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A COLLOQOiO CON I LETTORI 
*i t * 

Ancora del 
deWURSS e delta 

La risposta data dall'Uni-
t&, domenica scorsa, ad un 
gruppo di lettori che ci 
avevano scritto sulla que-
stione del Vietnam ha 
indotto altri lettori a 
scriverci per manifestare 
il loro dissenso o il 
loro consenso. Molte di 
queste lettere denunciano 
in termini appassionati i 
crimini americani nel sud-
est asiatico, altre si rife-
riscono alia posizione della 
URSS in questo conflitto e 
ai rapporti cino-sovietici. 

Una sola lettera — a Mr-
ma del compagno Bruno 
Vitale, doeente nell'Istituto 
di flsica teorica dell'Univer-
sita di Nnpolj — ritorna 
sulla questione dell'oppor-
tunita di organizzare « una 
sia pur piccola, brigata in
ternazionale per il Viet
nam del Nord >, brigata, 
precisa il compagno Vitale, 
che potrebbe anche essere 
« non necessariamente una 
unita combattente, ma tec-
nica, comprendente cioe 
medici, insegnanti, specia-
listi per le scuole e gli ospe-
dali del Vietnam del 
Nord >. Diciamo subito che, 
posta in questi termini, la 
questione diventa piu con-
creta e piu accettabile 
(perche pill realistica) del-
la questione posta in termi
ni di generica agitazione: 
dato che sul problema dei 
volontari 6 l'agitazione ge
nerica ed elusiva di altri 
compiti, che noj abbiamo 
criticato, e non certo I'im-
pulso generoso e < gnribal-
dino > che gitistamente ani-
ma in questo momento il 
ctiore di tanti giovani. Re-
sta pero la questione politi-
ca di fondo: vale a dire che 
la decisione di dare alia lot-
ta per la liberta del Viet
nam del Nord — come scri-
ve il compagno Vitale — 
« u n aspetto qualitativa-
mente nuovo», non pu6 
spettare ne al nostro Par-
ti to ne a questo o quel 
gruppo di democratici i ta-
liani, pu6 spettare solo al 
governo del Vietnam del 
Nord. (Questo, lo hanno 
scritto sul Genmingibno an
che i compagni cinesi). 

Percid il nostro riferi-
mento alle «condizioni ti-
piche di quella lotta >, alle 
«difTicoIta non solo tecni-
che ma politiche > di pre-
parare un intervento di vo
lontari internazionali nel 
Vietnam, non era a nostro 
avviso ne inutile ne dan-
noso ne tanto meno ambi-
guo; e cos! non c'era nessun 
tono c sufficiente e cr ipt i -
co> nel riferimento alia 
esperienza dei compagni 
che hanno organizzato le 
brigate internazionali in 
Spagna. Perche ci si vole-
va cosl richiamare, appun-
to, al fatto che un tale 
problema va in primo luogo 
deciso, e responsabilmente 
deciso, dai compagni viet-
namiti; ci si voleva richia
mare — per chi della guer-
ra di Spagna conosce non 
solo 1'aspetto leggendario, 
ma anche 1'aspetto politico 
« diplomatico (anche inter-
no al movimento operaio) 
— alle difficolta che allora, 
pu r in condizioni tanto di
verse da quelle del Viet
nam, s'incontrarono per ar-
rivare ad un accordo con 
il governo della Repubbli-
ca spagnola; e ci si voleva 
inflne richiamare al fatto 
che in chiunque connsra la 
storia del nostro Parti to e 
lo spirito nel quale esso 6 
stato educato non c'e nes
sun « rivoluzionario » da 
strapazzo che dovrebbe far 
nascere il dubbio che la 
dove si creassero le condi
zioni d'una tale partecipa-
zione internazionale al con
flitto vietnamita il Part i to 
comunista italiano, i suoi 
dirigenti. i suoi militanti 
non saprebbero assolvere 
Ann in fondo al loro dove-
re internazionalista. anche 
tornando ad impugnare di 
nuovo le armi 

Ma questo dei volontari 
italiani nel Viet Nam, di-
cevamo, e solo uno, e fra i 
meno «affollati >. dei temi 
trattati. Dobbiamo dire con 
franchezza che numerose 
lettere. firmate e non fir-
mate, o firmate con la di-
cltura « un gruppo di com
pagni di... > rivolgono so-
prat tut to attacchi e accuse 
all'Unione Sovietica. giu-
dicandola < respon^abile > 
della tragedia vietnamita 
(per la sua politica di coe-
sistenza pacifica. che avreh-
be servito unicamente ad 
incoraggiare l 'lmpcnalisino 
americano) piu o meno al
ia pan degli Stati Uniti 
d'America Orbene. dobbia
mo dire con la stessa fran
chezza • che que>ta e una 
infamia O megho. che d 
un'infamia il fatto cho par-
titi comunisti come quello 
cinese o come quello nlba-
nese (sia hen chiaro che 
mat, neppure nei momenti 
piu accesi della polemica. 
cose simih furono dette dal 
Parti to comunista del Viet 
Nam del Nord) ahbiano 
trasformato la loro polemi
cs ideologica e politica con-

tro alcune tesi del PCUS 
in una campagna di diffa-
mazione di cui oggi racco-
gliamo i tristi frutti Noi 
non abbiamo negato mai 
ch'era un errore (anche da 
parte deU'Unione Sovieti
ca) rispondere a simili dif-
famazioni in modo ingiu-
rioso: ma proprio perci6 
sentiamo di poter dire in 
tutta coscienza che essere 
passati dalla discussione 
con l'Unione Sovietica alia 
diifamazione dell' Unione 
Sovietica e mantenersi su 
questo terreno, anche in 
questo momento, anche 
mentre tutto lo svolgersi 
degli avvenimenti dovrebbe 
spingere all'unita d'azione 
contro 1'imperialismo al di 
la d'ogni dissidio ideologi-
co, e una vera e propria 
infamia. Non solo E* an
che la dimostrazione della 
poverta degli argomenti di 
cui si dispone. E' anche una 
prova della volonta che 
purtroppo sembra essersi 
maturata nei compagni ci
nesi di rifiutare sia la di
scussione sia l'accantona-
mento momentaneo della 
discussione di principio per 
far fronte ai pericoli incom-
benti. 

Per quanto riguarda la 
poverta degli argomenti 
di cui si dispone, guardia-
mo l'ultimo documento ci
nese contro il PCUS e la 
conferenza consultiva di 
Mosca. Di argomenti non 
ce n'd nessuno, o meglio 
ce n'e uno solo, ed e fal-
so! Vale a dire che la con
ferenza consultiva di Mo
sca abbiji voluto essere un 
attn di seissione del movi
mento. Ora tutto si puo di
re di quella conferenza: 
ch'essa e stata opportuna 
o inopportuna. ch'essa e 
stata utile o inutile, ma 
una cosa sola non si puo 
dire: che le conclusioni al
le quali essa e pervenuta 
siano d e 11 e conclusioni 
< scissionistiche >. B a s t a 
guardare tutta la stampa 
non comunista. Essa e una-
nime nel dire che la confe
renza di Mosca e stato un 
tentativo di arr ivare ad . 
una ripresa del dibattito, 
se non ad una riconcilia-' 
zione, con i compagni ci
nesi; e, se mai, ha tenta-
to di presentare la confe
renza di Mosca come un 
successo delle pressioni ci
nesi sui comunisti sovieti-
ci e degli altri paesi! In-
vece, partendo da quella 
premessa falsa, che cos'e 
il piii recente documento 
cinese se non un atto ge-
nerico di accusa contro il 
< krusciovismo come mo-
d e m o revisionismo >, con
tro il XX Congresso, con
tro < l'alleanza > che si sa-
rebbe realizzata fra gli 
imperialist! e tutti i paesi 
socialisti (salvo la Cina e 
l'Albania) e tutti i partiti 
comunisti (salvo quelli ci
nese, albanese e giappo-
nese)? Ma com'e possibile 
che alcuni dei lettori che 
ci scrivono e che ripetono 
candidamente tali posizio-
ni (e uno dei quali — 
Ignazio Attalienti di Ba-
ri — giudica addirit tura, 
senza averlo ancora letto 
integralmente, <fuori d'ogni 
discussione > il documen
to cinese) non si rendano 
conto deH'assurdita di un 
simde modo di porre la 
questione? Noi abbiamo 
sempre pensato che molti 
dei temi sollevati dal XX 
Congresso meritassero e 
meritino un approfondi-
mento ideologico e politico. 
A cominciare dal problema 
di Stalin e dello stalini-
smo, non certo per riva-
lutare o seppellire nel-
l'oblio gli errori e i cri
mini commessi da .Stalin, 
e teorizzati dallo stahni-
smo, ma per scoprire le ra-
dici di queste deviazioni o 
far si che esse pos^ano 
essere tagliate per sempre 
dal seno del movimento 
comunista e operaio Al 
tempo stesso, noi abbiamo 
sempre pensato e pensiamo 
che almeno altri cinque 
grandi temi debbano esse
re sottoposti ad un lavoro 
ideologico collettivo da 
parte di tut to il movimen
to: 1) la migliore definizio-
ne della strategia della 
coesistenza pacifica in rap-
porto al movimento di libe-
razione dei popoli coloniali 
ed ex-coloniali: 2) d rap-
porto, alTinterno del mon-
do socialista, fra paesi piii 
sviluppati e paesi meno 
sviluppati e il coordina-
mento dei ritmi di svilup-
po del mondo socialista nel 
suo complesso; 3) il rap-
porio fra edificazione del 
socialismo e sviluppo dei 
paesi del terzo mondo: 4) 
i problemi della democra-
7ia socialista; 5) la strate-
cia della lotta per il socia
lismo nei paesi capitalisti-
ci avanzati (la cui com-
plessita nsultava chiara. 
per escmpio. anche dallo 
scritto del compagno To-
ghatti da noi npubblicato 
nel 72. anniversario della 
sua nascita) in collegi-
mento con la lotta per la 

coesistenza pacifica. Vo-
gliono i compagni cinesi 
discutere su questi (e al
tri) temi? Ebbene discu-
tiamo! Vogliono forse di
scutere se e in quali mo
menti c'e stato in.Unione 
Sovietica 1'affiorare di ten-
denze a una politica di 
« grande potenza > nei con
f ront degli altri paesi so
cialisti e del movimento 
operaio internazionale? Eb
bene, discutiamo • aperta-
mente anche di questo! 
Ma, perdio, discutiamo. 
Cioe, smettiamola con le in-
giurie, con le calunnie, con 
le insinuazioni generiche, e 
smettiamola anche di cita-
re passi di Marx, di En-
gels o di Lenin che furo
no scritti quando alcuni 
dei problemi che ci stan-
no dinanzi non erano non 
dico esistenti, ma neppure 
concepibili, e smettiamola, 
da parte dei compagni ci
nesi, di giudicare da un 
lato « revisionista > tutta la 
linea eiaborata dal PCUS 
dopo il XX Congresso, e, 
dall'altro, di chiedere « il 
ritorno > alle dichiaraziont 
del 1957 e del 1960 di cui 
tutto si puo dire (e noi 
abbiamo in proposito nu
merose cose da dire) sal
vo che non rispecchino 
quella linea, anche con tut-
te le approssimazioni e le 
Incertezze che le erano pro-
prie. 

Ci si dira che siamo an-
dati ben lontani dall'argo-
mento del Viet Nam dal 
quale eravamo partiti Ma 
non lo crediamo Intanto. 
perche non si puo non n-
conoscere il carattere pre-
concetto e pretestuoso di 
cert; attacchi rivolti al
l'Unione Sovietica a pro
posito del Viet Nam, attac
chi che si spiegano soltan-
to se ci si colloca unilate-
ralmente nel conflitto ideo
logico e politico che oggi 
divide l'Unione Sovietica 
dalla Cina, dal punto di vi
sta di quest'ultima. Perche 
infatti ci si lamenta che 
l'Unione Sovietica non in-
tervenga ancora piu effi-
cacemente a difesa del Viet 
Nam, e una simile lamen-
tela non viene mai rivolta 
contro la Cina? E perche ci 
si rifiuta di porsi anche la 
domanda se per caso l'aiuto 
(economico e militare) che 
l'Unione Sovietica da al 
Viet Nam del Nord non sia 
molto. ma molto piu consi-
stente di quello dato dalla 
Cina? O si crede davvero 
che - una manifestazione 
contro l'ambascjata USA a 
Mosca sia piu efficace di 
una buona fornitura di 
missili terra-aria? 

D'altro canto, nessuno 
pu6 negare che, di fronte 
all'aggravarsi della situa-
zione nel sud-est asiatico, 
l'Unione Sovietica abbia 
prcso subito e per prima 
un'iniziativa volta a sta-
bilire le condizioni di una 
unita d'azione immediata 
con tutti i Paesi socialisti 
piu direttamente interessa-
ti: questo e il senso del 
viaggio del compagno Kos-
sighin nel Viet Nam. nella 
Corea del Nord ed anche 
in Cina Ebbene. la reazio-
ne dei compagni del Viet 
Nam del Nord e della Co
rea del Nord, e stata positi-
va. Perche non altrettan-
to si puo dire dei compa
gni cinesi? Non na>ce il 
so>petto che per i compa
gni cinesi sia piu importan-
te dimostrare rimpossibili-
ta di evitare oggi. se non 
la guerra mondiale. almeno 
le guerre c locali > piu o 
meno generalizzate. che 
non quello di agire unita-
riamente per alleviare e 
abhreviare la tragedia del 
popolo vietnamita? Chi 
puo mai pen?are che in 
questo momento un docu
mento come quello pubbli-
cato dai compagni cmesi. 
che setta fartgo su tutti i 
paesi socialisti e su tutti 
i partiti comunisti. salvo 
poche esclusioni. e la cui 
punta non e diretta :n pn-
mo luogo contro cli Stati 
Uniti ma contro l'Unione 
Sovietica. non sia un do
cumento che semina sfidu-
cia fra i Iavoratori. inco-
raggia gli imperialisti ame
ricani e i criminali di Sai
gon? C e da sperare dav
vero che di es>o non ven-
cano a con.->>cenza gli eroi-
ci partician: e le marto-
riate pop^lazioni del Viet 
Nam del Sud ' 

Questo del resto e il sen
so di molte altre lettere da 
noi ricevute Nelle quali ol-
tre ad ammonire (come fa 
per esempio Michelangelo 
Maggi di Milano) che « at-
taccando 1'URSS. volenti o 
non volenti, si fa il giuoco 
degli imperialisti america
ni », si fa un appassionato 
appello non solo all'tinita 
del movimento operaio e 
comunista internazionale. 
ma anche all'unita del no
stro Partito (come fa il 
partigiano. grande invali-
do di guerra di Civitavec
chia Davide Rartolh per
che riversi tutte le sue 
energie nell'intensificare 
1'azione in difesa della Ii-

[ berta del Viet Nam e della 
pace. 

• Questo e infatti il legit-
timo assillo che anima mol
ti nostri lettori. Stiamo fa-
cendo a sufficienza? Ha ac-
quistato nel nostro Paese 
il movimento di solidarieta 
per il popolo vietnamita e 
contro 1'imperialismo ame
ricano 1'ampiezza necessa-
ria? Domande legitttme: 
perche se qualche cosa ab
biamo fatto, molto c'e an
cora da fare nella mobili-
tazione unitaria del popolo 
italiano per il Vietnam e 
contro l'aggressione USA; 
nell'azione per spingere il 
governo della Kepubblica 
a disolidarizzare con il go
verno di Washington e <id 
un effettivo intervento di 
pace. Ed e questo, almeno 
per il momento, il compito 
che spetta a tutti coloro 
che in Italia sentono come 
loro causa la causa della 
liberta del popolo vietna
mita e della pace nel Viet 
Nam e nel mondo intero 

Mario Alicata 
N.B. — Queste note oltre 

che sulla base del le lettere 
espl ic i tamente citHte sono 
state scritte tenendo conto 
delle lettere a firnia: Fabio 
Ragaini - Sambucheto di 
Montescaglioso (Maceratai; 
S.D.B. - Roma; Un gruppo di 
comunisti foggiuni: Alula 
Bernardo - Roma; Un grup
po di compagni - Torremag-
giore (Foggia); Att i l io Ban-
diiiclli - Spiechio Empoli 
(F in-nze) : Marchi Eufranio 
- Homa; Enrico Luvisotti -
La Spezia; Una vittima del 
fascismo - Tit ignano (Fisa>; 
Ignesti Luciano - r iren/o: 
Ciuscppe Stagi - San CJKI-
vanni (Pisa>: V. Fcrrero -
Napoli; Un gruppo di com
pagni - Palermo; Giovanni 
Alampi - Milano; Maria Bin 
-Bus^olengo (Verona) : Sc«-
so Frido - Novara, Mag-
gio Michelangelo - Mila
no; Achi l lc Claro - Torino: 
G. F. - Torino; II personale 
della carrozzeria autodromo -
Modena. 

In poche ore il K.K.K. 
ha trovato 90 milioni 
per beffare la giustizia 

yfatLjT^F&i 

i quattro razzisti 
assassmi 

Orrore in tutti gli Stati Uniti e nel mondo per il nuovo crimine -1 quat
tro omicidi hanno colpito la signora Liuzzo con meticolosa premeditazione 

HIRMINGIIAM — I quattro assassin! della signora 
Liuzzo rilasciati dietro cauzione (da sinistra e dall 'alto): 
Eugene Thomas, William Orville Eaton, Leroy Wilkins 
e Thomas Rowe. (Telefoto AP-< l'Unita >) 

BIRMINGHAM (Alabama' . 27 
k'li sera il pre.sidente John

son aveva fatto interrompere i 
programmi televisivi per an-
nunciare pcrsonalmente I'arre-
sto di quattro membri del Ku 
Klu.v Kliin accusati dell'assas-
sinio di Viola Gregg Liu/zo. la 
giovune antiraz/.ista uccisa sul
la strada tra Selina e Mont-
gomery. Stamanc tre dei (|iiat-
tro assassini erano gia stati po
st i in liberta: nonostante fosse-
ro un impiegato e due disoccu-
puti avevano potutu versare 
trenta milioni a testa per otte-
nere la libert.'i su cauzione. Tra 
questi due poli estreini. che in-
dicano da un lato I'appassiona-
ta risonanza che il delitto ha 
avuto in tutti gli Stati Lfniti e 
dall'altro il potere che le orga-
ni/zazioni razziste conservano 
intatto, si intpiadra una delle 
pagine piu nere della lotta per 
il riconoscimento dei •• diritti 
civili >•. 

Viola Gregg Liuzzo. trentot-
teune italo-americana. madre di 
cinciue flgli, era stata assassi-
nata subito dopo la conclusione 
della - niarcia della liberta ••; 
si trattava palesemente di una 
• prova di forza» che i razzi
sti de l lA labama intendevano 
dare, rispondendo cosi. con una 
sfltla tanto piu clamorosa pro
prio in quanto vile, alia pre-
senza nello stato delle trup|)e 
federali. alia tnobilitazione e 
alia •• federalizzazione •• della 
gnardia na/.ionale dcH'AIabama 
ordinata da Johnson. II delitto 
e stato comiiiuto, infatti. pro
prio sulla stessa autostrada che 
gli integrazionisti avevano ap-
pena percorso e che era stata 
pattugliata per cinque giorni 
da ingenti forze di polizia e 
deU'esercito. 

Delegati da tutta la Grecia 

Oggi ad Atene il Congresso 
della Gioventu Lambrakis 

Vietato I'ingresso nel territorio ellenico alle delegazioni della 
gioventu socialista straniera 

Dal nostro inviato 
ATENE. 27. 

Da lutta In Grecia sono urri-
vati questa sera ad Atene i tiio-
vani delegati di un miyliaio cir
ca di organizzazioni di base — 
di f/»articrc o di paese — delta 
- Giorcnf i t democralica Lam
brakis-, la oryunizzazione uni
taria della ffiorenlh antifasciita 
(ireca sorta meno di d u e armi 
fa. intorno alle spo;jlie dell'eroc 
assassinato Gregory Lambrakis. 
e diventata in pochi mesi, nel
la realizzazione di un comples-
so prouramma di studio e di 
concreta lotta democratica, il 
piii importante fatto nitoro del
la r i tn axsociatirn ijrrra libc-
rata dai ceppi del fascismo. 

Domani q in ' i r i aiovani — che 
ora affollano le venticinquc AC-
di atenicsi dell'organizzazione 
— si riumranno nel loro con
gresso costitulico traendo un 
primo bilancio di attivita. discu-
tendo le loro prime csperie^ize 

Eravamo ad Atene quando — 
qualche setlimana prima delle 
elezioni politiche del febbraio 
'64 — il m'isicista Teodorakis. 
un artisia di fama internaziona
le, un uomo ancora giovane che 
ha perd conosciuto la persecu-
zione fasci^ta. il carcere e I'esi-
lio. daranti ad una asscmblea di 
intellettuah ill'istrd la p r ima 
piatia/orrna del - Morimento -
<orto spontaneimente subito do
po l'a.^sas.sinio. a Salonicco. d: 
Lambrakis. come a concretare 
i'ondata di sdegno antifascista 
che percorreva la Grecia e che 
dorera dopo poco tempo scon-
f.-jjere il partito della ditatura. 
J EKE. e co<tringere il dittatare. 
Kararnanhs. ad abbandonare i! 
Pae*e 

Sembrit aV.ora che quel pro-
gramma fosse assai ambizioso. 
in gran pane la generota illu-
s:one di un aruppo di miellet-
tuali desidero*i d: rcdere mu-
:iio il vol:o del loro Parse, un\ 
paese dalle debolissime *twtu-
re politiche. oppresso dall'ippa-
raio po/i-ic.TO. e immuerito 
dalla crisi ac'.'.e campagne e 
dalla pol.zica di rap-.na del ca
pitate slramero Come p o t e r a 
cone retamente realizzarsi in 
que'.la siiuazione un program-
ma di lotta per Vuniti antifasci
sta della Q-.orentu di ojni cen
tra abitato. un programma po
litico e inticme un impeano 
moltepl'.ce d: nrf ir ira • cultura-
le • per la coiq;.i^ta d: nuove 
condizioni di vita civ.'e? 

1 rat'<i eppena tri<;coT<i han
no dimostralo :n cento epuodi 
come cii"> e potato avren.re, co
me lo spin'.o riro'.uzionario del
la gioventu si sia fatto protago-
nista di una arande lotta di r in-
novamento. dal dibattito che m-
tcressa e modifica gli orienta-
menti persino dei giovani se-
guaci dell'ERE, all'azione pra-

ticu — pa le e zapi>e alia ma no 
— per aprire strade, piantare 
alberi. alzare muri. diventando 
strumenti attivi delle municipa-
litii democratiche che la legge 
condannerebbe — senza que
sto slancio — ad una pratica im-
potenza. 

La piit targa esperienza di 
azione e certo quella della co-
stituzione di bibliotcche di vil-
laggio. Hecentemente nella zona 
di Atene sono stati raccolti per 
esempio cinquantamila volumi 
che poi nel corso di manifesta-
zioni nei paesi e nei quariieri 
sono stati affidati a picco'.e bi
bliotcche popolari, quasi sem
pre la prima iniziativa del ge-
nrre nelle comunita prescrlte 
Ma ci viene fatto un altro. piit 
singolare esempio In un picco
lo rillaggio delia Macedonia, co-
si abbandonato che tinanco il 
cimitero era divcnlato un cam-
po di sterpa-)lia, la gioventu di 
tutta la zona e andata a rico-
strnire il muro di cinta. a r ipu-
lire le lapidi, a raddrizzare le 
croci. Uno a poter ridire a quel 
poveri abifanfi un cimitero de-
qno del loro prolondo culto dei 

morti. Ci narrano che poi tutto 
il paese si e schierato con la 
gioventu Lambrakis nei momen
ti — non certo superati — di 
duro attacco dell'EKE e dell'ala 
reazionaria del partito di go
verno, un attucco che t e n d e a 
provocare la repressione poli-
ziesca del movimento accusan-
dolo di essere una - affiliazione 
del partito comunista - e quin-
di di eszere illegale secondo le 
norme fasciste ancora in vigore 

Molti altri ep'isodi si potrebbe-
ro narrare Ma cosa e dunq'ie. 
in dcrinitiva, la organizzazinne 
della gioventu Lambrakis? Da! 
cosa dcriva la sua forza cre-\ 
scente, lo straordinario imj**-
•jno d'azione che la disiin'me\ 
nella situazione greca'' - l'nu\ 
azione teorica e pratica in.si^j/ic.| 
firm forma originate di orjuuz-
zazione democralica che corri-
sponde alle piii prolonde esi-
genze della gioventu e drl po
polo greco »: r r r o cosa e ta vr-

! uanizzazione Lambrakis secon
do uno dei "t/oi diri^enfj nazio-
nali. Aristidis Manolikos, col 
quale abbiamo parlato slam-inr 
E le radici <i'*/ n o r i - n r n ' o ncn 

r Unita 

sono solo nella grande riscossa 
popolare antifascista del '63 ma 
si estendono agli anni duri ed 
eroici della guerra popolare 
contro il nazismo e il fascismo, 
guerra nella r/uale le forze de
mocratiche erano ginnte a li-
berare gran parte del territorio 
nazionale instaurando le prime 
csperienze di nuove forme di 
imtcre a larghissima base popo
lare. 

• Questo periodo e quello sue-
cessivo della Resistenza demo
cratica e I'eroica lotta contro la 
repressione sono la nostra tra-
dizione — aggiunge Manolakos 
— anche se allora molti di not 
non erano ancora nati e \e per 
anni e anni i uorerni rca;joaa-
ri hanno ccrcato di s\yezznre 
questa tradiziune I nostri eroi 
sono rjyazzi come Panajotas 
Statopoulus, che si lancio contro 
un carro armato tedesco senza 
armi e fu massacralo. o come 
Sikos Kiforidis fucilato perche 
raccogliena firme per Vappello 
di Stoccolma per la pace; sono 
i tre giovani morti nel '.iG nel 
corso de'.le manif'-stazioni p«-r 
la liberia di Cipro, sono i dw 
giovani assassinati dall'FRE n<-/ 
'61 nel corso della campagna 
elottorale. E~ a tutti questi che 
ancora noi pennamo quando 
pensiamo a Lambrakis e quan
do scririamo sui nostri carflli. 
Lambrakis e vivo opoire. o-jni 
•jiovanf e Lambrakis . 

La cresefnte forza d'a'.traz>one 
del movimento e lestimoniit'i 
peraltro dall'afflusso di adcr"-.-
!i diventati ventimila nel set-
tembre scorso e ormai quasi 
quarantamila secondo gli ultimi 
dati. Prora non m^no valida so
no le invetttrc di cui e piena 
in questi giorni la stampa rea
zionaria e anche il tentativo go-
vernativo di porre qualch*' I'.mi-
te alia cjp2rit<i di pror-elitismo 
della gioventu democralica 

Ma se nessuno f ro ra a ridire. 
a queszo proposito. quando il 
vecchio Papandreu — che ormai 
veleggia verso gli ottanta anni 
— si metie alia testa di un mo
vimento giovanil" del suo parti
to. una grand* indinnazione col-
leva il tentativo di limitare la 
eco internazionale dW Congres
so che si apre domani negando 
— secondo la vecchia linea del
l'ERE — ai delegati dei movi-
m^ntx Qiovanili dei paesi socia
listi Vantorizzazione ad entrore 
in Grecia 

Contro questo sopruso proie-
stano oQ'ji non solo i giovani ma 
tutte le forze democratiche gre-
che; es*o stesso diventa un ele-
mento di mobi'.itazione demo
cralica e nello stesso tempo la 
ul t ima testimonianza di come 
rcngano ancora limiiate le li
berta popolari a piii di un an
no dalla definitira sconfitta del 
partito di Karamanlis. 

Aldo Do Jaco 

Johnson, che appena pochi 
giorni prima si era nnpegnato 
in un'azione per la difesa dei 
• diritti civili •-, con un discor-
so davanti al Congresso, non 
poteva che reagire con 1'unico 
mezzo a disposizione: aflldan 
do le indagini al •• Federal Bu
reau of Investigation •• che 
avrebbe agito al di fuoii e al 
di supra di quanto avrebbe fat
to la polizia del governatore 
Wallace o gli sccrifll di Selina 
e Montgomery: gli stessi che. 
con il loro atteggiamenlo raz-
zista. avevano provocuto i pri-
mi gravi incident!, i ivsponsa-
bili della morte di un giovane 
negro nel febbraio scorso, quel
li t h e avevano adottato il si-
stema del pungolu eht tr i co per 
•far marciare- gli scolari negri 

Gli agenti del F B I - hanno 
Impiegato poche ore per sco
prire i responsabili del delitto: 
sia che — come si atTenna da 
taluni — ahbiano ricevuto le in-
dica/.ioni necessarie da un in-
formatore. sia che ahbiano po-
tuto valutare in tutto il suo 
peso la deposizione del giovane 
negro, Leroy Moton — che si 
trovava sull'uuto della donna 
ussassinata o che riferi che i 
colpi furono sparati da un 
gruppo di uomini d i e si trova-
vano su una Ford bin di vec
chio tipo ^ . resta il fatto che 
gli agenti fi-derah hanno messo 
le mam sui responsabili, facen-
<lo in breve tempo quel lo che 
la polizia deHAIabama non 
avrebbe probabilmente mai 
fatto. 

Ieri sera stessa gli as^as^ini 
sono btati arrestati: si tratta di 
Eugene Thomas, di' 42 anni. 
impiegato in un'acciaieria; di 
William Orvil le Eaton, di 41 
anni, disoecupato; di Gary Tho
mas Rowe. di 31 anni. disoecu
pato; di Collie Leroy Wilkins. 
di 21 anni, mecennico tutti di 
Birmingham o degli innuediati 
dintorni: della citta, va le a di
re. che si vanta di essere una 
delle - capital! ~ del Ku Klux 
Klan. * la citta in cui. aLTinizio 
della marcia della liberta - so
no state scoperte sei hombe col
locate davanti a scuole, cdifici 
pubblici. abitazioni private di 
negri. la citta — indue — -" 
cui il ~ Klan», per rispondere 
alia lotta dei negri per 1'iscri-
zione sulle liste elettorali. ha 
creato lo slogan: •• og.'ii negro 
che vota e un negro morto -. 

Uno slogan iiitunidatorio che 
ha un'evidente con^istenza, se 
si considera che l'F.B.I.. dopo 
aver individuato i responsabili 
di un delitto non ha potuto ac-
cusarli di questo. ma ha ilovuto 
incriminarli sempl icemente -di 
avere eospirato per privare una 
persona dei diritti garantitile 
dalla costituzionc -. reato che 
comporta una pena mrissima di 
10 anni di prigione. Non si »'» 
trattato di un tentativo di mini-
tnizzare le respons;d)ilit.:i dei 
quattro; M ;. trattato, al contra-
rio, di una «cappatoia e.-cogit.i-
ta per poterli arre-tare: il rea-
tf> minorc. infatti. e-,-endo con
tro la costituzionc, ricade yotto 
i poteri del governo federale. 
il m.iggiore — l'a^sassinio — 
ricade 5otto le leggi del lo stato 
in cui «» stato roinme.-so. cio.-
I'Alabama. e pertanto l'F.B I. 
non avrebbe avuto diritto di in-
tervenire: avrebbe potuto far-
lo — su snllecitazione del Fe
deral Uurean — la polizia lo
cale: ma l"c>perien/.a dei Mi>>i--
>ippi. con la liberazione degli 
assassini dei tre giovani inte
grazionisti, ha indotto gli agenti 
federali a procedere per conto 
proprio. Ma anche re-ll'aver do-
vuto seguire questo ^i.-terna •• 
una prova del fatto che la can-
rrena razzista ha radici tragi-
camente profonde. 

I>a conferrna si e avuta subi
to con la l iberazione di tre dei 
quattro as^ass.ni: erano com-
parsi ieri pomeriggio davanti 
al commi.-sario ferlcraie rli Bir
mingham. >ignnra Louise Charl
ton. che li ha incrirninati del 
re.ito contro la co-tituz:orie ed 
ha f.--ato i] proce-.-o al 15 apri-
le. Se raccii5.t fo---e .-tata «ii 
omicidio di primo grndo la li
berta provviforia non sarehlje 

|stata po-*ib:Ie; ma l'FBI ave-
jva dovuto ripiegare =ull:i viola-
jzii.ne dei riir:tti co^tituzonali 
le quct 'o con=eri!;va ia libr-rta 
^u c.-iuzione. II commi-.-ario fe
derals ha fi.c^.ito una cifra al-
ti-~ima. che in teoria avreht^e 
dovuto equivalere ad un rifiu-

| to del la I.berta stessa: invece 
•poche ore dojK) ij Ku Klux 
Klan versava 90 milioni ed ot-
tentva la l inerazione di Tho
mas. F-iton e Rome. Restava in 
carcere «olo il g iovane Wilkin?. 

I non perche il - Klan - lo aves?e 
|abbandonato. ma perche si trat
ta di un pregiudicato. gia con-
dannato per pos«e?£o i l legale 

|d: armi. 

Un po' in ritardo. il procura-
tore generale dell'AIabama hn 
dichiarato che - probabilmente -
cell chiedera che i quattro uo
mini siano incrirninati per orni-
ridio di primo grr»do e che 5e 
ci saranno prc*-e sufficient: 
chiedera per loro la pe«ia di 
morte: per il momento . co-
munque. questa riehiesta non c'e 
Mata; di concrefo c'e stato solo 
i] fatto che Kohert Shelton. 

- eran dr.'gone imperiale dei 
Klan Uniti d'America-. ha po
tuto ver?are i novant.i milioni 
della cauzione e quinri; accn«a-
re il pro-idt nte Johnson che nve. 
va alia tclevisione donunciato il 
'errorismo del KKK. di es;ere 
- un rmledetto bugiardo >. 

Quel ch--- ?irttibe intcre?sante 
appurare e la fonte dei novan-
ta milioni raccclti in poche ore: 
Shelton. uno strano tipo di fa-
natico che non si e mai al lon-
tanato dalla sua c i t t i , Tuscaloo-I 

:.i, non d'.-j one certo di som-
nie simili, che pertanto devono 
es-ergh state fornite da altre 
fo-.iti. A luiesto proposito vale 
l.i pena di ri"ordare che, nella 
huiga vita del Ku Klux Klan 
clu- nacquc nel 1HH2 aH'indoinanl 
ilella guerra di secessione. c'e 
tin - vuoto •• di d i e d anni. Nel 
li)l.r>, il govi-nio americano — 
-ulla spinta ilegli ideali che a v e . 
\-.mu sorretto gli uomini duran
te il secondo conflitto mondiale 
— voile disfarsi del Klan e riu-
.-•cl a farlo acLUs.mdolo di non 
p.ig.ire le tasse che sono dovute 
alio stato da tutte le associnzioni. 
Ma dieci anni dopo, spenta l'«co 
di quegli ideali, il KKK fe tor-
nato ad es-:«>re una associazione 
• l e g a l e - ed uft:ciale. risorgen-
do proprio nell'Alabama. t In 
Georgia per poi estendersl nuo-
vami'iite in tutti gli stati de
gli Strdi I'niti Ora Johnson, di 
(route iH'orrirj suscitato dal 
nuovo deli'to. ha chiesto al mi-
ni.itro dell.i L'iiiitizia di formula-
re una let'Ce che ponga sotto 
controllo Tattivit.'i degli - incap. 
fiucciati -. una legge — ciofe — 
che non si !in'stj a chiedere che 
ptghino le ta.-se 

K' un p is-.o avantt. rispetto al-
l'indiffereiiza di ((Uesti anni, ma 
ii problemi "ero sta nel fatto 
rhe i| r-iz/.isnio non e solo il 
Ku Klux Klan; <» un male pin 
e.iteso e piu profondo. 

Nella foto in a l to: Luther 
King, premio Nobel per la 
pace , alia testa della m a r c i a 
per I diritti civil i avoltaal nat 
giorni scors l . 

Un 
avvenimento 
editoriale 

Renzo De Felice 
Mussolini 
il rivoluzionario 
1883-1920 
• Bibliotcci tli ciiltura s tor ic i* 
pp. X3txi»-77j. Kilcgito L. jooo. 

II primo volume di una monu-
nicntale biogrjtia storica: la vita 
di Mussolini ricostruita minuzio-
sjmeme su documenti in massima 
pjrte incditi di archivi pubblici t 
privati. <• Hievocatorc di particola-
ri ignoii c significativi, fomito di 
non comtini doti di penetraziooe 
analitica, De Felice ha reperito una 
doaimcniazione realmcnte impor
tante* (Dclio Cantimori). 

ROBERT FROST 
CONOSCENZA 
DELLA NOTTE 
E ALTRE POESIE 
«SupcrcorilIi> pp.127. RHei»» L. mm 
Un «grande* della poesia ameri-
cana del Xovecento nella traduziiy 
ne di Giovanni Giudici, con teat* 
originale a fronte. 

NOVITA 
TASCABILI 
Nella P S E esce, con Teoria 
e storia della traduzione ii 
Georges Mounin, Chiesa « 
S u t o in Italia dalla unifica-
zione a Giovanni XXIII di 
A. C. Jemo'.o. 

U COLLEZIOME DI FOB. 
S I A ospita L'arrou'no aav 
passionaio di Tino Ricbelmj 
(«un pocta che offre mate
ria d'ammirazione », Eugenio 
MoKrale) e una «scoperta»: 
il * Francois Villon di Odes
sa » Edujrd Bsirjrkij, auSort 
di L'uhima noue. 

Kella C O L L E Z I O N I IN 
T E A T H O , dopo la ncvil* di 
hduardo De Ftlippo, L'arte 
della commedia esce Qui o 
ajirove di Robert Pinget. un* 
delle toci piii aggressive del 
* lealro de'l'assurdo ». 

J 
Una novita net « Coralli ».-

GABRIELE BALDINI 
LE RONDINI DELLORFEO 

pp. 1J7. Ri!f?jro L tSco. 

llna « educa/ione culfjrale » sullo 
$ fondo della Roma borghese tra il 
20 e il '30. 

Einaudi 
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