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La scissione del Monte di Pieta piace 

all'** uomo forte » della Germania dell'ovest 

I beniamini 
di Strauss 

U stampa periodica di Bonn sogna per il nostro paese un capo 
carismatico e una « soluzione alia greca » - II realismo di taluni 
ambienti conservatory svizzeri: nella politic* di governo italia-

na « grandi parole al posto di azioni di riforma * 

E' proprio piccola. geogra-
ficamente. la • piccola Euro-
pa >. In meno di una giorna-
ta si puo parti re da Roma, 
trattenersi qualcbe ora a 
Francoforte per degli incon-
tri e per cercare di compren-
dere come la si vede. al-
l'estero, questa crisi italia-
na, proseguire per Colonia 
— Toccasione era un invito 
di Werner Hoefer, il «mode-
ratore » della Friischoppen 
per un dibattito televisivo 
sulla crisi della socialdemo-
crazia e la situazione nella 
penisola —, rientrare a 
Francoforte, fare un «ba-
gno > di qualche ora. a Gi-
nevra, nella neutrality sviz-
zera. ed in serata essere di 
nuovo all'ombra del Campi-
doglio. Ma quanto e grande, 
politicamente, questa « pic
cola Europa »? In che misu-
ra, cioe, questa « Europa co-
munitaria » che eleva a pro
prio tratto distintivo la libe
ra circolazione — dei capita-
li, degli uomini-emigranti, 
delle merci — riescc ad as-
6icurare anche la libera cir
colazione delle idee? In che 
misura si comprendono que-
tti mini europei della « pic
cola Europs »? Non e un di-
scorso generale. quello che 
vogliamo affacciare. 

Prendiamo un esempio so
lo, quello dei commenti sul-
la crisi italiana. In che mi
sura, nella Germania del
l'ovest, si comprende dawe-
ro quel che accade nella pe
nisola? La risposta e delu-
dente. Basta andare a un 
chiosco. e comprare un pac-
co di settimanali: Welt am 
Sonntag, Rheinischer Mer-
knr, Christ und Welt, Bayern 
Kurier, Publik, Die Zeit. 
Prendiamo le mosse da que-
st'ultimo, che tra tutti quel-
li citati e il piu liberale. 
Dell'Italia si occupa in due 
pagine diverse, in una cro-
naca riassuntiva e in un edi-
toriale di prima pagina 
(*Dopo la disintegrazione del 
" centro-sinistra " solo il PCI 
} intatto »> generalmente 
obiettivo, in cui si sostiene 
che gli uomini di governo, 
nella penisola, c dovrebbero 
promettere solo quello che 
possono mantenere e mante-
nere quel che hanno pro-
messo», e, soprattutto, si 
pone raceento sui grandi 
problemi strutturali: « Non 
mancano certo compiti e 
possibility per una politico. 
democratica di riforme, in 
Italia. Non e stata ancora 
eliminata la discrevanza so-
dale ed economica tra Nord 
e Sud, malgrado progressi 
notevoli nel Mezzogiorno. La 
riforma universitaria e sco-
lastica, la creazione delle 
regioni, la riforma dell'am-
ministrazione e quella tribu-
taria, la modernizzazione del 
sistema sanitario, il risana-
mento delle grandi citta co
me pure la creazione di un 
equilibrio sociale tra cittd 
e campagna figurano da anni 
sui programmi». (E' in so-
stanza quel che rileva. a 
Zurigo il Tages-Anzeiger: 
« Grosse Worte statt Reform-
taten », « grandi parole al 
posto di azioni di riforma », 
ed e quello, anche, che sot-
tolincano, in ogni parte del 
mondo, i giornali piu seri). 

Condizionamenti 
intemazionali 

Ma lo stesso Die Zeit igno
re subito dopo questa di-
mensione italiana della crisi, 
questo bisogno della peniso-
IK di affrontare e risolvere 
i suoi grandi problemi, per 
• ffermare che la politica ita
liana e condizionata dalla 
eollocazione internazionale 
del paese perche *senza 1'in-
fhtenza dell'ltalia — sia pu
re un'ltaUa esercitnnte una 
funzione stahilizzatrice in 
senso democratico — la zona 
dW Mediterraneo sarebbe 
perduta per VOccidente, pre
sto o tardi ». Vi sono perieo-
ii? Die 7.eit ricorda il fasci-
*mo e * la traqedia greca », 
ma per concludere che i] pe
ricolo vero viene da sinistra 
« perche potrebbe qiungere 
prima di quanto si attenda 
il giorno in cui il PCI si pre-
tientera al popofo come if 
solo fattnre d'ordine ancora 
intatto ». 

Se questo e Die Zeit, c fa
cile comprendere il tono 
della stampa meno liberate. 
Ecco il Welt am Sonntag, 
edizione domenicale della 
Welt (c molto piu spostata 
a destra): tutta la terza pa
gina e occupata (insieme a 
due grandi foto, una di Lon-
go e una di una dimostrazio-
ne opcraia al Colosseo) da 
»n articolo di George Popoff 
A * h* per titolo « L'ltalia 

won ha ancora conosciuto un 
simile pericolo ». Secondo la 
migliore filosofia springe-
riana. alia descrizione, al-
l'analisi. al commento viene 
contrapposto — e anteposto 
— il momento « emoziona-
le»: quel che oggi suecede 
in Italia * pud costare doma-
wt a//'Occide«te la zona me-
diterranea ». 

la filosofia 
di Popoff 

Le parole, come si vede, 
sono eguali a quelle impie-
gate da Die Zeit. Ma George 
Popoff va molto piu in la. 
Per lui il PCI e « un partito 
teleguidato da Mosca», e 
quindi tutti coloro che pon-
gono il problema dei rap-
porti con i comunisti — si 
chiamino Moro. o Donat Cat-
tin o De Mita (• un uomo 
che per la sua funzione di 
sottosegretario agli Interni 
deve assicurare la sicurezza 
dello Stato democratico in 
Italia») — sono anch'essi 
piu o meno direttamente te-
leguidati. Ma il momento 
« emozionale » non si arresta 
qui. Da una parte il Popoff 
sostiene di aver parlato con 
un giovane comunista al 
quale Longo avrebhe assicu-
rato in questi giorni che 
« entro tre anni i comunisti 
saranno al potere ». dall'al-
tra riferisce di aver incon-
trato in un ufficio postale 
un signore il quale gli ha 
detto che « in questo paese e 
tutto marcio » e che « quel
lo di cui e'e bisogno in Ita
lia e di un paio di ufficiali 
greet, che facciano final-
mente ordine ». Ma il Popoff 
non si fa in proposito troppe 
illusioni, perche « questi ge-
nerali — cosi gli ha detto 
un " diplomatico stranicro" 

— in Italia non esistono », 
ed esercito e polizia non so
no disposti ad awenhire del 
genere. La «carta greca », 
comunque, e quella che gli 
piace di piu, perche * in aue-
ste condizioni si pud verifica-
re in Italia da un qiorno al-
Valtro una vericolosa svol-
ta politica di portafn euro-
pea ». 

La foto di Longo campeg-
gia anche sulla prima pagina 
del Rheinischer Merkur, con 
questa didascalia: < Vabile 
tattica sviluppata da lui e 
da Berlinguer tanto all'intcr-
no del paese quanto net con-
fronti di Mosca si e sinora 
dimostrata foriera di succes-
si. Ha avvicinato i comunisti 
a un governo di coalizione ». 
L'editoriale di P. W. Wen-
ger cerca di analizzare per
che un'ala della DC pone il 
problema di nuovi rapporti 
con il PCI: tutto questo non 
sarebbe possibile se il par
tito comunista « non avessc 
gia sviluppato sotto Togliarti 
la test della " via nazionale 
al socialismo " »: certo e, co
munque, che con la scissio
ne socialdemocratica « co-
mincia una nuora epoca nel-
la storia dei partiti delVEu-
ropa occidental ». II titolo 
dell'editoriale di Christ und 
Welt e ancor piu sintomati-
co: « Pericolo per VEuropa ». 
Pur trattandosi di un piorna-
le conservalore, ecco le sue 
conclusioni: « non parr pin 
escluso che dalla crisi qo-
vernativa romana dcriri una 
crisi statale la quale potreb-
be indnrre le forze antorita-
rie a cercare una soluzione 
al di fuori della democra-
zia parlamentarp. Quali pe-
ricoli tutto eid rappresente-
rebbe per VEuropa, lo si pud 
derivare dalla storia stessa 
dell'ltalia ». 

II Bayern Kurier, organo 
di Franz Josef Strauss, 
-t 1'uomo forte • di?lla Ger
mania dell'ovest. e natural-
mente tutto dalla parte del 
• passo coragqinso » compiu-
to dai Tanassi p dai Ferri. il 
quale mio servire a » spinge-
rc la DC a una chiarificazio-
ve interna ». In che senso? 
Per Strauss lc> alternative so
no due soltanto: « o si arri-
va a una dirisionc del pntere 
tra cattoliresimo p enmuni-
smo, o si arrira a una solu
zione autoritaria di destra 
secondo I'esempio di Ate-
ne ». Le sue simpatie — le 
sue pressioni? — vanno na-
turalmente in questa secon-
da direzione. come indica 
l'esaltazione del « proclama » 
del gen. Giglio. 

n tema « ensj di governo 
o crisi di Stato » fornisce an
che il titolo a un editoriale 
deH'ultra-conservatrice Neue 
Ziircher Zeitung. Le ultime 
parole di quest'articolo so
no in italiano: « Con wirole 
non si mantengono qli Sta-
ti». come diceva Machia-
velli. Ci vogliono fatti, rifor
me. Ma non e in questa di

rezione che va il giornale 
di Zurigo. II motivo princi-
pale di tristezza, per questo 
organo di stampa, e dato dai 
fatto che « per un governo 
di centro-destra con il rein-
gresso dei liberali, cioe nel 
senso del trend indicato 
dalla Francia, la situazione 
non sembra essere ancora 
abbastanza matura >. 

Ma ritorniamo alia Germa
nia dell'ovest. A questo pun-
to (e pur rilevando che il 
comportamento della stampa 
quotidiana e in parte diver-
so) la domanda e un'altra. 
\ o n e piii, cioe, quanto si 
capisca, in questa RFT, del
l'ltalia e delle sue vicende. 
E' piu brutale. Quanto si ca-
pisce, in questo paese, di po-
litica, di politica europea, se 
non si e ancor capito sino 
in fondo f per toecare un'area 
geografica ancor piu limita-
ta di quella della • piccola 
Europa », e linguisticamente 
omogenea) che esistono due 
Stati tedeschi e che la Ger
mania dell'ovest (che Franz 
Josef Strauss presents co
me un gigante economico e 
un nano politico, un nano 
che nelle sue intenzioni do-
vrebbe crescere sino a di-
ventare un Maciste) non 
e 1'ombelico dell'Europa? 
L'ltalia. tutto sommato, e an-
cor presente — per la gran
de stampa della Repubblica 
federale — il paese di Ma-
chiavelli. anzi del machiavel-
lismo nell'accezione piii de-
teriore che a questo termine 
e stata data. Se poi ciuesti 
vari George Popoff il Ma-
chiavelli l'hanno letto dav-
vero, questa e gia un'altra 
domanda. E nemmeno He
gel, probabilmente, l'hanno 
capito. Per non parlare. na-
turalmente, di Marx o di En-
gels. Valgono ancora, per 
tutti costoro, gli sehemi men-
tali, le categorie assolute di 
venti anni fa — schwarz-
weiss, bianco-nero — che 
poi. entro quest'area, erano 
mutuate da altre categorie 
valide cinque o dieci anni 
prima, senza nemmeno trop-
po sforzo di mediazione. E 
forse e anche per questo che 
la Germania dell'ovest — 
per impiegare le parole di 
Strauss — e politicamente 
un nano. Perche non e cre-
sciuta. E' ancora rimasta in 
buona parte (salve natural-
mente le eccezioni, che sono 
molte e notevoli) quella che 
era vent'anni fa, ai tempi di 
Konrad Adenauer, il buon 
capo carismatieo. E un capo 
carismatico — e sin troppo 
evidente — lo sogna anche 
per il nostro paese. 

Sergio Segre 

Pol congresso di Alfortville q quello di Issy-les-Moulineaux 

La svolta a sinistra dell'ex SFIO 
Come si e verificoto il romciamento di tendenxa e I'offtnwnione dello politico dell'unita dello sinistra - Preso di 

posizione per un diologo operto e senza pregiodizi con i coniunisti per costrvire insieme la « via francese al socialismo » 

Trinita dei Monti, un anno dopo 

Trinita dei Monti, Roma, tuglio '69: I'appuntamanto cho si erano dati lo icorio anno, al 
momonto dell'addio, a itato rispottato. La coppiatta ti * ricongiunta tulla calebre tcalinata 
romana, a si a ritrovata con gli amici di tutto il mondo, i giovani turiiti cha neH'astate 
calano in Italia, sanza macchinc caricha di valige, tenia pagare II tributo alio organizzatis-
sima agenzi* di viaggi: tolo coi blue Jeans, il sacco in spalla, a con una inesauribile carica 
di ottimismo a voglia di vacanz* al sole 

Dal M*tro carritpoedeate 
PARIGI, 15. 

«Ms questi socialisti tran
ces! non cambieranno mai? ». 
La domanda. non priva di 
amarezxa, era venuta, dopo 
due giomi di sterile e confu-
so dibattito al congresso di 
Issy Les Moulineaux. da Ray
mond Barillon, osservatore 
del Monde e uno dei piu pro-
fondi conoscitori dei proble
mi della sinistra francese. 
Ventiquattr"ore piii tardi. pur 
ammettendo che piii di un 
dubbio rimane sulla realta 
del • rinnovamento ». lo stes
so Barillon riconosceva che 
il nuovo partito socialists 
aveva compiuto «un serio 
passo avanti» e manifestato 
una innegabile • volonta di 
apertura a sinistra» La vit-
toria della mozione di sintesi 
favorevole all'unione delle 
sinistre. al dialogo coi comu
nisti e awersa ai compromes-
si terraforzisti costituiva in-
fatti un momento nuovo • 
felice nella vita travagliata 
del socialismo trancese: dal
le ceneri della vecchia SFIO, 
dai ruderi della Federazione 
della sinistra, dagli intrighi • 
dalle alchimie che avevano 
condotto Defferre e il suo 
partito al disastro elettorale 
era uscito un orientamento 
nuovo che indicava nell'uni-
ta delle sinistre «l'asse nor-
male della strategia sociali-
sta » e che poneva a tutto il 
partito non piii il vago obiet
tivo della difesa della repub
blica e della democrazia ma 
Taltemativa tra capitalismo e 
socialismo. 

Riseire e 
prospettive 

Svolta a sinistra, dunque, 
del socialismo tradizionale 
francese? La storia del socia
lismo francese, il sapore di 
compromesso che si ritrova 
al fondo della risoluzione vin-
cente. il permanere dietro le 
quinte del nuovo partito di 
personaggi che non hanno ri-
nunciato al ruolo di consi-
glieri o di ispiratori anche se 
sono stati costretti a nnun-
ciare ai galloni del comando, 
constgliano la prudenza nel 
giudizi- Eppoi non si cono-
sce ancora l'esatta composi-
zione dell'ufficio politico che 
verra eletto giovedl prossi-
mo dai 66 membri del comi-
tato direttivo rinnovato per 
quasi due terzi ed «epurato» 
dai nomi piii o meno triste-
mente famosi di Bollet, Def
ferre e Pineau. Non si sa an
cora chi sara il segretario 
del partito anche se la srel-
ta sembra ormai ristretta a 
due uomini relativamente 
nuovi come Pierre Mauroy P 
Alain Savary. Infine bisogna 
aspettare il congresso strn 
ordinario che alia fine dell'an 
no elaborera « un programma 
d'azione socialists ade^uato al 
nostro tempo ». 

Fatte queste riserve. tutta-
via, una svolta a sinistra e'e 
stata, tanto piii signififiitiva 
se si pensa che al congresso 
costitutivo di maguio ad Al
fortville era prevalsa la ten-
denza centrista die avova 
privato le sinistre di un can
didate unico alle elezioni pre-

Bilancio e proposte per il circuito alternativo aperto da Dario Fo 

UN TEATRO NUOVO PER DISCUTERE 
L'incontro a Scandicci fra Arci, Case del Popolo, « Nuova Scena » e altri gruppi teatrali -1 quattro punti di un rivolu-
zionario strumento organizzativo - II timore di una discriminazione e la scelta di una strategia • 70 mila presenze a spettacolo 

Dal nostro inviato 
FIRKNZE. 15 

Avevano iniziato. discutenrio. a 
Cesena. Hanno concluso, discu-
tondo, sulla piazza Ghiberti di 
Fircnze: anzi no, alia Casa del 
Popolo Buonarroti, perche la po
lizia non ha concesso — e mez-
zanottc — il dibattito all'aperto: 
e la folia, duemila persone. non 
vuole .Tiollare e s'e traacinata 
appresso le sedie fino alia said 
vicina. Ci raaiono e canto n. 2 — 
con la sua breve ballata su Avo-
la che suscita brividi di angoscia 
c di rabhia — ha appena chiuw, 
mfatti. la stagione talternativa> 
di Dano Fo e » Nuova scena *. 
Fxi ora si vanno gia preparando 
al la\oro deil'anno pro-iiirrto: il 
circuito aitd.Litno propasto dal-
l'Arci. e im,»eto da. rxnenvco 
teatro di Fo. resta aperto, si 
allariza. an/i. 

Come? Una prinu -"sjio'-ta e 
giunta ancor prima della con
clusions Nella st?'.n cn"r.ata, 
in un'altra caia o-'l i'orx.lo, a 
Scandicci. 

Non e. e ci md'ichcrohhe!, 
una tfiornata facile. A rcixlerla 
produttivamente oiffivle sono 
venuti. oltre i F o e i Nuova sce
na ». i dirigenti nazinnah del-
l'Arci. quelli pro.'iiKia.i. d.'ri-
genti dello Case del ^o,>»lo che 
hanno vissuto I'c^perienza tea-
trale di quest'anno, diversi grup
pi teatrali giovanili (della To-
scana. di Roma, dj Nanoli. del-
l'Emilia). II dihattito-scontro che 
inevitahilmente si apre e nel 
quale confluiscono esperienze 
speiso contrastanti non ha la 
prelp^a di giungere ad una 
conclusione univoca. anzi e de-
stinato a sottolineare diver
gence profonde. Tutta via. nel 
magma Hi questa discussione. 
resta inelimmabile I'estienen/a 
che si conclude: tre snetta-
coh. mforma Carlo Paglia-

rini nella relatione introduttiva, 
die hanno toccato 120 piazze 
<c non si parla di teatri con 
\ clluti e sipari. ma di Case 
del Popolo. Camere del Lavo-
ro, circoli associativi di base) 
che hanno fatto registrare una 
presenza di 70 mila persone ad 
ogni opera (e. anche qui, la ci 
fra non indica un c pubblico > 
senza qualifies, ben si la clas-
se operaia e i conladini del-
1'Emilia, Toscana. Lombardia, 
Liguria. Piemonte..). E insom-
ma. il pubblico nuovo per un 
teatro nuovo c'd: come ricavar-
ne rivoluzionari strumenti or-
gamzzativi stabili, sollecitando 
di con^eguenza una crescita 
t scientifica » della stessa pro-
duzione culturale? 

I.a rispo^a a questo inter-
rogativo — che naturalmente 
cerca di risolvere soltanto la 
primo parte del problema — 
viene da Nanni Rieordi. a no-
me di t Nuova scena» e del-
l'Arci. Quattro punti. 1 primi 
due si risolvono nella propo-
sta di un teatro alternativo a 
tem;x) pieno e nell'autoflnan7.ia-
mento Chi imbocca la strada del 
circuito aperto dall'Arci deve 
dedicarvi, almeno per !a sta-
glo^e in cm assume rimpegno, 
tutta la sua attivita: II circui
to e una scelta politica, non 
una utile soluzione di bilancio. 
K se si sceglie questa strada, 
bisogna anche riflutare la cac-
cia ai premi «discrezionali * 
go\ernativi, di^criminanti e ine-
vitabili portatori di autocensura. 
Non basta: l*autofinanziamento 
significa partecipazione reale del 
pubblico: impegno organizzativo 
che rifluti il «cachet » (Yoroa-
nizzazione che paga anche a 
teatro vuoto) ma si esprima 
nella sollecitazione capillare ad 
una reale presenza in sala: an-
chv il higlietto, insomma, come 
atto politko-culturale. E' una 

proposta re.-a possibile dalla 
espenenza delta stagione ap-
[K'na terminata. 

Di qui, gli altri due punti: 
tutto le comp.itfnie e tutti gli 
atton sono eguali fra loro e di-
nanzi al pubblico, E dunque, pa-
ghe eguali per tutti, pubblicita 
doi bilanci e cassa comune. Que
sta complessa articolazione, reil-
lustrata nel finale dai professor 
Lumachi e ripresa nelle con
clusioni di PaKHarini. viene ap-
provata. 

Chi vuo! s:are a questo im
pegno? E, .soprattutto. per qua
le impegno politico? Qui la di-
scu^ione. d;re<!a dai pre.sidente 
dell'Arci Jacometti. si aggrovi-
glia in una piuralita di inter-
pretazioni che spes.«o sono sol
tanto un tangihile rispecchia-
mento di aleune diTficolta rea-
li e de! dibattito di rinnova
mento che invcste le Case del 
Popolo. di certi ntardi di elabo 
razione culturale delle organiz-
za/ioni tradmonali del movi-
menlo operaio. di certo ullrn'i 
ni-ifri.srao che scavalca la diffi
cile ncerca di un reale rap 
porto con le masse alia luce 
delle attuali contraddizioni del 
paese. 

Di fronte alia paura della di
scriminazione (chi decide come 
e chi entra nel circuito?) si ri-
schia talvolta di confondere la 
censura borghese — che la 
classe dominante ha roodo di 
imporre attraverso il control lo 
dellindustria culturale —. con le 
mevilabili scelte di una stra
tegia rjvoluzionaria. Nasce an
che. ma muore rapjdamente. la 
pretesa di deciders — ora e su-
hito — quale sia la strategia 
giusta, quale collocazione I'Arci 
ed il suo circuito debbano tro
ve re nello spazio politico-cul-
turale italiano: anche a rischio 
Hi evitare un confronto opera-
tivo o di precludere utili eol-

lahora/ioni ;ni!i>iniclie? 
1 dirigenti dell'Arci ribadi-

scono piu volte I'arco delle na-
turali alleaiKe dialettiche del-
I'as.socia/.ionc, maturate nel cor-
.so di una non breve tradizionc 
organizzativa e politica: ma an 
che i Urmini assai vasti che 
questa collocazione storica of-
fre aila cntica e al dibattito; 
pur scomodi. se necessario. Su 
questo tema — che in alcuni 
moment) aopare decisivo — floc-
cano i sii>?«erimenti e le propo
ste. I gruppi teatrali e i diri
genti delle Ca.se del Popolo (che 
re wont a no il successo. quasi 
inatteso, di que.st'anno) prepa-
rami co-.i. in questo fuoco po-
lemico, il rilancio del suggeri-
mento teatr.ile proposto da Da
rio Fo c dai i Teatro Ottobre »: 
Discutiamo. enmvaam'. (E' lo 
slo«<in intro'luttivo del c terzo 
tempo* dei tre .spettacoli: il 
tempo in cm pubblico e attori 
aprono la discussione sul testo e 
sulle sue indicazioni politiche), 

Per questo nuovo e imminen-
te dibattito comunque. e'e qual-
cos:i di piii di un impegno ge-
nenco Dano Fo annuncia che 
« Nuova S<cna » sta lavorando 
sull'ipotesi di cinque spettaco
li (e ne il lustra subito le linee 
di ricerca). Ma non bastano. 
II circuito dell'Arci. l'anno proa-
.simo deve far conto su altri 
gruppi teatrali, a livello nazio-
nale e regionale- II momento 
sperimentale. infatti. e brillan-
temente superato al di la di 
ogni aspettativa. II pubblico 
nuovo che si e incontrato con 
Fo chiede adesso. in prima per
sona. di approfondire e struttu-
rare la sua esperienze. E for
nisce dunque le garanzie. che 
non si possono bruciare. della 
concreta possibilita di costruire 
davvero una « alternative >. 

Dario Natoli 

Cinque 
miliardi 

al giorno 
lasciano 
l'ltalia 

1 dati sulla bilancia valutaria 
di maggio, pubbheati ien, con-
Termano I'uscita di altri 166 mi
liardi di capitali (456 in cinque 
mesi): nonostjntc le entrate va-
lutane per noli '.'10 miliardi nel 
mese). rimes.se emigrati CM mi
liardi >. tunsmo {.il miliardi) si 
e avuto un deficit di bilancia 
con 1'e.stero per 107,5 miliardi di 
lire. La bilancia delle merci ha 
recuperato il normale sbilancio 
che e stato di —99.6 miliardi, 
All'uscita di capital! controllata, 
per cinque miliardi di lire al 
giorno, si sta ora aggiungendo 
un nuovo smercio di banconote 
da 50 e da 100 mila che vengo-
no vendute ai turisti prima del
ta loro venuta in Italia. Da chi? 
Non certo dai magliari napole-
tani, ma probabilmente dagli 
stessi organism! flnanziari che 
organizzano la esportazione clan
destine senza che il governo 
abbia deciso alcuna misura di 
controllo alle frontiere. 

sidenziali. Come e potuto ac-
cadere un tale rovesciamento 
di tenderize da maggio a lu-
glio se, tutto sommato, H con
gresso di Issy Les Mouli
neaux non ha aflrontato aper-
tamente le ragioni della di-
sfatta subita da Defferre che 
ha visto i voti socialisti ca
dere dai 12 al 5,5° o? 

Per capire questo terre-
moto politico la cui impor-
tanza va valutata nel quadro 
della situazione generale 
francese attuale — la Francia 
senza De Gaulle e con Pom
pidou che deve fare i conti 
con le minacce di crisi pro-
venienti dall'ala ortodossa del 
gollismo — e necessario ri-
salire al periodo maggio-giu-
gno 1968. Duramente sconflt-
ta alle elezioni legislative del 
23 e del 30 giugno 1968. la 
federazione della sinistra com-
prendente la SFIO. i radicall 
e i mitterrandiani s'era prati-
camente dislocata. I radical! 
avevano cercato la salvezza 
nella ripresa di una loro au-
tonomia politica rispetto al
ia sinistra. Mitterrand s'era 
eclissato dopo aver ricono-
sciuto il fallimento dello sfor
zo unitario da lui condotto 
per tre anni come leader del
la federazione mentre i diri
genti della SFIO, anziche cer
care nell'analisi degli awe-
nimenti e delle rispettive re-
sponsabilita le ragioni della 
sconfitta elettorale, s'erano 
gettati in una sorta di « fuga 
in avanti» rovesciando sul 
comunisti tutte le colpe del 
crollo e riproponendo al par
tito la necessita di una linea 
autonoma. rlgorosa. • nazio-
nalista* del socialismo fran
cese. 

Con questa manovra Deffer
re e Mollet, tempoi^nearnen-
te alleati, pensavano di far 
rinascere la SFIO dalle sue 
ceneri con una posizione cri-
tica e polemic* verso il PCF 
e disponibile per una svolta 
centrista. Ed a facilitare la 
manovra. in quella caldissima 
estate, erano intervenutl gli 
awenimenti cecoslovacchi. 
Mollet ne aveva tratto prete-
sto per teorizzare sulla defl-
nitiva impossibility di coope-
rare o dialogare coi comuni
sti e Defferre per rispolvera-
re il suo vecchia sogno di una 
« grande federazione * com-
prendente socialist!, radicall 
e centrists Con questa forza, 
pensava Defferre. si poteva, 
aspettare tranquillamente una 
crisi del gollismo per propor-
re al paese una alternativa di 
centro sinistra che avrebbe 
rigettato i comunisti nel 
« ghetto» dell'isolamento co
me ai tempi della Quarta Re
pubblica. 

Senza centro direttivo, pro-
fondamente dilaniata, la sini
stra francese aveva vivacchia-
tn i lunghi mesi invemali An
che il referendum lanciato 
da D« Gaulle era parso dare 
rauinne a Defferre. De Gaul
le. al tramonto della sua po-
polanta. abbandonato da una 
larga frazione del suo parti
to. aveva deciso di chiedere 
al paese una nuova investitu-
ra plebiscitaria ed una sua 
sronfitta avrebbe potuto apri-
rt- alia « grande federazione » 
terzaforzista l'msperata possl-
bilitii di un rientro dei socla-
listi nella stanza dei bottoni. 

Era tempo di preparare il 
partito a questa eventuality o. 
meglio ancora. poiche' la SFIO 
s'era ltquefatta come la fede
razione della sinistra, di ri-
dare vita al socialismo fran
cese sventando le pressioni 
rinnovatrici delle correnti 
tfiovanili e awiando il nuo
vo partito sui sicuri binari 
del centrismo. 

II 27 apnle De Gaulle era 
sconfitto e se ne andava in 
esilio. II governo ftssava al 
1> e al 15 giugno 1 due turn! 
delle elezioni prestdenziali. I 
leaders della SFIO convoca-
vano allora il congresso costi
tutivo di Alfortville che avreb
be dovuto deeidere la collo
cazione dei socialist! nello 
srhieramento democratico 
francese e la linea da segui-
re nel corso delle elezioni 
presidenziali. 

Per due giorni, nella peri-
feria pariRina, le correnti fa-
vorevoli all'unith della sini
stra, alia ripresa del dialogo 
coi comunisti, alia scelta di 
un candidate unico delle si
nistre parvero in grado di 
sconflggere le manovre deffer. 
riane mentre Mollet si ritlra-
va in un suo splendido iso-
lamento aspettando il mo
mento favorevole sia per bat-
tere Defferre, sia per • ricon-
durre alia ragione» gli entu-
siasmi unitari delle giovani 
leve. Poi, in una notte di in
trighi senza nome, Defferre 
capovolse la primitiva ten-
denza del congresso e rtuscl 
a farsi nominare candldato 
socialista alle elezioni prest
denziali. Cade vano cos) le 
speranze dl un candldato uni
co delle sinistre e con esse di 
un nuovo partito socialista 
liberato dalle nefaste influen-
ze socialdemocratiche che per 
ventidue anni ne avevano fat
to lo strumento di tutte lo 
awenture della borghesia fran
cese, dalla rottura del fron. 
te sindacale alia guerra d'ln-
docina. alia guerra d'Alge-
ria, all'aggrmsione contro 
fEgitto, alia congiura per far 
ritornare De Gaulle al po
tere. Con Defferre Infatti 11 
nuovo partito socialista punt* 
va sul centro sinistra come aJ. 
ternativa al golliamo. aull'ai-
leanza tra centrtstl, radiceii t 
sociallsti che tendeva i d iso-
lare il PCF e bloccava ogni 
prospettiva dl rinaacita uni-
taria delle sinistre francesi. 

Si sa come e flnita queeta 
ope razione: Defferre cuuuo-
rosamente battuto al primo 
turno delle presidenzimll. i 
voti del partito socialista di-
mezzati. Poher. sostenuto dai 
sociaJisti, sconfltto al secon
do turno. L'elettorato socia
lista aveva condannato il ri-
torno al terzaforzismo e ai 
era pronunciato per una di-
versa soluzione dei proble
mi della sinistra francese • 
dell'awento del socialismo tp 
Francia. Ne avrebbe tenufco 
conto il partito socialista na-
to ad Alfortville? 

Vn passo 
avanti 

II recent issimo problema dl 
Issy Les Moulineaux ha da
to a questo interrogativo un* 
risposta posit iva. Posto da-
vanti a quattro mozioni, rap-
presentative di alt ret tan te ten
derize, ha bocciato quelle che 
sostenevano la continuazione 
della lotta fratricida contro i 
comunisti e ha imposto alia 
fine una mozione di sintaai 
(Mollet vi e presente confor-
mando ancora una volta di 
possedere un infallibile istin-
to di conservazione) basata 
su questi punti: 1) il partito 
socialists prende cosciena* 
della necessita di battersi per 
il socialismo e contro il ca
pitalismo abbandonando la 
tradizionale posizione di one-
sto amministratore del capi
tate; 2) per il raggiungimen-
to dell'obietUvo socialista il 
P.S. ritiene indispensabUe 
lottare per l'unita delle sini
stre. per il recupero dei mit
terrandiani e del P.S.U., per 
il dialogo aperto e senza pre-
giudizi coi comunisti alio sco-
po di stabilire insieme *la 
via francese al socialismo». 

Abbiamo detto che con que
sta mozione e stato compiuto 
un notevole passo avanti nel
la chiariflcazione del colloca-
mento del nuovo partito socia
lista francese. Ma se la scoe-
fltta dei centristi. dei ter»-
forzisti e dei «solitari» del 
partito e incontestable, non 
altrettanto chiara e la vitto-
ria della corrente unitaria poi-
ch6. come osserva giustamen-
te Le Monde, questa vittoria 
e stata resa possibile da un 
accordo tra uomini di tenden-
ze contrastanti come Mauroy, 
Savary e Mollet. 

Con Mollet nel gruppo vin-
cente, anche se ormai esclu
so dalle posizioni direttive, e 
con vecchi «notabili» came 
Laurent. Guille, Notebart e 
Jacquet nel comitato diretti
vo, chi pub escludere ritorni 
di narnma antiunitari in que
sto partito il cui assetto non 
e ancora definitivo? Piu di 
un dubbio lecito rimane e, 
se nessuno pub negare l'im-
portanza dell'apertura a si
nistra approvata dai con
gresso di Issy Les Mouli
neaux, « moltissimi sforzi do-
vranno ancora essere fatti — 
concludeva Barillon su Le 
Monde — prima che la sini
stra riesca a superare le sue 
discordie e a rimarginare le 
sue ferite». Comunque, la 
strada indicata da Issy Las 
Moulineaux sembra andare 
nella direzione glusta. 

Augusto Pancaldi 

Ucciso 
uno dei 

responsabili 
dell'assassinlo 

Ai «Che» 
Guevara 

L'esercito boliviano an
nuncia la cattura dl un 

capo guerrigliero 
SANTA CRUZ (Bolivia), 15 

Un uomo qui indicato come il 
delatore che permise la cattura 
e l'assassinio d' Ernesto Che 
(iuevara. e stato ucciso. 

Si ehiamava Honorato Rojas e 
appare certo che fu lui ad of-
frirsi come guida delle forze spe-
ciali di repre»sione impegnate 
nella lotta contro i guerriglim 
guidati dai Che. e risulterebbe 
che il Rojas fu vitino al coman-
dante del reparto che condusse 
it sanguinoso scontro conclusosi 
col ferimento p con la cattura 
di Che Guevara. 

Sulla fine del Rojas i giornali 
boliviani pubblicarono i seguenti 
patticolari. Ignoti sono penetrati 
nella sua casa verso le 3 di 
notte e gli hanno sp.irato alia 
testa con una rivoNella ca-
hbro 45. 

Da tempo il Rojas conduceva 
una vita assai riservata e ave
va cure di far dimenticare il 
suo nome. E' da notare che egli 
ha perso la vita nella casa co-
struita sul terreno regalatogli dai 
governo del generale Barrientos 
come segno di riconoscenza per 
la collaborazione data all'assas-
sinio del Che. 

n governo di La Pax ha an
nunciate. pero. che il guerri
gliero Inti Peredo, luogote-
nente del * Che > e stato cat-
turato. Peredo fu uno dei pochi 
dirigenti della guernglut diretta 
da Guevara che riuscirano a 
sopravvivere alia 
ordinata dai 

http://Ca.se
http://rimes.se

