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Dal volume di Luigi Longo «50 anni di milizia comunista >in corso di preparazione presso il Calendario del Popolo 

I ventuno punti 
delP Internazionale 
e lo sviluppo autonomo 
dei partiti comunisti 

Pubblichiamo un altro bra-
no dei colloqui fra Luigi Lon
go e Carlo Salinari, estratto 
da un volume in corso di pre
parazione, presso le edizionx 
del € Calendario del popolo ». 
II volume, sul piano di una 
conversazione amichevole e 
confidenziale, raccogliera so-
prattutto i ricordi, le impres-
sioni, i giudizi di un uomo 
quale Luigi Longo protagoni-
sta per cinquant'anni del mo-
vimento operaio internazio
nale. 

— AlcunI storlcl e glorna-
listi. In occasione del cln-
quanleslmo anniversarlo del-
la fondazione del nostro 
Partita, cl hanno rlmprove-
rata di non avere ancora 
rlsposto ad una osservazione 
importante: vale a dire che 
il Partlto quale si e venuto 
costruendo In quest! cinquan
t'anni e, soprattutto, quale 
noi diciamo di volere, non 
ha piu nulla a vedere con I 
famosi 21 punti che tante di
scussion! sollevarono nel Par
tita socialista italiano e sul 
quail, del resto, fu impostata 
la sclssione. 

— II problema e certo di 
grande rilievo e merita una 
risposta. 

Anzitutto, vorrei sintetizza-
re la storia e la sostanza di 
quei famosi 21 punti. Essi so-
no stati approvati nel 1S20 al 
II Congresso dell'Internaziona-
le comunista e costituirono le 
condizioni per essere ammessi 
nell'Internazionale e. una vol-
ta entrati, per restarvi. Si 
dice che fossero stati elabo-
rati personalmente da Lenin; 
certo egh collaboro molto alia 
loro redazione. Lenin stesso. 
due anni dopo. al IV Congres
so. nel suo breve intervento 
(era appena uscito dalla con-
valescenza e quello fu 1'ul
timo suo discorso pubblico), 
parl6 « su cid che noi abbia-
mo scritto sulla struttura or-
gamca dei partiti comunisti >. 
Evidentemente egli si riferi-
va al documento approvato al 
HI Congresso dell'Internazio-
nale comunista relativo alia 
costruzione dei partiti comu
nisti e che dei ventun punti 
era la derivazione organizza-
tiva. 

L'intervento era dedicato ai 
cinque anni della Rivoluzione 
russa e alle prospettive della 
rivoluzione mondiale. Ma alia 
fine egli fece un accenno (9 
rigne in tutto) a quel docu
mento e ne pa rid per criti-
carlo abbastanza seriamente. 
Giudica tu: egli entro nell'ar-
gomento. che in fondo esulava 
dal tema del suo discorso. in 
modo brusco, senza un nesso 
diretto con quanto aveva pri
ma affermato. 

Quel che noi abbiamo scrit
to sulla struttura organica dei 
partiti comunisti — egli dis-
se — < era troppo russo >, 
«traduceva solo l'esperienza 
della Russia » e per i partiti 
stranieri «era assolutamente 
incomprensibile ». • 

— La crltica e radicate. 
Perd in quello stesso discor
so egli insiste che « bisogna 
applicare questa risoluzione > 
e che i compagni stranieri 
« devono digerire una buona 
fetta di esperienza russa. 
Come questa avverra, to 
non lo so ». 

— E* vero. Ma in qiieste 
parole mi sembra che sia gia 
chiaramente. seppure implici-
tamenle. ammessa un'esigen 
za di traduzione (non certo 
lingmstica. ma politica) dal 
russo alia lingua di ogni sin-
golo paese; una traduzione. 
cioe. dall'espenenza e dalle 
esigenze della Russia all'espe 
rienza e alle esigenze di ogni 
singolo paese. In generale. mi 
pare che un'esigenza analoga 
di traduzione potesse valere 
per tutti i document! dei pri-
mi tempi deU'Internazionale 
comunista (21 punti compresi). 

— Eppure le condizioni 
fissate nei 21 punti sono 
straordinariamente chiare e 
perentorie e non lasciano 
luogo a dubbi. 

— Fino ad un certo punto. 
pero. Quelle condizioni, for-
malmente cosi precise, sjbi-
rono poi gradualmente un 
adattamento alle singole si-
tuaziom negli stessi anni di 
esistenza deH'Inienvazionale e 
dopo. pur lasciando sempre, 
nei partiti comunisti. qualco-
sa di nuovo nspetto ai vec-
Chi partiti socialist!, qualcosa 
che in fondo ha fatto si che 
tutti i partiti comunisti. anco
ra oggi. ahbiano una fisiono 
mia pmfondamente diversa (io 
dico supenore) nspetto ai par 
titi di ogni origlne politica e 
sociale. 

— Scusami se ti Interrom-
po, ma sara bene vedere 
quale fosse la sostanza di 
quel 21 punti, altrimenti rl-
schiamo di non intenderci e 
lopratfulta di non farci In-
lander*. 

— D'accordo I 21 punti muo-
vevano tutti attorno a pochi 
concetti fondamentali. questi: 
i comunisti devono rompere 
nel modo piu netto e radica-
le, non solo con la borghesia, 
ma < anclie con i suoi com 
plicn. i riformisti di ogni sfu-
matura ». La rottura deve es
sere la piu netta, la piu de-
cisa. non deve lasciare nes-
suna traccia di socialdemo-
craticismo sul nuovo partito. 
Per questo bisognava cam-
biarne il nome e allontanare 
tutti i militanti incerti, con 
un passato equivoco o anche 
solo che siano stati esitanti 
sulla necessita della rottura. 

L'altro concetto chiave di 
tutto il documento. che poi 
era una derivazione del pri-

mo. si esprimeva nell'esigen-
za non solo della disciplina 
piu stretta. ma della garan-
zia che ogni militante. per il 
suo passato e per le sue po-
sizioni politiche. doveva dare 
di essere sempre ed in ogni 
caso fedele alia politica. alle 
disposizioni del Partito. delle 
sue istanze e dei suoi orga-
nismi dirigenti. La fedelta e 
la disciplina. dal basso all'al-
to, dovevano essere sempre 
piu certe e garantite a mano 
a mano che si passava dai 
livelli inferiori a quelli supe-
riori. alle istanze piu delicate 
del partito: le redazioni dei 
giornali. I'appartenenza ad as
semble rappresentative. a di 
rezioni di organismi di mas-
sa, ecc. 

Disciplina militare? 
— Una vera e propria di

sciplina militare, insomma. 

— Proprio cosl. Ecco qual-
che tipica espressione di que
sto spirito militare. di discipli
na e di selezione. stralciata di-
rettamente dai 21 punti: « tutti 
gli organi di stampa debbono 
essere diretti da comunisti fi-
dati. i quali abbiano dimostra-
to la loro devozione alia causa 
del proletariato >. <Tutta la 
stampa. periodica e non perio
dica. tutte le imprese editoria-
li del partito debbono essere 
completamente sottoposte alia 
direzione del partito ». Devono 
essere « regolarmente e siste-
maticamente allontanati da 
tutti i posti piu o meno re-
sponsabili del movimento ri-
voluzionario i riformisti ed i 
centristi sostituendoli con pro-
vati comunisti >. 

Come se tutto questo non 
bastasse, contro gli inquina-
menti o le corruzioni che po-
tevano verificarsi nel corso 
dell'attivita di ogni giorno. il 
punto 13 diceva: c I partiti 
comunisti di ogni paese in 
cui i comunisti fanno il loro 
lavoro legal men te debbono. di 
quando in quando. procedere 
ad una revisione generale a 
mezzo di nuove registrazioni 
dell'effettivo dell'organizzazio-
ne del partito. per epurare 
sistematicamente il partito da-
gli element! piccolo-borghesi 
che si sono inseriti in esso >. 

— Era evidente che un si
mile linguaggio era assoluta
mente incomprensibile per i 
partiti stranieri. Come pote-
vano i nostri organizzatori 
sindacali riformisti compren-
dere questi punti e sottoscri-
verli? Come potevano farlo 

1 deputati socialist! rifor
misti? 

— La verita e che coloro 
che lo fecero (e ve ne furono) 
lo fecero con la tacita inten-
zione di non applicarli. Bas^a 
ricordare la cinica frase di 
Modigliani, con cui questo ri-
formista di cento cotte espri
meva il senso dell'adesione al
ia III Internazionale del PSI 
al Congresso di Bologna: « Ba-
stera mandare di volta in 
volta a Mosca una bella car-
tolina illustrata con tanti sa-
luti >. 

— VI sono pero varie que
stion! da chiarire. Comin-
ciamo dalla prima e cioe 
per quale ragione I compa
gni bolscevichi pensavano 
in quel momento a un docu
mento di quel tlpo e lo pro-
posero all'approvazione dei 
compagni stranieri. 

— A mio avviso. e si com-
prende non solo dal contenu-
to ma dal tono stesso. quel 
documento era tipico di un 
partito in guerra. di un par
tito aggredito nel modo piu 
feroce e brutale. 

Basta leggere i Iibri sulla 
guerra civile russa. e non 
solo quelli dj parte nostra. 
ma anche quelli scritti da 
protagonisti di parte avversa. 
per capire attraverso quali 
difficolta ed insidie. contro 
quanti nemici e traditori. in-
terni ed esterni. il partito bol-
scevico dovette allora con-
durre la sua lotta spietata ed 
eroica per liberare la Rivo
luzione russa dalla stretta 
che minacciava di soffocarla. 

In tali condizioni tutto do
veva essere subordinato alle 
esigenze di quella situazione. 

Unita e diversita 
— Ammettiamo per un mo

mento (ma solo per un mo
menta) che la spiegazione sia 
sufficiente e passiamo alia 
seconds question*. Un pun
to fondamentale della nostra 
dottrina e quello di non con-
siderare gli schemi di orga-
nizzazione, i metodi di dire
zione come dei principi, dei 
dati immutabili, almeno nel-
la cone ret a articolazione che 
essi assumono nei vari mo
ment! e secondo le mutate 
esigenze che via via si de-
terminano nel movimento 
operaio e popolare. Ebbene, 
come poteva I'tnternazionale 
pensare di imporre un uni-
co schema di organizzazio 
ne a tutti i partiti comunisti? 

— Infatti nello stesso do
cumento or.2anizz.Uivo appro 
vato al III Congresso si nega 
qupsta possibilita. Gia nel suo 
secondo punto si dice espli 
citamente che c non vi pud 
essere una forma di organiz 
zazione dei partiti comuni
sti assolutamente giusta. im-
mutabile. Le condizioni della 
lotta di classe proletaria nel 
processo di evoluz:one sono 
soggette a modificazioni con
tinue. che costringono l'avan-
guardia proletaria a cercare 
costantemente le forme cor-
rispondenti della propria or 
ganizzazione. Panmenti. le 
particoJanta storicamente de
terminate di ogni singolo pae
se esigono forme particolari 
di organizzazione per ogni 
singolo partito ». 

Pero il fatto stesso della 
redaztone e approvazione di 
quel documento dava a questi 
riconoscimenti un valore pu-
ramente formale. Infatti. in 
esso si davano precise istru-
zioni orgamzzalive per tutte 
le attivita di partito. Per il 
fatto poi che conformemente 
ai 21 punti < tutti i dcliberati 
dei Congressi dell'LC. so
no unpegnativi per tutti i par
titi ». anche quelle istruzioni 
diventavano legge per tutti. 

II Partito comunista, come 
ogni partito. del resto. e uno 
strumento di lavoro per l'at-
tuazione di una determinata 
politica. Va da s6 die questo 
strumento,. considerato nell* 

sua struttura organizzativa e 
nei suoi metodi di direzione, 
non pud che adeguarsi alle 
condizioni e alle possibilita 
in cui si trova a lavorare. in 
ogni paese e in ogni tempo. 

Un partito comunista che 
opera nella piena illegalita. 
come operarono — in un cer
to periodo della loro vita — 
quello bolscevico. il nostro 
ed altri. non pud essere orga-
nizzato e diretto alio stesso 
modo di un partito che ope
ra in una situazione di com-
pleta legalita e di relativa li-
berta. Cosi un partito che 
opera in condizioni di guerra 
civile non pud essere orga-
nizzato e diretto alio stesso 
modo di un partito che opera 
in condizioni di rapporti piu 
o meno democratici con gli 
altri partiti e le aitre forze 
sociali. 

Evidentemente. il nostro ti-
po di organizzazione. il no
stra metndj di direzione di 
oggi non possono essere gli 
stessi di quelli del tempo del 
fascismo e dell'occupazione 
nazista. 

— Chiarissimo. 

— Cio non vuol dire che 
nelle diverse situazkuii e con
dizioni in cui si trova ad agi-
re non vi siano per un par
tito comunista esigenze di 
fondo. di pnncipio. se vuoi. 
che garantiscano la sua elTi-
cienza e capacita d'azione. 

II modo di rispondere a que
sta esigenza pud mutare se 
condo le situazioni e le cir 
costanze: ma 1'esigenza resta 
sempre la stessa. sia nel pe
riodo della guerra civile che 
nelle difficolta deU'illegalita, 
che nelle condizioiu di relati
va liberta e di democrazia: e 
1'esigenza dell'unita del par
tito. Parlo qui non soltanto 
dell'unita politica. ma soprat
tutto dell'unita operativa di 
tutte le varie organizzazioni 
di base e a tutti i livelli. 
Esse debbono agire veramen-
te secondo una diretti va di 
insieme che miri agli stessi 
obiettivi fondamentali; deb
bono operare veramente come 
un partito • non come un'ac-

cozzaglia di gruppi e di in-
dividui. 

Un'altra esigenza di fondo, 
anche qui di principio — se 
vuoi — e quella dei rappor
ti verticali ed oriz/.ontali tra 
i vari settori del partito. che 
si riducono poi ai metodi di 
direzione; metodi che, sul 
piano dell'azione, devono per-
mettere di fare un tutto del
la base e del vertice, cioe 
della massa del partito e 
della sua direzione. 

E" I'insieme di questi rap
porti che. comunque si arti-
colino e si attuino. devono 
reahzzare quella che comu-
nemente viene chiamata la 
democrazia interna di un par
tito e di una organizzazione. 

La diversita di situazioni e 
di compiti che si devono af-
frontare nei vari paesi e nei 
vari momenti pud variare la 
articolazione. la concreta rea-
lizzazione di questi rapporti; 
ma mai soffocarli o annien-
tarli, pena rannullamento. nei 
fatti. della stessa realta di 
partito, intesa come forza 
operante. viva, creativa, e 
non come somma di tessere 
da distribute e di quote da 
riscuotere. 

— Le tue osservazloni so
no giuste, ma ai miei occhl 
(eppure non sono ne rlfor-
mista ne deputato, come 
Modigliani) quei 21 punti 
appaiono ispirati da un set-
tarismo e da uno schemati-
smo terribili. 

— Penso che ne avessero 
coscienza gli stessi estensori 
quando li redassero. Infatti 
nel documento stesso si in-
contrano riserve, attenuazio-
ni e particolari indicazioni 
< di tenere conto delle diver
se condizioni fra cui sono 
costretti a lavorare e a com-
battere i singoli partiti >, che 
hanno permesso poi ai vari 
partiti. con maggiore o mi-
nore sollecitudine. di' dame 
una applicazione piu duttile. 
Si dice anche in alcune delle 
21 condizioni che i partiti co
munisti devono « elaborare — 
in modo corrispondente alle 
condizioni speciali del paese 
— un nuovo programma co
munista >. 

Nel punto 20 sono ammesse 
persino eccezioni nella oom-
posizione della direzione dei 
partiti prima di entrare nel
la III Internazionale (si ri-
chiedeva. infatti, di cambia-
re non meno di due terzi del
la direzione e di tutte le piu 
importanti istituzioni centra-
li. perche risultassero forma
te di compagni che «prima 
ancora del secondo Congres
so deU'Internazionale si sia
no pubblicamente e chiara
mente pronunciati in favore 
dell'entrata del partito nella 
III Internazionale »). 

Di piu. Al Comitato esecu-
tivo deU'Internazionale co
munista veniva riservato U 
diritto di fare eccezioni an
che per i rappresentanti del
la tendenza oentrista che era-
no stati indicati nominativa-
mente al settimo punto. E i 
nomi non erano certo di poco 
conto: si trattava di Turati. 
Kautski. Hilferding. Hillquit. 
Longuet, Mac Donald. Modi
gliani. ecc. 

— Si vede che nonostante 
la drasticita di certe disposi
zioni gli estensori delle 21 
condizioni ammetfevano, nel
la pratica, una maggiore 
elasticity e comprensione di 
situazioni local! per facili-
tare la creazione dei nuovi 
partiti comunisti. 

— E proprio per questo in 
alcuni paesi si procedette al
ia costituzione dei nuavi par
titi comunisti con maggiore 
larghezza ed elasticity che in 
Italia. 

Del resto anche da noi. co
me in altri paesi. dopo le rot 
ture iniziali. cominciarono su 
bito gli sforzi per allargare 
le bast dei nuovi partiti. La 
stessa politica iniziata da] 
I'lnternazionale — del fron 
te unico — tendeva in fon 
do. sia sul piano politico che 
su quello organizzativo. ad 
un simile scopo. 

Ma queste innovazioni — o 
questi sviluppi. se si preferi-
sce — della politica indicata 
dal m Congresso deU'Inter
nazionale inoontrarono molte 
resistenze ed opposizioni in 
van partiti. a cominciare da 
quello italiano. come abbia
mo visto. Solo con difficolta 
e grandi ritardi. i partiti co
munisti. sotto la spinta delle 
singole situazioni. si trasfor-
marono a poco a poco secon
do un modello nuo\*o. piu 
vicino alle tradizioni del mo
vimento operaio e socialista 
occidentale. 

Questo processo di lenta 
trasformazione dei primitivi 
caratteri costitutivi del no
stro Partito incomincid solo 
con la formazione di un nuo
vo gruppo dirigente attorno 
a GramscL 

Stati Uniti 1971: 5.400.000 cittadini in cerca di lavoro 

Se non ci sara ripresa nel '72 saranno il doppio, nonostante che Nixon continui ad annunciare un prossimo regime di pieno im-
piego - La crisi dell'economia si aggrava • Particolarmente colpiti i settori tradizionalmente piu esposti, i negri e le fasce di mi-
seria, ma anche quelli dello sviluppo tecnologico avanzato - Colletti bianchi e colletti blu - Verso una politica di blocco dei salari 

DETROIT — I cartelli preparatl per le tciopcro che nell'au-
tunne Kerae Impegne I 149.000 operal della General Meters 

Le riflessioni 
di Nixon 

La stessa configurazione del
la disoccupazione e diversa e 
la crisi non si presenta in 
forme drammatiche, ma solo 
preoccupanti, anche se fino 
ad ora il presidente ha mo 
strato di non darsene trop
po pensiero. Finche il nume-
ro degli americani In cerca di 
impiego e rimasto sotto il li-
vello di guardia, tra i quat-
tro ed i cinque milioni, Ni 
xon non si e mai stancato 
di ripetere che si trattava di 
un momento di difficolta. su-
perabile in breve, e non ha 
mai cessato di preannunciare 
che entro la pr<ma meta del 
1972 si sarebbe tornati ad un 
regime di pieno impiego. 

Ad una prima rifiessione 
deve averlo sollecitato la scon-
fitta elettorale di novembre, 
quando la polemica dei de
mocratici sulle difficolta della 
economia ottezme un aucoatv 

aUa concorrenza straniera, 
quaU quello tessile e mani-
fatturiero e quello automobi-
listico. Per la crisi di questo 
ultimo Nixon ha attribuito la 
colpa al lungo sciopero cu 
due mesi alia a General Mo
tors » che bloccando le cate-
ne dl montaggio, ha creato 
difficolta nell'mdustria dello 
acciaio e della plastica. In 
realta questo sciopero si e 
inserito in una situazione gik 
precisatasi: e che rapporto 
pud avere, d'altra parte, con 
i trecentomila statali licen-
ziati o con i trecentocinquan-
tamila deU'edilizia? 

I disoccupati negli Stati Uniti hanno raggiunto il numero di cinque milioni e 
quattrocentomila, la cifra piu alta da dieci anni a questa parte. L'abisso fra le 
intenzioni e l'attuazione di una politica, fra le promesse e la realta non e mai 
stato cosi profondo come ora in un'amministrazione statunitense da almeno quarant'anni. 
da quel presidente Hoover che firmd il venerdi nero di Wall Street, nonostante che. 
raccogliendo I'eredita di Coolidge. avesse proclamato: < Noi in America siamo piu vicini al 
trionfo finale sulla miseria di 
quanto lo siamo mai stati nella 
storia di questa terra >. Solo 
due anni dopo tredici milio
ni di disoccupati fecero da 
contrappeso a questa fiducla. 
II mese scorso il numero del
le persone senza lavoro era 
solo di cinque milioni e quat
trocentomila. Poco in confron-
to a quarant'anni prima, mol
to se considerato che nel gen-
naio del '69 era di due milio
ni e settecentomila, registran-
do un aumento notevole e 
preoccupante polche conse-
guenza prima di una situa
zione di crisi economica che 
si trascina da tempo e che 
ha preso il suo awio con 
raccantonamento della «'gran-
de societaD johnsoniana, sa-
crificata sull'altare della guer
ra in Indocina. 

Nonostante che non ci sia 
stato un crack in borsa, ne 
che milioni di persone vaghi-
no per il paese trascinando-
si dietro la loro miseria, e 
stato proprio Nixon ad evo-
care gli anni "30, non certo 
r.chiamandosi ad Hoover e 
tantomeno a Roosevelt, quan
to per un'mattesa professione 
di fede keynesiana. con fidu-
cia hi massicci investimenti 
statali e con la speranza che 
il ciclo economico passl dalla 
fase recessiva ad una di 
espansione. Nessun altro negli 
Stati Uniti e nel mondo ha 
mai pensato in questi mesi 
soltanto di proporre un ri 
chiamo alia «grande crisi», 
anche perche oggi quello sta
tunitense e un capitalismo 
maturo. la cui espressione e 
un impero che si estende in 
tutti e cinque i continenti. 

so maggiore della sua campa-
gna sulla legge e suU'ordine. 
Ad una seoonda, quella che 
l*ha indotto ad annunciare in 
questi giorni la possibilita di 
un ricorso alia politica dei 
redditi. Ilia spinto invece una 
preoccupazione in cui la real
ta sociale e secondaria alia 
battaglia che sta iniziando per 
11 rinnovo della presidenza e 
che si concludera appunto nel 
novembre del "72. E* in questa 
prospettiva che alia Casa Bian-
ca si sono accorti che le 
conseguenze della crisi sem
pre piu marcata nei settori 
industrial! piu avanzati tecno-
logicamente pesano anche su 
masse tradizionalmente mo
derate e che 11 terreno gua-
dagnato dai repubblicani in 
certi strati operai pub esse
re perduto in breve tempo. 

Oltre i limiti imposti dal-
rinflazione, dal dollaro che 
perde valore, dal nstagno pro-
duttivo, dal calo degli inve
stimenti, dalla riduzione dei 
consumi; oltre gli scarsi ri-
sultati dati dalle misure di ri-
sanamento le quali tuttavia si 
scontrano sempre piu con il 
dissanguamento provocato da-
gli imponenti aiuti militari al-
l'estero, e oggi la qualita e 
la geografia della disoccupa
zione a rivelare l'esatta di-
mensione della crisi ameri-
cana. Ora non sono piu sol
tanto i colletti blu, gli ope
rai, a trovarsi per strada; 
non e piu soltanto ad esse
re nuovamente oolpita quella 
fascia di miseria che John
son credeva di bonificare con 
la « grande societa »; ci sono 
un mihone e mezzo di col
letti bianchi, di impiegatl, di 
dirigenti, di scienziaU. un'elite, 
considerata parte del potere, 
anche se ai gradmi piu bas-
si, che hanno improwisamen-
te scoperto che chi e ricco 
pub anche diventare povero, 
per un destino che non di-
pende da loro 

La crisi ha colpito in mo
do qualitativamente diverso 
che in passato; la sua omo-
^eneita consiste solo nel coin-
volgere i settori tradizional
mente piii vulnerabili, i lavo-
ratori di colore, le donne, i 
giovani in cerca di prima oc-
cupazione, nell'accentuare cioe 
sperequazioni gia esistenti. 
Ma i suoi aspetti carattensti-
ci sono dati dai settori piu 
avanzati che ha coinvolto e 
che sono quelli del progres-
so tecnologico statunitense del 
decennio passato. Una disoc
cupazione qualitativa come 
questa e gia da sola il sin-
tomo non tanto di un mo
mento di ristagno, quanto di 
recessione anche In prospet
tiva; e bisogna aggiungere 1 
aettori produttlvi piu esposti 

Drastica 
scelta 

Proprio per gli edili della 
costa orientale, i ccaschi du-
ri» di New York che attac-
carono gli student! che pro-
testavano contro 1'invasione 
della Cambogia, il presiden
te ha delineato la drastica 
scelta che vuole attuare, il 
blocco del salari, proponendo 
ai sindacati di autoimporsi 
limitazioni rivendicative. Ma 
I'appoggio alia guerra, che la 
AFlrCIO, la conservatrice con-
federazione sindacale statuni
tense, vede come garanzia per 
il mantenimento dello svilup
po intemo, non si e trasfe-
rito meccanicamente sulle que
stion! salariali e gli edili han
no respinto la richiesta della 
Casa Bianca. Tuttavia la oon-
federazione nel suo comples-
so non si e dimostrata re-
sUa ad accoglierla (anche se 
fino ad ora non lo ha fatto) 
grazie alia comunanza di in-
teressi che vede tra padrona-
to e lavoratori. 

Nel dicembre scorso un eon-
sigliere economico della Casa 
Bianca supponeva che con un 
minimo di ripresa, ma si pun-
tava alia massima, la disoc
cupazione avrebbe potuto li-
mitarsi al 6J3n,» all'inizio del 
12. Oggi tale percentuale e 
gia al 6^°» e se non viene 
rapidamente aumentato il tas-
so di sviluppo sara nel "72 
tra 1*8 ed il 12e'». E' un'even-
tualita molto oscura a cui il 
presidente preferisce non pen
sare, continuando a mostrar-
si fiducioso nel pieno impie
go per l'anno a venire. In-
tanto, sempre pensando alia 
Casa Bianca, ha assunto un 
democratico come ministro del 
tesoro, !1 texano John Con-
nally, che partecipb gia al 
governo dl Kennedy. Ha in
somma messo le manl avanti 
per poter dare In futuro la 
colpa della crisi agli avver-
sarl. 
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