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La filosofia di un ministro reazionario 

ILDISTINTIVO 
DI SCALFARO 

Infolleranza, spirifo di crociafa conlro fuffo ci5 che 
h nuovo e modemo, osfilita al caratfere laico delta 
scuola e dello Sfafo: questi gli orienfamenfi dell'uomo 
che regge il dicaslero delta Pubblica Istruzione 

II discorso pronunciato al
ia Camera dall'on. Scalfaro, 
ministro della Pubblica 
Istruzione, a conclusione 
della discussione generate 
sulla legge-delega dello sta-
to giuridico del personale 
insegnante e non insegnan-
te, non pu6 e non deve pas-
sare sotto silenzio. Dalle pa
role del ministro, pronun-
ciate con una dizione lenta, 
angolosa e martellante, e 
venuta infatti emergendo, 
dalle ombre di un passato 
lontano ma con chiarezza e 

fiiu esplicitamente che non 
n altre e precedenti prese 

di posizione, la concezione 
« ideale » e la linea politica 
a cui questo ministro si 
ispira. 

Innanzi tutto Scalfaro ha 
voluto ribadire nella forma 
piu intransigente la posizio
ne del cattolicesimo reazio
nario: per diritto naturale 
(cioe per un diritto che non 
trae la sua legittimita dalle 
leggi positive e dalla costi-
tuzione dello Stato, ma che 
sarebbe valido in se e oltre 
le leggi dello Stato, perche 
tradurrebbe nel mondo del-
le creature terrene e nel 
tempo della storia l'eterno 
diritto divino) l'educazione 
k esclusiva delle famiglie. 
Lo Stato interviene in que
sto settore solo per delega 
e la delega non viene meno 
neppure nel caso che le fa
miglie non siano consapevo-
li (o non abbiano la volon
ta) di esercitare questa pre
rogative. 

Non voglio certo contesta-
re al cittadino Scalfaro il 
diritto di avere una simile 
concezione e di ricordarce-
lo, anche quando tace, fre-
giandosi del distintivo della 
Azione 'cattolica. Cid che 
gli deve essere contestato 
nel modo piu fermo e di 
esporre questa concezione 
come fondamento di azione 
politica, in quanto ministro 
di uno stato, laico e non 
confessionale, che pud e 
deve riconoscersi nella Co-
stituzione repubblicana. Ci6 
che gli deve essere contesta
to nel modo piu fermo, e 
di farsi portatore, in quan
to ministro, di una ideologia 
di parte, che riaccende Tan-
tica prevenzione clericale 
contro lo Stato e la scuola 
laica. 

Non si tratta di un'affer-
mazione isolata. Tutto il to-
no del discorso e i suoi cri-
teri di valutazione sono ispi-
rati a questa concezione: se-
condo Ton. Scalfaro, il mon
do urbano e industriale, le 
forze politiche, le passioni 
politiche sono il male; san-
ta e solo la piccola comuni
ta e pericolosa e ogni for
ma di democrazia che vada 
oltre la responsabilita diret-
ta della famiglia e la parte-
cipazione della scuola in 
questa responsabilita. Secon-
do Ton. Scalfaro, Caino tor-
na ad uccidere Abele, e se 
la scuola e in crisi la colpa 
e di tutti, perche tutti sia-
mo inquinati dal male: po-
litici, famiglie (ma come, 
anche esse?), docenti, stu-
denti. Tutti colpevoli pur-
che non si faccia il nome di 
nessuno! 
' n senso dello stato (che 
Von. Scalfaro ama scrivere 
con la «s » maiuscola) tor-
na ad emergere solo quan
do si tratta di esprimere 
propositi repressivi, cioe 
per mascherare lo spirito di 
intolleranza da parte del 
ministro non solo verso stu-
denti, docenti' e famiglie 
(anch'esse!), in nome di va-
lori morali di cui il mini
stro stesso si sente eviden-
temente geloso e • solitario 
custode, ma anche verso le 
forze politiche, soprattutto 
quelle che costituiscono la 
sua maggioranza parlamen-
tare. Come intendere altri-
menti, se non come un ri-
eatto neppure tanto velato 
nei confronti di intenzioni 
riformatrici che potrebbero 
manifestarsi nel seno stes
so della maggioranza alia 
Camera, la espressione di 
una estrema preoccupazione 
• che la volonta dei due 
rami del Parlamento trovi 
un punto di intesa affinche 
il prowedimento (sullo sta
to giuridico) non debba 
passare piu volte da un ra-
mo all'alrro, rendendo dif
ficile o allontanandone la 
realizzazione >? Chi ram-
nenta il pesante - attacco 
sferrato dalla destra demo-
cristiana al Senato contro 
questo prowedimento nella 
passata legislatura dopo la 
approvazione da parte del
ta Camera dei Deputati e in 
grado di capire fino in fon-
do il senso di questa frase. 

Non voglio entrare in que
sta sede (lo farcmo nel di-
battito parlamentare) nel 
men to delle posizioni assitn-
te dal ministro sullo stato 
giuridico: la concezione an-
gusta e mistificata della de
mocrazia. la conservazione 
della gerarchia, la necessi
ta di mantenere la • valuta-
tione • dell'insegnante e an-
ti di introdurre anche una 
9 valutazione ad iniziativa 

ramminlstrazione», ecc. 

Certo e, al di la delle pa
role, che la discussione dei 
primi due articoli ha gia 
mostrato i primi contrac-
colpi: e caduta l'introduzio-
ne del distretto scolastico; 
la maggioranza e il governo 
non sono ancora in condi-
zione di presentare una pro-
posta sul trattamento eco-
nomico, malgrado tutte le 
chiacchiere sulla « delicata 
responsabilita », sulla < pe
culiarity dei compiti», la 
« dignita », il « prestigio » e 
via dicendo. 

II punto della questione 
e tuttavia di carattere piu 
generate. Questo discorso 
del ministro non e un atto 
isolato o « stravagante»; e 
del tutto in linea con prece
denti atti e prese di posizio
ne: dalle ben note dichiara-
zioni sul latino, all'attacco 
contro docenti e studenti 
marxisti, alia circolare sul
la democrazia nella scuola 
e le assemblee studentesche. 
Anzi, da a questi atti pre
cedenti nuova luce e piu 
preciso significato. Non si 
tratta di sprovveduta inge-
nuita o di velleitarismo. La 
syolta a destra e la restaura-
zione giuocano veramente, 
sul terreno della scuola, una 
delle loro carte decisive. 

L'imbarazzo con cui la 
grande stampa e gli stessi 
partiti di maggioranza han-
no accolto questo discorso 
non pud offuscare il proble-
ma politico che e aperto: 
per i partiti laici di mag
gioranza, certo, i quali non 
possono non awertire la 
contraddizione tra le loro 
reiterate e conclamate pro
fession! di laicita e l'appog-
gio politico a questo gover
no e a questo ministro (op-
pure dovremo ritenere che 
la laicita infiamma i loro 
cuori solo quando si tratta 
di fare una polemica pre-
suntuosa e vacua contro i 
comunisti e di coprire una 
politica antipopolare?); ma 
soprattutto per i cattolici e 
persino per la Democrazia 
cristiana, che solo in piccola 
parte possono riconoscersi 
in quel discorso: in questio
ne sono i grandi temi e i 
fermenti ' profondi emersi 
nella coscienza cattolica, an
che in Italia, dopo il ponti-
ficato giovanneo e il Conei-
lio Vaticano II. La fine del 
temporalismo e della iden-
tificazione della chiesa con 
la societa capitalistica, la 
crisi deH'integralismo e del 
collateralismo, il riconosci-
mento deU'impegno positivo 
sulla sorte terrena dell'uo
mo, 1'autonomia politica e 
la necessita del confronto 
e del dibattito con le altre 
grandi forze politiche, la 
partecipazione diretta e con 
nuova coscienza a grandi 
lotte per il lavoro e la de
mocrazia. 

Sempre piu chiara e dun-
que la necessita di battere 
questo governo, di sviluppa-
re nel paese, nel parlamento 
e in tutte le articolazioni 
della vita democratica un 
movimento ampio e unitario 
di tutte le forze popolari, di 
salvaguardare non solo il 
quadro costituzionale ma 
anche il patrimonio ideale 
che concorse a definirlo. 
Una grande battaglia demo
cratica, dunque, anche nel
la scuola e per la scuola, al
ia quale noi comunisti inten-
diamo dare il nostro contri-
buto pieno e appassionato, 
insieme a tutie le forze con-
sapevoli della posta decisiva 
che e in giuoco. 

Gabriele Giannantoni 

Inquietudine e allarme in Occidente sulle prospettive dello sviluppo 
: .' . ' • . . . ' 

II Mezzogioriio delF Europa 
s n 

Davanti alia profondita degli squilibri regional* Fimpotenza della CEE - La distanza tra il «polo» della conge-
stione e quello della depressione e destinata ad aumentare - Necessita di una lotta a fondo contro gli indirizzi e 
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la struttura stessa della Comunita economica - Interesse per le posizioni sostenute dai comunisti italiani 
''. Un comunista italiano e be-
Jne accolto alia CEE. Non so
lo nessuno rifiuta di parlare 
con lui dei problemi e del
le prospettive della Comunita. 
ma anzi la discussione viene 
accettata con franchezza e 
cortesia A me e capitato di 
trascorrere qualche giorno nel 
palazzo della Commissione del
la Comunita passando da un 
ufficio all'altro sulla base di 
appuntamenti richiesti e fis-
sati con grande rapidita. De-
vo ringraziare, per questo. i 
funzionari italiani dell'Ufficio 
stampa che mi hanno facili-
tato le cose. Ma devo anche 
constatare che l'atmosfera e 
molto cambiata rispetto a 
qualche anno fa. La presen 
za comunista al Parlamento 
europeo. 1'intervento costante 
su questioni di merito, l'at-
tenzione che noi portiamo. an
che attraverso i nostri orga-
ni di stampa. alle questioni 
relative agli indirizzi della 
Comunita hanno creato attor 
no alle nostre posizioni un 
interesse che si coglie con 
facilita e immediatezza. 

Sia chiaro. Nessuno, credo, 
si e convertito alle nostre te-
si. Penso che al fondo di que 

sto interesse' per le posizio
ni dei comunisti italiani vi 
siano tre o quattro element! 
che vale la pena di conside-
rare. II primo, a mio parere, 
e costituito dal fatto che noi 
comunisti italiani siamo sta-
ti i primi a portare le nostre 
idee all'interno stesso degli 
organismi della Comunita an
che se la nostra presenza or-
ganica e per ora limitata sol-
tanto al Parlamento europeo. 
E poiche tutti si rendono con-
to della forza reale che noi 
rappresentiamo e evidente 1' 
interesse che ne deriva. II se-
condo elemento e dato dal 
fatto che si conosce il nostro 
sforzo diretto a trovare punti 
di convergenza, anche parzia* 
li e temporanei, con tutte le 
altre forze della sinistra euro-
pea alio scopo di costruire le 
basi di una alternativa agli 
indirizzi attuali e alle forze 
sociali. di classe e politiche 
che li determinano. II terzo 
elemento e probabilmente nel
la speranza che il Partito co
munista italiano si lasci per-
suadere dalla tesi che tutto 
nella Comunita vada nel mi-
gliore dei modi e che accetti 
quindi di collaborare. di « par-

tecipare > alia sua gestione in 
posizione naturalmente subor-
dinata. II quarto, infine. e nel 
fastidio provocato dalle - in-
numerevoli manifestazioni di 
inefficienza, di ambiguita, di 
reticen?a che caratterizzano 
l'azione del governo italiano 
all'interno della Comunita. 

Si tratta, come si vede, di 
elementi di varia natura. ne 
linear] ne univoci. Ma nello 
assieme essi stanno a testi 
moniare il fatto che la no
stra presenza ha inciso e in-
cide nel dibattito sulle gran
di questioni che la Comuni
ta deve oggi affrontare. II che 
crea, evidentemente, condizio-
ni importanti perche si pos-
sa fare di piu e meglio, so
prattutto in un periodo come 
questo in cui certamente la 
Comunita e davanti "alia ne 
cessita di una svolta oggetti-
vamente suggerita dalla crisi 
del tipo di sviluppo fin qui 
perseguito Naturalmente non 
saremo solo noi, con le nostre 
sole forze a indicare e soprat
tutto ad assicurare all'intera 
Comunita sbocchi profonda-
mente diversi da quelli cui 
si e di fronte. Ma noi pos-
siamo dare un contributo im-

portante nel tessere la trama 
di alleanze sociali e politiche, 
su scala nazionale ed euro 
pea, atte a fare della Comu
nita attuale qualcosa di pro-
fondamente diverse t 
' La crisi, in effetti, e pro-
fonda. Le sue conseguenze non 
sono del tutto gia visibili. Ma 
i prodromi si awertono con 
chiarezza cosi come si avver-
te l'incertezza sulle prospetti
ve. Io mi sono occupato a 
Bruxelles soltanto di un paio 
di questioni. Ma gia di qui 
vien fuori la sostanza di tut
to. La prima questione e sta-
ta quella relativa al rappor-
to sviluppo-sottosviluppo alio 
interno della Comunita. La 
seconda quella relativa al che 
fare sulla base del documen-
to Mansholt che constata — 
questo e l'essenziale — Tim-
possibility di perseguire per 
molti anni ancora lo stesso 
tipo di sviluppo fin qui per
seguito. . 

Quando a Bruxelles si par-
la del rapporto sviluppo-sot
tosviluppo nell'Europa comu-
nitaria, la prima parola che 
viene pronunciata e Mezzo-
giorno. E* il caso piu dram-
matico ma anche piu tipico 

IL. TRAFFICO E I RIFIUTI 

Questa fotografia * stata scatfata a Houston, nel Texas. Se I a si vuole «leggere » soltanto dal puntc di vista della cronaca, 
e una curiosita che si soddisfa subite: i l caiico ron 4 caduto, ma ha costretto fuori strada il camion addetto al trasporio 
dei retitti d'aufomobile. Ma I'immagine pud sollecitare una riflessione contemporaneamenta su due dei problcmi-chiave delle 
metropoli d'oggi: quello del traffico, quando le automobill sono fresche di fabbnea • in piena efficienza, e quello dei rifiuti 

Nuove denunce dei crimini alia commissione d'inchiesta di Copenaghen 

LE MILLE MORTI USA NEL VIETNAM 
Illustrate da un reduce americano Finverosimile quantity e variety dei mezzi di sterminio impiegati dagli aggressori - Un ins'h 
gne chirurgo nord-vietnamita afferma che I'uso dei defoliant! ha provocato I'insorgere di casi di cancro primario al fegato 

Dal aostro iaviato 
COPENAGHEN. 13 

Un chirurgo nord vietnami-
ta di chiara fama. candidato 
al Premio Nobel per la me 
dicina, Tong That Tung, un 
ex corrtspondente di guerra 
americano del Sud Vietnam. 
Richard Boyle, due reduci 
deU'esercito statunitense dal 
teatro di guerra del Sud est 
asiatico, hanno aggiunto og
gi nuovi raccapricciantl capi-
toli al terrificante volume dei 
crimini americani in atto nel
la penlsola indocinese e in 
particolare nel Vietnam. 

TI professor Tung ha detto 
come l'uso degli erbicidi e 
dei defolianti spars! a milio-
ni di tonnellate dagli Statt 
Uniti su tutto II Vietnam 
stia provocando non solo ca-
restia e fame per ir.ilioni di 
persone, rna mutazioni blolo-
giche negli organismi uma-
ni le cui conseguenze sono 
Inlmmaginabili. •Intanto un 
dato spaventoso, gia cllnlca-
mente aaaodato: i cast di can
cro primario al fegato, fino 

I ad ora tra 1 piu nri ntUa 

statistics epidemiologica mon-
diale e quasi sconosciuti fino 
a qualche anno fa nel Vietr 
nam, sono aumentati dal '62 
al '68 del 500%. I defolianti. 
afferma il professor Tung. 
decomponendost nell'ambien-
te naturale, liberano una so
stanza che si chiama dioxina 
la cui azione cancerogena e 
enormemente piu alta di 
qualsiasi altro fattore can-
cerogeno fino ad ora cono-
sciuto dalla scienza medica. 

In base al tcnnellaggio di 
defolianti sparsi sul Vietnam, 
che per ammissione degli Sta-
U UnlU stessi e nell'ordine di 
milioni. 11 professor Tung pre 
sume che siano present! nel 
l'ambiente naturale del Viet
nam oltre 150 chill di queste 
dioxine. Una quantita impres 
sionante se si tiene conto. egli 
ha detto, che questa sostanza 
e in grado di agire anche in 
quantita, dell'ordine dl millo 
nesimi di grammo. 

I dirigenti americani sono 
dunque del crlminali che agi-
soono con premeditazlone o 
sempUcementa degli apprendi-
ctt ststfonl locapacl dl oon-

trollare Ia macchina genocida 
che hanno messo in moto? La 
domanda appare del tutto re-
torica alia luce di quel che af
ferma subito dopo l'ex sergen-
te della Air Force americana 
Steve Hawkins, specialista in 
esplosivi, gia addetto alia ba
se aerea dei B 52 di Okinawa 
e quindi lmpiegato per un an
no nel Sud Vietnam, espulso 
daU'esercito nel febbraio *72 
come obiettore di coscienza. 
« Nemmeno noi spesso sapeva-
mo quale genere di ordigni 
caricavamo sugli aerei che 
partivano per le mlssioni sul 
Vietnam, il Laos e la Cambc-
gia. Se qualcuno a volte ave-
va dubbi o scrupoli ci veniva-
no letti gli ordinl indixcutibl 
II- ogni mezzo e legittimo e 
ogni obiettivo e attaccabile 
poiche deve tendere ad ab-
battere il morale del nemico 
nella sua capacita dl resi-
stenzas. 

«//a mai tdsto partire da 
Okinawa aerei con bombe nu-
cleari?* chlede a questo pun
to uno del commissar! giap-
poneal. «Tutti 1 gjomi B 52 
ooQ bomb* atemlcM A bordo 

partono da Okinawa e volano 
sul teatro d'operazione del 
Sud-Est asiatico e quindi an
che sul Vietnam» rlsponde 
Hawkins. - r 

« Come lo sa? ». 
« Le bombe nuclear! sono ri-

conoscibili. Sono ordigni lun-
ghi e affusolati. Un intero 
staff di specialisti li segue fi
no all'aereo dove vengono ca-
ricatl. Bomba e specialisti ven
gono portati fino alia carlin-
ga da una schiera dl agent! 
della polizia militare». 

n vasto arsenale di bombe 
e mezzi di dIstruzione In raas-
sa viene illustrato quindi da 
un altro reduce americano, II 
capitano Phil Morris, dimesso-
sl dall'Air Force nel 1971 do
po essere stato « controllore » 
delle central! elettroniche che 
dalla Tailandia, il Laos e 11 
Sud Vietnam guldano e coor-
dinano le operazioni aeree su 
tutta Ilndoclna. La sua testl-
monlanza illustrata con la 
proiezione di una nutrlta serie 
di diaposltive, e prattcamente 
un minuzioso elenco della In-
veroalmile quantiU e variety 
dl mem aaral • dai diftam-

ti tip! di ordigni che questi 
mezzi scaraventano quotidia-
namente su tutta la penisola 
indocinese senza esclusione di 
obiettivl. 
- Persino le farfalle servono 
a mascherare la morte. La 
diapositiva ci mostra una spe-
ciale mlna miniaturizzata con 
le forme e i color! di una far-
falla tropicale che gli aerei 
USA lanciano a decine di mi-
gliaia sulle risale e nelle fo-
reste. L'esposizione del capita-
no Phil Morris si chiude sul
la diapositiva che riassume In 
clfre quanto e venuto espo-
nendo: e un grafico del ton-
nellaggio di bombe lanciato 
dagli USA nel Vietnam e rl-
ferito a quello gia spaventoso 
della seconda guerra mondia-
le dl 2 milioni e 200 mila ton
nellate dl bombe. Durante la 
amminlstrazione Johnson, sei 
anni, sono 3 milioni e 200 tnl-
la le tonnellate di esploslvo 
rovesciato sul Vietnam, duran
te quella Nixon 4 anni, 3 mi
lioni 700 mila. 

Franco Fabiani 1 

dello squilibrio che lo svilup
po capitalistico ha creato in 
un assieme di paesi che com-
prende circa 260 milioni di 
abitanti con un prodotto na
zionale lordo di circa 620 mi-
liardi di dollar!, che rappre-
senta i due terzi di quello de
gli Stati Uniti, e con una 
massa di riserve auree equi
valent! a quasi il doppio del
lo stock di Fort Knox. 

< Nel Mezzogiorno — scri-
veva qualche giorno fa un 
meridionalista non di nostra 
parte — da un lato sono slit-
tati i programmi di industria-
lizzazione che erano stati for-
mulati e persino sbandierati 
tra il 1968 e il 1971; dall'al-
tro corriamo il rischio di un 
disfacimento delle realta in-
dustriali che avevano comin-
ciato ad assumere una certa 
consistenza prima del 1968. 
Non solo: questa situazione, 
gravissima. rischia di aggra-
varsi ancora se la crisi in
dustriale dovesse progredire 
nel nord e provocare, nelle 
regioni piu industrializzate, 
altre e piu numerose chiusu-
re di stabilimenti. Potrem-
mo avere un incrocio tumul-
tuoso delle correnti migrato-
rie fra quanti dovessero con-
tinuare a partire per il nord, 
disperati di non trovare po-
sti di lavoro nel sud, e quan
ti dovessero tornare nel sud, 
disperati di aver perduto il 
posto di lavoro nel nord. Po-
tremmo vedere ridotte ancora 
le possibility di creare nel 
Mezzogiorno Industrie aggiun-
tive, perchd saremo costretti 
a creare nel nord industrie 
sostitutive. Potremmo avere 
una Reggio Calabria genera-
lizzata. caricata dalla dispera-
zione non solo degli operai 
che restano fuori della fab-
brica. non solo del sottopro-
letariato che stenta a soprav-
vivere fra i tradizionali e ar-
rangiamenti», ma anche del
la sotto-borghesia. dei laurea-
ti e dei diplomati, sempre piu 
numerosi e sempre piu fru-
strati». 

Ho letto questa diagnosi, no-
nostante alcuni elementi di 
ambiguita presenti nelle con
clusion! cui l'autore giunge, 
ai funzionari della CEE — 
ivi compreso il commissario 
— che si occupano della « po
litica regionale*. ossia delle 
possibility di intervento nel
le zone del sottosviluppo in 
Europa. La risposta che ho 
avuto e molto chiara e anche 
essa assai tipica: Ia CEE non 
ha strumento alcuno per cor-
reggere squilibri di questo 
genere. 

La questione non e, ovvia-
mente. soltanto «giuridica>. 
nel senso che la Comunita 
non ha in effetti il potere 
di intervenire negli affari in-
terni dei paesi che ne fanno 
parte. E' strutturale. Gli stes
si funzionari della CEE del 
resto lo ammettono quando 
dichiarano che c'e. ad esem-
pio. una corsa di capitali te-
deschi verso zone extraeuro-
pee piuttosto che nelle aree 
del sottosviluppo in Europa. 
E' strutturale nel senso che 
ne la Commissione, come e 
naturale, ma neppure i gover-
ni hanno il potere — e la 
volonta politica — di indiriz-
zare lo sviluppo verso deter-
minati obiettivi invece che 
verso altri. E* il capitale che 
decide, in base a leggi che 
gli sono organiche. E per il 
capitale europeo il Mezzogior
no pud ben continuare a lan-
guire, a vedere accentuata la 
sua corsa alia disgregazione 
sociale esattamente come ac-
cade nel rapporto tra mondo 
sviluppato e mondo sottosvi-
luppato. 

Ma vi e di piu e di peg-
gio. I fondi. ridicolmente scar-
si (come dicono i funziona
ri della CEE) a disposizione 
della Commissione vengono in 
grande raisura pompati da 
paesi come Ia Germania fe-
derale in cui i problemi del 
sottosviluppo sono quasi ine-
sistenti rispetto al Mezzogior
no dltalia o a certe aree 
della Inghilterra del nord. E 
cid non fa che confermare 
come, in una forma o in un' 
altra. anche all'interno della 
CEE e nelle' aree di svilup
po che si promuove altro svi
luppo mentre in quelle del 
sottosviluppo non si promuo
ve che altro sottosviluppo. 
Pare che su queste questioni 
la recente visita del primo 
ministro inglese Heath abbia 
portato a una intesa italo • 
britannica diretta a sollecita
re, in sede di vertice euro
peo, un'energica azione comu-
ne. Ma a Bruxelles si e scet-
tici, almeno per quanto ri-
guarda le prospettive a sca-
denza breve e relativamente 
breve. E tale scetticismo ap
pare del tutto motivato alia 
luce della esperienza di que
sti anni sia . per quanto ri-
guarda il rapporto sviluppo • 
sottosviluppo all'interno della 
CEE sia in generate tra mon
do sviluppato e mondo totto-
sviluppato. 

Sull'altra questione dl cui 
mi sono occupato in modo 
•pedfieo — fl c*« fun ndla 

base del documento Man
sholt — ho trovato un'atmo-
sfera abbastanza sconcertan-
te. E' come se i problemi 
posti da Mansholt fossero ca-
duti improvvisamente dal cie-
lo senza che nessuno mini-
mamente se lo aspettasse. Na
turalmente tutti parlano con 
grande rispetto della perso
na del presidente della Com
missione della CEE. Non si 
nega validita alia sua diagno
si. Ma si e come impoten-
ti rispetto alle conclusioni che 
se ne dovrebbero trarre. Piu 
o meno tutti ammettono la 

GRANDE 
MOSTRA 

DI GUTTUSO 
A MOSCA 

MOSCA, 13 
(C. B.). Le sale dell'Acca-

demla delle belle art! dl Mo-
sca ospiteranno, tra pochl 
glorni, una delle most re piu 
Interessanti e significative 
dell'anno: quella delle opere 
dl Renato Guttuso. 

La giornata ufflclale del-
I'inaugurazlone, per ora, non 
e stata resa nota perch* 
moltl quadri sono glunti solo 
oggi dall'ltalia con un con-
voglio speclale. Secondo al
cuni dirigenti dell'Accade-
mla, I'apertura potrebbe 
aver luogo giovedl 19, dopo 

1 una conferenza-stampa alia 
quale saranno Invitali I cor-
rispondenti dei quotidian! e 
delle rell radlotelevlsive di 
tutto II mondo. 

Tra le opere esposte flgu-
reranno quelle dell'Herml-
tage di Leningrado e del 
museo Puskin di Mosca. A 
quanto risulta, della rasse-
gna faranno parte « La cro-
ciflsslone >, c La notte di Gi-
belllna», venti quadri del-
i'autobiografla e della t Di-
vlna commedia» c I'opera 
dedicata ai funeral! di To-
gllattl. 

L'attesa per la mostra e 
molto viva. Sono previste 
visite organlzzate da enti ed 
associazionl, da fabbrlche e 
scuole. Guttuso nell'URSS e 
infatti estremamente popo-
lare. II pittore e stato Inst-
gnito del Premio Lenin. • 

profondita della crisi. Ma si 
e impreparati a farvi fronte. 
E, in effetti. quale organismo 
della Comunita. tenuto con
to della labilita dei poteri del
la Commissione e dello stes
so Consiglio dei ministri, po
trebbe porre mano a proble
mi di questo genere? Si pre-
sta a Mansholt 1'intenzione di 
lasciare la Comunita per as
sumere la funzione di vice-
presidente della internaziona-
le socialdemocratlca. In que
sta veste, si aggiunge, egli 
spenderebbe i prossimi anni 
nel tentativo di portare la 
problematica che sta alia ba
se del suo documento tra i 
partiti socialdemocratici e so-
cialisti europei. 

Non saremo certo noi a con-
sigliare il signor Mansholt su 
quel che egli deve o non de
ve fare. Ma se le intenzioni 
che gli si prestano corrispon-
dono a una decisione effetti-
vamente adottata, anche que
sto sarebbe un sintomo della 
profondita della crisi di chi 
ha lavorato alia Comunita e 
per la Comunita ai vertici di 
essa e che oggi deve consta
tare come cid abbia portato 
a risultati non accettabili. E 
sarebbe anche una prova 
ulteriore della necessita di 
condurre una lotta a fondo 
contro la struttura stessa su 
cui Ia Comunita si e retta 
e si regge. . 

Mansholt condurra, se la 
condurra. una tale lotta dal
le posizioni che gli sono pro-
prie. Noi la dobbiamo condur
re, in Italia e in Europa. dal
le posizioni che ci sono pro-
prie. Un punto in comune, 
tuttavia. c'e e non e poca 
cosa. visto che si tratta della 
constatazione, cui Mansholt e 
giunto. che cosi non si pud 
andare avanti. E' a partire 
di qui che va ricercata ogni 
possibilita di vedere cosa si 
pud e cosa non si pud fare 
insieme. Cid e tanto piu ne-
cessario e importante in un 
momento in cui se e vero 
che lo sviluppo capitalistico 
ha generate la crisi e anche 
vero. perd, che nell'Europa co-
munitaria la destra rialza la 
testa. 

Alberto Jacoviello 

Novita 
Nicola Zitara 
II proletariato esterno 
1.200 lire, 144 pagine 

Nicola Zitara 

L'unita cTItalia: nascita di una 
colonia 

900 lire, 160 pagine 

Stefano Arcangeli 
Errico Malatesta e il comunismo 
anarchico italiano 
1.000 lire, 212 pagine 

Louis Althusser 

Lenin c la nlosona 
1 0 0 0 lire 96 pagine 

Adorno, Marcuse, ecc. 
Max Weber e la sociologia oggi 
2.500 lire, 288 pagine 

Alain Badiou 

II concetto di modello 
1 0 0 0 lire ^6 pagine 

Vine Deloria jr. 
Manifesto indiano 
Custer e morto per i vostri 
peccati 
2.500 lire, 252 pagirie 
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