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La marcia dt1 V1tt 

LE TRE 
L e bombe di Johnson sono state 

tre, non due, e si fa per modo di 
dire, perché la « terza ,. va moltipli
cata fino al numero effettivo degli or
digni che continuano ad essere scarica
ti sul Vietnam del Nord, ben oltre la 
stretta fascia a settentrione del 17° pa
rallelo che il presidente aveva fatto ba
lenare nel discorso televisivo di dome
nica sera. Ventiquattro ore dopo lo 
« storico » discorso - mentre in tut
to il mondo le cartine geografiche in
dicavano la città di Dong Hoi come 
limite massimo delle incursioni, cioè 
80 km. a nord del 17° parallelo -, gli 
aerei americani erano già arrivati a 
338 km., vale a dire 128 da Hanoi (di
spaccio A:rsociated Press da Saigon), e 
martedì il comando USA precisava che 
l'autorizzazione presidenziale consente 
di colpire fino a 72 km. da Hanoi e fi. 
no a 48 da Haiphong, per un raggio 
di 400 km. a settentrione del 17° pa
rallelo. Il 90 per cento della popola
zione, risparmiata secondo l'annuncio 
di Johnson, è dunque quella concen
trata nel Delta del Fiume Rosso, tra 
la capitale e il porto di Haiphong. E' 
indubbiamente In zona più popolata, 
ma la tregua assume dimensioni ben 
più ristrette del previsto. 

E' dunque tutto un imbroglio, una 
truffa, una volgare speculazione eletto
rale? For~e bisogna andar piano con 
giudizi sommari, ma bisogna andar cau
ti con l'ottimismo. I fatti sono fatti, e 

la 'IJi.ta politica 

Qu1NHON. la sentinella 

,BE DI LBJ 
le bombe vere sono più micidiali delle 
bombe psicologiche, per rumorose che 
siano le ultime. 

L'offerta e la rinuncia. Quando 
Johnson ha parlato (e abbiamo potuto 
vedere la registrazione in TV) è sem
brato sincero nella sua offerta di pace, 
sebbene dicesse, « in coscienza », di 
non poter aderire a una cessazione to
tale e incondizionata dei bombarda
menti per proteggere gli americani che 
si trovano subito a sud del 17° paral
lelo. Il raggio delle incursioni sembra
va, allora, molto ridotto, e anche i più 
esigenti si sentivano di ammettere che 
un presidente sconfitto, per non ad
dossare la sconfitta al proprio paese, 
« non poteva » andar oltre. 

Vi erano altri silenzi e altri equivoci 
nell'offerta: non una parola di ricono
scimento del Vietcong per una regola
mentazione pacifica del Sud-Vietnam, e 
la riaffermazione della presenza ame
ricana. Se la formula di San Antonio 
apparentemente cadeva verso il Nord
Vietnam - ma vi era ancora un cenno 
di richiesta di « reciprocità ,. da parte 
di Hanoi per la sospensione totale dei 
bombardamenti - l'apertura sembra
va maggiore che in passato. 

L'offerta era inoltre rafforzata dalla 
clamorosa « rinuncia » alla candidatu
ra presidenziale: toglieva ogni caratte
re elettoralistico alla descalation (per 
limitata che fosse), e almeno sembrava 

cosl. Johnson sembrava un uomo scon· 
fitto, un onest'uomo quasi sul punto 
di piangere, generoso, che offre se 
stesso e le proprie ambizioni sul piatto 
della pace e su quello dell'unità nazio· 
nale americana. I primi commenti so· 
no stati improntati a queste valutazio· 
ni: generosità, coraggio, disinteresse, 
autosacrificio, coscienza dell'ora; la se· 
rietà e la modestia di un personaggio 
discusso che acquista, improvvisamen· 
te, la statura dell'uomo di Stato nel 
momento di maggior pericolo. L'emo
zione, e la sincera commozione di mol· 
ti, non per l'uomo (che non se la me· 
ritava), era per il dramma del Vietnam. 
per tutti gli altri uomini, asiatici e 
americani, che erano caduti e per quel· 
li che potevano ancora salvarsi. In 
molti la commozione per la sconfitta 
di Johnson era, soprattutto, quella di 
percepire la vittoria morale e politica 
del popolo vietnamita, della sua lunga, 
incredibile, inflessibile resistenza. Una 
vittoria che non sarebbe incrinata da 
compromessi al tavolo dei negoziati, da 
una procedura che, salvando l'autode· 
terminazione e indipendenza del popa· 
lo vietnamita, graduasse il disimpegno 
americano, salvasse la faccia, se non lii 

Johnson, all'America. Un'America dai 
due volti: quello dell'imperialismo e 
dell'arroganza, ma anche quello del dis
senso. 



... 

La difficoltà di chiamarsi Johnson. 
~a attenzione a trasformare la politica 
m reazione emotiva: c'è il rischio di 
g~oca~ con i sentimenti degli uomini e 
d~ guidarli a un'esasperazione ancor più 
violenta. Dall'una e dall'altra parte: 
l'americano o l'europeo indotti a ere· 
dere che ormai la « responsabilità » ri
ca~a tutta su Hanoi, ad accontentarsi 
d_e1 gesti spettacolari (come la « rinun
a~ » di Johnson), infine portati a giu
stificare la ripresa ddla escalation a li
ye~ mai visti prima; i nord-vietn?miti, 
1 vietcong e i loro alleati a loro volta 
esasperati se dovessero scoprire la truf · 
fa e il cinismo al fondo dell'offerta di 
pace. 

Le reazioni comuniste, in generale, 
sono _state scettiche e sospettose. E non 
solo in quel campo, ma anche in Occi
dente, anche in Vaticano, anche in 
tmerica, e prima ancora di sapere che 
a cessazione dei bombardamenti era 
~olto meno di quel che tutti avevano 
immaginato. 
b" ~l. credibility gap, il vuoto di credi

ihta attorno a Johnson è tale che 
nemmeno i pochi ad essere informati 
~dia « rinuncia » (i magnifici quattro: 
. umphrey, Clifford, Rusk e il dimis

sionario McNamara) erano veramente 
con'":inti che il presidente avrebbe tol
to d1 tasca, all'ultimo minuto, il foglio 
con la frase « non solleciterò e non ac
cetterò.» il mandato per tornare alla 
C_asa Bianca. La rinuncia è stata defi
nita « irrevocabile» da Johnson, ma 
- se Bob Kennedy fa di tutto per 
P_rendere sul serio il presidente in ca
rica affinché si trovi incastrato nel suo 
stesso gioco, se di gioco si tratta -
sono molti, troppi a non credervi. 

Il pericolo del dra/t, del richiamo 
per acclamazione, è sottolineato da 
~arte crescente della stampa americana 
Npo il pri~o dubbio sollevato daÌ 

ew York Timer. Si tratti di un John
son · h" rie 1amato quale « presidente di 

BoB KENNEOY 
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pace» (ma chi può dimenticare le pro
messe violate nel '64? ), si tratti di un 
ritorno sull'onda del patriottismo esa
sperato, abilmente predisposto calco
lando il rifiuto di Hanoi. 

Le tentazioni di Ho Ci-minh. Hanoi 
si trova in una situazione imbarazzan
te. E' stato scritto da molti e forse è 
vero. Ma ciò che è veramente imba
razzante non è passare dalla parte del 
torto - dopo la « 4erza bomba » suc
cessiva alla « offerta » e alla « rinun
cia» di Johnson -, bcnsl sbagliare 
portando aequa al mulino dell'oltranzi
smo americano, ancor vivo e non scon· 
fitto. Ho Ci-minh ha tutte le ragioni 
di rimanere sospettoso di fronte agli 

)OHNSON 

equivoci e alla parzialità della tregua 
aerea americana, ma deve tener conto 
di due pericoli simultanei: 1) se da 
un lato ha tutto l'interesse ad atten
dere il successore di Johnson per avere 
un interlocutore credibile, che non gli 
volti le carte in tavola come nel 1964, 
quando impostò la campagna elettorale 
su promesse pacifiste non mantenute; 
2) dall'altro corre il rischio di lasciare 
spazio alla rimonta di Johnson, o di 
un suo continuatore quale potrebbe es
sere Humphrey, o Nixon in campo re
pubblicano - anziché trovare all'ap· 
puntamento un Bob Kennedy o un Ro
ckefeller -, con tutte le conseguenze 
di una estremizzazione dell'opinione 
pubblica americana. 

Questa è la vera incognita sulla qua
le dovrà misurarsi il senso di respon
sabilità dei vietnamiti e dei loro allea
ti, la loro abilità diplomatica, per la 
conclusione giusta di un riesame che 
comunque ~ imposto dall'iniziativa as
sunta da Johnson. Ogni altra tesi -
che poi parte dal grossolano tentativo 
di riversare su Hanoi la « responsabili
tà » della scelta fra la pace o la guerra 
- è secondaria e faziosa, e al limite è 
solo un alibi di Johnson e dei suoi pro
feti (in patria e all'estero). 

La questione rimane apertissima. 

La vita politica 

Non si deve sottovalutare, da una par. 
te, che Johnson - se sta solo giocan
do a poker - deve in ogni caso tener 
conto del dissenso, della frattura na
zionale, dell'avversione di Wall Street 
a una guerra logorante e dispendiosa, 
della minaccia di esplosioni razziali al
l'interno, dell'isolamento internaziona
le, dello sbocco dd conflitto locale 
vietnamita in guerra continentale asia
tica se l'offerta di pace non è sincera 
e coerente (giustamente Bob Kennedy 
ha portato alla ribalta il problema Ci
na, fra quelli da risolvere parallelamen
te e urgentemente, e in altra parte 
della rivista riferiamo i dati più reéen
ti, e disponibili, circa l'atteggiamento 
di Pechino). Dall'altra parte, più delle 

RusK 

parole, valgono i fatti: il senso esatto 
dell'offerta di pace e di « rinuncia », 
già incrinati; quel che possono fare, 
senza o con l'accordo di Washington 
(a seconda della sincerità di Johnson o 
del suo controllo sui servizi americani 
di Saigon), i generali sud-vietnamiti, 
dispostissimi a un colpo di testa come 
un attacco terrestre a nord del 17° pa
rallelo per mandare tutto all'aria (non 
è tanto la mobilitazione generale ordi
nata da Thieu e Cao Ky a preoccupare, 
perché non controllano la popolazione, 
ma il fatto che bastano un paio di di
visioni per accendere le polveri). 

Quel che avrebbe dovuto dire. 
Johnson, che ha parlato fino all'altro 
ieri di « vittoria », e che rimane un 
pc~ggio incredibile qualunque co
sa dica e faccia (colpa sua, e se non 
gli credono neanche i compatrioti non 
si può pretendere gli diano fiducia i 
vietnamiti), aveva un modo per scar· 
dinare il credibility gap: aggiungere 
alle due bombe - offerta di pace e ri
nuncia alla presidenza - una terza 
bomba non carica di dinamite, e cioè 
l'annuncio che per ragioni di salute 
non era assolutamente in grado di af -
frontare un altro mandato. Ciò avrebbe 

--+ 

s 



La vita politica 

escluso automaticnmente qualsiasi pe 
ricolo di draf t, di ritorno per acclama 
zione. L'elettorato americano è sensi 
bilissimo a quell'argomento, e Johnson 
avrebbe tagliato la testa al toro, avreb
be liquidato ogni sospetto, - anche rac
contando una frottola per il bene della 
nazione e della pace mondiale . . Non 
sarebbe stata ipocrisia se, nell'ordine, 
avesse detto: 1) offro la pace; 2) offro 
la rinuncia alla presidenza come garan
zia; 3) non mi dò malato per cercare 
scappatoie alle responsabilità politiche 
ma lo sono, e dichiaro di esserlo, per
ché sia ben chiaro che non tornerò in 
scena. I commentatori sarebbero stati 
liberissimi di rassicurare la parte della 
nazione preoccupata della buona salute 
del presidente in carica: avrebbero 
semplicemente sottollneàto che, con 
quel pretesto, Johnson si tagliava defi
nitivamente la strada alla rielezione, 

Cuoum: sollo 1 colpi d1 mortaio 

per il bene di tutti. Sarebbe 'passato 
per un eroe nazionale, disposto a raf
forzare la dichiarazione di rinuncia con 
l'argomento chiave (l'argomento che 
invece è mancato, e in politica si può 
ben mentire a fin di bene quando il 
vuoto di credibilità ha raggiunto, come 
in America, i vertici johnsoniani). 

Se Johnson ha parlato sul serio il 
31 marzo sera, e non ha preparato sol
tanto un colossale pesce d'aprile, può 
ancora rimediare. Non certo con le 
bombe fino a. 70 km. da Hanoi, ma 
dandosi malato' e, se necessa;io, dimet
t~ndosi. Se in questo caso farà il gioco 
dt Humphrey, ex progressista e poi 
vice-presidente ambiguo, pazienza: me
glio una lotta, nel partito democratico, 
tra Humphrey, Bob Kennedy e Eugene 
McCarrhy, piuttosto di un'ipoteca 
Johnson. Ho Ci·minh potrebbe anche 
trattare subito con l Iumphrey presi
dente. E Bob Kennedy, in cambio di 
tante vite umane salvate di qui fino al 
gennaio '69 (entrata in carica del suc
cessore di Johnson ), potrebbe accetta
re di farsi le ossa per il 1972. 

L. Va. • 
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Di:: MARTINO, BERTOLDI, MOSCA, BRODOLINI 

SOCIALISTI 

la guerra elettorale 
•Q rmai il gioco è fatto ». « Cre· 

di? Mi sembra che si sia soffo
cato il fuoco con la paglia bagnata. 
Per ora rimane solo il fumo. Ma la 
paglia asciuga e tutto forse ricomincia 
di nuovo, peggio di prima ». Un Ta
nassi sorridente si rivolge ad un Cari
glia preoc<.:upato. E' il 26 ma,rw. La di
rezione del PSU ha deciso di spezzare 
la « ribellione delle candidature ». I 
casi delle liste. difficili vengonò risolti 
da Roma con tagli netti e decisioni ir
revocabili. Qualèhe protesrn, alcune 
riserve, ma niente di più, sembra. La 
sala delle riunioni si 'vuota lenrnmentc. 
Margherita Bernabei, l'ex socialdemo
cratica ora inserita nell'area della sia 
pur ancora timida ·contestazione de
mart1mana, interviene nel' dialogo. 
« Attento che il gioco non si faccia 
troppo pericoloso e non trascini anche 
te, oltre che il partito, nel vicolo cie
co dell'impotenza politica» dice rivol
gendosi a Tanassi. I dirigenti sociali
sti si allontanano per i corridoi di via 
del CoNo, percorsi da passi frettolosi. 
Gence che in questi giorni va e viene, 
incrociandosi, con l'espressione un po' 
cesa del politico che :.ta entrando nella 
densa atmosfera preelettorale. L'asctn
sore scarica e carica ad ogni piano gli 
anonimi volti della « provincia » elet
torale socialista, i gregari del braccio 
di ferro delle candidature. La battaglia 
è ormai conclusa nella sua dimen~ione 
più evidente, quella che è balzata fuo· 
ri dalle colonne di piombo dei quoti
diani, e dai servizi di colore dei setti
manali. Si è parlato da più parti di vit
toria della zona più « realista » sulla 
«velleitaria protesta» dell'opposizione 
interna. 

Un round di preparazione. «Una 
cosa è certa: condizione per la tenuta 
del PSU è una linea di modera1Jone e 
di responsabilità, senza e~tremismi e 
senza demagogia. La linea che ha pre· 
valso nella scelta delle candidature; la 
linea che va da Nenni a Mancini e a 
Tanassi », ha scritto domenica scorsa 

· il Corriere della Sera. Il moderatismo 
italiano ha già scelto i suoi cavalli e 
cerca di i:ondurli alla dirittura di arri· 
vo senza eccessivi traumi. Quindi una 
vittoria del triangolò Tanassi-Mandni
Nenni (anche se per quello che ri
guarda il vecchio leader questo inqua
dramento può sembrare un po' artifi· 
cioso. Si attribuisce infatti a Nenni, d:t 
più parti, l'intenzione di giocare do
po le elezioni un ruolo piuttosto soli
tario di coagulante del partito) sem
bra essere uscita dalla lotta delle can
didature. In realtà, si potrebbe parla
re con maggior aderenza al vero di ri· 
sultato pari. Non che con questo si 
voglia dire che le due ali maggiorita
rie del partito, quelle che con un di
scorso sgrossato si possono definire 
« destra » e « sinistra » ma che in 
realtà racchiudono al loro interno una 
varietà di sfumature (sarebbe assurdo 
identificare tout court Tanassi con 
Mancini e Nenni come sarebbe inesatto 
legare a doppio filo Lombardi e Dc 
Martino) si siano divise in fette pari· 
tarie le disponibilità elettorali del par
tito. Il discorso è un altro: il risulta
to di parità deriva dal fatto che la bat
taglia per le candidature è solo formai· 
mente terminata con la formazione del
le liste. In realtà il momento duro 
della lotta deve ancora venire. 



E ora gli • uomini voto • · «E' duran
te la campagna elettorale, nelle · sue 
stre~toie .finali, che si svolgerà la bat
taglia vera. Sarà più sorda, meno 
esposta alle indiscrezioni ma non per 

. questo meno importante. E' al mo
!11ento del conteggio delle preferenze 
1?fatti che si vedrà fino a che punto 
I elettorato socialista avrà avallato Je 
manovre e i colpi di forza della no
stra ala più acriticamente governativa 
per assicurarsi gli spazi elettorali. me
no pericolanti », mi dice un- giovane 
funzionario del brain trust lombardia
no. Ed è cos} in effetti. La battaglia 
che è stata condotta finora, sostenuta 
nella sua versione moderata dal batta
ge pubblicitario della stampa di destra, 
non ha rappresentato altro infatti che 
una lotta per assicurarsi posizioni di 
partenza privilegiate. La corsa vera 
sta iniziando adesso nelle provincie, 
attraverso i nascosti colpi di mano e 
le forzature che gli « uomini-voto » 
della tradizione clientelare socialdemo
cratica e le strutture di corrente della 
fronda progressista del PSU (De Marti
~o e Lombardi), metteranno in atto 
in certe zone per recuperare in prefe
renze quello che si è perduto nella con
trattazione per le candidature, e in al
tre zone per far si che certe decisioni 
di .t~po gerarchico sbocchino in_ una 
verifica elettorale positiva. 

l<;i minaccia di Mariotti. Nei corri
~oi di via. dcl Corso pieni di .un fred-

o nervosismo preelet tomie s1 raccon
~~ c~e quando il 26 marzo scorso la 
d~re?.1one dcl PSU risolse con.J.m atto 

1 forza, a favore di Cariglia, la con
~b°i,".ersa q~estione fiorentina, Mariotti 

1a reagito con estrema durezza pro· 
~ettendo a se stesso e ai suoi intimi 
di fare del tutto per impedire l'elezio-· 
fie. del suo diretto concorrente. « ~on 
lntsce qui. Cariglia la paga. Faccio 

e eggere qualsiasi altro, anche uno sco-
no · · 
b

sc1uto piuttosto che lui » sembra 
a b" d ' . •a etto il focoso ministro della Sa-
nn' N I a., e. corso della lunga battaglia 
per il primo posto nella lista di Firen· 
ze, Mariotti aveva cercato di smorza
re, con un'abile manovra di aggiramen
to l' · · . • ostinazione di Cariglia nel voler-
si riservare (con la ragione formale di 
essere membro della direzione ma in 
r:altà per cercare di restringere lo spa
~110 e~ettorale e politico del ministro) 
1 primo posto nella lista fiorentina. 
t:ntando di inserire l'ex sindaco Lago· 
rio, che gode di un certo seguito elet
torale nel capoluogo toscano nella ro-
sa d · · ' f e1 candidati. La somma delle pre-
: renze raccolta dai due esponenti so-

cialisti fiorentini avrebbe tolto molto 
spazio elettorale af capolista Cariglia. 
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Il gioco venne facilmente scoperto e 
Lagorio fu convinto da Roma a ritira
re la sua candidatura (il pretesto fu 
quello di una sua indispensabile pre
senza nell'area elettorale amministra
tiva). Mariotti tornò allora alla carica 
con attacchi frontali. Non l'ha spun
tata. Ora minaccia di riversare le pre
ferenze lagoriane su un « signor X » 
che ha deciso di non scoprire nell'in
tento di far giocare al buio la scuderia 
avversaria. 

E' questo un caso che forse esplode
rà con clamore ad elezione avvenute. 
La miccia sta già bruciando lentamen
te verso il 19 maggio. Intanto altre si
tuazioni corrono verso probabili rot
ture, forse in maniera più lenta e na
scosta ma non per questo meno peri
colosa. 

La . paura e l'ambiguità. « Questa 
campagna elettorale nasce, per noi so
cialisti, nel doppio segno della "paura 
e dell'ambiguità. Paura per quello che 
avremmo dovuto fare e non abbiamo 
fatto. Sulle nostre spalle pesa la re
sponsabilità di una legislatura piena di 
buchi come una calza vecchia. Gli im· 
pegni programmatici non mantenuti 
sono anche, in parte, alla base della 
montante protesta che nel paese si fa 
sentire con forza sempre più grande. 
Il clima .preelettorale è troppo caldo 
perchè buona pàrte dell'elettorato pos
so votare con indulgenza. L'irrisolto 
nodo universitario in particolare e gio 
vanile in generale non è che l'esempio 
più eclatante del fallimento di questo 
centrosinistra. Altre realtà fortemente 
critiche covano nel paese. Di fronte 
a questa situazione, la "psicosi del· 
l'urna", la paura elçttoralc, comincia
no ad investire vaste-zone del partito. 
Da qui nasce l'ambiguità che ha ca
ratterizzato alcuni stralci della batta
glia per le candidature e che influen· 
zerà la canica elettorale di quella real· 

TANASSI 
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tà socialista pm profondamente inse
rita nello spazio governativo». L'uomo 
dell'entourage demartiniano che mi 
traccia questo quadro, impietoso ma 
vero, del prossimo futuro elettorale 
socialista, continua: « Il partito nella 
sua dimensione più ottusamente gover
nativa, tenta di impegnarsi nella com
petizione elettorale sotto il segno di 
battaglie non combattute». Dalla 
« guerra delle candidature » alla « psi
cosi delle urne » la dimensione mode
rata del PSU _svolge il suo disegno tat
tico l'reelettorale. Divorzio e SIF AR 
rappresentano in questo senso due 
tesi fondamentali. Il PSU è stato nel
la trascorsa legislatura, uno dei partiti 
più sordi verso la battaglia divorzista 
dell'onorevole Fortuna. Ebbene, con
tro le resistenze lombardiane alla can
didatura di Fortuna nel collegio di Mi
lano, si è lanciata proprio quella « zo
na governativa » 'del PSU che più di 
ogni altra ha contribuito, nell'intento 
di non provocare rotture con la DC, 
a rendere il partito (nella sua espres
sione ufficiale) chiuso ad ogni istanza 
divorzista. E Fortuna in lista potrebbe 
forse drenare in parte la fuga di voti 
socialisti ancora impregnati di istanze 
laiche. Altro test: il SIFAR. Le can
didature di Scalfati e Jannuz1i sono 
state volute con insistenza proprio da __.. 

~I '°"CINI 
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chi, come la destra del PSU, ha fatto 
di tutto per bloccare ogni tentativo di 
aprire un'inchiesta parlamentare sulle 
contorte vicende dello spionaggio mi
litare. 

E De Martino? Paura e ambiguità 
quindi, sono le due costanti precletto
rali che condizioneranno la campagna 
dell'area moderata del PSU. E potran
no portare, forse, a elezioni avvenute 
il partito verso lacerazioni difficilmente 
ricucibili. Intanto la strada verso il 19 
maggio si presenta sempre più piena 
di incognite per la realtà interna del 
partito socialista. « Questa guerriglia 
elettorale può fare più vinti che vin
citori, alla fine » sembra abbia detto 
Nenni durante l'ultima riunione della 
direzione socialista. E può essere ve
ro. La lacerazione dell'ancora debole 
tessuto dell'unificazione non sarebbe 
un'ipotesi da scartare. Se è vero che la 
dimensione «governativa» del socia
lismo sta attaccando con efficacia e sta 
consolidando il suo spazio all'interno 

del partito (specie nella « zona grigia » 
dei neoiscritti), è altrettanto vero che 
gli ÌElpegni programmatici non mante
nuti stanno alimentando dubbi sempre 
più forti, in particolar modo nella vec
chia base del PSI. E' a questo propo
sito che si parla con sempre maggiore 
insistenza del ruolo di De Martino. « La 
con~estazione fluida » come un giovane 
lomuardiano ha definito la tattica op
positrice nei confronti della pressione 
moderata, fin qui adottata dal cosegre
tario del partito, sta per essere soffo. 
cata dalla stretta elettorale. « De Mar
tino che farà? » la mia domanda cade 
spesso nel vuoto o non ottiene che ri
sposte vaghe. Troppo poco per avere 
idee precise. Qualcosa in ogni modo 
sembra che si stia muovendo nell'arco 
della « sinistra » socialista (sinistra in 
senso lato, per intenderci. Quell'area 
del PSU, cioè, che da De Martino a 
Lombardi, pur attraverso gradi diversi 
di impegno, sta cercando di impedire 
il totale identificarsi del partito con il 
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. d. . . 1aspaacer1 
del pealtagono 

l ' Improvvisa inversione dì rotta 
dcl Presidente Johnson e della 

sua politica di guerra, col dramma
tico annuncio che l'ha accompagna
ta, testimonianza del proposito di 
guidare e regolare il processo di 
de-escalation, non potrà non deter
minare riflessi paralleli, anche se 
incerti nei tempi e nella intensità, 
sulla pressione politica che in Eu
ropa viene eserc1tnta dai servizi del 
Pcnta~ono. La loro azione di tutela 
degli interessi della NATO a Wash
in~ton era stnta giudicata di insuf
ficiente efficacia, e per ~uesto ne 
era stato deciso il riordmamcnto, 
con la sostituzione, a metà di feb
braio, a Francoforte del gen. W. J. 
Hnrc col nuo\'O capo, gen. Jordan, 
già fiduciario del Pentngono per il 
Medio Oriente. 

Fino a questi ultimi giorni Fran
coforte dimostrava una crescente 
preoccupazione per l'intensificarsi 
delle agitazioni pacifiste in Europa 
ed in Italia. Allo stato di spirito dei 
partiti italiani nei riguardi del Patto 
atlantico e della permanenza della 
NATO era stata dedicata una spe
ciale riunione. L'accentuarsi dello 
spirito antiamericano nel nostro pae
se sembra abbia anche contribuito 
alla sostituzione del col. Longo, in
caricato dei servizi di sicurezza del 
Pentagono in Italia, con il col. M. K. 
Coleman. 

e on speciale interesse devono CS· 
ser considerate le ripercussioni 

dcl nuovo corso della politica di 
Washin~ton sulla compagine govcr· 
nativa italiana, cd in primo luogo 
sulla valutazione dcl cauto attivismo 
dcl ministro Fanfani. Gli awcnimen· 
li gli hanno dato ragione, e qualche 
parte di merito andrà dunque ora 
anche ai suoi interventi. 

Aveva dato maggior esca al so
spetto ed alla diffidem.a con la qua
le la maggior parte dci colleghi di 
gabinetto considerava e considera 
la sua azione, l'aver egli accettato la 
discreta collaborazione che il Partito 
comunista italiano aveva ritenuto 
n~ll'interesse della pace di non po
ter rifiutare. Ed a chi gli rimpro
verava la timidezza dei suoi inter
venti a Washington qualche volla 
il ministro Fanfani spazientito aveva 
fatto presente come dentro quella 
convivenza ministeriale dovesse fare 
i conti anche con le virgole. 

Si era avuta l'impressione talvol
ta di una certa esagerazione nella 
condizione di e vigilato speciale ,. 
che il Fanfani si assegnava. Qualche 
segretuccio che ora affiora dimo
stra l'esattezza della sua definizione. 
Alle e istrioniche attività ,. .elci mi
nistro, i rapporti dci servizi NATO 
addebitavano infatti la corresponsa
bilità del crescere nel ~aese della 
agitazione pacifista anuamericana, 
donde avvertimenti in varie direzio
ni, e rilievi più o meno cortesi fatti 
pervenire al Governo italiano. 

Questa condizione di vigilato spe
ciale e di ammonito ora dovrebbe 
logicamente cessare. Ed una delle 
domande che la politica di Roma 
si pone è se di questa relativa libe
razione l'on. Fanfani si varrà per 
una maggior libertà e caratteriz-

governativismo tout court della sua zo
na moderata). Sembra infatti che i con· 
tatti tra lombardiani e il gruppo che si 
raccoglie intorno al cosegretario socia· 
lista, stiano assumendo un carattere 
sempre più organico. 

« De Martino, ora come ora, non può 
scoprirsi troppo. I risultati elettorali pc>
tranno dargli l'occasione e la spinta per 
mettere in tavola senza timidezze, le 
sue carte antimoderate », affermano 
molti del suo. entourage. II secondo 
« match delle candidature » rappresen· 
terà, infatti, anche il polso precongres· 
suale del partito. Il conteggio delle 
preferenze potrà dire fino a che punto 
la base socialista è restata immune dal· 
la « malattia governativa » dall'alamo· 
derata del PSU. 

Allora, forse, la « contestazione flui
da » si irrigidirà in qualcosa di più so· 
migliante ad un'opposizione dura. Ma 
gli 11/tra del moderatismo hanno po
chi timori. Sembrano ormai decisi ad 
arrivare fino in fondo. ITALO TONI • 

zazione della sua azione politica . 
Le prime indicazioni ch'egli stesso 

ha ,fornito col suo commentato di· 
scorso alla sezione democristiana 
dcll'EUR fanno pensare ad un pro
posito di maggior incisività e d1 
maggior apertura. Oggetto della sua 
critica, che si rivolge naturalmente 
in primo luogo alla Democrazia Cri· 
stiana, è la decadenza ed inadcgua· 
tczza dei partiti di fronte alla real· 
tà sociale e politica in rapida evolu· 
zione; l'agitazione dei giovani ne 
è una riprova. 

In questa diagnosi, divergente co
me si vede dall'ottimismo olimpico 
e rugiadoso dell'on. Moro e dell'on. 
Rumor, un punto è da fermare con 
particolare attenzione. Fanfani pcn· 
sa al luglio 1964 ed agli scandali 
e dice: e Alla luce di spiacevoli evcn· 
ti periferici e centrali che colpisco
no persone, imprese, organismi, col· 
lctuvità, ed incidono sulla vita, sulla 
libertà, sulla economia, sul costume. 
sull'ordine, e preoccupano o pel pre· 
sente o per l'avvenire, torna l'invo-
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STOCCOLMA 

il torneo 
monetario 

E ra previsto che l'incontro di Stoc
colma si sarebbe chiuso col dis

senso con la Francia. Nessuna sorpresa, 
e forse qualche passo avanti è stato 
fatto con la definizione finale delle pro
poste di riforma del Fondo Monetario 
e la speranza di evitnre nuove azioni 
di rottura. 

Non c'è dubbio che l'offensiva mo
betaria gollista è riuscita a creare l'im-
arazzo di tutti, che si ritorce ora a 

danno anche della Francia, ma non può 
essere trattato alla garibaldina e preso 
SOtto gamba come vorrebbero facili 
strateghi antigollisti. 

Il movente politico di liberazione 
dalla soggezione al dollaro ispiratore 

caz!one allo Stato forte. E' una ten
tazione che deve essere respinta e 
combattuta •. 

N on c"è. dubbio - come vuole 
ci ·tanfani - che l'unica solu7ione d:il e jta !lella puntuale osservanza 
rnc~t edgg1, nel regolare funziona
Pra 0. elle strutture statali, e so
bil' ,di esse nel senso dì responsa-

lta della classe dirigente . . \fa co
~C:1 non avvertire l'inc1·cmento fcb
d~1 e reti~ rosolia dello Stato forte 
va P? e. l'Innovate • rivolte • tlei gio
d !11· Vi è. una certa aria nella classe 
n~). 1etton dci rotocalchi e dci gior
sib!J benpensanti della quale il sen
a! 1 e generale Dc Lorenzo raccoglie 
ve:'o01{? l'invito: questa sarebbe dav
vero ora dcl « colpo di stato •I Po
ora generale: ha sbaglialo la sua 
" •1 anche perché adesso un suo 
~~po • farebbe ridere. 

Pro a. q~ell<? che non fa ridere è 
nell~no ll

1
. ncordo delle circostanze 

face qua 1 tra. il 1963 ed il 1964 si 
litarla .stdrada. m certi ambienti mi· 
nari i· 10 ustrmli, clericali e rcaz.io
sbar uu.olo del colpo di forza che 
del rasse la strada del governo e 
cenJ>°tere al «marxismo'"· Ad un 
si è . Punto di questa maturaz.ione 
ta inserito il beneplacito del Pcn
ge~o~. LoF.' allora che il giudizioso 
la Ùb e à r~nzo provvede a tutelare 
Stato.cri dt scelta dcl Capo dello 

st:d~sso l'uzzolo dcl 1960 e del 1964 
inte;uorna!!do. Ed il Pentagono si 
italiaessa l1u di prima della politica 
cessona" dopo il SIFA~ e~l.il pro
passo~ Lorenzo, dopo 11 d1smvolto 
greci . a due Pentagono-colonnelli 
di h" 11 pu?blico può aver ragione 
dar~ ieders1 quanto ci si possa fi. 
ve dt;ll~ solerte capacità dei go-

rnant1 italiani. • 
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delle mosse di Parigi rende impossibile 
l'accordo poichè porta ad un piano al
ternativo formalmente logico e coeren
te, ma che ogni Banca di emissione re
spinge, terrorizzata dalle imprevedibili 
conseguenze di forti variazioni di prez
zo dell'ancoraggio aureo e di instabili 
convertibilità. 

Ma respinto il piano che il min~stro 
Debré sostiene con la capziosa tenacia 
propria un tempo delle cosiddette que
relles d'allemand, le banche centrali 
sanno benissimo che della tesi francese 
condividono anch'esse il giusto princi
pio della necessità di precisi condizio
namenti alla attuale egemonia del dol
laro sul Fondo Monetario. 

E sanno ancor più che il Tesoro e la 
Banca di Francia non hanno far.la pro
pria sufficiente a creare una opposta 
alternativa, ma ne hanno abbastanza 
per disturbare o bloccare quelle degli 
altri. Anche in questo campo De Gaul
le seguendo la stessa strategia si è crea
to la force de frappe per assestare un 
colpo efficace nel punto e nel momen
to critico. Diranno gli esperti se la sua 
offensiva aveva reali possibilità di riu
scita. L'impressione corrente è che si 
sia attraversato un momento di sorte 
incerta. 

Dunque, fronte contro la Francia, 
ma carezze alla Francia pcrchè rientri 
nel gioco comune. 

Eclissi del dollaro? Le decisioni di 
Stoccolma, esecutive del piano già ap· 
provato a Rio de Janeiro, si sono svi
luppate secondo le direttive previste. 
Non postergazione dell'entrata in vi
gore degli accordi al raggiunto pareg
gio della bilancia dei pagamenti del 
dollaro e della sterlina, come voleva la 
Francia, ma rinnovate e concrete assi
curazioni del Tesoro americano, cui ora 
la nuova decisione di Johnson dà mag
gior probabilità concreta. E con esse 
ragionevoli assicura1loni collettive che 
dollaro e sterlina non avrebbero pro
sciugato sin dall'inizio per le proprie 
necessità le nuove disponibilità fornite 
dai diritti speciali. 

Ad ogni modo, sempre al fine di ri
durre la non bilanciata egemonia del 
dollaro, introduzione nelle votazioni 
importanti per l'impiego del Fondo di 
un quorum calcolato in modo da per
mettere praticamente la possibilità del 
veta ad un gruppo di paesi come quel
li della CEE. 

Istituzione infine dei famosi diritti 
speciali di prelievo, a carico delle mo
nete partecipanti, entro limiti e condi
zioni determinate, secondo le variabi
li necessità di compensazioni e regola-

La vita politica 

SAN DIEGO: la banca d 'America 

menti dei• paesi membri. Semplice al
largamento di credito, dice Debré, da 
garantire, in caso di richiedenti sgra
diti, con un diritto di rifiuto. 

Ampliamento per contro, secondo il 
pensiero della maggioranza, della di
sponibilità di monete direttamente 
spendibili a soddisfare la sete di mag
gior liquidità sul piano internazionale, 
da tempo reclamata. E' questa, secon
do i proponenti, la vera riforma rivo
luzionaria che può diventare, se si svi
luppa rapidamente, lo strumento prin
cipale per la progressiva relegazione in 
secondo piano dell'oro monetario e del
le attuali monete di riserva. 

Qui la disputa resta a corto di argo
menti logici. In qual misura, in quanto 
tempo, a quali condizioni questo sarà 
possibile? Evidentemente a prezzo fhe 
i piani di risanamento delle monete 
malate si realizzino puntualmente, e 
che non intervengano nuovi sconquas
si. Le argomentazioni a giustificazione 
del sistema - come formulate da Co
lombo e Carli - in quanto sottratto 
al potere discrezionale e incontrollato 
di forze decisionali esterne, e per con
tro determinato automaticamente dal 
concorso molteplice delle volontà che 
nei limiti delle rispettive competenze e 

· responsabilità lo creano, sono sulla car
ta seducenti. Ed hanno anche il pregio 

-+ 
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di assicurare al sistema una propria ca
pacità espansiva, che con il suo stesso 
progresso accresce la propria compe
tenza di sovrana ed automatica rego
latrice aei conti internazionali. Se sa
ran rose... Quasi quasi questa riforma 
potrebbe surrogare quella nuova mone
ta di conto internazionale che era negli 
obiettivi istituzionali del Fondo, e ri
mase un pio proposito, accantonato dal
la invadente prepotenza del dollaro. 

Intervenuta l'eclissi del dollaro, la 
Francia ora potrebbe essere indotta a 
non negare il suo accordo, e la collabo
razione ad un sistema monetario di cui 
fa già parte, e si riserva a piacere o di 
sfruttare a fondo o di buttare per aria. 
Vi è una amoralità internazionale nella 
posizione francese che la condanna. 

E vi è in tutto il sistema la possibi
lità sempre aperta della interferenza di
sturbatrice di volontà politiche alleate, 
come è avvenuto, a interessi specula
tivi che ne formano la debolezza, acer
bamente contestata dalla critica comu
nista. 

Un provvedimento-tampone è stato 
trovato con la esclusione dell'oro mo
netario dal mercato libero e dalle sue 
fluttuazioni, provvedimento fornito di 
quella immediatezza di funzionamento 
e sufficienza di mezzi da permettere 
una sosta di tranquillità. E' un tempo 
di tregua che dovrebbe esser messo a 
profitto per migliorare, con o senza la 
Francia, il grado di indipendenza del 
sistema attuale da ancoraggi fluttuanti. 

D. • 

l'astrolabio 

il po~te 
abbonamento 

cumulativo 

10.000 lire 

anzichè 12. 000 
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I CATTOLICI 
DEL DISSENSO (4) 

lo stinolo dei 
precll'SOri 

al I dissenso cattolico non ci sor-
prende per nulla. Sono anni che 

noi ci battiamo per l'autonomia politi· 
ca dei laici e già prima dcl Concilio 
il nostro lavoro univa credenti e non 
credenti, su un terreno, quello politi
co, nel quale è ingiustificata la loro di
visione ... La nostra paura è che la ribel
lione contro il dogma dell'unità politi· 
ca dei cattolici non venga condotta fi. 
no alle estreme conseguenze ». 

Goffredo Zappa e Marcello Vigli, 
redattori romani di Questitalia, mi 
precisano con il linguaggio asciutto 
proprio della loro rivista, la posizione 
dei « dorighiani » nell'arco dei catto· 
lici del dissenso. Una posizione sorta 
anni prima delle altre, che conserva un 
suo carattere più radicale e una sua de
cisa ambizione di avanguardia. 

Oltre le elezioni. Il discorso parte 
dalle prossime elezioni e dalla pubbli
ca dichiarazione dei cattolici dcl dis
senso di rifiuto dell'appello unitario dei 
vescovi in favore della DC. 

Il gruppo di Queslitalia ha avuto 

una funzione molto importante ndla 
realizzazione del convegno « ribelle.• 
di Bologna, e Zappa mi preci~a che 1~ 
termini positivi il no alla DC dovra 
tradursi in un voto « a sinistra del 
centro-sinistra», cioè in appoggio P 

candidati dell'opposizione di sinistre o 
ad esponenti del PSU che diano garan· 
zia di operare nella prossima Jegisla· 
tura per un nuovo corso politico. 
« Tutcavia noi non siamo d'accordo 
con chi valuta troppo drammaticame~· 
cc le prossime elezioni. .. Preferiamo rt· 
cordare a tutti che la democrazia deve 
trovare altri momenti di partecipazio· 
ne oltre quello elettorale e che votare 
per un partito non significa sposarlo. 
Il nostro appoggio alla sinistra non lo 
intendiamo certo come accettazione 
dell'attuale cristallizzazione delle forze 
che la compongono ». Interviene Vi· 
gli, per una precisazione: « A sinistri! 
del centro-sinistra non può voler dire 
in nessun caso appoggio a uomini dej· 
la OC. Tutti coloro che rimangono a· 
l'interno di un sistema di potere catto
lico che blocca il progresso civile del 
paese non appartengono alla sinistra ... 
Il discorso vale anche per le ACL~. 
nonostante tutti i fermenti che le ag•· 
tano. » 

Quelli di Questitalia trovano insuf: 
ficienti le stesse motivazioni Ji altri 
gruppi cattolici che rifiuteranno il lor? 
voto alla DC proprio perché, come di: 
ce Marcello Vigli, « non sono arrivati 
a fare i conti con il potere cattolico P: 
A Carghi e a Zolo, agli emiliani e ~· 
toscani, Zappa e Vigli dicono che « e è 
il rischio che i grandi temi della pace 
e della fame nel mondo diventino eva· 
sivi in un paese nel quale la S::mrn Se;· 
de eserciia un importante ruolo 1)(lh· 
tico nei confronti del qu:1h: dc\'c esse 
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re essenzialmente misurata l'autonomia 
dei laici ». 

Le critiche a l dialogo. « Quello che 
non vogliamo è il dialogo che va pren· 
~endo forma tra PCI e " potere catto
lico" (catalizzato dal Vaticano). Non 
accettiamo incontri metapolitici sca
yalcamenti dei socialisti e delle' forze 
~ntermedie. Una sinistra libera da ogni 
integrismo può anche fare i suo conti 
con un potere cattolico (in questo sen· 
so non abbiamo opposto al centro-sini· 
stra nascente obiezioni di principio), 
ma non nei termini della adesione a 
pr_ospettive di liquidazione dello stato 
laico». 

Il car~ttcre unti integralista del 
g_ruppo d1 Qucstitalia è davvero molto 
rtg~roso. In questi anni i laici più se
veri, persino quelli che fanno ancora 
professione di anticlericalismo, hanno 
do\'Uto riconoscere che ai dorighiani 
non si poteva davvero contestare nien
te so~to q~esto profilo; hanno parteci
P~to 1~fatu a tutte le prinopali batta
glie_ ~aiche di questi anni prendendo 
~sizione per la revisione del concor-
.ato come per la istituzione del divor· 
~}· La critica che ricevono, e non solo 
d: ~~ndo .c~tt~lico, è quella di essere 

gli 1llum1msu che non considerano 
~n sufficiente attenuone la realtà che 
1?tendono modificare. A questa accusa 
n_spondono con il loro bilancio di atti· 
vuà a.ll'interno del trndizionale mondo 
cattolico. « Ora che il Concilio ha 
aperto le porte, il nostro discorso tro
va udienza dappertutto, nelle ACLI 
nella FUCI nelln G IAC Al h" ·' r . ' . ) iamo mi-r lala di_ abl?onati tra i dirigenti del
e o~gan1zzaz1oni cattoliche, siamo chia
mati sempre più spesso a esporre le 
nostre idee di fronte ai militanti di 
due~te organizzazioni ». In sostnnza i 

orighiani credono nella necessità 'di 
se · guire attentamente quel mondo po-
~?larc cattolico ingabbiato nel sistema 

1

1
jtere che politicamente si esprime 

ne a DC, ma respingono il dialogo di
retto tra la sinistra e le strutture che 
org · , .an1zzano le masse cnttoliche, come 
'~hdo strumento di liberazione. « Sap
Ptjmo bene che quando si va in giro 
ne nostro paese le energie vive si tro
vh!10 fondamentalmente nelle parroc
~/e. e ?elle case del popolo », mi dice 

f 
gh riprendendo polemicamente una 

ras d" L · e t a Pira, « ma questo deve sti-
molarci a lavorare per sottrarre alla 
strumentalizzazione dcl sistema di po
tere cattolico le energie vive che si tro
vano nelle parrocchie». 

:~r I~ gr.ande sinistra. Critici e dif -
d enti ne1 confronti del dialogo i re-

attori di Questitalia si sentono ~ttiva
mente impegnati nel processo di ri-
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strutturazione unitaria della sinistra 
italiana. Zappa tiene a dire che l'obiet
tivo deve essere una « grande sinistra, 
nel senso di una sinistra a vocazione 
maggioritaria, che sia nel contempo 
nuova sinistra, cioè forza capace di su
perare gli schemi che attualmente im
brigliano i partiti di sinistra ». 

Quindi non si tratta di attendersi mi· 
racoli dal conseguimento del 51 % dei 
voti da parte dei partiti che stanno al
la sinistra della DC (quantunque am
mettano che ogni ridimensionamento 
del potere democristiano può essere 
prezioso), ma piuttosto di intensificare 
processi unitari nella società civile. 
Una delle fatiche più rilevanti della 
rivista è stata proprio una recente in
chiesta sulla unificazione sindacale, al
la quale hanno partecipato numerosis
simi quadri delle tre organizz11zioni dci 
lavoratori. Con altrettnnta attenzione, 
i « dorighiani » si ripromettono di se· 
guire le nuove spinte che provengono 
dal mondo studentesco, nelle quali rav
visano l'esistenza di stimoli per una 
unità dai contenuti nuovi. 

In un arco comune. Le ultime battu· 
te della nostra conversvJone tormmo 
sul dialogo cattolici-comunisti e sulle 
sue diverse dimensioni. Vigli opera 
una distinzione molto interessante: 
« Il discorso tra il vertice cattolico e 
quello comunista può avere, a livello 
internazionale, significati positivi di su· 
peramento dell'età de11e crociate e dei 
blocchi, ma in Italia esso può avere so
lo conseguenze negative, compresa 
quella di fare eludere ai comunisti i 
problemi del ripensamento della loro 
funzione m una società come la 
nostra ... ». 

Esco dall'incontro con Zappa e Vi
gli con l'impressione che se il gruppo di 
Questitalia, la cui influenza ho visto 
operante sia in Emilia, che a Firenze 
e a Milano, ha delle sue caratteristiche 
molto peculiari, la distanza tra le sue 
posizioni e quelle dei cosiddetti inte
gralisti del dissenso non siano insupe-

la vita poi itica 

rabili. In realtà, gli integralisti veri 
sono quelli che non trovano la capacità 
di rompere con la DC e con il potere 
cattolico. Fuori dalle strutture tradizio
nali i gruppi del dissenso potranno util
mente discutere di una serie di questio
ni irrisolte ed avanzare verso comuni 
definizioni del rapporto tra coscienza 
politica e coscienza religiosa nonché 
dei loro compiti presenti nei confronti 
di coloro che ancora rimangono disci
plinatamente nel gregge. 
(Fine) 

TORINO 

ALBERTO SCANDONE • 

studenti 
alla fiat 

T orino. Sabato 30 marzo la pro
duzione Fiat viene sconvolta dal· 

lo sciopero massiccio degli operai. Lo 
sciopero era stato programmato da 
tempo per il 23 marzo; ma il delicato 
meccanismo delle alleanze sindacali e 
la preparazione della lotta avevano co
stretto i sindacati a rinviarlo di una 
settimana. E lo sciopero c'è stato: mas
siccio.. duro, violento. A renderlo tale 

F1a1 ,\fira/1or1 

sono stati, secondo gli organi d'infor
mazione aziendali e paraziendali, « ele
menti estranei » al mondo operaio: fi. 
locinesi, estremisti, soprattutto studen
ti universitari. Tutti giovani che molte 
altre volte avevano avuto modo di esse
re iscritti sul libro nero dei benpensan
ti torinesi. Ma a rendere dura la lotta 
sono stati davvero gli «estranei »? 

Ai cancelli della Fiat. La loro pre
senza è stata notata di fronte a due 
porte degli stabilimenti: una porta dcl
Fiat Mirafiori e una della Fiat Lingot
to. C'erano i rappresentanti del gruppo _. 
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pisano di « Potere operaio»; ma c'era
no in primo luogo alcune centinaia di 
universitari torinesi che vedevano nello 
sciopero un'occasione per stabilire con 
gli operai in lotta quei rapporti già de
lineati nei propri programmi politici. 
Si sono perciò schierati davanti ai can
celli della Fiat, convinti che qualsiasi 
discorso ideologico è inutile senza il 
diretto contatto con la realtà operaia. 
In questa prospettiva va intesa la loro 
collaborazione al lavoro di picchettag
gio, di blocco stradale, di volantinag
gio. Ma non è credibile che bastino 
duecento giovani, di fronte a due can
celli, a manipolare migliaia di operai, 
esasperandone la lotta. 

C'è un fattore elementare che spie
ga la durezza dello sciopero: e sono le 
condizioni oggettive di sfruttamento 
degli operai Fiat. Essi hanno affronta
to con forza i punti centrali della loro 
condizione di lavoro ..- cottimi e ora
ri - sui quali, in sede di trattativa, i 
dirigenti aziendali avevano mantenuto 
la chiusura più netta. Sono le stesse 
motivazioni che si ritrovano alla base 
di analoghe esplosioni d'ira che pun
teggiano la storia, anche recente, della 
classe operaia torinese. 

Al di là dell'ottimismo ufficiale, ope
ra infatti nei sindacalisti della FIOM 
e della FIM la consapevolezza precisa 
della dura esperienza delle ultime vi
cende contrattuali. Esse insegnano 
quanto sia corto il fiato di certe esplo
sioni di malcontento non sufficiente
mente filtrate attraverso un'opera quo-

To11No: i cartelli dello sciopero 
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tidiana e approfondita di elaborazione 
politica. Secondo i sindacalisti torinesi 
più qualificati la lotta operaia non pas
sa « essenzialmente e in primo luogo » 
attraverso le manifestazioni, anche vio
lente, i cui frutti finiscono regolarmen
te col disperdersi in sede di trattativa 
sindacale. La lotta operaia richiede, in 
primo luogo, l'allargamento delle as
semblee di base, una saldatura non bu
rocratica e quindi fittizia tra la base 
e i vertici sindacali. A questo devono 
tendere i sindacati per dare ossigeno 
alla massiccia spinta operaia che ha de
terminato lo sciopero di sabato scorso. 
Ed è forse in questa prospettiva che 
essi possono in qualche modo affran
carsi da talune accuse che gli sono 
rivolte da quei gruppi di « elementi 
estranei » presenti allo sciopero. 

Un confronto duro. Questa presenza 
eterodossa è stata ricca (e forse sovrab
bondante) di elementi critici nei con
fronti dei sindacati. E non è un caso 
.che la prima presa di contatto tra 
movimento studentesco e movimen
to operaio si sia risolta in una fe
roce polemica tra i vertici. I sindacati 
hanno lanciato, in pratica, l'accusa di 
sabotaggio, in primo luogo al gruppo 
di «Potere operaio», per avere spo
stato gratuitamente gli obiettivi della 
lotta dal merito specifico della verten
za allo scontro, fine a se stesso, con 
la polizia. Non sono critiche ingiusti
ficate. Ma, dall'altra parte, il comuni
cato finale emesso dai sindacati, e su
bito strumentalizzato dalla Stampa è 
se non altro maldestro per la chiusura 
totale che dimostra. I fermenti critici 
che operano in campo studentesco me
ritano una certa attenzione. Non è il 
caso di idealizzare le lotte dei giovani, 
di esagerarne il valore e la portata; non 
è il caso di considerarle le uniche lotte 
autenticamente rivoluzionarie e come 
tali contrapporle a quelle operaie, che 
sarebbero ormai prive di qualsiasi po
tenzialità contestativa. Ma se gli stu· 
denti torinesi criticano i metodi e gli 
obiettivi di fondo della politica sinda
cale, molto al di là dei limiti contin
genti di una vertenza, i sindacati non 
possono ridurre tutto nei confini di 
un'azione di disturbo. Insufficienza gra
ve di vita di base, routine burocratica, 
insufficiente rapporto tra vertice e ba
se, autoritarismo~ questi fattori della 
crisi sindacale non sono stati inventati 
sabato scorso, davanti ai cancelli della 
Fiat. Ed è da dimostrare che la cosa 
migliore che possa accadere alle orga
nizzazioni operaie sia di mantenersi im
muni da ogni contatto «estraneo», 
qual è quello appunto con il movimen-
to studentesco. PIERO BAIRATI • 

UNIVERSITA' 

studenti 
delinquenti? 

G li studenti sono delinquenti? So
no tutti destinati a trovare ndle 

università l'ingresso alle patrie galere? 
o a fornire occasioni di ricorso alla mi
sura incostituzionale (e inammissibile in 
una società democratica) della schedatu· 
ra? E' un interrogativo abnorme ma che 
non si pone altrimenti, soprattutto per 
chi, come me, quotidianamente ha a 
che fare con il codice penale e con 
quanti non lo temono sufficientemente. 
Tanto più abnorme per chi sa che gli 
studenti hanno ragione: la legge prima 
dello Stato (volendo con tale espressio· 
ne riaffermare il primato della Costitu
zione Repubblicana) garantisce l'egun· 
glianza dei cittadini obbligando lo StaCO 
a rimuovere le limitazioni di fatto e gli 
ostacoli al pieno sviluppo della persona 
umana (art. 3), ed a promuovere lo svi
luppo della cultura e la ricerca scien
tifica e tecnica (art. 9), riconosce la li
bertà della scienza e dell'insegnamento 
di essa (art. 3 3 ), e dichiara aperta a 
tutti la scuola, assicurando ai capaci e 
meritevoli il diritto ai più alti gradi 
degli studi a mezzo di borse di studio 
e altre provvidenze (art. 34 ). 

Quanto di questo regime è oggi 
realizzato a venti anni dalla Costituzio· 
ne è noto a tutti: gli studi più alti re· 
stano un miraggio per moltissimi ra
gazzi, capaci e meritevoli, ma di fatto 
ostacolati dalla condizione familiare o 
sociale, se non addirittura dal proble· 
ma del pane. Per molti la scelta della 
facoltà è condizionata dal costo della 
frequenza, dei testi, dell'inserimento 
professionale al termine degli studi. 
Per tutti vige un ordinamento autori
tario che pretende assoluto ossequio e 
soffoca Je più autentiche istanze scien· 
tifiche e le più vive ansie di libera ri
cerca. La numerosa popolazione studen
tesca, solo ora, dopo la rivolta, si vede 
« concessi » locali per riunioni ed as
semblee. 

Giusta protesta? La rivolta è dun
que non frutto di eccessi di esube
ranza goliardica, oggetto naturale di in
terventi polizieschi, bensì responsabile 
protesta contro le gravi carenze della 
scuola e ferma richiesta di immediata 
realizzazione di diritti a lungo negati. 
Ed è grave e preoccupante per chi ri· 
tenga di vivere in una società civile il 
fatto che un'azione così ricca di valore 
sociale esponga gli autori ai rigori della 
legge penale. 
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<:_erto, sul piano formale, possono es
sersi verificate talune violazioni di que
sta, come del resto doveva accadere in 
passato all'epoca degli scioperi penal
fbnt7 perseguiti o delle occupazioni di 
a bnche e terreni da pare di chi non 

proprietario, voleva però lavora~ e 
produr~e per sé e per la società; e cosl f ure ?1 .recente nd corso delle mani-
estazioni ormai storiche del 1960. 
f Ma ~ono, a ben guardare, violazioni 
ori_nah meno allarmanti di altre che si 
ve~ficano quotidianamente magari sen
za impegnare eccessivamente polizia e 
magistr~tura. Ed infatti (a parte le pro
~~~tor1e aggressioni organizzate con-

o il movimento studentesco con inter
dellto di personaggi estranei al mondo 

e a scuola, contro le quali non si po
~rà mai essere abbastanza severi in uno 
~ato che ha dimenticato la Legge 20 
~~gno ~ 9 ?2, n. 64 5 sulla repressione 

lle att1v1tà fasciste), due sono le nor
me fel Codice Penale chiamate in cau
sa: ,'art. 340 e l'art. 633. 
d ~art. 340 incrimina l'interruzione fu ~ continuità o il turbamento del 

nz1onamento di un pubblico ufficio 
o s .. 
1 

~rv1210, punendo gli autori con re-
~ usi~ne da 15 giorni ad un anno, cd 
I capi pr . cd . . l • omoton orgaruzzaton con 
ree usione da uno a cinque anni. Tale 
norma non trova applicazione se non 
qua~do. l'occupazione delle facoltà uni
v:rsnane impedisca lezioni, esercitazio
~· esami ed altre attività attinenti al-

1?Segnamento, mentre sfuggono all'in
cnm· · . Ulaztone le altre forme di occupa-
zione. Ad ogni modo, nei confronti dei 
sem~lici autori non è possibile né arre
~~6 tn flagranza giusta gli artt. 235 e 

C.P.P., né provvedimento di cat
tur1~ del Magistrato ai sensi degli arti
co 1 253 e 254 C.P.P. 

~e r~sponsabllità degli organizzato
ri. Circa.i capi, promotori ed organiz-
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zatori v'è da osservare che. definizioni 
del genere difficilmente possono trovare 
corrispondenza nella realtà del movi
mento studentesco, che è movimento 
di massa che agisce tramite assemblee 
e decisioni frutto di dibattiti e vota
zioni cui partecipano in condizioni di 
parità tutti gli aderenti; né possono ri
tenersi "capi, promotori, organizzatori, 
i rappresentanti che per mandato sono 
alla testa delle varie organizzazioni stu
dentesche e che per avventura possono 
aver partecipato alle assemblee delibe
ranti l'occupazione sostenendo tesi del 
tutto contrarie; nemmeno possono rite
nersi tali i singoli oratori intervenuti 
nei dibattiti assembleari proponendo il 
ricorso alle occupazioni, perché propo
sta non è capeggiamento, promozione, 
organizzazione. 

Quanto alla cattura, in esito alle in
dagini, non può non osservarsi che 
sembra impossibile negare agli studenti 
l'attenuante di aver agito per motivi 
di particolare valore morale o sociale 
(art. 62 n. 1 C.P.); altrettanto preve
dibile pare la concessione, nel giudizio, 
delle attenuanti generiche, che chi ha 
esperienza di aule giudiziarie sa che 
« non si negano a nessuno»; pertanto 
la pena prevista scende per effetto delle 
due attenuanti nel minimo a mesi 5 e 
giorni 10, e nd massimo a 2 anni 2 
mesi 20 giorni di reclusione. 

Distruttori di miti . Orbene, dovendo 
valutare l'opportunità della cattura in 
relazione alla gravità dd fatto-reato, al
le attenuanti ed alla personalità degli 
interessati, non sembra azzardato con
cludere che solo a patto di esser chiusi 
ai travagli sociali, ed aperti invece alle 
soluzioni autoritarie socialmente squa
lificate, si possa disporre l'arresto di 
chi formalmente è incorso nei rigori 
della legge penale, ma sostanzialmente 
ha il merito di un'azione destinata ad 
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incidere profondamente e positivamen
te nello sviluppo civile, sociale e cultu
rale del paese. 

Senonché, e qui viene in rilievo l'ar
ticolo 633 , è noto ai tecnici che il rea
to previsto dall'art. 340 è « sussidia
rio », ossia esiste solo se nell'azione esa
minata non sia possibile ravvisare altro 
reato, quale appunto quello di invasio
ne di edifici pubblici, punibile con mul
ta e con reclusione fino a due anni 
quando è commesso da più di dieci per
sone: in realtà l'occupazione delle sedi 
universitarie e scolastiche è azione che 
corrisponde appieno, e direttamente, 
alla descrizione della fattispecie di cui 
all'art. 633, mentre corrisponde solo 
indirettamente a quella dell'art. 340; 
pertanto sembra che in essa va ravvi
sato appunto e soltanto il reato di in
vasione, per il quale non è consentito 
né l'arresto in flagranza né la cattura, 
indipendentemente dal riconoscimento 
di attenuanti comuni o generiche. (Si 
noti che la giurisprudenza ha avuto mo
do di escludere il reato nei casi di in
vasione di chiese chiuse al culto fatta 
per protesta al fine di ottenerne la ria
pertura). 

Ma il problema non è di misurare 
la percentuale maggiore o minore di 
« illegalità » nell'azione degli studenti. 
Questi giovani avanzano istanze nuove 
che distruggono miti logori e falsi va
lori, per colpa dei quali la Costituzione 
repubblicana vale, oggi, al più a invo
care un'attenuante per chi si batte per 
una democrazia autentica. 

Il che è motivo per indicare al fu
turo legislatore, al di là di un'avanzata 
politica scolastica, un occoncìo provve
dimento di clemenza in favore di quanti 
saranno processati per aver voluto pro
testare, con azione e moventi in largo 
senso politici, contro l'intollerabile ab
bandono della Scuola e dell'Università 
da parte dello Stato repubblicano ben 
altrimenti impegnato in questo settore 
dalle norme costituzionali. 

GIOVANNI PLACCO • 

RoMA: l'inaugurazione dell'anno giudiziario 

13 



La vita politica 

GOVERNO 

il ruolo duro 
del tesoro 
Si era già nel bel me2zo della ba

garre legislativa che ipoJìe fine alla 
Legislatura quando il ministro del Bi
lancio Pieraccini, vantando il bilancio 
di previsione 1968 come il primo for
mulato nel quadro del programma di 
sviluppo economico, riconosceva in una 
decelerazione del tasso di incremento 
delle spese correnti ( +8%) e nel vi
stoso incremento percentuale delle spe
se in conto capitale la migliore qualifi
cazione della spesa pubblica in coerenza 
con le indicazioni del piano. Ma era 
già facile non solo alle varie opposi
zioni ma allo stesso on. La Malfa di
mostrare in termini di cifre assolute 
la distanza pressocché irrecuperabile tra 
le previsioni di risparmio pubblico for
mulate dal piano (5000 miliardi) e i 
magri raccolti dei suoi primi tre anni 
(meno di 2000 miliardi): di qui il rei
terato lamento sul costo sempre più 
opprimente che il settore pubblico im
pone allo sviluppo del sistema, sulle 
inefficienze e improduttività del pub
blico che tarpano gli slanci e gli sforzi 
dei settori direttamente produttivi in 
corsa verso i traguar9i di riequilibrio 
all'interno e di integrazione all'estero. 

I conti di quel dibattito sarebbero 
ora tutti da rifare, ma sarebbe anche 
da decifrare il senso e significato dei 
consensi in quell'occasione generosa
mente prestati dal ministro del Tesoro 
Colombo alle arnbascc del leader repub
blicano, perché non sempre e non pe1 
tutti vale rappresentare la fine legi 
slatura come un organo che si abbatte 
incontenibile e dissolvitore su beni e 
persone, nel nostro caso su quel tanto 
di ordine e di coerenza che riesce a 
sopravvivere nei nostri pubblici ordi
namenti e sui deboli ormeggi <lelle no
stre finanze. 

Resistere agli arrembaggi. Una legi
slatura portata sino al suo estremo spi
rare per gli affannosi recuperi chiesti 
dalle sue svogliate inadempienze è cer
to una iattura che in altre e non esa
sperate circostanze un Presidente della 
Repubblica avrebbe scongiurato con 
uno scioglimento fisiologicamente anti
cipato di qualche mese. Ma una volontà 
di recupero deve scontare anche una 
ferma resistenza agli arrembaggi e alle 
dissolvenze, altrimenti è impotenza e 

14 

velleitaria esibizione di bu'one inten
zioni. 

Ora, se è vero che quando la legi
slatura ha le settimane contate il suo 
ordine dei lavori rntn è più mera di
screzione della maggioranza e quindi 
del Governo, se è vero che può appro
dare in tal caso a una conclusione le
gislativa solo quanto è convenuto con 
le altre parti. in campo, è pur vero il 
contrario: che tutto quanto in Assem
blea o in commissione tocca il traguar
do della legge è tenùto o battesimo dal
la.m~ioranza e dal Governo, anzi nel 
90% e più dei casi è stato promosso 
da maggioranza e G~verno e altresl 
convenuto con le opposizioni. E' pro
prio questo, del resto, che spiega la 
grande « produttività » legislativa delle 
commissioni in questo giro di settima
na su questioni politicamente minori, 

COLOMBO 

ma non per questo minori finanziaria
mente, mentre le due assemblee sono 
rimaste in posizione di stallo sui grossi 
nodi irrisolti della lcgisla?jone. 

L'approvazione in sede lcgislativn da 
parte di una commissione è infatti un 
meccanismo sostanzialmente unanimi
tario, poiché per prassi all'unanimità 
e con l'assenso del Governo la com
missione deve avanzare richiesta di se· 
de legislativa al Presidente dell'Assem
blea, mentre per regolamento è suffi
ciente che un quinto dei membri della 
commissione ovvero un decimo dci 
membri dell'Assemblea o lo stesso Go
verno richieda la rimessione del proget
to perché dalla competenza legislativa
deliberante la commissione torni alla 
competenza istruttoria-referente nei 
confronti dcli' Assemblea. Il Governo 
non è mai spettatore, è sempre pro
tagonista. Ma c'è di più, nel Governo 
più di ogni altro protagonista è il Te
soro, poiché il procedimento legislati
vo di ogni altra Commissione è vinco
lato per regolamento ai pareri delle 
commissioni finanziarie (Bilancio alla 
Camera, Finanze e Tesoro al Senato) 

sulle conseguenze di spesa implicate da 
ciascuna iniziativa legislativa e financo 
su ciascun emendamento implicante 
maggior onere finanziario. 

Ed è il Tesoro il quotidiano interl.o
cutore di Governo nelle due Comm1s· 
sioni finanziarie, direttamente o trami· 
te l'innocente intercapedine del Bilan· 
cio, (che, non amministrando la spesa, 
non può che essere portaparola del Te· 
soro). Il no del Tesoro è come regola 
assoluta uno sbarramento insormonta· 
bile a qualsivoglia iniziativa legislativ~, 
sia in sede di Governo che, e più, in 

Parlamento. 
Intendiamoci, non è affatto male eh~ 

sia cosl. Non è affatto male che c1 
sia una sede che applichi un'attenzion<; 
continuata e responsabile sui problemi 
posti alla spesa pubblica da ogni nuova 
ipotesi legislativa, capace di vagliare 
e ponderare ogni sollecitazione setto; 
riale e di coordinare e contenere ogni 
decisione di spesa. Anche se in regim.e 
di programmazione l'angolatura trod~
zionale del Tesoro sembra (e si è di· 
mostrata) inadeguata alla bisogno, non 
solo ai fini del contenimento mo so
prattutto ai fini della qualificazione 
della spesa. 

Quel che non può convincere è eh~ 
di una tale responsabilità ci si scarichi 
con vibranti esortazioni e austeri am· 
monimenti in pubblico, mentre non si 
manovrano i congegni non si spendono 
i poteri atti a controllare a condizio· 
nare a contrastare nelle sedi appropria· 
te contraddittorie decisioni e destina· 
zioni di spesa. 

Quel che non convince è che di fotto 
si amministri il bilancio con impost!l· 
zioni iniziali più ·o meno fittizie, che 
goniiano capitoli di spese in realtì1 a 
disposizione di successive decurtazioni, 
per dirottare stanziamenti a favore di 
compiacenti aggiustamenti di ruoli e di 
carriera con conseguente reale defor· 
mnzione di apparati amministrativi. 

Quel che convince ancor meno è che 
con il gioco delle caute iniziali previ· 
sioni e delle tardive ultime variazioni 
si sequestrino i poveri margini di elo· 
sticità del nostro bilancio non a favore 
di un fisiologico aggiustamento delle 
previsioni di spesa, ma di uno minore 
trattativa in cui tutte le amministrazio· 
ni cercano di allungare le mani e in cui 
nella buona sostanza è il Tesoro ché 
la fa da padrone: Tesoro inteso non 
solo e non tanto come mederatore po· 
litico, responsabile della spesa pubbli· 
ca, ma piuttosto come potentato tecni· 
Co-burocratico posto nelle condizioni 
migliori e di fatto insindacabili di con· 
trattare e di setacciare all'ultimo mo· 
mento. 



la proposta La Malfa. Senza stare 
àd aggiungere altri' perché, ed evitando 
perciò i meandri tecnici in cui ciò ci 
condurrebbe, basti riferire che in tal 
senso la Corte dei Conti ha reiterato 
annuali postulazioni in ogni relazione a 
con~ntivo presentata negli ultimi dieci 
ahnni, per le grosse controindicazioni 
e e le variazioni presentate a scadenza 
dt esercrzio o addirittura ad esercizio 
scaduto infliggono anche in sede di 
com rollo. · 

Ebbene, poiché po::.tulazioni della 
Con~, ingiunzioni di ordìne del giorno 
unanimemente votati in ParlamentCJ 
n_on hanno scoraggiato il Governo (di
~t~? il Tesoro) <lai c.ucinare l '_ultin:o, 
1. p1u grosso provvedimento d1 varia
zione al bilancio, quello che destina 
centinaia <li miliardi, al di là di ogni 
tempo utile (quest'anno è stato for
~almente presentato al Senato il 27 
dicembre, ma in realtà è risultato di
sponibile solo a metà gennaio) tutte 
~e parti della maggiorilnza hanno' sotto
. ermo una proposta di legge La Malfa 
~ltesa ~ tradurre in vincolo legislativo 

tern_une del 31 ottobre per la pre
sen taz1one al Parlamento dell'ultimo 
P;ovvedimento di variazione al bilan
cio, i_nt~sa d'altra parte ad avviare le 
magg1or1 entrate prudenzialmente non 
pre:.edihilì, o comunque non prevedu
f~ tn t~le _ sede, ad integrazione _del 
d n~o d1. ~tserva per spese impreviste 

ell esercmo successivo con destinazio-
ne · 1 ' vinco ata per fronteggiare le ·con-
seguen~e di eventuali ma purtroppo ri
correnti calamità naturali. 
d Unanime richiesta di sede legislativa 
B~J par5e della competente Commissione 

anc10 della Camera. Ultime due o 
tre settimane di lavori parlamentari: 
sollecitazioni vivi::.sime e formali per 
Ottenere ·1 d I Ad I consenso e Governo. 

. ombrato da parte del gruppo comu
ltsta un cond~zionamento tra proposta 

a Malfa e approvazione dell'ultimo 
P;~vvedimento di variazione al bilancio 
gll passato al Senato ma non ancora 
~ a Camera. Tutto inutile: un avve-
~to gioco di assensi, di rinvii e di di

niegh.i fa rimbalzare la questione da 
ull' giorno all'altro, da una settiman~ 
a altra: la proposta non gundàgna la 
sede leg· l · , d . . d f 1s auva, e esaminata m se e 

· re erente è per imposizione de? Gover
n~ .<Tesoro) mutilata dei suoi essen
:;f.h d~nnotati, e resterà cos1 sfigurata 
d or •ne del giorno della Camera per 
Ilca?ere con la fine della legislatura. 
.
11 

gi~co è fatto: al di là di qualche 
~ um1nato e ben disposto discorso in 

ula che pone il ministero dcl Tesoro 
(continua a pag. 33) 
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DOCUMENTI 

ROMA . assemblea studentesca 

Pubblichiamo la seconda parte del documento di Vittorio Rieser, 
del comitato di agitazione di Palazzo Campana, in cui si affrontano con 
lucidità i problemi più attuali del movimento studentesco italiano. 

NOSTRO SERVIZIO 

N el movimento studentesco, come già 
nei gruppi minoritari « rivoluzio

nari ,., tenqe a riprodursi una curiosa 
ingenuità tattica: la ricerca di obiettivi 
apparentemente immediati, che in real
tà invece non sono attuabili se non con 
un rivolgimento dell'intero sistema. A 
volte tale ricerca è semplicemente un 
tentativo non riuscito di rendere « più 
realistica ,. una linea che oggettivamen
te al momento attuale non può esserlo. 
Ma altre volte essa è teon1.zata espli
citamente:. la lotta concentrata su 
obiettivi specifici, immediati, ma non 
realizzabili è vista come l'unico mezzo 
per mantenere uno stato di tensione 
continuo. Questa ipotesi si basa su una 
curiosa illusione di rapporto e machia
vellico,. con le masse (ò con il loro 
corrispondente a seconda dei casi: ad 
esempio la base studentesca). Implici
tamente, si suppone che esse non siano 
politicamente abbastanza mature per 
sostenere una lotta rivoluzionaria a 
lungo termine, senza prospettive di con
quiste intermedie; allora, gli si sban
diera un obiettivo concreto, immediato, 
ma irrealizzabile nell'ambito dcl siste
ma attuale: lottando per questo obiet· 
tivo, esse si troveranno a fare una lotta 
rivoluzionaria sans le savoir. 

Una tale ipotesi tattica è ovviamente 
priva di qualsiasi realismo: è un'inge
nua illusione di sfuggire al problema 

dcl rapporto tra obiettivi immediati e 
prospettiva rivoluzionaria. -Ouesto pro
blema non può essere risolto con sche 
mi formali universalmente validi. In 
determinati casi, un movimento con fi
nalità rivoluzionarie è in grado di svol
gere un'azione su obiettivi immediati 
realfr.i.abili e fare della realizzazione di 
questi obiettivi un fattore di integra
zione del si::.tema ma di crescita della 
for.ta rh·oluzionaria. In altri casi, ciò 
non è po::.::.ibile, e allora l'unico sbocco 
consiste nel fare della rottura del si
stema l'obiettivo centrale del movimen
to: obiettivi specifici, la cui realizza. 
7jone è possibile solo con tale rottura, 
hanno allora unicamente il valore di 
esemplificazione, di propaganda, per 
mostrare ciò che l'attuale sistema im
pedisce e ciò che la sua rottura rivolu
zionaria rende possibile. 

Il movimento studentesco si trova, 
da questo punto di vista, in una situa
i.ione composita. Sul piano della scuo
la, esso può porsi obiettivi realizzabili 
e non integrati, anche se ciò richiede 
rapporti di forza e grado di maturità 
politica quali attualmente non si sono 
probabilmente ancora raggiunti. 

Sul piano della società, esso si trova 
molto di più in una situazione di tale 
divario tra forze disponibili e ~radi di 
• rivoluzionarietà ,. della sua lmea po-

-+ 
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litica, da trovare difficilmente degli 
obiettivi immediati per cui lottare. 

Ma da questa impasse esso non può 
uscire per mezzo d1 scorciatoie, ma so
lo affrontando esplicitamente il pro
blema dei contenuti di una strategia 
rivoluzionaria e delle forze che possono 
portarla avanti. 

Un esempio concreto può essere quel
lo del rapporto con la classe operaia, 
e della funzione che ha, rispetto ad 
esso, la rivendica1.ione dcl diritto allo 
studio, formulata nei termini più ra
dicali (salario garantito a tutti i gio
vani fino ad una certa età). In astratto, 
tale rivendicazione è correttamente im· 
postata, in quanto corrisponde a temi 
specifici del movimento studentesco, è 
volta a rompere certi limiti di classe 
della scuola, e ha al tempo stesso un 
significato di rottura verso l'attuale si· 
sterna generale. In realtà, essa non ri
solve il problema dci rapporti con la 
classe operaia: la sua irrealizzabilità 
immediata è talmente evidente, che 
non costituisce uno strumento mobili
tativo di lotta; essa rinvia al problema 
più generale della lotta rivoluzionaria, 
ma allora è più utile che tale problema 
sia affrontato in tutti i suoi aspetti, col
legandolo a tutti i problemi della condi-
1.ione operaia, e non solo a un aspetto 
parziale (nè sempre il più sentito) an
che se formalmente sarebbe questo 
l'aspetto di e competeni.a specifica ,. del 
movimento studentesco. E' quindi più 
utile che il movimento si impegni più 
direttamente sui temi delle lotte ope
raie di oggi, anche se specificamente 
sindacali, e cerchi - con la massima 
flessibilità di impostazione organizzati
va - di far scaturire da essi un dibat· 
tito politico di maggiore portata; in 
cui anche il tema del diritto allo stu
dio avrà una sua funzione che però 
non sarà più la mitica •creazione di 
una tensione permanente attorno ad 
un unico obiettivo ,. falsamente imme· 
diato. 

Dal fatto che il movimento studente· 
sco è proteso verso un'azione di con
testazione rivoluzionaria, in una situa
zione di carema di forze e di carenza 
di strategia, deriva un altro problema. 
Ciascun militante, ciascun gruppo allo 
interno del movimento formula ipotesi, 
più o meno azzardate, più o meno 
proiettate nel futuro per colmare i 
•vuoti ,. di prospettiva che tuttora sus· 
sistono. Su alcuni di questi problemi 
aperti, il movimento è chiamato via 
via a scelte operative obbligate alle 
quali non può sfuggire: ad esempio 
esso deve ora scegliere di fronte alle 
varie • proposte di integrazione ,. rifor. 
mistiche che gli vengono fatte a livello 
universitario. Ma altri aspetti costitui
scono per ora delle anticipazioni di pro
blemi che il movimento non ha ancora 
concretamente affrontato nella sua 
esperienza di lotta, e su cui una presa 
di posizione è per questo astratta e 
pu~amente ideolog~ca. l_l . tentativo di 
arnvare a prese d1 posizione astratte 
e premature, puramente ideologiche, 
può essere elemento di divisioni non 
necessarie del movimento: cioè divi· 
sioni che invece di distinguere gli «in
tegrati ,. dai « rivoluzionari ,. separino 
fra loro i « rivoluzionari ,. su scelte il 
cui valore politico è ancora indefinito. 

Il tentativo di fare assumere dal 
movimento nel suo complesso una po
sizione sul problema dcl voto alle ele-
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zioni politiche presenta appunto gue
sti difetti. Sul voto, esistono posizioni 
diverse anche tra persone e gruppi che 
lavorano ad una medesima prospettiva 
rivoluzionaria; il valore e la fun1Jona· 
lità dell'una o dell'altra posizione ri· 
spetto a tale prospettiva restano assai 
dubbi, e soprattutto è dubbia la rile
vanza di una scelta in termini di voto 
elettorale rispetto a tale prospettiva. 
Quindi proposte come quelle di una 
campagna per la scheda bianca sem
brano avere il doppio difetto di divide· 
re non necessariamente il movimento 
e di porre al centro delle .sue scelte 
politiche un problema di carattere re
lativamente marginale (naturalmente, 
ciò vale nell'attuale momento: possono 
presentarsi situazioni in cui tale scelta 
è lo sbocco naturale dell'azione del 
movimento). 

Alcuni obiettivi limitati di lotta a livello 
Internazionale. 

Nell'individuare gli obiettivi possibili 
dell'azione del movimento, è neccssa· 
rio vedere il movimento studentesco a 
livello internazionale: per lo meno, a 
livello dell'Europa occidentale, non è 

ROMA: b.irrÌCt.llt! a /.cli''"' 

utop1stico pensare ad azioni coordinati
tive verso obiettivi analoghi. Se si ccr· 
ca di individuare obiettivi extra.uni· 
versitari in una dimensione puramen· 
te nazionale, si rinuncia a quello che 
può essere il ma~giore elemento di 
forza a lungo termme del movimento: 
cioè il fatto che esso ha le sue radici 
in condizioni oggettive tendeni.ialmente 
omogenee dei vari paesi europei, per 
cui esso assume alcune caratteristiche 
politiche analoghe nei vari paesi prima 
ancora che esista un coordinamento po
litico organizzato. 

Individuando i tratti comuni (o ten
denzialmente tali) delle lotte studente
sche in Europa, si possono indicare 
una serie di possibili obiettivi o • dire· 
zioni di azioni • che da un lato sono 
• troppo parziali > rispetto alla carica 
contestativa globale del movimento, 
dall'altro sono • troppo generali • ri· 
spetto alla matrice specificamente stu
dentesca del movimento; ma che pos· 
sono corrispondere abbastanza bene al
la sua attuale fase di sviluppo politico. 
a) autoritarismo 

La lotta contro l'autoritarismo è il 
quadro generale in cui si muove il mo
vimento studentesco; nell'attuale mo
mento essa può però tradursi in vari 
dbiettivi specifici. A livello di società 
europea occidentale, uno di questi può 

essere la lotta contro le varie • leU.i 
autoritarie ,. che fioriscono in conti· 
nua7Jone; leggi di emeq~enza in Germa· 
nia, limitazioni del dintto di sciopero 
in Inghilterra, leggi di pubblica sicu· 
reaa in Italia. ll movimento studcn· 
tesco può essere elemento di stimolo 
e di guida nella lotta contro queste 
leggi, sottraendo così questa 19tta alla 
prospettiva e ai metodi del PCI o 
simili (là dove essa rischia di essere 
monopolizzata da queste forze e inca: 
nalata in una stanca prospettiva di 
e alleanze democratiche ,. ). 

b) 11 problema dell'informazione 
Il movimento studentesco sembra il 

più adatto ad organizzare e cont.ro
iniziative,. al monopolio capltalist1co 
dei mezzi di comunicazione di massa: 
sia attraverso forme di risposta e po
lemica diretta (campagna anti Sprin· 
ger, « telerat ,. olandese, " anti·stampc ,. 
di vario tipo), sia attraverso la crea· 
zione di nuovi tipi e mezzi di inf<:>r: 
mazione, concentrati su temi polit1c1 
da esso scelti. Il terreno dell'informa· 
zione visto come elemento centrale <li 
qualsiasi lavoro di formazione politica. 
sembra anzi quello su cui il movimento 
studentesco può esercitare in m~do 
più solido e permanente una iniziat1\'a 
anche su temi di politica intema:donalc 
(come il Vietnam ed in genere la Jott~ 
anti-imperialista) ed in parte anche ne! 
rapporti con la classe operaia (vedi 
piu oltre). 

c) Rapporti con le lotte operaie 
Anche qui, assistiamo a fenomeni 

analoghi nei vari paesi europei: da un 
lato, una politica capitalistica di inte· 
graziane sempre più pesante (e in que
sto momento scarsa di contropartite) 
delle organizzazioni operaie; dall'altra. 
una reazione. della classe operaia, che 
a volte non trova strumenti di sbocco 
organizzato ma altre volte ne trov~ 
all'interno delle stesse organizzazioni 
sindacali (in cui il processo di integra· 
zione, politicamente accettato ai ve~· 
tici, è reso più contraddittorio e difft· 
cile dalla scarsezza delle contropartit~ 
e dal conseguente rischio di perdita d1 
ogni consenso di base). Alcune espc· 
ricnze della SDS, e alcuni indizi della 
situazione italiana, mostrano che il mo
vimento studentesco può avere una 
funzione in questo contesto: 

- a~endo attraverso l'esempio e la 
comumcazione diretta come fattore di 
stimolo alla lotta; 

- promuovendo determinate forme 
di informazione e di dibattito politico, 
dentro o fuori i sindacati; 

- agendo informalmente come elc· 
mento di comunicazione internaziona· 
le (estremamente carente nell'attuale 
fase). 

Quali potranno essere gli sbocchi a 
lunga scadenza di questa azione, se 
cioè essa sarà puramente transitoria, 
se il movimento studentesco assumerà 
come tale una funzione permanente in 
questo campo, o se contribuirà alla 
formazione di nuove forze organizzate 
a livello operaio, resta un problema 
aperto. Lo svol~ento delle linee di 
lavoro sopraindicate non implica una 
scelta a priori dell'una o dell'altra pro
spettiva di sbocco a lungo termine. 

(continua a pag. 33) 
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STATI UNITI 

lA 'RINUNCIA' 
DI JOHISDN 
Rinunciando alla candidatura, Johnson si prende un margine 
di cinque mesi In cui, Inattaccabile, può perseguire la politica 
asiatica secondo due diverse ipotesi: fare la pace o scalare 
definitivamente la guerra dimostrando che i negoziati sono 
" Impossibili •· Se ad agosto la pace fosse fatta Johnson po
trebbe presentarsi alla Convenzione di Chicago con l'aureola 
dell'eroe; se si Imboccasse la via della guerra a oltranza cl 
sarebbero uguali e contrari motivi per un appello all'unità del 
popolo americano giustificato dalla situazione di emergenza. 

• 

KHE SAHN: comballere stanca 

NEW YORK: amo 11 mio ragaz:.o nel Vietnam 

N on c'è stato che un attimo di 
smarrimento: il tempo intercorso 

fra le parole « per questo io non cer
co e non accetterò la nomina del mio 
partito per un'altra legislatura come 
vostro presidente » e quelle pronun· 
ciate con voce drammaticamente vi
brante, la faccia corrugata e gli occhi 
quasi pieni di lacrime, con cui Johnson 
ha chiuso: « Grazie per l'ascolto, buo
na notte, Dio vi benedica tutti ». 

L'America, o almeno una gran parte 
di essa, è esplosa. A New York c'era 
un'aria da « il duce è caduto»: la no
tizia è rimbalzata di strada in strada; 
nella Sesta Avenue un comizio orga
nizzato per difendere la guerra e « i ra-

L'ASTROLABIO - 7 aprile 1968 

gazzi in Vietnam » si è disintegrato in 
un momento e i libri, i giornali, le 
bandiere esposte per convincere i pas
santi sono stati frettolosamente ripo
sti in un camioncino mentre gruppi di 
ragazzi scorrevano lungo i marciapiedi 
battendo ritmicamente le mani e can
tando: « L.B.J ., L.B.J ., siamo contenti 
che te ne vai! ». 

In una chiesa metodista nel mezzo 
del Greenwich Village, messa a dispo
sizione del « Teatro della guerriglia », 
era appena finita una scena in cui, do
po un drammatico crescendo di soffe
renze e di torture inflitte ai giovani in 
pigiama neri che mimavano i Vietcong, 
una figura con una immensa maschera 

bifronte, rappresentante l'America, in· 
dicava fra il pubblico: « Tu ... tu ... », 
i futuri soldati, i futuri torturatori e 
assassini a cui sarebbe toccata la via 
del Vietnam. La notizia arrivata attra
verso una radio a transistor ha creato 
il finimondo; le chitarre e i tamburi 
che accompagnavano i mimi si sono 
trasformati in una banda, il pubblico 
si è messo a ballare fra le panche, i 
programmi stracciati in piccoli pezzetti 
hanno fatto una gigantesca coriandola
ta; ognuno abbracciava il vicino. La 
rappresentazione si è interrotta e sono 
cominciate le prime speculazioni. Il 
prete è salito sull'altare: « La verità ...... 
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trionfa sempre; questo è il momento 
della verità che aspettavate da tempo; 
che la verità vi liberi! » . Qualcuno 
dal fondo ha urlato; «Non c'è libera
zione senza rivoluzione! ». Tutti han
no sentito, ma la musica, la voglia di 
essere felici, hanno prevalso; il ballo 
e le urla sono ricominciati e un ragaz
zo barbuto accanto a me, indicandomi 
la folla scomposta, ha detto: « Eccola, 
la nuova sinistra; questa è la fine ». 

La notizia ha colto di sorpresa tutti. 
Ha scioccato molti degli uomini vicini 
a Johnson, ha scioccato i suoi concor
renti nel partito democratico e i re
pubblicani. L'opinione pubblica, che si 
aspettava semplicemente una conferma 
deJl'impegno a mandare più soldati in 
Asia, ha tirato un sospiro; i giornali 
hanno fatto un'edizione straordinaria 
dopo l'altra e il New York Times è 
uscito eccezionalmente con un titolo a 
caratteri cubitali su tre righe e su tut
ta la testata: « Johnson dice che non 
" correrà ", ferma i bombardamenti sul 
~ord-Vietnam, invita Hanoi a unirsi 
nella ricerca della pace ». 

I limiti dell'offerta. Sostanzialmente 
i punti del discorso di Johnson sono 
due: 1) la de.escalation della guerra 
come prima mossa verso i negoziati in 
Vietnam; 2) la rinuncia alla sua can· 
didatura alla presidenza degli Stati 
Uniti. Esaminiamoli separatamente. 

Dopo aver detto che la offensiva del 
Tet non ha avuto il successo che il 
nemico si prefiggeva; dopo aver pro· 
spettato l'ipotesi che il Vietcong po
trebbe ritentare una nuova serie di at
tacchi, pur non capaci di distruggere le 
strutture di potere del Sud-Vietnnm; 
riconoscendo che le perdite dn ambo le 
parti sarebbero sanguinose e crescenti; 
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al fine di evitare che questa nazione 
che soffre della guerra da ormai 20 an· 
ni continui a soffrire: Johnson ha pro· 
messo di cessare il 90 % dei. bombar· 
damenti sul Nord-Vietnam; ha chiesto 
all'Inghilterra e all'Unione Sovietica, 
co-presidenti della conferenza di Gine· 
vra, di fare tutto quello che possono 
per produrre da questo atto unilaterale 
di de-escalation una pace nel Sud-Est 
asiatico; ha fatto appello a Ho C1-minh 
perché risponda favorevolmente. 

La proposta ha fatto notizia e anche 
molti - non tanto radicali - oppc>· 
sitori di Johnson e della guerra hanno 
visto in questa mossa una avance ra· 
gionevole e saggia. 

Johnson ha parlato di pace, ma h•l 
anche detto che « se questa non viene 
ora, mediante i negoziati, verrà quan· 
do Hanoi capirà che la nostra derer· 
minazione comune è inamovibile e la 
nostra forza comune è invincibile ». 

In tutto il discorso non c'è stato 
un riferimento al Fronte di liberazione 
nazionale e alla possibilità di negoziati 
con questo. 

La mossa è stata comunque abile. 
L'opinione pubblica è apparsa come 
stordita. Johnson ha apparentemente 
messo l'iniziativa della pace nelle mani 
di Hanoi scaricando sul « nemico » la 
responsabilità di un eventuale falli· 
mento. 

Ma a Sud il « nemico » è il Fronte 
di liberazione, che non è stato chiama· 
to in causa per reciprocare con un atto 
di de·escalation un'offerta nei suoi con· 
fronti del tutto inoperante. I limiti 
dell'offerta al Nord sono stati chiariti 
dopo la prima euforia: già poche ore 
dopo l'entrata in vigore della tregua 
aerea si è saputo che riguardava sì il 
presunto 90 per cento della popolazio
ne, ma che geograficamente si trattava 
solo dell'area Hanoi-Haiphong. 

L'esperto si confessa. Comunque 
stiano le cose, e quali siano le reazioni 
di · Hanoi e del Fronte, la proposta, 
pur con le sue limitazioni e le sue am· 
biguità, è stata fatta, e c'è da chiedersi 
quali possano essere state le ragioni. A 
mio parere, sono di due ordini: uno 
esterno, direttamente legato alla guer
ra; un altro interno, relativo alla situa
zione fra i ranghi del partito democra· 
tico, nella nazione intera spaccata in 
due dal conflitto. 

La guerra, nonostante le statistiche, 
nonostante le sfacciate dichiarazioni di 
vittoria che da queste colonne ahbiam;> 
altre volte tentato di confutare, non è 
mai andata bene. Ad ogni passo della 
escalation, il « nemico » è stato sem
pre capace di contrapporre un crescen
te sforzo bellico che i calcolatori e i 
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managers del Pentagono hanno conti
nuato a credere impossibile. La guer
ra, nel suo dichiarato scopo di dimo
s~rare che « le guerre di liberazione na
zionale non rendono» (Rusk nelle re
centi udienze senatoriali), è stata persa 
da quando le forze americane in Viet
nam sono state costrette, per iniziativ.t 
dell'avversario, a ritirarsi nelle città e 
nelle roccaforti, abbandonando le cam
pagne ed i villaggi, e dovendo accet
tare. una strategia che avevano più vol
te rifiutato. L'offensiva del Tet è stata 
l'ultima dimostrazione non tanto che 
la guerra non poteva essere vinta, ma 
che, rimanendo cosl le cose, poteva 
an~he essere persa. Nonostante le di
ch~arazioni ufficiali, il colpo è stato 
chiaramente accusato dal!' establishment 
militare americano, e la « promozio
ne» di Westmorelan<l è stata la prima 
conseguenza. 

. La scorsa settimana, in una riunione 
d1 esperti sull'Asia tenutasi a Filadelfia 
e? alla quale ero presente, un alto fun
z1~nario del Dipartimento di Stato ha 
priv~tamente dichiarato: « Signori, è 
inutile nascondercelo e raccontarci a 
vicenda che l'offensiva del Tet è stata 
una nostra vittoria. Altre due o tre di 
queste vittorie, e siamo fuori dal Viet
nam per sempre ». 

La guerra, con i mezzi finora usati 
e ~ci limiti finora imposti, è cresciuta 
poi notevolmente di costo. Il prezzo è f u~entato, ma i pagamenti sono stati 
atu finora in cambiali che da varie 

pani del mondo cominciano ad essere 
presentate per la riscossione in senso 
materiale - come domanda sulle riser
ve d'oro americano - e in senso mo
rale come perdita di prestigio fra gli 
alleati ed i neutrali. Ilo detto « la guer
ra con i mezzi finora usati e nei limiti 
finora imposti», perché più volte, or
mai, si è fatto accenno all'uso di altri 

mezzi e di altri limiti: l'uso delle bom
be atomiche tattiche e l'invasione di 
altri territori come il Nord-Vietnam, la 
Cambogia e il Laos. Notevoli sono sta
te le pressioni, sul presidente, per que
sti mutamenti di tattica e per lasciar 
fare ai militari il loro mestiere. 

In un articolo di Fore1gn Afjairs, 
nell'edizione di aprile, appena uscita, 
Roger Hilsman, ex sottosegretario di 
Stato nell'amministrazione Kennedy, 
parla esaurientemente di queste pres
sioni e delle loro giustificazioni in ter
mini puramente militari. Unn decisio
ne in questo senso non è stata finora 
presa; certo, anche in considerazione 
di quelle cambiali morali che I' Ameri
ca dovrebbe sempre in maggior nu
mero pagare; né era facile prendere 
una decisione di questo tipo semplice
mente creando un nuovo incidente ti· 
po quello del Tonchino che diede ori
gine alla guerra, o senza prima aver 
mostrato che ogni sforzo era stato fat
to per trovare una soluzione pacifica 
di compromesso. 

Questo mi pare fosse lo stato delle 
cose dinanzi a Johnsçm: una situazione 
di stallo che certo non poteva rimanere 
immutata fino alle elezioni perché co
me ha detto il generale Maxwell Taylor 
in una intervista di poche ore prece
dente la dichiarazione presidenziale, 
questo stesso stallo avrebbe provocato 
cedimenti sul fronte interno. 

Una faccia nuova. Così Johnson ha 
sfruttato il vantaggio che aveva su 
tutti i suoi critici, cioè l'iniziativa. Ha 
fatto l'offerta di pace, ma, senza finire 
la guerra, proseguendo parzialmente i 
bombardamenti, la situazione non si è 
chiarita e forse si è solo drammatizzata 
di più. Dopo questa mossa di Johnson 
non pare ci possa essere una terza via 
fra una vera soluzione del conflitto -
come tutto il mondo si augura - o 
una drastica ripresa dei combattimenti, 
questa volta senza limiti nei mezzi e 
nei confini. 

Le rngioni di ordine interno della 
proposta di Johnson sono altrettanto 
valide e varie. La guerra ha diviso la 
nazione, l'ha di\'isa al di là delle di
stinzioni di partito, di religione, e, in 
misura molto minore, anche di razza. 
La guerra sta catalizzando l'attenzione 
pubblica di settori sempre più vasti 
della popolazione, crescentemente sen
sibile alle argomentazioni dei gruppi 
più radicali e militanti; la guerra è di
ventata il simbolo della opposizione, 
ed è il minimo comune denominatore 
delle varie sue correnti. Andando ver
so una estate che si prospetta sempre 
più violenta e non solo nei ghetti ne
gri (alcuni grandi magazzini di New 
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York e Chicago hanno cominciato ad 
essere obiettivi di incendi non casuali) 
Johtlson non poteva difendere la pro
pria politica, su due fronti cosl scot
tanti, senza offrire prove di buona vo
lontà e di tentate soluzioni. , 

Le elezioni di novembre sonò, in 
tutto questo, un fatto determinante. 
Le forze mobilitate da Kennedy e da 
McCarthy si facevano sempre più vaste 
e militanti; e i disordini, che già an
nunciano la loro stagione, e la guerra, 
avrebbero esposto Johnson ad attacchi 
e minacce forse irresistibili. « Riporta
re la politica al popolo », che pare sia 
il motto della campagna di McCarthy, 
poteva diventare « riportare la politica 
alle piazze », e la profonda spaccatura 
creatasi nel partito democratico poteva 
dar luogo a una scissione. Non sono 
mancate le voci secondo cui Kennedy, 
se non avesse ricevuto la nomina del 
partito democratico, si sarebbe presen
tato a novembre alla testa di una nuo
va forza politica. 

Con tutto questo alle mani Johnson 
aveva, se non altro, bisogno di rifarsi 
una immagine, una faccia con cui po
tersi presentare al pubblico, dal mo
mento che, con quella che aveva, era 
costretto a rimanersene asserragliato 
nel recinto della Casa Bianca a scavare 
trincee e ad aspettare, come i suoi 
marines di Khe Sanh. Così ecco l'of
ferta, la dichiarazione di buona volon
tà fatta con voce rotta dall'emozione, 
con l'espressione stanca e disfatta, in 
una rappresentazione che suscita sim
patia e costringe, per ragioni politiche, __. 

Per la pubblicazione, ristampa 
e diffusione degli scritti di 

ERNESTO ROSSI 

Residuo di un fondo raccolto 
per le onoranze ad Ernesto Ros
si a Firenze tra gli amici: Agosti, 
Andreis, Baldazzi, Barile, Bauer, 
Bol~ffio, Cappelletti, Cavallera. 
Cecchi. Celasco, Codignola, En
riques Agnoletti, Fancello, V. 
Foa. Francovich, A. Galante Gar
rone, C. Galante Garrone, M. L. 
Guaita, Lussu, Parri, Pertini, 
Ragghianti, Rissone, Rossi Do
ria , Sestan, Tassi , Traquandi 
L. 52.260. 

La somma finora raccolta è 
di L. 3.017.489. 
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gli stessi avversari a riconoscerne di 
primo acchito la validità. Robert Ken
nedy ha dovuto scrivere un telegram
ma al presidente, poche ore dopo la 
sua dichiarazione, esprimendo la più 
fervida speranza che il nuovo tentativo 
possa ottenere la pace in Vietnam e 
offrendo la propria collaborazione per 
lo sforzo che verrò fatto in nome della 
nazione. McCarthy ha dichiarato che la 
decisione di Johnson ha chiarito la via 
per il rinnovamento del popolo ameri
cano. Sarebbe assurdo non riconoscere 
che Johnson ha creato una grande emo
zione in tutto il paese e che ha rac
colto un punto a suo favore. 

Johnson ha detto: « Ho concluso 
eh~ non debbo permettere che la pre
sidenza sia coinvolta nelle divisioni 
partigiane che si stanno sviluppando in 
questo anno elettorale. Con i nostri fi. 
gli sui campi cli battaglia lontani, col 
futuro dell'America sfidato qui a casa, 
con le speranze nostre e del mondo per 
una pace in gioco ogni giorno, non ere· 
do di dover dedicare una sola ora o un 
sol giorno del mio tempo ad alcuna 
causa partigiana o ad alcun dovere di
verso da quelli terribili di questo inca
rico: la presidenza degli Stati Uniti » 
E qui è venuto, inatteso e importante, 
l'altro punto dcl discorso cli Johnson. 
Infatti ha continuato: « Per questo 
non cercherò, né accetterò, la nomina 
del mio partito per un'altra legislatura 
come vostro presidente ». La notizia 
era su tutti i giornali, datata 1° apri· 
I~ 1968. 

E' stato un pesce? Lo sapremo ad 
agosto, alla convenzione. 

Ma è propr io vero? Una delle piì1 
frequenti previsioni, specie qui a New 
York, è quella secondo cui Robert 
Kennedy sarà il prossimo presidente 
degli Stati Unici. Ma mi pare oggi ben 
lontana dall'essere Jn prima conclusio
ne da trarre dalla « rinuncia » di John
son. Se ci sono due persone, in questa 
scena politica, che, per ragioni che van~ 
nq ben più addietro dei fntci di Dallas, 
non muoverebbero unn foglia pur di 
non giovare alla posizione dell'altro, 
sono Robert Kennedy e Johnson. Qual
cuno, nei giorni scorsi, ha scritto che 
il presidente considera Kennedy più 
nemico di Mao Tse-tung; che, a parte 
tutte ]e ragioni di alta politica, John
son non avrebbe mai preso una deci
sione come quella di ritirarsi dalla lot
ta per la candidatura se questo avesse 
aiutato il senatore di New York. 

Lo stesso Bob Kennedy, lunedl mat
tina, quando si è presentato alla asso
ciazione della stampa estera, era adom
brato e stanco, più preoccupato che 
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incoraggiato; e durante tutta la confe
renza non c'è stato un solo momento 
di entusiasmo. 

Ma è proprio vero che Johnson si 
ritira per passare alla storia, lasciando 
l'America cosl com'è oggi? E' difficile 
immaginare che quest'uomo sia cam
biato nel giro di una notte; proprio lui 
che si sente « quello di Alnmo ». E 
lo sarà fino alla .fine. Una sola ipotesi 
potrebbe convincerci del suo definitivo 
ritiro, ed è quella relativa alla voce che 
da tempo viene fatta circolare, secon
do cui Johnson sarebbe gravemente 
ammalato e che questo gli impedirebbe 
di condurre una logorante campagna 
elettorale, comunque di rimanere in 
carica per altri 4 anni. A corto di pro
ve per sostenere questa ipotesi, se non 
le allusioni a volte fatte persino risa
lire a membri della famigila e ad amici, 
rimane da pensare che Johnson abbia 
scelto qu.ella che può essere consicle-

ROCKEFELLEll 

rata la via più sicura per essere rieletto 
presidente. 

Rinunciando alla candidatura John
son si prende un margine di cinque 
mesi - di qui alla fine di agosto -
in cui, inattaccabile, \ PUÒ perseguire 
la politica asiatica secondo le due ipo
tesi che ho prospettato precedentemen
te: una, quella di fare la pace; l'altra, 
di scalare definitivamente la guerra, di
mostrando che i negoziati sono « im
possibili ». Se ad agosto la pace fosse 
fatta e ci fossero soltanto da articolare 
i vari punti di un accordo, Johnson 
uscirebbe dalla Casa Bianca per andare 
a Chicago con l'aureola dell'eroe, di 
quello che ha salvato la nazione dal 
disastro e che ha diri tto a portare più 
avanti gli impegni sottoscritti. Ed è 
facile immaginare una chiamata alla 
sua candidatura fatta in nome della 

unanimità del partito e del consenso 
della nazione. Se invece la pace non 
fosse possibile - ed in questo caso I~ 
colpa sarebbe tutta attribuita ad Hanoi 
- e la via più temibile fosse imbocca· 
ta, ci sarebbero allora uguali e contrari 
motivi per quell'appello all'unità in 
caso di emergenza a cui abbiamo altre 
volte accennato e la cui possibilità è 
indicata in molte dichiarazioni ufficiali. 
Eisenhower ha scritto, nel nuovo nu· 
mero del Reader's Digest, che la guer
ra in Asia non solo in difesa deU 'Ame· 
rica ma anche delle altre nazioni libera 
contro la minaccia del comunismo, e 
che quelli che vogliono la pace ad ogni 
prezzo, e non sono disposti a vincerla, 
sono dei ribelli e dei quasi-traditori. 

Un'America contenta. Johnson ha 
formalmente escluso la possib!lid di 
una sua chiamata in sede di convenzione 
dicendo che non l'accetterà. Ma quan· 
do un giornalista, durante un informale 
incontro nel suo appartamento della 
Casa Bianca, gli ha prospettato questa 
ipotesi, Johnson ha mutato la sua aria 
bonaria e ha risposto, con estrema irri· 
tazione, che era assolutamente escluso. 
Voci molto influenti però già prospet· 
tano tale possibiltà. Uno dei primi com· 
menti del leader della maggioranza, se· 
natore Mansfield, ha esattamente allu· 
so a quest'eventualità. 

Anche supponendo che Johnson 
mantenga quel che ha detto, cioè di 
non cercare e di non accettare la no· 
mina, non significa che il johnsonismo, 
e la politica che esso ha rappresentato, 
siano tramontati, perché da ora alla 
convenzione democratica ci sono abba· 
stanza mesi per permettere l'entrata in 
lizza del più deciso sostenitore di que· 
S*'1 linea politica, il vicepresidente 
Humphrey attorno al quale si potreb
be, sia nel caso della malattia di John· 
son, sia nel caso della sua sincera ri· 
nunzia, far coagulare la forza conser· 
vatrice del partito, dispo:.ta a non farsi 
sfidare dai « ribelli » come Kennedy e 
come McCarthy. 

Così stanno, mi pare, le cose a po· 
che ore dalla notizia che ha scosso le 
previsioni di tutti i profeti. Tencare di 
prevedere è azzardato. Solo una cosa 
mi ha colpito: la felicità e l'allegria, 
almeno qui a New York, del primo 
momento; l'impressione che la guerra 
sia finita, che i giorni neri siano passa
ti. Di questo non vedo le prove né mi 
pare vi siano. Troppo disposta a sentir
si contenta e soddisfatta, e facile ad 
una gioia superficiale, è questa Ameri
ca che vedo. 

TIZIANO TERZANI • 
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COMUNISTI 

le ragioni di praga 
A ppare sin d'ora ben chiaro come 

siano da ricondurre in un unico 
quadro d'insieme gli avvenimenti cri
tici che, con soluzioni di senso opposto, 
stanno attraversando Cecoslovacchia e 
Polonia e le reazioni che essi suscitano 
nell'URSS e nei paesi comunisti vicini. 
Ne dà Ja dimostrazione la corrispon
denza di Alessio Lupi che qui di segui
to pubblichiamo. 

Non vi è aggregato sociale che sfug
ga alla legge fisiologica che ne regola 
l'evoluzione secondo le sollecitazioni 
interne. E' quella che si chiama dialet
tica storica. Nessuna orgogliosa co
struzione monolitica, dell'imperialismo 
sfruttatore o del comunismo rivoluzio
nario, sfugge a questa regola. A inqua
drare le evoluzioni, le fondamenta re
sistono se sono solide. 

Non sono solide quelle delle costru
zioni imperialiste che sono crollate: se 
Johnson fa marcia indietro, riconosce 
lo scacco di un disegno imperialista, 
e ne apre la crisi. Ragioni interne di 
crisi hanno operato nella sistemazione 
europea stalinista: Kruscev, i fatti di 

L'ASTROLABIO - 7 aprile 1968 

Polonia e di Ungheria del 19 56 indi
cano una fase storica nella evoluzione 
del mondo comunista, che la sancisce 
quando pone a base di un nuovo corso 
il principio della non ingerenza nelle 
cose interne di uno dei paesi conso
ciati. 

Prosegue assidua, ed ancor più inten
sificata nel periodo post-krusceviano, la 
sistemazione e definizione dei problemi 
e dei rapporti interni del sistema co
munista sul piano europeo, che im
plicano anche vincoli militari ed eco
nomici del Patto di Varsavia e del Co
mecon, e sul piano internazionale, che 
implicano il problema più delicato e 
importante per Mosca dei rapporti con 
Pechino. Forse il convegno di Karlovy 
Vary del 1966 segna il momento p1u 
rappresentativo di questa fase di co
dificazione dei rapporti interni. 

Ma continuano frattanto ad operare 
nella società e nella economia di tutti i 
paesi del comunismo europeo gli sti
moli alla ricerca di maggior progresso, 
migliori condizioni, nuovi consumi, e• 
quindi reazione alla stagnazione ccono-
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mica ed alla chiusura intellettuale e 
ricerca di sempre maggior libertà. 

la lezione di liberman. Nella Rus
sia sovietica la lezione delle cose apre 
al fine la strada alle riforme nella me
todologia imprenditoriale di Liberman, 
alla funzione regolatrice della domanda, 
alla ricerca di incrementi della produt
tività che riducano il costo del progres
so e il danno della pigrizia. E' una le
zione che ha operato autonomamente, 
ma su linee parallele in ciascuno dei 
paesi minori, con l'aggiunta, si può di
re in tutti, di un certo coefficiente an· 
tisovictico. 

E' un elemento che va notato perché 
deriva da un antico radicato e sponta
neo sentimento nazionale, necessaria
mente di autonomia nazionale, più vi
vamente rilevabile nei momenti di cri
si, che reagiva alla pesantezza delle 
condizioni di pace ed a certi sistemi e 
contratti di sfruttamento economico, 
successivamente modificati. In nessun 
caso si può dire, almeno per ora, che 
degenerazioni nazionalistiche abbiano 
incrinato seriamente la compagine di 
questo mondo comunista. 

Ma la reazione antisovietica puntava 
all'inizio anche sui piani di sfruttamen
to e di pianificazione, ereditati obbliga
toriamente dai liberatori, che si rico
conoscevano rapidamente contrari alla 
logica dello sviluppo economico nazio
nale. La lotta tra la schiera faziosa de
gli stalinisti e di nuovi gruppi della 
Liberazione conclusa con la vittoria, 
spesso sanguinosa e vile come a Praga, 
dei primi, spense la possibilità di evo· 
luzione e di progresso per non pochi 
anni. 

l 'ossificazione burocratica. Quando 
dopo la prima scossa del 1956 riprese 
il cammino in avanti delle idee e dei 
programmi di riforma, risultò lenta e 
contrastata la realizzazione sul piano 
dei fatti, anche dove, come in Polonia, 
era matura l'esperienza e la prepara
zione dei nuovi dirigenti. Fu ben pre
sto chiaro, a Varsavia a Praga a Buca· 
rest, ed in minor grado forse nelle 
altre capitali (come del resto in Jugo· 
slavia), che l'avversario non vinto e 
più pericoloso era una invincibile ossi
ficazione burocratica degli apparati del
lo Stato, dei partiti e dei sindacati. 
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E' stato spesso detto e ripetuto, e 
risulta dalla ~posizione di Lupi, su 
quali obiettivi si sia concentrata e spo· 
stata la lotta politica interna in que· 
sti paesi. Ossificazione burocratica e 
ossificazione gerarchico.stalinista fanno 
sistema, presto impegnato a respingere 
gli assalti che si trasferiscono natural· 
mente al campo della cultura e della 
critica. Noi in Italia abbiamo ogni in
teresse a renderci conto nel modo più 
serio e spregiudicato delle vicende cosl 
interessanti di queste società che si di
mostrano ancora cosl ricche di capacità 
giovanili; abbiamo il dovere prima di 
giudicare gli altri di darci conto dei fe
nomeni di sclerosi che contristano la 
nostra vita pubblica. 

E' l'imperativo delle necessità econo
miche che dà forza ai rifornimenti. E' 
la Romania che dà un esempio di de· 
cisione e spregiudicatezza che mette in 
crisi l'unità del sistema comunista, rom· 
pendo anche la comune e fondamentale 
direttiva internazionale di embargo ver
so la Germania di Bonn, con la quale 
stipula un fruttuoso accordo. Tuttavia 
la fedeltà al modello marxista-leninista 
la mantiene nel campo comunista e per
suade a tollerare come minor male le 
fiere rivendicazioni di autonomia che 
essa rinnova", come si ricorda, al con
vegno di Budapest ed al successivo di 
Sofia. 

I perché cecoslovacchi . Un concor
so di circostanze ambientali del tut
to particolari ha dato speciale risalto 
e speciale portata politica alla crisi ce
coslovacca. Una stratificazione sociale 
più diversificata, una tradizione poli
tica propria, una economia più comples
sa, una vita intellettuale ricca. Una cri
si economica grave risentita da larga 
parte del paese ha rapidamente ina
sprito la lotta contro le resistenze ac
canite del vecchio regime responsabile 
del profondo e complesso malessere del 
paese. 

Chi ha avuto qualche familiarità ~n 
questi anni con la parte giovanile più 
viva della società boema ricorda come 
fosse parimenti ferma l'avversione ad 
ogni ritorno a forme di organizzazione 
sociale capitalista e borghese ed alle 
eredità staliniste della classe detentri
ce del potere, rappresentanta dal No-

22 

Agenda internazionale 

votny, impermeabile ad ogni aspirazio
ne a forme aperte e libere di vita so
ciale. Novotny ed i suoi sino all'ultima 
ora della loro tenace resistenza hanno 
potuto giocare sulla resistenza di parte 
delle maestranze operaie, facilmente 
schierate, non solo a Praga, a difesa 
dei salari, ed eccitate a resistere a col
pi di mano d'ispirazione capitalista. Si 
ricordi l'esempio di Budapest. 

Anche questa radicata diffidenza ope
raia ha una particolare ragione d'essere 
a Praga. La comune opinione politica 
italiana non ha ancor compreso come 
il colpo di stato che portò i comunisti 
al potere nel 194 5, ed ebbe cos1 forti 
ripercussioni politiche anche in Italia 
è figlio diretto di Monaco: la Cecoslo
vacchia si è ritenuta tradita e consé
gnata a Hitler dalle due potenze capi: 
taliste. La propaganda comunista ha 
avuto facile presa, ed i nostri giornali
sti farebbero bene a studiar la storia. 

Comunque è certo che rapporti ban
cari, finanziari, industriali hanno sem
pre collegato Praga con l'Occidente, 
oggetto di facili sospetti, a disposizione 
di servizi segreti, che ne fecero appun
to uso contro Slansky e le altre vittime 
della sopraffazione stalinista. Anche 
ora, nelle ultime ·drammatiche vicende 
della lotta nella capitale ceca, dietro 
la fuga di un generale in America è 
riapparsa l'ombra della CIA. Il sui
cidio di un altro generale, la fine del 
p~ocuratore di Stato fanno parte di un 
capitolo oscuro, ancora da chiarire. 

Auguriamo vivamente non a danno 
della chiarezza di posizione dcl nuovo 
capo, il quale ha potuto rassicurare fa. 
cilmente Mosca ed i vicini della ine
sistenza di collusioni esterne e di de
viazioni incrinatrici della appartenenz.a 
della Cecoslovacchia al sistema comu
nista. Lupi ha ragione nello sdramma
tizzare l'allarme e le reazioni sovie
tiche. 

Difficoltà gravi attendono il nuovo 
governo in ogni settore della vita poli
tica economica sociale culturale del pae
se: difficoltà di evitare passi falsi che 
potrebbero far precipitare contro il 
nuovo regime la diffidenza sempre aper
ta di Mosca di Varsavia e di Pankow, 
e nello stesso tempo di non deludere 
con la esitazione e l'eccesso di prudenza 
la grande e fiduciosa attesa che lo cir
conda. Credo sia da augurare sincera
mente il successo del suo esperimento, 
secondo le chiare organiche coerenti di
rettive di governo indicate nella inter
vista data a l'Unità. 

L'interesse italiano. Se nel cuore del
l'Europa danubiana si fissa un regime 
comunista che tragga la sua stabilità 
ed efficienza da armonici rapporti tra 

partito, governo e parlamento, un re
gime aperto alla critica, alla circolazio· 
ne delle idee, un grande passo avanti 
sarà fatto in Europa, di particolare in
teresse per l'Italia, verso la collabora· 
zione internazionale. 

Non occorre sottolineare l'importan· 
za che una sicura evoluzione della Ce· 
coslovacchia potrà avere per l'Unghe
ria, ed alla fine anche per la Polonia 
e la Repubblica democratica ted....sca. 
Lupi ricorda come il problema domi
nante per questi paesi dei rapporti con 
la Germania di Bonn e della difesa 
dalla sua spinta nazionalista spieghi In 
reazione ostile di quei paesi agli avve· 
nimenti di Praga. 

Non sorprende la chiusura politica 
di Pankow che si considera come in 
mobilitazione permanente contro Bonn: 
pure anche in quella Repubblica si ay· 
vertono segni e fremiti sotto l'epider· 
mide politica che indicano la sua futura 
disponibilità per forti mutamenti in 
diverse condizioni internazionali. Più 
grave politicamente e storicamente è 
la reazione di Gomulka. La ragione di 
irrigidimento suaccennata non basta 
a dar ragione di una certa diffiden· 
te avversione ad ogni novità rifor
matrice, anche in materia economica. 
E tanto più dispiace l'indirizzo ostenta· 
tamente persecutorio - quali ne sia
no le giustificazioni ed i pretesti -
verso gruppi di intellettuali, fortemen
te e malamente contraddittorio con 
quella maturità politica di regime si
curo di sé, non timoroso di modeste 
libertà di pensiero, che si attribuiva 
a Varsavia. 

Le scelte del PCI. Non è facile a 
spettatori esterni un giudizio, da ricol
legare probabilmente ad un certo indi
rizzo di ripiegamento e di irrigidimento 
che- guida da qualche anno anche la 
politica di Mosca, come se ogni energia 
ed ogni pensiero dovessero esser con
centrati nella lotta passo passo con la 
politica di potenza di Washington, nel
la preparazione militare, nella riforma 
industriale. E dovesse esser bandita 
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ogni possibilità di distrarre il paese da 
q~~sti obiettivi militari, e puniti quin
?1 1 _seminatori di dubbi, i creatori di 
1deah di vita non riconducibili ad una 
docile strumentalità tecnica di cui il 
discorso di Breznev, se esattamente ri
ferito, non ha fornito una seducente 
immagine . 

. Si _conferma, se non si allarga, la in
d1caz1one involutiva di cui avevano da
to s~gno i primi processi Siniawsky e 
~amel. Sono situazioni temporanee, ed 
~ da sperare che condizioni generali e 
ll_ltemazionali nuove e più serene favo
riscano una comprensione del pensiero 
della cultura e de1l'arte non modulat~ 
soltantO' sulle strette esigenze tecniche 
dei combattimento. 
. Ma per ora la decisa e tipica evolu

zione di regime a Praga e la reazione 
sostanzialmente contraria di Varsavia 
e Mosqi segnano nel mondo comunista 
un momento di crisi e di future attese 
non diverso per importanza da quello 
del 1956. 

_Deriva da esso maggior rilievo alla 
azione che sul piano internazionale 
stanno svolgendo o delineando i partiti 
comunisti dell'Europa occidentale, cioè 
quello italiano e francese, legati da 
da qualche anno da un evidente e di
chiarato pari pam1. 
. ~nch'essi, ed in primo luogo quello 
1tal1ano, sono stati condotti dalla si
tuazione internazionale ad una scelta. 
O consumare le forze in attese rivolu
~ion.arie senza scadenza, o applicarle e 
1i:np1egarle sul piano dell'azione poli
tica nella direzione del maggior rendi
mento e della più ampia possibilità di 
raccolta di forze. Si sono cos1 sviluppa
te attività ed iniziative, accentuate da 
un anno a questa parte, di collegamen
to e di mediazione che si richiamano 
ai programmi di libera convivenza e 
di ~ vie nazionali al socialismo » for
mulati a Karlovy Vary. 

E' stata la stampa socialdemocratica 
tedesca a rivelare il dialogo stabilito 
~a qualche tempo, tra il partito di 

ra?dt ed il PCI. Se questo potrà ef
fet~1vamente favorire i propositi della 
~aldemocrazia tedesca di migliorare 
1 rapporti con l'Est non si saprebbe cer
to ora dire; che questa sia la carta elet
torale di quel partito è noto: non è 
noto perché abbia ora preferito darle 
quella pubblicità. Ma dalla parte italiaf a vi è il giusto pensiero di favorire il 
armarsi di una situazione europea nuo

ya che possa permettere alla fine di 
impostare concretamente il problema 
della sicurezza europea. 
. E'. una meta che deve aver l'appog

gio sincero di ogni democratico italia
no, anzi europeo. 

FERRUCCIO PARRI • 
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COMUNISTI 

luce verde 
al nuovo corso 

M osca, aprile. Il 29 marzo il se
gretario generale del PCUS, Brez

nev, ha pronunciato un discorso alla 
Conferenza delle organizzazioni citta· 
dine di partito di Mosca, convocata per 
rinnovare il proprio direttivo. Nella 
stessa serata gli organi di informazione 
sovietici hanno diffuso il testo de.Il 'in
tervento. Ma lo hanno epurato. Tutta 
la parte relativa alla politica estera è 
stata liquidata in cinque righe: il se
gretario generale, è stato detto, ha ri
ferito sull'andamento e le conclusioni 
delle riunioni di Sofia e di Dresda. La 
conferenza moscovita da parte sua ha 
approvato l'attività della delegazione 
sovietica ai due incontri. 

Fonti ufficiali a Mosca, interrogate 
sul perché della censura del discorso 
di Breznev, hanno testualmente rispo
sto: poiché vi erano contenuti giudizi 
e apprezzamenti sull'attività e su av
venimenti concernenti Stati e partiti 
fratelli, la divulgazione del testo inte
grale dell'intervento di Breznev sarebbe 
stata « inopportuna ». 

Tuttavia, mentre il contenuto e il 
tono di quella parte del rapporto del 
segretario generale che è stata resa pub
blica lasciavano già intendere che cosa 
Breznev aveva detto sulle crisi cecoslo
vacca e polacca, qualche indiscrezione 
dei giorni successivi ha confermato le 
illazioni. Il leader dcl PCUS, in sostan
za, non ha nascosto il proprio imba
razzo. Sia pure con molte cautele ha 
dovuto ammettere che i dirigenti sovie
tici sono stati ancora una volta supe
rati dagli avvenimenti e che, in parti
colare, la « rivoluzione bianca » in cor
so in Cecoslovacchia mette in crisi 
quella certa linea politica sulla quale 
il PCUS e l'URSS si erano impegnati 
per ristabilire la propria « egemonia » 
nel campo socialista e nel movimento 
comunista mondiale (è la linea che ave
va avuto la sua prima consacrazione 
alla recente conferenza consultiva co
munista di Budapest). 

I fatti di Praga, ha ammesso Brez
nev, sono suscettibili di provocare una 
reazione a catena negli altri paesi so
cialisti europei (è già cominciata in Po
lonia, mentre in Ungheria « si appro
va » - lo ha detto il primo ministro 
Fock a Parigi - quanto Dubcek sta 
facendo) e in alcuni partiti (si veda la 
soddisfazione di quello italiano, per 
esempio), i quali non intendono lasciar-
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si sfuggire l'occasione di difendere la 
propria autonomia e soprattutto di 
riaffermare la legittimità delle « vie 
nazionali » al socialismo. 

Le preoccupazioni di Bre zne v. Il se
gretario generale del PCUS ha confes
sato poi candidamente la propria im
potenza a controllare gli avvenimenti 
cecoslovacchi. Non ha nascosto l'irrita
zione verso « gli elementi nazionalisti 
e revisionisti sui quali l'imperialismo 
conta per indebolire l'unità ideologica 
e politica dei lavoratori dei paesi so
cialisti » (la frase è stata riportata in
tegrale dal riassunto ufficiale della 
T ASS e della Pravda e non è difficile 
scorgere romeni, cecoslovacchi e altri 
ancora - ungheresi? - come desti
natari di essa) e ha informato di aver 
comunque chiesto (e ottenuto) a Praga 
determinate garanzie: la elezione di 
Svoboda a presidente della Repubblica; 
il rafforzamento dei due organismi nei 
quali la Cecoslovacchia si trova - pat
to di Varsavia e Comecon - e che 
certamente frenano qualsiasi eventuale 
velleità di eccessiva autonomia di Dub
cek in politica estera; l'impegno di 
Praga ad accettare dall'URSS - e dal
la Germania orientale - quei prestiti 
necessari a risollevare l'economia in 
grave crisi del paese. 

A parte questo, Breznev ha detto 
di aver fiducia che il regime comuni-
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sta in Cecoslovacchia sappia di avere 
nei legami con l'URSS la garanzia della 
propria esistenza e ha confessato che 
Mosca non è in grado di intervenire 
in forme più pesanti fino a che il si· 
sterna politico sociale cecoslovacco non 
fosse in pericolo. In sostanza, una ri
petizione della diagnosi e della prognosi 
fatta nel 1956, allorché si dette fidu
cia a Gomulka in una Polonia in preda 
a gravi inquietudini, ma si mandarono 
i cnrri armati a Budapest, dove la si
tuazione minacciava di sfuggire al ::on
trollo dei comunisti. Conseguenza al
trettanto implicita della constatazione: 
le pressioni sovietiche sulla Cecoslovac· 
chia ci sono ma sono in favore del par
tito comunista e del suo attuale grup· 
po dirigente, che non ha al momento 
e dopo la caduta di Novotny altre al
ternative. Ovviamente, se la situazione 
del Partito cecoslovacco o all'interno 
di esso mutasse, Mosca si ritroverebbe 
libera di assumere altre iniziative. Im· 
plicitamente, Breznev ha riconosciuto 
che la forza di Dubcek nei riguardi del
l'URSS consiste nel fatto che egli è 
nel 1968 in Cecoslovacchia quello che 
Kadar fu in Ungheria nel 1956. 

La crisi cecoslovacca preoccupa co
munque l'URSS: di qui nel discorso di 
Breznev la netta chiusura ideologica 
all'interno e il richiamo alla necessità 
di una« disciplina di ferro-» nel PCUS, 
nel momento in cui perfino nell'Unione 
Sovietica potrebbe essere raccolta la 
suggestione della volontà cecoslovacca 
di trovare una via più libera alla co· 
struzione del socialismo. Un socialismo 
finalmente emancipato dai « burocrati· 
smi » e dagli « amministrativismi », 
dietro i quali continua a occhieggiare in 
una forma o nell'altra il fantasma di 
Stalin. Delusioni, timori e irritazioni a 
parte (e tanto più « a parte » in quanto 
il discorso di Breznev non è stato reso 
pubblico), la reazione sovietica agli av
venimenti cecoslovacchi è stata assai 
più composta di quanto si sia voluto 
far credere in occidente. 

Politica di non ingerenza. Intanto la 
conferenza di Dresda non è stata affat
to convocata per « fare il processo » a 
Dubcek. La riunione era già stata de
cisa a Sofia in occasione dell'ultimo co
mitato politico consultivo del patto di 
Varsavia di metà marzo, quando gli 
avvenimenti cecoslovacchi non aveva
no ancora compiuto la svolta « irrime
diabile », per discutervi di tutto ciò 
che non era stato possibile esaminare 
nella capitale bulgara in seguito al ri· 
fiuto romeno di aderire a deliberazioni 
(sulla sicurezza europea, sul patto di 
Varsavia, sul Comecon) alle quali Bu· 
carest non è più interessata. Tra l'altro, 
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la decisione di continuare « altrove » 
i dibattiti ai quali i romeni non parte
cipano rappresenta una seconda mani
festazione della volontà dell'URSS di 
« fare politica » - nel campo sociali
sta, nel movimento comunista interna
zionale, nel mondo - trascurando le 
defezioni dal campo socialista europeo 
o dal movimento comunista mondiale 
dei romeni o di qualsiasi altro. 

Evidentemente il trovarsi tutti as
sieme intorno a un tavolo ha offerto 
l'occasione a qualcuno di esternare le 
proprie « preoccupazioni » per gli av
venimenti di Praga. Ma ancora una vol
ta è fondato supporre che questo qual
cuno non sia stato Breznev ma piut· 
tosto Ulbricht o Gomulka, i leaders dei 
due « paesi di frontiera » che sono le
gittimamente preoccupati da qualsiasi 
minaccia di turbamento dello status 
quo nell'Europa centrale (esistenza del
la Repubblica Democratica tedesca; 
frontiera Oder-Neisse). I sovietici pre
feriscono ormai il ruolo dei mediatori 
fra « destra » e « sinistra » del campo 
socialista - o del movimento comuni· 
sta internazionale -, o quanto meno 
sono inclini a non entrare in contese 
il cui esito sia dubbio. 

Allo stesso modo Breznev non si im· 
pegnò nel dicembre scorso a Praga in 
favore di Novotny ma si limitò a pre
dicare la prudenza agli uni e agli nitri, 
raccomandando che il trapasso o 11 
mantenimento dei poteri avvenisse sen
za fratture drammatiche. 

Impartite queste raccomandazioni, a 
Breznev rimaneva ben poco da fare. Se 
non prendere tempo in attesa di svilup· 
pi. Di qui, anzitutto, il rinvio del ple
num del Comitato Centrale del PCUS 
che avrebbe dovuto aver luogo nella 
seconda metà di marzo e che si è in· 
vece preferito aggiornare. Di qui il 
persistere di cautissime - e differen
ziate - prese di posizione della stam
pa sovietica sugli avvenimenti di Ce
coslovacchia, accompagnate però da 
pressanti richiami alla « disciplina » e 
ad ammonimenti sulle « deviazioni » 
ideologiche all'interno dell'URSS. 

I commenti della stampa. I giornali 
di Mosca hanno amministrato con gran
de parsimonia e prudenza le notizie 
sulla crisi di Praga. Se ne è lamentato 
anche il Rude Pravo, il quale ha sot
tolineato pochi giorni fa che un arti· 
colo della Pravda del 28 marzo scorso 
fosse « la prima presa di posizione so
vietica in materia dopo il plenum del 
Comitato Centrale del PC cecoslovacco 
di gennaio » (quello nel quale Novotny 
perdette la carica di primo segretario). 

La Pravda il 28 marzo scriveva « con 
sdegno » che in occidente si era cer-

cato di presentare la riunione di Dre· 
sda come una « ingerenza negli affari 
interni della Cecoslovacchia •· Respinta 
la tesi, l'organo ufficiale del PCUS ri
conosceva che il PC Cecoslovacco « sta 
svolgendo un grande lavoro per il mi· 
glioramento delle organizzazioni di par· 
tito e dell'apparato statale in base alle 
decisioni del plenum del Comitato Cen· 
trale di gennaio e in vista della co
struzione di una società socialista pro
gredita ». Ma la Pravda ammoniva an· 
che - e sia pure indirettamente -
circa la possibilità, sulla quale contano 
gli imperialisti, che riappaiano nel pae· 
se elementi antisocialisti. Il giornale 
sovietico terminava sottolineando l'in· 
distruttibile amicizia fra URSS e Ceco· 
slovacchia, fra PCUS e PC cecoslovac· 
co. Pochi giorni prima della Pravda, 
le Isvestia avevano manifestato qualche 
preoccupazione per la crisi di Praga 
ricordando che « non è indifferente sa· 
pere dove porta la costruzione del so· 
cialismo in questo o quel paese». 

Successivamente, l'organo del mini· 
stero della Difesa, la Krasnaya Zviezdà, 
aveva toni e argomenti più espliciti: 
bisogna rafforzare il patto di Varsavia 
e il Comecon; non si devono raccoglie· 
re le lusinghe di Washington e di 
Bonn, che tendono alla liberalizzazione 
del commercio e dei crediti verso i 
paesi socialisti d'Europa « per minare 
la solidarietà del gruppo di Varsavia». 

Fra i cauti e imbarazzati interventi 
della stampa quotidiana si è inserito 
un intelligente articolo del settimanale 
di politica estera Tempi Nuovi. Ha 
compiuto una spregiudicata analisi del· 
la situazione economica negli Stati so· 
cialisti europei e ha riconosciuto l'esi· 
stenza di una profonda crisi in Ceco· 
slovacchi a: il reddito nazionale e la 
produzione vi sono diminuiti in senso 
assoluto in questi ultimi anni. La cau· 
sa, secondo il periodico sovietico, è la 
contraddizione fra i vecchi sistemi di 
direzione economica e le nuove condi
zioni di sviluppo. La teràpia che T em· 
pi Nuovi ritiene necessaria e sufficien· 
te a curare i mali sono « le grosse tra
sformazioni e le riforme economiche». 
E' esattamente quello che sta cercando 
di fare Dubcek nel suo paese e che 
ha evidentemente la comprensione e la 
approvazione di quei gruppi che nel
l'URSS ispirano Tempi Nuovi. 

Anche se questa non è la diagnosi 
esatta dei gruppi dirigenti della politica 
sovietica, appare chiaro per ora che, 
sia pure fra contraddizioni e riluttanze, 
irritazioni e rammarichi, l'URSS è di
sposta a permettere a Praga di prose· 
guire il suo esperimento. 

ALESSIO LUPI • 
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CINA 

i giovani falchi di mao 
S ul più bello, quando sembrava 

che le « guardie rosse » fossero 
~tate mandate a casa, eccole di nuovo 
in piazza a Pechino, a vendere i loro 
giornali, a tappezzare i muri di mani· 
festi a grandi caratteri, a inveire con
tro « i nuovi burocrati ». Che sta suc· 
cedendo in Cina? E' difficile avere una 
risposta dalla stampa ufficiale, almeno 
per ora. Il movimento, senza essere del 
tutto spontaneo (sarebbe ingenuo sup· 
porlo), segue la sua logica tradizionale 
- forzando il termine e applicandolo 
alla «rivoluzione culturale» maoista -: 
pane cioè ancora una volta dal basso, 
dal vivo della lotta politica, e verrà 
sanzionato più tardi, dopo il cosiddet· 
t? confronto dialettico. La stampa uffi
ciale ha già ripreso alcuni capi d'accu· 
s~, e ha messo in guardia contro i nuo
y1 burocrati che vorrebbero prendere 
11 posto dei vecchi. La « rivoluzione 
permanente » sembra rimanere fedele 
a se stessa, ma i sinologhi perdono la 
testa: dove vanno a parare questi be
nedetti cinesi? Quando la pianteranno 
di litigare gli uni con gli altri? Che 
cosa c'è sotto? 

L'atmosfera interna appariva tran
quilla da alcuni mesi, a dispetto delle 
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solite distorsioni occidentali e sovieti
che (purtroppo a Mosca certa propa
ganda non si è tolta gli occhiali de
formanti, come a Pechino del resto, di 
rimando). Gli ottimisti - quelli che 
desiderano veder assumere dalla Cina 
una fisionomia chiara, il punto d'arri· 
vo di un processo politico che non può 
mantenersi all'insegna del caos, sia pu
re di un « caos controllato » - dice
vano: i giovani si sono ormai calmati, 
le nuove strutture di partito e statali 
prendono corpo, chiunque abbia vinto 
la partita avremo un punto di riferi
~nto, una ipotesi su cui lavorare. 
Non è così nemmeno questa volta. 

I filo-cinesi più convinti, gli imper
tubabili, quelli che hanno sempre la 
risposta pronta (amici carissimi ma a 
volte fanno andare in bestia), rispon· 
dono che tutto era già previsto fin dal
l'inizio, e che tutto rientra nel « dise
gno strategico del presidente Mao». 
Sarà così ma vorrei vederci più chiaro, 
perché se è vero che in Cina si discu· 
te, e molto, si ha pure la cattiva abi
tudine di non « tradurre » per la men
talità occidentale il significato di una 
esperienza che il mondo esterno do 

vrebbe esser messo in condizioni di as
similare in via immediata. 

Il caso Yang Ceng-wu. La polemica 
si è di nuovo trasferita in pieno nel
l'esercito. Sono settimane che i quadri 
militari discutono e ogni tanto vanno 
a riferire a Mao, a Lin Piao e a Ciu 
En-lai. Il dibattito non è accademico 
perché ha portato a un'importante so· 
stituzione: quella del capo di stato 
maggiore, Yang Ceng-wu, il più diret
to collaboratore di Lin Piao. La noti· 
zia non è ufficiale ma è data per certa: 
i cinesi lo hanno saputo dai manifesti 
murali dei giovani, che ancora una vol
ta hanno scavalcato e anticipato Ta 
stampa ufficiale. Si sa anche il nome 
del successore: Huang Yung-sheng, 
comandante della regione militare di 
Canton, criticato nel 1967 e ora pie· 
namente « riabilitato ». 

Sarà un caso, ma recentemente Lo 
Jui-cing, l'ex capo di stato maggiore, 
definito « agente del Krusciov cinese » 
(vale a dire del presidente della repub
blica Liu Sciao-ci), aveva partecipato 
Il 110a riunione di critica e di autocri-
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tica. I suoi argomenti, stando ai risul
tati, non devono essere apparsi tanto 
assurdi se il successore ha perduto a 
sua volta il posto (che per Yang 
Ceng-wu è sempre stato di « facente 
funzioni » di capo di stato maggiore, 
cioè un incarico provvisorio). 

E' ormai nota la polemica che op
pose Lo Jui-cing e Lin Piao nel 1965. 
Il capo di stato maggiore era per l'in
tervento in Vietnam, riteneva inevita
bile un attacco atomico americano al
la Cina e proponeva di accordarsi con 
l'Unione Sovietica. Lin Piao defin1 aV'\ 
venturistica la linea suggerita dal capo 
di stato maggiore, oltre che illusoria 
l'ipea di attirare i sovietici in un con
fronto nucleare, e fece prevalere la te
si emersa con la « rivoluzione cultura
le »: preparare la Cina alla prospettiva 
di una guerriglia, anziché esporla a 
una guerra frontale, quando fosse ve
nuto il momento di intervenire in 
Vietnam. Liu Sciao-ci la pensava come 
Lo Jui-cing e furono entrambi sconfitti 
da Lin Piao, forte dell'appoggio di 
Mao e di Ciu En-lai. I sovietici, in 
fondo, e chiunque voleva evitare una 
guerra generale in Asia con la prospet
tiva di un urto atomico, dovevano rin
graziare proprio Mao, Lin Piao e Ciu 
En-lai, per la loro cautela e il loro 
senso di responsabilità. Ho Ci Minh, 
del resto, non chiedeva ai propri al
leati una strategia diversa, fin quando 
la guerriglia avesse potuto reggere al
l'aggressione americana. 

l in Piao in pericolo. La caduta di 
Yang Ceng·wu non significa un rove
sciamento delle concezioni strategiche 
cinesi, perché Lin Piao rimane al suo 
posto, di vice·presidente del partito e 
ministro della Difesa. Si avverte tutta· 
via, nel progressivo assottigliarsi degli 
uomini di punta della corrente Lin 
Piao, quelli che pit1 si erano esposti 
nell'attacco a Liu Scino-ci, un sintomo 
chiaro di riesame pessimistico. C'è da 
sperare, per Ja pace del mondo, che la 
sospensione parziale dei bombarda
menti sul Vietnam, annunciata da 
Jcìhnson, si riveli più solida di una ma
novra elettorale, sin stata decisa calco
lando tutti i fattori in gioco - com
presi i « segnali » cinesi -, sia un ge
sto sincero e coerente e tale da frenare 
i legittimi sospetti di Pechino. 

Lin Piao ha già visto cadere diversi 
sostenitori: Tao Ciu (che era diventa
to il quarto uomo del regime subito 
dopo Ciu En.lai), Hsiao Hua, il diret
tore del dipartimento politico dell'eser
cito, e ora il capo di stato maggiore 
che si era scelto. Il teorico della guer
riglia « tiene», ma gli altri, i seguaci di 
Liu Sciao-ci, i « falchi », si fanno sot-

2G 

to: gli americani lo sanno, e lo sanno 
pure i sovietici. 

L' ipote ca Liu Sciao-ci. Questi temi 
non vengono dibattuti alla luce del so
le, per l'opinione pubblica estera, per
ché sono estremamente delicati e 
drammatici, e investono scelte di fon
do a carattere strategico-militare. I ci
nesi hanno tuttavia diversi canali per 
rendere intelligibile il loro avvertimen
to, e le « guardie rosse » sono uno di 
tali strumenti con la loro stampa «libe
ra» che equivale, in spregiudicatezza, a 
quello che il New York Times scrive, 
a titolo di indiscrezione, dopo le con· 
ferel'lze stampa cifrate della Casa Bian
cà e del Pentagono. Nemmeno John· 
son e Clifford rivelano i loro piani al 
nemico. Dall'altra sponda Mao e Lin 
Piao si comportano irllo stesso modo. 
I giovani « Jakhi » cinesi, per essere 
ben capiti in patria e fuori, non perdo
no occasione di mostrare la loro pre
ferenza per alcune massime di Mao sul 
significato della morte: « Tutti gli uo
mini devono morire... Morire per il 
popolo è jJ modo più degno». Questa 
« fanatica preferenza ,. è stata inter
pretata, da alcuni osservatori, come un 
sintomo di violente lotte interne. Al-

LJN PIAQ 

tri, pm attenti, ne hanno sottolineato 
il nesso internazionale, la convinzione 
.sempre più netta, fra i giovani, di do
versi preparare alla resa dei conti con 
gli americani. C'è motivo di credere 
che questa sia la giusta interpretazione, 
anche se Mao avverte di non compiere 
sacrifici inutili (e si è saputo che Mao 
subisce « addirittura » la censura gio
vanile a questo proposito). 

La stampa ufficiale cinese, ancora 
puntata ad «alzo zero» su Liu Sciao-ci, 
non deve trarre in inganno quando il 
dibattito interno in Cina si sviluppa su 
questi temi. Nel mese di marzo mani
festi a caratteri cubitali hanno accusa· 
to Ci Pen-yu, redattore capo di Ban
diera Rossa e autore dell'attacco al li
bro « Come diventare un buon comu-

nista,. (di Liu Sciao-ci), di essersi op
posto alla diffusione dell'autocritica 
del presidente della repubblica, pro
nunciata nell'estate '67. In realtà « il 
Krusciov cinese » si era vigorosamente 
difeso in tema di internazionalismo, e 
aveva solo riconosciuto gli errori di 
direzione burocratica del partito. L'ac· 
cusa a Ci Pen-yu, ormai caduto in di
sgrazia, era in sostanza di aver impe· 
dito una formale « riabilitazione » dd 
leader dell'ala intransigente del partito 
(intransigente sulla questione vieto.a· 
mita). Gli attivisti favorevoli a Lm 
Piao hanno corretto i manifesti preci· 
sando che « Ci Pen-yu voleva in tal 
modo proteggere Lin Sciao-ci », na· 
scondendo che l'autocritica era manca· 
ta. La verità è che i giovani sono tut
tora divisi, ma la maggioranza, pur 
schierandosi sempre con Mao, si pro· 
nuncia per l'intervento in Vietnam. 
Mao sta a guardare e tace, ma ha au: 
torizzato la destituzione del capo d1 
stato maggiore che, appena il 3 novc~
bre '67, gli aveva rivolto, con un aru: 
colo-saggio su Bandiera Rossa, lodi 
sperticate che superavano ogni forma 
precedente di « culto », apertamente 
teorizzato da Yang Ceng-wu. 

Questo era il termometro della Cina 
alla vigilia dell'annuncio di Johnson 
sui bombardamenti, annuncio che as· 
sumeva carattere esplosivo con la ri· 
nuncia del presidente americano a ri· 
presentarsi candidato a novembre. Se· 
gno che, in certi riesami « dall' A alla 
Z », la prospettiva di urto con la Cina 
ha avuto il suo peso a Washington. 

I nuovi burocrati. Sul piano interno 
cinese i giovani, evidentemente sorret· 
ti dall'appoggio di Mao, di Ciu En-lai. 
e dello stesso Lin Piao che ha sempre 
tenuto a distinguersi dall'ala più rigida 
della sua corrente, hanno scatenato la 
battaglia contro la nuova burocrazia, 
ricordando che la «rivoluzione cultu· 
raie » non aveva come obiettivo di so
stituire un gruppo di potere con un 
altro gruppo di potere. E, quel che è 
del pari interessante, hanno comincia
to ad attaccare, con durezza, le inter· 
pretazioni « dogmatiche » della stessa 
« rivoluzione culturale ». 

Che rutto questo entrasse nel « di· 
segno strategico » maoista è più che 
probabile. Mao ha sempre evitato di 
pronunciarsi in prima persona, pur la
sdando libero gioco alle correnti del 
partito. Attendeva i1 decantarsi della 
situa;.Jone internazionale e interna. 
Oggi nuovi elementi consentono al 
processo dialettico, cioè alla lotta poli· 
tica di quesri anni, di giungere a una 
sintesi costruttiva. 

LUCIANO VASCONI • 



RAU 
NASSllll 

il momento 
del partito 

•la concentrazione di tutte le no-
stre forze militari, economiche e 

ideologiche sulla linea del fronte, in 
faccia al nemico, deve permettere di li
berare la nostra terra e di raggiun~ere 
la vittoria, poiché la totnle eliminazio
ne di ogni traccia dell'aggressione deve 
avere la priorità su ogni altra cosa ». 

E' il discorso più importante di Nasser 
dalla fine delln tragica e impetuosa 
corsa dell'esercito israeliano verso 
Suez. L'Egitto sceglie la propria diffi
cile via verso la ricostruzione politica 
della sua identità. E' il 31 marzo. Sul 
Giordano non è spenta l'eco della se
conda rabbiosa rappresaglia israeliana. 
La terra secca dell'oltre fiume è ancora 
calda delle bombe lanciate dai « Mira
ge III ». E Nasser continua: « Le no
stre forze armate sono state ricostrui
te sia per entrare nuovamente in bat
taglia che per imporre una soluzione 
politica ... L'abbiamo già dichiarato più 
volte e continuiamo a dichiararlo: sia
~o ancora pronti ad accettare la solu
zione politica ». 

La sinistra all'attacco. Dal nodo ara
b_o-israeliano alla situazione interna egi
ziana. Il discorso di Nasser si rivolge 
contro gli steccnti ormai invecchiati del
la realtà politica della RAU e apre con
creti spiragli alle forze montanti (sin
dacati, partito, e avanguardie giovanili) 
d;II'Egitto d'oggi che la sconfitta di 
giugno ha prepotentemente tolto fuori 
dalle pieghe della semiclandestinità. 

Dopo giugno cade la vecchia classe 
dirigente militare trascinata e sommer
sa nel Sinai dalle sabbie vorticose del
la sconfitta. Finisce nel suicidio, l'inge
nuo e primitivo nazionalismo di Amer. 
Esplodono le dimostrazioni studente
sche e operaie di Heluan e del Cairo. 
Una settimana intera (dal 21 al 28 
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febbraio) di feroci agitazioni. Dopo ap
pena un mese (il 20 marzo) cade 
Mohieddine e con lui perdono spazio 
le resistenze tecnocratiche alle sia pure 
angolose aspirazioni socialistiche della 
gauche egiziana. Le strutture del pote
re nella RAU subiscono i contraccolpi 
di un ampio sisma politico. Il nuovo 
governo, che segue il crollo del rela
tivo « occidentalismo » di Mohieddi
ne, è composto in prevalenza da civi
li. Dei vecchi membri dell'équipe di
rigente militare che nel lontano 1952 
rovesciò la monarchia, solamente tre 
rimangono sulla scena: Nasser, il vice
presidente Hussein El Sciafei e il 
presidente dell'Assemblea Nazionale 
Anuar El Sadate: La compagine go· 
vernativa presenta nel suo seno inte
ressanti novtta che testimoniano 
del nuovo corso che Nasser, stretto da 
quelle forze della realtà politica egizia
na che la sconfitta ha levitato, intende 
apnre. 

Nelle strade del Cairo si incrociano 
con sempre maggiore insistenza due 
parole d'ordine: « liberalizzazione» e 
« socialismo ». E' difficile sapere a qua
li sbocchi la sorda pr~testa popolare 
egiziana (quella che da molti mesi or
mai fa da sottofondo alle esplosioni di 
piazza) intenda arrivare. Fino a che 
punto, cioè. libertà e socialismo si 
compenetrino nelle aspirazioni popola
ri. Una cosa è in ogni modo certa: 
l'egiziano, sia esso uomo della strada, 
operaio, studente, o intellettuale im
pegnato, scioccato drilla bruciante scon· 
fitta del giugno scorso, sta comprcn· 
dendo che la rivoluzione cgizinna ha 
bisogno di affrancarsi da quella strut· 
tura autoritaria che sedici anni di lea
dership militare non potevano non in
nalzare nella realtà de Il 'Egitto nasse· 
riano. E' di questo che ha dovuto ren· 
dersi conto il tradizionale « centri
smo » di Nasser. La scelta verso un 
rinnovamento della realtà politica non 
era più rinviabile. Il Presidente egizia
no, pur cercando di mantenere il suo 
equilibrio centrista è costretto ad ope
rare aperture verso sinistra. Scrive a 
questo proposito Eric Rouleau: « I 14 
nuovi ministri non sono personaggi co
nosciuti. Professori universitari o alti 
funzionari, il loro principale merito è 
di avere un passato politico vergine. 
E siano essi di destra o di sinistra, 
passano tutti per essere liberali con
vinti. Uno di questi sarà particolar
mente apprezzato dal mondo studen
tesco. Si tratta di Mohamed Hilmi Mu
raci, di tendenza socialista, che ha ot· 
tenuto il portafoglio dell'educazione 
nazionale, finora riservato ad uomini 
di tendenza conservatrice o d'obbe
dienza islamica ». 

Agenda internazionale 

Il quarto tempo. E si giunge al di
scorso del 30 marzo. « Dopo il ritorno 
dell'esercito nelle caserme nel paese si 
è creato un vuoto di potere che solo 
il partito può riempire». « Le carenze 
delle quali soffre l'Unione Socialista 
Araba sono dovute essenzialmente al 
fatto che questa organizzazione non si 
è strutturata, dalla base al vertice, at· 
traverso libere elezioni ». « In questa 
nuova fase della rivoluzione egiziana, 
le forze popolari dovranno prendere 
coscienza del loro ruolo dirigente e 
adoprarsi per l'edificazione di uno Sta· 
to moderno basato sulla democrazia .. ». 
Nasser è costretto a parlare chiaro. In
dica le linee d'azione lungo le quali 
dovrà svilupparsi la nuova realtà e~i
ziana che sta finalmente uscendo dai 
lacci vischiosi di una rivoluzione che 
rischiava di risolversi solamente a 
metà. 

«Tre tappe - il problema della 
terra. l'edificazione industriale e lo 
smantellamento della vecchia borghe
sia - preludono all'installazione della 
nuova dire1ione », scriveva Anuar Ab
del-Malek nel suo libro Egypte société 
militaire. In quese prime tre fasi « né 
programma dettagliato, né visione teo
rica del futuro Egitto - scriveva anco
ra Abdel-Malek - ma la società egi
ziana profondamente travagliata dalln 
imperiosa necessità di modernizzarsi, 
di farsi efficiente, dà senso e coerenza 
alle iniziative tinteggiate di un empiri
smo, sempre colorato di sfiducia, a 
volte anche di avventurismo». E que
sta realtà imponeva il camminare am
biguo, a volte, della rivoluzione egizia-
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na. In essa le « code-» dell'a11cién re
gime giocavano ancora un ruolo molto 
importante. Il potere militare, infatti 
trascinava con sé molte sedimentazioni 
della vecchia realtà, se non a livello di 
uomini (che erano tutti concretamente 
e ferocemente avversi a qualsiasi ritor
no pre-rivoluzionario) per lo meno a 
livello di mentalità. In :fin dei conti 
dobbiamo tener presente che gli uomi
ni che nel luglio '52 rovesciarono Fa
ruk e aprirono la via all'Egitto di oggi 
che compie i primi passi verso una di
mensione più concretamente socialista, 
iniziarono la loro opera rivoluzionaria 
armati solo di un'angolosa passione na
zionalista che non gli permetteva di ve
dere al di là di una ricostruzione in 
senso modernizzante delle strutture del 
paese. 

E ora si sta passando ad una quar
ta fase . La più difficile. La rivoluzio
ne egiziana cerca di abbandonare il 
suo abito acerbamente nazionalista, si 
spoglia delle scorie ancora legate ad 
una concezione borghese-autoriteria 
del potere e tenta di aprirsi la <;trada 
sia pure ancora in modo confuso, ver
so prospettive socialiste. Sarà una tap
pa lunga e tutt'altro che facile. Le re
sistenze borghesi possono ancora da
re segni di vitalità. Il 13 marzo 
Edouard Saab scriveva sul Journal de 
Genéve: (( L'elemento piccolo borghe
se di estrazione cittadina che raggmp
pa nello stesso tempo le famiglie de
gli studenti relativamente be:w:>~anti, 
i funzionari statali, i giovani ufficiali e 
i piccoli commercianti sono favorcv•)
li ad un riavvicinamento con gli Sta
ti Uniti, semplicemente perchè pen!':t· 
no che l'America è la sola potenza ca
pace di riempire il vuoto economico jn 
cui è immerso l'Egitto postbellico. Cu
riosamente questi liberali hanno anco
ra fiducia che Nasser possa iniziar: il 
processo di riconcilia1jone con l'Occi
dente. Se egli si è rivelato un cattivo 
suatega, resta, per l'egiziano medio, 
un eccellente politico... Ma le reazio
ni diverranno gravi e violente il gior
no in cui Nasser abbandonerà la Slla 

neutralità per affiancarsi al clan oppo
sto, quello di Ali Sabry ... •· E il 20 
marzo, come abbiamo già visto, l'uomo 
dei «liberali », Mohieddine, -::ade. Il 
centrismo di Nasser vacilla. Li sini
stra dei sindacati, del partito e di va
ste zone studentesche e intellettt•ali 
sembra aver vinto questo round. Il 9 
maggio un referendum popolare darà 
forse la propria sanzione alle aperture 
nasseriane verso il partito. E allora sa
rà difficile, per l'Egitto di Nasser, tot·· 
nare indietro. 

I. T. • 
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Autocolonne israeliane in Giordania 

ISRAELE 

il dilemma 
della sinistra 

In questo servizio da Israele, Lu
ciano Ascoli traccia una panora
mica della dialettica politica del 
paese dopo la guerra dì giugno. 
Quali carte rimangono alla sini
stra per togliere di mano il ti· 
mane del governo alla mag
gioranza oltranzista israeliana? 

N ei pressi di Kuneitra, sull'altopiano 
del Golan, si stende la terra siria

na occupata dalle truppe di Israele nel
la guerra di giugno. L'altopiano dinan
zi ai miei occhi mi appare triste, forse, 
ancora più desolante nella fitta grigia 
pio~a di montagna che cade. 

L amico israeliano, un intellettuale 
socialista, che mi accompagna, mi dice: 
• Il socialismo del Baas può costituire 
un appannaggio per le caserme, non 
per il popolo siriano •. Nel dire queste 
P.arole il mio accompagnatore indica 
li paesagilio che si apre dinanzi ai no
stri occhi. La distesa di campi mal 
coltivati, punteggiati da misere capan
ne di pastori e contadini, completamen
te abbandonate, e da acquartieramenti 
militari molto meno miseri, anch"essi 
ormai deserti, dinanzi ai quali spiccano 
archi di trionfo su cui troneggia la car
ta di un Nord Africa e di un Medio 
Oriente tutto colorato in verde, dall'Al· 
geria ad Israele (•Palestina occupata• 
c'è scritto) ed oltre fino al Libano alla 
Giordania e all'Irak a contraddistingue
re l'obiettivo del «panarabismo•. So
pra la carta, la fiamma del Baas con 
le parole: « Socialismo, libertà, indi
pendenza •. L'amico parla e mi in
dica tutte queste cose sottolineando
ne la primitività, il grezzo ed esaspe-

rato sapore nazionalista che mal s'adat· 
ta al suo socialismo e al suo interna· 
zionalismo direttamente mutuati dalle 
esperienze della cultura europea, da 
Marx a Engels allo stesso Sartre. Capi· 
sco che questo socialista israeliano non 
crede al socialismo di Damasco. 

E' questo, in fin dei conti, che più 
colpisce in Israele il visitatore non 
distratto, l'uomo che viene in questa 
terra per comprendere meglio fino a 
che punto sia vera la presunta estro· 
neità israeliana nel contesto arabo me
diorientale (anche un ebreo come 
Deutscher ha scritto di •un'isola israe· 
liana circondata da un mare che non 
riesce a farsi amico • ). E' J'incomuni· 
cabilità, il fossato culturale tra ebrei 
e arabi che, a prima vista, sembra in
colmabile. 

La lacerazione di giugno. La guerra di 
giugno tra Israele e i Paesi arabi non 
ha operato soltanto una lacerazione 
profonda nel tessuto della coesistenza. 
La lacerazione più grande l'ha deter
minata, forse, nell'animo degli ebrei di 
sinistra, di coloro cioè che avevano 
creduto di risolvere interamente la 
•questione ebraica,. per sé e per gli 
altri abbracciando l'internazionalismo. 
Vecchie, ma non per questo trascura
bili, inquietudini sono improvvisamen
te venute alla luce, e si sono .mescolate 
con interrogativi politici ai quali in que· 
sto ultimo decennio né il campo so
cialista né il movimento operaio jn 
occidente hanno potuto dare una rispo
sta. Credo che proprio l'assenza di 
queste risposte e la impossibilità istin
tiva, ancor prima che razionale, di 
dare una risposta anarchica del ti· 
po di quelle che si manifestano og
gi, a livello individuale o di ~ruppo, 
abbia determinato in me, cosi come 
in altri, la ricerca in Medio Oriente 
di qualcosa che qui in Europa non sem
bra più trovarsi. Non sono andato in 
Israele con uno scopo politico; mi ci 
ha spinto invece una curiosità che ha 
radici diverse e più profonde, credo. 
Forse la curiosità per una comunità 
di uomini che sappia dire con risolu· 
tezza e continuità una parola negativa 
e di non assimilazione a questa società 



occidentale e cristiana. Israele almeno 
teoricamente dovrebbe costituire que-
5!0 no. Ma Israele è stata presentata 
~1 • nostri occhi di occidentali, anche 

a1 suoi più benigni commentatori, co
me una entità incomunicabile con il 
mondo arabo, tra il quale si è collo
cata come nazione e come Stato. In
comunicabilità assoluta dunque? Quc
s~o era un altro interrogativo. Al mio 
~on:io da Israele debbo confessare 
c e }n. realtà gli is_raeliani _appaion<? 
convinti· della propna supenontà net 
confronti dcl mondo arabo circostante. 
Ouesto stride alla nostra sensibilità di 
uomini di sinistra. Quando agli arabi 
nmp~oyerano pigrizia, inettitudine, ag
~ress1v1tà e si sentono di insegnare loro 
1 b rn~d<? di togliersi questi difetti, gli 
e re1 CJ appaiono paternalistici e un 
P<>co .antipatici. Anche se questo pa· 
tcrnahsmo non nasce da un atteggia
mento colonialista o neocolonialista ed 
e rn fenomeno del tutto sovrastruttu· 
ra e che non ha nessuna base economi
c!l· Gli ebrei hanno fatto una scelta: 
~in da quando arrivarono come coloni 
1n P~lestrina, vollero basare la loro eco
"?rnia su fattori esclusivamente ebrai
~b ~ Prima di tutto sul lavoro degli 

rei. 

Ed ?ggi il peso di qu~sta scelta si 
sente m Israele. Anche se è stata una 
scelta fondamentnlmente giusta sia dal 
funto di ,·ista del diritto intemaziona
e, perché lo Stato di Israele è nato 
come Stato ebraico e non come Stato 
~~les.tinese binaz.ionale, sia dal punto 

1 vista sociale perché il lavoratore 
arabo .sarebbe stato un supersfruttato, 
~uttav1a la realtà degli eventi e cioè 
? 1Pe~anenza in Israele di una note

vçi e !Umoranza araba, cui si sono ag
giunti oggi tutti gli arabi delle terre 
~llupate, ha posto gli ebrei israeliani 

e a necessità di ricercare e trovare 
u~ contatto e una comunicazione con 
gh arabi. All'osservatore che guardi se
re~mente alla realt_à israeliana post· 
rlhca questo dato non può sfuggire. 
er quanto mi concerne ho notato per 

~ÀP1pio che i comunisti e i socialisti del 
. AM avvertono profondamente que
sta necessità. Quando sui loro giornali 
Protest~no contro alcuni metodi di rap
~resbeagl.1a, quali la distru1Jone delle case 

ra m cui vengono rinvenute armi 
0 terroristi del FATAH o quando rim
troverano a Ben Gurion di avere con
iscato le terre arabe, o quando chie
d~n_o ancora che i territori occupati 
":l~l~tarmente siano considerati tali 
Cl"" )" ' 
r . st:mp 1cementc come un pe~no da 

1 estttu1re non appena verrà stipulata 
d": Pa~ con gli Stati arabi, si tratta 
d! manifestazioni tutte di un tentativo 

! ro~_pere quel C?mplesso di incomu
~1cab1htà che sussiste da un ventennio 
ra questi popoli cugini e che pareva 

accettato quasi come una fatalità. Ma 
è altrettanto chiaro che le forze di de
stra, fuori e dentro il governo, quelle 
~tci;se che rifiutnno il collocamento di 
t~ra~le nel Terzo mondo e che in poli-
~ca interna vogliono il blocco dei saln

n, n<;>n hanno in pratica alcuna speran
za d.1 farsi amici gli arabi che vivono 
fuoi:-1 e dentro Israele, quasi fossero dei 
pelhross.e. Il più aperto sostenitore di 
qghu~sta hnea è il partito HERUT di Be-

1n ~tt1;13lmente al Governo, partito 
c~e dichiara apertamente la necessità 
di an_nettcre i territori occupati perché 
solo 1 nuovi confini assicureranno pace 
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e sicurezza ad Israele. Non si può ne
gare che questo partito abbia una no
tevole influenza tra vari elementi della 
popolazione civile e militnre che per 
una quantità di fattori è, o si sente, più 
esposta al pericolo arabo, talvolta an
che sopravvalutandolo. Di questa dialet
tica di comr,onenti, la risultante è sen
za dubbio I ALIGNEMENT, ~artito de
rivato dalla fusione tra Il MAPAI 
(Eskol) e il RAFI (Dayan) e che può 
disporre in pratica della maggioranza 
parlamentare anche senza l'appoggio 
del MAPAM. La politica di questo grup
po non è espansionista, in linen di prin
cipio. I su01 esponenti dicono agli ara
bi: sedetevi al tavolo della pace: là 
negozieremo tutto, compreso i ter
ritori occurati. Ma cosa chiederebbero 
in realtà a tavolo della pace? 

La linea Dayan. Non è chiaro. Per giu
stificare questa mancanza di esplicità 
su tale punto, essi avanzano vari ar
gomenti, e in realtà non è da escludere 
che al fondo non vi sia anche la preoc
cupazione di Davan di vedersi sfuggi
re il gioco di mano. Xel senso cioè che 
il gruppo Eskol-Dayan teme probabil
mente che qualsiasi dichiarazione uffi
ciale del governo di Gerusalemme in 
tal senso, verrebbe utilizzata nel mondo 
arabo - nella misura in cui contenes
se anche limitatissime pretese territo
riali, quali per esempio Gerusalemme 
e Gaza - contro Israele e soprattutto 
contro l'attuale governo, provocandone 
la crisi. 

E la crisi in tal caso verrebbe aperta 
da dc.stra, sotto la pressione dci grup· 
pi politici che non scorgono altra so
luzione se non quella di una pura e 
semplice annessione. Sono i gruppi dei 
cosidetti " sionisti revisionisti D, tra i 
quali si ritrova ancora una volta Be
ghin, i quali non si pl'eoccupano trop
po di salvaguardare il carattere ebraico 
dello Stato, carattere che indubbia
mente verrebbe compromesso altra· 
verso !'inglobamento nello Stato di 
Israele di un milione circa di arabi 
delle terre occupnte. Questa preoccu
pazione invece è presente nell'animo 
del gruppo al potere, anche se le so
luzioni per rimuoverla appaiono diver
se tra partito e partito, talvolta tra 
dirigente e dirigente dello stesso par
tito. Da parte dcl MAPAM per esempio 
i territori occupati vengono conside
rati non tanto come oggetto di nego
ziazione quanto piuttosto come un pe
gno da tenere sino a quando gli arabi 
non vorranno una vera pace dentro 
e fuori i vecchi confini di Israele. Lo
gico corollario di questo atteggiamento 
di principio dovrebbe essere una linea 
di precisa occupazione militare, con 
una parallela tolleranz.a verso tutte 
quelle manifestazioni di attaccamento 
alle patrie cui questi territori apparte
nevano prima della guerra di giugno, 
che diversi notabili arabi vanno ma
nifestando. Viceversa Dayan contrasta 
questa linea di tolleranza propugnatn 
dal MAPAM e sta dimostrando una 
not1..wvole durezza non solo contro gli 
attentati - punto su cui tutto il Pae
se, tranne il Rakah, è con lui - bens\ 
anche nei confronti di quella che viene 
definita la resistenza passiva degli ara
bi, una sorta di azione che tende a di
sconoscere qualsiasi legittimazione del
lo status quo, attraverso il decorso del 
tempo di occupazione. Dayan espelle 
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i cittadini arabi che organizzano una 
resistenza anche di questo tipo. Li 
espelle e nello stesso tempo cerca con
tatti amichevoli con gli arabi i quali 
desiderino avere nel territorio palesti
nese, a oriente di Gerusalemme, un 
modus vivendi nuovo, nell'ambito del 
quale si possa dire che gli arabi di 
Gerico, d1 Nablus, di Betlemme non 
sono né israeliani né giordani, ma 
semplicemente palestinesi come in fon
do dovevano essere secondo le deli
berazioni dell'ONU di vent'anni fa. Si 
dice, appunto per questo, che Dayan 
persegue l'obbiettivo di un protetto
rato israeliano sulla Cisgiordania. Dise
gno che contempla i buoni rapporti 
che il governo israeliano cerca di in
trattenere con Re Hussein di Giorda
nia: è su questo pnese infatti che fa 
perno questa politica, e con esso oc
corre quindi avere rapporti di buon 
vicinato. In sostanza si può dire che 
il programma dcl gruppo Eskol, Dayan, 
Abbe Eban, sia quello di assicurare 
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ad Israele, senza annessioni, un'area 
geografica circostante sicura, attraver
so una Cisgiordania araba, ma alleata 
ad Israele, e una Giordania che rifiuti 
categoricamente ogni suggestione pana
rabista e antiisraeliana, ma accetti la 
realtà israeliana non solo come un 
dato storico ormai irreversibile, mn 
anche sopratutto come uno Stnto la 
cui alleanza ed amicizia vanno ricer
cate e coltivate per assicurarsi lo sboc
co economico al Mediterraneo e un 
complesso di scambi commerciali tali 
da migliorare la propria disastrosa si
tuazione interna. 

Nel mio viaggio in Israele, chiacchie
rando con deputati di diversi partiti 
alla Knesseth di Gerusalemme, ho avu
to questa impressione e oggi i fatti 
mi sembrano confermare.che era una 
impressione giusta. Del resto, almeno 
sino a poche settimane fa, ma forse 
ancora oggi, merci giordane transitava
no da Israele per arrivare al Mediter
raneo, nello stesso momento in cui le 
artiglierie giordane ed israeliane si 
scambiavano colpi su colpi. Certo se 
prevarrà in Giordnnia la linea della 
guerriglia questi scambi commerciali 
cesseranno, e la Cisgiordania anziché 
costituire, in un nuovo assetto politico, 
un e ponte » tra Israele e la Giordania, 
diverrà un vallo militare tra il mondo 
arabo e quello israeliano. Questa io 
penso sia la volontà di Dayan e le 
scelte che egli pone a~li arabi. Nè è 
da dire che gli israeliam, da gente pra· __. 
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tica ed esperta della psicologia araba 
quali sono, non seguano con convin-
zione questa linea. ,, 

A Gerico, incontro un ex segretario. 
dcl Partito comunista palestinese, ora 
comunista giordano. Ci riceve nella sua 
bella casa, ed esordisce lamentandosi 
del fatto che le autorità israeliane al
lontanano notabili arabi che opponge>
no una resistenza passiva, non annata, 
all'occupazione israeliana. E prosegue 
il suo discorso affermando che com
pito di Israele, quale Stato vincitore, 
è quello di abbandonare la pregiudi
ziale delle trattative dirette per arri
vare alla pace con gli arabi. La cosa 
più interessante la dice però in chiu
sura quando io ~li chiedo: « Ma si 
sentono palestinesi questi abitanti del
la Cisgiordania? • • Essi si rendono 
conto, pur essendo palestinesi - mi 
r isponde - che la Cisgiordania non 
ha le dimensioni territoriali e l'aute>
sufficienza economica di uno Stato e 
che pertanto non può avere altra sorte 
che quella di far parte della Giorda
nia•. E mi accorgo che egli dice ciò 
con amarezza, poiché come comunista, 
dapprima palestinese, all'epoca dcl 
mandato inglese, e poi giordano, era 
stato per alcuni anni nelle galere di 
Re Hussein, proprio perché voleva la 
Palestina indipendente e anche social
mente libera dai vecchi feudatari, che 
sono il puntello di re giordani e di 
eserciti occupanti. 

La liberazione della Palestìna. Le vicende 
storiche palestinesi sono complesse. 
Tanto se ne parla ma non è stato scril· 
to. che io sappia. un libro scrio sui 
movimenti ùi liberazione palestinesi. 
Ho interrogato su questo punto depu
tati e ~iornalisti dci due partiti comu
nisti d1 Israele (il MAKI e il RAKAH); 
non vi sono, mi è parso, discordanze 
intorno ad un punto fondamentale: nel 
1948 la lega dei Paesi Arabi commise 
un grave errore attaccando il nascente 
Stato di Israele. Anzi questo attacco 
può considerarsi og~i come una vera 
e propria macchinaz10ne delle potenze 
imperialiste. Che i circoli dirigenti di 
Ben Curion abbiano approfittato di 
questa guerra, che viene generalmente 
chiamata la guerra di indipendenza del 
'48, è vero, ma è altrettanto vero che 
tutto il partito comunista appoggiò la 
indipendem.a ebraica e quella guerra 
contro gli eserciti di sette paesi arabi 
che non volevano si compisse la genesi 
di Israele. Un esponente arabo del 
RAKAH mi conferma questa circostan
za anche se tende a sminuirne la por
tata • Noi comunisti sostenemmo la 
spartizione della Palestina in due Stati, 
l'uno ebreo e l'altro arabo - mi dice 
- anche se questa non ci appariva 
come la soluzione ottima bensl solo 
come un notevole passo avanti, dato 
che si trattava dcl venir meno del 
regime mandatario inglese. Tuttavia i 
sionisti non hanno ragione anche per
che la guerra del '48 non può costi
t~~re il punto di partei:iza _di ~na. ana
hs1 stonca. Occorre nsahre md1etro 
negli anni e nei decenni precedenti, ai 
tempi del mandato inglese, della dichia
razione Balfour, quando la resistenza 
araba si faceva sentire contro l'Inghil
terra, alla pari di quella ebraica"· Ma 
non è inutile qui ricordare gli errori di 
questo movimento di resistenza che eb
be per suo leader, nel momento più 
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delicato, cioè negli anni '30 e '40, pre>
prio quel Gran Muftl di Gerusalemme, 
classica eminenza grigia palestinese, 
che non esitò ad allearsi con Hitler 
e Mussolini ed è l'epoca in cui venne 
costituita una brigata di SS mussul
mane (che operò in Jugoslavia - spe
rando di ottenere in cambio l'appog
gio delle armate nazifasciste per • li
berare,. la Palestina dagli inglesi). 
Quando infuriaYa la battaglia di El 
Alamein, nella vicina Palestina, mentre 
gli ebrei si preparavano alla lotta ar
mata contro chi avrebbe messo a ferro 
e a fuoco la terra di Isratle, e ne avreb
be avviato gli abitanti ad Auschwitz o 
in qualche luogo del ~encre, gli arabi 
preparavano il gran giorno della libe
razione. Questa spaventosa contraddi
zione tracciò una sua linea anche allo 
i_nterno del PC della Palestina, fondato 
munista) ha tre deputati di cui due 
arabi, il MAKI ne ha due - entrambi 
ebrei. La scissione è avvenuta oltre 
due anni fa e l'unità non tende a ri
comporsi non già perché i comunisti 
del RAKAH non accettino lo Stato di 
Israele e quelli del MAKI sì. Entrambi 
i due gruppi hanno dimostrato piena 
lealtà allo Stato di Israele. Il RAKAH, 
è vero, è più violento nelle critiche 
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negli anni successivi alla rivoluzione 
d'ottobre, e subito •arabizzato" con 
decisione del Comintern del 1929 . • \fa i 
quadri ebrei, rimasti e venuti dopo 
nel partito, diedero vita ad un altro 
partito comunista. Fu la prima scissio
ne tra l'ala araba e quella ebrea dei 
comunisti palestinesi. La ricongiunzie>
ne di queste due aie, sollecitata da Mi
kunis, attuale segretario del ~IAKI, do
veva avvenire solamente cinque anni 
dopo, ad opera del Cominform nel 1948 
(contemporaneamente all'appoggio dato 
dall'Unione Sovietica alla nnscita dello 
Stato di Israele). Ma i cinque anni che 
trascorsero dal '43 al '48 furono anni de
terminanti per l'indipendcm.a ebraica, 
e per la catastrofe dcl movimento ara
bo di liberazione in Palestina. La di
sfatta del nazifascismo in Africa, men
tre d!e1e ~cnto alle vèle dell'Hagana, 
mozzo 11 flato al Gran Muftì, e le di
sperse forze arabe vennero anzi da quel 
momento utilizzate dagli inglesi in di
rezione antiebraica, scatenando così le 
reazioni estremiste dei terroristi ebrei 
dell'Irgun Zvai Leumi. Oggi il fron
te comunista è di nuovo spezzato in 
due tronchi; il RAKAH (nuova lista co
alla vecchia politica di Ben Gurion e 
a quella nuova del gruppo Eskol· 

Davan. Il MAKI ammette le colpe vec
chfc e nuove del gruppo dirigente •. f!1~ 
non trova margini psicologici e pohttc~ 
sufficienti per una forte battag!ia d! 
questo ~enere. L'attaccamento {lei suoi 
aderenti allo Stato di Israele, e sop~
tutto la consapevolezza che la questt<>
ne ebraica non si risolve con la politica 
dell'assimilazione, fa del comunista del 
MAKI un personaggio consapevole del
l'impasse m cui si trova il movimento 
rivoluzionario nel Medio Oriente. Egli 
ha la sensazione che all'Unione Sovieti
ca poco interessi l'esistenza di questC? 
Stato ebraico, sia esso di destra o d1 
sinistra, mentre molto prema la salva
guardia degli interessi arabi indipe~
dentemente dalla loro coloritura poh· 
tica. Gli ebrei di sinistra che vivono 
in Israele, arrivano anche a compren
dere che le ragioni di Stato dell'Unione 
Sovietica la spingono ad osteggiare 
Israele.>~ ma a questo punto alzano le 
spalle.,._ -1icono: ebbene cosa possiamo 
farci uoi? Dobbiamo forse lasciarci so
pratfare dagli arabi per l'interesse del 
comunismo internazionale? Questa sen
sazione di poter essere sopraffatti dal 
mondo arabo non spio militarmente ma 
anche e sopratutr~ psicologicamente 
(l'antica paura dell'assimilazione), è 
molto diffusa in Israele. Per un israe
liano, di sinistra o di destra, non è 
possibile una grande distinzione tra il 
concetto di Stato di Israele e di gover
no di Israele. 

Il pericolo di una situazione anarchi
ca in un altro Paese del mondo - pen
siamo all'Italia per esempio - "terro
rizza il benestante, non l'operaio o le 
masse in generale, perché s1 pensa che. 
qualora le cose andassero male, ci sa
rebbe sempre un tetto, da mangiare, 
e si potrebbe sempre restare italiani. 
Per un israeliano è molto diverso: un 
israeliano è essenzialmente un profu· 
go, sia che venga dalla Polonia o da!lo 
Yemen, dal Marocco o dalla Lituania, 
dall'Ungheria o dalla Grecia, dalla Ger· 
mania o dalla Romania, dall'America 
Latina o dall'Egitto. 

Quasi in og'\i israeliano c'è un com· 
plesso di accerchiamento e a questo 
complesso si somma l'oggettiva situa
zione di una nazione circondata da un 
mondo che, da quando esiste lo Stato 
di Israele, ~li è ostile. L'anarchia in 
Israele significherebbe la distruzione 
dello Stato ebraico, e non la caduta 
dell'attuale gruppo diri~ente. Ecco per
ché la propaganda e l azione delle si· 
nistre in Israele è debole e non ha 
la grinta che può avere qui da noi. 
Chi aiuterebbe gli ebrei se essi voles
sero fare veramente una rivoluzione 
nel loro Paese? In realtà, se si può 
ammettere che l'antisemitismo è in de
clino, non si può negare che il diritto 
della nazione ebraica ad erigersi in Sta
to viene ancora oggi contestato da mol
te forze di sinistra, fuori e dentro la 
Unione Sovietica. Gli israeliani in real· 
tà non si fidano di noi, anche se lo 
vorrebbero, credo. La migliore propa
ganda di sinistra nei loro confronti 
sarebbe quella di accattivarci la loro 
fiducia. E cercare di spiegar loro per 
esempio perché l'Unione Sovietica che 
ha rotto le relazioni diplomatiche con 
lo Stato di Israele, mantiene queste re
lazioni con la Spagna di Franco, con 
la Grecia dei colonnelli, con la Gior
dania di Re Hussein. 

LUCIANO ASCOLI • 
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MESlNA: il momento della sconfilla 

SARDEGNA 

LOMB• IN BARBAGIA 
f inalmente, grazie alla televisione, 

. lo abbiamo visto questo Graziano 
Mes1na, guardato bene in faccia e mi
surato dalla punta dei piedi alla calot
ta cranica. Lo abbiamo osservato di 
~ron~~· di spalle, di profilo, di sopra 
In g~u e viceversa, con particolare at
tenzione alle estremità inferiori dal 
momento che il video ha insistito a 
portarle in primo pinno; poco è man
cato ~he non gli abbiamo tastato l'epi
dermide lungo tutto il comprensorio 
a~atomico per accertare se sotto non 
s~ muovessero forze vulcaniche in pro
cinto di esplodere. Lo abbiamo scmta
to e riscrutato per scoprire un segno, 
un tratto che rivelasse il terribile ban
d!to; benché in disuso da decenni, ab
biamo rispolverato anche Lombroso 
per cercar di capire se lo spaventoso 
personaggio si nascondesse nella fron
te a fetta di cocomero, nel naso adun
co, nel taglio sottile delle labbra o nel
le dita tozze e corte, che spesso gli ac
cusatori dell'Italia umbertina utilizza
rono per dotte teorizzazioni sul crimi
nale per decreto divino. Niente da fa
re; _Più abbiamo scavato e più siamo 
stati costretti a concludere maliconica
mente: ma è tutto q'ui il terrore della 
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Barbagia? In quest'ometto, magari tra
cagnotto e tendenzialmente taurino, 
ma sempre un ometto, dagli occhi tra 
spauriti ed allucinati, dai lineamenti 
tagliati con scrupolo geometrico ma 
piuttosto tesi, come di uno che soffra 
di nevrosi d'angoscia? E chi sa quàn· 
te notti d'incubo deve avere avuto 
mentre i suoi fans lo immaginavano al 
centro di cruenti conflitti con forze so
verchianti che egli regolarmente sbara· 
gliava. 

Vedendolo circondato e stretto da 
giovanottoni dal metro e ottanta in 
verticale e dal metro e dieci in oriz
zontale abbiamo avuto quasi il senso 
di una prevaricazione. D'accordo, non 
dimentichiamo che quell'ometto de
nunciante un'evoluzione pretecnologica, 
figlio evidente dell'età della pietra, ha 
già al suo attivo quarant'anni e rotti 
di reclusione, e potrebbe passare co· 
modamente il secolo con i nun'lerosi 
reati che matematicamente gli saranno 
contestati al termine degli interrogato· 

. ri e delle indagini in corso, il che vuol 
dire che nel suo carnet criminale sono 
appuntati quotidiani atti cli violenza e 
di sangue; non dimentichiamo che è 
stato autore di rocambolesche evasioni, 

OztERI: il ra>trellamento 

che è schizzato come un'anguilla dalle 
braccia di atletici angeli custodi ed ha 
tenuto per diciotto mesi in posizione 
di stallo l'intero esercito di TavianL 
Non dimentichiamolo; ma non dimen
tichiamo neppure che improvvisamen
te, strisciando e umiliandosi perché 
non gli facessero del male, si è conse
gnato come un volgare ladro di polli 
nelle mani di alcuni ragazzi di buona 
volontà . 

Certo, solo un cervello malato po
teva aspettarsi che, conformemente al 
mito dell'inafferrabile, Mesina conti
nuasse ad aggirarsi tra le montagne di 
Orgosolo seminando terrore e lutti, e 
che fosse semmai. come molti dei suoi 
illustri predecessori, catturato o ucciso 
dopo aver costretto i suoi inseguitori · 
ad aprirsi un varco tra micidiali raffi
che di mitra. Ma comunque s'immagi
nasse la sua possibile cattura, propor
zionalmente eroica o no all'idea che si _. 

Nuoao: la ronda 
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aveva di lui, non si supponeva mai che 
un bel mattino, come un timorato ra
gioniere che si rechi in ufficio, egli sa
lisse a bordo di una « 850 » e s'av
viasse a media turistica per l'unica 
strada sicuramente percorsa dai suoi 
nemici. E' vero che viaggiava con una 
piccola scorta di bombe a mano e di 
pistole automatiche, ma evidentemen
te se l'era portate dietro per la platea, 
visto che al momento opportuno, a 
una semplice in timnzione <li « alt », 
doveva ignorarle, preoccupandosi sen
satamente di non destare sospetti sulle 
sue intenzioni di arrendersi. 

I demiurghi del delitto. Tra le mo
dalità della cattura e il mito del capo 
criminale che non arretra di fronte a 
nessun pericolo v'è uno scarto logico 
che non si riesce a colmare. L'alterna
tiva è questa: o la cattura è maturata 
nei ristretti canali diplomatici, diretti 
o no, che non hanno mai interrotto i 
collegamenti tra la polizia e il bandito, 
e allora non è una cattura ma una co
stituzione, un compromesso che per il 
costituito deve avere una controparti
ta, non si sa quale, ma deve averla; o 
Mesina è l'immagine squallida di una 
delinquenza cui fanno da sfondo l'ap
prossimazione e lo sbandamento comu
nitario, l'arretratezza materiale, morale 
e intellettuale, l'intrinseca debolezza e 
l'incapacità di costituire la propria per
sonalità su valori razionali di sviluppo, 
come il suo aspetto e la sua stessa con
dotta sembrano confermare. 

Il mito del bandito inafferrabile, del 
delinquente che eleva una contestazio
ne integrale all'ordine costituito, di
ventando per ciò stesso l'oppositore 
per antonomasia, una specie di unico 
stirneriano, cosa che automaticamente 
nobilita il valore distruttivo del quale 
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è portatore, in realtà le abbiamo in
ventato noi inviando in Sardegna per 
Mesina e qualche altro fuorilegge re
pani motorizzati e corazzati di polizia, 
baschi blu e truppe d'assalto, mobili
tando lo stato maggiore delle forze di 
repressione con consegne che dovevano 
esporlo al ridicolo di insuccessi vergo· 
gnosi e degradanti, favorendo o inven
tando conflitti a fuoco con i criminali 
che sistematicamente si concludevano 
con sonore disfatte o umilianti ritirate 
degli assedianti, fissando taglie sempre 
più alte e promettendo anche compen
si sottobanco a chi fornisse informa
zioni preziose, trattando la Sardegna 
come terra del banditismo e di sprege
voli delatori e tenendo l'opinione pub
blica sarda e nazionale sempre sul filo 
del rasoio di clamorose ge:;ta che 
avrebbero avuto come demiurghi sem
pre i vari Mesina e Campana. 

La prima vittima di una suggestione 
fatale è forse stato lo stesso Mesina, 
che a un certo punto deve aver comin
ciato in buona fede a credere di essere 
onnipotente ed inafferrabile, il capo 
incontrastato di un banditismo che ha 
come componente una pretesa di le
gittima rivalsa. Del resto anche ora che 
per lui la partita è perduta, sia pure 
contraddicendosi e perdendo l'equili
brio della recitazione, continua a tene
re il ruolo del boss criminale amato e 
temuto. Se ne sta chiuso in un silenzio 
impenetrabile, salvo che per risponde
re alle domande degli inquirenti, con 
un volto che sottolinea un dignitoso 
silenzio, si comporta volutamente co
me oggetto dell'altrui giustizia, lancia 
appelli radiotelevisivi che accreditano 
la sua funzione di capo e si dichiara 
disposto a saldare per intero il suo 
debito non chiedendo sconti o clemen· 
za e non esitando a riconoscersi autore 

di tutti i reati che gli vengono conte· 
stati, li abbia o no commessi. 

Chi è responsabile? Grazianeddu sa 
che cadendo in un conflitto i suoi esti
matori lo avrebbero collocato definiti
vamente nella leggenda: forse sarebbe 
andato più in alto di Salvatore Giulia
no. Poiché la morte fisica gli è stata 
risparmiata, e in modo che riflette om
bre sarcastiche sulla sua eroica crimi
nalità, tenta il riscatto attraverso la 
finta morte psicologica. E' un espedien· 
te che in parte funziona, come s'è vi· 
sto, qu:mdo è apparso a Nuoro vinto 
e incatenato, dagli applausi tributatigli 
da una folla senza dubbio più impo· 
nente di quella che accolse Taviani du· 
rante la sua visita in Sardegna e i suoì 
annunci di crociate anticriminali; e co· 
me s'è visto, cosa che preoccupa di 
piì1, dalla simpatia e solidarietà dimo· 
stratagli dalla stragrande maggioranza 
degli scolari di Orgosolo, Ozieri e dei 
piccoli centri della Barbagia. 

Non è escluso che l'estrema disponi
bilità verso la giustizia sia astutamente 
calcolata in attesa di chi sa quali rico
noscimenti, o che faccia parte di una 
strategia la cui utilità potrà valutarsi 
in prosieguo di tempo; egualmente, pe
rò, ad onta dell'astuzia contadina che 
di tanto in tanto gli suggerisce di com· 
portarsi in un modo o in un altro, Me
sina recita se stesso, egli si è appro
priato di un mito imposto dall'esterno 
e cerca di viverlo fino in fondo: un 
po', certo, perché gli conviene, un po', 
anche, perché gli piace. E di questo 
mito. come delle spaventose e crimina· 
li confusioni mentali create nei ragazzi 
della Barbagia, dai quali sono state 
pronunciate espressioni a dir poco mo· 
struose, e la TV le ha registrate senza 
neppure capirne il significato, siamo 
responsabili noi. Mesina non c'entra, 
amj Mesina è l'alibi indispensabile al· 
la legittimazione dei nostri soprusi or· 
ganizzati e razionalmente perpetrati. 

ENNIO CAPECELATRO • 

LA VOCE DI ERNESTO ROSSI 
Il disco di Ernesto Rossi, che riporta 
brani della conferenza tenuta a Firen
ze Il 28 febbraio 1960 su • L'antlfascl· 
smo al carcere e al confino •. e il di· 
scorso • Saivemini. mio maestro ed 
amico • letto alla manifestazione com
memorativa di Gaetano Salvemlnl te· 
nuta a Roma 1'11 dicembre 1966, è In 
vendita presso la sede del Movimen
to Gaetano Salvemini, Via di Torre Ar
gentina, 18 - 00186 Roma; Il suo costo 
è di L. 1.000 per gli abbonati all'Astro
labio o al Ponte. Chi desidera ricever
lo per posta può richiederlo Inviando
ci in più L. 300 per le spese di spe
dizione. 



continuazioni 
GOVERNO 

(ugue da pag. 15) 

come attento e aperto interlocutore del
l'insoddisfatto e insofferente program
matore la Malfa, il mestolo della cucina 
q~otidiana resta al secondo piano di 
via XX· Settembre, senza che la pro
grammazione del piano di soKo arrivi 
a. mettere un po' di sale, dica quel che 
dica il ministro responsabile in Parla· 
m~~. • 

STRATEGIA STUDENTESCA 
(segue da pag. 16) 

d) Formazione politica dei tecnici e di 
•altri quadri intermedi" 

Questo problema si collega a quello 
~ella • transitorietà,. della fase stu-

entesca; il movimento può superare 
tale transitorietà sin divenendo movi
dent? politico che si estende nl di là /! hmtti scolastici, sia- formando po
. It1ca.mente In gente in modo tale da 
mflu1re sulla base successiva. Nel mo
~ent? attuale, sono aperte possibilità 
. i ag~re al primo livello (cioè non solo 

d
s1:11. piano della formazione politica in-

1v1duale}, che è ovviamente il più in
teressante; ma ciò non elimina la ne
cessità di agire contemporaneamente 
anche sul secondo. Tanto più che il 
!1Ucleo di punta del movimento attuale 
e costituito da studenti delle facoltà 

d
uma!1istiche, con il rischio che gli stu
enti del Politecnico o degli istituti 

tecnic! industriali (cioè, quelli che van
no ~01 a finire davvero in .Produzione) 
r~st1i:io .ai margini del movimento, con
fmEa,ti m rivendicazioni tecnicistiche. 

necessario quindi concentrare un 
l.avor~ di formazione politica in questi 
sçtton _della scuola, per creare $ruppi 
di t~cmci in ~rado d1 cogliere gh « sti
moli antagonistici ,. che gli verranno 
!ialla struttura di fabbrica e di agire 
~n IJ}Odo organinato nella loro futura 

estmazione professionale ( 1 ). 
Anche nelle facoltà umanistiche, si 

pone un problema di « orientamento 
e c~ntrollo politico ,. sullo sbocco pro
fessionale, sotto forma di preparazione 
e organ_izzazione politica di futuri in
s~~~tt (tali da superare di molto i 
~im1t1 in cui attualmente si muovono 
~ .maggior parte degli insegnanti di 

sinistra). 

Alcune considerazioni conclusive. 

d
1'elle situazioni dì lotta più avanzata 
~l movimento, si manifesta il rischio 

d1 un divario crescente fra lo sviluppo 
cd9ncreto dello scontro (sempre più ra-
!~ale, e con una controparte sempre 

p1u generale e politica) e lo svìluppo 
del~a. discussione e dell'organinazione 
poht1ca del movimento (che spesso ri-

' ~tagna • per cause di forza maggiore •, 
m 9.uanto tutto lo sforzo di discussione 
e ~1 organizzazione è teso all'organiz
zaz1one, giorno per giorno, dello 
scontro). 

L'ASTROLABIO • 7 aprile 1968 

Questo divario in pa11e non era, né 
è evitabile: ma va riconosciuto come 
elemento negativo e combattuto. Emer
gono invece tendenze ad accentuarlo, 
cioè tendenze ad elaborare, dopo ogni 
passo in avanti sul terreno dello scon· 
tro concreto, una nuova e e più avan
zata • teorizzazione del movimento: 
teorizzazione elaborata da un piccolo 
manipolo di persone, accolta nel mi
gliore dei casi passivamente dalla base. 

Lo sviluppo strategico del movimen
to avviene cosl nella testa dei leader, 
che via via decidono di dare questo 
o quel significato a questo o quello 
scontro. 

Ora, invece, un grosso sforzo di ela
borazione politica alla base è necessa
rio per la sopravvivenza dcl movimcn· 
to. Se la coscienza politica di tutto il· 
movimento non compie un • salto•, il 
movimento è esposto a un duplice ri
schio di sfaldamento: da un lato, corre 
il rischio di ridursi progressivamente 
nel numero non resistendo ad uno 
scontro prolungato, dall'altro corre 
più probabile rischio di sfaldarsi non 
appena vi sia un rallentamento o 
una sospensione nello scontro imme
diato. 

E' necessario quindi che, nelte lince 
generali, vi sia omogeneità n livello 
nazionale nella scelta degli stmmenti 
e dei temi centrali per quest'azione d1 
politicizzazione del movimento. 

Per quanto riguarda gli strumenti, 
divengono ovviamente essenziali tutti 
gli organismi intermedi tra il sin~olo 
militante e l'assemblea: commissioni 
di lavoro, co11trocorsi. E' chiaro che 
temi e modi di funzionamento dì tali 
organismi dovranno essere decisi an
zitutto in base a criteri politici e non 
didattici (senza sottovalutare l'utilità 
di tutta una serie di studi anche a 
lunga scadenza, purché direttamente 
funzionali alla preparazione politica dei 
militanti del movimento). Questi or
ganismi sono gli unici in cui avvenga 
una discussione e un'elaborazione po
litica di base. 

Se questi « organi intermedi • resta
no la sede cruciale per un'effettiva di
scussione ed elaborazione politica, altri 
utili strumenti complementari andreb
bero sviluppati in modo coordinato a 
livello nazionale. Ad esempio, l'espe
rienza del giornale locale dell'agitazio
ne si è rivelata molto positiva (e lo 
sarebbe ancora di più se fosse stata 
meglio utilizzata politicamente dal mo
vimento ): esso è uno strumento agile 
di comunicazione di notizie e per far 
penetrare in largo raggio alcuni temi 
politici essenziali del movimento, ridu
cendoli alle loro linee fondamentali. 
Esso è inoltre uno strumento suscet
tibile di molti sviluppi sul piano della 
• contro-informazione • rispetto a quel
la svolta dai mezzi di comunicazione 
di massa dominanti. 

In questo senso, un giornale locale, 
espressione diretta e immediata, quoti
diana del movimento, è più specifica
mente utile che non il proposto gior
nale nazionale. Quest'ultimo comunque 
può essere uno strumento attraverso 
cui realizzare quello scambio e comu
nicazione permanente di documenti, 
informazioni, ipotesi politiche tra una 
sede e l'altra che è vitale in questo 
momento per fare avanzare la politi
cizzazione del movimento. 

IJ'\: quanto ai temi da porre al centro 

del lavoro politico che si svolge attra
verso questi strumenti, essi sono in 
parte O\'Vii: sono anzitutto le scelte 
attuali del movimento, sul piano delle 
rivendicazioni scolastiche, delle forme 
organizzative permanenti, dei rappor
ti con altre forze. Ma, se questa di
scussione deve veramente cominciare 
ad affrontare problemi di strategia, è 
necessario che si cerchi di arrivare a 
un'analisi un po' più ampia, «.oggetti· 
va ,., di che cos'è il movimento stu
dentesco e quale significato ha: che 
esso venia s1h.lato nel contesto delle 
contraddizioni sociali vecchie e nuo
ve della società capitalistica. Quale 
posto occupato in questo contesto 
gli studenti e le loro lotte? Quali 
oasi oggettive di collegamento esisto
no con la classe operaia? Quali ipotesi 
se ne possono trarre sugli sviluppi fu
turi della lotta di classe in questa so
cietà? 

Non si tratta ovviamente di interro· 
gativi a cui è possibile dare una rispo· 
sta immediata. Ma solo ponendosi tali 
domandi.! ci si rende conto della di
mensione reale dei problemi strategici 
cui ci troviamo di fronte, e si esce 
dal facile dilettantismo intellettualisti
co per cui, in fondo, molti studenti 
credono di far la rivoluzione solo per
ché si picchiano con la polizia. 
~on sembra possibile prefigurare 

con certezza sin da ora la funzione che 
il movimento studentesco potrà eser
citare rispetto alla eventuale forma
zione di una forza rivoluzionaria nella 
nostra società. Si possono esemplifi
care tre possibilità (oltre a quella del 
completo fallimento): 

a) il movimento studentesco svol
ge direttamente una funzione politica 
contestativa sul lungo periodo, man
tenendo la sua matrice studentesca; 

b) il mo,·imento studentesco si li
mita ad essere un luogo di formazìone 
di quadri; 

c) il movimento studentesco svol
ge tale funzione perdendo la sua ma
trice studentesca e dando luogo, a bre
ve termine, a una formazione politica 
più vasta. 

La scelta dell'uno o dell'altro esito, 
in questo momento, sarebbe astratta 
e slegata dalla realtà del movimento e 
dei termini concreti dell'elaborazione 
politica fin qui sviluppatasi. Ma vi so
no alcuni e requisiti preliminari • co
muni a tutti e tre gli esiti; il punto di 
partenza per tutti e tre i tipi di svi
luppo è, contemporaneamente, lo scon
tro di massa e l'organizzazione siste
matica e permanente del dibattito po
litico interno. 

Senza lo scontro di massa, anthe le 
passibilità di formazione di quadri si 
isteriliscono: perché si riducono quan
titativamente, e perché soprattutto 
manca un elemento di qualificazione 
politica concreta, particolarmente ne
cessario in un ambiente come quello 
studentesco, dove i rischi di estremi
smo verbale e inerzia pratica sono 
sempre forti. In quanto alla discus
sione politica interna, abbiamo già ac
cennato ai rischi che presenta un suo 
insufficiente sviluppo. 

(I) Questo è un terreno su cui ci si 
può utilmente collegare coi sindacati. 

• 
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I lettere 

LETTERE 
al direttore 

Elzeviri 

e pescecani 

Illustre direttore, 

e Egregio signore, poiché il 
mensile " Execullve " s1 presento 
in edicola con stile e impronta 
del tutto diversi da quelli che 
ci ernn<> stati illustrati verbal
mente, noi rinunciamo a colla· 
borare al suo perio<lìco, e le inti
miamo di non servirsi ulcerior
mente <lei nostri nomi in alcun 
modo e per alcun scopo»: così 
Alberto Moravia cd altri al di
rettore di "Execut1ve ", il cui 
pnmo numero è stuto sequestra
to per «oscenità» (dal "Gior
no" dcl 29 marzo). 

A proposito di Alberto Mora
via e di giornali non sequestra
bili per offese al pudore, si ri
corderà che alcuni studenti roma
ni hanno criticato aspramente 
Mora\ia per la sua collabornzio
ne al "Co"iere della Sera" (cfr. 
"L'Espresso " del 25 febbraio). 
Con ancoro maggior pertinenza, 
altri studenti, da Torino a Firen
ze, hanno in queste settimane 
criticato rettori, presidi, professo
ri e uomini d1 cultura che si 
definiscono " antifascisti ", " pro
gressisti " e addirittura "intran
sigenti ", ma che in questi anni, 
e anche in <}Ueste settimane col
laborano con il consueto rilievo 
alla "Stampa ", nl " Radiocor· 
riere" e alla Rai-Tv, al "Corriere 
della Sera", 11lla "Nauone ". Fra 
i canti, prendetene uno solo, per
ché egregi o: cioè il rettore 
di Firenze, Gi11como Dc!'Voto; e 
prendete il giornale della sua cit
tà, "La Nazione". Nella "Nazio
ne " degli ultimi giorni di marzo 
tro\•erete le consuete tendenziose 
cronache sul moti studenteschi 
(per es. numeri <lei 27, 28 e 29 
marzo), e il 28 marzo vedrete che 
l'elzeviro su don Giovanni Rossi 
d'Assisi e la sua "Pro civitate 
christiana" è firmato da Giaco
mo Devoto, abituale dzcvirista 
di quel giornale. 

In una rivista " di varia uma
nità " che esce a Firenze, l'as
sistente pisano Umberto Carpi in 
un ampio saggio su Montale 
dopo il fascismo: 1 primi anm 
di collaborazione al " Corriere 
della Sera", scrive (" lklfogor ". 
31 marzo 1968, p. 199): « ... noi 
non faremmo mai ad alcuno il 
torto di non ritenerlo pienammte 
conscio della scelta che compie 
collaborando a un giornale o ad 
un altro: in nessun caso ci .sen· 
tiremmo di attribuire altrui una 
tale incoscienza da ignorare che 
differenza corre, poniamo, tra lo 
scrivere per "l'Unità " o la 
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"Stampa" o il "Giorno" o tl 
" Co"1ere " o per nessuno di 
essi (il che comporta l'implicita 
accettazione pratica, o il rifiuto, 
di certe o certe altre forze), OV· 
vero un tale opportunismo da 
non ritenere significativa tale at
tivit4, dandole un semplice va
lore venale ". 

A Santhià, il 31 marzo, un ex 
comandate delle formazioni di 
"Giustizia e Libertà" e un ex 
commissario generale delle briga
te Garibaldi, hanno detto, secon· 
do il resoconto della "Unità" 
del giorno dopo: «Chi ha attac
cato Gemisto è lo stesso giornale, 
"La Stampa", che oggi attacca 
gli studenti colpevoli ùi volere 
]a democrazia nell'Università co
~ì come ieri sostenne la politica 
dì repressione del padrone nelle 
fabbriche». Per stare al Piemon
te, g1ìi un Augusto Monti, per 
es., diceva ciò che dicono oggi 
Umberto Carpi e quegli oratori 
politici. 

Gli elzeviristi di oggi e di 
ieri dovrebbero sapere che un 
giornale di più pagine ha una 
sola testata e una sola cassa, e 
che proprio le " belle firme " so
no gli occhi d1 triglia dci pesce
cani quotidiani, settimanali, men. 
sili e cosl via "· 

Carlo Ferdinando Russo 
ord. di /eu greca a Bari 

I "gestori" 
~~~~~~ ~~~~~ 

de l'astrolabio 

Trieste, 6 marzo 1968 
Caro Diretrorc, 
abbiamo letto sul n. 7. di 
L'Espresso una classificazione 
che ci ha molto stupiti. 

Infarti nell'inserto di quel set
timanale veniva indicata la rivi
sta L'Astrolabio tra quelle « ge
stite direttamente o indiretta· 
mente» dal partito socialista. 
Evidentemente si tratta del PSU, 
essendo affiancare a L'Astrolabio 
riviste come La base socialdemo
crat1ca, Critica sociale, e altre 
pubblicazioni del genere. 

Poichè pensiamo che la rh·ista 
fondata da E. Rossi e F. Parri 
si distingua dagli organi di stam· 
pa socialdemocratici, di partito o 
meno, chiediamo che venga fatta 
una rettifica alla rivista citata. 

Luisa Crismani 
Circolo dell'Astrolabio 

La c/ass1/icauone rilevata da
gli amici triestini ha stupito an· 
che noi, che credevamo larga· 
mente noto che L'Astrolabio non 
è «gestito,. neppure «indiretta· 
mente» dal partito socialista. 
Per miglior informazione del di
sinvolto collaboratore dell'Espres
so ripetiamo ancora 11na volta 
che questo sellimana/e non è 
stato, non è, non intende essere 
organo di nessun partito, o cor· 
renle, o gruppo politico. 

f. p. 

Gli studenti 

del Poli 

Firenze, marzo 1968 
Gentile Direttore, 

leggo sul numero 11 della ri
vista da Lei diretta l'interessante 
orticolo di Luciano Alcotti sulla 
Univcrsnà d1 Milano ( « la trincea 
tecnocratica ,. ), senza entrare tn 

memo olla posizione dell'nrtico
lista sugli avvenimcnu, che con
d1v1<lo in pieno, quale studente 
di ingegneria del Politecnico sono 
costretto a fare una precisazione 
su un punto d1 questo articolo 
che non è esntto e può travisare 
un po' il discorso. Precisamente 
ove si parla della « politica dd 
bastone e della carota, applicntn 
in rnod,1 pressoché analogo al Po
litecnico . ( .) <love gli studenti 
di Architettura ( . . ) occupano la 
facolt~ coinvolgendo nell'agitazio
ne persino i colleghi di ingegne
ria. Ln reazione dcl Rettore è 
immediato: 5 giorni di sospen
sione dell'attività accademica, per 
placare gli animi. .. La più grande 
industria milanese di ricerche 
scienufiche non deve inceppar
si " · L11 situazione in realtà è ~n 
po' diversa. gh studenti di inge
gneria si sono riuniti in assero 
blea generale il 4 marzo deci
dendo di 11stcnersi per cinque 
giorni dall'attività didattica per 
istituire gruppi di studio sui pro
blemi dcl Politecnico e dcl Movi
mento studentesco in generale, 
anche sulla base della moderata 
lettera che il Consiglio di Fa
coltà avevo spedito a tutti gli 
studenti di Ingegneria. 

Il Hettore, messo al corrente 
della decisione presa in Assem
blea, ha rati/icato la decisione co
municandola •I tutti i professori. 
Quindi vorrei mettere in eviden-
7.a come questi cinque giorni di 
sospensione siano t tati decisi <l:il-
1' Assemblea degli studenti dì in· 
gegneria, e non già decisi dal 
Rettore di testa sua per placare 
gli animi. E questo è n mio pa
rere un fatto molto importante, · 
perché risulto che mai una cosa 
simile sia accaduta olla facoltà 
d'ingegneria dcl Politecnico, men
tre in questi cinque giorni or ora 
tl'llSCOrsi sono stnte poste le basi 
per una radicale ristrutturazione 
dci corsi nella facoltà, partendo 
da una nuovu e ben più critica 
idea sulla figura dell'ingegnere 
nella società. Tutto ciò è da con
siderarsi una grande conquista 
dcl movimento studentesco d'in· 
gegncria, giustamente accusato di 
essere frn i più retrogradi in 
Italia. 

Resto pienamente d'accordo 
sulla conclusione, cioè che «La 
più grande industria milanese di 
ricerche scientifiche non dove 
incepparsi»: e questa constata
zione è tuttora il più forre stru· 

mento che noi studenti 11bbiamo 
nei confronti delle autorità ac· 
cademiche (che valutano a mi
lioni di lire i giorni di stasi del 
Politecnico come dalla lettera 
del C. d . 'F agli studenti). 

Piero Davoli 

Un errore 

involontario 

Roma, 22-J-1968 

Egregio Direttore, 

sfogltando ù numero 12 . <lei· 
la Sua rivista, che seguo con inte· 
resse, nell'articolo sui fatti del· 
l'Università di Roma del 18 feb· 
braio scorso, inrirolat0 « Tutti 
teppisti ,. ho visto la mia imma: 
gine pubblicata come e~empio d1 
«camerata,, in fuga (a pag. 13. 
in fondo a destra). Devo infor· 
marla che c'è un grosso errore: 
io e lo studente con la barba che 
si intravede alle mie spalle, non 
siamo affatto «camerati ,. ma stu· 
denu democratici che da sempre, 
e in particolar modo quella mat· 
tina, si sono battuti contro Ili 
teppaglia neofascista venuta nnco
ra una volta ad infestare la no
stro Università 

Per maggiore chiarezza nassu
mo alcuni farri: 

1) i fascisti, asscragliatisi ndl.a 
facoltà di Giuri,1m1dcnza, si di
fendono lanciando mattoni, botti· 
glie, banchi, sedie e frammenti d1 
vetro. 

2) Vista la inuulità <li un at· 
tacco frontale al cancello princi· 
pale, un gruppo di cui io facevo 
parte, sfonda cd entra nella facol· 
tà dal cancello secondario, vicino 
a Scienze Politiche. 

3) Iniziamo a smantellare le 
barricate dei fascisti. Sopraggiun· 
ge la polizia; fuggi fuggi generale. 

4) Io e altri cinque o sei, attar· 
datici dentro, ci facciamo incon· 
tro alla polizia, qualificiin<loci co
me studenti democratici e indi
cando la via più breve per en
trare nella facoltà. Non veniamo 
ascoltati bensì fermati e manga
nellati. 

5) Per non ricevere il danno 
(l'assalto fascista) e le beffe (il 
fermo della polizia) fuggiamo: 
veniamo fotografati dal vostro 
reporter 

Sperando di aver chiarito 
l'equivoco per parte mia, e spe
rando che lo chiariate anche per 
parte vostra, La saluto e La rin
grazio cordialmente. 

(lettera firmata) 

C1 scusiamo con il~ostro letto· 
re per l'involontario errore, dovu
to a una svista del fotografo. Ab
biamo creduto opportuno omette· 
re la firma per non aiutare il 
troppo diffuso hobby poliziesco 
nella schedatura. 

• 


