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Silvio Benedetto: « Pianto secolare e urlo del Sud » 

SI MOLTIPLICANO LE ANALISI E LE IPOTESI 
SUL RAPPORTO DI FORZE OGGI ESISTENTI 

E equi I ibrio del 
potere nel niondo 
II quotidiano inglese «Times» conduce un'inchiesta intervistando autorevoli personality di molt! 
Paesi - Superate le analisi che presentavano nn niondo «bipolare >> o «tripolare» - II giorna-

lista sovietico Ossipov mette in guardia da un'ottica soltanto militare 

Mai forse — almeno da pa-
recchi anni — dalle colonne 
della stampa piu specializza-
ta, si erano tanto scrutati i 
mutarnenti in corso nei rap-
porti di forza mondiali, co
me sta accadendo negli ulti-
mi tempi. Le analisi si com-
plicano. Le previsioni si fan-
no piu difficili. Ancora pochi 
anni fa si parlava di un mon-
do «bipolare »: c'erano due 
sole grandi potenze, l'Unione 
Sovietica e gli Stati Uniti, 
con le loro profonde diffe-
renze politiche, sociali. ideo-
logiche, ma entrambi con una 
enorme forza a disposizione. 
Poi venne il problema posto 
dalla Cina, che si sottrasse a 
quello schema. Erano ancora 
fresche di inchiostro le anali
si sul nuovo mondo ctrian-

golare », determinato dai rap-
porti fra Washington, Mosca 
e Pechino, e sui dilemmi ine-
diti che esso lasciava intrav-
vedere. quando si e dovuto 
costatare che nemmeno quel
le descrizioni erano piu ade-
guate. 

Le cose sarebbero ancora 
semplici se lo sviluppo della 
realta e del pensiero che la 
riflette fosse cosi lineare, co
me lo abbiamo appena sin-
tetizzato. Ora, non e questo 
il caso. Analisi vecchie e ana
lisi nuove convivono e si 
scontrano. Gli specialisti di 
solito rimproverano ai politi 
ci di attardarsi a caldeggiare 
schemi superati. E' indicativo 
quello che sta succedendo col 
Times, il quotidiano inglese 
che, se anche ha perso tanta 

«FOTOSTORIA ITALIANA », il libro che l'Unitd regala ai suoi abbonati 

ICOMPAGM NBIA STOMA D'ITALIA 
I mille e mille volti dei comunisti in mezzo secolo — L'immagine « di transito » fatta dai poliziotti a Gramsci trasferito da Civi
tavecchia a Formia — I quattro uomini in bicicletta lungo i muri della FIAT negli anni della repressione e la «rabbia» di Di Vittorio 
La lotta dei magri contro 

1 grassi. dei sazi contro gli 
affamati: quando si sfogha-
no libri di fotografie come 
questo, Ja prima cosa che 
continua a colpire e l'incredi-
bile evidenza emblematica del-
le immagini. Si tratta della 
Fotostoria italiana, il bel vo
lume che VUnila offre ai suoi 
abbonati per il 1971. un cin-
quantennio di cronistoria il-
lustrata. C'e una foto di Lon-
go a spasso con Amendola e 
Scoccimarro, per Roma, appe
na uscito dai confino. nello 
agosto del 1943. E' cosi al-
lampanato che ha scritto in 
faccia e la Spagna e il Ver-
net e Ventotene. E non par-
liamo di Pajetta scheletnco 
in mezzo agli ufficiali allea-
ti durante una famosa missio-
ne a Roma colla delegazione 
del CLNAI nel pieno della 
Resistenza, o di Colombi fo-
tografato di profilo colla bar-
ba lunga in questura di pas-
saggio tra un carcere e il suc-
cessivo o dell*altra immagi-
ne — che mi e sempre par-
sa la piu tragica — anche 
essa una foto di transito. la 
ultima che i poliziotti scatta-
rono a Gramsci. quando da 
Civitavecchia fu trasferito, 
sempre in cattivita, a quella 
dannata clinica di Formia; il 
nostro capo, con un cappot-
taccio dai bavero rialzato. ha 
un'espressione di solennita 
che e un giudizio. 

Coi magri, cogli affamati. 
con i ribelli. i refrattari, ci 
sono mille e mille volti. dl 
braccianti disoccupatl. di ope
ra! con giubbotto da garibal 
dini (e gli impermeabih lu-
cidi di Togliatti e Terracim 
e il cappello d'alpino di Mo-
scatelli ritto su un carro ar-
mato in Milano appena libe-
rata. e la camicia di Baronti-
ni accovacciato in mezzo ai 
partigiani abissini. e Bulow 
impettito che riceve la meda-
glla d'oro dai comandante del-

r v i l l armata, generale Ale
xander). 

Si e sempre fatto sul se-
rio, e la nostra storia e la 
storia di sacrifici, di sangue. 
di botte prese ma anche da
te, di uno sviluppo di mas-
sa contrassegnato da tappe 
nessuna delle quali e venuta 
da se ma tutte si sono rag-
giunte. in mezzo al popolo, 
con fatica, con tenacia, men-
tre gia si profilava un nuo
vo ostacolo. I sazi, i truci ge-
rarchi. i potentL gli uomini 
della retorica e del privilegio 
stanno in queste immagini a 
contrappuntare la vicenda. un 
contrappunto piu drammatico 
che ridicolo, dai tempi delle 
squadracce a quelli dell'Im-
pero, dall*eccidio di Modena 
al luglio del 1960 a piu in 
qua ancora. Forse. anzi. della 
estrema durezza della lotta 
nel quindicennio dai 1945 al 
1960 avrei dato piu abbondan-
te documentazione perch6 un 
luogo comune che ha fatto 
una certa breccia nei giovanl 
e che. conquistata la libera-
zione, ci si addorrnento tran-
quilli. C'e ad eseiTiDin, nel li
bro. una foto (che. se mi ri-
cordo bene, scattammo di 
sorpresa da una macchina del 
giornale nel marzo del 1955) 
che pud fare da copertina a 
un racconto della repressio
ne antioperaia di tutto un lun
go periodo. 

Un commento 
di Di Vittorio 
Non sono ritratti. volti. ma 

schiene. Quattro uomini. in 
bicicletta. lungo una strada 
che costeggia i muri di uno 
stabilimento Fiat: davanti pe-
dalano due compagni. due sin-
dacalisti della Fiom. dietro 
vengono due « guardioni » in 
divisa. LA didascalia ricorda 

come Dl Vittorio commento 
le elezioni delle Commissio-
ni interne alia Fiat di quello 
anno, l'anno del tracollo del
le liste unitarie: «Hanno vin-
to la violenza, il ricatto, il 
terrore padronale..». Di Vifc-
torio venne a Torino allora 
e tenne un comizio in un pic
colo cinema, a un'assemblea 
di operai meta dei quali era-
no attivisti licenziati. Non era 
ancora tempo quello in cui 
si « registrasse » molto. Di Vit
torio fece forse il discorso 
piu bello della sua vita, con 
una rabbia dentro che era la 
carica di tutta la sua lunga 
esperienza di ditensore degli 
sfruttati. del ragazzo di Ce-
rignola che organizza nella 
piazza del paese i braccianti, 
del commissario della XI Bri-
gata Internazionale, e parla
va dell'ingiustizia, il suo gran-
de tema umano. L'altro giorno 
che ho sentito i discorsi e la 
atmosfera della seconda con-
ferenza nazionale dei metal-
lurgici (e il grido di a unita, 
unita » che la concludeva) mi 
e venuto in mente quel Di 
Vittorio. predicatore di unita 
nel punto piu basso del secon-
do dopoguerra, e come i li
cenziati Fiat gli stringevano la 
mano quella domenica mat-
tina. 

Libri come questo che re-
gala YUnita ai suoi lettori piu 
fedeli non si recensiscono: so
no un promemoria da aggiun-
gere a quel generale sforzo 
di riflessione sul proprio pas-
sato che nel cinquantenario 
carattenzza il parti to nelle 
sue vane generazioni e orga 
nizzazioni, che da anche un 
significato piu preciso all'im-
pegno antifascista di oggi. E' 
un esempio da raccoghere su 
scala regionale o addirittura 
locale. Un esempio che in qual-
che caso e gia stato raccolto: 
a Cavriago. nel reggiano — 
ma avrd occasione di riparlar-
ne a parte — i compagni nan-

no organizzato una vera bat-
tuta di -documenti del passa-
to. di casa in casa, di solaio 
in cantina, e sono venuti fuo-
ri dei tesori. Hanno trovato 
nientemeno che una foto di 
settant'anni fa, di un famo-
so contraddittorio pubblico 
tra il prete del paese e un 
avvocato socialists. (e c'e an
che il resoconto stenografico 
dei due discorsi): gli ascolta-
tori si disposero lungo un 
campo tagliato da un muret-
to: di qua stavano i sosteni-
tori dell'uno, dl la quelli dello 
altro. Un pezzo di storia del 
movimento operaio e contadi-
no: vien voglia di cercare 
tra quelle facce Prampolini. 

Terreno 
fertilissimo 

Bisognerebbe anche dire che 
ci sono piu di una inesattez-
za nelle didascalie — pur ric-
che ed eloquent) — che ac-
compagnano le immagini di 
Fotostoria italiana. E un paio 
val la pena di denunciarle per
che sono particolarmente spia-
cevoli, come il far nascere 
L'Ordine nuovo settimanale 
cinque mesi prima e L'Ordi
ne nuovo quotidiano invece 
un anno dopo di quando ef-
fettivamente e nato. Val la 
pena perche queste perle si 
vorrebbe lasciarle all'ineffa-
bile Montanelli, il quale gior-
ni fa sul Corriere se n'e usci
to col dire che Togliatti esor-
dl come critico Ietterariod) 
suU'Ordtne nuovo dl Gobet-
t l»(!!) . Si vorrebbe appunto 
che se Sparta piange Atene 
potesse ridere. Cosi via cen-
surando (direbbe Fortebrac-
cio). c'e un volantino della 
FGCI del 1934 che e fatto 
passare del 1940 e una bella 
foto di Amendola e Spano 
che si ammirano 11 giornale 

che facevano a Tunisl, data-
ta 1941 mentre e evidentemen-
te del 1939. 

Sono mende da poco ma si 
segnalano perche i compagni 
sono attentissimi a queste co
se e hanno ragione. Quelli di 
Castelfiorentino mi hanno ad 
esempio scritto per sapere se 
esistono fonti d'archivio sul-
la vita di Cesare Manetti (che 
a Parigi aveva 11 nome di bat-
taglia di « Polio»). arrestato 
e condannato nel 1937 dai Tri
bunate speciale a 18 anni di 
prigione. In una didascalia 
del libro vedo che Manetti e 
compreso In un elenco di co
munisti morti nelle career! 
fasciste. un elenco che fu com-
pilato dai partito e che ave-
vo ripreso anch'io. ma che pro-
babilmente e impreciso: dalla 
lettera ricevuta dalla sezione 
del PCI di Castelfiorentino ri-
sulta infatti che Manetti cad-
de nella Resistenza pochi gior-
ni prima della liberazione. II 
caso pud servire a quanti han
no ricordi di Manetti (di cui 
la famiglia stessa ignorava 
che fosse un funzionario co-
munista) per passarli alia se
zione che vuole dedicargli una 
biografia. E anche a rammen-
tare come l'iniziativa dell'Uni-
ta scenda su un terreno ferti
lissimo, non solo di sensibili-
ta ma di mobilitazione, e per-
cio sara accolta con grande 
interesse. Nella presentazione 
del libro strenna, la direzione 
del giomale si augura appun
to di raggiungere questo obiet-
tivo. di stimolo e di richia-
mo. L'ottimo lavoro fatto da 
Gianfranco Berardi. Dario Mi-
cacchi. Dario Natoli, con la 
collaborazione di Luigi Ar-
bizzani, e dawero un incenti-
vo a quel ricupero di mate-
riale e di documenti che e la 
dimostrazione piu irrefutabi-
le della continua presenza dei 
comunisti nella storia d'ltalia 

Paolo Spriano MAGGIO 1945 — Palmiro Togliatti tiene un comizio a Torino 
libcrata dai fascist! 

OGGI 

SPOLETO 18 febhraio 
1971. Caro Forle-

braccio, "Res Publico" e 
il titolo di un " manuale di 
educazione civica ad uso 
del primo biennio delle 
Scuole medie supertori" A 
pagina 63, al termine del 
capitolo dedicalo a " La so-
lidarieta sociale" e una 
Lettura tntitolata "Cid che 
riceviamo dagli altrt". £' 
un po' lunga, ma penso 
valga la pena di ricopiarla 
perche anche tu possa ri-
manerne tmpressionato. 

« Eccola; " Prendiamo un 
uomo che appartiene ad 
una classe modesta della 
societa, un falegname d» 
villaggio, per esempio, e 
vediamo i servtzi che egli 
rende alia societa, e quel
li che egli rtceve da essa. 
Non lardcrcmo a restar 
siupefatli deWcnorme spro-
porzione QuesVuomo pas 
sa la sua giornuta a piallar 
delle tavole, a labtmcar ta-
voh c armadi Egli si la-
menta della sua condizio-
ne, e guardale mvece quan-
te cose riceve mvece dalla 

societa pel suo poco lavo
ro! Anzitutto ogni mattina, 
alzandosi dai letto, si ve-
ste; ed egli non ha fatto 
ncanche uno dei tanti ve-
stitt che indossa. Ora, per
che questi vestiti siano a 
sua disposizione, occorre 
una grande somma di la-
tforo, di industna, di tra-
sporti, di ingegnose inven-
zioni. Bisogna che gli Ame-
ricani abbiano prodotto co-
tone, che gli Inglesi abbia
no prodotto delVmdaco, 
che i Brasiliani gli abbiano 
preparato del cuow; occor
re poi che questi materiah 
siano stati trasportati in 
citta diverse, che siano sta
ti messi in opera, filati, tes-
suti, tinti, eccetera. 

« Dopo, la colazione. Ma 
perche il pane che maugia 
gli arnvi tutte le matttne, 
bisogna che le terre siano 
state arate, seminate, zap-
pate, concimate; che t rac-
colti siano stati preservati, 
con ta vigilanza, dai furti; 
che il frumento sta stato 
mietulo, macinato, impa- ' 
stato, preparato; bisogna 
che il ferro, Vacciato, il le-
gno, la pietra siano stati 
col lavoro trasformati in 
slrumenti di lavoro; che 
ccrlt uomini si siano impa-
droniti della forza degli 
annnali, che altri abbiano 

U n a domanda volgare 
approfittato della forza del
le cascatc, eccetera: tutte 
cose, insomma, di cui ognu-
na suppone una massa in-
calcolabile di lavoro nello 
spazio e nel tempo. 

«Questo falegname im-
piegherd certo nella sua 
giomata un po' di zucche-
ro, d'olio, di altre cose; im-
picgherh un certo numero 
di arnesi e di utensih. Man-
derh poi suo figlio a scuola 
per ricevere un po' di istru-
zione che, per poca che 
sia, suppone sempre un 
certo numero di ricerche, 
di studi, di conoscenze, di 
cui Vimmaginazione, a pen-
sarci, sbigottisce. Esce di 
casa e trova la via lastri-
cata, illuminata. Se per ca
so deve intraprendere un 
viaggio, trova che per ri-
sparmiargli tempo e fati
ca altri uomini hanno li-
vellato il svolo, colmato le 
valli, abbassato le monta-
qne, congiunto le rive dei 
humi. 

« Come non restore im-
prcssionati dall'incommen-
surabile sproporzione che e 
tra le soddisfazioni che que-
st'essere privilegiato attin-

ge bell'e pronte dalla so
cieta, e quelle che potreb-
be procurarsi da si, qualo-
ra fosse abbandonqto alle 
sue proprie forze? Oso di
re che in un giorno solo 
egli consuma quel che non 
potrebbe produrre da si 
neanche in died secoli. E 
quel che rende ancor piu 
impressionante e strano il 
fenomeno, e che tutti gli 
altri uomini si trovano nel 
suo stesso caso". 
• « Veramente "impressio

nante e strano", caro For-
tebraccio, ma strano, poi, 
non troppo, cid che si pud 
trovare nelle nostre scuo
le. Cordiali salutu - G. T. ». 

• • • 

«Caro Fortebraccio, ti 
invio, per tuo personate di
vertimento, due canzoni 
che mio figlio ha portato 
da scuola. Inutile dire che 
ho immediatamente chie-
sto Vesonero di mio figlio 
(V elementare) dalle lezio-
ni di "musica". In prece-
denza avevo gia ottenuto, 
e sono cinque anni, Vesone
ro da " religione ". Temo 
per il futuro. Dovrd fare lo 

stesso per Storia e Geogra-
fia? Cordiali saluti, auguri 
e buon lavoro. • Giorgio Me-
talli, Roma ». 

Ecco le due canzoni. 
« " Laude alia bandiera ": 
Salve bandiera d'ltalia / in-
vitta come la fede / sacra 
come la libertd / diritta co
me la giustizia / fulgida piu 
del sole / alata come il so-
gno I semplice come la ve-

' ritd I immacolata come Vin-
nocenza / awincente piu 
del mister / sublime come 
Vanima / immutabile come 
il destino / fiammante piu 
dell'idea / immortale co
me Roma ». « " Inno degli 
studenti": Questa schiera 
di gagliardi / quanto riso 
nei sembianti / quanta 
gioia negli sguardi / vedi 
a tutti scintUlar. / Lieti ev-
viva, lieti canti / odi intor-
no a risuonar. / Ma se in 
mezzo a tanta festa / so 
pra I'itala pianura / come 
suono di tempesta / giu di-
scende lo siranier / ci Tin-
franchi la sventura / ci rac-
colga un sol pensier. / D'im-
pugnar moschetto e spada 
I primi a offrire il nostro 
petto I di salvor questa 

contrada / giuriam tutti nel 
Signor! / Chi non giura c 
meledetto / chi non giura c 
traditor. / Infiammata ne
gli sguardi / nello sdegno 
ancor piu bella / la falan 
ge dei gagliardi / alta pit-
gna volerd: / to vittoria c 
nostra ancella f nostro pre-
mio: " Liberia "l ». 

• • • 

Ecco come si fabbricano 
gli schiavi. Quel falegname 
«pel suo poco lavoro», 
«si lamenta della sua con-
dizione • e subito la nostra 
scuola spiega ai ragazzi che 
non deve lamentarsi: basta 
che pensi ai doni che rice
ve quando sceglie, la mat
tina, « uno dei tanti vestiti 
che indossa ». (Non si co-
nosce niente di piu ricco, 
nel nostro paese, del guar-
daroba dei falegnami). E 
tutto gli viene regalato sen-
za suo merito: cibo, stru 
menti, istruzione, viaggi 
Non siamo dawero di fron-
te a un « essere privilegia
to •? Egli non deve dunque 
lamentarsi, deve anzi ado-
perarsi perche nulla cambi, 
e siccome la societa che gli 

offre questa somma impo-
nente di beni ai quali, sia
mo giusti, non avrebbe nes-
sun diritto, e gestita dai 
governanti, il falegname, 
quel fannullone, quel man-
giapane a tradimento, si 
mostri almeno grato: difen-
da la societa in cui vive e 
gli uomini che la conduco 
no, non permetta che alcu-
no attenti alle sue benefi-
che strulture, sia buono, 
riconoscente e prono. Stia 
comodo, prego; ma sempre 
pronto, quando passano i 
potenti, a genuflettersi. 

E se venisse lo stranier? 
«Infiammata negli sguar
di / nello sdegno ancor piu 
bella / la falange dei ga
gliardi / alia pugna vole 
ra ». Ah si. Uhanno sem
pre mandata a morire, la 
' falange dei gagliardi »; e 
quelli che sono tornati, mu 
tilati e invalidi, erano gio-
vedi davanti a Montecitono 
a chiedere, dopo trenVannt. 
giustizia e pane. Hanno sal 
vato « questa contrada >, e 
poi ci hanno pensalo lor 
<signori a fame aree edifi 
cabili. Oh che bellezza, 
«quanto riso nei sembian
ti », ma ci sia concessa una 
domanda volgare, in tanln 
poesia: i soldi, per favore, 
chi seguita a tenerli? 

Fortebraccio 

parte del suo sussiego aristo-
cratico e del suo smalto im-
periale, continua a prestare 
molta attenzione a questi prc-
blemi mondiali. Esso sta pub-
blicando una grossa inchiesta 
sul mutevole balance of po-
wer, o equilibrio delle for
ze, nel mondo. Si e rivolto 
ad autorevoli personality dei 
paesi piu diversi. L'inchiesta 
6 partita da alcune domande 
sui rapporti sovietico-america-
ni alia luce dei nuovi svilup-
pi — su cui gia tanto chias-
so si e fatto — della marina 
sovietica. Ebbene tre scrittori 
lontani fra loro come il gior-
nalista sovietico Vladimir Os
sipov delle Isvestia, Vex mi-

. nistro della difesa laburista 
Denis Healey e l'ex primo mi-
nistro francese Couve de Mur-
ville hanno gia risposto al 
Times che non e questo il 
punto. 

Le risposte dei tre perso-
naggi sono, beninteso, diffe
rent!. II sovietico Ossipov so-
stiene che i rapporti di for
za mondiali non possono es
sere ridotti ai semplici rap
porti di forza militari. Questo 
e sempre stato vero: ma oggi 
lo e molto piu di quanto lo 
sia mai stato in passato. II 
Giappone, ad esempio. per il 
momento conta poco co
me forza militare; ma e gia 
una potenza per la sua for
za economica. Qualcosa di si
mile pud essere detto per il 
crescente peso della Germa-
nia federale nel mondo occi
denta l . 

D'altra parte, sia Healey che 
Couve de Murville non nega-
no affatto il ruolo prepon-
derante che negli affari mon
diali hanno l'URSS e gli Sta
ti Uniti, ma aggiungono en
trambi che il rapporto fra le 
due grandi potenze non pud 
essere sostanzialmente modi-
ficato — come intenzional-
mente scrivono i nostri pro-
pagandisti atlantici — da que
sta o quella novita nel cam
po degli armamenti. Entram
bi piuttosto attirano l'atten-
zione su un altro fattore. rap-
presentato dall'emergere di 
nuove potenze. Gli esempi da 
loro indicati sono identici: 
Cina e Giappone. Scrive Cou
ve de Murville. ripetendo qua
si testualmente cio che gia 
aveva detto Healey: « I r Asia 
la Cina e gia emersa e il 
Giappone sta emergendo oggi 
come una potenza economica 
di prim'ordine per essere do-
mani di nuovo una potenza 
militare ». 

I fatti sono tanto eloquen-
ti che sulla sostanza di que
ste analisi si riscontrano le 
convergenze di opinioni piu 
singolari. Lo stesso Couve de 
Murville ha raccontato in una 
altra occasione che nell'autun-
no scorso quando a Pechino 
egli incontro Ciu En-lai, que
sti ha cosi elencato le «po
tenze > che contano e sono 
destinate a contare nel mon
do: « Gli Stati Uniti. l'Unione 
Sovietica. il blocco europeo 
guidato dalla Repubblica fe
derate tedesca. il Giappone e 
la Cina ». Va aggiunto che i 
cinesi non sembrano esclude-
re uno sviluppo della cosid-
detta c unita europea » nella 
Europa occidentale in funzio-
ne antiamericana. Lo si de
duce da un recente articolo 
della stampa di Pechino, che 
ha commentato favorevolmen-
te I'ultimo accordo di Bruxel-
les sull'« unione economica e 
mnnetaria * dei sei paesi del 
MEC come < un passo avanti 
importante per rivalizzare con 
la dominazione economica e 
monetaria americana nel 
mondo capitalista >. 

Le ansieta 
americane 

A fianco di opinioni sovie 
nche. ingles.1, francesi e cine-
si si ritrovano quelle di not! 
esperti americani. Alcuni di 
loro sono arrivati a sostene-
re che il maggior problema 
per gli Stati Uniti sta diven 
tando quello dei rapporti con 
gli alleati. cioe Europa occi
dentale e Giappone. Morton 
Halperin, che lavorava alia 
Casa Bianca nel gruppo di 
Kissinger e se ne e andato 
per protestare contro l'inva 
sione della Cambogia, ha scrit
to: « I nostri interessi slan 
no con l'Europa occidentale 
e il Giappone, ma non tanto 
per una preoccupazione di di 
fesa contro l'Unione Sovietica. 
quanto per una preoccupazio 
ne circa i rapporti con quei 
paesi e la loro disposizione 
a restare aperti al commer 
cio mondiale >. Brzezinski, al 
tro teonco della politica im 
periale americana. piu vicino 
ai democratici, dice qualcosa 
di analogo: «I cambiamenti 
piu important! e promettenli 
negli anni avvenire dovranno 

coinvolgere l'Europa occiden
tale e il Giappone ». 

Le maggiori ansieta ameri
cane riguardano la potenza 
nipponica e non solo perche 
vi sono ricordi storici che 
scottano. Edwin Reischauer, 
che e uno dei maggiori spe
cialisti d'oltre Atlantico per 
l'Estremo Oriente, ha scritto 
di recente che «il Giappone 
ha oggi reahzzato quanto non 
avrebbe neppure osato s-pera-
re all'apogeo dei suoi succes-
si militari ». L'inviato speciale 
del Neiu York Times e appe
na tomato da Tokio con una 
serie di ansiosi interrogativi: 
« Economicamente, il Giappo
ne e dappertutto in Asia... For
se i giapponesi vorrebbero, 
ma non possono credere che 
la politica non seguira lo 
yen... II loro grande proble
ma e come esercitare in
fluenza per proteggere gli in
teressi giapponesi, senza ri-
destare il ricordo della "gran
de sfera di coprosperita asia-
tica" •> (cosi si chiamavano i 
piani dell'imperialismo nip-
ponico alia vigilia della se
conda guerra mondiale). Lo 
stesso primo ministro Sato 
ha dichiarato al parlamento 
di Tokio che « gli anni "set-
tanta" vedranno il Giappone 
esercitare un vasto ruolo, sen
za precedenti, nell'area inter
nazionale >. Cosi ci si va inter-
rogando un po* dappertutto 
nel mondo per sapere quale 
sara questo ruolo. 

Una tensione 
che « serve » 

Echi di problemi simili si 
possono cogliere dietro le di-
scussioni che la Ostpolitik del 
cancelliere Brandt ha susci-
tato in. America. II governo 
di Washington ostacola nei 
fatti, anche se non nelle pa
role, il nuovo indirizzo di 
Bonn, non solo perche un 
certo grado di tensione in Eu
ropa gli serve come strumen-
to di pressione sull'URSS, ma 
anche perche non vuole lascia-
re troppa autonomia ai paesi 
dell'Europa occidentale e, in 
primo luogo, proprio alia Ger-
mania federale. Sono gli stes-
si motivi per cui esso cerca 
di impedire la Conferenza eu
ropea sulla sicurezza, ricor-
rendo, come ha fatto all'ulti-
ma riunione della NATO in 
dicembre, c alio stile dei gior-
ni della guerra fredda > (e an
cora Couve de Murville che 
parla). 

Proprio per questi motivi 
— dicono a questo punto i 
c federalist!* » di Bruxelles — 
bisogna fare l'Europa unita 
ed affrettarsi a lasciare en-
trare 1'lnghilterra nell'Unione 
europea. II nuovo e in parte 
imprevisto c policentrismo >, 
che si va sviluppando nei 
mondo, serve ad alimentare le 
loro polemiche. Solo l'Europa 
unita — essi spiegano — po-
tra essere all'altezza di quelle 
potenze che gia sono o che 
stanno per diventare Stati 
Uniti. URSS, Cina e Giappo 
ne. Non si accorgono quei fe
deralist! che non ci hanno 
ancora detto non tanto — poi-
che questo e chiaro — se la 
struttura sociale di questa 
Europa unita dovra restare 
quella di oggi. dominata dai 
monopoli. ma neppure che co
sa debba essere questa Eu
ropa. quali saranno i suoi 
orientamenti, con chi stara, 
chi si trovera alia sua testa. 
Ora, la lotta politica e diplo-
matica che e in corso si im-
pernia proprio su tali inter
rogativi. Questa e la posta del
la battaglia attorno all'ingres-
so della Gran Bretagna. Non 
si tratta tanto di sapere se 
Londra dovra pagare un po' 
piu o un po' meno per la 
sua adesione alia CEE, quan
to di decidere chi dirigera il 
nuovo Mocco di stati: e uno 
dei pumi di cui piu si preoc-
cupano gli americani. 

Vero e che la politica dei 
govemi si adegua a fatica e 
con ritardo a questo rapido 
cambiare del mondo e dei 
suoi rapporti di forza. L'esem-
pio dell'ultima sessione del
la NATO, citato da Couve de 
Murville. e solo uno dei tan
ti. Potremmo facilmente citar-
ne un altro. ricordando gli 
orientamenti della politica 
estera italiana, quali sono 
emersi — tra l'altro — dai 
viaggio di Colombo a Washing
ton. In fondo I'ltalia non ha 
nemmeno un'alternativa alia 
linea dell'atlantismo e della 
unita europea. intesa come 
eredita della politica di bloc
co postbellica. Ora, 6 proprio 
questa politica che, nella sua 
rigidita, si a lion tana semprt 
piu dalla realta delle nuove 
relazioni policentriche che si 
vanno articolando nel mondo. 

Giuseppe Boffa 


