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La «A» cinese rivela 
una 

La bomba esplosa nel Sinkiang era del fipo a uranio e questo indica che in Cina esi-
sfe un impianto che solo I'URSS, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna possiedono 

La Cina pofrebbe produrre una bomba-A al mese 

« Quelli che mi ero perchfe mi & stato 

attribuito il Premio Nobel non m'interessano: 

non sono il mio pubblico » 

PARIGI 

L e scorie radioattive disperse dal-
la esplosione nucleare del Sinkiang, 
raccolte al loro passaggio da aerei 
apposi tamente attrezzati, hanno per-
messo alia U S A A E C (la Commissio-
n e atomica degli Stati Unit i) di ac-
certare che la prima bomba-A cinese 
non era al plutonio, come sii si at-
tendeva, bensi all'uranio. L'accerta-
m e n t o e avvenuto , come in ogni al-
tro caso analogo, sulla base della 
analisi del le s tesse scorie, c ioe dei 
prodotti della fissione, alcuni dei 
quali sono s icuramente indicativi in 
un senso o nell'altro. Si e anche 
constatato che l'esplosione, cio& la 
fissione dell'uranio, ha interessato 
largamente , a fondo, la massa di 
tale e l emento impiegato nella bom
ba; e questo prova che il congegno 
adottato per la detonazione era di 
t ipo avanzato. 

• Queste due constatazioni hanno 
destato sorpresa fra gli esperti ame-
ricani, e in quell i degli altri paesi, 
poiche indicano, senza alcun dubbio, 
che la tecnologia del le armi nucleari 
in Cina 6 notevo lmente piu avanzata 
del min imo richiesto per attuare una 
esplosione del t ipo piu semplice. In 
particolare il possesso di congegni 
di detonazione progrediti significa 
molto probabilmente che i cinesi di-
spongono gia o disporranno assai 
presto di bombe-A adatte all ' impiego 
o p e r a t i v e 

P i u interessante ancora e il fatto 
che la bomba svi luppata ed esplosa 
fosse all'uranio invece che al plu
tonio. Dal punto di vista della po-
tenza Tuna va le Paltra, ed entram-
be possono servire come innesco alle 
bombe-H o termonucleari , mi l le o 
migl iaia di vol te piu potenti del-

;l*una e dell'altra. Ma l'indicazione 
\ e notevole perche indica un certo 
or ientamento della tecnologia nu
cleare cinese, e neU'ambito di tale 
or ientamento, il - l ivel lo raggiunto. 
La Cina ha scelto ev identemente una 
strada di versa da quella della Gran 
Bretagna e della Francia, e s imi le a 
quella che negli Stati Uniti e seguita 

i spprattutto per lo svi luppo dei reat-
tori (mentre le bombe U S A , e quei-

• l e soviet iche , sono dei due tipi , e 
quel le termonucleari p iu spesso al 
plutonio. Del le b o m b e esplose nel-
1'agosto 1945 a Hiroscima e Nagasa

ki, una era all'uranio e l'altra al 
p lutonio) . 

L e due v ie hanno in comune il 
punto di partenza, che e in ogni caso 
l'uranio naturale, estratto dai mine-
rali uraniferi e depurato. A questo 
punto la via del plutonio — seguita 
dalla Gran Bretagna e dalla Francia 
quasi esc lus ivamente e da U S A e 
U R S S parzialmente — passa per i 
reattori nucleari: il plutonio non 
esiste in natura ma si forma ap-
punto in seno all'uranio naturale 
immesso nei reattori, nel corso del 
processo che pud essere in pari t em
po sfruttato per la conversione del 
calore prodotto in energia elettrica. 
Al termine di un ciclo produttivo, il 
plutonio che si e formato puo essere 
separato dalle altre sostanze presenti 
con mezzi chimici , quindi relativa-
m e n t e semplici sebbene in pratica 
le cose s iano complicate dalla forte 
radioattivita. 

La via dell'uranio — l'uranio 
< 235 >, che rappresenta solo la cen-
toquarantesima parte dell'uranio na
turale — non passa invece per i 
reattori: la separazione delPU-235 
dall'U-238 v iene cioe affrontata subi-
to, ma essa non puo essere fatta con 
mezzi chimici , poiche U-235 e U-238 
sono lo stesso e lemento. La si fa, ge-
neralmente , con un processo mecca-
nico es tremamente lungo e com-
plesso, che consiste nel far passare 
u n composto (esafluoruro) gassoso 
dell'uranio naturale attraverso una 
ser ie interminabi le di celle porose, 
sfruttando la l ievissima differenza 
di peso fra gli atomi di U-235 e gli 
atomi di U-238: dopo un numero 
enorme di passaggi si riesce a rac-
cogl iere la frazione piu leggera (U-
235) , separata. II processo, sotto 
l'aspetto tecnologico, e fra i piu dif-
ficili e sottili , e — come ha dichia-
rato ieri l 'esperto americano Phi l ip 
Abelson — « e chiaro che esso non 
pu6 essere stato usato da gente ar-
retrata... La loro (dei c inesi) tecno
logia nucleare e piu avanti di quan-
to supponess imo. D o v r e m m o — ha 
concluso Abelson — prenderl i ( p iu 
sul s e r i o > . E ' inoltre al io studio in 
vari paesi un altro processo, centri-
fugo , m a tanto complesso che n e m -
m e n o negl i Stati Uniti e stato ancora 
applicato. 

II fatto che i cinesi abbiano esplo-
so una bomba all'uranio significa 
dunque che essi posseggono un im
pianto per la separazione isotopica 
mediante < diffusione gassosa >. che 
non esiste in nessun paese dell'Euro-
ra occidentale salvo la Gran Breta
gna (Capenhurst) mentre la Fran
cia ne ha u n 0 in costruzione. Per 
quanto riguarda le applicazioni pro
ductive di pace, questo indica che 
i cinesi sono avviati a svi luppare in 
modo autonomo — come gli Stati 
Uniti e I'URSS — i reattori che 
usano uranio < arricchito >, cioe mi-
scele di uranio naturale e U-235 (co
m e in Italia il reattore del Gariglia-
no e quel lo di Trino Vercel lese, che 
dipendono pero dagli Stati Uniti per 
il r i fornimento) . Si puo presumere 
che la linea di svi luppo scelta sia 
in qualche misura dipesa dal fatto 
che il primo reattore costruito dai 
sovietici in Cina, entrato in funzio-
ne nel 1958, fosse appunto, e sia. un 
reattore a uranio arricchito, e che 
i cinesi abbiano mirato, fra l'altro, 
a rendersi indipendenti per quanto 
riguarda le necessita di rifornimento 
di questo reattore, e degli altri simili 
che su quel model lo possono avere 
costruito, mentre costruire reattori ' 
all'uranio naturale avrebbe compor-
tato una impostazione tutta nuova 
e diversa. 

Dal punto di vista mil itare, il pos
sesso di un impianto di separazione 
sembra assicurare un certo l ivello 
della produzione del le bombe. A 
tale riguardo Ralph Lappa, noto fi-
sico nucleare ed esperto di armi nu
cleari americano, ha manifestato la 
convinzione che la Cina possa essere 
in grado di produrre una bomba-A 
al mese. L'indicazione invece per una 

., eventuale bomba-H cinese — che al
cuni osservatori raccolgono — non 
e diretta, nel senso che non e neces-
sario avere una « A > all'uranio piut-
tosto che al plutonio per fare una 
« H >, ma puo essere accolta in senso -
indiretto, cioe in base alia costata-

, zione dell'alto l ivel lo tecnologico rag
giunto dai cinesi; fdi cui l a bomba-A' 
all'uranio e test imonianza sicura. 

Infuria 
in Francia 

la pole mica su Satire 
J. P. Sartre intervistato ieri da un cronista 

(Telefoto) 

Alle accuse, 
e la cultura 

La Parigi letteraria, politica e giornalistica b in subbuglio 
il filosofo risponde.- «lo non vedo che cosa la letteratura 
francese possano attendersi dal Nobel. Occorre scrivere e occorre che 

i libri siano buoni. £' la sola cosa che conta» 

5. p. 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 23. 

II telefono di Sartre i>quilla 
invano, a Parigi, nella camera 
nuda dell'appartumento di due 
stanze, al decimo piano di un 
anonimo edificio sul Boulevard 
Raspail, con le finestrc che guar 
dano sul cimitero di Montpar-
aasse. Anche Simone de Beau-
voir ha attaccato il ricevitore. 
II rifiuto del Nobel ha scate-
nato sui passi del filosofo la 
piii clamorosa caccia all'uomo 
che si sia vista a Parigi. Decine 
di giornalisti, di reporters, di 
fotografi sono mobilitati e sta-
zionano in permanenza da ire 
giorni dandosi il turno davanti 
al portone del Boulevard Ra
spail, nella sala d'aspetto della 
redazione di Temps modernes, 
alia Coupole, net bistrd dove 
Sartre ha I'abitudine di pren-
dere i suoi pasti. II giornalista 
che e riuscito, in macchina, a 
tenere dietro al taxi di Sartre 
in fuga, ha meritato gli onori 
della prima pagina di France-
Soir: quello che Vha atteso, fino 
alle tre di notte, davanti alia 
casa di Simone de Beauvoir per 
strappargli qualche dichiarazio
ne, ha avuto il... Nobel del 
giornalismo da Paris-Presse. 
• La Francia letteraria, politico, 

giornalistica e in subbuglio. II 
rifiuto del Nobel sembra non 
concernere Sartre soltanto, ma 
il paese intero che si vede pri-
vato del lauro che gli spetta 
nelle olimpiadi del cultura, a 
Stoccolma. — Sarebbe stata la 
nostra sola medaglia d'oro — 
dicono melanconicamente i fran-
cesi — che esternano in questi 
giorni, senza pudore, la loro 

amarezza per lo scacco dei loro 
atleti a Tokio. E Sartre rifiuta 
il Nobel . 
• La letteratura e, in Francia, 

un online di cavalleria, una le 
gion d'onore, di cui .si fanno 
guardiani letterati, critici, ami-
ci e nemici. I giornali della 
sera stampano titoli scandali-
stici e trattano il filosofo come 
un grande ciclhta, o un famoso 
boxeur, destinato a tenere alti, 
nell'agone, i colori della Fran
cia, e che li ha traditi. - Vecchio 
commediante», dicono alcuni. 
«• Tradifore — gridano altri — 
vpi siete la nostra gloria na-
zionale, la nostra stella polare, 
e voltate le spalle al Nobel». 
' E' un ipocrita-, sentenzia un 
grande quotidiano del mattino. 
E il giornale insinua che, cosi, 
Sartre prende due piccioni con 
una fava: il Nobel, e la fama 
gigantesca che nascera attorno 
a lui dallo scandalo. * Medaglia 
d'oro, comunque •», si consolano 
altri, respirando di sollievo 
perche la giuria del Nobel ha 
attribuito, malgrado la lettera 
di rifiuto, il premio a Sartre. 

— La preoccupazione per la 
fama della letteratura francese, 
non poteva indurvi ad una deci-
sione differente? — ha chicsto 
a Sartre il giornalista di Paris-
Presse. 

— Jo non vedo davvero che 
cosa la letteratura e la stessa 
cultura francese — ha risposto 
Sartre — possano attendersi dal 
Premio Nobel. Prudhomme e 
stato Premio' Nobel della lette
ratura, ma Mallarmi non lo ha 
mat avuto. Credete che- questa 
scelta sia stata cosl valida da 
onorare realmente la cultura 
francese? Quello che e impor-

Intervista a «Rinascita» dei leaders socialisti 

Lotta di classe 
le riunificazione politica 

Sul tema «Lotta di classe e 
riunincazione politica», l'ulti-
io numero di Rinascita pub-

blica interviste rilasciate dai 
impagni Tullio Vecchietti, se-
retario generale del PSIUP, 

ticcardo Lombardi e Giorgio 
feroncsi, della direzione del 

5L Ne diamo un'ampia sin-
ssi: 

Tv/lio 

Vecchietti 
II segretario nazionale del 
5IUP ha anzitutto • sottoli 

keato come il dibattito sulle 
p-ospettive del partito imi 

del lavoratori debba, * per 
:re valido, -rifarsi al-

lanalisi delle cause stori-
le che hanno dato vita alia 
rolta socialdemocratica e alia 

zita dei partiti comuntsti -. 
Lnalisi da portare anche -a l ia 
?alta dei partiti comunisti, dal 
>rgere delle tendenze stalinia-

le flno al loro superamento, 
|he * una tendenza irreversibi-

anche se oggi non e ancora 
Ina consolidata realta, come 
limostrano le posizioni della 
^ina. alcuni aspetti della po-
Itica di Krusciov c gli stessi 
lodi coi quali si e proccduto 

|lla sua sostituzione». £ que-
!o perche, secondo Vecchietti, 

spinta unitaria della lotta 
tntifascista non solo e stata 
jffocala dalle socialdemocra-
te dei paesi capital isti * ma ha 
Vuto anche sbocchi discutibili 

discussi nelle democrazie po-
jlari». L'errore delle social-
jmocrazie sta • ncll'aver da-

alle classi lavoratrici l'illu-
|one che si arrivi al social i-

10 attraverso il riformismo 
irghese gestito dai socialisti-. 
Nei paesi capitalistici, e in 

ticolare nel nostro dice Vec-
iletti - e dal fallimento del ri-
armismo borghese e delle tra-
izionali politiche socialdemo-

itiche che deve partire l*a-
tane del movimento di classe 
sr aprire la prospettiva del-
inita organica del movimento 
sralo-. Entro questo quadro 
scelta della via democratica 
socialismo non e soltanto 

Sbligatoria, «ma e necessaria 
er garantire lo sviluppo de-
locratlco delle conquiste so-

farebbe ben -poco cammino se taumaturgiche panacee le tante segue Lombardi — ho ritenuto.la della riunificazione socialde- spettato questi temi, sia pure 

preeegut Veccbittti, «ai 

gli errori dell'esperienza sta 
liniana e le capitolazioni della 
socialdemocrazta dovessero es
sere superati con la prevalen-
za di tendenze solo apparente-
mente nuove». Si tratta allo-
ra di arricchire la dottrina 
marxista sulla base delle nuo-
ve esperienze ed indicazioni 
che emergono sia dalla realta 
dei paesi socialisti sia dei pae
si capitalisticL 

Per quanto riguarda poi la 
situazione del nostro paese, 
Vecchietti afTerma che - a l fal-
so rapporto fra riforme bor-
ghesi e sviluppo democratico, 
sul quale si e costruita la poli
tica del centro-sinistra, occor
re opporre il nuovo rapporto 
fra riforme di struttura e po-
tere delle classi lavoratrici*. 
tenendo presente che il centro-
sinistra ha reso piu difficile la 
nascita di un nuovo schiera-
mento delle sinistre «. ingab-
biando col concorso del PSDI 
e dello stesso PSI una parte 
conststente di lavoratori cat-
tolici negli schemi tradizionali 
leitario ». 

Dopo aver affermato che le 
del riformismo spicciolo e vel-
prospettive avanzate per I'unifi-
cazione tra PSI e PSDI sono da 
respingere Vecchietti ha per6 
ricordato che esse mostrano co
me l'esigenza unitaria sia oggi 
talmente forte che neppure Sa-
ragat pud ignorarla. Si tratta 
di un'esigenza viva anche nelle 
masse lavoratrici cattoliche 
Soltanto indicando obiettivi 
avanzati — ha concluso Vec
chietti — la crisi del centro si
nistra potra portare al raffor-
zamento della democrazia 

Riccardo 

Lombardi 
II dibattito attorno ai proble-

mi della riorganizzazione delle 
forze di sinistra non puo nasce-
re — dice Lombardi — come 
- fuga dai problemi e dagli im-
pegni che la situazione concre-
ta pone al movimento operaio ~. 

l<a ensi del centro-sinistra 
pud far nascere la tentazione 
-d i ritenere che la situazione 
politica possa essere artificiosa-
mente riequilibrata con una 
meccanica o, se vogliano, illu-
ministica, riorganizzazione delle 
forze_ F la strada piu facile, coerenza 
lusffo l« qwJ« flojiieoDo oorotl « P e r 

sigle del fronte Iaico, della riu 
nificazione socialdemocratica, e 
anche, almeno in talune impo 
stazioni, del partito uhico dei 
lavoratori». Una strada alia 
quale, secondo Lombardi - n o n 
si sottrae, per altro verso, la 
formula spesso acritica della 
nuova maggioranza -. 

Per Lombardi il punto dal 
quale partire e la constatazione 
che ~ lo scontro di classe deter-
minato dal centro-sinistra ha 
profondamente modificato (e 
ancora ulteriormente modifiche-
ra) la hsionomia e il rapporto 
delle forze in contrasto-. Su 
questo scontro « ha inciso nega-
tivamente la situazione econo-
mica che ha spazzato illusioni e 
posto alio scoperto. aU'interno 
stesso del centro-sinistra. prima 
e piu che "due tempi" due lo-
giche diverse e tra loro ineon-
ciliabili: quella della fiducia. 
che trovava la sua espressione 
politica nel cosidetto allarga-
mento deH'area democratica e 
nell'Uolamento comunista. e 
quella delle riforme che invece 
postulava uno stimolo per una 
azione realmente e non stru-
mentalmente unitaria del movi
mento operaio -. 

Lo stimolo per questa azione 
non trov5 pero — secondo Lom
bardi — un'eco sufficientemen-
te matura: « n movimento ope
raio non seppe trovare piena 
coscienza della necessita di pro-
spettare unitariamente una ri-
sposta capace di affermare una 
linea inversa a quella propu-
gnata dall'antagonista di clas
se » Comunque - abbiamo espe-
rimentato con il centro sinistra 
che una politica di rottura £ 
<tata possibile. ma non * stata 
sufficiente. 4ie potrebbe esserlo 
oggi nel mutato rapporto delle 
forze in contrasto. per consen
ting di istaurare un'azione glo-
bale. ancorche graduate, di tra-
sformazione effettiva della so-
cieti e dei suoi rapporti di po-
tere - . Secondo Lombardi la 
- politica di rottura - non e sta
ta sufficiente anche perche - l a 
azione del movimento operaio 
e stata frenata al suo intemo 
e nelle sue stesse possibilita di 
alleanze. da una vera e propria 
politica di potenza perseguita 
dal PCI - per I'illusione nutrita 
dal suo gruppo dirigente - c h e 
il progrcdire della lotta^. fosse 
favorito dalla imponenza indif-

ferenziata del numero e del 
malcontento. e non piuttosto da 
una serie di scelte qualitative di 

e continuo a ritenere • positiva 
e importante la svolta metodo-
logica costituita dalla pubblica 
zione del memoriale di Yalta, 
anche se mi sembra contraddit 
toria e (perche no?) un poco 
flduciosa la reticenza ad ammet-
tere che si tratti effettivamen-
te di una svolta. La pubblica-
zione del memoriale ha in se 
la potenzialita per superare, in 
coerenza con il nuovo metodo 
politico, Vimpasse a cui ho ac-
cennato, nonche per sciogliere 
l'altro nodo che a mio giudizio 
ba inceppato, e ancora inceppa. 
l'azione del Partito comunista: 
intendo per arrivare ad acqui-
sire un procedimento di piena 
trasparenza e percib di control
lability, del processo di forma-
zione delle decisioni politiche-. 

Lombardi affronta qui i pro
blemi sollevati dai recenti a w e -
nimenti di Mosca notando come 
essi -propongono un contrasto 
di metodo con quello inaugura-
to con la pubblicazione del me
moriale-. Ma, per quel che ri 
guarda il PCi, quando esso pro
pone - c o n la sua linea di fon 
do. la competizione pacifica nei 
rapporti mondiali con il capitali-
smo e aU'interno stesso del mo 
vimento operaio internazionale, 
esso afferma istanze che acqui-
siranno il loro maggior valore 
quanto piu si sapra rendere ope-
rativa, e percid coerente sul pia
no interno di partito. l'azione 
necessaria ad una trasformazio-
ne di potere-. 

Dopo aver affermato che non 
si tratta di dare -garanzie di 
democraticita - da deporre - sul-
l'altare di una partecipazione 
alia maggioranza di governo-. 
ne di -assunzioni di responsabi-
lita che nascondono la propen-
sione a subire la volonta dei 
centri tradizionali del potere-, 
ma della capacita e deH'impe-
gno del movimento operaio - d i 
porsi effettivamente e concreta-
mente come classe dirigente-. 
Lombardi afferma che -questo 
impegno passa oggi attraverso 
il problema della programma-
zione democratica-. 

La politica di piano pone due 
problemi, di contenuto e delle 
forze - c h e si ritengano dispo-
nibili e mobilitate per una tale 
azione ». In questa problematica 
si pone oggi — secondo Lorn 
bardi — la questione di una 
riorganizzazione della sinistra, 
-questione alia quale non for-
niscono oggi risposte esaurienti 
ne le tesi del partito unico dei 
lavoratori, mk. tanto 

Non il partito unico dunque 
perche si ridurrebbe ad un par. 
tito • - ideologicamente - neutro 
nel quale convergano generica-
mente • esigenze di progresso 
che si contrappongono a un par
tito o a una confederazione di 
partiti genericamente conserva-
tori -. Non una riunificazione so
cialdemocratica che - af flora co. 
me un sottoprodotto dello scadi-
mento del centro-sinistra. e for-
se anche come una scappatoia 
per eludere i problemi reali-. 

- N o n dubito — conclude 
Lombardi — che si debba la 
vorare nel vivo della lotta di 
classe per una riunincazione po 
litica che in ogni caso non si 
ponga come luogo ideologica
mente neutro di incontro e di 
mediazione, ma si strutturi nei 
termini propri di un marxi-
smo moderno, che sappia ri-
vivere cioe con spregiudicatez-
za le proprie scelte ideologi-
che. che sappia dare sostanza 
attuale alle elaborazioni e al 
concetto stesso di lotta di 
classe -. 

Giorgio 

Veronesi 

%:' 

peccando a volte di schematismo 
o di dogmatismo, Veronesi af
ferma che la soluzione del pro
blema «pu6 nascere solo da un 
confronto franco e leale che 
escluda qualsiasi pretesa di ege-
monia e di priorita, fra tutte le 
posizioni ora esistenti nel mo
vimento operaio-. Bisogna pe-
r6 sgombrare il terreno dai fal
si problemi e dalle condizioni 
poste artificiosamente. Mi rife-
risco — continua Veronesi — 
alia questione del «centrahsmo-
democratico il cui superamen
to da parte del PCI sarebbe 
pregiudiziale per l'inizio di un 
discorso nuovo. 

- A mio parere — dice Vero
nesi — nessuno dei partiti del 
movimento operaio (per non 
parlare degli altri) ha una strut
tura organizzativa rispondente 
alle esigenze del mondo politi 
co contemporaneo. La struttu-
razione in correnti cristallizza-
te. ad esempio, che spesso si 
trasformano in gruppi di po
tere non e un correttivo valido 
del centralismo democratico-. 

Parlando poi delle proposte 
di unificazione avanzate fra PSI 
e PSDI. Veronesi afferma che 
queste proposte - n o n facilite-
rebbero, come qualcuno sostie-
ne, una unita piu larga per fasi 
successive, ma porterebbero di 
fatto a nuove lacerazioni-. £ 
questo perche - i n Italia esiste 
ed opera con successo il piu 
grande partito comunista del-
I'occidente europeo. col quale si 
pu6 concordare o meno. ma che 
non si pud certamente esclu-
dere da certe prospettive stra-
tegiche-. E ancora perche - i n 
Italia il PSI ha operato sempre 
in una prospettiva unitaria-
componente operante oggi nel 
sindacato. negli organismi di 
massa. nella realta di base. Al
tro elemento da considerare -e 
la presenza di un grosso par
tito cattolico nel quale milita-
no vasti strati di lavoratori* 
che non possono essere certa
mente ignorati da una vera po
litica di uniti. 

Per Veronesi. inflne biso
gna evitare che la crisi del cen
tro-sinistra (causata anche dalla 
politica di delimitazione della 
maggioranza) si trasformi in 
una crisi di tutto il discorso 
che il movimento operaio deve 
continuare a sviluppare col mo 
vimento cattolico e con la stessa 
D C Per questo e necessario che 
il movimento operaio -sappia 

I
articolare, pur nelle diversita 
di oggi, un comune discorso In 
una comune prospettiva-. • • 

f 

'iH 

Anche per Veronesi la - me-
moria- del compagno Togliatti 
- ha un valore squisitamente po
litico ed attuale- perche - s i 
inserisce in una situazione di 
crisi politica generale e di di-
sorientamento anche di larghi 
settori del movimento operaio 
che pregiudica conquiste acqui-
site in decenni di lotta e porta 
ad un frazionamento pericoloso 
delle forze democratiche -. 

Veronesi afferma poi che In 
un dibattito su queste questioni 
il - P S I diventa un interlocu-
tore indispensabile al quale 
compete il compito di assume-
re iniziative coraggiose, uscendo 
dai limit! delle polemiche re-
trospettive e superando incom-
prensioni, lentezze e cautele*. 

Bisogna cioe avere il coraggio 
di -rompere con la politica dei 
"vecchi rancori". senza ignora-
re il passato, ma utilizzando I 
dati storici in chlave critica ai 
fini di una ricomposlzione del-
i"unita di classe. anziche di una 
sua ulteriore lacerazione-. 

tante e che si vendano piu libri 
francesi all'estero, e per questo 
occorre scrivere, e occorre che 
i libri siano buoni. FT la sola 
cosa che conta. 

— Ma dei lettori, che attra
verso il Nobel vi aurebbero 
conosciuto, non ne tenete conto? 
— ha incalzato il giornalista. 

— Quelli che mi leggerebbero 
perche mi e stato attribuito il 
Premio Nobel, non mi interes-
sano, non e il mio pubblico. 

Sartre amato e odiato, re-
spinto e idolatrato. Ancora una 
volta la Francia ufficiale sem
bra non comprendere il filosofo. 
II vecchio divorzio tra I'impc-
gno morale e militante di Sar
tre che vuole restore libero di 
agire — tanto di fronte alia 
guerra algerina. come davanti 
alle accademie letterarie — e i l 
conformismo imperante. e cosl 
grande che ogni conciliazione 
o difesa appare impossibile. 

Eppurc, ieri Sartre, nelle di-
chiarazioni scritte consegnate 
all'ambasciata di Svezia a Parigi 
(e che sono state lette ai gior
nalisti dal rappresentante del 
suo editore a Stoccolma) e stato 
di una sincerita totale, pieno 
di pudore ma di orgogliosa fer-
mezza al tempo stesso. rivendi-
cando il suo diritto ad una csi-
stenza libera, ribellandosi ad 
ogni tentativo df essere *tsti(»-
zionalizzato - c deciso a restore 
se stesso nella sua integrita con 
tanta maggiore decisione in 
quanta Sartre pensa, come egli 
ha dichiarato, che •» nella situa
zione attuale il Premio Nobel 
si presenta comeun riconosci-
mento riservato agli scrittori 
dell'Ovest o ai ribelli dell'Est. 
Non e stato incoronato Neruda 
che e uno dei piu grandi poeti 
americani; non si e mai parlato 
seriamente di Louis Aragon, che 
lo merita altamente ». 

Questa potente borghesia oc
cidentale, che vuol dare prova 
di liberta di spirito al punto da 
accogliere anche le costruzioni 
delVintelligenza che sono dirette 
contro di essa — e non vi e 
dubbio, per alcuni, che Sartre 
ha indirizzato tutta la sua opera 
contro questa * rispettabile * so
ciety divisa in classi, contro 
ogni cedimento riformista e con
tro ogni saggezza piccolo bor
ghese — ebbenc, Sartre la con-
danna apertamente proprio nel 
suo tentativo di confusione ideo-
logica. Egli rifiuta il Nobel per 
non essere inglobato nel sistema 
e la larghezza di pensiero di 
chi vuole assorbire, laureandolo 
valori che non sono i suoi, che 
sono opposti ai suoi, appare a 
Sartre una trappola, 

'Durante la guerra di Alge
ria — ha affermato Sartre — 
quando not abbiamo firmato la 
"dichiarazione dei 121", io avrei 
accettato il Premio con ricono-
scenza, perche esso non avrebbe 
onorato soltanto me ma anche 
la liberta per la quale noi lot-
tavamo. Ma cib non e accaduto, 
ed e solo dopo la fine del com-
battimento che mi si attribuisce 
il Premio *. 

Un riconoscimento di questo 
genere vincola. secondo Sartre. 
all'immobilismo. fa entrare gli 
uomini in quel paradiso degli 
' immortali -. di cui il filosofo 
ha orrore, perche lo identifica 
con la morte stessa dell'impegno 
militante. 'Lo scrittore che ac-
cetta una distinzione di questo 
genere impegna egualmente la 
associazione e I'istituzione che 
10 ha onorato: le mie simpatie 
per il maquis del Venezuela 
non impegna che me soltanto. 
mentre se il Premio Nobel Jean 
Paul Sartre prende partito per 
la resistenza net Venezuela, egli 
trascina con se il Premio Nobel 
come istituzionc ~. 

Sartre aveca gia chiuso le 
pagine del suo ultimo libro, 
Les Mots, con questa stessa 
professions di fede. I giurati del 
Nobel hanno dtmenticato evi
dentemente di riflettere su que
ste righe, prima di decidere di 
attribuire il Premio al filosofo. 
'Quello che io amo nella mia 
follia e che essa mi ha protetto 
sin dal primo giorno, contro le 
seduzioni deH'elite: to non mi 
sono mai creduto U felice pro
prietary di «n "talento"; il 
mio solo problema era di sal-
rarmi — niente nelle mani. 
niente in tasca — per il laroro 
e la fede *. Che testa dunque 
di Sartre, se egli rifiuta di rc-
legare *• Vimpossibilc sclcezza 
nel magazzino degli accessori »? 
11 filosofo risponde: 'Solo un 
uomo, fatto di tuttl gli uomini e 
che li vale tutti e che rale non 
importa chi >. 

Chi scrive, ricorda Sartre, me-
scolato a miltont di uomini che 
segvivano il feretro di TogliattL 
come uno di essi. come un uomo 
della folia, protagonista e in 
terprete al tempo stesso delle 
vicende e della storia dei nostri 
tempi. L'ultimo numero di 
Temps Modernes, che e uscito 
questa settimana a Parigi, men
tre il * caso Sartre » fa scandalo, 
si apre con lo scritto che il filo
sofo pubMico xvinjni t i con il 
titolo n mio amieo Togliatti. 

COS) IN SALVO 

FORT BRAGG, (Carolina del Nord) — II magg.. D e r a i l 
Sandel in aria pende da un cavo di naylon assicurato ad 
u n bimotore Caribou CV2B nel corso della operazione 
c S k y H o o k » , l'ultimo metodo per salvare uomini «d 
equipaggi in l o n e dove n o n si pud atterrare. L'aemo 
aggancia l'uorao che si trova a terra, manovra che flno 
ad ora avevano effettuato solo gli elicotteri. 

(Telefoto AP-cttfoststHI 

Per la pittura, la musica e il tecrito 

A Burri, Klebe 
e Wesker i 

«Premi Marzotto> 

A* Mftcciocctii 

VALDAGNO. 23 
S'inaugura domani a Val-

dagno. nei saloni del Club 
Unione. la mostra del Premio 
Marzotto per la pittura - C o -
munita europea- 1964. II pit-
tore italiano Alberto Burri e 
risultato il vincitore del primo 
premio di cinque milioni. men
tre i premi successivi di due 
milioni ciascuno sono stati at-
tribuiti rispettivamente ai bel-
gi Pol Bury e Corneille, al cu-
bano Wilfredo Lam. considera-
to francese. al tedesco Heinz 
Mack e airinglese Ian Stephen
son. Sembra che i lavori della 
giuria siano stati particolar-
mente difficili. 

II premio di quest'anno e 
stato riservato ai pittori ap-
partenentt per nazionalita o 
per residenza. alle seguenti 
nazioni: Belgio, Danimarca. 
Francia. Germania. Gran Bre
tagna. Grccia. Irlanda. Lus-
semburgo. Olanda, Turchia. 
Italia. La giuria. incaricata 
tanto degli inviti che dell'as-
segnazione dei premi. era for-
mata da dieci critici, tra i quali 
due italiani: Cesare Brandi e 
Bcrto Morucchio. Tra i critici 
stranieri e'erano invece Cassou, 
Grobmann. De Wilde. Langui. 
Linfert, Robertson, Russel e 
Tapie. 

L'insieme della mostra e com
posto da sessanta artisti. che 
espongono da una a tre opere. 
II panorama che ne viene fuori 
e abbastanza casuale. dominato 
com'e da tendenze ed esperi 
menti in gran parte scontati: 
quadri informali, materiel. 
astratto-geometrici e astratto-
espressionisti, ecc. Molta di 
questa • avanguardia • e gia 
vecchia, remota, messa da par
te da nuove formule • da nuovi 
dementi, eom# ba p r o n t o I"ul-

tima Biennale. In altre parole. 
nel suo insieme, questo Premio 
Marzotto registra una situa
zione gia superata. Quando fta-
fatti si accetta la tesi avanguar-
distica del rapido consumo 
delle forme dell'arte nel mon
do d'oggi, allora bisogna an-
dare sino in fondo. non per-
dere una battuta. stare al tem
po insomma. Da questo punto 
di vista, invece. il Premio Mar
zotto rimane a mezz'aria, pro-
ponendo una serie di presenze 
in qualche caso inspiegabilL 

Le Giurle del Premio Mar
zotto hanno inoltre deciso di 
assegnare i premi per la M»-
sica e per il Teatro risptttt-
vamente a Giselher Kleb* 
(cinque milioni) per l'opera 
Stabat Mater e ad Arnold We
sker per U dramma Their very 
own and golden City. Lit dua 
giurie erano cosl composte: per 
la musica. Franco Ferrara, 
Ferdinando Leitner, John Frit-
chard. Manuel Rosenthal e Wil-
Iem van Otterloo; per il teatro, 
Katina Paxinou. Martin J. Ess-
ling. Jacques Huisman. Jacques 
Lemarchand, Erwin Piscator, 
Raul Radice. Henning Rischbie-
ter. Renzo Tian, Ossian Trilling, 
Jean Vilar. 

Arnold Wesker, uno dei pin 
significativi autori del giovane 
teatro inglese, si e imposto una 
decina d'anni fa col gruppo de
gli' - arrabbiati - . dai quali tut-
tavia lo distingue il reallsmo 
minuzioso e tenace. con cut af
fronta i problemi social!. Le
gato alia sinistra laburista, si 
e messo recentemente alia testa 
di un movimento per il teatro 
sociale patrodnato dallo stesso 
Labour Party. In Italia e stato 
rappresentato il suo Brodo di 
polio con I'orzo, primo dratnma 
della Trflofffa, tradotta presso 
EinaudU 
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