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II confronlo, a Torino, fra il minisfro 

Donat Callin e i delegati operai della Fiat 

una barba 
I problemi dell'autunno caldo - La di-
scussione sul sistema - La questions 
centrale delle grandi riforme sociali 

inchiesta sulla crisi che investe gli Stati Uniti alle soglie degli anni ' 7 0 

Per fare un ri\olu,'ionano 
non hasta una barba I.a 
battuta e (li Donat Catlin, 
del la, stando alio nolo del 
cromsta, con accento parli-
colarmente polcmico \orso 
alcuni gruppi tli contestato-
ri irraiiueti che, coi volli 
— sembra — nccanionle 
imbandicrati da baffi c bar-
be lo bombardavano di slo
gans durante l'incontro che 
il mini tro, falto nuovo e 
straordinario nella storia 
del nostro paese, ha avuto 
con i delegati operai della 
Fiat. D'accordo. 

Non e certo una moda che 
puo qualificare un movimen-
to politico. In questi ultimi 
tempi, e vero, c'e anche chi 
ha scambiato il folclore — 
il taglio dcll'abito, 1 capel-
li piii o mono lunghi, il 
giacchettone di pelle, il faz-
zoletto annodato sul viso e 
il casco, i cinturoni, ecc. 
ecc. — per sostanza rivolu-
zionaria sostenendo magari 
— c accaduto anche nelle 
mighori famiglie — che va-
leva di piii un • acuto gn-
do » rivoluzionario dello scio-
pero degli operai. 

M.i proprio perche non 
siamo prigionien delle mo
de, neanehe di quelle avan-
guardiste, ci guardiamo be
ne dallo scambiare — ipso 
facto — per democratico 
un ministro che si presen-
ta in maniche di camicia, 
come ha fatto qualchc gior-
nale, favorevolmente stupito 
di vedere Donat Cattin libe-
rarsi ad un certo momento 
della giacca. Insomnia co
me non basta una barba a 
fare un rivoluzionario, cosl 
non e sufficiente una eerta 
propensione al dialogo a de-
cidere dell'« apertura > di 
qualcuno, sia esso pure un 
ministro. 

Come sempre, e alia so-
stanza delle cose che biso-
gna guardare. Che sono poi 
quelle cose di cm dall'au-
tunno sindacale in poi si e 
andato ragionando e sragio-
nando. A cominciarc dall'at-
tributo di « caldo » con cui 
si e voluto consegnare alia 
storia quel grande moto ri-
vendicativo per finire ai te-
mi delle riforme. 

Si e tentato flu dalle pri
me battute di presentare, da 
parte della stampa legata ai 
grandi gruppi industriali e 
finanziari, l'autunno come 
esplosione incomposta e vio-
lenta — « selvaggia », si e 
detfo, richiamando impro-
priamente l'espericnza di al-
tri paesi — di masse in ba-
lia della logica dei gruppu-
scoli. Quell'immagine ha 
trovato credito anche pres-
so alcuni gruppi della sini
stra che amano spesso piu 
della forza dei fatti la loro 
lussureggiante rappresenta-
zione letteraria. Cosi l'au
tunno e diventato « caldo ». 

Eppure non c'e stata sta-
gione rivendicativa, nella 
storia sindacale del nostro 
paese, piu ragionala, calco-
lata, costruita, freddamente 
considerata di quella. E' pro
prio in questa matrice sta 
la forza del movimento — 
che ha ricevuto il consenso 
di milioni di lavoratori — e 
la sua caratteristica rivolu-
zionaria. Un movimento che 
tende, siula base di un'ana-
lisi scientifica della realta, 
a modificare l'assclto eco-
nomico, sociale, politico e 
culturale del paese; e che 
nel suo attcggiarsi si quali-
fica come forza di civile pro-
gresso nelPinteresse genera-
le. Preoccupandosi di tutti i 
fattori che concorrono a 
questo sviluppo, compresa 
la produzione. 

Si sono persi mille miliar-
di — )ia ricordato il mini
stro — per gli scioperi del
l'autunno. Una grossa perdi-
ta, indubbiamente. Ma non 
c'e organizzazione sindacale 
od operaio cosciente che se 
ne vanti come di un succes-
so. Le ore di sciopero non 
rappresentano mai un bol-
lettino di vittoria. Sono, con 
la volonta di lotta dei lavo
ratori, la rappresentazione 
del loro sacrificio e insie-
me del prezzo che, purtrop-
po, e necessario ancora pa-
gare per cambiare m meglio 

— e lentamente, troppo len-
tamente — le cose in que
sta societa profonclamente 
ingiusla. D'altra parte — e 
lo ha riconosciuto anche il 
ministro —- di quei mille mi-
liardi, 570 erano di salari. 
C'e da domandarsi, perche 
questo 6 il vcro problema, 
se esisle un'altcrnativa a 
questo impegno che costa 
tanto caro ai la\oralon lta-
liani. 

Mettore l'accento, come or-
mai da qualchc mese viene 
fatto con insistenza da par
te di tutte le forze eonser-
vatrici e moderate, sulle n-
percussioni che gli scioperi 
lianno in campo produttivo, 
significa incvitabilmente — 
i l di la delle intenzioni — 

gcll.iro 'I dubbio sulla \all 
dit.i deg i ohiotnw che 1! 
moumonlo sindacale per.se-
gue Questo e il punto K 
non \.'ile, per crear.si un fa
cile alibi, soMcncro che la 
colpa e dei sindacati i qua
il wiglinno « uitlo subito >. 
N'cn e vero ed e stato di-
niostrato ad abunilanliam. 
Quello che si prctende — 
questo si — e una precisa 
volonta politica da parte del 
governo di piocedere final-
mente lungo una lmea di ri
forme. Si dice: questa vo
lonta c'e, ma. ncllo stesso 
tempo, si suona la gran cas-
sa contro gli scioperi che 
drierminano • tensioni pen-
colose » nella nostra econo-
mia Stravolgendo cosi le 
cause reah di queste ten
sioni e, nello stesso tempo, 
le ragioni di chi appunto 
vuol porvi rimedio aitra-
verso una profonda politica 
di riforme. 

Va subito detto ancora 
una volta, infatti, che il di
scorso dei sindacati, pur 
parlendo da problemi che 
assillano milioni di lavora-
lon, aflonda in ragioni di in-
teresse generale. Dare solu
zione organica alle questio-
m della casa, della salute, 
del Cisco, dei trasporti, del 
pre//i significa non solo as-
sirurarc la difesa di alcuni 
beni fondamentali, messi 
continuamente in discussio-
ne, ma rimuovere le cause 
di uno sviluppo economico 
e sociale squilibralo, con-
traddittorio, che deterrnina 
sofferenze e dispersione di 
ricchezza. Le riforme, eio6, 
rappresentano la soluzione 
piu razionale ed economica 
ai problemi di paese. 

Mettera questa soluzione 
in discussione le basi del si
stema? Per le grandi mas
se popolari 1'interrogativo e 
ozioso. E, d'altra parte, se 
una politica di civile pro-
gref-o e possibile solo con 
il sacrificio dell'assetto ca-
pitahstico, la colpa e tutta 
e solo del sistema che, alia 
verihea dei fatti, dimostra 
la sua intima fragilita. Ma 
propro qui si dimostra, nei 
fatti, la democraticita di 
smgoli e gruppi: nella loro 
disposizione, cioe, ad opera-
re iicH'interesse dello svi
luppo economico e civile del 
paese senza guardare in fac-
cia al sistema. Altrimenti, 
lo si voglia o no, c'e il ri-
schio, nonostante la miglio-
re disposizione al dialogo e 
ad atteegiamenti popolari, di 
trov.irsi ad un certo mo-
inenlo al fianco di chi si 6 
fatto cavaliere convinto del-
l'attuale assetto, comprese 
le sue storture. 

La vicenda politica, se 
non si presta attenzione ai 
processi reali, compie di 
questi tradimenti. Per cui 
pud capitare ad un «rivo
luzionario > con barba o sen
za di trovarsi dentro il gio-
co provocatorio della destra 
e a un ministro, disponibile 
agli incontri con gli operai, 
di essere assimilato ai peg-
giori conservatori. 

Orazio Pizzigoni 

Quando Nixon e Agnew parlano di « maggioranza silenziosa», pimtano su un tipo di retorica capace di dare una 
base di massa per avventure reazionarie e autoritarie - La «strategia sudista» del presidente 

Nixon e convinto di potere avere con se in America una maggioranza di 
cittadini conformisti, nazionalisti, anche se politicamente passivi: ma sono 
poi effettivamenti questi i tratti della maggioranza degli americani? 

Dal nostro inviato 
WASHINGTON, snifliio 

Fin dalla sua campagna elet 
torale Nixon ha lurmul.ilo la 
sua concezione del citladmo 
ideale: « La sua voce si con
clude con la grande maggio
ranza silen/iosa dogh ameri
cani, che pagano le lasse, so-
stengono le loro chiese, le lo 
ro scuole e i loro sindacati, 
proparano i loro figli a diven-
tare buoni americani e non 
esitano a liniare 1 loro raga/.-
zi per montare la gua"dia sin 
muri della hberta in tulto il 
mondo ». In questa frase e sin-
tetiz/ata anche quella che gli 
americani cluamano la « stra-
tegia » del presidente. II suo 
appello si rivolge aU'anienca-
no politicamente passuo, in-
quadr.ito nelle istitu/.ioni tra-
dizionali dell'- sua sociela, con-
lormista e nazionalista, il qua
le deve credere che le frontie-
re dell'impeio siano quelle 
stcsse della « hberta >. II suo 
piano, cm egli affida I'ambi-

710110 di restare alia Casa Bian-
ca per otto anni e di garanti-
re magari pui a lungo le for
tune del suo partite, consiste 
nel creare un bloeco di potere 
conservatore o francamente 
rea/ionario, nutrito di una 
demagogia che e guH tutta in 
quel breve saggio di oratona 
nixoniana. 

II programma politico di 
Nixon e stato del'imto dalla 
stampa amencana come i stra-
tegia sudista » II perno di tut
ta la concezione e sintetizza-
to in un ponderoso volume, 
mtitolato a L'emergente mafl-
gioranza repubbbcana » di Ke
vin Phillips, personaggio die 
6 stato il prmcipale amtante 
di Mitchell, oggi ministro del
la Giustiiia, quando questi or-
gamz76 e diresse la campagna 
elettorale nixoniana. Occorre 
— dice in sostanza Phillips — 
mettere insieme coloro che nel 
'G8 votarono per Wallace, il 
candidato razzista del sud, con 
coloro che votarono per Ni
xon: il partito repubblicano 
a\ra allora una stabile mag
gioranza per restare lungamen-
te al potere. Guidato da que
sto ealcolo, il presidente si 
e messo a fare concessioni 
agli avversari dei negri per 
portarli un po' per volta dalla 
sua parte. Quando egli ha 
scelto due scadenti canchdati 
mendionali per la Corte supre-
rna, sapeva che probabilmen-
te essi sarebbero stati boccia-
ti dal Senato, ma sapeva 
anche che questa stessa boc-
ciatura gli avrebbe consentito 
di presentarsi al sud razzista 
nella veste di volenteroso, an
che se momentaneamente sfor-
tunato, difensore della « cau
sa » bianca. 

II sud e tuttavia solo una 
componente della strategia ni
xoniana. II Presidente vuole 
in realta suonare la campana 
per chiamare a raccolta lutto 
c o che di francamente retrivo 
o anche solo potenzialmente 

I conservatore vi e in America 
A questo scopo mirano in par-
ticolare i discorsi demagog! 
ci e violenti del vice presiden
te Agnew. Qui 6 il senso dello 
slogan, ormai fin troppo no-
to, della « maggioranza silen
ziosa »: si tralta di convincere 
i <bravi » americani, gli ame
ricani « genuini » che essi sono 

Per la prima volta nella storia della Spagna franchista il rifiuto di cdehrare le funzioni religiose 
di « ringraziamento » per I'avvento del fascismo - Drammatiche rivelazioni sulle torture 

Nostro servizio 
MADRID, 18. 

Un gruppo di giovam operai 
di Zumarraga, nella provincia 
basca di Guipuzcoa, sono sta
ti brulalmente bastonati e tor-
turati dalla brigata politico-
sociaie franchista. 

Accuaati di a\'er partecipa-
to alia oigani/.za/.ione propa-
gandistica del f. maggio, quat-
tro giovani lavoratori di Zu
marraga sono stati convocati 
una prima volta al commissa-
riato. Dopo un duro mterroga-
torio furono dimessi 

Convocati una seconda vol
ta, non piu al commissariato 
ma al tnbunalc per una sup-
posta loro partecipa/ione ad 
un incidente con uno dei snr-
\'eglianti dcll'impresa Orbego 
zo. il giudice ordino !a me.ssa 
in libeila defimtiva per tre di 
loro. 

Nonoslante questo, qualche 
giorno .̂opo furono tutt'e quat-
tro di nuovo citati al tnbuna-
le e trasferiti al commissa 
riato di Zumarraga da Seba-
stiano Fernandez Rivas, com-
missario capo della provincia. 
Qui cominciarono subito gli 
interrogatori, fatli sccondo lo 

stile della brigata politico-
sociale di Guipuzcoa, la 
quale attraverso la torlura, 
non raggiungeva l'obiettivo di 
disarlicolare il movimento del
le Commission! operaie di Zu
marraga, e piu in particolare, 
delle fabbriche Orbegozo, nel
la quale si sono registrati nel 
pas^a'o i piu important! e pro-
lungati scioperi del paese ba-
sco di questi ultimi anni. 

II capo del personale della 
fabbrica Orbego/o e il capo 
della brigata oohtico - sociale, 
Sebasli.uio Fernandez Rivas, 
a,revano ordito insieme il pia-

di attacco alle commissio-
iporaie. II giorno dopo 

gli terrogatori » la polizia 
effeltuc numerose perquisizio-
ni doniiciliari e procedette al-
I'arresto di altn 13 lavorato 
n di Zumanaga. fra cm flue 
dnnne: Juan Franco, Angel 
Laiglesi.i, Mamie! Calvo. Juan 
Guillermo Fgi-a, Juan Mane i 
Oataegm. Auieho Lucas. Ma 
nuel Pneto, V.rtor Barroso, 
Marcos Fernandez, Jose An
tonio Garcia, Bcmta Sabina 
Davesa, Maria Pilar Ordo
nez e Jose Antonio Que-
vodo. Gli interrogator! sono 
della massima brutaltta. I 

fermati sono tenuti al com
missariato per sctte gior-
tii, violando cosi la legge 
che consente di tenere un fer-
mato a disposizione del giudi-
ce per 72 ore. 

I detenuti vengono bastona
ti, presi a calci nel ventre e 
ai testicoli; vengono obbhgati 
a camminare fino all'estenua-
zione, con le biaccia strette 
dalle manette sotto le cosce. 
Quando cadono, I poli/.iotti h 
nmettono m piedi a calci e la 
tortura continua. Poi \ lene lo
ro collocata una moneta sul
la fronte, le mani legate die-
tro la scluena e la testa vie
ne fatta appoggiare a una pa-
rete che essi debbono per-
correre senza far cadere la 
moneta. Ogni volta che la 
moneta cade 6 un calcio In 
questo modo gli s interroga 
ti » vengono ndotti alio sl.ilo 
di incoscienza. Ci sono anche 
altre vananM deile tortuie 
Per esempio i detenuti ven
gono costretti a ingmocchiar-
si su sacclu riempiti di pie-
tre aguzzc. 

Alia fine di questi < inter
rogator! », la brigata politico-
sociale e il suo capo, Seba-
stiano Fernandez llivas, con-

siderano adempiuta alia per 
fezione la missione die i ^IO 
prietan della fabbrica Orbe 
gozo lianno loro affidr.lo: i 
detenuti sono posti a dispel 
zione del tnbunalo dell ordi 
ne pubblicn sotto I'accusa di 
organiz?a/.ione illecita di com 
mission! operaie 

La popola/.ione lavoratrice 
di Zum irraga clenuucia indi-
gnata i, torturatore Sebastia-
no Fenandiv. Ri\as. e un 
nuovo Man/anas, dice la gen
ie. ricoidando 1'ex capo della 
brigata publico • sociale di 
San Sebisliano. gmsfi^ialo due 
anni fa con un colpo di pislo 
la, da un ignoto pjlnota ba 
sco. Lo stesso odio della po 
polazioiie 6 rnollo contro i 
propriel in della labbriea Or 
beg070 c!ie sono ncorsi ,dla 
poli/ia 'ortm-attice pel \emli 
car^l ckll'ultimo scnpiio !̂ )e 
nuncian !o quesli biul.ili t'.i'.u. 
la gentc di Zumarraga fa ap 
pello prrclie si raffoivi la so 
lidaneta cor, le vittime della 
repressione franchista e con-
cretamente con le famiglie dei 
lavoratori torturati e gettati 
in carcere. 

Nella provincia basca alia 
lotta operaia, cosi come avvie-

ne in altre province spagno-
le si aflianca quella di altn 
strati della popola/ione (ad 
esempio gli sludenti) e di una 
parte del cleio Da tempo no-
ve sacerdoti cattolici sono rin-
clnusi nelle caicen speciali di 
Zamora per ordino dell'auto-
rita giudiziana mihtare. I no-
ve sacerdot1 arrestati si era-
no diclnarati solidah con cin
que altri sacerdoti auton di 
un appellc all'ONU in cm si 
chiedeva un'amnistia genera
le per i detenuti poliliei spa-
gnoli. Per la prima volta nel
la storia della Spagna fran
chista un vescovo non cele-
brera le annuali funzioni reli
giose di « ringra/iamento s 
lier I'aMento del fascismo in 
S ; M £ ia 1 
bdo c\u> "• 
l)IM!0 il 
l'J S).i':n 
I'cnti d',.1 
sti OOlll.l 
vcsco\0, 

,' il vescovo di Fill-
(' nf 'm. i to di cole 

1 o Ooiini J. doni.mi 
. .inni\ i'i v irio del 

B,ii),i.> (\e t\i!.iti£i 
t Hi da F -anco II 
ions ^nor rn^6 Ma 

na Cirarca, con il ;uo nfiu-
to inlcndc protestaic "ontro la 
deten/ionc del novo -acprdoti, 
dotcr7ionc cho ^ cont -o il con
cordat d '1 1033. 

f. m. 

la « maggioranza » del paese, 
purtrnppo pnva di strumenti 
di espressione, ma capac: in-
fine di trovare ledeli mter-
preti, in cohii che governa al
ia Casa Bianca e ne! suo grup
po di collaboratori. 

Qua! e in sostanza il discor-
so che costoro tengono alia 
na/ione? L'America — si dice 
— o un paese dovo la mag
gioranza non c ne negra, ne 
giovane, ne povera. La mag
gioranza e pia, rispettosa del
la legge, leclele alia bandiera e 
agli ideali americani. Cer
to — si ammettc — vi sono 
pareccliie cose che non van-
no in questo paese. Ma di chi 
e la colpa? F' di tulti quest! 
mestatori turbolenti, die si m-
filtrano nei ghetti, che rovi-
nano le nostre belle universi-
ta, che non accettano l'« ordi-
no >, che vogliono sovwrtire il 
miglior paese del mondo. La 
colpa 6 dei capelloni, dei dro-
gati, dei € comunisti » camufta-
ti, di coloro che non vogliono 
combattere e lavorare. Ma 
non solo. Fssa e anche di 
coloro die sulla stampa, alia 
televisione, nelle universita o 
nei gruppi pohlici h «proteg-
gnno», di tutli questi « hbe-
rali » e mtellettuali. profeti la-
mentosi, thsfattisti dai nervi 
deboli. « vecehi stanchi e ama-
reggiati » che si coalizzano 
con « giovani collerici s>. La de-
magogia di Agnew si spinge 
smo a prendersela con le eli
tes o a denunciare il control-
lo sulla stampa — ma benin-
teso. solo sulla stampa antigo-
vernativa — di ristrelti grup
pi pnvilegiati, di cm tuttavia 
ci si guarda bene dal fare i 
veri nomi. 

Sarebbe pericoloso scrollare 
semplicemente le spalle di 
fronte a questo tipo di reto
rica politica. Essa pud avere 
una vasta presa su una par
te dell'opinione pubblica, so-
prattutto quando discende 
dalle piii alte sedi del gover
no. die l'americano « medio > 
6 abituato a rispettare. Per 
oompronderlo e necessario una 
volta di piu evocare quell'este-
so intossicamento psicologico 
collettivo che 1'imperialismo 
provoca in un paese imperia-
lista. Gia Johnson, per spiega-
re la guerra nel Vietnam, cer-
cava di convincere gli ameri
cani die il mondo e pieno di 
gente intenzionata a strappa-
re ci6 die essi lianno. Tn un 
paese, dove il nazionalismo 
ha trovato tinte e parole d'or-
dine relativamente nuove, ma 
dove e diffusissimo, radicato 
e appoggiato da strumenti 
propagandised di potenza co-
lossale, fondato infine, come 
sempre sulla fiducia In una 
pretesa superiorita del pro
prio <r modo di vita » non so
no pochi coloro disposti a cre-
derlo. 

La stessa crisi che l'Ame-
rica attraversa, pud essere un 
terreno favorevole per la de-
magogia di destra dei Nixon 
e degli Agnew. La parola che 
tutte le riviste a grande tira-
tura usano per desenvere lo 
stato d'animo deH'amencano 
i medio » e « frustrazione » ciod 
un senso di impotenza e di 
scontento innanzitutto di fron
te ad una guerra die si e 
ugualmente incapaei di * vin-
cere» o di concludere e poi 
di fronte a mille problemi che 
non si e piu capaci di padro-
neggiare. Un direttore di gior-
nale diceva di recente: «Ta
le stato d'animo discende dal
la sensazione che la gente si 
trova a fronteggiare una serie 
di fastidiosi problemi sui qua-
li non nesce ad avere ne con-
trollo ne influenza. 

< La gente comincia ad av-
vertire che non pud far nul
la per ridurre le tasse, com
battere il crimine o rallenta-
re l'inflazione. Non e pifl ca
pace nemmeno di controllare i 
propri figli». Sono proprio 
queste le circostanze che pos-
sono spingere parecchi ame
ricani anche di modeste con-
dizioni a prendersela con i ne-
mici immaginan indicatl da 
Nixon e da Agnew e a sfo-
gare cosi la propria confusa 
irntazione per i eapelli lunghi 
o le minigonne dei figli, per 
lo dillicolta e le amarezze del
la piopria esistenza, per un 
mondo che non si capisce pin, 
per le delusioni sul lavoro 
e per la crisi della famigha, 
per un < mistenoso » avversa-
rio die nessuno sa identifi-
care. 

A favore della strategia di 
Nixon gioca mfatti il pit) dif
fuse e p'Ci pericoloso fra i mi-
ti americani, quello secondo 
cui gli Stati Uniti non sa
rebbero un paese diviso in 
classi oslili, ma un paese di 
« classi medie i> in cm le dif-
feren7e e 1 contrasti social! si 
sarebbero allenuati grazie al 
livellameiito del comune be-
nessere Pel- anni si d delto 
che medi.inle una pnhtica fl-

I scale prog-essiva e una mi-
eltore rlist-ibu/ione dei red-

i diti tn11I o quasi gh america
ni benefio avano m misura 
ravvicinata della generale ric
chezza La piramide della so
cieta tendeva ad appiattirsi. 
Una silenzosa rivoluzione era 
in corso. Nulla di tutto que
sto era vi ro. Ma moltissimi 

americani lo hanno credulo. 
Oggi trovate ad ogni passo 
chi vi npele con convinzione: 
1'Amenca e un paese di ' . 'las-
si medic ». 

Fppurc gia le prime impres-
sioni inducono a dubitame La 
stessa persona die ripete quel
la tesi con la for/a del luogo 
comune, f.ira infatti ad ogni 
passo — si tratti di describe-
re quale strato sociale abita 
un determinalo quartiere o 
da quale ambiente provengo-
no gli alunni delle scuole — 
una distinzione fra upper mid-
die classes e tower middle 
clauses, cioe fra classi medie 
« supenori t> e i inferiori ». In-
consapevolmente egli descrive 
cosi un fenomeno die trova 
un preciso riscontro nelle in-
dagini statistiche e in recenti 
studi sociologici. Trascuriamo 
pure i due estremi della so
cieta amencana: i pochi im-
mensamente ricchi, autentici 
detenton del potere alia testa 
delle loro corporazioni, che 
quasi nessuno vede e conosce 
perche sembrano perdersi nel 
cielo come le cime dei loro 
grattaeieli nei giorni delle nu-
vole basse, e i poveri, ne-

Copo sette tondo e cosivo. 
gn o altri, bianchi eompresi, 
che pure non sono pochi, va-
riando da un ottimistico 12% 
della popolazione (di fnnte uf-
fieiale) a un 25% I'ornito da 
studiosi di ojiposizione. Guar
diamo. invece solo le famn.se 
« classi medie » in cui di so 
lito vengono inclusi dai socio 
loghi del <s sistema j anche 
gli operai. 

Rbbene, risulta dalle stati
stiche che negli ultimi ses-
sant'anni. cioe dal 1910 ad og
gi, la distribution? del reddi-
to nazionale anche dopo sot-
trazione delle tasse, che non 
sono poi tanto progressive co
me si crede, non e affatto 
tnigliorata a favore dei meno 
abbienti. E' mighorata a fa
vore degli strati superiori del 
<r ceto medio » che costituisco-
no infatti la piii solida base 
del potere, non di quelli infe

riori. Via via die si scende la 
si trova addirittura peggiora-
la. Certo, la ricchezza del pae
se, il reddito nazionale, nel 
fratlempo e di molto aumenla-
la. Anche coloro che ne ricevo-
no una piccola parte non so
no quindi tutti poveri, alme-
no per le unsure valido in al
tre parti del mondo. Ma ban-
no anch'essi non pochi pro
blemi e dillicolta: sono colo
ro che, secondo gli economi
se', pur non essendo «pove
ri » vivono fra « privazioni » 
non polendo concedersi cio 
che 6 richiesto per un «livel-
lo di vita modestamente con-
forlevole ». La loro cifra am
monia a pareccliie decine di 
milioni 

Ma - osservava di recente 
un giovane economista — « es
sere elasse media e un proble
ma socio psicologico quanto 
economico Fra coloro che si 
cluamano « elasse media * for-
se una maggioranza sono sem
pre stati pnvi del denaro ne
cessario per essere davvero 
cio die credevano di essere >. 
Proprio tale immensa turlu-
pinatura offre una possibile 
base di massa per avventure 
rea/ionane e autoritarie La 
condi/.ione di chi e sfruttato 
senza sapere di esserlo e la 
pefgiore Fgli 6 piO facile pre-
da della demagogia. perchd e 
relativamente semplice indur-
lo a combattere nemici fitti-
zi o a vedere avversari an
che in coloro che sono inve
ce suoi pnten/iali nlleali. i ne
gri appnnlo. nppure i ribel-
h i non conformisti II nu'o 
dell'America, « naese di clas
si medie * 6 la pill grande 
mistifica7ione che si sia mai 
operata a proposito di que
sto paese' distruggerlo e ne
cessario per offrire un'effet-
tiva resistenza alia strategia 
reazionaria della « maggioran
za silenziosa -D nixoniana, che 
di quella mistificaizone 6 la 
tradtizione in linguaggio di 
azione politica. 

Giuseppe Boffa 

II discorso sulla situazione economica 

I palliativi 
di Nixon 

It discorso di Nixon alia to-
levisione sullo stato delt'econo-
mia amencana impone una ri-
liessione prioritarm: rammini-
slrazione repubblicana 6 un 
centro di potere politico mol
to piii debole dl quella demo-
cratica, nei confronti delle 
pressioni e dei condizionamen-
ti csercitati dal potere eco
nomico dei grandi gruppi mo 
nopolistici. 

II discorso del presidente 
non ha avuto quella eco che 
in un momento difficile della 
congiuntura statunltense, o-
vrebbe dovuto avere in tutto 
il mondo, e soprattutto su quei 
barometri dell'economia capl-
talistica clie sono le borse va-
lori. Tutto procede come pri
ma a Wall Street, a Londra, 
mantengono in preeario equi-
librio i titoli azionari e quelli 
del reddito fisso. 

Nixon non e in grado di ob-
bligare le aziende o i sindaca
ti a contenere prezzl e saiari; 
non e in grado, con 11 tipo di 
maggioranza che si e formata 
al congresso, di varare pruv-
vedimenti urgent! che frenmo 
quel particolare tipo di mtui-
zione che oggi colpisce l'aco 
nomla Usa, accompagnandosi 
all'aumento della disoccupazio-
ne ed al calo della produzio
ne. Si limits a lanciare « np-
pelli » alia moderazlone, rivol-
ti (i equanimamente » ai lavo
ratori e ai padroni, como se 
bastasse parlare « col cuore in 
mano» pe rottenere risultati 
che dovrebbero incldere, da un 
lato sui profitti e dall'altro. 

Sul potere d'acquisto del sa
lari. Risulta rldicolo allora 
pensare di imprimere una svol-
ta decisiva al ciclo congiun-
turale del piii potente paese 
del mondo attraverso la co-
stituzione di una « commissio-
ne nazionale della piodiuivl-
ta II, la predisposizione di un 
(isistema di nllarme all'infla-
zione» e la creazione di im 
«uffieio per la revisione de 
gli acqiusti » fatti dal gover
no federate presso le azien
de, con l'obiettivo dl venfica-
re e conoseere quali sono i 
settori d'atttvita e le merci che 
registrano gli aumenti salanali 
e del prezzi piii perleolosi. 

Ma quello che cl lnteressa 
di piii a caplre perche" Nixon, 
nonostante tutto, abbia voluto 
parlare alia nazione sulla si-
tuaziono economica, avendo a 
disposizione un cosl esllo pac-
chetto di proposto. La piu evi-
donte e tnimediata delle spio-
gazioni e quella che nasce dal-
l'esigen7a di nspondere alle 
ansic degli nmericam sull awe 
one dcU'econonua, dopo i pan 
rosl crolli della boisa e Inn 
pressionantc aumenlo dei prez 
zl Intorni. Di rassieurare m 
un colpo solo, sia 1 padioni, 
che temono una contia/inne 
ultenore del profitti n segui-
to doU'numentato costo del 
denaro e della caduta degli In-
vestiinentl, sia le grtadi masse 
lavoratricl che vedono npro-

sentarsi lo spetlro della aisoc-
cupazlono di massa olt.ro alia 

riduzjone quotidiana (con la 
inflazione) del salario reale. 

Ma die', ro queste preoccupa-
zloni piii general!, si nnscon-
de un altro argomento che per 
Nixon e- ben piii importante. 
Quello cioe. di smentire le vo 
ci che da qualche tempo cor-
revano negli Usa circa una Vi
rata brusca della politica eco
nomica governaiiva, dirotta a 
esercitaro un reale, stretto con-
trollo sin prezzi attraverso ma-
novre anticnngumlurali de
pressive e dingiste. Nixon, con 
il suo discorso ha voluto es-
ser chiaro con I grandi grup
pi: nessun pencolo di eon-
trollo sui prezzi, come acead-
de invece con Kennedy, e quin
di plena hberta d'azione ailo 
interno e all'estero. 

Perchd questa necesslta di 
tranquilhzzare ancora una vol
ta 1 suoi grandi elelton? La 
probabile delle risposte riposa 
MI una strategia di fondo del-
1 'anunmistrazione repuoblica-
na al potere negli Usa, ene e 
stata anche la causa della sm 
allermazione, tiamite l'appog-
gio massiccio che ha ricevulo 
dal potere economico. E' in 
atto negli Slali Unitt un'ope-
razione volta alia rieompoBi-
zione del Fronte propnetauo 
che si era spezzato nella bre
ve fera kenncdiana, quando lo 
onentamento era quello di lar 
marciaro, con l'appoggio del 
governo e del Pentagono, so-
soprattutto lo Industrie piu 
avanzate tecnologicamente, 
quelle che preparavano 11 fu-
turo mondiale nell'ottica del-
rimpenahsmo aniencano. Di 
qui l'appoggio al seltore del-
l'eleltroiilca, dell'aerospazio, 
dell'inforniazione, della olu-
mica line, delhi meceiniica dei 
metal!] La :,paccatura die 
questa poliliei aveva provo-
calo all'nuerno degli Usa n a 
settori « maturl » d'attivlta Q 
settori « innoMitivi » aveva dit
to trulti negativi. Nixon rap 
presenta il polo di mediazio-
no, il collante per questa nu-
spicata saldatura. II conceito 
6 questo; o si marcia tutti 
insieme facendo pagiire II 
prezzo dl un siiatto sforza-
to camiinno il torzo mondo, 
aU'Europa occ, al mondo m-
tero, oppiire si crea uiia tn-
sanabilo traiturn all'lntanio 
del sistema capitalist ico amo-
rica-c. 

Ma l'lmpreia e i"olto dif-
ticile, perche la divisione del 
lavoio capilanstica opera iu> 
che all'iiileino degli Usa. Kd 
ogni tentatno dl iicondurro 
su posiziom, nlmeno equiva
lent! il poteri del divers! cuui-
p.uti inclusti .alt, provoca n-
sultan spessf oppose a quel
li nuspiniti in un sistema co 
nie e quello del capitahsmo 
,i\,ui/alo, dove la frammema 
zione e la gomrchui doi ruo-
li o del poteri si ta sempre 
piii mlnuzlosa o difforenziata, 
I palliativi dl Nixon, a quo-
sto ptuito, non bastano piii. 

Carlo M. Sarttoio 
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