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A DELEGAZIONE DEL P.C.L A CUBA 

In visita ai grandi centri 
lella lotta per llstruzione 
Playo Las Coloradas, nella terribile palude dove shared Fidel Castro nel 1956 
ipegnoreciproconegliincontriitalo-cubani per renderli il piu possibile fruttuosi 

/ANA — Un gruppo di studentesse durante una pausa delle lezioni. 

Dal nostro inviato 
SANTIAGO DE CUBA, 22 * 

uno dei piii importanti aspetti della 
la rivoluzionaria cubana — quello 

grande battaglia delieducazione — 
ielegazionc del PCI attualmente in 

ta a Cuba, ha avttto modo ieri di 
here due moment i molto interessanti: 
\entro propedeutico di Minas de Frio, 

sono racculti cinquemila ragazzi che 
\uentano i corsi per la preparazione 
maestri, e alia citta scolastica per 

izzi della Sierra tCamillo Cienfuegos*. 
yinas. a mille mctri di altezza nel 
te della Sierra, e stata raggiunta a 
io di due elicotteri delle forze ar

te. Sempre in elicottero la delegazio-
]si e poi recata da Minas alia citta 

jstica. 

uccessivamente i compagni italianl 
sono recati a Manzanillo. imporiante 
to di pesca e vecchio centro rivolu-
lario della costa mer'tdionale dcll'isola. 
la mattinata di venerdl la delegazio-
m visitato, a due ore da Manzanillo, 
ocalita chiamata Playa Las Coloradas 

dove nel 1956 prese terra per iniziare la 
guerriglia. la spedizione di Fidel Castro. 
Nel pomeriggio c rientrata a Santiago con 
un aereo messo a disposizione dal mini-
stro della Dijesa Haul Castro. 

1 giornati continuano a dedicare umpio 
e significativo rilievo alia visita d"i di-
rigenti comunisti italiani.-E' decisamen-
te importante, secondo gli stessi nostri 
compagni, limpegno die dalle due parti 
virne posto per rendere il piu pox-iibile 
fruttuosi gli incontri e le visite. Da parte 
nostra si e notato con ammirazione nitre 
alio sforzo educativo, corrispondente agli 
orientamenti del govemo, lo slancio, la 
passione con cui i giovanissimi studenti 
fiqli di contadini della montagna e gli 
altrettanto giovanissimi aspiranti mae
stri rispondono all'appello della direzione 
rivoluzionaria. Lo stesso intcresse e la 
stcssa acutezza con cui questi alunni po-
ncvano alia nostra delegazione domande 
sidla siluazione italiana, & parso un se
gno di molto profonda e fiduciosa ade-
sione. 

Gli incontri successivl con i dirigentl 
del pdrtilo a Manzanillo, hanno permesso 

di vcrificare I'ampiezza e il dinamismo 
cleU'atluale processo di avviamento eco
nomics, soprattutto nel settore base del-
I'aqricoltura ma anche in settori produt-
tivi prima coipevolmente ignorati, come 
I'industria e la pesca. 

Nella mattinata di venerdi, come si e 
delta, i compagni italiani hanno visitato 
il luogo dello sbarco di Fidel Castio il 
2 dicembre 19J6. Le diffkolta naturali, 
veramente enormi. della palude copertu 
da una robustu vegetazione che forma 
un intrico impenetrable. viste diretta-
mente superano quel che si poteva im-
maginare e danno alia ricvocazione del 
iimpresa da cui prese I'avvio ta Rivo-
luzione cubana. dimensioni che resteran-
no vive nella memoria dei nostri com
pagni. 

Oqgi, sabato. la delegazione italiana ha 
visitato la cittadina di Baracoa, sulla 
costa orientate, e uno zuccherificio nel 
quale si stanno compiendo gli ultimi sfor 
zi per contribute alia rcalizzazione del 
Vobiellivo dei sei milioni di tonnellate 
cntro il died giugno. 

Saverio Tutino 

Verso la conferenza dei comunisti nelle fabbriche 

azwne operaia 
dentro e fuori della fabbrica 
Documentato il meccanismo dello sfrut-
famento — Ampia relazione di Niccoli 
Le conclusioni del compagno Pavolini 

Dal nostro inviato 
SESTO SAN GIOVANNI. 22. 
La conferenza di oilicina dei 

comunisti della Falck parte da 
un antefatto. E' raecontato sui 
bassorilievi del monumento al 
la Kesistenza — che domina la 
piazza nuova — con immagi 
m sulla violenza di classe del 
fascismo e quelle sulla resi 
stenza operaia alia Falck e nel
le altre fabbriche della «t citta 
della dell'acciaio ». Questo an
tefatto non e retorico. in 
quanto gli stessi padroni del 
le « ferr iere» cercano oggi 
di rimettere in gioco le liber-
ta e i diritti dei lavoratori. In 
questi ultimi tempi lo scontro 
di classe neH'acciaieria si e 
fatto piu duro e ravvicinato. 
Esso e stato analizzato nel 
corso della conferenza operaia 
della Falck con lo stile dei co
munisti: ccrcando cioe di su-
perare gli errori e le incertez-
ze per rafforzare il partito. la 
unita e rautonomia della clas 
se operaia. 

Presieduto dal vice direttore 
di Rinascita. compagno Pavoli
ni. il dibattito e stato aper-
to da una stimolante rela/.io 
no del dirigente locale del 
partito. compagno Niccoli. La 
discussione ha messo in evi-
denza flue pericoli per l*or-
ganizzazione comunista di fab
brica della Falck. II primo — 
e I'ha sottolineato. tra gli ai-
tri. il compagno Di Stefano — 
. "quanta una certa sottovalu-
tazione della portata degli in 
vestimenti e della razionaliz-
zazione tecnologica attuati al
ia Falck. 11 secondo — indica 
to nella relazione e ribadito 
da diversi intervonti — e re-
lativo ad una sopravalutazione 
della capacita « autopropulsi-
v a » del capitalismo, che ha 
portato talvolta all 'attesa di 
tempi « migliori > per la ripre-
sa dell'azione. Tali difetti si so-

TCpfcOTV A • r c ,kk'o s a reazione del fascismo salazariano 
• J 2 f * 2 _ _ _ * Per ! l Pernio alio scrittore Luandino Vieira 

DEVA5TATA DA SGUADRACCE 
LA SOCIETA'DEGLIAUTORI 

- : r . •rr*--,Vj.*- :W'^' ( t ' *•* -

[Poche ore prima il regime aveva sciolto l'organizzazione sotto Paccusa di 
«attivita terroristiche» — Vivissimo sdegno fra gli intellettuali portoghesi 

nuova veste a 
n nuovo prezzo 
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li Europei 
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:ura di Giovanni Macchia e Maria Ortiz 
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LISBONA. 22. 
II govcrno salazariano ha 

reagito all'assegnazione del 
prcmio Iclterario < Gulben 
kian » alio scrittore antifascista 
angolano Luandino Vieira — at
tualmente in prigione — ordi 
nando I'immodiato scioglimen-
to (« per attivita terroristiche ») 
della Societa degli autori (la 
associazione letteraria porto-
ghese) con un decreto legge del 
ministero degli Interni al qua
le. nel giro di poche ore. ha 
fatto seguito 1'irruzione di 
squadracce fasciste nella sedo 
della societii che e stata total-
mente devnstata. 

II ministro degli Interni di 
Salazar Galpao Teles ha affcr-
mato che I'assegnazione del 
premio < ad un terrorista an , 
gnlano > rapprcscnta « un'offe , 
sa al sentimento nazionale. in • 
un momento in cui le tnippe } 
portoghesi vengono uccise in | 
combattimento rontro i terro- ' 
risti dell'Angola ». , 

La nuova brutalc reprcssio- | 
ne del govemo fascista di Li-
sbona ha suscitato profondo 
sdegno fra gli intellettuali lu-
sitani. i quali. a • quanto ri-
sulta. hanno decisc di prescn 
tare una protcsta aile autnrita. 

Alio scrittore Luandino Viei
ra era stato assegnato il pre 
mio « Gulbcnkian » di 50 000 
scudi (circa un mdione di lire) 
por i! suo roman™ c Luanda ». 
Anaolarso di na>cita lo scrittore 
— il cui vero nome c Jose Viei
ra Matcus de Grace — sta at
tualmente scontando ncll'lsola 
Triste di Capo Verde una ci>n 
rianna a quattordici anni di re 
clusione inflittagli due anni fa 
da un tribunale salazariano 
Per unanime opimdne deeli am 
bienti letterari di Lisbona. il 
suo roman/o b un'optra oi n-
le\ante valore artistico e co 
munque la sola, fra quHle'prr-
s»-ntate alia commi-^sione giu 
dicatricv. merite\oIe 

Ma il fascismo di Salazar. 
come tutti i fasci^mi. si beffa 
della cultura e quando in essa 
crede di \edere una sfida an 
che indiretta o larvata. rca-
gisce mobilitando la sola 
« ai l tura > che conosca: quel-

i la delle squadracce. quella dei 

di\ieti polizieschl. 
La Fondazione Gulbcnkian — 

istituita dal defunto magnate 
del petrolio passato alia storia 
degli avventurieri della finan-
za come « Mister 5 per cento > 
— si e affrettata a prendere po-
sizione a fa\ore del governo sa-
laz;iriano e i suoi dirigenti han
no gia comunicato che si sta 
considerando ('opportunity di 
togliere il patrocinio a tali pre-
mi letterari « al fine — si legge 
in una dichiarazione — di cvi-
tare se possibile che il prcmio 
venga assegnato in contrasto 
con i desideri dei palrom >. 

I^i rabbiosa reazione delle 
autorita di Lisbona al ricono-
scimento attribuito ad un'opcra 

no sovrapposti ed intrecciati 
con conseguenze negative per 
Tattivita del partito dentro e 
fuori della fabbrica. 

II dibattito ha affrontato cri 
ticamente le due questioni. A 
proposito della sottovalutazione 
degli investimenti. il compagno 
Fusi ha sottolineato nel suo m 
tervento come essi si siano tra 
dotti. da un lato in un aumen 
to della produ/ione e dello 
sfruttamtnto e. ilall'altro, in 
una massiccia ridu/ione degli 
organici. Negli ultimi sei anni 
Falck ha infatti imesti to nil 
le acciaierie oltre -10 tniliardi. 
Fra il (i'A ed il '01 ne e con 
seguito un aumento record del 
la produzione. passando da 700 
a 800 inila tonnellate di acciaio. 
AH'aumento della produzione di 
grezzo del Y.i per cento e per 
contro corrisposta una contra 
zione degli organici pari al 10 
per cento in un anno. In com 
plesso sono stati allontanati 
dalla fabbrica 1.500 lavoratori. 
F ra i licenziati Falck ha ope-
rato una selezione discrimina-
toria colpendo anzitutto i diri
genti del partito e del sindaca-
to di classe. Kgli ha teso inol-
t re . con continui trasferimenti 
interni. a disarticolare l'orga-
nizzazione di partito della fab 
brica. II compagno lligamonti 
— un anziano dirigente di par
tito — ha detto che tale ma no 
v ia non 6 di oggi: « Pur re 
stando in for/a al reparto d'ori-
gine — ha detto — io lavoro da 
20 anni in altri reparti e debbo 
mettere tutti i giorni il cartelli 
no nella casella dei "prcst i t i" ». 

Nella sua relazione il com
pagno Niccoli aveva cosi defini-
to il carat tcre deH'attacco pa-
dronale: « Da una prima fase 
" congiunturale " — caratteriz-
zata da riduzioni di orari e li 
cenziamenti — la Falck e pas-
sata ad una fase " strutturale " 
che punta sulla formnzione di 
un'ampia area di disoccupazio-
ne tecnologica. Per contro le 
lotte riyendicative. pur svilup-
pandosi su piattaforme avanza-
te. hanno ripiegato in diversi 
casi sulla componente elemen-
tare del " premio " rispetto ad 
altri aspetti decisivi della con 
dizione ope ra i a» . Ed ha ag-
giunto che Tazione di fabbrica 
per gli obiettivi rivendicativi e 
essenziale per colpire il mecca
nismo di accumulazione capita-
listico, ma che la lotta operaia 
deve svilupparsl in futuro an
che fuori della fabbrica per dar 
vita ad un'ampia azione unita-
ria per la trasformazione del
le arre t ra te strutture della so 
cieta. 

Quanto ai problemi e ai peri
coli derivanti da certe illusio-
ni sulle capacita « autopropul-
sive > del capitalismo, il com
pagno Pavolini. riassumendo il 
dibattito. ha rilevato come in 
questi anni si sia avuta la no-
vita politica del centro sinistra. 
collegata ad un Tenomeno di 
espansione economica. che ha 
portato ad una sopravalutazio
ne del sistema. Questa illusio 
ne e oggi caduta sia per chi ri-
teneva che il processo di svi 
luppo fosse ininterrotto. che per 
chi pensava che il capitalismo 
avrebbe assorbito qualsiasi ri-
forma. 

Pavolini ha poi sottolineato 
che la siluazione politica e en-
trata in una nuova fase. Essa 6 
caratterizzata dal centro sini 
stra che sta di fatto ammini 
strando il processo di ricostru 
zione del sistema. Tuitavia \ i 

j sono oggi ampjc possibilita di 
lotte e di alleanze per da re uno 

letteraria che ha il solo torto di 
essere stata scritta da un av-
versario politico, viene colle
gata con il fermento del mon-
do universitario portoghese. con 
lo sdegno suscitato aH'intenio 
ed aH'cstero del barbaro assas-
sinio del gen. Humberto Delga-
do ad opera di sicari di Sala
zar e di Franco, con il crescen-
te malcontcnto del popolo por
toghese da oltre un trentennio 
sottoposto alia tirannia. In 
questa situazione. qualsiasi ma-
nifestazione che non sia di os-
sequio vile al regime, di ser \ i - j , (? l u" l" 
lismo intellettuale viene imme- ^ b o c c o I * * ' 1 " " alia situazione. 
diatamente considerata da Sa- M a , P t ' rche un tale sbocco si 
lazar un pericolo e brutalmen- ' r e a , , 7 Z I <>ccorre da re alia clas 
te repressa. 

La protesta 
di Vigorelli 
II segretario gencrale della Comumta enropea docli soritton 

Giancarlo Vigorelli. appresa la notizia della rabbiosa reaziont 
del fascismo di <«larar ha dichiarato: 

< I-a notizia dello scioglimento forzato dell"Associazione degli 
Scnttori Portoghesi. preceduta con perfetto stile fascis'a da 
una teppistica devastazione della sede. addolora ma non sor 
prende la Comumta Koropea degli Scnttori. che dalla sua fonda 
zione ha sempre «ogoito con particolnre partecioazionc ct 
ansia !a cau<^ degli scntton del Portoeallo. gmdicandola docn 
mcntatanientc ancora piu tragica di quella dei colloghi spafmoh 

Dopo a\er deplorato laccaduto e nrordato l'azione della 
Comiimta Vigorelli ha espresso la sohdaneta degli scnt-
ton euroiei con gli scnttori portoghesi. 

< Gli scnttori portoghesi non potevano dare un piu aitr 
esempjo sia morale ehe politico. E fatti forti del loro nschic 
e del loro coraggio. tutti gh scnttori italiani ed europei de\ono 
coalizzarsi in una proteMa internazionale che deve estender5i 
a tutte le associaziom di scnttori doll'Eiiruna e di altri conti 
nenti. deve fare appello allntitonta dellTNESCO. de\e tra 
dursi in azioni parlamentari presso i rispctti\i Go\emi. deve 
spingersi sino all'Assemhlea dell'ONU. do\e lltalia finora si 
e sempre schierata — o coipevolmente astemita — a favore 
di Salazar. mentre tutti i popoli nuo\i hanno sempre denim 
ciato il regime salazansta. al quale proprio in queMi giomi da 
parte dell UNESCO era stata esemplarmente vietata la parte 
cijwzione a due Congrcssi internazionali. 1^ Comumta Euronea 
(lech Scnttori raccogliera immediatamentc informazioni dctta 
gliate in mento alio scioglimento deH'Associazione degli Sent 
ton Portoghesi. e \igilera sulle persone di tutti i suoi iscntti, 
siano essi soci o no della Comunita. 

« Non e da escludere linvio in Portogallo di una sua Com-
missione di Inchiesta e la imminente convocazione del suo 
Consiglio Direttivo >. 

Sard senza lavoro dal 1° giugno 

Drammatica situazione 
al cantiere della Spezia 

LA SPEZIA. ?.'£. 
La sttunzione di-lle viaestranze 

del cantiere AnsaUlo di Muawa-
no sta dn'entando drammatica. II 
varo dell'ultnna turboelica da 44 
mila tonnellate e stato dc/iruti 
vamente fissata i>er il .30 magma. 
Dopo il varo i lavoratori del 
cantiere .sfwzzino non avranno 
r.ulla da fare. Le commesse pro 
>ne\<e dal ministro della Marina 
mercantile, injatti. non sono ve
nule e nessuno piii crede alia for 
male assicuraztoiw anvernativa 
secondo la quale nessun dipen 
dentp faiti allontanato dallo sta 
bilnnento. 

Sono circa 200 intanto (ili ope 
rai trasferiii nel reparto « attesa 
lavoro ». con un salario decurtato 
di 20 mila lire mensili. E sono 

pareccliie decine anche quelli che 
venaono sistematicamente inviati 
nelle fabbriche del gruppo di i\'ci 
poli. Lit'omo. Genova e perfino 
lierqamo. a svohiere un'attivitd 
che non ha nulla a che vedere 
con la cantieristica. Si ha in so 
stanza la netta sensazione che il 
miiii.sfcio voalia far trovare la 
voratori e opinione pulililica di 
froute al fatto compiuto: can 
un cantiere, cioe. praticameute 
snwbilitato. secondo i piani di n 
diniensionamenta della Ch'E e del 
proaramma quinquennale. 

Ieri mattina gli ansaldinl del 
Muriaiano hanno sospeso sponta-
neamente il lavoro per due ore. 
La loro esasperazionc d al ma<;-
simo e si comincin/io a nutrire 

dubbi anche circa il fatto che 
il varo della turbonave da 44 mi
la possa avvenire nel giorno sta-
bihto 

Di questo stato d'animo si d re-
•>v> iiiferprefe all'unanimita il Con-
SKIIIO coiiiuiinlr. riuiiitosi Ht'Na 
s-lc-Art serata di ieri. II Consiglio 
ha impegnata il sindaco a inter-
venire xintnediatamento presso il 
govemo e a promuovere tutte le 
tniziative necessarie ad evitarc 
la smohilitazionc. 

La Spezia. i Inroratori. la cit-
tadnianza, le stesse autorita co-
munali sono decide: il cantiere sa-
s(i (lifesa perclie <"* parfe vitale 
dell'ccunomta spczzina e provin
ciate. perchd csistono tutte le 
comlizioni per un suo ultcriorc 
svihtppo. 

Pubblicata da « Novi Mir» I'ultima 

puntata di « Uomini, anni, vita » 

Ehrenhurg si congeda dai 

lettori delle sue Memorie 
« Amo la vita... Mi displace soitanto per cio che non ho scritto, per cio 
che non ho fatto, per cio che non ho amato»- La morte di Stalin - Rifles-
sioni sul « Principe»- L'opera e apparsa sulla rivista moscovita dal 1962 

^ , 

se operaia la coscienza piena 
del suo ruolo nello scontro nuo 
\o e piii a \anzato che si an 

| nuncia per il no«tro P«iese. 
I Questa coscienza e necessaria 
i per uscire da contrapposizioni 
; economicistiche ed elementari 

fra sfruttati e sfruttatori. e 
; per ridare slancio e prospetti 
| \c alia classe. La coscienza 

dello sfruttamento deve quindi 
— ha affermato Pa\oIini — tra 
sformarsi in una piu avanzata 
coscienza politica sia all'inter-
no che fuori della fabbrica. 

Trattando della programma 
zione democratica il compagno 
Pavolini ha. in seguito. sottoli 
neato come essa sia diversa 
dalla concezione autocralica 
che la rinchiude nella cosiddet 
ta «stanza dei bottom >. La 
programmazioae alternativa a 
quella dei monopoli e quindi 
fatta di grandi battaglie unita 
rie della classe operaia contro 
I'accentuato sfruttamento. Cio 
porta ad un urto politico di ( 
fondo poiche mette in discus 
sior.e il centrosinistra e la sua 
programmazione. L'opera so de
ve sentire — ha detto tra l'al 
tro Pavolini — che lottando 
per la programmazione non lo 
fa solo por sc . ma per tutti . e 

j che occorre superare le con 
j cezioni rhe limitann l'opera del 
i la classe operaia alia sola fab^ 
! brica. In questa concezione. inx 

fatti. e'e l 'errore di sinistra 
che finisce con 1'isolare la clas 
se operaia dalla real La del 
Paese . 

Marco March eft i 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 22 

• 11 numero quattro di Novi 
Mir. messo in vendita ieri nelle 
edicole di Mosca, pubblica I'ul
tima puntata del sesto ed ulti
mo volume delle memorie di 
Ilia Ehrenhurg: in essa lo 
scrittore si congeda dai suoi 
lettori, ed e un congedo di un 
uomo che sa di avere ormai 
alle spalle tutta una vita e 
una storia, e nelle proprie ma-
ni soitanto iforze insufficiently 
a realizzare tutti i progetti non 
compiuti. a scrivere tutte le 
storie soitanto pensate. ad 
amare tutte le persone appena 
conosciute. 

« Amo la vita — scrive nel 
suo ultimo cupoverso Ehren-
burg — e non aspiro a soprav-
vivere... Mi displace soitanto 
per cio che non ho scritto. per 
cio che non ho fatto, per quel
lo che nun ho amato. Ma que
sta e ta legge della natura: 
gli spettatori gia incalzano ver-
5r> // guardaroba e sulla scena 
I'eroe grida ancora: "Io doma-
ni...". Ma cosa succedera do-
mani? Un'altra commedia e al
tri erm ». 

Le memorie di Ehrenburg, 
apparse a puntate sulla rivista 
Novi Mir tra il 1962 e il 1965. 
nel bet mezzo di una polemica j 
acuta e tesa che invest} anche 
le pagine piu coraggiosamente 
aggressive e sincere di que
sti t uomini, anni e vile » e it 
loro autore. si chiudono dun-
que con questa lucida riflessio-
ne sull'inarrestabile flusso delta 
vita: ma prima di chiudersi 

affrontano per esteso gli ulti
mi tempi delta vita di Stalin, 
gli ultimi terribili sussulti del 
c cidfo della persona >, la mor
te di colui che la gente aveva 
dimenticato che fosse un uomo; 
tentano insomma di cogliere 
nella psicologia delle masse la 
risposta ad un interrogativo 
che per molti versi e ancora 
sospeso sulla storia sovietica. 

Agli inizi del 1953. I'anno del
la morte di Stalin, appare sulla 
Pravda una notizia di poche ri-
ghe denunciante il «complot-
to dei medici » (tre russi sei 
ebrei) arrestali sotto Vaccusa 
di avere provocato la morte di 
Jdanov e Scerbakov e di pre-
pararsi a liqttidare i marescial-
li Vasilievski. Gavorov. Koniev 
e altri. 

Mosca d percorsa come da 
una mazzata, nel paese si sea-
tenano le reazioni piu impre-
vedibili: la • gente abbandona 
gli ospedali e le case di cura 
convinta che tutti i medici sia
no assassini. 

Qualche tempo dopo si spar
ge la notizia della matattia di 
Stalin e poi, atteso ma inac-
cettabile, I'annuncio della sua 
morte: «11 bollettino medico 
parlava di globuli bianchi. di 
collasso. di aritmia cardiaca. 
Ma noi da molto tempo aveva-
mo dimenticato che Stalin era 
un uomo. Egli si era trasfor-
mato in un onnipossente. mi-
sterioso dio. ed ecco che il dio 
era morto di emorragia cere-
brale. Ci pareva una cosa in-
verosimile ». 

Davanli alia salma imbalsa-
mata passano in pianto centi-

Eletto ieri dalla Congregazione generate 

«Papa nero» e un 
gesuita spagnolo 

E' il padre Pietro Arrupe - Viene definito un centrista 

I padri gesuiti. riuniti in 
congregazione gtnerale , han 
no eleito ieri alia carica di 
preposito gencrale della Com 
pagma di Gesii il padre Pietro 
Arrupe 

Padre Arrupe e stato eletto 
al teivo scrutinio con la mag 
gioranza assoluta dei \ot i . Pri 
ma delle operazioni di voto il 
padre Giuliani, direttore della 
rivista < Etudes ». ha illustrato 
nel cor.M> di una orazione le 
doti che cfcnrebbcro caratteriz 
zare il nuo\o gencrale del 
I .,., .. f ~ „, „„- . spetto alle correnti tradizt Ordine. < I-a Compagnia — ha ,,' - ^ _ . . . ,. . .. j , . ,- *^* . _ ^ h^te e inno\atnci delino; dt tto padri- (iiuliam — ha bi 
sogno di un gencrale che la 
conduca ad accogliere. soste 
nere e promuo\ere il rinnova 
mento della Chiesa nell'ora del 
Concilio >. 

Padre Arrupe e il 27 mo sue 
ccssore di Ignazio di Lojola 
fondatore della Compagnia di 
Gesu ed e il sesto preposito 
gencrale di nazionalita spagno 
la. E' nato infatti a Bilbao 
il 14 novembre 1907. Laurcato 
in medicina all'Universita di 
Madrid entro nel novizJato nel no\ator i>. 

gennaio del 1927 e compi gli 
studi di teologia a Valkem-
burg (Olanda) e negli Stati 
L'niti. OrdinMo sarerdote nel 
1936 fu destinato due anni do 
po alia missione del Giappono 
dove \enne nominato maestro 
dei novizi e rettorc della casa 
di no\iziato E' stato eIe\ato 
nel 1958 alia carica di primo 
preposito della provmcia del 
Giappone. 

Padre Arrupe- e confiderato 
an esponente «centrista > ri 

" :iona 
lineatesi 

al Cor.cilio Egli vanta parti 
colari qualita organizzatixe e 
capacita di mcdiazionc che gli 
hanno permesso di dare un 
forte s\iluppo alia missione in 
Giappone as«icurandole la col 
laborazione dei gesuiti di piu 
di trenta nazionalita diverse 
La sua particolare formazione 
Io ha portato lontano dagli am 
bienti della Curia romana e 
questo gli avrebbe accattivato 
anche le simpatie degli «in-

vaia di miyliaiu di cittadini, di 
amici stranieri. « Nenni — ri-
corda lo scrittore — mi abbrac-
cid e con ansia mi chiese: "E 
adesso cosa accadra? E' spa-
ventoso". E i suoi occhi si 
riempirono di lacrime >. 

Davanli alia salma comincia-
no anche gli ar.gosciosi interro-
gativi dell'autare, che esce nel 
freddo della via Gorki e si sco-
pre questa improvvisa riflessio-
ne: « Non so. forse sara peg-
gio, forse sard meglio, ma in 
ogni casu sara diverso >. 

Afjiurunu nomi. episodi. fat
ti che sembrano in contraddi-
zione Vuno con I'altro, che por-
tano elementi di irrazionatitd. 
nel fenomeno e nelle conse
guenze del 4 culto >: Stalin ave
va fatto liquidare, per esern-
pio, quasi tutti i collaboratori 
di Litvinov, ma perche non 
aveva mai attaccato personal-
mente Litvinov stesso, che per 
molti anni dormi con la pisto-
la sul tavolino da notte in at
tesa di essere arrestato? E 
perche fece morire Vavilov e 
risparmid Kapitza? Perche non 
tocca Pasternak e liquidb in-
vece Koltzov? 

< Quando penso al destino di 
tanti miei amici e conoscenti 
— scrive Ehrenburg — non ri»-
sco a vedervi alcuna lagica >. 
Stalin era riuscito a dominare 
I'animo popolare, ad inganna-
re per sino gli scettici. Ma per 
quali ragioni profonde? 

« A volte — pensa Ehren
burg — git uomini cessano di 
pensare. lo stesso, che non cre-
detti mai nel culto della per
sona, mi accorsi che i miei 
giudizi, a quel tempo, veniva-
no deformati. La fede di tanta 
gente in Stalin non si era ac-
cesa nel mio cuore, tutlavia es
sa mi impediva di rifieltere 
seriamente a quanto accadeva. 
IM paura e contagiosa. E' mol
to difficile in certi casi conser-
vare la lucidita del pensiero. 
11 mio scetticismo non mi rese 
immune dal contagio... >. 

Anni dopo. aggiunge piii 
avanti Ehrenburg, ci fu spie-
gato che Stalin, negli ultimi 
anni della sua vita, era caduto 
sotto linfluenza di Beria. Ma 
prima di Beria? Era forse sot
to linfluenza di Jezhov? 

Machiavrlli net suo P. incipe 
n r e r a teorizzato sul fine che 
fjiustifica i mezzi: ma non & 
cosi, pensa lo scrittore sovie-
tiro, perche i mezzi impiegati 
Wniscono sempre per ripercuo-
tcTsi sul fine e < non si pos-
sono enmpiere atti ingiusti in 
nome della giustizia >. 

Stalin e morto da oltre do-
dici anni. I qiorani sono giA 
diversi. Hanno lo spirito piii 
critico. sono una garanzia per 
tl domani. 

« Quanto a me — dice Ehren
burg — scrnenda questo libro 
sapevo gia che sarei stato cri-
ticato. A qualcuno sembrerA 
che io abbia detto troppo, ad 
altri sembrera che ho tactu-
to troppe cose II mio libro £ 
stato criticato e lo sara an
cora. Hanno criticato anche la 
mia vita. Riconosco di avere 
sbogliato spesso nella vita • 
org pern vorrei incontrare un 
saggio capace di rispondere a 
tanti intcrrogativi che non ces
sano di tormentarmi *. 

Augusto Pancaldi 
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