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25 ANNI FA NASCEVA LA SEP 
Un partito nuovo per 
una Germania antifascista 
In un paese distrutto e in preda a un disperato nichilismo, I'unione dei due partiti 
operai indicd la via di una rinascita basata sul riconoscimento delle nuove realta sto-

riche, sulla pace, sulle migliuri tradizioni del socialismo tedesco 

L'anno zero non era molto 
lontano, nell 'aprile del 1046, 
quando daU'unificazione del 
due partiti operai tedeschl, 
nacque la SED. Si era all'ln-
domani della disfatta del na-
zismo e in Germania erano 
molti a credere che 11 regime 
hitleriano avrebbe lasclato II 
vuoto ideale. Non pochi tede
schl erano in preda a un di
sperato nichilismo e c'era chl 
tentava persino di trasforma-
re in una specie di ldeologla 
quello che in realta non era 
che assenza di collocazione 
Ideale. 

L'avvenimento di cui si cele-
bra in questl giomi 11 ventl-
cinqueslmo annlversarlo diede 
una prima chlara risposta a 
coloro che si ponevano dl 
fronte al bivio: che fare a 
quel punto della storla tede
sca? Non era un complto fa
cile in un paese dove si pro-
filava gia la divislone e do
ve, ai process! rlvoluzlonarl e 
ai priml passi delle organlzza-
zioni derricratiche antlfasci-
ste, in atto nella zona sovie-
tica, faceva riscontro 1'orien-
tamento separatista della bor-
ghesia monopolista tedesco-
occidentale die doveva culml-
nare nella nascita della Ger
mania di Bonn e nella crea-
zione dl uno Stato che doveva 
essere 11 maggior supporto ml-
litare ed economlco del patto 
atlantico in Europa. 

L'appello 
del KPD 

II Partito comunista tedesco 
aveva elaborato un program-
ma per uscire dal disastro 
nazionale. NeH'appello del giu-
gno 1945, 11 Comitato centra-
le del KPD proponeva «la co
struzlone di un regime anti
fascista e democratico, dl una 
RepubbHca parlamentare de-
mocratica con tutti 1 dirittl e 
le liberta democratlche per 11 
popoloi). Era un programma. 
come veniva ribadito in tutti 
i document! e le azlonl del 
KPD, per la costruzlone dl 
una niiova Germania. e che do
veva costltuire la base per le 
trattative. iniziate poco dopo a 
Berlino con H partito social-
democratlco, che dovevano 
portare alia unlficazlone, un 
anno dopo, del due partiti 
operai eslstentl nella zona so-
vietica, e. il 20-21 aprile 1946. 
alia nascita della SED. 

Si Intendeva indlcare cosl un 
processo che negli intenti de-
gll uominl che ne furono l'anl-
ma. 11 comunista Wllhelm 
Pieck e il socialdemocratico 
Otto Grotewohl, poteva e 
avrebbe dovuto Investlre e 
rinnovare tutta la Germania. 
Una Idea unitarla cul non si 
era rinunclato nemmeno 
quando, nel 1949, nacque la 
Repubblica Democratlca tede-
sca. quattro mesi dopo e co
me necessaria risposta alia 
oostituzione di uno stato se-
parato nella Germania dl 
Bonn, e allorche si profilava 
cosl la divislone definltlva dei 
paese. 

Per molti anni la SED ave-
va continuato a far prevale-
re la prospettiva di una solu-
zione unitarla che realizzasse 
in tutta la Germania un regi
me democratico, anziche quel
lo di tentare la costruzlone 
socialista in una sola parte 
del paese. 

Ma questa speranza doveva 
dissolversi di fronte ad una 
concezione dell'unita che dal-
l'altra parte vemva intesa in 
maniera sempre piu aggressi-
va come « riconquista » tout 
court della Germania orienta-^ 
le dei territori all'est del-* 
1'Oder-Neisse ntornatl alia Po. 
Ionia dopo la disfatta nazista, 
• con il fine di spazzare via 
ogni germe di socialismo che 
•i era andato sviluppando sot-
to l'impulso della SED. 

E se ai partiti operai e 
aempre toccato mettersi al la-
•oro nelle piu pesantl situa-
xionl lasciate dal crolli cata-
atrofici dei regim! borghesi, 
quelle in cui inizi6 ad opera-
re il nuovo partito socialista 
unlficato tedesco venticinque 
mini fa nella Germania orien
tate potevano sembrare addi-
rittura impossibill. 

Forza 
animatrice 

Un cumulo di rovine umane 
• material!, un troncone di 
Germania, la parte piu piccola 
ed arretrata di un paeae in 
cu! la divislone ha inclso un 
duro profondo tagllo su tut-
to il tessuto nazionale: que-
ste le condizloni e io spazlo 
BU cui doveva operarsi Io sfor-
zo di costruzlone socialista. 
Spaccata la culture, spaccata 
ancor piu profondamente I'e-
conomia: di qua la parte piu 
esigua, piii povera, senza fon-
ti di energia e di materie pri
me, rlmaste alia parte occi
dentale. La parte piu dlstrut-
ta. quella dove flno site ulti-
me ore di vita del nazismo 
la guerra aveva Infuriato piu 
ferocemente. C'era, e vero, la 
forza animatrice che potevano 
avere le Idee del socialismo. 
Tornavano ad uscire propaga
te dal pochi superstiti delle 

Srlgioni e dei campi naxlstl 
ilia notte in cui le avtva 

affogate Hitler, con 11 pres-
aanta impegno dl canccllara 

negli anlml e nelle cose le 
tracce della piu traglca scon-
fitta cul fosse stata mal por-
tata la nazione tedesca. Una 
sconfitta che a Berlino. con-
trarlarr.ente a quanto avveni-
va a Bonn veniva onestamen-
te accettata senza vellelta re-
vansciste, rlconoscendo le nuo
ve frontiere pagando il peso 
delle riparazionl di guerra. ln-
dlcando nella disfatta la libe-
razione dal nazismo. 

Uno scotto, questo, che do
veva essere pagato al passa-
to, ma nessuno pub non lm-
maginare come nell'atmosfera 
dell'anno zero fosse estrema-
mente difficile smantellare ne
gli anlml della gente l'imma-
glne della disfatta e mobill-
tarla nello sforzo della costru
zlone di una nuova societa 
che si rlallacclasse alle gran-
dl tradizioni democratlche e 
pacifiche del socialismo tede
sco. E' in questo contesto che 
i'appena costituito partito so
cialista uniflcato tedesco do
veva iniziare la costruzlone 
di una nuova Germania. 

Oggi questa nuova Germa
nia che Adenauer ha preteso 
dl Ignorare flno alia sua scon
fitta polltica chiamandola « zo
na d'occupazlone sovletica », 
che la dottrlna Hallsteln pre-
tendeva di Isolare nel mondo, 
che 1 governl della NATO fin-
gono dl non rlconoscere e una 
realta europea; uno stato con
solidate, con le sue frontiere. 
I suol organl dl governo, una 
sua originale struttura. una 
sua autonoma politica Interna 
e internazionale che vanta lu-
slnghieri bllancl. Pochi sono 
coloro che nutrono oggl qual-
che dubblo sul fatto che la 
RDT e duraturo elemento dl 
stabillzzazione dello status quo 
nel nostro continente. Un fatto-
re, una realta che in questo 
quasi quarto di secolo ormal, 
ha costituito l'alternativa alle 
dottrine revansciste e mlllta-
riste tedesco occldentall e ha 
contribuito decisamente a far 
maturare quel cambiamentl in 
senso reallstico che si sono 
osservatl nella RFT, che han-
no aperto la strada al gover
no Brandt-Scheel e al conse-
guente abbandono della poli
tica di totale negazione della 
sua esistenza come secondo 
stato tedesco. Facendo il bi-
lanclo del riconoscimenti in-
ternazlonali ottenutl la RDT 
vede la lista dei paesl che 
hanno allacciato normall rap
port! diplomatic! salire a ven-
totto e a 40 11 numero del 
paesl che hanno con 11 suo go
verno relazioni a livelll conso-
lari e ministerial!. 

Un paese che 
va avanti 

Ma 11 bi lanclo interno non 
e meno eloquente e il linguag-
gio delle sue cifre non contri-
buisce meno di quello inter
nazionale a far riflettere sul-
l'anacronismo della finzione 
dietro cui si trincerano 1 pae
sl della NATO, compresa rlta-
lia, per evitare di rlconoscere 
la esistenza giurldica della 
RDT. Esso ha un innegabile 
peso politico. La produzione 
industriale della RDT ha un 
valore pari a quello che ave
va la produzione industriale 
di tutta la Germania del 1938 
e con 1 suol 17 milloni di abl-
tanti e diventata uno dei pri
ml died stati industrial! del 
mondo. Le universita sono 44; 
per la ricerca scientifica sono 
stati investiti negli ultimi 18 
anni 40 mi la miliardi dl lire, 
da! cantleri naval! della RDT 
scende in mare uno scafo ogni 
36 ore, nell'lndustrla elettroni-
ca sono impegnatl 230 mila 
Jngegrteri, tecnfcl specialistl, 
nell'esportazione di macchine 
utensil! 11 paese e al terzo po-
sto del mondo. Lo standard 
di vita In cui vivono gll ope
ra! delle due Germanie non 
differisce di molto, nonostante 
il dislivello di ricchezza tra i 
due stati. 

Un paese quindi che da pro-
va di vit&lita, che si muove, 
si trasforma, va avanti. VI-
vendoci si pub osservare per
sino il nascere di un comples-
so e singolare patriottismo, 
una specie di fierezza per 
quello che si e fatto in condi
zloni cosl difficili. Nonostante 
rasplrazione alllmita e la se-
duzione che contlnua ad eser-
citare su alcuni strati della 
popolazione la societa consu-
mistica dell'ovest. si estende 
nella RDT la coscienza che 
quella di Bonn non pub esse
re la via dl sviluppo per tut
ta la Germania. Come del re-
sto anche all'ovest soprattutto 
negli ambienti della sinistra 
democratlca matura, seppur 
molto lentamente, un modo 
nuovo di vedere la RDT: non 
il nfenomenOB di cui si par-
lava in senso negativo fino a 
qualche tempo fa, ma il rlsul-
tato di un lavoro, di una fa il
ea originale della classe ope-
raia e di un nuovo modo di 
organlzzazlone statale e di una 
Hnea di pensiero tedesca. 
Quella che era alia base del
la plattaforma che condusse 
venticinque anni fa alia unifi-
cazlone del due partiti operai 
e che ha guidato in questi an 
nl, evolvendosl e trasTorman-
dosi, a second* delle situa
tion! e della neoessita seppur 
a volte In maniera lnevitabll-
rnente contraddittorla e tem-
pestosa, la costruzlone socia
lista, 

Franco Fabiani 

E' giunta ieri mattina a Fiumicino 

A Roma delegazione 
di giornalisti della 
Corea democratica 

Si trattera nel nostro paese per due settlmana ed 
avra incontri con rappresentanti della stampa italiana 

Un'impprtante delegazione della Repubblica popolare demo
cratica di Corea, composta da cinque giornalisti e guidata dal 
vice-direttore del glornale di Pyongyang « Minzuson » 6 giunta 
ieri mattina' a Koma all'aeroporto di Fiumicino. proveniente 
da Pyongyang. Ad attendere gli ospiti erano i dirigenti del- • 
I Associazione italiana per i raoporti culturali con la Repub
blica popt/iare democratica di Corea. fra cui il presidente. il 
senatore Antonio Roasio. 

I giornalisti nordcoreani si fermeranno in Italia per due 
settimane: durante il loro soggiorno visiteranno alcune pro
vince del nostro paese ed in particolare avranno modo di 
conoscere centri industriali ed agricoli. Inoltre avranno incon
tri con rappresentanti della stampa italiana. 

Questa visita e particolarmente significativa poiche e il 
primo viaggio nel nostro paese di una delegazione ufficiale 
di giornalisti della Corea democratica. paese con il quale 
l'ltalia non mantiene rapporti diplomatici. e si inserisce nel 
quadro del costante miglioramento dei rapporti culturali fra 
l'ltalia ed il lontano paese socialista asiatico. 

A CASA DA PECHINO S 3 S S 2 
della moglle all'aeroporto Kennedy dl New York. Sullo sfondo un cartello di saluto degli 
student! dell'Unlverslta di Long Island dice, fra I'altro: c L'lncontro (dl ping-pong In Cina) 
ha illumlnalo II mondo» 

Si apre oggi, presenti i delegati di 84 partiti comunisti e socialisti 

I IX Congresso del PC bulgaro 
Sono presenti Breznev, Kadar, Gierek e Ulbricht - Colombi, D'Onofrio e Guerzoni rappresentano il 
PCI - Dopo i positivi risultati dell'ultimo piano, si va verso la creazione di grandi complessi agro-

indusfriali - II problema della democrazia - La nuova cosfifuzione 

Dopo le visite di Tito e Peter 

La diplomazia 
vaticana e i 

paesi socialisti 
L'azlone della diplomazia 

vaticana verso i paesi socia
listi. comlnciata circa un anno 
fa con l'assenso dato da Pao
lo VI alia Ostpolitik di Brandt, 
e tuttora in espansione. II 
cancel Here Willy Brandt ven-
ne a quell'epoca in Italia so
lo per recarsi in Vatlcano. da
to che i colloqui in program
ma con il governo Rumor era-
no stati rinviati a causa della 
sopravvenuta crisi ministeria-
le. II Papa non si lasclo sfug-
gire 1'occasione per far sen tire 
l'interesse della Santa Sede 
per gli impegni che Brandt 
stava assumendo. 

Non era trascorso neppure 
un anno da quel gesto. che 
mons. Agostino Casaroli par-
tiva per Mosca per apporre. 
a nome delta Santa Sede, la 
firma sul trattato di non pro-
liferazione atomica. 

Nei colloqui con il vicemini-
stro degli Ester! dell*Urss. Ko-
zirev. gia ambasciatore in Ita
lia, mons. Casaroli si preoc-
cupava non tanto di portare 
il discorso sui problemi reli-
giosi o sui possibili. futuri rap
porti diplomatici tra Urss e 
Vaticano. quanto suU'Impegno 
della Chiesa cattolica per la 

pace nel mondo, secondo le 
Iinee della enciclica Populo-
rum progressio e di altri re
cent! document! pontifici. Per 
queste ragioni — diceva mons. 
Casaroli — la S. Sede ha ap-
provato e approva la Ostpo
litik, i trattati che llianno 
promossa e le Iniziative, co
me ad esempio la conferen-
za sulla sicurezza europea, 
che dovrebbero consentire il 
rafforzamento della pace. 

Su queste basi, 11 Vaticano 
ha sviluppato in varie direzio-
ni la sua azione . 

II 3 marzo. il primate di Po-
lonia card. Wyszynsky si In-
contrara per un lungo collo-
quio con 11 primo ministro po-
iacco, Jaroszevlc, dopo dieci 
anni durante i quali nessun 
contatto c'era stato con mera-
brl del governo di Varsavia. 
Mons. Casaroli, in una inter-
vista a Famiglia cristiana, co
sl commenta l'avvenimento: 
• L'incontro di Varsavia sem-
bra senz'altro Indicativo del
la volonta di ricercare un mi
glioramento». Di ritomo da 
Mosca avevc dichlarato: «E* 
scoccata una scintilla. I so-
vietici hanno accettato 1'idea 
del dialogo*. 

Un dialogo in corso 
Dal 16 al 18 marzo, mons. 

Kominek, amminiUratore apo-
stolico di Bresiavia, e il card. 
Wojtyla sono venuti a Roma 
per informare Paolo VI sugli 
sviluppi della situazione polac-
ca e sulle prospettive della ri-
presa del negoziato tra Stato 
e Chiesa prima che il card. 
Konig si rechi a Varsavia. 
Si pud avanzare llpotesi che 11 
Vaticano non voglia che sia 
solo II card. Wyszynsky. di-
mostratosi talvolta. alquanto 
audace e spesso reazionario. a 
trattare con il governo po-
lacco. 

II 12 marzo. il padre dome-
nicano francese Jerome Ha-
mer. della segreterla per l*u-
nita del crisUanL, era partito 
alia tesU dl una delegazione 
vaticana per la Bulgaria per 
prendere contatto con le mas-
sime autorita ecclesiastiche e 
con rappresentanti del gover
no dl questo paese. E il 24 
marzo, mons. Giovanni Chell, 
della segreterla di Stato, si 
recava a Praga per svlluppa-
re le trattative gia riprese 
con il governo cecoslovacco 
nello scorso ottobre. 

I* visita compiuta dal pre
sidente Tito In Vaticano (la 
prima in forma ufficiale di un 
capo dl uno Stato socialista 
che, Intrattlene normall rap
porti diplomatici con la S. Se
de) ha offerto a Paolo VI 
roccasione non solo dl riaf-
fermare che la Chiesa riflu-
ta «sconfInamentI o Interfe
rence Indeblte nel campo del
la sovrana e legittlma compe-
tenz* dedlo Stato» (questo 

discorso era rivolto indlretta-
mente a tutti gli Stati socia
listi). ma anche di sottoiinea-
re che la Costituzione jugo-
slava esalta «la dignita e lo 
sviluppo generate dell'uomo* 
e per apprezzare I'azione po
litica del governo di Belgrado 
perche «siano risparmiati 
nuovi conflitti». Va altresi no-
tato che, prima che Tito si re-
casse in Vaticano. L'Osserva-
tore romano aveva duramen-
te criticato il governo lsrae-
Iiano per il suo atteggiamen-
to a proposito dei Luoghl 
santi. 
II colloquio avuto con Paolo 

VI dal ministro degli Esten 
ungherese. Janos P6ter. II 16 
aprile. definito dallo stesso 
Vaticano c confidenzlale e uti
le per le question! Intemazio-
nali e bllaterall» perche 
• svoltosl in un'atmosfera co-
struttiva e amichevole*. rap-
presenta una pietra importan-
te in quel mosaico che la 
S. Sede sta costruendo con pa-
ziensa da quando Giovanni 
XXIII autorizzo mons. Casaro
li a compiere. nei prim! mesi 
del 1963. I primi due viaggi 
proprio a Budapest e a Praga. 

Giovanni XXIII. ricevendo il 
16 magglo 1963. 18 giomi pri
ma della sua scomparsa./mon-
slgnor Casaroli di ritomo dal
le due capitall, cosl commen-
to: «II fhiaccio e rotto ». Og
gi si puo dire che un dialogo 
lnteressante e in corso tra la 
Chiesa e 11 mondo socialista. 

Alcesto Santini 

Dal nostro corriipondente 
SOFIA. 19 

Gli arrivi delle delegazioni 
straniere e il primo intrec-
ciarsi di considerazioni sul 
probabile andamento del di-
battito, caratterizzano queste 
giornate di vigilia del X Con
gresso del Partito comunista 
bulgaro die si aprira domat-
tina nella sala delle Univer-
siadi. 

Le delegazioni presenti sa-
ranno in tutto 84: 70 di parti
ti comunisti e 14 di partiti so
cialisti e movimenti democra
tic!. Ieri sono arrivati i enm-
pagn. Colombi, D'Onofrio e 
Guerzoni che compongono la 
delegazione del PCI, assieme 
ai compagni Mondello e Ben-
venuti del PSIUP e al rap-
presentante del Partito comu
nista di San Marino, Gastone 
Pasolini. Stamane, in treno 
da Mosca, e gtunto Breznev. 
con gli altri componenti della 
delegazione del PCUS, il pre
sidente del Consiglio dei mini-
stri dell'Ucraina, Vladimir 
Scerbizk e il primo segretario 
del Partito della regione di 
Novgorod. Kontantin Kusanov. 
I compagni sovietici sono sta
ti accolti alia stazione da To-
dor Jivkov. segretario gene-
rale del PCB e capo del go
verno bulgaro, e dagli altri 
massimi dirigenti bulgari, ed 
hanno poi per.xtrso in corteo 
— Breznev e Jivkov in mac-
chine scoperte — le vie del 
centro cittadino. salutati da 
una fitta folia. 

Sono numerosi i partiti rap-
presentati a questo congresso 
dai loro massimi esponenti: 
oltre a Breznev sono infatti 
gia arrivati Kadar. Gierek e 
Ulbricht e diversi leader di 
partiti comunisti africani, 
asiatici e del I'America Lati-
na. tra i quali il cileno Cor-
valan. Inoltre sono presenti 
il segretario del Partito per 
I'indipendenza della Guinea-
Bissau Amilcar Cabral e altri 
esponenti del movimento di li-
berazione e anticoloniale. Tra 
gli assenti. la Cina e la Jugo
slavia. i cui ambasciatori sa-
ranno tuttavia al congresso 
come osservatori. 

Tra le previsioni che si fan-
no a proposito dei temi del 
congresso. vi e quella che sot
toiinea la preminenza degU 
obiettivi economic! e sociali. 
Dato per scontato infatti il 
positivo bilancio che i dirigen
ti bulgari sono in grado di 
presentare come consuntivo 
dello sviluppo registratosi con 
1'ultimo piano quinquennale 
(e le cifre sono: 52 per cen
to di aumento per il reddito 
nazionale. 70 per cento per 
la produzione industriale. 26 
per cento per I'agricoltura) 
i'attenzione si appunta sui 
progetti di sviluppo e sulle 
trasformazioni gia iniziate, 
che sono erfettivamente gran
diose. 

La costituzione gia awiata 
dei complessi agro industriali 
e l'operazione che viene giu-
dicata nello stesso tempo piu 
ambiziosa e piu sicuramente 
destinata al successo. Si trat-
ta della concentrazione delle 
attuali, gia moderne e redditi-
zie, cooperativa agricole, in 

aziende di una ben maggiore 
estensione, specializzazione e 
industrializzazione (per com-
plesso di strumenti, impianti 
e metodi di lavoro). Ma que
sta innovazione si cdnnette 
immediatamente all'altra ini-
ziativa originale della pianifi-
cazione bulgara: la disloca-
zione territoriale dello svilup
po industriale. La Bulgaria e 
gia un paese che non cono-
sce squilibri regional!. Qui, 
dal punto di vista della diffe-
renziazione economica, non ci 
sono nord e sud, zone svilup-
pate e zone arretrate. An
che lo sviluppo industriale fin 
qui realizzato (si puo dire 
esclusivamente durante il re
gime socialista. e che si rias-
sume nelle cifre d: un mi-
lione e 700 mila operai. piu 
un milione di impiegati con-
tro i 100 mila dipendenti del-
l'industria nel 1939), e awe-
nuto in modo armonico su tut
ta la superficie del paese. 
Tuttavia una pianificazione 
socialista pud ancora awan-
taggiarsi di scelte che riguar-
dano la natura dei luoghi, i 
prodotti e la mano d'opera 

che possono fornire, la collo 
cazione nello sviluppo gene-
rale della economia, delle co 
municazioni, ecc. 

Di altri problemi tecnici o 
economici, in questi incontri 
precongressuali non si discu 
te; nemmeno dello sviluppo 
scientifico - tecnologico che 
pure sara una condizione non 
secondaria per ogni altra rea 
lizzazione. Si accenna vice-
versa agli sviluppi democrati-
ci che sono organicamente 
maturi non solo in un qua
dro piu generate, ma anche 
rispetto al grado di svilup 
po in atto. E di qui si pas 
sa alia nuova Costituzione, 
che di questo sviluppo della 
democrazia e del perfeziona 
mento dello Stato socialista si 
propone di essere uno dei 
fondamenti. 

II congresso dovrebbe con 
cludersi nella giornata di do 
menica 25. Ai Iavori prendono 
parte 1558 delegati rappre 
sentanti oltre 700 mila iscrit 
ti, 1'8 per cento circa della 
popolazione. 

Ferdinando Mautino 

Presenti 32 paesi 

SVOBODA INAUGURA 
LA FIERA Dl BRNO 
Giovedi sara celebrata la giornata dedicata al-
Tltalia rappresentata da trentadue Industrie 

Dal nostro inviato 
BRNO. 19. 

Alia presenza del presidente 
della Repubblica Svoboda. del 
segretario del PCC Husak e dei 
maggiori dirigenti del partito e 
del paese si e inaugurata questo 
pomerigglo la seconda edizione 
della Piera primaverile di Brno 
dedicata ai beni di consumo. 
Vi partecipano 32 paesi dell'est 
e dell'ovest. Per quanto ri-
guarda l'area socialista la pre
senza piu massiccia e quella 
deUTFRSS e della Repubblica 
democratica tedesca mentre 
l'ltalia occupa la maggior su
perficie tra i paesi occidental! 
e come numero di espositori dei 
paesi capitalistic! e superata 
solamente dalla Geramania di 
Bonn. 

Nel suo discorso inaugurate 
il vice primo ministro federate 
Jan Gregor ha sottolineato «il 
desiderio dello Stato socialista 
di assicurare a sufficienza i 
beni di consumo e di generi ali-
mentari per soddisfare le ac-
cresdute esigenze della popo
lazione ed assicurare un con-
tinuo aumento del tenore di 
vita». A questo proposito par-
Undo della situazione in Ceco-
slovacchia egli ha detto che 
oggi su cento famiglie 61 hanno 
un frigorifero. oltre 88 il te-
levisore mentre una famiglia 
su sei possiede una autovet-
tura. Accanto a questo va ri 
levato che l'anno scorso si e 
avuto un consumo pro-capite 
di ben 72 chilogrammi di came. 
Ed ancora a sottolineara l'im-

Lettere— 
all' Unita 

portanza e il peso che I'indu 
stria dei beni di consumo ha 
neU'economia del paese il mi 
nistro ha ricordato che questa 
riguarda il 15 per cento del 
1'tntero settore e vi sono occu 
pati il 23 per cento dei lavo 
ratori dell'industria. 

La Fiera di Brno viene orga 
nizzata per dare agli opera 
tori stranieri la possibilita di 
incontrarsi e di penetrare sul 
mercato locale ma anche per 
far conoscere i prodotti ceco 
slovacchi all'estero. Questa se 
conda edizione della manife 
stazione prcsenta delle novita 
ed una piu accurata organiz 
zazione che non l'anno scorso 
In particolare la esposizione e 
accompagnata da sfllate e da 
iniziative illustrative che atti 
rano ed aumentano l'interesse 
degli operatori e nei prossimi 
giomi richiameranno anchr 
quello del pubblico il quale vi 
sara ammesso solo da giovedi 
a domenica giomo in cui la 
rassegna chiudera i battcnti. 

L'esposizione primaverile di 
Brno si svolge su un'area to 
tale di 10.771 metri quadarti di 
cui 780 aU'aperto. Gli esposi 
tori sono complessivamente 941 
di cui circa un terzo cecoslo-
vacchi. L'ltalia e presente con 
73 ditto 31 delle quali attra 
verso PICE. Ma della parted 
pazione italiana avremo occa 
slone di parlare giovedi trat 
tando della giornata che in 
Fiera sarA dedicata al nostro 
paese. 

Silvano Goruppi L 

Spcrimentazione 
dei fannaci, 
controllo pub
blico e profitli 
Egregto direttore, 

destderiamo ringrazlare u 
suo glornale per essere sta 
to uno dei pochi che hanno 
commentato il 4* Congresso 
della Societa di scienze jar-
macologiche applicate (SSFAj. 
tenuto a Firenze il 29-30 mar
zo. in collaborazione con il 
Gruppo autonoma rlcercatort 
clintci dell'industria (GARC1). 

Vorremmo tuttavia pregar 
la di pubbltcare la presente 
per precisare alcuni punti che 
ci sembra siano stati train 
tesi nell'articolo di Vgo Ba 
duet pubblicato il 4 aprile. 

Uno, importante, riguarda 
la natura e gli scopi del 
Congresso, che era una rtu 
nione scientifica, non smdaca 
le. A differenza di quanto av-
viene in genere net congres 
si sctentifici italiani, i rlcer 
catori della SSFA hanno rite 
nuto, in linea con una tradi 
eione che aveva gid espresso 
la a Carta di Venezia». di 
dover dtscutere le implicazio 
ni soctali della loro opera ed 
esprimere ancora una votta la 
loro coscxenza dei doveri ,er-
so la collettivlta. Essa si e 
mantfestata m questa sede. 
tra I'altro, con denunce pre
cise delle insutflcienze attua 
li e proposte di rimedi che. 
a rtgore, dovrebbero attender 
si da altre fonti e che un con 
testo nazionale nettamenlt 
« distneentwante a per I'attivl 
ta di ricerca m ogni suo a 
spetto fvedi attuale situazione 
delle Universita e dell'Istituto 
superiore di sanita) ha tinora 
ignorato. 

II valore dt queste denunce 
e proposte sta nel fatto che 
la travagliata nascita e il di] 
ficile sviluppo della ricerca 
furmaceutica in Italia hanno 
consentito la selezione di un 
gruppo dt tecnici tormattsi 
con poco atuto delle organiz 
zazioni accademtche nel corso 
di due o tre lustrt e che que-i 
stt tecnici costituiscono, di 
fatto, quasi tutta la competen-
za oggi esprimtbile dal no 
stro Paese nel campo di que
sto tipo di ricetca. 

In tutti t discorsi che vo 
gliono essere approfonditi nel 
campo dei problemi del far-
maco per quanto riguarda le 
sue qualita intrtnseche, ta ga-
ranzia sulla sua innocuita. il 
suo uso corretto e la sua ef-
flcacia come strumento per 
combattere le malattte. que
sti tecnici ritengono di esse
re utili e necessari tnterlo-
cuton con la pubblica opinio-
ne, le torze sociali organiz-
zate e i pubblici potert, mdi-
pendentemente da altri opera-
tort del settore, siano essi la 
classe medica-accademica e 
professionale, o gli imprendi 
tori farmaceutici. A proposi
to di questi ultimi il vero 
problema e rappresentato dal 
la grande maggioranza che 
non ha voluto o potuto voter 
ti dell'opera det rtcercatort. 

A questa impostazione, che 
A emersa piuttosto chlaramen-
te nel nostro Congresso, ci 
spiace siano stati attrtbutlt 
intendtmentt « massonict» o 
« da polisportiva ». Questo va
le, in particolare, per la spe-
rimentazione dei farmaci sul 
Vuomo. E' stata citato at Con
gresso di Firenze un'afferma-
eione di M. H. Pappworth, tl 
cut libro tiCavte umane* re-
centemente pubblicato in tra-
duztone italiana. sembra aver 
svegliato tanta gente da un 
sonno secolare: «Le implica-
cazionl moral! della sperimen-
tazione del farmaci. di cul si 
parla spesso nella stampa e 
nelle riviste mediche, costi
tuiscono un problema meno 
acuto, e probabilmente me
no grave, di quello della ri
cerca in altri campi della me-
dicina* (pag. 239). Questa af 
fermazione, come si i riven-
dicato esplicitamente in que
sto Congresso, vale anche per 
U nostro Paese ed e gtusti-
flcata tn parte non trascura-
bite dalle regole deontologi-
che che questi ricercatori st 
sono dati, le quali sono 
quindi ben lungi dall'esse-
re delle «chtacchtere» co
me Varttcolista le defintsce. 
Ma sono proprio questi stes-
si rtcercatort che hanno an
che tormulato in questa sede 
delle proposte costruttive per 
una mlgliore efjtcienza dei 
controlli pubbltct a tutti i 11-
vellU dot requisiti per la re-
gistrazione, a quellt relattvi al
ia propaganda, ai medici, ai 
brevetti, alia sperimentaztone 
cltnica, 

Le dtfferenze cttate dall'ar-
ticolista tra i ricercatori del
la SSFA e gli universitari non 
ttanno purtroppo, ci sia con
sentito, nell'aspetto retribuiivo 
e nella organizzazione della 
ricerca umversitana. Parian-
do dt universitari che in lar-
ga parte appartengono alia 
Facolta di medictna, pensta-
mo sia intmtivo per i letto-
ri da che parte ttanno le dtf
ferenze di introiti e ci sem
bra tncongruente il tentattvo 
dt dare un ntratto di mba-
ront» ai ricercatort dell'indu 
strut. Pitt tmportante sembra 
sotloltneare che, per quanto 
riguarda la responsabtltta net 
confront! della societa ed il 
rispetto det diriltt del singo 
lo, VUniversita italiana mm ha 
dato tinora prove piii docu 
mentale di quelle fornite dai 
ricercatori della SSFA. 

Riterremmo utile conttnua 
re questa conversazione depu 
randola da quelle note di co 
lore come i panfUi, i com 
plesst di colpa, le buone ra 
tature, gll abiti di sartoria, lo 
solennita w anche nei gestl*. 
lo tio Tom, le tbtstie tpa 
ventate» etc.~ piii adatte a 
chi ti propone di colpire la 
immagtnazione del lettore che 
a chi desideri condurre una 
corretta analisi dl una situa 
zione. 

V. FERRARI, O. FOWS1, 
O. MAFFII. F. NICOLIS 
per 11 Consiglio della So 
cieta di scienze f&rmacolo 
giche applicate (Mllano) 

gicl presenti in un Congres
so. Molte delle battute usa-
te nel servizio de I'Unita so
no Etate peraltro pronunciate 
— sia dalla tribuna, sia nei 
corridol — da autorevoli mem 
bri della SSFA che eviden-
temente non condivldono 1 
giudlzl ottimlstici dei dirigen
ti della societa medesima. 
Dobbiamo anzi dire che il no
stro servizio ha stemperato 
molti accent!, ben diversamen-
te polemici, che certi ricer
catori privati usano, magarl 
fra le quinte del Congresso, 
a proposito del sostanziala 
asservimento della categorla 
alle esigenze a del prafitto >, 
cloe delle Industrie private 
commlttentl. 

La sostanza comunque re-
sta, al di la del colore e del
le di vision! interne (e posi
tive) di questo particolare 
gruppo dl tecnici: e 11 pro
blema dl una corretta rlspon-
denza fra ricerca e utillta so-
ciale della ricerca, un proble
ma che non si risolve certo 
con un contratto individuate 
con dltte farmaceutlche pri
vate la cui spregiudicatezza 
sflora perfino il codice pena-
le (come ha detto In varte 
sedl. per esempio, II profes
sor Maccaccaro). Ne basta 
certo a contestare In logics 
del profitto la battaglia indi
viduate o la moralita del sin-
golo. Che sono le armi, inve-
ce, che la SSFA ritiene suf
ficient! a questa battaglia con-
tro I colossi USA o semi-USA 
che producono farmaci in Ita
lia e che perseguono solo 
scopi di lucro. 

In tal senso si parlava cir
ca la SSFA di associaziona 
fondata su un volontarismo 
ottocentesco, cioe « massona-
ria » o « polisportiva ». Inve-
ce che Impermalirsi, la SSFA 
risponda: e disposta a colla-
garsi alia battaglia sindacale 
e politica nazionale, con tro i 
monopoli farmaceutici, contra 
1'uso della scienza a fin! di 
profitto, contro la colonizza-
zione della ricerca da parte 
americana? E' disposta a sce-
gliere la via del controllo 
pubblico, di un automatico ed 
efficace controllo pubblico, 
.cull'uso dei farmaci, sui lo
ro prezzi, soprattutto sulle 
sperimentazioni che si fanno 
per preparare quel farmaci? 

Nessuna risposta fu data al 
Congresso di Firenze, a mar
zo; nessuna risposta da in 
materia la «Carta di Vena-
zia»; nessuna risposta si da 
ora. fu. b.) 

Contro il ricatto 
del padrone 
Stgnor direttore, 

in rifertmento alia lettera 
pubblicato su lTJnita del H 
marzo da un vostro lettore, 
not dipendenti dei Buffet di 
Genova dobbiamo con ram-
marico constatare che quanto 
contenuto nella stessa non 
corrisponde minimamente alia 
verita. Poiche usufrulamo 
del riposo settimanate. delle 
terte. 

Per contro ci dtchiariamo 
soddisfattt del trattamento ri-
servatoci dai nostri datori di 
lavoro. Insistiamo perche r-o-
gliate pubbltcare questa let
tera con le nostre flrme. 

LETTERA FIRMATA 
da 51 dipendenti (Genova) 

E' fuon dubbio, per rial 
lacciarci alle ulUme parole 
della corretta lettera che pub 
blichiamo, che uno dal com 
pit! del giornallsta e anche 
quello dl descrlvere amblen 
ti, persone, element! psicolo-

Pubblichiamo lo scritto ma 
senza le nrme, poiche ci pre-
me difendere la dignita dl 
quel lavoratoii che molto pro
babilmente sono stati costret-
ti, per evitare il licenziamen-
to, a sottoscrivere la tetters 
di lode ai padroni Ques'a let
tera, infatti, non smentisce 
quanto il nostro lettore dipen-
dente dal buffet ci aveva 
scritto: e cioe che il padrone 
ha sempre impedito la costi
tuzione dl una commission* 
interna ricorrendo anche a 
minacce, che I dipendenti so
no obbligati a lavorare nove-
dieci ore al giomo, che gran 
parte di essi alia fine di ogni 
anno vengono licenziati per 
essere riassuntl l'anno dopo 
• con uno stlpendio che non 
supera le 70 mila lire* Co
me si vede, non e'e proprio 
di che essere «soddisfatti» 
del trattamento riservato da 
simili padroni. Ci auguriamo 
che quest! lavoratori sappia-
no respingere ogni intimida-
zione e che — awalendosl 
dello Statuto de! dirittl dai 
lavoratori votato dal Parla-
mento per garantire le liber
ta sindacali — possano ritro-
vare quella salda units cn» 
permetta loro di conquistarsl 
piu dignltose condizionl dl 
vita e di lavoro. 

Spettacolo 
e dibattito 
Caro direttore, 

tn un recente articoto com' 
parso stdla pagina degli tspei-
tacoli», il mio pensiero rispet
to aWatttvita del cCamoniere 
internazionale* e stato ripor-
tato con alcuni errori che var-
rei poter correggere. 

Prima di tutto, avevo voluto 
mettere tn risalto la grottm 
esperienza che abbiamo fatto 
nel circuito deU'ARCI, con m 
pubblico che 6 un pubblico 
politico e che chiede uno spet
tacolo politico; esperienza M 
modifica contlnua dello spet
tacolo, per tame un momen-
to dl conoscenza predsa ma 
anche dl dibattito. di stimolo 
a dtscutere dei problemi dei 
Paesi che costntitcono il so
cialismo. 

L'errore prtneipale & pot M 
dove ti afferma che il prossi-
mo spettacolo — tuglt Arditt 
del Popolo nel 1920 — non sa
ra uno spettacolo politico lo 
ho detto *non sara solo po
litico*, nel senso che cerche-
remo dl ricostruire la vita dl 
un Paese con t svoi momenti 
vositlvl, dl tlancio e di co-
tlruzione politica e anche 
quellt negatlvt, quelli popola-
reschi, ecc. 

Gratie, tuo 
LEONCARLO SETTIMELLl 

(Roma) 


