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DA UN TACCUINO DEL 1963 

Giovanni X X I I I ; 
i giorni della morte 

II laburismo di Wilson di ** 
mmmmfmmm 

\M duro esame del fatti 

Ricorre :n que«U gwrm 
I'anrt'versario della morte 
a. Gio'-anni XX111. tl pa
pa del Concilia, della « Pa
c e * in terns > e del dia-
Utyo. Quell i che pubbh-
chwmo sono oppuntt do un 
taccutno di ami worm. Si 
tratta di note frammenta. 
Tie. inform, talora impre
cise, cost come I'autore le 
pre&e allora e come sa-
ranno inserite nel volume: 
c CattoJici neila Gloria d'l-
tal:a > dt pros^ima pub-
hlxcazione a cura delle 
Ed'ziom del < Qalendano 
del popolo ». 

t l MAGGIO, POMERIGGIO 
II cielo e strano: meta 

azzurro, meta di piombo. 
Poca gente in piazza San 
Pietro. Le imposte dell'ap-
partamento papale sono a-
perte, tendine semi levate 
della seconda finestra. Pa
re che tutu I cardinali sia-
no stati convocati in Vati-
cano. TV e parecehi stra-
nieri. E' uscito 'L'Osserva-
tore". I cardinali capi-ordi-
ni sono riuniti con Cicogna-
ni. Si parla di un Concisto-
ro- Perfino di un altro car-
dinale polacco. Forse i fra-
telli del papa sono partiti 
da Bergamo. 

Dicono: il « loro » candi-
dato alia successione e An-
toniutti. Anche il belga Sue-
nens e forte. Montini — ag-
giungono — non ha convin-
to il Concilio. Ottaviani? 
Siri? No. 

Nella sala-stampa dello 
"Osservatore" gran confu-
sione di lingue. Sono le 18: 
la gente e aumentata. I n 
« bene informato » mi co-
munica che il papa e gia 
morto, Esco di nuovo sulla 
piazza: molti preti, frati e 
monache. Un senso di me-
atizia. Via di Porta Angeli
ca e ingolfata di macchine. 
C'e un ulteriore aggrava
mento. II papa soffre molto. 

Notte: crisi, poi ripresa. 

1 GIUGNO 
La radio delle sette: mi-

glioramento, ripresa dei sen-
li , caffe. 

Aggravamento, piu tardi. 
ORE 15: pioviggina. Po

ca gente, i\ «Portone» e 
aperto, montano le solite 
guardie svizzere in giallo, 
blu e rosso. 

L'uHdma finestra: imposte 
ehiuse; penultima: aperte. 
Sembra uno sperone nel 
vuoto quest'angoio del pa-
lazzo. Dalle 13,30 non dan-
no piu notizie. La radio te-
desca ha parlato di iniezio-
ni di morfina. La Radio va-
ticana continua col suo 
< carillon >. 

ORE 16,10: sbuca il sole. 
Nessuna nuova. Pare che i 
cardinali non siano piu am-
messi nella stanza. La piaz
za si va riempiendo. 15,50: 
ripresa. 16,35: altro comu-
nicato. 

Neirappartamento si so
no recati Confalonieri e Sa-
more ed hanno aspettato 
venti minuti prima di en-
trare. Nel frattempo sono 
giunti anche mons. Piazzi 
vescovo di Bergamo e mons. 
Signora di Pompei. 

Esco e un prelato che 
viene < da sopra > dice che 
il papa ha perso ancora la 
conoscenza. Nella stanza 
c'e il professor Gasbarrini 
e in quella attigua il pro
fessor Mazzoni. II polso e 
ancora regolare e si pensa 
che la situazione si protrar-
ra data la forte fibra del-
1'infermo. 

Mi dicono che Giovanni 
XXIII ha chiesto di essere 
sepolto in Laterano piutto-
sto che in San Pietro. La 
polemica continua. 

ORE 17,10: mons. Del-
l'Acqua ha riferito che la 
febbre aumenta, perd il pa
pa ha ripreso la conoscen
za. Ha riconosciuto il vesco
vo di Bergamo e l'ha pre-
gato di benedire la sua cit-
ta, il seminano, la Congre-
gazione dei preti del Sacro 
cuore, la fondazione. Cera-
•ola e il Seminario latera-
nense. 

Smentite due notizie: U 
•epoltura in San Giovanni 
al Laterano e 1'arriyo di 
uno specialists americano. 

18,15: il cielo si abbuia. 
E' sabato e la gente viene. 
Molti stranieri. Riconosco 
qualche compagno dell'ap-
parato della direzione del 
PCI. 

Quale posto avra nelia 
a tom della Chiesa questo 
pontificato breve ma cosi 
intenso? E' una domanda 
alia quale bisognera rispon-
dere con calma. Certamente 
due fasi con ritmi diversi. 
Una volonta che emerge a 
poco a poco, si preeisa, 
frange dal cielo torbido de-
gli ultimi anni di Pacelli. 
E' la storia di questi cin
que anni. 

Papa politico, sfondo pa-
•torale, piedi fiecati in terra. 

18,30: incontro in via del
la Conciliazione mons. Vai-
lainc, un valdostano che di-
rige 1'ufficio stampa del 
Concilio. Trova strana la 
smentita della sepoltura in 
San Giovanni. Si parla del 
premio Nobel per la pace 
§ Giovanni XXIII. 

19: Condizioni staziona-
n e Temperatura 38.5. II 
barone Poswick, ambascia-
tore del Belgio. in quahta 
di decano del Corpo diplo-
matico, ha fatio visita al 
papa accompagnato da mon-
signor Dell' Acqua. Prima 
era entrato Bea e il papa 
l'aveva riconosciuto. 

19,25: Ottaviani e Alba-
reda dal papa. I visitatori 
vengono accolti alia porta 
da fra' Fedenco Belotti, 
agostiniano, infermiere da 
oltre un mese al servizio 
del papa. II papa ha modi-
ficato anche la quota di ele-
zione per U nuovo pontefi-
ce: quando il totale non e 
perfettamente divisibile per 
tre (per avere i due terzi) 
allora occorrono i due ter
zi pm uno. 

19.35: la terza finestra e 
illuminata. Cielo grigio: • sta 
Roma >! 

La gente arriva lentamen-
te. quasi a passeggio. Ra-
dioline e ragazzim col na-
so in su. La luce traspare 
fievole anche dalle due fi-
nestre estreme, sulla de-
stra. Mi dicono deU'ansieta 
senza precedent! in Fran-
cia, Gran Bretagna, Belgio, 
Olanda, Germania ecc. 

2 GIUGNO 
Pentecoste. Un diluvio. 

A Milano che tempo fara? 
Solita alternanza di schia-

rite e smarrimenti dell'in-
fermo. Sospesi la parata 
per la festa della Repub-
blica e il ricevimento di 
ieri al Quirinale. A mezzo-
giorno aggravamento: polso 
135, aumento la febbre do-
po 50 ore di relativa sta-
zionarieta. 

In sala-stampa ce lo de-
scrivono: appoggiato su 4 
guanciali sul letto di legno 
scuro (e non su quello di 
ottone di Pio XII come ha 
detto la radio). Oggi avreb-
be dovuto concludere il 
suo <ritiro>: nove giorni 
di meditazioni e di pre-
gbiere. 

Sono esposte le bandiere 
bianco-gialle per la Pente
coste. Nel '60, in questo 
giorno, istitui gli organi 
preparatori del Concilio. Sta-
mane ha ascoltato la mes-
sa di Cicognani ma non ha 
potuto ricevere la particola. 

Rivolge pensieri alia Gre-
cia, alia Bulgaria e alia 
Turchia. Tanti anni fa ce-
lebrd il pontificale della 
Pentecoste a Istanbul. 

Pioggia rada sulla gente 
che e in piazza da molte 
ore. Stanotte Montini ha 
parlato al Velodromo Vigo-
relli (ambiguo). Messaggio 
di Wyszynski. 

15,20: ora c'e il sole. La 
gente affluisce di nuovo. 
L'ultima finestra ha le im
poste ehiuse. Entro nella 
basilica: la PieU, nella pri
ma cappella a destra. Chie
sa parata di rosso. E' affol-
lata: sei candele si consu-
mano sull'altare maggiore 
sotto il baldacchino del 
Bernini. 

16,20: torno in sala-stam
pa. Condizioni stazionarie, 
in realta lento ma inesora-
bile peggioramento. Soffre 
molto ed e ancora coscien-
te. Pensa al mondo missio-
nario. Temperatura oltre 39, 

pulsazioni 130-135. Respira-
zione affannosa ma non ec-
cessivamente. 

Fuori il morbido pome-
riggio di domenica. 

La Chiesa puo rinunclare 
al ruolo di « ponte» che 
Giovanni XXIII voleva at-
tribuirle? 

Si parla di un diario del 
papa: Testa, suo amico per
sona le, lo starebbe riveden-
do. Questo mondo della Cu
ria, in fondo. egh non lo 
«sentiva» affatto. Troppo 
evidente la diversita. Ora 
egli toma alia gente co-
mune. 

3 GIUGNO 
17,50: esco in fretta dal-

la redazione. Suonano le 
campane. 

Circola la voce che sia 
gia morto. 

In piazza San Pietro c'e 
raolta gente, altra ne so-
praggiunge. 

Lazlo Robert della TV 
ungherese e Peter Gellert 
del giornale comunista au-
striaco "Volkstimme" mi 
riassumono le ultime cose. 

Tra poco diranno la mes-
sa sul sagrato. 

18,40: non risulta che il 
professor Gasbarrini abbia 
avuto un collasso. 

18,50: piazza quasi gre-
mita. Vado in sala-stampa. 
Savioli mi presents un gio-
vane prete sudamericano, 
progressista. II principe Ro-
spigliosi, « vaticanista » del 
"Tempo" di Roma, verseg-
gia su mons. Capovilla. Il 
* buon gusto» di questi 
rampolli della aristocrazia 
< nera > e veramente anda-
to a nascondersi. 

La TV trasmette la mes-
sa celebrata da Traglia. 
Prima, nella camera del pa-

f>a, sono entrati il cardina-
e Segretario di Stato, il 

confessore mons. Cavagna, 
i parenti. Hanno recitato il 
rosario. 

Litigo con un monsignore 
tedesco grosso e lustro co
me un bue. 

No, papa Giovanni, da eo-
storo nen era proprio ama
tol 

Crosti di "Paese Sera" e 
quasi disfatto dalla veglia. 

Padre Gasparri viene 
chiamato al telefono in
terne 

Rientra con il marchese 
Bellucci, sale su di una se-
dia e dice: «II Santo Pa
dre i spirato alle 19,49 >. 

Dai telefoni in linea, da 
ore e ore, un'agenzia ha 
sentito l'urlo dei giornali-
sti in sala fin da New 
York. 

Esco nella stradicciola in
terna. Mi prende un senso 
di malessere. 

Agenti in borghese seque
stra no e aprono le macchi
ne fotografiche. Un gendar
me passa con un grosso pli-
co sigillato. II cancello di 
Sant'Anna e gia serrato a 
meta. 

Da un bar telefono In re
dazione. Togliatti e gia in
formato. I'Unita pubbliche-
ra, domani, una sua lunga 
dichiarazione. 

In via delle Botteghe 
Oscure pendono, abbrunate, 
la bandiera rossa e quella 
tricolore. 

Libero Pierantozzi 

UN MONDO STATICO CHE GENERA 
frustrazione, angoscia e vuoto 

La violenza belle ribellioni che scoppiono di tanto in tanto nei centri bolneori h un risvolto di rabbin cieca alle abitv-

dini e alle regole dominant! - La protesta non si riassume perd soltanto in queste esplosioni: si chiama anche scioperi, 

s i t - in Vietnam, rifiuto della discriminazione contro gli immigrati di colore - Lo scontro tra il governo e i sindacati 

Le marmitte del Sat urn o 

Quest* foto rlesc* attal IMIM a darcl l« dim«f»lani d«l razzo Saturno-5, II vtttore me
diant* II quale vengono meste in orblta la aitronavi del tipo Apollo. I giovani si sono itsati 
infutti negli ugelli di scarico del missile, attraverte I quail passa — quando il razzo part* — 
la gigantasca vampala provocata dalla combustion* dei motori, un varo inferno di fiamme 

64 paesi riuniti a Sofia per i problemi del turismo di massa 

L inter nazionale delle vacanze 
Una cifra record: 14 mila miliardi di lire - Lo sviluppo dei trasporti aerei - Per una riduzione della setti-
mana lavorativa - L'intervento del capo del governo bulgaro Todor Jivkov - 1 compiti spettanti all'ONU 

Dal Mttro corritpondente 
SOFIA, maggio. 

Per due settimane i rappre-
sentanti di 65 govern! hanno 
discusso delle nostre vacanze. 
Si e conclusa infatti stamane 
a Sofia la conferenza sul tu
rismo alia quale hanno parte-
cipato i rappresentanti dei mi-
nisteri o comunque degli or-
gamsmi governativi del turi
smo di 65 paesi grandi e pic-
coli di tutti i continenti. Per 
l'ltalia era present* l'ispetto-
re generale del ministero del 
Turismo e capo dell'ufficio re-
lazioni mternazionali Guido 
Rirci. 

La conferenza era stata in-
detta daU'Unione internaziona-
le degh orRanismi ufficiali del 
turiamn (UIOOT). una ap#cii> 
di ONU delle vacanze 

LTJIOOT, che da 20 anni si 
occupa dello sviluppo del tu
rismo su scala mondiale, si • 
pronunciata, due anni fa, nel
la sessione tenuta Tokio, per 
la creazione di una organizza-
zione i cui membri siano de
gli stati, con tutte le posstbi-
lita di impegno e di realizza-
zione che cjb comporta, e non 
soltanto degli organism! piu 
o meno ufficiali e specializza-
tl. E' Infatti soltanto a livello 
delle intese fra stati che si 
possono reailxzare pianl atti % 
nsolvere i problemi che scatu-
rtaoono dall'odierno impetuo-

so sviluppo del turismo, sia 
internazionale, sia interno ai 
singoli paesi. Quello che solo 
alcuni decenni fa e n ancora 
soltanto un lusso per privile-
giati, si e rapidamente trasfor-
mato in un importante feno-
meno economico e sociale. A 
14,4 miliardi di dollar!, cioe a 
9 mila miliardi di lire, e glun-
to 1'anno scorso il gettito del 
turismo mtemazionale. Se vi 
si aggiungono le spese per 
i viaggi la cifra sale a quasi 
14 mila miliardi (di lire) e il 
tutto si quadruplica addirittu-
ra se si calcola anche il getti
to complessivo del turismo in
terno dei singoli paesi. 

Nei documentl di lnforma-
zione della conferenza di So
fia si parte dalla odierna set-
timana !»vorst»va di 4P-48 ore 
e dalle fene pagate di 4 setti
mane, per formulare la previ
sion* che fra alcuni decenni 
si avranno la settimana lavo
rativa di 30 ore e le ferie pa-
gate di 12 settimane. Eviden
te, senza bisogno di ricorso al
le statistiche, e poi lo svilup
po della motorizzazione, paa-
sato (dicono comunque I da-
ti) in dieel anni, da una vettu-
ra ogni 33 person* ad una ogni 
otto, in Europe. Anche per 1 
trasporti aerei e previsto un 
aumento, sulle sole line* ordi
nate , dai 36 milionl di paa-
seggeri di 5 anni fa, a 160 mi
lionl fra dieel 

Altre cifre del panorama 
mondiale del turismo sono: 
la quota che il turismo forni-
see al reddito nazionale di cer-
tl paesi, la quale va dal 3 al 
9%; la fonte di impiego che 
esso rappresenta, assorbendo, 
in questi stessi paesi, dal 3 al 
6% della popolazione attiva; e 
inline la esistente tendenza al-
l'aumento delle spese in viag
gi all'estero. 

E tuttavia, pur se si prendo-
no in esame i paesi piu svi-
luppati, soltanto la meta della 
popolazione si permette vacan
ze annual! che superano i 4 
giorni 

la documenti del convegno 
ammoniscono a non conside-
rare il turismo soltanto dal 
gretto punto di vista della 
redditivita economica imme-
diata. Si debbono avere pre-
senti gli effetti che il turismo 
produce sullo sviluppo nazio
nale nel suo insieme: efMti 
cultural) (valonzzazione Jel 
patrimonio nazionale), sociall 
(sviluppo di installazioni en* 
servono stabilmente a tutta la 
popolazione), politic) (miglio-
re comprensione internaziona
le e nazionale). Quest'ultimo 
concetto, del fattore di pace 
che il turismo rappresenta at-
traverso lo sviluppo della co
noscenza fra le popolazioni • 
per il suo connaturato biao-
gno dl un mondo concord* • 
tranquillo, • il piu ribadlto, 

ed b stato felicemente sinte-
tizzato dal capo del governo 
bulgaro, Todor Jivkov 

Al convegno, sotto la presen. 
za di Petko Todorov, ministro 
bulgaro del turismo, si discu-
te sulle possibilita (scarse) 
che ruiOOT ha avuto fino ad 
oggi di operare direttamenta 
e concretamente e su quello 
che potrebbe invece fare un 
organismo lntergovernativo. Si 
tratta dt intervenire operativa-
mente in fatto di regolamen-
tazioni, fmanziamenti, facilita-
zioni, semplificazione dl cert* 
pratiche, previsioni statisti
che, organizzazione di forme 
particolari di turismo (sociale, 
giovanile. a credito, ecc...) 

Ma il discorso non e stato 
cosl sbrigativo come si po
trebbe credere. Questi rap
presentanti dl 65 govemi era-
no, e vero, animati da una 
grande voglia di mandarci tut
ti allegramente a spasso per 
il mondo. Ma il primo dato 
che abbiamo citato, quella 
montagna di dollari, incom-
beva dietro le preoccupazloni 
di ognuno. CI sono state quin-
di posizionl contrappost* co
me su altri grossi problemi in-
tornazionaJi; « con gli stes
si schieramentl, grosaomodo. 
Cera la proposta dl aostitul-
m 117IOOT con un nuovo or-
ganismo dm promuoversi con 
una deliberation* dell* Naxio-
ni Unit* • c'«ra quella di 

lasciare le cose come stanno, 
rafforzando semplicemente 
1'UIOOT. La prima era stata 
presentata da un gruppo di 
paesi asiatici, africani e del-
TAmenca latlna; la seconda 
era .sostcnuta dai paesi che 
si sogliono chlamare «occi-
dentali »: dal Canada, passan-
do per gli Stati Uniti d'Ame-
rica, 1'InRhilterra e altri pae
si europei fino al rappresen-
tante di Formosa, Tuttavia il 
taglio fra i due schieramentl 
non era proprio quello tradi-
zionale. La Francia e l'ltalia, 
per esempio, appnggiavano, 
assieme ai paesi sonalistl, la 
proposta dei latino amencani. 

Con qualche concessione da 
una parte e dall'altra si • 
poi giunti ad una conclusion* 
unanimc: la nuova organizza
zione internazionale del turi
smo sara creata con una riso-
luzione dell'Assemblea genera
le delle Nazioni Unite. 

Ora non e che noi, andando 
in vacanza la prossima estate, 
awertiremo i benefici effetti 
di questa decision*, ma il pas-
so che e stato compiuto e un 
fatto assolutamente nuovo e 
importante* il turismo e sta
to riconosciuto come uno del 
problemi ai quail debbono In-
teressarsl 1 piu autorevoli or
ganism! della societa nel suo 
complesso, 

F«rdin*ndo Mautino 

Dal MStre corrisp«ideaYte 
LONDRA. maggio. 

Violenza e vandalisrno so
no tomau ad eeplodere sen
za motivo, lunedi scorso, nel-
le locahta. della costa mendio-
nal* dove fanughe e pensiona-
ta avevano trascorso U lungo 
week-end di festa. Bands di 
giovani motonzzati armati di 
sp-anghe e catene hanno nva-
so Dover, Folkstone, Brigh
ton, Skegness e Southend coj-
pendo aU'impazzata coee e per-
sone: un risvolto di rabbia 
cieca alle abitudini e alia re-
gola dominante. Ci sono sta
ti scontri, fenti, arresti. Era-
no anni che il fenomeno del 
oappasmo balneare» (oltre a 
quello perdurante del sabato 
«sportivo») non nprendeva 
su questa scala. Nessuno vuo-
le esagerare il senso di un 
erpisodio marginale relaiiva-
mente controllabile e che pro 
ba-bjlmente — come si die* m 
Inghilterra — e il prezzo da 
pagare per l'«ordtne» gene-
rale. 

Per quanto malsano, e co
munque un smtomo lndicati-
vo. Scopre. esasperandoli, la 
frustrazione che cova sotto U 
conformistmo quotidiano, l'an-
goscia che rode di settimana 
m settimana dietro la routi
ne lavorativa, il vuoto che an
no dopo anno si spalanca da-
vanti ad un mondo sostanzial-
mente statico. E' il nschio 
che cone ogni societa quando, 
sul piano della preservazione, 
abbassa i contenuti ideali, 
svia i vert problemi umani, 
confonde lo scambio delle idee 
non tanto perche ne luniti 
arbitranametnte la circolazio-
ne, ma perche, nell'abbondan-
za dei suggerimenti settona-
11, tutte le soluzionl devono 
apparire « tecniche » all'inter-
no del nieccanismo di potere 
esistente. E anche questa e 
una irnrnagine dell'Inghilterra 
contemporanea che merita ri-
flessione. 

Molto e oambiato, eppure 
tutto sembra sempre lo stes-
so. Al visitatore frettoloso que
sto paese off re invanabilmen-
te una lmmagine rassicuran-
Te di solidaneta, di mutamen-
to senza rotture, di continuita 
naturale. E' un chche risapu-
to. E ci si nfugia in esso 
— per il suo valore di mito 
— quanto piii si nvelano le 
falle nella struttura. 

II vero volto 
della realta 

Se si vuole scoprire il vero 
volto della realta inglese odier
na, forse qui piu che altro-
ve e necessario andare al dl 
sotto delle enunciazioni edul
corate e rompere la patina del 
l'ottimismo ufficiale. Quell'oi'-
timismo che stampa, pubbhei-

ta, Stato e Establishment se-
paratamente coltivano anche e 
soprattutto — come awiene 
da anni — quando parlano 
apertamente di «crisi », Per 
che questa diventa allora, in-
tenzionalmente, una responsa-
bihta da condividere, un com-
pito comune, un obiettivo di 
sacnficio « nazionale ». E cio 
aocade in un ambiente pro-
fondamente disuguale ohe esal-
ta la competizlone individua-
le, ii sucoesso del singolo * 
1'acqufisizione materiale sotto 
lotma di «meritocrazia». 
Ogni volta quindi 1'onere eco
nomico di restituire « f'ducia » 
e « ottimismo » all'insieme so
ciale fmisoe con lo soarlcar-
si sugli strati piii bassi, piu 
deboli e indifesi. 

La societa bntianndca ha lm-
parato da decenni a nascon-
dere la sua vera natura, a 
fasoiare le sue paaghe, a ma-
scherare le fratturc interne, 
a sottaoere le ragioni pn>fon-
de del dissenso, a ndurre U 
coefficiente di opposizione al 
sistema. L'ahile gestione del
le « romunicaziom » (dalla m-
formazione alle istituziond for
mal], dal supermarket al 
«tempo libero») garantisce 
una sufficiente misura di inte-
graeione: quella oalcolata mi-
stura di dovere e di evasion* 
che nfhiisce e si solidifies 
poi nel bloooo ineustmflo del 
«consenso». 

Chi non e d'accordo — alia 
red ice — viene emarginato. Di
venta la « componente ribel-
le»: toilerata o ignorata fin-
ohe non intaoca gh equ-ilibrl 
tradizionali oppure recuperate 
e strumentali7zata come uti
le valvola di sfogo. Ma 11 con-
flitto esiste e non v'e accor-
gimento che possa negarlo o 
che nesca a mantenerlo in-
deflnitivamente alio stato la-
tente. Quando la « sfida » ml-
naccie lo status quo, la mac-
china eonservatrice ragisec dl 
scatto con un riflesso sponte-
neo di autodifese. I mill* at
ti indipendenti, le scelte se
parate e disttnte, l'« anarchie, 
del oapitale» che dojmnano 
e det»rminar.o il destino di 
milioni di cittadinl, le condi 
zioni di lavoro e la qualita 
dfltla vMe collettiva in un regi
me di proprlete private, ri-
trovano la kuro unKa e caren-
M Inbiineeoe aul piano d*Ue 
oontrof-fenslve • della reprea-
eione. 

In queatt ultimi quettro an
ni, oh* ocee • rtwaetp coetan-
tamente fuori del « 

* ed e 

ato senam ecceeioni aU'attac-
co coiabmato deUa stampa. 
della TV, degli eeperti e del 
governo? Prima di tutto gli 
scioperi « non ufficaali ». quel-
li che non passano auraver-
so le nsoJuzioni dell'apparato 
sindacftle costituKo. Vale a di
re. U 95^0 di tutte le agita 
zwni, le rivendioaaoni decise 
sul luogo di lavoro e guida-
te dai rappresentanti operai 
diretti, gib shop-stewards In 
secondo luogo i sit-ins studen-
teschi, la conte&tazione della 
• lezione aocadenuca ». le oc-
cupazioni delle facolta, 1'im-
zio di un disoorso critico sul 
passato e sul presente della 
Gran Bretagna. Poi le grandi 
campagne di solidarieta col 
Vietnam; il confronto con le 
autbrita e il suo braccio poli-
ziesco; 1"« azaone diretta* dei 
senzatetto che prendono pos-
sesso degH alloggj vuoti. Inli
ne il black power, os&ia i pri-
mi fermenti di una risposta 
sul terrene politico contro la 
discrmiinaaione economica ci
vile e sociale ai danni degli 
immigrati di colore respmti al 
rango di «cittad±ni di secon
da categoria »-. un nfiuto del
la falsa linea integrazionista e 
dell'ipocrisia delle riforme dal-
l'alto. 

Tutti questi movimenti han
no un tratto comune: respin-
gono il compromesso e pon-
gono un'altemativa fondamen-
tale. Lo sforzo perenne e per-
ci6 quello di isolarii, render-
h (o facendo credere che sia
no) frutto di « una minoran-
za ». Se non bast a. ecco il ten
tative di dichiararli « ffllegali ». 

I leaders del «potere ne-
ro » sono finifi <a\ pngione per 
«inedtamento aH'odio razzia-
le», merit re U conservatore 
Inoch Powell ha potuto sca-
tenaxe lmpunemente il reeie 
rigurgsto razzista bianco. Sul 
senzatetto si precipitano uscie-
ri e denunce per «viola<Eione 
di proprieta prtvata ». 

I manifestanti davantl alle 
ambasciata Use vengono rego-
larmente plcchieitS e trascdne-
ti in corte. Anche contro gli 
studenti si sono reoenternente 
lanciati polizia e tribunate. 
Ed ecco quindi 1 lavoratori: 
la classe operaia organdzzata e 
l'unico bersaglio che in un 
quadnennio di ondeggiamenti 
e di ntirate, J'arnrninistrazio-
ne laburista non ha mai per 
un solo istante rinunciato a 
prendens di mira. Wilson sl e 
fatto portatore del piu forte 
tentative autoritario che la mo-
derna storia inglese ricordi. 
Tanto piii spinto 6 l'assalto 
ai dintti dei lavoratori quanto 
minor! sono 1 margind di ma-
novra economica e sociale su 
cm pud oggi contare il blocco 
di forze storico della borghe-
sia inglese. E nelle misura 
in cui e un governo socialde-
mooratico a rendersene inter-
prete, tanto piu pericolosa 
risulta la manovra antisinda-
cale. 

Con tante chlacchiere che 
si fanno suH'e&igenza di « am-
modernare» i sindacati e di 
sollevare 1'industna dagli in-
ceppanienti delle agitazioni, e 
bene chiarire che non e con 
multe e career* ohe si aocre-
sce la produttivitk; non e con 
la gueTTa ai lavoratori che si 
favorisce lo sviluppo della so
cieta civile. Ed e del resto 
impossibile sostenere che gli 
scioperi siano un fattore del 
presente malessere economico. 
Le cifre relative al biermio 

1964-66, dimo&trano che la Gren 
Bretagna, sotto questo aspet-
to, e all'ultuno posto fra 1 
paesi ad alto sviluppo: 190 
giomate lavorative perdute 
ogni anno su 1000 operai. n-
spetto aile 240 del Giappone. 
alle 400 deirAustralia. alle 870 
degli USA. alle 970 del Canada, 
Al contrano. si puo dire che 
proprio la decennale timides-
za delle cent rah sindacali m-
glest sul piano della lotta he 
portato da un lato al frazio-
namento di questa (con per-
dita dello slancio nvendicau-
vo sull'arco nazionale) e he 
ndotto dall'altro la pressione 
della forza lavoro e lo stimo-
lo al rinnovamento, alia razio-
nalizzazione. al reinvestimen-
to che esse esercita sul capi
tate stesso. 

Una mossa 
politica 

Quando Wilson parla di co
st ringere le Unions a rifor-
marsi, non e solo una diretti-
va tecnica per I'umficazione 
dei vari sindacati di mestiere. 
l'abbandono della cosiddette 
« pratica restnttiva». La sue 
e una mossa politica. Per lui, 
capo laburLsta, fare la voce 
grossa con l lavoratori do-
vrebbe servire come «garan-
2ia» verso i creditori ester-
ni (prestiti alia sterlina, ri-
schio unmanente di una nuova 
corsa speculativa e controllo 
finanziano). Dovrebbe anche 
giocare (e qui il primo mini
stro si sbagha) per la ricosti-
tuzione del generico « consen-
so nazionale » attorno alia sue 
leadership. 

Cosa prevede il suo progec-
to di legge? Che lo sciopero 
(uidetto dal smdacato o da
gli shop-stewards) sia rmvia-
to d( 28 giorni per un periodo 
dl ripensamento, che la deci-
sione sia messa at voti sulla 
falsariga di un formuiario ap-
provato dal ministero del La
voro. Solo cost lo sciopero di
venta « costituzionale ». E' 
chiaro che cnon si vogliono 
mettere sotto chiave solo le 
reazioni della base « nbelle» 
(gli shop-stewards) ma la pre
rogative stessa del sindacato, 
l'arma ultima di cui esso di
spone. S'intende porre al ban-
do il duitto di sciopero af-
fossando l'eredita di un seco-
lo di lotte del lavoro. La real
ta della democrazaa mglese 
viene negata net fatti. Ecco 
che quando lo scontro si fa 
preciso, frontale, il manto del
le liberta anglosassoni scopre 
il logorio e l'angustia del mo-
dello pre-costitulto. 

E' un punto essenziale da 
intendere: per giungere alia 
gvusta demistnf icazione di cer-
te movenee e contenuti del 
mondo inglese; per capire qua
le sia il limite oggettivo del
la « duttilita » sociale di una 
struttura politico - economi
ca congegneta in modo da 
« trasformarsi perche tutto ri-
manga inalterato»; per giu-
dicare, inline, quale e la fun-
zione stories, di assestamen-
to e copertum, assegnata — 
sotto l'erichetta del mutamen-
to — aU'opposizione laburi
sta quando esse si fa pertito 
di governo. 

Antonio Bronda 

Interrogazione al Senato 

La sinistra 
indipendente 
per la liberta 

di stampa 
Chiesta un'indaginc sulle attivi-
ta del Monti in campo editonale 

I senator! dolla «sinistra in- delicato wttore di ampie cen-
ciipendente > Lmgi Anderlini Tul-
ha Romagnoli Carettom. Fran
co Antonicelh e Simone Gatto 
hanno presentato un'interroga-
none al Pre^sdente del Cor.-.; 
glio e al mmistro delle Finance 
per sapere se essi sono a cono
scenza del fatto che un gruppo 
facente capo al signor Monti sta 
acquistando i paochetti azionari 
di controllo di numerasi quoti
dians italiani. fra i quail, oltre 
a < La Nazione » di Firense. < II 
Resto del Car lino » di Bologna 
e < U Telegra/o » di Livomo. u -
rebbero anche il < Momento t e 
ra » e « 11 Giomale d'ltalia » di 
Roma ed alcuni quotidiani del 
Mezzogiorno. 

E* compatibHe — domandano 
fh interragaiiti — con la liberta. 
di stampa garantita dalla Ce-
•tituaioM il formarei in questo 

centraziom monopolistiohe legate 
a mteressi industriali e fman-
zian? Un'inchiesta sulle attmta 
del Monti (anche per accertar* 
c rc.idcrc note ie ->u« tuntribu-
zioni fiscali) non sarebbe. quanto 
meno. opportuna? E c'e qualche 
connesnone fra le attrvita del 
Monti e determmati settori dello 
ambiente politico ltaliano-* 

In Italia — nlevano mfine 1 
senatori della « sinistra indipen
dente » — una regolamentazkKie. 
anche leguslativa. tendente a 
bloccare ogni poesibil* concen-
tranone monopolistica nel set-
tore della stampa ed a creare. 
nello stesso tempo. 1* condiuoni 
per un'effettiva liberta dinfor-
maxione — tenendo conto one U 
progresso tecnologico proveca 
condizioni di <hfScolta anch* per 
il livello occupational* — i 
be 


