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Le ragioni di un malessere 

Un viaggio tra 
gli intellettuali 

Le vecchie classi dirigenti non possono offrire una pro-
spettiva di rinnovamento delta cultura - Spetta a noi in-
dicarla, contro suggestion! nichiliste e ritorni reazionari 

LA GRECIA A SEI ANNI DAL COLPO DI STATO 

Le unita navaii americane, la CIA e le forze della NATO restano i piu validi sostegni alia dittatura dei colonnelli - Gli 
intrighi in corso sulla questione di Cipro, alia vigilia delle elezioni presidenziali - Perche appare indebolifa la posizione 
di Papadopulos - L'eco nel Paese aH'appello-programma dei comunisti esposto davanti ai giudici della Corffe Speciale 

Si e da qualche tempo 
riaccesa la cliscussione su
gli intellettuali: sulla con-
duione e sugli orientamenti 
degli intellettuali, sul lorn 
modo di riflettere le vicen-
de del paese e il travaglio 
profondo della societa italia-
na. Negli ultimi anni noi co
munisti abbiamo d'altronde 
messo . fortemente l'accento 
sulla drammatica complessi-
ta, e quindi sulla nattira non 
solo sociale e politica ma 
anche culturale e ideale, 
della crisi italiana: e abbia
mo chiaramente previsto co
me questa crisi non potesse 
clie esscre acuita — e cru-
damente rivelata nei suoi 
aspetti piu meschini e piu 
pericolosi — da uno sposta-
mento a destra della dire-
ziono politica del paese. La 
discussione sugli intellettua
li ci appare dunque oggi 
particolarmente indicativa 
di contraddizioni e tendenze 
di fondo: e non possiamo 
non • dedicarvi l'attenzione 
che Gramsci ci ha insegnato 
a rivolgere sempre agli at-
teggiamenti di un gruppo so
ciale cui e riservata, in una 
societa come la nostra, una 
funzione essenziale, pur nel 
mutare delle situazioni sto-
riche. 

Ora, il malessere di larghi 
strati intellettuali e certa-
mente assai acuto e ha ra
gioni assai serie. Basti pen-
sare alia crisi della scuola 
e deH'Universita — che la 
politica del governo di cen-
tro-destra aggrava e fa ap-
parire quasi senza sbocco — 
e alia crisi, che strettamen-
te vi si lega, delle prospet-
tive di occupazione per 
grandi masse di diplomati e 
laureati. Ne si tratta soltan-
to di fatti sociali, in cui si 
specchiano la ristrettezza e 
il carattere anarchico — cao-
tico e distorto — dello svilup-
po economico e civile del 
paese. II marasma in cui 
versano la scuola e l'Uni-
versita deriva anche dal di-
sgregarsi di una vecchia 
concezione della cultura e 
deU'organizzazione culturale 
e dal premere di nuove esi-
genze, suscitate dalla rivo-
luzione scientifica e tecnolo-
gica e dal progresso demo
crat ic del paese. A queste 
esigenze le classi dominanti 
e i> governi guidati dalla 
Democrazia cristiana si sono 
mostrati incapaci di dare ri-
sposta, sia in termini di ri-
forma della scuola sia in ter
mini piu generali. Si e or-
mai in presenza di una pro-
fonda incapacity di direzio-
ne e di sintesi — politica, 
ideale e culturale — da par
te delle forze che detengo-
no il potere. Che in conse-
guenza di cio si registrino 
nel mondo della cultura an
che fenomeni di vero e pro-
prio smarrimento, non puo 
stupire e non ci stupisce. 
Ma il quadro e insieme ric-
co di fermenti positivi, di 
ricerca e di lotta. 

Qual e invece l'immagi-
ne che da piu parti si ten-
de a dare del travaglio del
le forze intellettuali? Si 
guardi ad una recente in-
chiesta del Corriere della 
Sera, non priva, certo, di 
spunti interessanti, c pero 
costretta in uno schema ben 
preciso, e presentata col si
gnificative titolo di « viag
gio attraverso i malumori 
degli intellettuali italiani >. 
L'accento vione posto non 
tanto sul disagio reale, e 
sulla faticosa evoluzione, di 
larghe masse di lavoratori 
intellettuali, quanto sull'in-
soddisfazione, e magari sul-
1*« ipocondria », dei singoIL 
La condizionc degli intellet
tuali e descritta in termini 
di facilita: i problcmi con-
creti con cui sono alle prese 
intere « categorie», dagli 
insegnanti ai ricercatori 
scientifici ai redattori delle 
grandi case editrici, vengo-
no ignorati. I processi in at-
to, di diffusione del libro e 
deiristruzione e di sviluppo 
dei nuovi mezzi di comuni-
cazione di massa, sono pre-
scntati non nei loro limiti e 
nella loro indubbia contrad-
dittorieta ma, aristocratica-
mente, come faltori di deca-
denza, confusione e degra-
dazione della cultura. E le 
diagnosi che si forniscono 
sono sconfortanti, e addirit-
tura catastrofiche le previ
sion!. Ma chi ha interpellato 
il Corriere della Sera? Per 
i « filosofi», il vecchio gen-
tiliano fascisteggiante e il 
cattolico reazionario; e tra 
gli altri, anche uomini di 
idee avanzate e certo since-
ramente tormentati, ma tra 
i piu isolati, tra i piu chiu-
si nel loro pessimismo indi-
vidualc. Si e prcferito non 
ascoltare un solo intellettua
l i organicamente legato al 
•tovimento opcraio e attiva-
mente partecipc di' iniziati-
• t c battaglie collctlive. 
• to effetti. lc vecchie clas-

si dirigenti sanno di non po-
ter oggi offrire una prospet-
tiva di rinnovamento della 
cultura, e della vita cultura
le e artistica del paese; di 
non poter offrire punti di 
riferimento per una nuova 
unita del sapere e per una 
reale saldatura tra cultura e 
vita nazionale; di non poter 
garantire una autentica va-
lorizzazione, in questo qua
dro, delle energie intellet
tuali. Esse si studiano inve
ce di scoraggiare e allonta-
nare dalla lotta — anche e 
in particolare attraverso 
l'attacco indiscriminato alia 
* classe politica», la rap-
presentazione qualunquisti-
ca del mondo della « politi
ca » e dei « politici» — le 
forze intellettuali piu tra-
vagliate ed inquiete. E non 
solo si affidano, per mante-
nere il controllo della si-
tuazione, a pratiche corrut-
trici e a leve economiche 
ancor piu potenti, ma molto 
contano, in questo momen-
to, sulPazione intimidatrice 
e «restauratrice » con cui 
il governo di centro-destra 
cerca di colpire le posizioni 
progressive che negli ultimi 
anni si sono fatte strada in 
tanti campi, dalla scuola al 
cinema alia RAI-TV. 

Dall'altra parte pero non 
solo si sviluppa una am-
pia e forte resistenza con
tro questi attacchi e questa 
politica, ma si portano avan-
ti battaglie di riforma e si 
compiono nuove esperienze, 
e si tende a fondere l'impe-
gno sui grandi temi politici 
e ideali con la pratica con-
creta del fare scienza, del 
produrre cultura, del creare 
e trasmettere valori artisti-
ci, nel senso di rendere piu 
rigorosa e di rinnovare que
sta pratica stessa, di aprirla 
a esigenze di lotta e a solle-
citazioni piu ampie. Pensia-
mo al modo nuovo in cui si 
sono schierati col Vietnam, 
nelle terribili giornate di di-
cembre, gli scienziati o i mu-
sicisti italiani. Appare chia-
ro che strati ancora piu lar
ghi di intellettuali possono 
essere spinti a collocarsi a 
sinistra, a mano a mano che 
matura la loro opposizione 
nei confronti dell'attuale si-
stema sociale e dell'attuale 
direzione politica. E in 
quanto ai singoli, si puo di-
scutere su qualche caso di 

riflusso, di ' ripiegamento 
su posizioni di sfiducia o di 
rinuncia, ma e un fatto che 
si stanno producendo anche 
casi importanti di sposta-
mento in senso opposto, su 
posizioni piu consapevoli e 
combattive. Ed e dinanzi a 
casi di questo tipo, e dinanzi 
a gesti come quello di Mau-
rizio Pollini che intervengo-
no gli Indro Montanelli a 
parlare di < arroganza della 
cultura» o ad inveire, piu 
bassamente, contro coloro 
che «sputano nel piatto in 
cui mangiano >. 

Non ci sentiamo dunque 
di essere pessimisti. Awer-
tiamo piuttosto acutamente 
la responsabilita che oggi 
ricade sulla cultura marxi-
sta e sul movimento ope-
raio, e innanzitutto sul prin-
cipale partito della classe 
operaia. Dobbiamo sollecita-
re un rapporto critico con 
la nostra politica, e saper 
favorire la discussione e la 
ricerca che anche nelle no-
stre file (e sulle stesse co-
lonne de VUnita) si svilup-
pano sui temi dell'impegno 
e della funzione degli intel
lettuali, della coerenza indi-
viduale e delle battaglie col-
lettive degli intellettuali ri-
voluzionari e progressivi, e 
dobbiamo farlo senza cade-
re in schemi angusti e inat-
tuali. Dobbiamo riuscire ad 
esprimere quei punti di ri
ferimento che le vecchie 
classi dirigenti sono incapa
ci di offrire, e animare un 
grande sforzo di rinnova
mento e costruzione cultu
rale; e a questo scopo ci toc-
ca combattere anche, tra 
certi strati di studenti e in
tellettuali, le suggestioni de-
leterie del nichilismo cultu
rale predicato dai gruppi 
estremisti. Dobbiamo con-
tribuire a mobilitare tutta 
Fintelligenza e la cultura 
democratiche contro la per-
sistenza e il rigurgito di po
sizioni ideologiche e cultu*. 
rali di destra in larghe zone 
del tessuto sociale del pae
se. Non si tratta di compiti 
semplici, ma ci sorregge la 
convinzione che il fatto stes-
so delPaverli oggi di fronte 
come compiti nostri e una 
conferma del punto assai al
to cui e giunto in Italia lo 
sviluppo del movimento ope-
raio e della sua lotta. 

Giorgio Napolifano 

GRECIA — Navi da guerra americane al largo del Pireo 

Dal nostro inviato 
ATENE, febbraio 

La portaerei americana alia 
fonda nel golfo del Pireo con 
i cacciabombardieri * allineati 
sul ponte, ad ali ripiegate e 

circondata da unita minori del
la sesta Jlotta, dice della real-
ta greca e del regime dei 

. colonnelli piu di ogni • altro 
discorso. I servizi segreti a-
mericani e la CIA sono stati 
all'origine del colpo di Stato 
del 21 aprile 1967, la sesta 
flotta, le forze della NATO 
e la CIA sono i numi tutelari 
della dittatura, i suoi piu va
lidi sostegni. Lo zampino della 

CIA $ stato determinante nella 
montatura che ha portato al-
I'arresto e al processo di Sta-
this Panagulis e di Lorna 
Briffa. ' • 

' •! compagni vDrakopulos . e-
Partsalidis e gli altri pro-
cessati nei giorni scorsi, ven-
nero tutti arrestati il 10 otto-
bre del 1971, alia vigilia di 
una visita in Grecia del vice-
presidente americano Spyro 
Agnewt i colonnelli avevano 
bisogno di dimostrare ad 
Agnew la loro efficienza e i 
loro saldi sentimentt antico-
munisti. 

Tra i capi d'accusa contro 
il segretario dell'ufficio ese-

A proposito di alcune dichiarazioni dell'on. Gaspari 

LE BUGIE DI UN MINISTRO 
Contrariamente a quanto afferma il titolare del dicastero della Sanifa, le spese sostenute dalle indu 
strie farmaceutiche per la ricerca scientifica sono al di sotto degli standard minimi, o non figurano 
nei bilanci - Una vocazione conservatrice che porta a rinnegare anche i precedent! impegni governativi 

Continuando la sua serie di 
visite ad aziende farmac?u 
tiche. il ministro della Sa-
nita Gaspari e approdato gior
ni fa alia Lepetit, filiate ita
liana della Dow Chemical, 
tristemente nota come la 
massima fornitrice del na
palm con cui gli americani 
hanno «bonificato» le cam 
pagne del Vietnam Pra i va-
ri elogi ed assicurazioni che 
il loquace ministro ha prodi-
gato nel corso di questa visi
ta ai dirigenti — gli operai 
sono stati accuratamente 
ignorati - vi sono alcune di 
chiarazioni che meritano di 
essere riprese. 

Secondo il resoconto -"lei 
«Popo!oi> del 30 gennaio, lo 
on Gaspari avrebbe afterrrn 
to. neU'anticipare che il com 
plesso della spesa per la r; 
cerca scientifica nel 1972 sa 
rebbe stato di 700 miliardi, 
che 80 di questi ultimi sareb 
bero dovuti alia ricerca b'.o 
medica. aggiungendo che un 
terzo degl: stessi sarebbe ;m 
putabile aU'industria. il cui 
impegno a sarebbe il piO con 
gruo in quanto segue ordini 
di prioiita naturali senza sug
gestion: di sollecitazioni con-
tingenti». 

Un documento 
ufficiale 

Non sappiamo a quali fon 
ti il ministro Gaspari attm 
ga i suoi dati. Rifacendoc: a 
quelli piu ufficiali - la Re 
lazione sullo stato della ncer 
ca scientifica e tecnologica in 
Italia, presentato dal Gover
no al Parlamento il 30 set-
tembre scorso. documento che 
un ministro non dovrebbe 
Ignorare, — le spese (1972) 
per la ricerca biomedica sono 
indicate (tab 2 pag. 11) in 
poco piu di 51 m'.Tiardi. di 
cui circa 8 attnbuiti ad lm-
prese • private. • Ammettendo 
che tali dati siano inesatti -
non saremo certo noi a scorn 
mettere suU'attendibilita del
le rilevazioni ISTAT da cui 
provengono — il problema si 
pone allora In altri termini. 
Qual b l'entita minima delle 
risorse da impiegare per una 

seria ricerca farmaceutica e 
quali aziende operant! in Ita
lia dispongono di tali risorse? 

Per una ricerca scientifi
ca che comprenda quella fon-
damentale o di base, quella 
applicata e quella di sviluppo, 
la spesa e correntemente sti-
mata non inferiore a 1-200 
1300 milioni annui Assumen 
do. secondo il piu elevato 
standard internazionale. che 
tale onere rappresenti 1'810 
per cento dei ricavi aziendali. 
si desume che solo chi fattu-
ra. oltre i 10 miliard: annui 
pu6 permettersi tale spesa. 

In Italia su circa 650 im-
prese produttrict di farmaci 
(1971) <;o!o 10 sono in tali 
condiz'on: ma di queste so!-
tanto 3 sono italiane: le al-
tre essendo di propriety stra 
niera non svolgono aJtivita 
di ricerca nel nostro Paese. 
con Teccezione della Lepetit. 
appunto 

Programmi. obiettivi. risul-
tati della ricerca di queste 
tre aziende italiane costitu:-
scono problemi conoscitivl rsl 
interpretativi di ardua solu-
zione. contrariamente a quan
to awiene nei paesl piu avan 
zati. dove le aziende non pon 
gono solo l'accento sullo sfor 
zo finanziario. ma anche sul
la «qualita » deD'attivita di 
rcerca. sui success} come su
gli insuccessi. ' 

Nella relazione di bilancio 
deila Carlo Erba. la prima 
az-enda nella graduatoria per 
fatturato (oltre 26 miliardi 
nel 1971) la voce «ricerca r 
non eslste Della Angelini (ot-
tava nella graduatoria con ol
tre otto miliardi di fatturato) 
si sa qualcosa. in quanto ha 
al suo attivo. nel corso degli 
ultimi anni, una serie dl pre-
pa rati, il cui mercato in Ita
lia ha una certa ampiezza, 
ma aU'estero, che e il vero 
banco di para gone, e inslgni-
ficante 
- Abbiamo lasciato per ulti
ma la Parmitalia (21 miliar
di di fatturato) perche per 
essa. come per la Carlo Er
ba vale la pena ri porta re 
quanto denunciato dal consi
gn di fabbrica di Settimo To 
rinese, e dell'Istituto Done-
gani circa la politica della 
ricerca perseguita dalla Mon-

'L^'j-j.-.rJtk.f. »Ll C<hi>. '. t ' iK ,l,i.iit^lU ' t . l * i i ',j Mr.*,*•:,'-i e (""HR. • 

tedison (in questi giomi indi-
cata come acquirente della 
Lepetit): «smobilita l'attivi
ta di ricerca, rinunciando ad 
impostare programmi di ri
cerca autonoma; si limita in
vece a marginali attivita di 
ricerca applicata per il mi-
glioramento dei processi pro-
duttivi e la riduzione dei co-
sti. alimentando cosi la scel-
ta al vassallaggio stranieroj>. 

I Le vendite 
I remunerative 
: Esistono inoltre una dozzi-
j na di imprese di media gran 

dezza. che svolgono tutte ri-
i cerca di sviluppo ed alcune 

anche applicata. Sui fini e i 
criteri di questa ricerca il 
segretario della societa di 
scienze farmaceutiche cosi si 
esprimeva nel 1968 al Simpo-
sio internazionale sul farma-
co italiano di Perugia: «Se 
analizziamo gli aspetti quali 
tativi dei medicament! pre
sent! sul mercato italiano dob
biamo constatare come i pro-
duttori si orientino preva:en 
temente verso quelle indica-
zioni terapeutiche che. reg:-
strando le piu frequent! pre-
scrizioni mutual ist;che. of fro 
no maggiori probabilita di 
vendite remunerative quali 
epatoprotettori, lipotropi. an
tibiotic! (segnatamente le te-
tracicline e relative associa-
zicni). vitamme del gruppo 
B, antireumatici. antiinfiam 
matori. progestativi ed asso 
ciazioni relative con estroge-
ni. tranquilianti variamente 
formulati ed antianemici ri-
costituenti. Questo orienta-
mento... denuncia chiaramen
te la tendenza a formulare 
entro l'area dell'armamenta-
rio terapeutjeo claasico, piut
tosto che affrontare il rischio 
della ricerca». • 

Non e cambiato gran che da 
allora se nel 1971 di 233 « nuo
vi » preparatl autorizzatl dal 
ministero della Sanlta nessu-
no pu6 dirsi originate ed il 
grosso e appunto rappresen-
tato dalle categorie soprain-
dlcate. Queste dunque le elo-
giate priorita, «natural!» 
senza dubbio per l'industria 

privata tesa alia massimlzza-
zione del profitto, ma che ta
li non dovrebbero essere per 
un ministro della Sanita, cui 
non puo essere i gno to che le 
effettive priorita del settore 
farmaceutico si chiamano: 
occupazione, orientamento 
della ricerca, qualiflcazione 
della produzione e conseguen-
temente revisione delle au-
torizzazioni e dei prezzl, tra-
sformazioni della propaganda 
in informazione e tante altre 
cose del genere. 

Non sembra che Ton. Ga
spari abbia presente questi 
problemi se, concludendo la 
sua visita. ha dichiarato ai 
dirigenti della Dow Chemical-
Lepetit che: a) il governo non 
iniendeva attuare alcuna na-
zionalizzazione nel settore; b) 
che nessuna misura di favo-
re sarebbe mai stata adotta-
ta verso imprese pubbliche 
eventualmente present! sul 
mercato. 

La vocazione conservatrice 
e la devozione privatistica, 
che traspaiono da queste af-
fermazioni. non sorprendono 
provenendo da ~ un membro 
dell'attuale governo; quel che 
deve essere denunciato con 
forza e come un ministro ab
bia rinnegato davanti ai rap-
presentanti di una industria 
straniera gli impegni assun-
ti dai governi e sanciti in do
cument! ufficiali (progetto '80 
dichiarazioni con le confede-
razioni sindacali deH'ottobre 
"70 e febbraio *71) in merito 
alia costituzione dl unlmpre-
sa pubblica per la produzio
ne dei farmaci nel quadro 
del Servizio sanitario nazio
nale. 

La problematica farmaceu-
tlca del governo Andreotti e 
tutta qui. non e quindi un ca
so che la prima e finora uni-
ca iniziativa legislativa in 
materia sanitaria sia stato un 
disegno di legge per la bre-
vettabilita delle invenzioni 
farmaceutiche e che il fanto-
matico progetto di riforma sa
nitaria si apra con la dichla-
razione dei dlritti del medi
co e si chiuda con le garan-
zie per l'industria farmaoeu-
tlca. 

Giuseppe Loiecono 
' - . . ( ' ' • • • < : ' " - - ' • 

cutivo del Partito comunista 
greco deU'interno, uno dei piu 
pesanti, e sul quale venne a 
lungo imbastita la speculazio-
ne' politica,' era i il • tentativo * 
di tovesdare le qlleanze d<ella. 
Grecia e di inserire il paese 
nel sistema di oltre cortina *; 
I'accusa era cosi assurda che 
venne ' lasciata cadere dallo 
stesso presidente della Corte 
in apertura di processo, ma 
rimane indicativa di un'atmo-
sfera. Le visite in Grecia dei 
dirigenti americani o dei co-
mandanti americani della 
NATO (oltre a Agnew sono 
stati ripetutamente ospiti dei 
colonnelli t generali Lemnitzer 
e Horacio Rivero, comandante 
del settore sud dell'Alleanza 
atlantica) avvengono sempre 
in ,un clima di grande so-
lennita e con amp'ta pubbli 
cita sulla stampa. 

La partecipazione delle for
ze armate greche alle ma-
novre della NATO viene sem
pre esaltata come €un con-
tributo decisivo alia difesa dei 
valori dell'occidente ». Gli in
trighi della CIA sembrano es
sere alia base anche ' della 
crescente tensione a Cipro: 
sarebbe il servizio segreto a-
mericano a finanziare il mo
vimento di Grivas per met
tere in difficolta Varcivescovo 
Makarios; nei giorni scorsi 
ad Atene negli ambienti po
litici dell'opposizione si dava 
per certo un accordo inter-
venuto tra i ~ colonnelli, lo 
NATO e Israele per favorire 
in ogni modo Vannessione di 
Cipro alia Grecia (il che pro-
vocherebbe un rapido deterio-
ramento della situazione nel 
Mediterraneo orientale).' 

La prudenza e Vambiguita 
tenuta fino ad ora da Papa
dopulos sulla questione di Ci
pro derivano dal prestigio di 
cui gode Varcivescovo Maka
rios, dal timore di uno scacco 
che avrebbe in Grecia riper-
cussioni disastrose per i co
lonnelli, da tentennamenti de
gli Stati Unili, preoccupati 
delle conseguenze che Van
nessione avrebbe sulla politica 
della Turchia. La CIA sem
bra ora pero voler forzare i 
tempi in occasione delle pros-
sime elezioni presidenziali a 
Cipro. Ma se la sesta flotta 
americana rappresenta il piu 
valido sostetno alia dittatura 
dei colonnelli, la sua presenza 
nel Porto del Pireo costilui-
sce anche una fonte di pro
blemi e di preoccupazioni. 

Negli ambienti di opposi
zione del centro e della de
stra si sostiene che Papado
pulos (non si dice mai il 
primo ministro o il capo del 
governo. al piu si dice il 
capo della giunta militare). 
non e mai stato cost debole 
come in questo momento: gli 
americani al Pireo gli hanno 
alienalo le simpatie di quella 
parte della borghesia gelosa 
deWindipendenza del paese e 
hanno rinvigorito Vopposizione 
interna al regime degli de
menti piu nazionalisti. I sol-
dati americani. anche se han
no i doUari, non sono sim-
patici agli ateniesi: i pesca-
tori del Pireo si lamentano 
perchd al seguito della flotta 
sono arrivati i pescecani, i 
tassisti perchd Vamericano u-
briaco non vuole mai pagare 
il prezzo indicato dal tassa-
metro, i benpensanti perchd 
ritengono gli americani causa 
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dell'impressionante aumento 
del numero delle risse. 

Al di la di tutto questo, 
non si pud sottovalutare il 
fatto che le navi da guerra 
americane nel golfo del Pit 
reo stanno a smentire tutta 
la retorica dei colonnelli sulla 
difesa deWindipendenza, del-
Vautonomia e dell'integrita del 
sacro suolo dell'Ellade e pro-
vocano risentimenti e contra-
sti anche nelle forze armate 
e tra i sostenitori del re
gime. Costas Plevris (lo stesso 
del quale cosi frequentemente 
si e parlato in relazione alle 
piste nere in Italia) e il suo 
gruppo sarebbero caduti in di 
sgrazia presso Papadopulos 
propria per le loro posizioni 
anliamericane (e Plevris non 
e quel pesciolino che qualcuno 
ha voluto far credere; al suo 
matrimonio celebrato pochi 
giorni fa ha fatto da testi-
mone il generate ministro 
Laddas, uno degli uomini piu 
potenti del regime). 

Senza esagerare il signifi-
cato e la portata di questa 
opposizione interna essa non 
va trascurata: il regime non 
e monolitico • e compatto e 
a set anni dal colpo di Stato 
le crepe incominciano ad es
sere visibili anche dall'ester-
no. Papadopulos se ne rende 
conto e cosi e proibito dire 
che al Pireo e stata instal-
lata una base americana, si 
pud dire solo che la sesta 
flotta ha al Pireo « un punto 
d'appoggio» (e lo stesso lin-
guaggio usato dai nostri go-
vernanti per la base della 
Maddalena). Papadopulos cer
ca inoltre di accredilare co
me frutto di una < dinamica 
e autonoma concezione della 
politica estera del paese* al-
cum' passi che la giunta e 
stata costretta a compiere per 
non rimanere tagliata fuori 
dallo stesso contesto della po-
tica americana e atlantica, 
come ad esempio il ricono-
scimento dell'Albania e della 
Cina popolare, Vapertura di 
trattative. proprio in questi 
giorni, per il riconoscimento 
della Repubblica democratica 
tedesca, una prossima visita 
dello stesso Papadopulos a 
Bucarest. Ma si tratta di det-
tagli a contorno di una linea 
politica troppo ben definita 
perche essi possano trarre in 
inganno qualcuno, in Grecia 
e in Europa. 

1 greci tengono sempre a 
ricordare al loro interlocutore 
straniero la loro fierezza di 
piccolo nazione, le low lunghe 
e sanguinose lotte per la li-
berta e per Vindipendenza del 
paese. Sono sentimenti e stati 
d'animo che - si presiano in 
determinate situazioni ad es
sere utilizzati e sfruttati da 
ogni tiranno e da ogni re
gime liberticida. Ma sono an
che sentimenti forti e nobili, 
capaci di far accettare ogni 
sacrificio. capaci di • trasci-
nare un popolo a combattere 
la piu spietata delle oppres-
sioni. 

In questa situazione di ma
lessere profondo e di mal-
contento per la politica «a-
mericana * dei colonnelli, c 
venuto, salutato con profondo 
soddisfazione da tutte le oppo 
sizioni, Vappello • programma 
del Partito comunista greco 
deU'interno esposto davanti ai 
giudici della Corte speciale 
dai compagni Drakopulos e 

Partsalidis. Uno dei punti sa-
lienti di esso riguardava ap
punto la politica estera della 
Grecia. Dopo avere sottoli-
neato come i I'imperialismo 
rappresenti *la base e il so-
stegno di tutti i regimi ditta-
toriali» e at'ere espresso il 
proprio impegno internaziona-
lista € sulla base di un dia-
logo sincero, fraterno e fra 
uguali con tutti i partiti co
munisti > Drakopulos e Part
salidis chiamavano alia lotta 

€per Vindipendenza, I'integri-
ta e Vautonomia del paese» 
aggiungendo che la integrita 
della Grecia e oggi minac-
ciata proprio dall'imperiali-
smo americano. < Noi, ha det-
to ancora Drakopulos, chie 
diamo il disimpegno della 
Grecia dalla NATO proprio 
per garantire la nostra indi-
pendenza minacciata dalla 
concessione di basi che il 
regime ha fatto all'Alleanza 
atlantica >. 

E' un appello che nella 
Grecia di oggi pud essere 
raccolto e pud rappresentare 
assieme agli altri punti del 
programma riguardante Vas-
setto del paese e le garanzie 
di libertd e di democrazia 
la piattaforma per un vasto 
schieramento unitario di lotta 
contro la dittatura. 

Arturo Barioli 

Cala in USA 
< la fiducia 

nel mondo 
degli affari 

NEW YORK. 6. 
Gli americani hanno sem

pre meno fiducia nel mond» 
degli affar? e del commer-
cio e sopratfutto, in coloro 
che lo dirlgono: dal 1964 al 
1972, secondo i dati raccolti 
e rest noli dall'istitulo de-
moscopico « Harris », II crol-
lo della fiducia e stato ol-
tremodo senslbile. 

L'ultimo < Harris Poll > rl-
corda che 57 americani su 
cento ritengono I'amminl-
strazione Nixon «troppo vl-
cina al mondo dei grossi af-
faristi >. 
- I motivi di questo atteg-
giamento critico da parte 
del pubblico emergono con 
chiarezza: solo dieci ameri
cani su cento (21 nel 19*6) 
credono che le aziende si 
preoccupano dl contenere II 
costo della vita, appena 19 
(46) ritengono i profilti ra-
gionevoli. 

Call di fiducia a volte su-
periori al trenta per cento 
in appena sei anni si riscon-
trano anche a proposito dei 
programmi contro la disoc-
cupazione, a favore del man 
tenimento di paghe decenfL 
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