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Un autentico crganizzatore d i culture 

RICORDO 
DI RICCIARDI 

II rigore morale di un edilore aperto alle idee 
progressisle, antifascista inlransigente, al quale si 
devono alcuni Ira i libri piu belli apparsi in Italia 

Non e facile serivere di 
un uomo come Riccardo Ric
ciardi, al quale gli intellet-
tuali napoletani antifascist 
erano legati da un doppio 
vincolo: di ammirazione per 
l'organizzatore culturale e di 
affetto per il personaggio, 
un personaggio sotto molti 
aspetti d'eccezione. Don Ric
cardo (come tutti lo chia-

mavano confidenzialmente) e 
scomparso qualche giorno fa 
alia rispettabile eta di 93 
anni, ma, dobbiamo dirlo, 
nessuno se lo aspettava. Si 
era saputo di qualche sua 
lieve indisposizione, ma tut
ti erano fiduciosi che il no-
stro amico avrebbe superato 
anche questa volta le insi-
die della vecchiaia. Asciut-
to, alto, diritto nella ele
gante persona, col pizzetto 
mefistofelico e il sorriso ar-
guto e bonario sulle lab-
bra, cosi eravamo sicuri di 
rivederlo ancora in quella 
sua strana casa del « Cavo-
ne», nei pressi di Piazza 
Dante — o come amava pre-
cisare, del c Mercatello » — 
aggirarsi tra le pile dei li
bri o intento a confezionare 
quei pacchi che lo avevano 
reso celebre tra gli amici e 
che egli, scherzosamente, 
considerava mirabili per 
perfezione ed eleganza di 
esecuzione. 

Don Riccardo era un uo
mo affascinante e assai sin-
golare perche non assomi-
gliava per niente al tipo del 
borghese napoletano della 
generazione ottocentesca. II 
suo modo di dissacrare i mi-
ti della onorabilita della 
propria classe o quelli, da 
lui ritenuti ancora piu per-
niciosi, dell'aristocraticita e 
dell'intoccabilita della cul-
tura, lo awicinava ai gio-
vani e lo situava, in ogni 
momento, e senza alcuno 
sforzo di adeguamento, al 
livello dei problemi sociali 
e culturali piu vivi della vita 
contemporanea. Ironico ver
so i santoni della cultura, 
egli non risparmiava, nella 
sua critica, neppure un ami
co illustre e venerato come 
Benedetto Croce, al quale 
era stato legato da un soda-
lizio piu che cinquantenna-
le e col quale, piu volte, si 
era trovato a collaborare 
come editore e come esper-
to tipografico. 

Tra gli amici e i seguacl 
di Croce, anzi, Ricciardi era 
11 piu spregiudicato. Proba-
bilmente perche egli era 
quello che piu amava e ri-
spettava il filosofo napole
tano. Ricordo certe serate 
passate in casa Croce, a Pa
lazzo Filomarino, seduti in-
torno al tavolo da pranzo: 
spesso si accendevano di
scussioni politiche molto vi-
vaci intorno alle prospettive 
che si sarebbero aperte nel 
nostro paese dopo la sicura 
sconfitta militare e il crollo 
del fascismo (si era negli 
anni 1941-'43). A mano a 
mano che si awicinava il de-
siderato momento le diver-
genze tra il filosofo da una 
parte e Ricciardi e noi, gio-
vani, dall'altra, si facevano 
sempre piu marcate. In Cro
ce affiorava la sua autentica 
natura di conservatore ed 
egli perdeva, gradatamente, 
quel suo modo tollerante e 
illuminato di giudicare i fe-
nomeni della societa moder-
na e le esigenze delle radi-
cali trasformazioni struttu-
rali da apportare ad un si-
stema che mostrava sempre 
piu chiaramente i segni dei 
proprio disfacimento. 

Le discussioni 
con Croce 

Una volta, scendendo le 
ccale di Palazzo Filomarino, 
a tarda sera, dopo una di 
quelle accese discussioni po
litiche, nel corso della qua
le Croce era apparso incre-
dibilmente irritato e intol-
lerante verso qualsiasi even
tuality non diciamo rivolu-
zionaria ma addirittura ri-
formatrice del sistema bor
ghese, Ricciardi si fermo e, 
dall'alto, improwisamente 
mi chiese: «Che dite: lo 
facciamo presidente della 
Repubblica?». Io non ri-
sposi. AHora Don Riccardo 
scosse la testa, come per 
dire: non e all'&ltezza dei 
tempi. 

E che Croce non fosse al-
l'altezza dei tempi si awerti 
subito dopo la Lihcrazione, 
quando la casa del filosofo, 
non piii frequentata dai suoi 
veri amici ed ammiratori, 
divenne il centro di raccolta 
dei vecchi liberali, esponen-
ti di quella grctta classe po-
litica che nel primo dopo-
guerra, per odio antipopo-
lare, aveva aperto la strada 
al fascismo. I veri, autorevo-
li e onesti eredi del pensie-
ro crociano, i piu valorosi 
continuatori della sua azio-
ne culturale, si allontanaro-
no dal maestro assumendo 
posizioni autonomo e corag-
giose e contriouendo, col lo-

Jo prestigio intcllrttualc e 
I loro espcrienza, alia lotta 

per la trasfprmazione della 
societa italiana e del Mezzo-
giorno. 

Riccardo Ricciardi fu il 
primo ad assumere una net-
ta ed intransigente posizio-
ne antifascista, antimonar-
chica e democratica, aderen-
do al blocco democratico 
popolare come candidato al
le elezioni amministrative 
del 1946, insieme ai comuni-
sti e ai socialisti. Valse, in 
Ricciardi, come in Omodeo, 
in Doria, in Russo, in Flo
ra e nei piu autorevoli e 
important! studiosi post-cro-
ciani, il senso del dovere 
civile piu che il rispetto for-
male verso un maestro che, 
di fronte ai nuovi problemi 
della storia, non seppe tro-
vare una giusta posizione di 
lotta, una collocazione <poli-
tico-sociale attiva che si le-
gasse alle premesse laiche e 
illuminate del suo pensiero. 

II prestigio 
intellettuale 
II prestigio di Ricciardi 

derivava, oltre che dalla sua 
rettitudine morale e dal coe-
rente laicismo dell'intellet-
tuale giacobino, dalla sua 
azione culturale svolta, come 
editore, per quasi tre quarti 
di secolo, ininterrottamente, 
e sempre a livello di alta 
qualita. II catalogo delle 
edizioni ricciardiane contie-
ne i nomi piu illustri della 
poesia, della narrativa, del 
pensiero filosofico e storio-
grafico, del tcatro e della 
scienza. Tra i suoi autori, 
oltre il Croce, sono da an-
noverare (citiamo i primi 
nomi che ci vengono in 
mente): Francesco Flora, 
Gino Doria, Adolfo Omodeo, 
Salvatore Di Giacomo, Fau-
sto Nicolini, Giovanni Amen-
dola, Alfredo Oriani, Nino 
Cortese, Ettore Lo Gatto, 
Michelangelo Schipa, Luigi 
Russo, Giovanni Gentile, En
rico Corradini, Sergio Co-
razzini, G. A. Borghese, Fau-
sto Maria Martini, Marino 
Moretti, Emilio Cecchi, Er
nesto Murolo, Arturo Ono-
fri, Lorenzo Giusso e molti 
altri. Egli fu editore della 
seconda serie della rivista 
« Napoli nobilissima » e di 
« Russia », una rassegna di 
letteratura-arte-storia diret-
ta dallo slavista Ettore Lo 
Gatto. Nel 1944 Ricciardi 
voile inserire nel suo catalo
go la « Storia del Partito co-
munista (belscevico) del-
l'URSS » facendone una edi-
zione accuratissima che 
piacque al Togliatti bibliofi-
lo, al quale fu offerta una 
copia fuori commercio nel 
corso del suo primo discorso 
pubblico napoletano: al fa-
moso comizio del cinema 
« Modernissimo » nel corso 
del quale fu esposta la linea 
strategica dell'azione del no
stro partito nell'Italia li-
berata. 

II nome di Riccardo Ric
ciardi e poi legato ad una 
delle piii importanti inizia-
tive editoriali degli ultimi 
decenni, a quella collana di 
storia e testi della lettera-
tura italiana diretta da Raf-
faele Mattioli, Pietro Pan-
crazi e Alfredo Schiaffini 
che ha riproposto, affidan-
dola a curatori di indiscuti-
bile autorita, la lettura cri
tica dei maggiori testi della 
nostra storia letteraria. 

Ricciardi e l'inventore di 
un gusto e di una misura ti-
pografici raffinatissimi. Egli 
ha influenzato tutta una cor-
rente editoriale che, sul-
1'esempio ricciardiano, ha ri-
trovato il gusto della com-
posizione semplice ed armo-
niosa, classica e moderna. I 
suoi libri sono tra i piu bel
li apparsi in Italia, anche in 
rapporto ad una editoria, 
come la nostra, che pure 
vanta tradizioni illustri ed 
esempi di straordinaria ar-
monia grafica. Naturalmen-
te, tutto cio che Ricciardi 
ha saputo realizzare in que-
sto campo e frutto di una 
cultura solida, il prodotto di 
quella naturale eleganza di 
stile che caratterizzava 1'uo-
mo, il vecchio gentiluomo 
aperto alle idee progressi
ste, sensibile alle istanze 
piu avanzate della democra-
zia, fiero oppositore di ogni 
disegno oscurantista. 

La scorn pa rsa di un uomo 
come Riccardo Ricciardi la-
scia dawero un gran vuoto 
nella cultura italiana. Egli 
seppe mantenere fede ai 
suoi intimi convincimenti e 
sempre fece valere le ragio-
ni del suo rigore morale e 
della sua serieta, opponen-
dosi, tra l'altro, a quegli 
abbracciamenti cosi fre-
quenti tra le mezze calzctte 
della cultura, soprattutto 
nel Mezzogiorno. II naturale 
disgusto per i luoghi comu-
ni del fold ore gli faceva 
scegliere con molta cautela 
gli amici, coi quali invece 
si apriva giovanilmcnte, con 
la sua incantevole bonomia 
e arguzia voltcrriana. 

Paolo Riccl 

) UN^CCASIONE PER RIVEPERE I RAPPORTI CON WASHINGTON 

L'Europa dopo 
gli accord! Urss-Usa 
Al ricatto che gli americani fanno pesare sui propri alleati atlantici — o fate quel che vogliamo 
noi o vi lasciamo soli con i vostri problemi — e possibile oggi dare una risposta non subal
terns orientata a stabilire relazioni di eguaglianza e autonomia e una politica di disarmo reale 

Sepolte dalla lava 
Da set mesi il vulcano continua a bombar-

dare di lava e lapilli la citta portuale di 
Westmann, nell'isola Helmaey, in Islanda. 
La foto documenta come le case piu pros-
sime alle falde del monte siano state se
polte dal fiume di fuoco, contro il quale 
squadre di volontari continuano senza posa 
a combaltere. Le loro arm! sono le pompe 
che gettano acqua per raffreddare la lava, 

e i bulldozer con scherml corazzati contro 
la pioggia di pietre, che aprono direzionl di 
marcia diverse alia massa grlgla ribollen-
te. Con quest! sistemi, se una parte della 
citta e ormai perduta, il porto sembra es-
sersi salvato: era questa la speranza della 
popolazione dell'isola, le cui risorse di vita 
risiedono esclusivamente nella pesca. 

«Abbiamo una buona al
leanza. Perche camblarla? 
Teniamocela ». Questa battuta 
del ministro degll Esteri fran-
cese Jobert ha irritato tutti 
o quasi tutti i mlnlstrl degll 
Esteri della alleanza atlantl-
ca rluniti a meta glugno a 
Ck>penaghen per una delle lo
ro due session! annual!. La 
battuta conteneva, in effettl, 
una Ironla abbastanza pesan-
te, e solo un rappresentante 
della Francla poteva permet-
tersela. Questo paese, infatti, 
6 11 solo tra tutti i membrl 
della Nato che si e ritirato, 
per decisione di De Gaulle, 
dalla organlzzazione militare 
che costituisce la base stessa 
della alleanza atlantica. 

«Una buona alleanza» — 
nel linguagglo del signor Jo
bert — vuol dire in realta 
« niente alleanza ». Tutti san-
no, in effetti, che senza l'in-
tegrazione militare il Pafcto 
atlantico non sarebbe che un 
pezzo di carta. E' superfluo. 
credo, produrre molti fattl a 
sostegno di questa afferma-
zione. Bastera ricordare che 
da quando 1'alleanza esiste, 
e in modo particolare in que-
£tl ultimi anni, mai, in ties-
sun caso gli Stati Unit! hanno 
consultato i loro partners al-
Iorche si e trattato di assu
mere Inlziative di loro lnte-
resse anche quando tale inte-
resse non era separabile da 
quello, presunto o reale, degll 
alleati 

Ma la battuta del signor 
Jobert non e soltanto lronica. 
II suo contenuto e anche det-
tato dalla paura di che cosa 
in realta gli americani stlano 
nservando all'Europa occi-
dentale con la proposta della 
loro nuova Carta atlantica. E 
questa e una paura largamen-
te condivisa dai governi della 
parte occldentale del vecchio 
Continente almeno dalla mag-
gioranza di essi. 

Abbiamo cercato di Ulustra-
re, in articoli precedenti, al
cuni degli aspetti della situa-
zione nuova che si e creata 
nel mondo e che possono esse-
re all'origine della proposta 
formulata da Washington. Ma 
1'elemento chiave, attorno al 
quale sorgono gli interrogati-
vi pia preoccupati negli am
bient! diplomatic! europei, si 
riassume nello stato di debo-
lezza politica di quella parte 
dell'Europa che per conven-
zione, e soltanto per conven-
zione, si ama definire unita. 
Cio e emerso, paradossalmen-
te, proprio in Prancia, attra-
verso il piu recente dibattito 
di politica estera che si e te-
nuto alia Assemblea naziona-
le circa una settimana prima 
della firma dell'accordo di 

IL CONVEGNO DI LUINO 

La pianificazione sovietica 
Una qualificazione nuova della politica di piano nel rapporto tra la crescita della base materiale del 
paese e I'elevamento delle condizioni di vita - La dimensione statale e quella locale: un equilibrio 
che presuppone I'unita deH'indirizzo generate accanfo a un maggior peso delle istanze decentrate 

Per tre giorni, a Luino, eco
nomist!, dirigenti di Gosplan 
di repubbliche, membri del-
l'Accademia delle scienze del-
l'URSS hanno fornito, nel cor
so del convegno italo-sovieti-
co sulla programmazione sta
tale e locale, un interessan-
te spaccato sulla realta e 
sulla problematica che anche 
in Unione Sovietica e molto 
viva su queste questioni. 

Piu che un confronto di 
esperienze, peraltro assai di
verse tra loro, il convegno 
organizzato dalle Associazioni 
Italia-URSS ed URSS-Italia 
si e presentato quindi come 
una occasione per fomire, di 
prima mano e per la prima 
volta con un approccio divul-
gativo. una informazione su 
alcune questioni nodali che 
vengono emergendo nella Dra-
tica politica e nel dibattito 
teorico in Unione Sovietica. 

Cos!, alcuni miti in negati
ve cui sohtamente era abi-
tuata la stampa borghese, 
hanno subito duri colpi. Di 
fronte alia rclazione di Gsr-
men Gvisciam, al suo aper
to e franco nconoscimento 
che, a mano a mano che si 
sviluppano le esigenze della 
tecnica e della scienza ed i 
bisogni del popolo. la intera 
struttura della politica di pia
no deve diventare piu «mo
derna », cioe piu agile, con le 
necessarie fasi di decentra-
mento, sara molto piu diffici
le continuare a presentare la 
pianificazione sovietica come 
rigidamente e ottusamente ac-
centra ta. 

E ancora: di fronte alia 
sottolineatura fatta da tutti 
gli intervenuti che la pianifi

cazione sovietica si pone sem
pre piu problemi di cresci
ta armonica non solo dei vari 
territori del paese, ma anche 

"dei vari settori produttivi, e, 
quindi, di piu alti tassi di ac-
cumulazione ma anche di piu 
alti Iivelli di consumi socia
li, sara difficile accreditare 
la tesi di una pianificazione 
che ancora subordina rigida
mente il consumo alia pro-
duzione. 

Questo intreccio costante 
tra sviluppo economico e svi-
luppo sociale, tra crescita del
la base materiale del paese 
ed elevamento delle condizio
ni di vita (salari, consumi, 
eta) 6 stato ripetutamente 
sottolineato, quasi con punti-
gliosita, come a voler dare 
il senso di una a qualifica
zione » nuova della intera po
litica di piano in URSS. Lo 
ha detto esplicitamente, ad 
esempio, Tolkachev, diretto 

- re dell'istituto di ricerca 
scientifica suH'economia del 
piano statale, quando, annun-
ciando che e in corso la pre 
parazione del piano economi-
co-socia!e 76-'90, ha insistito 
che uno dei criteri di fondo 
del piano e «un significative 
aumento del livello di vita 
del popolo sovteticon. 

Naturalmente i relatori so-
vietici hanno anche fatto in 
tendere come da questa «qua-
lificazione» derivino proble
mi nuovi, piu complessi e 
piu impegnativi che nel passa-
to. Germen Gvisciani, vice pre
sidente del comitato statale 
per la scienza e la tecnica 
presso il consiglio dei mini-
stri, che ha, guidato Yiquipe 
giunta a Luino, e dal quale 

Simposio internazionale a Fiuggi 
su trapianti e cuore artificiale 

Trapianto di cuore, cuore artificiale, cuore artificiale mosso da 
energia nuclearc: questi alcuni temi che vcrranno trattati nei gior
ni 14 c 15 luglio a Fiuggi Terme nel corso di un simposio inter
nazionale su < La sostituzione dei cuore •. I la\ori sono organiz 
zati dal Centro per 1'informazione scientifica del medico con la 
collaborazione dell'Ente Fiuggi. 

Prenderanno parte al simposio tra gli altri i professori Barnard, 
Puddu, Arabia. Provenzale; Guttman di Montreal; Ouran di Pam 
plona: Graham di Palo Alto; Bosio di Torino; Marion di Lione; 
Kennedy di Houston; Turina di Zurigo; Akutsu di Jackson; Du-
bost di Parigi. 

e stato possibile avere, dopo 
la relatione introduttiva, an
cora altre informazioni, sot-
tolinea acutamente che que
sto intreccio tra esigenze di 
crescita complessiva della ba
se produttiva del paese e bi
sogni nuovi del popolo sovie-
tico (che e poi la sostanza 
del rapporto tra la politica 
di programmazione statale e 
la politica di programmazio
ne locale) introduce nel pro-
cesso di piano una serie di 
a tension!». Gvisciani anzi le 
definisce « contraddizioni 9, 
ma non « antagoniste », tiene 
a precisare, bens! tali da sti-
molare e costringere a nuo-
ve e piu avanzate soluzioni; 
e tali da sollecitare a por-
re sempre piu esplicitamente 
il rapporto tra la funzionall-
ta delle scelte fatte e il mo
do di investire 1'Lntera strut
tura dello Stato. cioe il mo
do in cui le istanze inferior! 
della pianificazione partecipa-
no al controllo della politica 
di piano. 

La programmazione sovieti
ca pud essere rappresentata 
plasticamente come una in-
tersecaz-one a vari Iivelli di 
piani territoriali e piani set-
toriali, di piani delle unita 
economiche locali, di zona, di 
minister!, e tc Che cosa e, al
tera, che consente i'unita di 
questa complessa articolazio 
ne, impedendo sia un ecces-
so centralistico. sia la frantu-
mazione localistica, garanten 
do innanzitutto una redistri-
buzione delle risorse in mo
do da avere una crescita ar 
monica complessiva ed evita-
re squilibri tra territori e 
tra repubbliche? (A questo 
proposito. anzi. Gvisciani ha 
definito problema politico di 
grande importama quello di 
garantire una crescita equili-
brata delle varie repubbliche 
sovietiche). 

Questa unita e garantita 
dalle grandi scelte di indiriz 
zo generale di sviluppo eco
nomico e sociale. approvate 
dal govemo e dal partito. Al-
1'intemo di queste scelte le 
istanze di pianificazione a 11 
vello inferiore hanno margi-
nl di autonomia e non piu 
solamente dl carattere ammi-
nistrativo ma — anche se si 
tratta ancora di un processo 

molto agli inizi — nel meri-
to economico delle scelte stes-
se. Per Gvisciani (da qui an
che 1'interesse mostrato per 
il tema che era all'ordine del 
giorno a Luino) il nodo co-
munque resta quello dei rap-
porti tra le due dimension! 
di pianificazione, quella sta
tale e quella locale. 

E* il corretto rapporto dia-
lettico (e questo il termine 
che usa I'esponente sovietico) 
tra queste due dimension!; e 
il giusto equilibrio tra di es
se a garantire quella che Gvi
sciani definisce la «resa» ot-
timale della politica di piani
ficazione, Una a resa » ottima-
le dietro la quale sta il rico-
noscimento di dover dare piu 
ampio spazio alle istanze de
centrate mano a mano che, 
come ricorda Gvisciani, cre-
scono le competenze, la prepa-
razione tecnico scientifica, gli 
strumenti a disposizione per
che il decentramento e l'au-
tonomia non si risolvano in 
inefficienza ed improduttivi-
ta. E dietro questa m resa » o^ 
timale sta anche il riconosci-
mento che la contraddizione 
da risolvere resta quella, dice 
ancora Gvisciani, tra risorse 
limitate e aspirazione degli 
uomini tea produrre di viii, 
investire di piii, soddis'fare 
piu bisogni». 

Molto ingenerosamente — 
dando cosi la prova di non 
aver saputo o voluto cogliere 
il senso di alcune delle affer-
mazioni fatte al convegno — 
uno dei relatori italiam, il re-
pubblicano Compagna, ha de
finito le tcstimonianze dei so-
vietici come atante ottime 
memorie di tradizionale geo-
grafia descrittiva ». Crediamo 
invece che, al di 14 delle ci-
fre sui traguardi economic! 
raggiunti in URSS (cui hanno 
fatto da contrappunto, al con-
trario, da parte italiana, le 
amare costatazioni sui fall!-
mento della politica per il 
Mezzogiorno) siano venuti dal
le relazioni e dagli interven-
ti sovietici stimoli real! per 
continuare una opera di ap-
profondimento che. come e 
stato giustamente sottolineato 
a chiusura del convegno, a 
Luino e stata solo awiata. 

Lina Tamburrino 

Washington tra Stati Uniti e 
Unione Sovietica. Ne 6 scatu-
rita, nella sostanza, la con-
vmzione che questa famosa, o 
meglio fantomatica, Europa 
unita non sarebbe oggi nella 
condizione mlgliore per af-
frontare con gli Stati Unit! 
una discusslone del genere dl 
quella proposta prima da Kis
singer e successivamente dal
lo stesso Nixon. 

Si afferma spesso, da parte 
di commentator! Italian! e an
che stranieri, che la colpa 
piincipale di questa condizio
ne dell'Europa ricadrebbe sul
la Francia, ritenuta responsa-
bile dl far prevalere assai 
spesso Tinteresse nazionale su 
quello comunitario e di ritar-
dare, per questo stesso fatto, 
i! processo politico unltario. 
C16 pud anche essere vero. 
Ma al tempo stesso si deve 
riconoscere che nelle questioni 
essenziali, e cioe in quelle che 
toccano direttamente il rap
porto Europa occidentale-Sta-
ti Uniti, la Francia ha assun-
to iniziative che, se avessero 
tiovato eco adeguata negli al
tri paesi europei, avrebbero 
senza dubbio creato premesse 
che oggi servirebbero molto 
all'Europa occidentale, 

La Francia, ad esempio, ri-
tirandosi dalla organlzzazione 
militare integrata della Nato, 
ha posto con un anticipo di 
molti anni il problema cui 
oggi l'Europa occidentale e di 
fronte: quello della indipen-
denza militare, e quindi poli
tica e diplomatica, dagli Stati 
Uniti. So bene che probabil-
niente quando la Francia lo 
ha fatto le condizioni non era-
no mature perche altri paesi 
europei facessero la stessa co
sa. Ma il fatto e che quel ge-
sto poneva un problema. che e 
stato volutamentp ignorato 
dagli altri: il problema, ap-
punto, del rapporto militare 
alPnterno della alleanza. 

La realta 
internazionale 

Questo il succo che avreb
be dovuto essere ricavato dal 
gesto d! De Gaulle. E anche 
se non lo si fosse voluto se-
guire sulla stessa strada, cl si 
sarebbe tuttavia dovuti preoc-

•tupare-del significato politico 
generale che stava" alia base 
della decisione del defunto 
presidente della Quinta Re
pubblica. Non se ne e fatto 
niente, invece. La Francia, 
anzi, si e dovuta difendere 
dalla minaccia di isoiamento 
politico e diplomatico 

II risultato di questa mio
pia e oggi evidente: non aven-
do posto nessuna premessa 
per la costruzione di una qual
siasi altemativa all'integra-
zione militare, l'Europa occi
dentale e davanti al ricatto 
che gli americani tentano di 
esercitare proprio su questo 
terreno: o fate quel che vo
gliamo noi — tale e in so
stanza il contenuto delle pro-
poste di Kissinger e di Nixon 
— o vi lasciamo soli con i vo
stri problemi militari insoluti. 

Di fronte a un ricatto di 
questo genere, l'Europa co-
muni taria si sente impotente: 
tale e la conseguenza dell'es-
sersl attardati, anzi di aver 
ignorato il fatto che un giorno 
o l'altro anche questo nodo sa
rebbe venuto al pettine. a Og
gi — diceva malinconicamen-
te l'ex ministro degli Esteri 
dl De Gaulle, Couve de Mur-
ville, dalla tribuna dell'As-
semblea nazionale — 1 paesi 
europe5 dovrebbero comincia-
re a parlare tra di loro di di-
fesa comune, come la Francia 
ha proposto da dodici anni». 

Couve de Murville sa benis-
simo, ed e qui 1'elemento ma-
Iinconico della sua posizione, 
che ci vorranno anni, forse 
aecenni, prima che un tale di
scorso possa venire affrontato 
in termini realistici, che ten-
gano conto, cioe, della nuova 
realta internazionale. Cosa 
vorrebbe dire, oggi, parlare 
di una comune difesa europea, 
vale a dire di una comune 
politica militare? Credo sia 
del tutto impossible rispon-
dere in modo pertinente a 
una questione di questo gene
re. Non a caso, del resto, 
nessuno Io ha fatto nel corso 
del dibattito alia Assemblea 
nazionale francese. E in ef
fetti e immaginabile oggi una 
sorta di oorsa a?li armamen-
U. magari anche atomici. nel-
l*Europa occidentale quando 
I'accordo di Washington tra 
Stati Uniti e Unione Sovieti
ca pud mutare profondamen-
te il quadro tradizionale dei 
rapporti intemazionali? Non 
credo che questo sia pensa-
biie. E non lo credono nep
pure quei govemi europei che 
ma?giormente sembrano av-
vertire il blsogno di accele-
rare i temp! della costruzione 
di una « Europa politica » che 
dovrebbe essere meglio in 
grado di rappresentare un al-
tro «po!o» del mondo in cui 
viviamo. Tutti si rendono con
to. ir effetti. che altra deve 
essere la *scala di prioritan 
In una situazione caratteriz-
zata da un accordo che vede 
le due mass! me potenze mon
dial! impegnate nello sforzo 
di evitare non solo un conflit-
to tra di loro ma anche tra 
oenun<- delle parti firmatarie 
deiraccordo e paes! terzi. 

Ma si dice, non vi pud esse
re una m Europa political 
senza una «Europa milita
re». Prima dello accordo di 
Washington una tale esigenza 
poteva avere, forse. un qual
che fondamento. E' molto 
dubbio che Io abbia dopo. E 
non perche quell'accordo ab
bia cancellnto con un colno 
dl bacchetta magica I oroble-
ml. e anche le rivallta esl-
stenti, ma perche se esso deve 

essere preso per quel che vale 
— e si tratta, rlpetiamo, dl 
un Impegno assunto dalle due 
massime potenze mondiali — 
non si vede piu da chi do
vrebbe dlfendersl una « Euro
pa milltare». Niente, In que
sta sltuazione, sarebbe dunque 
piii pregludizlevole alia causa 
della Europa unita, che si di
ce di voler costrulre, dl una 
discusslone, prelimlnare a tut
to il resto, sulla eslgenza di 
una « Europa militare ». Lo si 
e ben visto, del resto, nel cor
so degll incontrl tra 11 cancel-
Here federale Brandt e 11 pre
sidente francese Pompidou 
che si sono arenati proprio 
quando da parte francese e 
stata posta a Bonn questa 
questione. 

Che fare allora? Da qua-
lunque lato si guardl al pro
blema, a noi sembra che si 
glunga a una concluslone uni-
ca: la sola «politica milita
re)) che pud fare oggi l'Euro
pa occidentale e nello Impe
gno lungo la strada che do
vrebbe portare gradualmente 
a forme sempre piu accen
tuate di disarmo reale e co-
niunque, per comlnclare, al 
blocco del livello degll ar
mament!. E' chiaro che un 
obiettivo d! questo genere, no-
nostante I'accordo di Wa
shington, non si raggiunge ne 
In ur giorno ne in un anno e 
forse neppure In un decennio. 
Ma al punto in cui stanno le 
cose e la sola strada pratlca-
bile. II resto e sogno, vellelta 
oppure e volonta di perpetua-
re la dipendenza militare, e 
quindi anche politica, dagli 
Stati Uniti. E per di piu in 
un momento in cui gli Stati 
Uniti stabiliscono con l'Urss 
relazioni che oggettivamente 
lasciano ai gruppi dirigenti 
europei margin! assai ampi, 
e in ogni caso i piu ampi 
che si siano avuti dopo la se
conda guerra mondiale, per 
una politica autonoma e in-
dipendente. 

Ne ci si venga a dire che 
una politica di impegno verso 
il disarmo la si starebbe fa-
cendo attraverso la Nato. II 
problema e che l'Europa oc
cidentale deve fare tale poli
tica anche, e forse prima di 
tutto, nella Nato. Sono anche, 
e forse prima di tutto, le 
strutture della Nato che vanno 
rivlste, da cima a fondo. II 
che significa che va rivisto 11 
prezzo, e non solo in denaro 
ma in termini di dipendenza 
politica, che si sta pagando 
sullo altare della integrazione 
militare atlantica. 

E* questo il discorso che po-
tra essere fatto agli america
ni quando si dovra formulare, 
ammesso che si arrivi a for-
mularla, una risposta «euro-
pea » a Nixon. Sarebbe chia
ro, allora, tra l'altro, se il ri
catto di Washington — o fate 
quel che vogliano noi oppure 
vi lasceremo soli con i vostri 
problemi militari insoluti — 
ha dietro di se una sostanza, 
un punto alto, in termini di 
poker, oppure se e soltanto 
un bluff. Vedo — sempre per 
rimanere in termini di poker 
— dovrebbe essere, ormai, la 
risposta «europea». Ed e la 
sola risposta che abbia sen
so. Da essa dovrebbe discen-
dere tutto il resto, tenuto con
to del fatto che questa Euro
pa occidentale non e cosi de-
bole come sembra, o almeno 
non lo e in rapporto agli Sta
ti Uniti come gli Stati Uniti 
vorrebbero far credere. 

Perche, in fondo, la firma 
apposta da Nixon al docu-
mento di Washington accanto 
a quella di Breznev non e poi 
il segno della sua forza, anche 
se non del tutto della sua de-
bolezza. Diciamo che essa sta 
a testimoniare la coscienza 

del fatto che gli Stati Uniti 
hanno avvertito la necessita 
di una svolta di strategia in 
una epoca in cui la realta e le 
prospettive della economic 
americana e della egemonia 
dl Washington sui complesso 
del suoi alleati non sono certo 
le piu promettenti della storia 
degli Stati Uniti. Ma se cost 
stanno le cose, e ritenlamo 
che stlano cosi, perche la Eu
ropa occidentale dovrebbe ce-
dcre al ricatto che viene da 
Washington? Perche dovrebbe 
prepararsi ad accettare le te
si americane in materia di 
nuova Carta atlantica e non 
cogliere, invece, questa occa
sione per rivedere il suo rap
porto militare con gli Stati 
Uniti? 

Le lezioni 
da trarre 

Non si tratta dl fare una 
sorta dl politica di ripicche. 
Si tratta, invece, di trarrt 
tutte le lezioni che vanno trat-
te da una esperlenza piu cha 
ventennale e dalla svolta dl 
strategia che gli Stati Unit! 
hanno impresso, con I'accordo 
di Washington, ai loro rappor
ti intemazionali. 

Sapplamo bene che la que
stione non e quella della vo
lonta dei gruppi dirigenti eu
ropei. I rapporti all'interno del 
mondo capitalists e eviden
te, non vanno mai valutati 
con metri di tal genere. Ma 
non sono essi, i gruppi diri
genti della Europa occidenta
le, a porre l'esigenza di una 
c Europa unita » che abbia vo
ce in capitolo? Non sono essi, 
1 gruppi dirigenti della Euro
pa occidentale. a respingere la 
affermazione di Kissinger se-
rondo cui l'« Europa unita» 
potrebbe avere interessi e re-
sponsabilita soltanto regiona-
li? Allora bisogna pur deci
ders!: se si vuole dawero 
aver voce in capitolo, una del
le prime cose da fare e di 
averla, questa voce, con gli 
Stati Uniti, ponendo in termi
ni di eguaglianza e di auto
nomia il rapporto militare e 
politico con Washington. 

Una volta, colui che fu il piu 
brutale ma forse anche il piu 
coerente segretario dl .Stato 
che i'America abbia avuto nel 
dopoguerra, John Foster Dul
les. parld di «revisione lace-
rante » dei rapporti tra il suo 
oaesr e l'Europa occidentale. 
La nostra impressione e che 
quel momento e arrivato o sta 
airivando. Vogliono, i gruppi 
dirigenti europei, lasciarsi an
cora una volta sorprendere 
dagli avvenimenti. e limitar-
si a rimanere attaccati al-
1'orlo della giacca del presi
dente degli Stati Uniti perche 
non vada ancora piu Iontano 
di quanto e andato? O non 
devono invece assumere essi 
l'iniziativa della « revisione »? 

Ecco il problema che sta 
FUI tappeto e che I'accordo 
di Washington rende estrema-
rnente acuto. Chiudere gli oc-
chi. ostinandosi a non volerlo 
affrontare. non porta a nulla 
E continuare a parlare di po
litica militare comune per di
fendere una «indipendenza » 
della Europa occidentale che. 
tra l'altro. non esiste dato 11 
ruolo egemonico che gli Stati 
Uniti hanno nella alleanza 
atlantica equivarrebbe a me-
nare, come si dice, il can per 
1'ala. Se questo e un gioco 
che diverte gli attuali gruppi 
dirigenti deU'Europa occiden
tale, facciano pure. Ma non 
si sornrendano poi se, presto 
o tardi. e piu presto che tar-
di. ci sbatteranno il naso. 

Alberto Jacoviello 

BOMPIANI 
Davide Lajolo 

Dl VITTORIO 
II volto umano di un rivoluzio-
nar iO-2a edhlone L. 1.400 

"Di Vittorio torna oggi all'alf ualita bibliografica gra-
2ie ali'uscita del saggio di Davide Lajolo sui favo-
loso Peppino, bracciante di Cerignola, sindacalista 
principe nell'Italia della nostra eta." 

Vittorio Gorresio (La Stampa) 

"E importante che Lajolo non abbia evitato di porre 
esplicitamente le questioni piu scabrose anche 
offrendo coraggiosamente suoi personali tentativi 
di interpretazione." Giorgio Amendoia (Rinascita) 

"II Di Vittorio di LajoTo si colloca ovviamente sulla 
prospettiva del contributo da protagonista che egli 
ha dato alia democrazia, nella quale prospettiva 
si scoprono tante facce della complessa persona-
lita di questo 'Garibaldi di noi bracciantiV 

Ugoberto Aifassio Grimaldi (II Giorno) 

"Lajolo rievoca le crisi e le battaglie di questo 
leader rivoluzionario con un sentimento d'affetto 
che non gli impedisce un giudizio obiettivo." 

Giorgio Fattori (Panorama) 

"Lajolo coglie I'elemento essenziale della perso
nality di Di Vittorio. Quello di essere sempre stato 
legato alia sua gente e quello di aver voluto appren-
dere e legarsi sempre a altri lavoratori e altri com-
pagni, per ogni parte d'Italia e del mondo." 

Giancarlo Pajetta (Giorni -Vie Nuove) 


