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Come andrebbe il mondo se il Presidente 
Uniti fosse sfuggito all'attentato il 22 noveml 1963? 

L'«ANONIMA» TV j Kennedy: «mille giorni» e 
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un tragico compromesso 

L 

T n Furore di Steinbeck c'o 
•*• una pnpiita fnmosn nella 
qiiiile al ronlitdinn d i e di-
B|irrnlamrnte rhicilc di gape-
re chi, pruprin chi fnicnmen-
IP b responiithile della sua 
rarrinla did In terra, r a qua* 
li persnnp epli polrrhho ri-
volgersi per evitare la rovi-
na, tin eniisinrio vett'.ito dal
la rilta risponde inflefltiliil-
motile d i e twin csiMe un chi, 
nnn eRi§lono perannp I'nirhe: 
c Wtntmiuui rhe vunle qttel-
la terra. 

Torna in menle quella pa-
pinn ipinudn, in Italia, si par-
la dell,i Televisinne. nn/t 
della TV. Anrlie la TV. per 
milium di ilnliiini, b. una snr-
ta di « Amiriiiiia », pur «se 
Rill video nxni sera nppnio-
n» vulli o nciini. Delia TV, 
d i e pure quolidiannmenlp f» 
presenle in Innln case. e. en
tile ni dire, una « nmiea di 
f a m i d in n, si parla ipesso 
ciime di un Knte nMrallo e 
lonlani). d i e . Remmni, puo 
essere idciilifimln ron il uo-
verno. Non e un easi» rlie 
ver«o la produ/inne lelevisi-
va. rlie pnro e rnsi vnsla e 
difTercn/iata. si e pnrt.iti 
spesso ail avere un nllejrci.i-
niento di rriliea imlim-rimi-
itala: turn e un emit rlie l.i 
BtfA*n rriliea televii iva sin 
andata deendendo in ipiesti 
anni: la rriliea ennsiste in 
analisi e dislinr.ioni — e non 
ni rompinno nnalisi, non «i 
fannn distiii7inni dinan7i al-
l'« Anoninta ». D'.illra parte, 
a rlii altriliuire il merito di 
questa o quella IrasmUsione, 
la respon^ahilila di questa n 
quella mi"!tifirn7iiiiip. se tut-
to risale all*" Anonimn •>? 

E. tiiliavin. In T V e un 
orfianismo eomplesso. vivo, 
nel quale e attorno al qu lie 
lavorano piornaliali. retiisti, 
iH-rittori, seenejririalori. doru-
mentaristi: nella quale, in
somnia, come ri clirevn re-
rentementc il re8pon«al>ile di 
una delle ruliriehe pin po-
polari, « r'e anrlie qiialruno 
rlie pensa ». Ma e un fatto. 
nd e.sempin. d i e in lutto il 
dihnltito nulla riforma del-
I'Ente radiotelevisivo la vo-
re di roloro rlie lavorano al
ia TV, d i e producono. non 
s'c udita quasi mai : al re-
cente ronvcgno tenuto al-
IKIiseo dnll'ARTA s'e udita 
soltanto la voce di Edmo 

Fcnoglio, rlie rapprcscntava 
I'Assodarinne rrgisti indi-
pendenli: e la panda o indi-
pendenli n e stata pin volte 
da lui stesso sollol iueala. 

TI fatto e d i e la TV e stata 
•*• semprn cnnsiilerata 6 
slruttiirala, in quesli venti 
anni, route uno strumenlo 
di regime, m i n e un n hrae-
e io Herniate » del potere po-
litit'o. mine tin altoparlnnle 
dell'idenlogia d i e le class! 
dominanti eerravano e eer-
eano (sen/a riuseirvi) di e-
laliorare.. K' sulla haRe di 
questa ronre / ione rlie e ve-
nuto formanilnsi e strnlifi-
eandnsi il « rorpo n deuli ati-
lori lelevi«ivi: e per questo 
le assiiit7inni. spesso. unit 
lianno avuln nulla a rlie fa
re ron la raparila prnfe«sin-
nale o il l ivelln rtiltttrale di 
flii veniva nssunln: tier que
sto a con I.ire semlira «ia snl-
tanlo il « fun7ionario n, e lo 
iutellellitale semlira destina-
tti esrlusivamente a una fun-
7ione strumentale, tli servi-
7io. 

Hi rpii sono venuli mnlli 
ptt.isli: la di.iletliea disiorla 
dei a rolpi di mnnn » desli-
ttali a far « pns«are o tleter-
niittate trasmissioni. I'aimn-
sfera di pesanle ronformi-
smo rlie. nlrppia Ira via del 
rtalutino e via Tettlada. il fe-
nomeno deiraitlnrennura. d i e 
spesso porta I'aulore a non 
tentare nemmeno di esprt-
mere le sue idee e il eon-
secuente alilii d i e dnvrelt-
he assolvere o»ni rel iren/a. 
oprii inisliriea7ioue, n»ni 
« reato n ritlliirale: I'alitii. 
npimnln. della responsaliilil.n 
dell*" Anoninta •>. <*ui tiitio 
\ i e n failo risalire. Ma di qui. 
anrlie. derivapo quel ilisapin, 
quel senso di frustra/ione e 
insieme di riliellione d i e 
serpeppiano seinpre piti fre-
cpienlemente tra roloro d i e 
impegnano enerpie e inpepno 
in queslo derisivo sellore del-
la rtilttira di massa del mi
st rn Paese. 

Non v'e IttoRo, infalli. do
ve i prolilemi della li-

bcrta d'espressitine. dcll'au-
tonomia e delle responsalii-
lita deirintellelltiale si pon-
gano oggi con pin forza o 
urgenza che alia TV. In un 
organismo rome quel lo tele-

visivo, la funzlone drll'auto 
re pnlrelilie e dovreblie es
se re di grande ri l ievo: una 
fttn7ione di st imolo e di im-
pegno civile e cullurale, di 
divulgarione e insieme di 
sperimentazione, di rarcolla 
e di espresslone tlelle est-
gpn7e e delle npinionl d i e 
fermenlano (ed esplodono) 
nella romposila reatla poll-
ttea. sociale e cullurale del 
nostrn Paese. rtasta ronrepl-
re la TV rome uno strttmrn-
to fondamentale di media7in-
ne tra il rilladino e la sorie-
tii rivile, anzirlte rome il 
n brarrio seeolare D del po
tere politico, per rendersi 
ennto di quale rimlo potreli-
hero avere pli alitor! 

In renlln. soltanto una nil-
lenlica Miilonoinia pun per-
metlere airinlelletiuale di 
esprimere se sle««o: e. nel 
rontempo. solo sulla base di 
tale aulouomia la TV pun 
esplicare la sua fun7inne di 
speccliio della realt'i ilalia-
nii rioe di s er \ i / in pulddico. 
rome si dice Cerln solo una 
profonda rifor''ta delle strut-
ture d e i r r n t e pm'i aprire 
Una simile pro«tieltivn rhe 
tenda a fare della TV, in 
ultitna analisi una aiitonnma 
istati7a della ilemnerazia ita-
liana. 

Ma questa riforma sarehhe 
rnnilaiinala a rimattere sem-
pre qttanto meno par7iale. 
se «i ronlinttassf a ronre-
pirla e a persppuirla. rome 
finnra si <• fatto da molte 
parti, rome una opera7ione 
da deridere e reali7/are « sul
la testa » di cnlorn rhe so
no qllnlidiananiente ilti|ie-
pnati nella p m d i m o n e lel»-
vi«iva: -d ronlrariii, nel pro-
crsso rui inollc e svariale 
for/e sono rhi.imale a run-
trihuire nnn pnvsnnn nnn es-
sere presenti pli aulnri. e in 
veste di prnlapnnisii ?ia per-
rlie solo pnnendnsi nel run-
lo di protagonist! pli auto-
ri possono olleitere dalla ri
forma le garatt7ie di autonn-
mia e di respnnsahilita ne-
ressarie a d i e il loro lavoro 
arqttisli il sun ginsto peso e 
signifirato: sia perrhe alia 
riforma. nella pratira. sono 
gli autori che. in prima li-
nra, possono dare tin rcale 
contenttto demorratiro. 

Giovanni Cesareo 
! 

Arthur M. Schlesinger, storico e uomo politico che fu tra i principal! collaborator! del Presidente ameri-
cano, dimostra nel suo ampio saggio come la politico della «nuova frontiera» fosse pesantemente condizio-
nata dal grande capitate, dalle forze conservatrici della burocrazia governativa e soprattutto dal Pentagono 

Come andrebbe il mondo se H 
22 novembre 1063 il presidente 
Kenned)/ fosse sfxigg'xto all'at
tentato? E' una domanda che 
probabilmente ognuno si d po-
sto almeno una volta confron 
tando la brillante figura dell'uc-
visa con quella rozza del suo 
successore. La risposta non e" 
facile. Un presidente degli Sta-
ti Uniti non £ un monarca as-
soluto. ma un equilibratore del
le diverse forze che concorro-

Ino a formare o a deformare il 
corso politico della nazione. 
Neppure Lincoln o Roosevelt 

I pateruno imporre la propria vo 
lonta senza lunghe trattative e 

Ipenosi compromessi. I mille 
giorni di John F. Kennedy (Ed. 
Rizzoli. pag. 1055, lire 5.000), 

I il grosso volume dello storico e 
collaborator del Presidente Ar
thur M. Schlesinger, dimostra 
come I'azione di Kennedy sia 
stata del pari condizionata dal
le forze conservatrici che tro-
vavano la loro diretla espres
slone nella grande burocrazia 
governativa e soprattutto nel 
Pentagono. 

II troppo breve periodo ken-
nedtano fu, in so'itanza, un 
quotidiano braccin di ferro tra 
il gruppo dei « progressivi » che 
avevano portato il loro uomo 
alia presidenza e lo schie-
ramento avverso. Cost, ap-
pena eletto, Kennedy deve 
confermare Edgar Hoover e 
Allen Dulles a capo dei servizl 
segreti (FBI e CIA) pur sapen-
do che in tal modo lascia una 
arma potentissima nelle manl 
degli estremisti di destra. Le 
conseguenze si rivelano Imme-
diatamente nel catastrofico ten-
tativo di invasione di Cuba pro-
vocato assieme dalla CIA e dal-
lo Stato Maggiore. 

Le due strode della politico 
americana appaiono qui chia-

I 

questa settimana in edicola 

SVENTAGLIATA DI 

TITOLI E COLLANE 
ttf£ 

La produzione di collane eco-
nomiche a carattere periodico 
in queste seltimane sta molti-
plicandosi con un rilmo verti-
ginoso: quasi una ventina di 
volumetti tascabili Invadono 
le edicole. lasciando sconcer-
tato il pubblico. che non e per 
nulla indirtzzato nelle sue scel-
te e che trova sempre mnggio-
ri difficolta a distinguere fra 
le inizialive preficvoli e quelle 
che sarebbe stato meglio non 
veder nascere. E infatti. non 
solo i firandi editori continuano 
a creare cnllane e sottocollane 
nel tcntativo (apprezzabile) di 
caratterizzare ulteriormente la 
propria produzione. ma anche 
una serie di piccnlj editori — 
spesso improvvisati — si sono 
lanciati in questa gara. con-
tando evidentemente sul facile 
guadagno. e hanno subito ab-
bassato il livello medio di 
tutta questa editoria economi
cs. Un fenomeno. quindi. che 
sta assumendo proporzioni 
preoccupanti e i cui effetti ne-
gativi sul piano cullurale sono 
gia piti che evident!. Per altro. 
sappiamo che nuovt progetti 
sono in cantiere per le prossi-
me settimane: non rest a che 
augurarsi di veder finalmente 
affrontato con maggior impe-
gno il problema di una seria e 
consapevole programmazione di 
tutta la produzione di c tasca 
bili >. Ed e ormai la sola strada 
che si deve percorrcre per evi-
tare un pericoloso fenomeno di 
involuzione. 

L' c ODISSEA » 

NON E' TASCABILE 

Una segnalazione a parte me-
ritano le due nuove collane del 
l'editore Casini: < Autori e Ca-
polavori >. e < Tutto il teatro >. 
con periodicita quindicinale; i 
volumt. distribuiti anche in edi
cola. sono di grande forma to 
(non piu < tascabili » in senso 
proprio. quindi), e costano 450 
lire. La prima collana e stata 
inaugurata con VOdissca ed 6 
un punto di merito per l'editore 

aver affidato la presentazione 
dell'opera a un serio studioso 
come Fausto Codino; la tradu-
zione e quella classica del Pin-
demonte: una scelta ovvia. alia 
quale si pud contrapporre I'al-
ternativa di una traduzione piu 
moderna. magari anche soltan
to in prosa. ma piu accessibile 
a un largo pubblico (per non 
parlare della maggior < fedel-
ta » che si potrebbe realizzare 
alio stato attuale degli studi 
classici). 

GOETHE: IL PRIMO 

CLASSICO TEDESCO 

L'altra collana invece d ini-
ziata col primo volume di tutto 
il teatro di Oscar Wilde, con 
una biografia di C M Franze-
ro e un"introdti7ione critica di 
Lorenzo Gigli: un'opera digni-
tnsa. che utilizza tradtrzinni non 
recenti ma fatte da competenti. 
e che si presenta con certi ca-
ratteri di serieta Entrambe le 
collane, poi. annunciano un pro-
gramma abbastanza stimolante. 
con titolj meno ov\ii e conven-
zionali del solito e con curatori 
di indiscussa serieta. 

Lo stesso editore Casini nella 
collana * tascabile » ha conclu-
so col sccondo volumetto I'edi-
zione del Decameron (2 voll.. 
L. 450 I'uno). sulla quale gia 
abbiamo espresso le nostre ri-
ser\-e. 

Dell'importanza delle lUusio-
ni perdute di Balzac si e par-
lato esaurientemente suUTJnffd 
di domenica scorsa: questa set
timana ne e uscita un'altra edi 
zione in due volumetti (L. 350 
I'uno). con una breve introdu-
zione (fatta pero quasi solo di 
citazioni): l'editore Garzanti 
I'ha distribuita in edicola (co
me gia avc\a fatto per / pro-
messi sposi) fuori collana. te-
nendola cosi dtstinta dalla vera 
e propria scrie periodica di ta
scabili. nella quale invece ha 
pubblicato un romanzo diver-
tente sulla Gcrmania nazista, 
conosciuta da due inglesi du
rante e dopo la guerra, dello i Mondadori ha avviato la pub 

scrittore inglese Robert Shaw, 
Situazione disperata ma non 
seria (L. 350). 

Un altro grande classico e 
stato ripreso nella importante 
collana di Sansoni: si tratta 
nientemeno che delle Affinita 
elettive di Goethe (L. 350. intr. 
di C. Marzi): se non erriamo. 
e la prima volta che in queste 
collane compare un classico 
della letteratura tedesca. una 
letteratura che in Italia non e 
mai stata popolarc e per la cui 
divulRazione molto ancora re-
sta da fare. 

Sempre di Sansoni e uscito 
il nono nttmero dei c Romanzl 
e racconti » (L. 300): col solito 
disordine. tro\iamo accanto al
ia Sonata a Kreutzer di Tolstoi 
hrevi racconti di Arthur Miller. 
Antonio Barolini. Aznrin. J. C. 
Davalos. Ehrrnburg. e persino 
due storie del Lazarillo de Tor-
men nella traduzione di Gian-
franco Contini. 

Accurate come tutti i pre-
cedenti. e il sesto volumetto 
della serie sansoniana dei 
< Diamanti delFarte ». con buo-
ne illustrazioni e col solito cor-
redo di notizie biografiche e 
critiche. ben documentate e 
molto utili per quahmque letto-
re: E. Borsook. Ambrogio Lo-
renzctti (L. 450). 

PARTE 

MAIGRET 

Mondadori ha ristampato un 
romanzo di Dino Buzzati. scrit-
to nel 1940. che — insieme con 
altre opere di questo scrittore 
— ha fatto parlare di un suo 
c kafkismo » (un Kafka, certo. 
rimpiccioltto e solo superficial-
mente imttato): II deserto dei 
Tartari (L. 350); nella collana 
dei « Record ». invece, conti-
nuando la scrie delle opere di 
divulgazione storica (a carat
tere piu o meno romanzalo). 
6 stata ristampata la Storia de
gli Stati Umti di Andre Mau 
rois (L. 350). 

Inoltre, questa settimana, 

blicazione bisettimanale del ci-
clo di Simenon dedicato al no-
tissimo commissnrio Maigret: 
t Le inchieste del commissario 
Maigret*. a L. 300. una serie 
di « tascabili » concepita evi
dentemente per gli appassiona-
ti del «giallo» e delle ridu-
zioni televisive italiane: il pri
mo volumetto e intitolato Mai
gret e il ladro pigro. 

CASANOVA 

E DE SAOE 

Longanesi ha ristampato 
(senza presentazione e senza 
notizie sulla nuova edizione cri
tica dell'opera originate) una 
scelta di tre episodi delle me-
morie di Casanova, curata dal-
lo scrittore Giovanni Comisso: 
Tre amori di Casanova (L. 350). 
Dall'Oglio ha concluso il ro
manzo mediocre di ambiente 
medico dello scrittore america-
no M. Thompson. Sessuno Te
sta solo (vol. II. L. 450). 

• • • 

Continuano intanto le collane 
dedicate ai giovani dalle cdizio-
ni Fornasiero e Dell'albero, con 
titoli non peregrini come J ra-
aazzi della via Pal (L. 350) e 
L'isola del tesoro di Stevenson 
(L. 350) c adattato » per i ra-
gazzi. secondo una tradizionale 
e deprecabile abitudine. 

Non e il caso di indugiare 
su tutti gli altri volumetti che 
hanno invaso le edicole questa 
settimana; non e mancato nem
meno il primo volumetto di una 
«enciclopedia del mondo ani-
male » dedicato agli uccelli (A. 
Peruzzo editore. L. 450), con 
illustrazioni a colon (disegni) 
e una trattazione molto somma-
ria E non e mancata nemmeno 
I'edizione di un'opera del mar-
chese de Sade (Le disgra7ie 
della virtu, L. 250), con la qua 
le I'Editoriale Como ha inau 
gurato una collana di classici 
dcll'orrore; un'opera che. per 
altro. mcritava ben altra pre
sentazione. 

a. a. 

Dallas, 22 novembre 1963: I'aulo presidenziale fugge dalla zona della sparatoria (la freccia blanca indica uno dei pied! del 
Presidente Kennedy, che sporge dalla parte superiore dello sportello; la freccia nera indica la signora Connally, moglie del 
Governatore del Texas, che si e chinata per evitare i colpi) 

rissime. Quamlo Kennedy arri-
va alia Casa Bianco i rapporti 
con VAmerica Latina sono de-
tetminati da due potenti rag 
gruppamenti: primo, t grandi 
operatori economici i quali so-
stengono i regimi che danno 
carta bianca al capitate ame-
ricano garantendo grossi gua-
dagni liberi da tasse; secondo, 
i militari che applicano la dot-
trina de/I'intervento controri-
voluzionario allargando la pro
pria sfera d'azione e risolvendo 
contemporaneamente il proble
ma cronico di rinnovare gli ar-
senali cedendo i modelli supe-
rati (le ferramenta) ai ditto-
tori del Sud. (« Nel 1961 — no-
ta Schlesinger — gli mteressi 
dei militari rischiarono di svi-
sare la politico degli Stati Umti 
in misura maggiore di quanta 
gli interessi particolari degli 
uomini d'affari ne avevano di-
storto la politico trentacinque 
anni prima *). 

II risultato di questa unione 
tra grande capitate e forze ar-
mate 6 la piu slraordinaria se
rie di errori politici compiutt 
nell'cra di Eisenhoiver: il vice-
presidente Nixon loda t la ca-
pacita e la stabilita » del regi
me di Batista alia vigilia della 
sua caduta. lo stesso Einsenho-
wer invia alte decorazioni ai 
sanguinari dittatori Jimenez del 
Venezuela e Oria del Peru, 
mente il generate in capo 
Lemnitzer esalta il c senso 
crisfiano > di Stroessner, me
glio noto come il boia del Pa 
raguay. In tal modo gli Stati 
Uniti perdono ogni credito nel-
VAmerica del Sud. anche tra 
roloro che non approvano il 
regime di Castro. 

I controrivoluzionari non in-
tendono ovviamente cambiare 
strada perchi e cambiato il pre
sidente. Kennedy e appena elet
to e gia Dulles e Lemnitzer si 
sforzano di coinvolgerlo nella 
vecchia politico presentandogli 
il progetto, gia in via di esecu-
zhne. di una invasione di Cu
ba da effettuarsi armando. tra-
sportando e appoggiando con 
Vaviazione, un esercito di pro-
fughi cubani formato nel Gua
temala. Nonoslante gli sforzi 
per presentare Voperazwne co
me * cubana », £ evidente che 
cssa £ americana al cento per 
cento: americani i fondly gli 
istruttori. gli ufficiali. le navi. 
gli aerei che cengono fatti de 
collare dal Nicaragua. 

A Kennedy il progetto ripu-
gno. ma finisce egualmente per 
accettarlo. Perchi? Perch* 
c dopo essersi imbarcati nel 
I'impresa gli Stati Uniti non 
potevano permettersi di veder-
la fallire >. E' la medesima 
regola che della oggi {'escala
tion nel Vietnam. Prima si com 
pie una bestialitd e poi la si so 
stiene a fondo per il prestigio. 
II presidente vi si trova invi 
schiato. II risultato 2 noto. Gli 
invasori, sbarcati alia Baia dei 
Porci nella notte del 17 aprile 
1961, vengono catturati, le na
vi affondate. gli aerei abbattu-
ti. Ma cid che 2 piu grave, gli 
Stati Umtt subiscono una ter-
ribile disfatta morale. AW ul
timo momento Kennedy riesce 
a impedtre I'mtervento diretlo 
dell'esercito americano, ma agli 
occhi delle forze progressive 
di tutto il mondo 2 ormai sea 
duto a * un puro e semplice 
esecutore testamenlarto della 
coppta Eisenhower Dulles ». La 
sua politico della < nuova fron 
ttera * ne subtra un duro con 
traccolpo e non riuscira piu 
a superare il contrasto tra le 
enunciazioni e t fatti. 

In A*ia il quadra £ identico. 

Allen Dulles e il Pentagono 
hanno profuso per anni centi-
naia di miliardi in pura perdi-
ta nel Laos, in Cambogia. nel 
Vietnam, in Indonesia (dove la 
CIA ha tentato di rovesciare 
Sukarno nel '58) e via dicendo. 
All'arrivo di Kennedy il Penta
gono £ ormai deciso a spingere 
le cose all'estremo t mettendo 
a punto quella che sarebbe di-
ventata la sua costante posi-
zione ufficiale a proposito del 
Sudest asiatico: inflessibile op-
posizione a un intervento su 
piccolo scala a meno che (con-
dizione ovviamente inaccettabt-
le) il presidente non autoriz-
zasse anticipatamente i genera-
li a prendere tutte le misure 
che giudicassero opportune. 
compreso, se necessario. un 
bombardamento atomico su Ha
noi e magari su Pechino >. 

E' questa la teoria dell'inter-
vento massiccio e della scalnta 
rhe il Pentagono sta ora realiz-
zando con Johnson. A Kennedy 

essa ripugnava e non vi e dub 
bio che egli tento di conleneme 
gli effetti come poteva. Tutta-
via, anche qui. fu trascinato su 
posizioni ben lontane dalle sue. 
subendo ancora una volta la 
pregiudiziale che, essendo tn 
ballo. bisognava ballare sino in 
fondo per non perdere il pre
stigio in Asia. Nota Schlesinger, 
che pure £ il postumo difensore 
del presidente: t Lo stesso Ken
nedy che, all'inizio dagli anni 
cinquanta. aveva guardato con 
grande scetticismo alia politico 
occidentale nel Vietnam e che. 
da presidente non aveva 
mancato di lamentarsi per 
I'eccessivo impegno ameri
cano nel Sudest asiatico. non 
aveva altra scelta se non agire 
net limiti della situazione che 
aveva ereditato. II fallimento 
della politico di Dulles... non 
lascid agli Stati Uniti nel 1961 
altra alternativa se non quella 
di conlinuare sulla linea del 
1954 ». 

Percid Kennedy abbandona in 
pratica la sua tesi delle rifor-
me sociali nel Vietnam e ac-
consente ad afftdare la solium-
ne del problema al Minislero 
della Difesa subordinando la 
politico alle armi. Pare che a 
questa decisione abbia concor-
so la sfiducia di Kennedy nel 
suo Segretario di Stato Rusk, 
considerato da lui un medio
cre esecutoxe d'ordini. e la con-
traria fiducia nel brillante Mc 
Namara. Ma il risultato non fu 
egualmente brillante: nel '62. 
Mc Namara annunciava che la 
guerra era vinta e. da allora, 
gli americani non hanno cessa-
to di versare dollari e uomini 
nella caldaia senza fondo. 

11 medesimo tragico compro
messo regge tutta la politico 
americana nei mille giorni di 
Kennedy: sulla questione cme-
se Kennedy, favorevole all'am-
missione di Pechino all'ONU, 
deve continuamente rinviare 
per timore di apparire « mol-

le »; sul disarmo il programma 
di missili Mmiiteman e Pola
ris e poi il progetto della For
za Multilntcrale riducono gran-
demente i faticosi progressi del 
bando degli esperimenti nuclea-
ri; la seconda crisi di Cuba, 
infine, porta il mmtdo alle so-
glie della guerra atomica (evi-
lata soltanto grazie al ritiro dei 
missili sovietici dall'isola) e 
prepara I'attuale crisi dell'al-
leanza atlantica. Cuba « aveva 
dimostrato che su questioni ri-
guardanti nnn soltanto la sicu-
rezza nmcricann. ma la pace 
mondiale. gli Stati Umti. in ca-
so dt emergenza avrebbero 
aqita da soli, senza consultare 
la NATO e senza alcuna forma 
di intcgrn/inne ». 

Alia sua morte. Kennedy la
scia quindi al ftto successore 
i medesimi problemi ereditati 
da Eisenhower. Con una gran
de difjerenza soprattutto psico-
logica: sebbenc costretto co-
stantemente al compromesso, 
sebbene condizionata dalle for
ze retrive dell'America e dalla 
propria formnziane politico e 
cult urate. Kennedy aveva tut-
tavia mostrato che esistevano 
altre vie per la politico ameri
cana e che I'pstremismo dei 
Dulles e dei generali poteva 
cssere almeno arginato Anche 
Lincoln aveva dovttto attendere 
il secondo quadriennio di pre
sidenza per annunciare I'aboli-
zione della schiavitu accettan-
do nel frattempo tutta una se
rie di cattive soluzioni interme-
die. Anche Roosevelt aveva do-
vuto battersi anni prima di tra-
scinare la nazione a fianco del
le democrazie contra Hitler. A 
Kennedy — avesse o meno la 
statura di qttesti due grandi — 
mancd il tempo di portare la 
propria politico almeno ad un 
primo tragttardo; era riuscito 
soltanto a contenere la sptnta 
reazionaria degli strateghi del 
Dipartimenio di Stato e del 
Pentagono sollevando cosi una 
enorme speranza nel mondo. 
Avrebbe potuto far di piu ne-
gli anni fttturi? La domanda £ 
lecita, ma resta senza risposta. 

Rubens Tedesehi 

la scienza curiosa 

135 PERSONE A MOSCA 
SUL TRAM DI PLASTICA 

E' entrata in servizio sulla rete 
tranviana di Mosca una vettura 
spenmentale che si dLst:ngue dalle 
altre per avere la carrozzena m 
tegralmente costruita in plastica. 
in particolare m resma pohestere. 
rinforzata eon tela e fibra di 
vetro. 

Non e La prima volta che que
sto matenaJe (che in Italia va 
comunemente so'.to la dettomsia 
none di pabrasfer) viene utiliz-
zato dai carrozzien. Negli auto
bus e ormai un fatto eomune 
che un certo numero di portelli 
ausihan estemi ed altre paru 
non portantt. siano cosi co^rnt i . 
I,a vettura Corvair. americana. 
presenta tutta La carrozzena con 
supporto in fibra di vetro. 

Nessun costruUore si era perb 
spmto tanto avanti. e cioe aveva 
superato uno sviluppo di a'curu 
metn. II tram moscovita. deno
minate) « Urali >. e Inn go undici 
metn e pud portare. a canoo 
massimo. 135 persone. 

La nuova solusone c stata adot-
lata per van motivi. In primo 
luogo. alleggerendo sostanzial-
mente (a circa un terzo dei peso 
di una carrozzena convencona-
ne) la caisa di una vettura. di-
nunuiscono lmmediatamente l con-
sumi di energia e I'usura deUe 
rotate. E" poi possible montare 
carrellj piu leggen e moton di 
mjnor potenza. par mantenendo 
mtatte le dou di ve.ocita e di ac-
ce!erazjone. con un ultenore ri-
sparm:o giobale. 

D oosto delta costruzione. cbe 
si realizza a freddo su stampi e 
forme leggere di Larruera o anche 
di legno. e assai limitato; quanto 
alia manutenzione. non si rendono 
necessan tratta menu anuruggi-
ne. stuccature e nverniciature. 

Unica incognita, la resistenza 
al tempo. Le resale tendono ad 
<invecchiare» e c.oe diventano piu 
ngide e possono rUsurarsi. Ta>e 
processo. pero. nchiede divcrsi 
anni prima che *e ne manifesuno 
t pnmi segni. e procede poi as-
*at lentamente. 1 costruttorj mo-
scovtti ntengono che convenga. 
nonostante uitto. ricostruire m 
tegralmente una carrozzena di 
resma dopo una decma d'afiru che 
non sottoporre ad una manuten
zione accurata ogni due o tre 
arm una c&rreiz$ria ir.etailica. 

IN CURVA 
STRADE DI GOMMA 

Le strade francesi Si prepa-
rano a subire nlevanti cambia-
mtiiti nella struttura ed anche 
nell'aspeuo del loro manto. In 
mo!ti train, ed in particolare in 
corruspondenza di incroci. curve e 
dislivellt rapidi. il manto bitumi-
noso convenzionale sara sostitm-
!o da una nuova miscela. delia 
quale, oltre al breccmo e ai so-
liU legantt entreranno a far par
te un certo quantitattvo di gomma 
opp ire di matene plastiche. a se
conda delle caraUenstiche che si 
^o£i:ono ottenere. La gomma e 
ia p.a5tica vengono immense neUa 
misceia sotto forma di granuli. 
che si .scio:gono nella fase di 
prepara zione del materia te che 
deve essere deposto sul piano 
strada le. 

Miscele di qjesto tipo erano 
state spenmentate con successo. 
nel recente passato. per la pavi-
men'-azione dei reparti delle « -
dustrie. nelle zone percorse fre-
quentemente da carreLu pesanu. 
ove U cemento resiste poco. e 
ove non con viene usare mantj bi-
tumnost. In un penodo ptO re
cente. l imptego di tali misceie 
era sta'o e.*teso al campo stra-
dale, ma viltanto per le npara-
z:oni da etTettuarsi con urgenza. 
Gli ott;m: risuliati ottenuti han
no consigliaro i tecmci francesi 
ed estendeme ultenormente l'im-
p:ego Tali matenali . pur essen
do piu costost dei matenali bitu-
m.TK«i comuni. resistono meglio 
all'usura. e soprauutto. anche 
dopo lungo tempo, si ma ntengono 
scabn. per cui la strada non di-
viene mai scivolosa. Tale carat-
'erusttca e parttcolarmente apprez-
zata appunto agli incroci. nelle 
curve e nei tratu in forte pen-
den za. 

IL VOLANTE 
c ELASTICO > 

In molti nodenti automobili-
suct. U gu.datore npona gravi 
le.iioni m qjanto viene proteuato 
o premuto contro il voiante. la cui 
struttura ngida pu6 provocaxgit 
lo sfondamento del torace. 

Un gruppo di specialist! ame
ricani, studiando la meccaiuca 
dei p:u gravi inadenU automobt-
ustici. non solo ha confermato 
ques'o fatto. ma ha anche propo-
s'.o una soljzsoTre. £' nato Cwl 

il c volante elastico >. nel quale 
il \>Adti\.e blcbbo e sopportato da 
un piantone elastico. telescopxo. 
che puo accorciarst di una venti
na di centimetri se sottoposto ad 
una pressione rilevante. L'e.emen-
to elastico puo essere una molia 
ad elica. un elemento :n gomma 

o un elemento tubolare in rete 
d'acc:a:o. II volante elastico sara 
montato sulle vetture di serie 
della General Motors, e se ne 
pre\ede 1'esiensione ad un gran 
numero di modelli di altre case. 

a cura di Paolo Sassi 

CD NOVITA 
1IE IHI\AT0 
EUITOKE 

Svevo - Montalc Lctterc 
Gli •oitti dedicatl • Svevo 
da Mootalc e to corrispoo-
denza scambtata rra 0 gio 
vane pocta di « Ossi di «cp» 
pia», che si rivcla, con i 
rooi primi saggi, critico •*-
80TOSO. penctrante, fgilissi-
mo, e il romanzicrc di 

«Zeno» che, presago di 
ana fine non lontana, cetca 
di guardare a se stesso coo 
I'occhto d'nn postero. Un 
incontro determiname per 
b storia della nostra lette
ratura. 
ISO pa&ne, lire 1.500 

Sklovskij Viaggio sentimentale 
Un giovane 6critTorc «rxra-
vcrsa come nna salamandra 
gli anni di fuoco della 
Russix Viktor Sklovskij. 
capo rioonoscioto del mo 
vimento fonnalista, istruv 
tore in on icggimcntD mc* 
•orczatOv membto di com> 

tatl rivoluzionari, rommSs* 
cario politico, combattente 
in Galizia e in Persia, con 
questo « Viaggio *, tronio 
mente definito scnumentale, 
rievoca le sue awenturose 
esperienze dal 1917 al 1922. 
128 payne, lire 2.000 

la «ono di campa 

Babel' Manoscritto da Odessa 
Rarxond. articoli, Icttcre, 
taccuini tncditi, arrivati in 
Italia su microfilm da Odes
sa, grazie alia sollccitudine 
di ammiratori e ttudiosi 

dell'autore di «Armata • 
cavallo»: pagine che cony 
fermano la grandezza di 
Babel', forse il maggior nar-
ratore russo del secolo. 
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