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LA RICOSTUUZIONE DEL GIORNALISTA E 
STORICO AMERICANO WILLIAM L. SHIRER 

II crollo della Francia 
di fronte ai nazisti 

Dai documenti segreti dell'alto comando francese e del Foreign Office 
si individuano le responsabilita delia disfatta del 1940 - Gli armamenti 
c'erano, ma i generali non li seppero o non li vollero usare • La linea poli-
tico-diplomatica che mirava ad una crociata antisovietica e anticomunista 

La sera del 1. luglio 19-10, 
l'ambasciatore USA, Bullitt. 
mandava da Bordeaux, dove 
il governo francese si era 
trasferito, questo angosciato 
telegramma a Washington: 
« Emerge...' la straordinaria 
impressione che i dirigenti 
jrancesi vogliano rompere 
con tittto cid che la Francia 
ha rappresentato durante le 
ultitne due generazioni; che 
la low disfatta fisica e mo
rale sia stata cost assoluta 
che essi hanno accettato com-
pletamente per la Francia il 
destino di diventare una pro-
vincia della Germania nazi-
sta. Inoltre, per avere quan-
ti piii compagni di sventura 
poasibile, sperano che Vln-
ghilterra sia sconfitta rapida-
vienle e completamenle dalla 
Germania... La low speranza 
e che la Francia diventi la 
provincia prediletta della 
Germania...». 

Di 11 a poco. in effetti. La
val. Petain, Weygand e soci 
— complice, diretta o indiret-
ta, la maggior parte dei de-
putati e dei senatori — avreb-
bero ucciso la Terza Repub-
blica ed impiantato il regi
me paranazista di Vichy. La 
« straordinaria impressione > 
di Bullitt era, dunque. esat-
ta. Ma perche questo tragico 
epilogo? «La caduta della 
Francia», (Einaudi, 1971, pa-
gine XXn + 1.152. L. 8.000) di 
William L. Shirer giornali-
sta e storico americano ben 
conosciuto anche in Italia per 
la sua Storia del Terzo Reich, 
si propone appunto di indivi
d u a l le ragioni del crollo at-
traverso una ricerca che si 
avvale di una serie di con
versazioni con alcuni dei pro
tagonist!' del dramma (i pre
sident!' del Consiglio Daladier 
e Reynaud. per esempio) e 
di una vasta documentazione 
(documenti riservati della 
commissione d'inchiesta no-
minata dopo la guerra per 
far luce sulla disfatta del 
1940. risultanze emerse nei 
processi contro i • collabora-
zionisti. documenti segreti 

• dell'alto comando francese e 
del Foreign Office, diarl e 
memorie) in parte inedita. 

Shirer, che dal 1925 lavord 
a Parigi come corrispondente. 
si considerava un «francese 

• d'elezione >: inviato a Berlino 
, alia fine degli c anni trenta >. 
dovette assistere. dali'caltra 
parte della barricata ». alia 
rovina del Paese che amava. 
Visse. cosi. un' esperienza 
traumatizzante, anche perche 
per lui del tutto inaspettata: 
credeva. infatti. come ricor-
da nelle pagine iniziali del 
libro. che « i socialist!, i ra-
dical-socialisti e i conserva
tor! moderati ^ (rispettiva-
mente. cioe. la «sinistra». 
il « centra » e il c centro-de-
stra t dello schieramento po
litico v tradizionale francese) 
costituissero il saldo t baluar-
do * della Repubblica. I fat-
ti del 1940 spazzarono le il
lusion!' e nacque percift nel-
l'Autore 1'esigenza di un ri-
pensamento, di un'ampia e 
approfondita riflessione criti-
ca. di cui < La caduta del
la Francia* e il frutto, im-
portante e significativo. 

Un'ampia pubblicistica si 
e sforzata di spiegare la scon
fitta del maggio-giugno 1940 
con motivi prevalentemente 
€ tecnici >: I'esercito france
se. cioe, sarebbe entrato in 
guerra in condizinne di net-
ta infenorita per quanto ri-
guarda. in particolare. la di-
sponibilita di carri armati. 
aerei. artiglierie. Questa tesi 
tende a « scaricare ^ sul per
sonate politico della Terza 
Repubblica la responsabilita 
del disastro e ad assolvere 
gli alti comandi militari. 

Ottusita o 
tradimento? 

Shirer ribadisce l'erroneita 
di interpretazioni del genere. 
Le responsabilita polmche. 
come si vedra, ci sono. effet-
tivamente. e sono gravissime: 
ma sono d'altra natura. e 
coinvolgono anche gli alti co
mandi militari. Quando la 
battaglia comincid (maggio 
1940). i franco-inglesi erano 
potenzialmente piu forti dei 
tedeschi per quanto concer-
ne la disponibilitd di carri 
armati (la questinne fu che 
i comandi aggrappati ai vec 
chi schemi derivati dalla 
esperienza della guerra di 
posizione del 1914 I91R. non 
compresero mai — I'eccezio 
ne di De Gaulle, appoggiato 
da Paul Keynaud serve sol 
tanto a cnnfermare la rego 
la — come i carri dovessero 
essere usati) e oVIle artiglie 
ne e dispnnevano pm o me 
no dell*' sie^se furze aerer 

Otiusita « profrSMunale * o 
araduiifniu'' I inierrog imo e 
giuMilxato se nconhanin gli 
enormi increriihili errori che 
vennero commessi (e che. 
•ndualmente, provocarono, 

rovesciato Chamberlain, la 
difi'idenza e il disimpegno in-
glese dal continente): per 
esempio, I'ostinazione con cui 
ci si rifiuto di considerare 
come qualcosa di piu di una 
« diversione » l'attacco tede-
sco nelle Ardenne. attraverso 
il Belgio, anche quando i fat-
ti dimostravano con tutta evi-
denza che li (e non contro la 
Maginot) era la direttrice 
principale deH'offensiva; la 
resistenza a eseguire ordini 
o ad agire con un minimo di 
tempestivita ed efficacia — da 
parte di generali che si ritro-
veranno uniti alia testa dello 
Stato di Vichy — in una se
rie di fasi e momenti che si 
rivelarono decisivi per 1'esito 
finale dello scontro (la docu
mentazione presentata e. a 
questo riguardo, esauriente e 
decisiva). 

Responsabilita 
politiche 

Se per 1' « intelligente », 
« raffinato » e < colto > co-
mandante in capo Gamelin, 
per esempio, si puo parlare 
d'impreparazione. in molti al 
tri casi ci si trova in pre-
senza di un vero e proprio 
sabotaggio. II reazionario. fi-
lomonarchico Weygand. succe-
duto a Gamelin. non crede 
affatto alia validita della 
« sua > nuova linea difensiva 
e si da da fare per ottenere 
il «cessate il fuoco». chie-
dendo al governo di propor-
re 1'armistizio ai tedeschi (I'e
sercito. cosi. avrebbe sempre 
potuto affermare di non es-
sersi arreso. ma di essere 
stato <costretto» dai politici 
a gettare le armi) e rievo-
cando lo < spettro > della Co-
mune di Parigi del 1871. 

Shirer. perd. ha anche il 
merito di affrontare con chia-
rezza. le motivazioni politiche 
della disfatta. mettendo in 
evidenza cosi le reali respon
sabilita della Terza Repub
blica. Nel 1933. Hitler occupa 
la Renania: basterebbe poco 
per costringerlo a una pre-
cipitosa. e. per lui. politica-
mente molto pericolosa. riti-
rata; ma neanche questo po
co viene fatto. Poi. le tresche 
con I'ltalia fascista. l'incorag-
giamento a Hitler perche 
c scarichi» ad Est le sue am-
bizioni imperialistiche. Mona
co e il tradimento degli im-
pegni assunti con la Cecoslo-
vacchia. infine il rifiuto di 
una seria intesa con 1'URSS 
in funzione antinazista (un 
rifiuto che e all'origine del 
patto di non aggressione rus-
so tedesco dell'agosto 1939). 

Tutte queste scelte indica-
no una linea politico-diploma* 
tica precisa (avallata dal-
l'lnghilterra di Chamberlain). 
di classe. che prepara appun
to la seconda guerra mondia-
le e la disfatta francese del 
1940 Una linea che non cam-
bia durante i primi e < stra-
ni» otto-dieci mesi di guer
ra. L'c offensiva della Saar >. 
che. almeno. avrebbe dovuto 
alleggerire la pressione tede-
sca in Polonia. e. in realta, 
poco piu di una < puntata > in 
avanti (del resto. brevissi-
ma) di pattuglie. 

Travolta la Polonia. la sta-
si piu completa subentra sul 
fronte occidentale. Si pensa 
gia a una via d'uscita? I pro-
getti di spedizione in Finlan-
dia e d'invasione deH'URSS 
dal Mar Nero elaborati dagli 
alti comandi franco-inglesi 
sono molto indicativt. Una 
grande « crociata » antisovie
tica e anticomunista non a-
vrebbe potuto finire per coin-
volgere anche Hitler e la Ger
mania nazista nonostante il 
patto di non aggressione. riu-
nendo I'Occidente conservato-
re o fascista contro il «ne-
micoeomune >? Anche le pa
gine dedicate da Shirer alia 
analisi di questi programmi 
militari. e alle lore implica-
zioni politiclie. sono di gran
de interesse 

Un discorso a parte merita 
la grossa questione del Fron 
te Popolare Nel 1936. fallito 
il tentativo dei groupeuscules 
di estrema destra d'impadro-
nirsi direttamente del potere. 
esso voleva costituire un'al 
temativa capace di mutare 
il corso della storia francese 
ed europea. di bloccare fi-
nalmente la spinta aggressiva 
del nazismo Ma il Fronte. 
presieduto dal sr«>alista Blum 
(i comtini'ti - che saranno 
po<ti fuonlegge allinizio del 
confhtto. dal governo Dala 
dier - !o app<iggiavano dal 
I'estemo). restA su un terre-
no difonsivo « Ci muoreremo 
— disse il nuovo presidente 
del Consiglio — alVmterno 
dell altua'e regime, le cut 
cnnlroddizinm e le cui ingm 
stme abhiamo denunctnlo nel 
cor&t. dflle elezinni... II rero 
umblemn che tale espenmen 
to pwra sard quello della 
possibility o meno di ottene
re nell'ambito di questo si-

sterna sociale il massimo di 
ordine, benessere, sicurezza 
e giustizia per tutti coloro 
che lavorano e producono >, 
diceva il nuovo presidente 
del Consiglio e venne per-
dendo la fiducia del proleta
riate e delle grandi masse 
popolari, che avevano visto 
riaccendersi la speranza di un 
mutamento profondo dell'as-
setto sociale e politico del 
Paese. 

Sabotato dai gruppi econo
mic! e finanziari dominanti e 
dalle forze di destra. il Fron
te non ando oltre alcuni prov-
vedimenti parziali in favore 
dei lavoratori (le leggi sulla 
contrattazione collettiva, sui 
15 giorni di ferie pagate. sul-
le 40 ore lavorative settima-
nali). ne dette un aiuto effi-
cace alia Repubblica spagno-
la aggredita da Franco e dai 
fascisti italiani e tedeschi. ne 
riusci ad epurare gli appara-
ti stalali e I'esercito dagli 
elementi che da posizioni-
chiave operavano in collega-
mento con le destre. II Fron
te mancd. cosi. l'ultima occa-
sione storica che. forse. a-
vrebbe potuto rinnovare la 
Francia e salvare l'Europa. 
Nel '37. dopo appena un an
no, questa esperienza ebbe 
terminer a Blum succedette 
Daladier, la Francia scivold 
irrimediabilmente nel preci-
pizio. 

Mario Ronchi 

SIT-IN NEL CUORE DI PARIGI 
Abituati come siamo a vederli saellare per le strade a slrene 
spiegate o in plena e rischlosa attivita ad altezze vertiginose, 
tanti viglli del fuoco a braccia conserte, seduti e immobili 
sembrano quasi comparse di un film, I'invenzlone di un 
regista dalla fantasia bislacca. Sono Invece i c pompier! > 
dl Parigi, verl quanto I loro caschl e le tute, che hanno 
organizzato una dimostrazione, passata tutt'altro che inos-

servata, davantl al municlplo e al mlnistero delle Finanze. 
Sit-in «di fuoco > nel cuore di Parigi, dunque, per protesta 
contro i pubblici poteri che si riflutano dj soddisfare le loro 
rivendicazioni. Polche neanche I colloqui. avuti al mlnistero 
delle Finanze, a quello degli Intern! e negli uffici del primo 
ministro hanno condotto a sbocchi positivi della vertenza, 
I vlgili hanno annunciato manifestazioni a catena. 

UN ALTR0 
PRIMAT0 
SPAZI ALE: 
in orbita 

Cosmos 400 
MOSCA, 19. 

«Cosmos 400» b stato lmmes-
so oggi in orbita attorno alia 
Terra. I land sistematici di 
questa serie di satelliti sono 
Iniziati nel marzo del 1962. Nei 
9 anni trascorsi dal primo lan-
cio e stata ottenuta una va
sta informazione sull'ambien-
te spaziale, che aiuta ad in-
dividuare le leggi del lega-
mi terrestri-solari, che condi-
zionano le tempeste magnet!-
che, le cause dell'interruzione 
dei collegamenti radio sulle 
onde corte, dei mutamenti del 
tempo, delle aurore boreall, 
aiutano a scegliere le tralet-
torie delle navi spaziali. 

I satelliti Cosmos hanno in-
flulto enormemente anche sul 
progresso della produzione 
industriale. Essi hanno deter-
minato un impetuoso svilup-

fio di campi della tecnlca qua-
i 1'energetica, 1'elettronica. la 

fabbricazione di niezzi auto-
matici, la metallurgia, la mec-
canlca e la fabbricazione di 
strumenti di precisione. In 
ogni volo vengono risolti im-
portanti compiti di carattere 
scientifico e dl applicazione 
pratica che contribuiscono al-
l'ulteriore progresso tecnico 
scientifico. 

Coi primi satelliti della se
rie Cosmos furono effettuati 
esperimenti sulla lonosfera, 
ma anche il Cosmos 381 e sta
to un laboratorio ionosferico. 

I satelliti di questa serie 
hanno trasmesso inoltre un 
gran volume di informazioni 
sulla cintura radioattiva della 
terra. Gli esperimenti effettua
ti su Cosmos 166 e Cosmos 
215 sono stati dedicati alio 
studio della radiazione solare. 
II Cosmos 215 era dotato di 
8 telescopi a specchio, di un 
telescopio a raggi X e di foto-
metri per la registrazione so
lare. E* stato un Cosmos a 
sperimentare il MASER gene-
ratore molecolare di quanti. 

Perche gli industriali del settore a seconda dei casi parlano di crisi o di opulenza 

L ELEHR0 D0MESTIC0 E MALAT0 ? 
Lo dicono i padroni, quando si tratta di rifiutare le rivendicazioni operaie - II fatturato e le vendite dimosfrano il confrario - La 
vendita delle lavastoviglie aumentata diciassette volte - Fino a che punto ha un peso I'esportazione - La ffendenza alia concentra-
zione: quante le fabbriche «mangiate» dal capitate straniero - Dove va a finire i l controllo pubblico? - Chi punta sulla TV a colori 

Calvinisti 
rifiutano 

Pantipolio: 
gia 3 morti 

L'incredibife gesto collettivo di superstizione 
si sta svolgendo in un paesino olandese 

STAPHORST (Olanda), 19 
E' sempre piu grave la situazione a Staphorst. la piccola 

citta dei Paesi Bassi che. cotpita da una epidemia di polio-
miehte, continua a rifiutare la vaccinazione. Un giornalista 
ha sporto denunaa contro il reverendo Pieter Dorsman. il 
pastore calvinista che da) pulptto imperversa contro la vacci
nazione. accusandolo di * parziale responsasbihta > oer la 
morte di tre bambini. Questi sono le prime tre vittime di una 
epidemia. che ha costretto in ospedale altre trenta persone 

D giornalista Ton Hulst si e rivolto al procuratore distret-
tuale della vicina citta di Zaoile, Dirk Bins, il quale, assicu-
randogli che prendera in considerazione la denuncia. ha detto 
che fara conoscere al pid presto le sue decisioni. 

La notizia del ricovero deila trentesuna vittima dall'inizio 
deU'epidemia. e quella della denuncia presentata nei con 
front] del fiero predicatore calvinista Der U quale la televn 
sione non e che < lo specchio del diavolo > e la vaccinazione 
e qualcosa che va contro la volonta di OK>. hanno sol leva to 
nuove polemiche al Parlamento olandese. e il ministro della 
Sanita Roelof Kruisinga ha promesso di esamnare la possi-
bilita di rendere la vaccinazione an ti polio obbugatoria su tutto 
il territono uazionale. 

Tre morti e trenta ncoverati per poliomielite a causa del 
I'epidemia. contro i soli due casi di malattia registrati I'anno 
scorso. portano il bilancio di quest'anno ad un Iivello che e 
il pejytiore mai avuto dal 1961. quando set persone monrooo 
e o»tan»atre furono colpite dal ma!« E si tratta. come e evi 
dente. di un bilancio che nguarda ancora sok) i onmi tre 
mesi dell anno, e che, alio stato attuale delle cose, se la 
majfgioranza calvinista della popolazione di Stap îorst non 
vorra saperne di recedere dalle sue posiziom. minaccia di 
aumentare paurosamente. 

La battaglia del sindaco 
I) reverendo Dorsman ha un indefesso oppositore nel'a 

persona del sindaco della cittadina. Piet Naqijn. che con una 
massiccia campagna a favore della vaccinazione ha vmto 
la riluttanza di alcune centinaia dei suoi concittadim. convin 
cendoh a mandare i loro bambini a faro vaccina re negli ap 
posili cenin media Naqijn ha espresso sta mane soddwtfa 
none Der il nsultato dei suoi sforzi. condoui per posta. perche 
la maggior parte degli abitanU di Staphorst non hanno nem 
meno la radio, anch'essa considerata strumento dd demonio 
dal tembile ministro calvinista 

Secondo le stune del sindaco. su una popolazione tota!e 
di 10 GOO persone. soltanto alcune centinaia ± bambini do-
vrebbero essere nmasti senza vacanazione 

D rever€»ido dal canto suo si e nftutaio di commentare la 
cosa: e emerso dalla sua auto reel usuxie solo per officiare 
i Tunerali di due delle vittime della polio, i^rnt Jan (Jernt 
sen di undici anni. e ilendnjke HuLst .di sei Parlando. al 
cimitero. non ha speso una sola parola per ncordare come 
i due sono morti c Langelo della morte > ha detto. t pa<sa 
anche dalle nostre case Dio non tiene conto del) eta: i bam 
bim sono solo temporaneamente affidati da Dio ai genitori >. 

Bisognera pure che si de-
cidano gli industriali dell'elet-
trodomestico (bianco o mar-
rone che sia). sullo stato di sa
lute de] settore. Corrono da 
tempo voci allarmistiche cir
ca la solidita economlca e le 
prospettive di sviluppo della 
produzione e delle vendite. La 
Zanussi e la Ignis-IRE ten-
dono a pianger miseria, per 
giustificare una linea poll tica 
di rifiuto delle rivendicazioni 
aziendali dei sindacati, accam-
pando i piu disparati motivi 
(dalla caduta delle esporta-
zioni, all'aumento del co-
sto del lavoro, alia stagnazio-
ne della domanda interna). 

Ma quando si esce dal cll-
ma di tensione della lotta in 
fabbrica contro i lavoratori, 
le cose cambiano. Nel timore 
di essere presi dentro in un 
meccanismo di sfiducla psico-
logica che metterebbe a ri-
schio la «credibilita» com-
merciale e Industriale del 
ramo, 1 grandi feudatarl del 
frigorifero, del lavastoviglie e 
del 'avabiancheria, fanno scri-
vere sul giornali specializzatl. 
come 24 Ore (16 marzo). artl-
coli rassicuranti sulla assolu
ta • sanita » del loro settore. 

Come stanno in realta le co
se? Sembrerebbe, da certi in-
dizj (sospensioni alia Ignis-
IRE. riduzione progressiva 
de) personale alia Zanussi e 
alia stessa Ignis-IRE) che la 
verita sia quella della Iacrima 
facile durante le trattative cot 
sindacati. Ma i dati generali 
riportati dalle statistlche uffl-
ciali rovesciano questa impo 
stazione 

L'aumento della produzione 
di fngonfert. nel "70 rispetto 
all'anno precedente, e stato 
dell'R per cento, per un tota-
Ie di oltre 5 milloni e 400 ml 
la pezzi. Quello dei lavastovi
glie del 17.7 per cento, quello 
dei congelatori addirittura del 
27,7 per cento Solo le lava 
bisneheria hanno segnato il 
passo. registrando peraltro un 
Incremento dell*1.7 per cento 
(oltre 2 milionj e 750 mi 
'a pezzi). 

Questi 1 datl d'insieme. che 
testimoniano della consisten-
za di un fatturato crescente 
che ha raggiunto una cifra 
globale di oltre 450 mlliardi. 
di cui quasi 300 dovuti alia 
esportazjone Si tratta qulndi 
di un settore che soffre mol
to meno di altri. della ristret-
tezza del mercato intemo. e 
della fase del clclo congiuntu-
rale in quanto esporta oltre il 
54 per cento della produzio
ne, 

Tutto cio. mentrp dimlnul 
see la produzione delle ditte 
straniere (nella stessa Germa 
nla) e II mercato, a sentir 
loro, e quasi completamente 
saturo Questo e. infatti. Tal-
tro agnmento con 11 quale I 
padroni negano I'adesione al 
le rlchieste del lavoratori In 
lotta. cioe quello del mercato 
che non riceve piu ora che 
tame famiglle Italiane hanno 
In casa uno o piii elettrodo-
mestici bianchl. 

Ma anche questo specloso 
discorso non b vero. Bastl pan-

f 

sare che per 11 1971 le previ
sion! aziendali indicano che la 
cosidetta a domanda dl sostl-
tuzione » (cioe quella che deri-
va dall'acqulsto di nuovi ap-
parecchi in sostituzione dl 
quell! usati) coprira quasi il 
40 per cento delle vendite in 
Italia. 

All ora perche queste con-
traddittorie preoccupazlonl 
fra I ras del settore? A nostro 
awiso (ed anche secondo quel
lo dei sindacalisti delle tre 
Confederazioni che hanno te-
nuto una conferenza stampa 
nei giorni scorsi a Milano sul
la situazione di questa Indu
strie nel nostro paese) si de 
ve tener presente un fatto es-
senziale. Cioe che il settore 
tende sempre piu alia concen-
trazione e sopratutto che or-
mal non si pub quasi piu 
parlare dl una industria ita-
liana elettrodomesticl. 

Controffensiva 
straniera 

L'orgoglio del m miraco-
lo» economlco nazlonale de
gli anni cinquanta (e inizio 
sessanta). cioe il fiigo In ogni 
casa, superba dimostrazione 
della capacita imprenditoria-
le nazlonale. nel giro di pochl 
anni si e trasformato in una 
grossa operazione finanzlaria 
intemazionale dalla quale «la 
italianita » del settore e uscl 
ta con le ossa rotte. Dopo aver 
sconfitto la concorrenza in 
molti paesi europel. e perfino 
negli USA. battendo una ad 
una le « division! » spertallz-
zate in elettrodomesticl di 
erandi cnmplessi elettromec-
canici stranieri. dopo aver 
spazzato via dal mercato 
plccole e medie Industrie pa 
rallele. In Francia e altrove 
le Industrie italiane avevano il 
fiato grosso Per un eccesso 
di esposizione finanzlaria ma 
^nche per i limit! di un pa 
drnnato che non aveva ne la 
testa ne la dimensione del 
mercato Intemazionale A 
questo deve peraltro aeeiun 
gersl anche il risvegllo del la 
voratorj delle singole aziende. 
che. a poco a poco hanno 
smesso di acrettare II ruolo 
subalterno. I sal art esieui e II 
patemalismo di Borghi o di 
Zanussi 

A quel punto, le grandi 
aziende straniere sono parti
te a] contrattarco ed hanno 
divorat/v con 1 loro capital!, 
le piu ieholi concorrentl Ita-
liane Ma «enza inglnharle sot-
to la slgla esrera SfruTtando-
ne. anzt la efficienza. I meto-
di produttlvi. le tecnologie 
avanzate Limltandos! ad ac 
quistarle. oppure a controllar 
ne tl Daerhetto azionario 

Risultato- Nel giro dt pochi 
Ann! la Ignis di Borghi e dl 
ventata la Ismls IRE control 
lata per oltre II 50 per cento 
dalla Philips olandese La Zn 
nussi. che aveva troppo appe
tite e che aveva «mang1»to» 
successlvamenfe la Castor, la 

quest'estate la Zoppas, e ora 
caduta a sua volta nelle fauci 
della AEG tedesca, che ne 
possiede ufficialmente solo il 
25 per cento, ma che la con-
trolla quasi del tutto. L'ultl-
mo episodio della serie e quel
lo della fusione della Candy 
con la Kelvinator americana. 
che e a sua volta una con-
sociata della American Motors 
USA, un gigante produttivo 
dalle dimension! mondial!. 
• Con la conseguenza che II 
veloce processo di concentra-
zione ha portato subito a tra-
sformazloni profonde nella 
organizzazione della produzio
ne, concretamente manifestata-
si nel processi di specializ-
zazione della produzione nei 
vari stabillmenti, e nella « ri-
strutturazione » delle aziende 
ormai straniere o quasi con 
l'mevitabile riduzione del per
sonale, le sospensioni il bloc-
co delle assunzioni e le dimls-
sioni piii o meno forzate. 

Ecco allora che II conto. co
si complesso e contradditto-
rio. diventa crlstallino per 
tuttl. Le cose vanno bene sul 
piano produttivo. ma le esl-
genze dei centri di decisione 
aziendali. collocatl al di fuori 
del nostro paese. fanno si che 
chi paghi la ristrutturazione 
siano sempre gli opera!. In ter
mini di durezza maeglore nel-
lo scontro col padrone sulle 
vertenze aziendali. e In termi
ni di insicurezza per il posto 
di lavoro. Alia Zanussi-Zop-
pas. II riassetto della vecchia 
Triplex (gia della Centrale). 
e costato 2000 post! di lavoro 
In un anno 

Come use! re da questa si
tuazione bloccata dal control 
lo estero sulle aziende? Con 
la lotta dei lavoratori In fab
brica. anzitutto E le battaglie 
In corso alia Zanussi e alia 
Ignis, oltre a quella da poco 
vinta alia Candy, ne danno 
testimonianza Ma anche con 
un impeeno pifi generate, cui 
deve oartecipare il sindaeato 
ma anche il Partito e le altre 
forze d! sinistra, per far si 
che si decida una oolitlca co-
mune del settore. tale da uscl 
re dalle ouestioni puramente 
rivendicative e si Investa di
rettamente la politics Indu
striale e 1 controlll pubblici 
da mettere In opera, cosi co
me sta awenendo per II setto
re (in crisi) deirelettromecca-
nica pesante. 

Ma e'e poi 
un mercato? 
Tale necessita si fa sempre 

piu pressante poiche nel di-
segno padronale. il riiancio del 
settore dovrebbe awenire. non 
solo negli elettrodomesticl 
bianchi (fngo. e vane lava 
trie!), ma sopratutto in quel 
lo degli elettrodomesticl mar 
ronl JteVvisori. ecc.) E in par 
ticolare attraverso la realizza 
zione della Televuttone a colo
ri SI tratterebbe dl un Im 
pegno dl spesa per Investi-

Becchl. la Stlce, la Triplex, • I meat! (pubblici fra l'aitro). dl 

I 
Garzanti 
di marzo 
Saper leggere vuol dire 
saper scegliere. 
Quesl'anno I Garzanti 
vi offrono ogni mese 
una scelta ancora piii amp la. 

Canti erotici 
dei primitivi 
a cura di Di Nola 

Sesso amore e poesia fuori 
dai limiti della nostra civilta. 
L600 

lllungoviaggio 
attraverso 
il fascismo 
Zangrandi 

La storia della generazione 
cresciuta all'ombra dei fasci. 
2 volumi. ciascuno L. 600' 

Arco 
di trionfo 
Remarque 
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oltre 800 miliardi in pochi an
ni, destinati ad un mercato 
di prodotti di lusso (ogni ap-
parecchio televisivo a colori 
costerebbe dalle 350 alle 400 
mila lire), che, a nostro pa-
rere, non avrebbe neppure un 
ampio mercato. 

Bastera ricordare che In 
Germania, in questi mesi, la 
AEG e la Telefunken, hanno 
messo in Cassa integrazione 
molti operal che lavoravano 
nelle fabbriche per la produ
zione di televisori a colori, e 
che in Gran Bretagna, su 17 
milioni di televisor! venduti 
negli ultimi cinque anni, quel-
11 a colori sono stati meno 
di mezzo milione. 

II governo non ha ancora 
deciso nulla in proposito. Ta
le indecisione porta indub-
biamente ad un ristagno nel
le vendite degli apparecchl in 
bianco e nero. Bisognerebbe 
spingere per una pronta scel
ta, ma che essa non sia un 
si, come vorrebbero i padro
ni del settore, perche tali in-
vestimenti sarebbero certa-
mente sostitutivi di qualche 
altra spesa che non si fara. 
E le spese che non si fanno, 
nel nostro paese, sono sem
pre quelle che interessano la 
colleftivita. 

Ma anche restando nell'am
bito del settore, cosi come si 
presenta oggi, nel quadro del
la sua attuale composizione 
merceologica (cioe elettrodo
mesticl bianchi), alcune cose 
possono essere senz'altro cam-
biate. Si dovrebbe ad esem
pio non dimenticare che l'in-
tervento del capitate stranie
ro (olandese alia Ignis, e te
desco alia Zanussi) e passato 
attraverso gli strumenti pub 
blici di finanziamento. Non a 
caso, infatti. I'operazione Phi 
lips-Borghi e stata finanzia-
ta in larga misura da un isti-
tuto di credito delllRI. e cioe 
dalla Banca Commerciale. 
Mentre I'operazione Zanussj-
Zoppas (e poi AEG) e stata 
compiuta con 1 50 miliardi 
che 17MI (Istituto pubblico 
anch'esso) ha prestato alia Za
nussi. ricavandone in cambio 
la presidenza del Gruppo nel
la persona del Rag. Mazza, 
che e uomo dell'Istituto Mo 
biliare Italiano. 

Gli atti di questa portata. 
comp-.uti dalle banche pub-
bliche e dagli istituti di cre
dito industriale. devono essere 
controllati dal Parlamento. e 
non diventare strumento su 
baltemo di operaziom che. al 
la fine, portano alia espro 
priazione dei centri di decisio 
ne nazionali in un settore che 
mteressa oltre 50 mila addetti 
Direvano I sindacalisti. nel 
corso della rirordata confe 
renza stampa nr.lanese che al 
la Zanussi. la politica dei ba 
stone e della carota o-̂ rÎ â •1 
dal padrone privato si e tra 
sformata oggi nella o<>iiiic«i i»* 
solo bastonf da quando so 
no mtervenutl 1 vdes«'hi fe ti 
rag Mazza) alia testa del com 
plesso 

Carlo M. Santoro 

Un chirurgo nei bassiiondi 
di Parigi. 
Su licenza 
dell'Editore Bompiani. L.800 ' 

L'amore 
nella vita 
degli animali 
Buddenbrock t 

Abitudini e costumi nuziall / 
ai conlini del regno deH'uomo.' 
L.600 

Le trecce 
verdi 
Hyland 

Le peccatrici devono morir*. 
L.400 

Ladro contro 
assassino 
Scerbanenco 

Uccidero chi I ha ucciso. U 400 ' 

Fra i tiloh recentemente 
pubblicali ncordiamo: 

II padiglione d'oro 
di Yukio Mishima 

Una giomata 
di Ivan Denissovic 
di Aleksandr Soigenitsin 

Teatro 
di Ettore Petrolini 
Menu per un anno 
di Enna Gavolli 

Garzanti 

Lisa* 


