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urlce Thorez in un disegno di Picasso 

A dodici anni nei pozzi di carbone del Pas de 
Calais 

A venticinque anni membro della Direzione 

A trent'anni segretario generate 
E'morto a 64 anni, stroncato dal male che lo 

aveva col pi to f in dal 1950 e contro cui aveva 
combattuto con ferma volonta per conti-
nuare a vivere e lottare 

A MINATORE ft DIRIGENTE 
c .v.-

El COMUNISTI FRANCES! 
lurice Thorez, per oltre 
'anni segretario generale 
3artito comunista jran-

\e ultimamente, dal XVII 
Iresso svoltosi un mese 
fzzo fa alia Mutualite di 
)i, presidente del parti-
ra nato il 28 aprxle del 

a Noyelles-Gouduult, 
lipartimento del Pas de 
is, da una jamiglia di 
itori: questa dura e de-
\gente del Nord, che gia 

con stampato sul volto 
jno di una lunga soffe-
I, ma, anche, con un sen-
\ojondo di volonta di giu-

con una convinzione 
\oche connaturata di do-

conquistare, con la lot-
diritto all'esistenza. 
dodici anni Maurice 

\ez scese egli stesso nei 
i, per due anni. Non era, 
10, un caso eccezionale. 
il destino dei' figli * dei 

itori: e questo destino, 
ila cosa che eredito no
lo, fu poi presente in lui 

• tutta la vita — non a 
alia sua autobiografia, 

\e poi il tiiolo di Fils du 
jle — divenendo una del-
latrici essenziali di .quel 

londo contatto con il po-
L di quella sensibilita, di 
la percezione che ancor 
\a di tradursi in sintesi 
lica erano gia conoscenza 
ta dei ~ sentimenti delle 
te, della loro capacita e 
ita di ribellione, di lot-
li creazione di qualcosa 
\josse diverso, profonda-
\te diverso, da tutto il 

ito. 

)po quel due anni in Jon-
\lle miniere Maurice Tho-
fece il bracciante e il bat-
ire sui fiumi: tentd poi, 

la prima guerra mon-
di ritornare in minie-

la il posto di lavoro gli 
fifiutato a causa dell'atti-

che gia andava svolgen-
[da tempo, nei movimento 
locale e socialista. Diven-
lanovale, e trovd posto 

'industria: Nei 1919 ader'i 
*artito socialista: era an-^ 

un ragazzo, ma era gia 
10. Aveva * studiato, - so-
ttutto aveva cercato dt 
irire e di capire. 

un'injanzia che, come 
sse piu tardi, aveva co-
riuto solo « molte pene e 

la gioia», quella, dt riu-
}e a capire, ju forse la 
fa principale: capire, ad 

lpio, perche quando ave-
incora sei anni, il 10 mar-

[1906, milletrecento mina-
\, milletrecento vite uma-

avevano potuto morire 
un'agonia spaventosa in 

to alia miniera di Cour
ses, e perche, quello stesso 
mo, mentre con sua ma-

\, suo jratello e sua sorella 
iminava in un corteo con 
testa delle bandiere rosse, 

essere travolto e calpe-
\o da cavalli della polizia, 
iiegati contro quella mar-
.del silenzio di uomini e 
me che erano uniti, in 
\l momento, da qualcosa 
)iu profondo che non sol-
to il lutto per i parenti 

sti in fondo ai pozzi. * 
jpo quella tragedia ci 1u 
sciopero di due mesi, e 

mo « due mesi di miseria 
ibile e di privaziom, due 

U di soffercme c di col 
». c Veta della ragione 
presto per i figli del po-
>. e con la ragione la 
di sapere: Victor Hugo, 

naturalmente Verne c 
%as padre; e poi sapere 
Icosa di piu: perche lag 
in Russia era scoppmia 
ivoluzione; e poi, anchc 

fc, fare qualcosa: vendcre 
[Tribune, il giornale sin 
lie, "' andare ai comizi. 
empre piu mi appassiona-
ill'azione sindacale e aUa 

politico. Capiuo che In 
c'era tutto da rifarc». 

_ ' Partito socialista, in 
pi 1 momento, conoscc un 
ide suiluppo. Da 34 mila 
ibri nei 1918, passa a 150 

nei 1920. La CGT con-
[due milioni di tesserati. 

Partito socialista — in-
»e a Reni Froissart, che 

poi fucilato dai nazisti 
1942 — Thorez milita in 

«I comitato per Vade-

11 compagno Maurice Thorez (al centro), tra i banchi dell 'Assemblea Nazionale 

sione alia Terza Internazio-
nale, nei sindacato dei ml-
natori — che era diventato 
autonomo nei 1913 — lotta 
per Vadesione alia CGT. La 
sezione socialista di Novel-
les, il paese dove era nato, 
ju tra le prime a votare la 
adesione alia III Internazio-
nale: 66 votl contro cinque, 
dopo un discorso di Vaillant-
Couturier. Nei dicembre '20 
c'e il Congresso dt Tours: 
Clara Zetkin e Marcel Co
chin guidano la battaglia, e 
la conducono alia vittorla. 
In quel periodo Thorez ave
va jatto il servizio militare: 
al ritorno dovette jare di-
versi mestieri, prima il ma-
novale, poi il pittore, come 
suo jratello Luigi, anch'egll 
— come Froissart — fucila
to dai nazisti nei 1942. 

Erano anni di grande ten-
sione: scioperi, lotte, occu-
pazione della Ruhr,. repres-
sioni. Nei 1923 Thorez di-
venta vice segretario della 
Federazione comunista del 
Pas de Calais, poco piii tar
di, a meta dell'anno, e elet-
to segretario. Al Congresso 
di Lione, nei 1924, e eletto 
nei Comitato Centrale: e il 
prtmo Congresso dopo' la 
morte di Lenin. Un anno piu 
tardi compie '• il suo primo 
viaggio nell'URSS: era it 
7925. Vanno in cui si svolse 
In Francia, il 12 ottobre, il 
primo sciopero politico di 
tnassa del dopoguerra, con
tro la guerra del Morocco e 
dt Siria, contro le imposte 
Caillaux, per I'aumento ge 
nerale dei salari. •. Nella re-
gione parigina ci sono vio-
lenti scontrl con la polizia, 
e un operaio viene ucciso. 
« Ergendoci contro la guerra 
del Morocco — scrioerd piu 
tardi Thorez — noi segui-
vamo una delle piu antiche 
tradizioni del socialismo e * •/ 
radicalismo jrancese. Gia il 
partito operaio jrancese con 
Jules Guesde e Paul Lajar-
gue aveva combattuto, nei 
1885. la spedizione tonchlne-
se di Jules Ferry. Jauris 
aveva parlato del " vespaio 
marocchino": aveva sottoli-
neato in quali " oscuri re-
troscena della jinanza s'e agi
tato in certc ore il conjlitto 
marocchino", acera denun-
clato le guerre di rapina co-
loniali >. iVon pud essere U-
bero un popolo che opprimr 
altri popolt: la Francia, nel
la sua storia e nei suoi dram-
mi, e una tcstimonianza vi-
ventc di questa fondamentalr 
vcrita. •'" ' 

DnI giugno del 1925 Thorez 
la parte delVUfjicio poMMco 
del PCF, ed c segretario di 
organizzazione del Comitato 
centrale. Sono anni di lauoro 
intenso, sino a quando, nei 
giugno del 1927, viene chia-
mato in tribunale per rispon-
dcrc dclVaccusa di « atTer in-

citato milttart alia disobbe-
dienza a scopo di propagan
da anarchica >, ed e condan-
nato a sei mesi di carcere. 
Un nuovo mp-ntt'"-> (U c.i'.itra 
viene emesso contro di lui 
alia jine di questo periodo, 
ma non si ja catturare: < co-
minciai una vita errabonda 
che doveva durare due anni, 
mangiando e dormendo pres-
so compagni e cambiando 
spesso abitudini. Non lascian-
domi arrestare, lottando con
tro la polizia politico, avevo 
rotto brutalmente con certe 
abitudini " legaliste" e op-
portuniste, .- allora - correnti 
persino • tra i dirigenti del 
Partito >. II 1. agosto del 1929 
ju pero arrestato, con quasi 
tutti i membri del Comitato 
centrale, e detenuto nella 
prigione Carlo III. Lesse e 
rilesse Marx e • Engels, Le
nin. ' Heine, Goethe: e • del 
grande poeta tedesco citera 
poi. spesso, quci due versi 
del Faust in cui si ajjerma 
che * grigia, caro amico. e 
tuttn la teoria, e uerde I'al-
bero d'oro della vita *. Fuo-
ri, il Partito era nelle mani 
di Rarbe e di Cebor: < deci-
sioni arbitrarie in alto, una 
disciplina passiva che si esi-
geva in tutte le istanze, il 
sojjocamento di ogni libera 
discussione, il sospetto, il si
lenzio in mancanza dell'as 
senso, le bocche cucite, nes-
suna critica costruttiva, una 
atmosjera di caserma ». Era 
questa, nelle grandi linee, la 
situazione che Thorez si tro
vd di jronte. quando nei lu-
glio 1930 ju eletto dal Co
mitato centrale segretario ge
nerale del Partito. < Bisogna-
va ricominciarc da capo >, e 
nell'ottobre del 1931 scrisse 
suU'Humanite due crliu.rLi'i 
che fecero sen — :"n": « iVicn-
te - jantocci • nei *• Partito *. 
t Che le bocche si aprano » 

Quella che allora comincia 
e una dura, dijficile, lunga 
lotta per Vunita. «I comuni-
sti — dice il 2 dicembre 1932 
parlando alia sala Bullier — 
lottano con tutte le loro jor-
ze per I'unitd. e tendono una 
mano Jraterna a tutti i pro
letary perche insieme si pos-
sa superare, rovesciare ogni 
ostacolo sul cammino del-
I'unitd della classe operaia >. 
Pochx mesi piu tardi Hitler 
conquista il potere\in Ger 
mania, e VEuropa,' intanto, 
vive le ore drammatiche del-
Vinsicurezza. della crisi pro-
pagatasi dopo il crollo di Wall 
Street, della spinla fascisla. 
Nemmeno la Francia ne e al 
sicuro: Vaffare Stavinsky, le 
squadre a"azione, e infine, il 
« jebbraio del '34. Vassalto 
dei jascisti a Palazzo Borbo-
ne: sono le « croci dt juoco >. 
i < camelots du rot». II go-
nemo radicale cade, va al 
suo posto un gabinetto che 

conta tra i suoi membri Pi-
lain e Laval. . 3 . v 

Ma la sommossa dt destra 
non ha ancora vinto. Parigi 
scende in piazza: erano stati 
in 25 mila, il 6 jebbraio, a 
cercare di tenere testa ai ja
scisti, saranno 50 mila, il 9 
jebbraio, a battersi per cin
que ore, tra le Gare de VEst 
e la Place de la Republique. 
Sei operai cadono uccisi, quel 
giorno; ma tre giorni-j>iu tar
di quattro milioni e mezzo 
di lavoratori scenderanno in 
sciopero generale, uniti, a in-
dicare la strada dell'unione e 
del jronte popolare. Nei giu
gno del 1934, alia conjerenza 
nazionale del partito svolta-
si a Ivry, la parola d'ordine 
e una sola: unitd. « Ad ogni 
costo vogliamo I'azione, ad 
ogni costo vogliamo Vunita 
d'azione >, dichiara Thorez 
nei suo discorso alia conje
renza. 

Poco piu tardi propone un 
« Fronte popolare per il pa
ne, la libertd e la pace »; era 
il 24 ottobre 1934, a Nantes, 
ed era la prima volta che ve-
niva usata questa parola d'or
dine. Thorez — dal 1932 de-
putato di Ivry — si aflerma, 
in questi mesi e in questi 
anni, come una delle piu pre-
stigiose personalitd della po
litico jrancese. L'unitd, aj
jerma, deve essere realizzata 
non solo contro qualcosa, ma 
per qualcosa. Di qui Vesigen-
za di un programma comune 
al Partito socialista, al Par
tito radicale, al Partito co
munista. Questa stessa linea 
tinttaria si ajjerma in quegli 
anni in seno all'Internaziona-
le Comunista, del cui X2omi-
tato Esecutivo Thorez e 
membro fin dal VI Congres
so: trionja al Vll Congresso 
(1935), di cui Thorez e uno 
dei protagonisti, '• insieme a 
Dimitrov e a Togliatti, con 
i quali entra nella scgrcte-
ria jino alio scioglimento 
dell' Internazionale ' stessa 
(1943). In Francia, intanto, 
I'unita continua a jarsi stra
da, anche Vunita orgamca. 
Nei jebbraio del 1936 si giun-
ge alia ricostituzione di una 
sola CGT. II 17 apnle, al
ia utoilia delle eleziont, Tho
rez parla dai • microjoni dt 
radio Parigi (ed e la prima 
volta che un comunista parla 
alia radio): « Non e ne" a Ro
ma ni a Berlino, e in nes-
sun' altra capitate stramera, 
neppure a Mosca, per la qua
le non nascondiamo il no-
stro projondo attaccamento, 
che si deciderd il destino del 
nostro popolo: i a Parigi *. 
€ Noi tendiamo la mano a te, 
cattolico, operaio, impiegato, 
artigiano, contadino, noi che 
siamo laid, perche* tu sei no
stra jratello, e sei, come noi, 
oppresso, dalle stesse preoc-
cupaztom ». Le jorze di sini 
stra avanzano: i socialisti 

mantengono circa due milio
ni di voti, i comunisti sal-
gono da 790 mila sujfragi nei 
1932 a un milione e mezzo, 
al primo scrutinio; al secon-
do • scrutinio le formazioni 
raccolte nei Rassemblement 
populaire prevalgono a Pa
lazzo Borbone con 375 seggi 
su 610. II PCF, che era stato 
Vanimatore di questa unitd 
antifascista, si impegnd a so-
stenere il governo di Blum, 
senza chiedere di fame par
te. Le conquiste del giugno 
1936 — conquiste economi-
che e socialt scaturite da un 
gigantesco movimento gover-
nativo — sono pero dura-
mente contrastate dalla de
stra, che non si rassegna alia 
sconfitta e vuol preparare la 
rivincita: contro il Fronte 
popolare e quello che esso 
significa, all' interno e al-
Vestero. Sono gli anni, i me
si, in cui Parigi assolve una 
funzione mondiale: e il cen
tro di raccolta degli emigra-
ti antijascisti italiani, la ca
pitate del movimento anti-
nazista, il punto di richiamo 
degli intellettuali democratu 
ci di tutto il mondo. 
" La politico del non inter-

vento in Spagna e il primo 
segno del cedtmento alia de
stra. « La sconfitta della Re-
pubblica spagnola sarebbe 
stata la nostra propria scon
fitta >, scrisse piu tardi Tho
rez. j Poco piu- tardi,' Ittngo 
i Campi Elisi, i jascisti ae-
clamano Daladier, che torna 
dalla capitolazione di Mona
co. Contro questo accordo, 
alia Camera, votano solo 75 
deputati, tra i quali i 73 co-
munisti. La parabola discen-
dente avrebbe presto toccato 
il suo punto piu basso con i 
cagoulards, con I'interdizione 
del Partito comunista il'26 
settembre 1939, con la perse-
cuzione dei comunisti dopo 
tl potto di non aggressione 
russo - tedesco. Thorez, per 
decisione del partito, entra 
nella clandestinitd e su que
sto la destra ja, e jard, gran
de clamor e. 

Poi c'e la guerra, la Rest-
stenza. Vunita si ricrea nel
la lotta contro il nazismo. 
Thorez, dall'URSS, ja appel-
lo continuo a questa lotta e 
a questa unitd, che piu tardi, 
dopo la liberazione, trovera 
la sua espressione nella par-
tecipazione dei comunisti al 
governo, sino al 1947. Tho
rez e\ nei diversi govefni, 
vice presidente del Consiglio 
b ministro senza portajoglio. 
Poi Vestromissione dei comu
nisti coincide con la guerra 
iredda. II PCF torna all'op-
posizione. ' 

E* la storia di questi annt, 
la storia drammatica di una 
Francia trascinata attraDerso 
la guerra d' Indocina e la 
guerra di Algeria sino al 
crollo della quarta Repub-
blica, al < colpo di Stato », al 
potere personale. ~ Maurice 
Thorez. nei primi giorni del 
1950, subisce un grave attac-
co di emiplegia, e rimane 
parzialmente paralizzato. Do
po mesi e anni di cure, in 
gran parte trascorsi nelVU-
nione Sovietica. riesce a n-
stabilirsi. almeno in parte. 
Lo guida, anche in questo, 
una volontd di jerro: e sard 
questa volonta a jarlo par-
tecipare attivamente a tutta 
Vattiviti di direzione del 
Partito, a jarlo girare anco
ra la Francia per presiedere 
riunioni • e pronunciare di-
icorsi. a condurlo in visita 
in numerosi Paesi socialisti. 
All ultimo Congresso, alia 
meta di maggio, e eletto pre
sidente del Partito. Lunedi 
scorso era partito, in nave, 
per VUnione Sovietica, dove 
avrebbe trascorso le vacan-
ze. E" stato il suo ultimo 
viaggio. Ora & di nuovo a 
Parigi, dove riceve Vomag-
gio ultimo di un popolo che, 
una volta dt piu, sente pro-
fonda e indispentabile Ve-
sigenza dell' unitd, e passi 
importanti, su questa strada, 
e gid riuscito a compiere, in 
questi mesi. , 
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Tutto pronto per la grande parata - Tortuoso itinerario del partito attraverso le | 
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S. FRANCI
SCO — I se-
g u a c i di 
G o l d w a 
t e r manife-
stano per la 
candidatura 
del senatore 
reazionario 

II dibattito in corso ormai da 
.mesi nei Partito repubblicano sul-

la candidatura alia presidenza de-
, gli Stati Uniti volge al termine. I 
' principali protagonisti — «conserva-

tori> e «moderati> — della contesa, 
i notabili del partito ed i milletre-
oento delegati designati alle «prima-
rie > . e nelle assemblee - statali ' si 
riuniscono infatti oggi al CowJBa-
lace di ] San Francisco, aCcompa-* 
gnati da un esercito di giornalisti, 
di clienti e di curiosi, per tenervi 
la Convenzione. E' a quest'ultima 
— una manifestazione che, tradizio-
nalmente, ha piu della parata pa-
triottico-folkloristica ' che non del 
congresso — che ' spetta la scelta 
finale. Ed e ormai un luogo comune 
che questa avvenga nelle < stanze 
piene di fumo > dove i grandi si 
riuniscono e trattano, anziche nel-
l'aula. T.-?. ,x •<•'}"'• 

^Parabola 
di Eisenhower 

1"' Quest'anno, gli aspetti spettaco-
lari. prevalgono ancor piu che in 
passato. La cronaca fa rimbalzare 
cifre colossali: apparecchiature ra-

• diotelevisive per un valore di due-
centocinquantamila dollari, tremila 
telefoni, oltre trentaseimila miglia 
di cavi, alberghi gremiti, folle di 

"' cittadini che abbandonano San 
Francisco per cedere i loro appar-
tamenti a prezzi d'affezione, un vo
lume di nuovi aflfari, in citta, che 
si prevede pari a cinque milioni di 
dollari durante la settimana dei 
lavori. Gli organizzatori parlano di 
c un record in ogni senso >. 
'•" Che cosa uscira da tanto fra-

stuono? Qui, ' le valutazioni e le 
previsioni si fanno assai meno eu-
foriche. E la parola «crisi > si fa 
strada di frequente, tra le concioni 
dei leaders' di ogni tendenza. II 
pessimismo non pud che accentuar-

' si se si guarda al corso, davvero 
tortuoso che la politica del < Grand 

. Old Party > ha seguito attraverso 
le ultime, successive Convenzioni. 

. <*. Nei '52, a Chicago, i leaders re-
pubblicani delle grandi citta del 
nord-est — i Cabot Lodge, i Brow-
nell e altri — opposero lo < atlan-
tico> Eisenhower, indipendente fi-
no a poche settimane prima ma 
figura di grande popolarita nazio
nale, al conservatore ed «isolazio-
nista > Taft, uomo identificato col 
partito al punto da esser citato 
sulla stampa come «Mister repu
blican >. Eisenhower prevalse di 
misura alia Convenzione. ma batte 
Stevenson con un margine di oltre 
sei milioni di voti e fu rieletto nei 
'56 con un margine di nove milioni 
di voti. Aveva saputo giocare con • 
profitto la carta dell'armistizio co-
reano e della distensione, ma seppe 
anche sperperare irreparabilmente 
il prestigio acquisito. II 1960 trovd 
alia Casa Bianca un uomo malfer-
mo in salute, umiliato ed esauto-
rato dalla destra. 

In primo piano, nei partito re-
' pubblicano, era ora il vice-presiden-
te Nixon, il cui nome sembrava sim-
boleggiare tutte le contraddizioni. 
le ambiguita e le scelte reazionarie 
della Casa Bianca. Conscio della de-
licatezza dei problemi posti dagli 

< anni sessanta >, Nixon resistette ai 
tentativi eompiuti da Rockefeller 
per impegnarlo su un chiaro pro-

• gramma politico. II contrasto tra 
i due — il c reazionario trasformi-
sta > ed il «liberale > — fu- risolto, 
alia vigilia della nuova Convenzio
ne, con un compromesso. E Nixon 
rimase solo. L'aecordo fu la base 
del programma che la Convenzione 
,elabw6.pe!r le elezuoni di quell'aai-;. 
nor im documento ila-cui lunghezza-
era inversamente proporzionale al
ia chiarezza e al coraggio politico 
degli estensori. 

.. La-. < piattaforma > del *60 parti- * 
- va, infatti, da^ un riconoscimento 
1 della serieta della sfida che la com-
' petizione con il mondo socialista 
poneva, per invocare « un maggio-
re sforzo in tutti i settori della so- ' 
cieta > e una < nuova creativita in 
politica estera >. Ma, a questo pro-
posito, si indicavano obbiettivi tut-
t'altro che nuovi: costituzione di 

, « confederazioni di paesi' liberi >, 
tregua nucleare, ma limitata agli 

' esperimenti atmosferici, vasto pro
gramma di armamenti, una strate-

< gia militare fondata sulla capacita 
di assestare un < secondo colpo > 
atomico e di combattere guerre lo-
cali. AlPinterno, si prendeva ge-
nericamente posizione per i diritti 
civili, lungo le linee dei due limi-
tati < atti > approvati dalPammini-
strazione Eisenhower. 

Se si guarda, oggi, a quella 
c piattaforma >, non si pud fare a 
meno di notare che l'amministra-
zione Kennedy-Johnson ne ha rea-
lizzato, o ha tentato di realizzarne. 
ressenziale. Al tempo stesso, essa 
ha approfondito il . dialogo con 
rURSS al punto da offrire all'elet-
torato piu consistenti speranze di 
pace, ed ha compiuto passi assai piu 
significativi sul terreno dei diritti 
civili e, in generale, sul piano in
terno. Ed ha fatto ci6 in stretta 
cooperazione con la maggioranza 

. dei parlamentari repubblicani. 

Penultimo 
«round » 

E* a questo punto che si sono 
aperti, per i repubblicani, i bru-
cianti dilemmi attuali. Da una parte, 
Johnson si e posto in grado di fare 
appello, scavalcando il programma 
dei * moderati > all'elettorato di en-
trambi i partiti, e di proporre, cor 
me scrive t/.S. News. and World : 

Report, che < tutti gli americani 
si raccolgano sotto la stessa ten-

. da >. Dall'altra il senatore Gold-
water, divenuto portavoce della 
maggioranza della destra repubbii-
cana, ha affermato la necessita di 
differenziarsi nettamente in senso 

- oltranzista gettando a mare quel 
^programma. > , 

A queste sollecitazioni, che han-
no trovato un massiccio sostegno 
negli Stati e nei settori del partito 
piu conservatori, i «moderati > 
hanno reagito in modo debole, in-
certo, contraddittorio. Rockefeller, 
che aveva tentato di contrastare il 
passo a Goldwater, ha dovuto ri-

- tirarsi' per mancanza di - seguaci. 
E'parso per un momento che una 
candidatura Cabot Lodge_potesse 
aver successo. Ma e stato un fuoco 

di paglia, tanto piu che una candi 
datura dell'uomo che e stato fino 
ieri l'ambasciatore di Johnson 
Saigon avrebbe impedito al partito 
di criticare la politica vietnamita 
della Casa Bianca. Piu tardi, Eise
nhower ha invocato c un candidato 
che guardi in avanti >, ma non ha 
osato far nomi; ha sollecitato Scran-
ton ad entrare in lizza, ma quando 

-^cranton lo tai^tto, fl ft dichia-
rato neutralei Infine, l o ! stesso 
Scranton non ha trovato di meglio 
che fare la concorrenza a Goldwa
ter dinanzi all'elettorato di destra. 
II pasaaggio deH'influente senatore 
Everett Dirkseri, leader dell'oppo-
sizione al Senato, nei campo del 
candidato ultra, e stato un colpo 
pesante alle fortune di Scranton. 

II penultimo round della lotta e 
quello • che ' si e combattuto nei 
giorni scorsiral Cow Palace in 
seno al comitato incaricato di ela- . 
borare un nuovo documento pro-
grammatico. I «moderati > si n- ' 
promettevano di condizionare Go
ldwater attraverso espliciti impe-, 
gni, positivi e negativi: riconosci
mento della « costituzionalita > del-
la legge sui diritti civili, condanna 
dei fascisti della John Birch So
ciety, amici del senatore dell'Ari- '. 
zona. Ma anche tra i 106 membri 
del comitato, Goldwater ha la mag
gioranza ed il suo gioco e stato fa
cile: si trattava, nei peggiore dei 
casi, di fare le inevitabili conces
sion! verbali. Cosi, egli ha promes-

. so che non agira, ove eletto pre
sidente, per ottenere la revoca della 
legge sui diritti civili (ma la pro-
posta di Scranton e stata bocciata 
ed e stata anche omessa la con
danna dei fascisti). Ha ottenuto 
infine che il documento riecheg-
giasse, per quanto riguarda i rap-
porti col mondo socialista, la guer
ra nei Viet > Nam, la Germania e -
Cuba, le formulazioni apertamen-
te aggressive contenute nella re-
cente intervista alio Spiegel. 

Ora, nei momento in cui la 
Convenzione si apre, la causa del-
Tabortito « fronte anti-Goldwater > 
sembra irreparabilmente compro- ' 
messa. Grazie ai 739 mandati di 
cui dispone, Goldwater potrebbe 
ottenere al primo scrutinio la no
mination. II presidente del Comi- ' 
tato nazionale del partito, Miller, 
sarebbe in tal caso il suo < numero 
due > (il candidato, cioe, alia vice-
presidenza). E cosi l'elefante re
pubblicano, che la vignetta di un 
giornale raffigura gia legato per le 
zampe ed atterrito sotto il ferro 
incandescente, si troverebbe mar-
cato con le iniziali del leader ol
tranzista fino alle elezioni del 1968. 
' Circa le conseguenze che la crisi 
repubblicana e destinta ad avere, . 
gli editorialisti della stampa piu au-
torevole si interrogano con allarme 
da piu settimane. Alcuni, valutan-
do la forza della fazione di estre-
ma destra come pari a non piu 
del 25 per cento delTelettorato re
pubblicano, prevedono per il par
tito l'isolamento e una cocetrte 
sconfitta; e i piu ottimisti aggiun-
gono che nei quadriennio succes
sive, il bubbone Goldwater dovreb-
be scoppiare ed esaurirsi da s£. 
Ma altri, come Walter Lippmann, 
sottolineano con allarme che"la mi-

' nacciosa crescita della destra re
pubblicana r.on potra non pesare 
negativamente sul I'azione politica 
della stessa amministrazione de-
mocratica e sulla vita americana 
in generale. 
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