimasto vittima sulla 
strada fra Mosca e Dubna. Ogni 
giorno giungevano nella capitale 
sovietica farmaci inviati da 
ogni parte del mondo. Lo scien
ziato aveva subito gravissime 
lesionl al cranio, al torace e 
al bacino. Parte delle cellule 

cerebrali apparvero immediata-
mente compromesse. 1 sensi 
erano paralizzati: egli ateta 
perso la vista. I'udito, la pa-
rda. Ed ecco che si riuniscono 
a consulto tre chnici sovietici. 
due francesi. un canadese ed 
un cecoslovacco. Letteralmente 
tutto cio che" la scienza poteva 
compiere fu compiuto. Poli 
accadere cosl il fatto straordi-
nario che la morte clim'ca. in-
sorta quattro volte — al quarto, 
al settimo, al nono e all'undi-
cesimo giorno —, fu vinta dalla 
rianimazione. Piu di tre mesi 
durd U coma, poi alcune fun-
zioni essenziali si riattivarono e 
inizid la lunga e sempre piu co-
sciente lotta di Landau per pas-
sare dalla sopravvivenza alia 
vita. 

Questa lotta e durata sei anni 
e lui ci ha partecipato con rab-
biosa votontd. Sottoposto costan-
temente a terapia. eseguiva pun-
tigltosamente le cure e, per 
molte ore al giorno, gli esercizi 
di rieducazione motoria. Si dice 
che attorno alia sua viUetta. 
nei pressi detla sede deWAcca-
demia delle scienze. abbia re-
gnato sempre un tale silenzio 
che era possibUe distinguere a 
distanza U battito dei suoi passi 
incerti sul piancito della stanza 
di rieducazione. 

Fu tn un'atmosfera di grande 
commozione che. ancora grave
mente invalido. egli fu accolto 
neU'aula magna deU'Accademia 
per Yassegnazione del premio 
Nobel. Col passare del tempo. 
pienamente cosciente detta sua 
condizione, s'era dato un pro-

gramma reolistico. Meno otti-
mista della moglie Kora che 
non ha mat rinunciato alia spe-
ranza di un suo pieno reinseri-
menlo nella ricerca scientifica. 
Landau aveva deciso di pren-
dere alto della realta e di ri-
piegare su compiti meno diffi-
cili. Tre mesi fa. ad un re-
datlore delta Komsomolskaia 
Pravda. disse: c La prima cosa 
che faro quando sard guarito 
sard di creare presso YAcca-
demia delle scienze una com-
missione speciale per elaborate 
i nuovi programmi dl insegna-
mento. Noi insegnamo cose vec-
chie di vent'anni con metodi 
ancora pxu vecchi. Scriverd da 
me i nuovi manuali di chimica 
e di fisica >. 

Di se stesso e del suo lavoro 
passato dette questo ritratto 
essenziale: c Non sono un eclet-
Uco. sono semplicemente un 
fisico teorico. Mi interessano so-
prattutto quel fenomeni detta 
natura che ancora attendono di 
essere spiegati. La ricerca non 
e propriamente un lavoro: e un 
piacere. una soddisfazione senza 
paragoni. Neppure Yarte pud 
starle alia pari >. Ha seminato 
queste convinzioni a piene mani 
netta cerchia imponente dei 
fisici sovietici. 

Tl 22 gennaio scorso ricevette 
il piu alto riconoscimento civile 
del suo paese: Yordine di Lenin 
Fu quella lultima volta che la 
sua fama lo sottrasse alia sof-
ferta intimita detta sua casa. 

11 fisico Bruno Pontecorvo. pre
mio Lenin e membro delYAcca-
demia delle scienze dell'Vnione 

Sovietica. ha rUasciato olTUnita 
la seguente dichiarazione dopo 
la morte di Landau: *Oggi la 
scienza e una cosa assai com-
plessa, e ogni anno che passa 
sempre piu cresce la specializ-
zazione degli scienziati. Nel 
campo della fisica teorica, in 
particolaTe, e difficile trovare 
una personalitd con interessi 
cosi vasti come Landau. 

In questo senso c'e una certa 
somiglianza fra Landau e Fermi, 
da non prendersi pero troppo 
alia lettera perche" Landau a 
differenza di Fermi non era un 
fisico sperimentale. Negli ultimi 
anni della sua vita attiva, e 
doe prima delYincidente auto-
mobilistico che ha completa 
mente interrotto la sua attivitd 
scientifica. Landau ha dato con 
tribufi teorici di prim'ordine rji 
alio studio dette particette el.» 
mentari che alle ricerche suite 
proprietA dei metalli e dei fluidi 
di Base e di Fermi Da Landau 
e stato scritto un famoso tratta-
to di fisica teorica in molti vo-
lumi. tradotti in decine di Un 
gue. che ha carattere al tempo 
stesso enciclopedico e originate. 

Una dette caratteristiche di 
Landau era, dim, uno straordi-
nario rigore scientifico accop-
piato ad una grande severitA 
verso se stesso e verso i suoi 
discepoli; questa non fu Yultima 
ragione che fece di Landau Q 
maestro di una rigoolioxa scuola 
di fisica teorica nelYVnione So 
vietica. Con Landau scompare 
Uno degli ultimi grandi fisici uni-
versali del nostro secolo >. 

EnZO R o g g i 1 MOSCA — Una recente foto del fisico sovietlce Landau 

polemica politica. La nuova 
via di cooperazione aperta dal 
socialdemocratici finlandesi 
con 1 comunisti — la prima 
esperienza del genere dopo il 
1948 — e il frutto dl una stra
tegia politica, interna e inter
nazionale, che segna l'ora del 
dialogo, dopo venti anni, tra 
i due movimenti operai. Alia 
base, vi e il risultato eletto
rale del '66: su 200 seggi, 103 so
no andati a socialdemocrati
ci (55) comunisti (41) e so
cialist! di sinistra (7). 

L'importante e l'evoluzlone 
successiva. Incontro al Parla
mento Raatikainen, Burman e 
Salo, una nuova generazione 
di leaders socialdemocratici. II 
primo. presidente del partito, 
ha 38 anni; Burman, direttore 
del giornale, membro dell'Uf-
ficio politico, ne ha 33; Salo, 
ha 31 anni. Nessuno di loro 
ha conosciuto responsabilita 
anticomuniste e antisovietiche. 
E' un fatto che ha la sua 
importanza. Essi sembrano il 
simbolo di una leva sorgente, 
anche negli altri paesi scandi-
navi, di nuovi capi con cui e 
piii facile intendersi e che, 
dovunque ho incontrato, par-
lano lo stesso linguaggio di 
lealta. Soltanto che qui, in 
Finlandia, questi «iiomini 
nuovi» hanno preso in pu-
gno le redini del partito so-
cialdemocratico (anche se alio 
interno di questo si esercita 
contro di loro un'opposizione 
di minoranza) per guidarlo 
saldamente verso la prospetti-
va di un consolidamento del
la collaborazione tra comuni
sti e socialisti. Nelle mie con
versazioni con loro, e con 11 
deputato Kaarlo Af Heurlin 
(rappresentante socialdemo-
cratico al Consiglio nordico), 
che parla francese e italiano 
e funge cosl un po' da inter-
prete, non trovo tanto un nuo
vo clima amico, che mi ac-
compagnera quasi dovunque 
sotto questi cieli polari, quan-
to gli elementi di una strate
gia innovatrice. 

Vediamo i punti essenziali: 
a) in questo governo di 

«sinistra-centro» e non di 
« centro-sinistra », come essi 
lo definiscono, il SDP (Social-
demokratinpolue) non solo e 
soddisfatto della collaborazio
ne con 1 comunisti, che e sta-
ta leale ed improntata a mu-
tuo rispetto, ma e deciso a 
rafforzarla. Anche dopo il de-
ludente voto presidenziale, la 
cooperazione al governo se-
condo alcuni di questi lea
ders, deve diventare soluzio-
ne politica stabile e la pro-
spettiva di un afronte popo-
lare » viene evocata soprattut-
to da quel socialdemocratici 
che lamentano come il contat
to tra comunismo e socialde
mocrazia non si verifichi an
cora, pubblicamente e regolar-
mente. al livello dei due par
titi e che avrebBero deside-
rato al momento delle consul • 
tazioni per la nomina del nuo
vo governo dopo l'elezione 
di Kekkonen, una intesa a due 
per la presentazione del pro-
gramma, decisi a spingere 
avanti le riforme di struts 
tura. 

b) Questi leaders sono con-
vinti che il dialogo con i co
munisti sulla pace, sulla col
laborazione internazionale, sul
la sicurezza europea, si pon-
ga ormai a livello mondiale 
e tali posizioni essi difendo-
no neinnternazionale social-
democratica, come Burman ha 
gia fatto. «Abbiamo bisogno 
del dialogo con i comunsti sul
la pace, sulla cooperazione in
ternazionale col Terzo mondo, 
sulla sicurezza europea». af-
ferma Af Heurlin. I socialde
mocratici finlandesi sono deci
si a sostenere nella Comms-
sione per i rapporti con i par
titi comunisti, appena nomina-
ta dalllntemazionale socialde-
mocratica, l'esigenza di un rap-
porto su base nuova tra so
cialdemocrazia e comunismo 
in Europa perche • si tratta 
della questione chiave del mo
vimento operaio sul piano in
ternazionale, perche occorre 
liberarsi da schemi preconcet-
ti e da vecchi pregiudizi, e 
anche se non si pub prevedere 
1'evoluzione dei rapporti futu-
ri, urge subito avere il corag-
gio di prendere 1'iniziativa di 
aprire la discussione con l'al-
tra ala del movimento ope
raio». 

Si tratta di problemi deci
si vi, come afferma Salo, 11 
quale sostiene che, proprio 
per questo, e a suo awiso di 
grande importanza che Raa
tikainen sia nel c gruppo di 
lavoro delllnternazionale per 
i rapporti con i comunisti*, 
in quanto e la socialdemocra
zia finlandese che ha dato gia 
un contenuto concreto a tali 
orientamenti. 

c) Quale e il destino del 
movimento operaio? A tale in-
terrogativo ormai la socialde
mocrazia nel mondo, secondo 
i leaders finlandesi, non pu6 
piu rispondere da sola, Cosl 
come e impossibile giungere, 
in un mondo che evolve, al 
superamento dei blocchi e al
ia cooperazione europea senza 
una dialettica operante tra so
cialdemocratici e comunisti. 

d) Sul piano internaziona
le, la Finlandia ha «un trat-
tato di amicizia con 1TJRSS » 
e Af Heurlin afferma che « se 
1'amicizia con i paesi scan-
dinavi rappresenta una colla
borazione secolare, la coope
razione con 1TJRSS, inaugura-
ta venti anni fa dalla Finlan
dia, si rafforza sempre di piu, 
sul piano economico e cultu-
rale, e costituisce un evento 
assai positivo nella politica 
estera finlandese*. Per l*Euro-
pa, si pongono i problem! del
la sua sicurezza e il SDP osteg. 
gia i blocchi militari, si pro-
nuncia per una cooperazione 
economica e politica di tutto 
il continente europeo, per la 
neutrality del proprio paese, 
e un'ala di esso sarebbe an

che favorevole al riconosci
mento della Repubbliea De-
mocratica Tedesca. 

Un altro elemento emerge, 
e sono le difficolta economl-
che della Finlandia, Saarinen, 
presidente del PC finlande
se che fu all'origine un ope
raio edile, mi fn comprende-
re quale nrduo cammino tro-
vino davanti a se i partiti 
operai nel gestlre una societfc 
in cui l'economia porta im-
pressi i segni della crisi, del 
dominio del capitale, e la po
litica del governo non puo 
soddisfare del tutto le masse. 
L'indice della disoccupazione 
e in aumento (dal 3 al 4T): 
75 mila sono i disoccupati, oui 
lo Stato da un sussidio; 1 
prezzi aumentano anche se i 
salari aumentano di pari pa§-
so e il reddito non e diml-
nuito. Altro problema: aumen-
tare gli investimenti per gli al-
loggi (sono stati costruiti 10 
mila alloggi in meno di ci6 
che era programmato) perche 
un ter70 dei disocrupati sono 
edili. II guasto maggiore della 
economia sta nel deficit della 
bilancia dei pagamenti — set-
te milioni di march! — eredi-
Hi Kscinta dalla gestione bor
ghese. che ha trascinato alia 
svalutazione del marco fin
landese del 31.25%. nell'ot-
tobre T>7. 

La Finlandia e vittima dl 
una depressione economica 
che parte dall'Occldente: essa 
dipende dall'economia ocoi-
dentate con un'esportazione — 
rhe costituisce il 20"n del red
dito nazionale — il cui 60% e 
dato dall'esportazione di pa
sta di cellulosa, ormai sur-
classata sui mercati ovest da 
quella canadese. Si compren-
de che. nella dialettica inter
na del governo. c'e un dibat
tito economico accentuato sul-
le scelte programmatiche. per
che in effetti si tratta di de-
cidere tra due diverse alter
native economiche. Lo sboe-
co, in senso politico oltreche 
economico, sta nella capacita 
di sviluppare una solida piat-
taforma di intesa tra i socia
listi e i comunisti; da pre-
sentare come « prospettiva so
cialista »: «infatti se non ci 
riesce di migliorare la situa-
zione economica, esiste il pe-
ricolo per il 1970 di perdere 
questa maggioranza, anche per 
che i partiti di destra sono 

tncoraggiati daH'esperienza del
la Norvegia e della Dani-
marca ». 

L'esperimento finlandese e, 
per le altre soclaldemocrazie 
un test decisivo; e non solo 
per esse, in quanto il SDP si 
fa portatore del nuovo mes-
saggio politico che dominera 
i problemi dei prossimi 20 an
ni; in Europa la ripresa del 
dialogo aH'interno del movi
mento operaio. Il SDP e 
sfuggito alia camicia di Nesso 
entro cui la borghesia ha co-
stretto tutti i vecchi partiti 

socialdemocratici — quella del-
1'anticomunismo. E' cosl che 
ha ritrovato slancio giovani-
le; e ricucendo in profondith 
il tessuto unitario ha rtcon-
quistato il consenso popola-
re. Raatikainen. un uomo pic
colo, bruno, e che sembra an
cora piii sottile ed elegante a 
fianco di Burman. possente 
come Maciste, mi scrive al
cune frasi, sul mio quaderno 
di appunti. Mi accorgo :be e 
mancino. « Scrive con .a sini
stra? » a Sempre ». mi iiee ri-
dendo. Malgrado difficoha • 
problemi, parto convinta che 
questo gruppo di uomini «M,no 
i dottori Barnard dello Milero-
tico cuore socialdemocraiioo 
e gli unici che ne abbiano 
operato, con successo, il tra-
pianto. 

Maria A. Macciocchi 

L'equipaggio 
della «Pueblo* 

si riconosce 
colpevole 

di spionaggio 
TOKIO. I 

Un ufficiale della nave am-
ricana « Pueblo >. catturata al 
largo della Corea del Nord to 
scorso gennaio. ha scritto alia 
moglie affermando che Iiri e 
gli altri 81 uomini d; equipaggio 
della nave saranno fuciiati se 
gli Stati Uniti non accetteranno 
le richieste nord-coreane 

Lo ha annunciato oggi radio 
Pyongjang precisando che in 
una lettera scritta alia moglie. 
il tenente Stephen Roberts Har
ris elenca le tre domande che 
la Corea del Nord vorrebbe \»-
dere soddisfatte 

Secondo il tenente Harris le 
condizioni paste dalla Corea del 
Nord sarebbero le seguenti: 

— Gli StaU UniU dovrebbe-
ro ammettere che la c Pueblo » 
ha condotto azioni di spionag
gio nelle aequo territoriali nord-
coreane; 

— Gli Stati Uniti dovrebbero 
scusarsi sinceramente con la 
Corea del Nord per queste 
azioni: 

— Gli StaU UniU dovrebbe
ro assicurare la Corea del Nord 
che incidenti del genere non si 
ripeteranno. , 

Radio Pyongyang ha trasmes-
so il testo di un'altra lettera se
condo la quale se gli Stati UniU 
non faranno le loro scuse alia 
Corea del Nord. Tequipaggio del
la cPueblo* sari processato 
per spionaggio. 

Una terza lettera afferma in
line che se non saranno pre-
sentate tali scuse. l'equipaggio 
della nave americana c sara pu-
nito secondo la legge nord-flt-
reana che prevede per tali nm-
ti la pena capital*». 


