
T U n i t a / giovedi 3 novembre 1966 

IN UNA GRANDE MOSTRA CHE SI APRE OGGIA MOSCA 
B 

Giacomo Manzu: « Amanti » 1965. 

Dopo le most-re personali di Picasso e 
anno fa e che provocarono a Mosca e a Le 
e ora la volfa della grandc rassegna dcll'op 
segni e tempore, 10 acquel'orti e litografie). L'esposizio 
deH'Aceademia delle Arti dcll'URSS, in una sala di que 
per un'arte rivolu/ionaria negli anni che precedettero 

L'opera di 
Giacomo Manzu 

per la prima 
volta in URSS 

Cento pezzi fra sculture e disegni — La presentazione di 

Salvatore Quasimodo e le ragioni di una scelta nelle parole 

dell'autore prima della partenza delle opere per Mosca 

PAG. 3 / a t tual i ta 
ALGER I l'eserc"° di liberazione prolagonista 
" V f c della sfilala per il 12° dell'insurrezione 

Le « Wilaya e i reparti 
esterni sono diventati 

un forte esercito moderno 
Cinquantamila uomini bene armati costituiscono il migliore e piu forte 
apparato militare del mondo arabo e dell'Africa dopo quello egiziano 

I A colloquio con il ragioniere 
\ — — _ -

| che ha citato la P. I. 
. 

«LA SCUOLA E 
GRA TUITA ? 
Ho speso 48 mila lire: 
il ministro mi rimborsi » 

l a prima udienza si svolgerd davanti 

al qiudice conciliatore l'8 prossimo 

II giovane Riccardo Mancinelli e suo padre. 

c Gia nel 1961, quando mio 
figlio frequentara la 1 elemen 
tore, io mi rivolsi al mmistera 
della Pubblica istnizione per
che gli fossero dati i libri gra-
tuitamente: questo accadde 
nell'ottobre. ma per fnrttnm 
successivamente. a pochi mesi 
cl fu la leggc ehe rendera con
crete il dettato della Costitu-
zione x>. E' il signor Enrico 
Mancinelli che ci parla. un ra 
gionicre che con Costitu/ionc 
alia mano ha citato il ministe 
ro della Pubblica istnizione al 
risarcimento della spesa neces-
saria per la iscrizione e per i 
libri di tcsto nccessari al figlio 
Riccardo che fa la I media in 
una succursale della « IVAn 
111111710 », nel quarticrc Freiic 
stino. 

Siamo nndali a t rmar l i in 
casa. in \ la Ko\cra Scipione 
c 11 fatto e — dici — die in 
Italia non si conoscc la legge 
fondamentale che dovrebbe re 
golarc la nostra vita; a me 
Video e venuta cost, in modo 
vaturale. So che ho speso circa 

3.500 per tasse c altre forma-
lit a. che i libri mi sono costati 
quasi 45 mda lire e so anche 
che I'articolo 34 della Costitu-
zione dice: " Ixi scuola e aper-
to a tutti. L'istruzione infenore 
impartita almeno per otto anni 
e obblipatnria e graluita ". Vo-
glio qutndi saltantn cite questo 
mio dintto sia rispcttato •*. I 'na 
idea semplice. nata. puntual 
mente. in un mnmento giusto 
L'esigcnza era awer t i t a da 
tempo. Ci sono state, e tuttora 
proseguono. numcrosc iniziati-
\ e perche con I'obbligatoricta 
venga rispcttato anche il carat-
terc gratuito della scuola. Sol-
tanto qualche giomo fa in una 
riunione tenuta dall'Adesspi. 
dairUDI. e dall'Unione r»iman.i 
genitori e'e stato il lancio di 
una petizione popolare con la 
quale si rende prcssante la \ o 
lontci delle migliaia di fannghe 
per le quali la spc>a p-.r i lihri 
e tutt 'altro che indifferenle. E 
questo sbocco. cosi « p r n a t o ». 
della citazione del ministero. e 
I'cspressionc piu vera di que 
sta esigenza: « Io rorrei esserc 
il primo di una lunga catena; 
la mia citazione dovrebbe es-

sere fatta a name di migliaia 
di persone. tanto il mio e un 
problema di tutti i>. E' chiuro. 
proscguc il signor Mancinelli 
t he al giudice conciliatore, il 
dott. Caroselli. porro come uni-
ca e sola prova scritta il testo 
della Costituzione, e in piu le 
pe/ze d'appoggio per le spese 
compiutc. Egli ci e parsu de-
ciso in tutto e per tutto. Non 
ha alcuna intenzione di molla-
re: se il giudice non accettcra 
la sua domanda. fara appello. 
cercando di arr ivare davanti 
alia stessa Corte Costituzionale. 

«Sel la scuola di Riccardo 
r a tutto male — dice —. dopo 
un mese dall'inizio mancano 
ancora alcuni msegnanti. i lo-, 
call sono insufficient!, e aliora 
per lo meno che sia rispcttato 
il dintto prima della gratuito >. 

II signor Mancinelli. che non 
e rappresentato da alcun a w o -
cato. per lo nieno in questa 
prima fasp del giudizio. dovra 
presentarsi negli uffici di via 
del Teatro Marcello. per la pri
ma comparizione delle due 
parti 1'8 novembre prossimo. 
allc ore 11.30 e teme che per 
la parte avversaria. e cioe la 
Awocatura dcllo Stato. (per il 
ministero citato) non si presen 
ti nesMino: c Ma io chtedero la 
contumacta » — dice il signor 
Mancinelli —; * insomma. se 
la Costituzione e leaae e i gm 
did c; -sojio per farla rtspetta 
re. nun capisco perche il dot 
tor Caro*clli non mi dovrebbe 
dar raginne *. conclude forse 
un po' ingenuamente il ragio 
nier Mancinelli. 

La sua citazione. che ha ui. 
\ a lo re che esula dalla conclu-
sione concreta della causa, da-
ra infatti il via. con tutta pro
bability. ad una causa che si 
trascinera forse per anni : con 
la sola speram-a che nel frat-
tempo il dettato costituzionale 
venga rcalmentc rispcttato. 

In ogni caso resta il suo \ a -
lore di protesta \ i \ o c reale: 
la protesta spontanea di un cit-
tadino qualunque. di uno dei 
\entimila padri di Roma che 
in queste scttimane sono c a 
strctti a fare i conti con la 
c gratuita > della scuola media, 

f. ra. 

v iii particolare del ruolo t he 
\ i i-bbe Ciiacomo Man/u: dal 
legame con il decadentismo eu-
ropeo all'autononio contributo 
che alia critica di csso detteio 
gli artisti itahani della genera-
zione antifascista non nel sen 
so di uno schematico rifiuto 
ma del suo arricchimento me-

diante l'appassionato innesto di 
valori iiniant e civili. E ' tenen-
do conto di (|ueste premesse 
ideali e estctiche che Manzu 
ha effettuato la scelta delle 
sue opere per la mostra in 
URSS da lui considerata non 
soltanto come un atto di ami 
cizia verso il paese che questo 
anno lo ha insignito del Pre-
mio Lenin, ma come l'occasio-
ne per un aperto e libero con-
fronto di idee con la cultura 
sovietica. 

Guttuso che ebbero luogo in URSS qualche 
ningrado accesi dibattiti sull'arte moderna, 
era di Giacomo Manzu (41 sculture, 4 0 di
ne si apre oggi a me/.zogiorno. Essa e ospitata per invito 
11a vecchia Mosca, che e ricca di ricordi delle battaglie 
e immediatamente seguirono l'Ottobre del 1917. Pur 
essendo Giacomo Manzu 
una delle personalita piu 
rigorosamente ostili agli 
attuali pretesi sviluppi neoavan-
guardistici della pittura e della 
sculturu, la mostra moscovita 
non mancheru di rinverdire 
molti di quei ricordi sia per gli 
intrinscci valori di modernita 
della sua ricerca che per il 
complesso patrimonio di un'au-
tentica cultura d'avanguardia 
della quale la sua opera e por-
tatrice. 

La scultura piu lontana nel 
tempo fra quelle che sarauno 
esposte a Mosca e in seguito a 
Leningrado 6 il « David » del 
1938. Eigurano poi nella scelta 
un grup|K) di « ritratti », di « fi
gure muliebri », fra le quali la 
•iGrande pattinatrice», di « Car-
dinali ». a documentazione del 
ventennio l!Wl*19(il. L'impegno 
di Giacomo Manzu per la rea-
lizzazione della «Por ta della 
Morte » in San Pietro (19G3) sa-
ra documentato con 7 bozzetti 
bronzei di altrettanti temi pre-
senti in quel .capolavoro: dalla 
« Morte di Abele » alia « Morte 
di Giovanni XXIII >. 

Del piu recente lavoro del-
1'artista la mostra presentera 
sei bronzi daj titolo ricorrente 
« Amanti P il cui tenia e quello 
dell'atto d'amore fra un uomo 
e una donna. 

In una intervista resa nella 
immineiiza della mostra di Mo
sca. Manzu ha cosi illuminato il 
momento attuale del suo lavo
ro: x Cerco di cogliere sempre 
piu nel vivo i mutati rapporti 
deH'uomo col suo ambiente. 
con lo spazio; certo, data la 
mia natura, lo faccio in modo 
indiretto, cerco di calare quan-
te piu allusioni. signiiicati pos 
sibili entro la compagine degli 
oggetti usuali ». All'intervista-
tore Duilio Morosini che gli do-
mandava se egli intendesse 
portare avanti tale ricerca as-
sumendo alcuni dei canoni figu-
rativi delle neoavanguardie. 
Manzu ha risposto: < Non so 
se concretero queste esigenze 
nella dirczione specifica della 
quale tu parli. Sarebbe artifi-
cioso imporsi delle " leggi " : 
non 6 possibile muoversi con-
tro cio che ci e congcniale. 

sen/a mentire. Cerco pero di rag-
giungere un analogo obiettivo 
per al tre vie. Vorrei contrarrc 
all 'estremo la figurazione. ren-
derla piu semplice e sintetica 
possibile. fame una somma di 
" attimi rivclatori " che illu-
minino i nuovi mezzi tecnici e 
i nuovi rapporti che 1'uomo ha 
creato con I'ambientc della no
stra civilta >. 

Si tratta di una piattaforma 
critica e autocritica di grande 
chiarczza e di importante si-
gnificato per l'intendimento di 
una attivita creativa che ha 
il enraggio di sviluppare con 
tro ogni logora riduzione acca-
demica del fare artistico e con-
tro ogni illusorio annullamento 
del medesimo nella tecnologia 
dell'< ar te programmata » la 
moderna poetica della realta. 

Queste riflessioni di Giacomo 
Manzu completano il r i t rat to 
che di lui e della sua opera ha 
dettato Salvatore Quasimodo 
per la introduzione al catalo-
eo della mostra di Mosca. Nel-
ie pagine del poeta siciliano che 
fu con Manzu diretto testimo 
ne negli anni '30 della rivolu-
zione realistica della cultura 
itahana d'avanguardia sotto il 

I fasci^mo. sono accennati alcu-
1 ni tcmi indispensabili per la 

comprensione di quel processo 

A n . I . Giacomo Manzu: «Spielerei » 1966 

A L G E R I -
Modernl carri 
armati sfllano 
per le strade 
della capitole 
algerinn nel 
corso della sfi-
lata per il do-
dicesimo nnni-
versario dello 
Inii lo d e l l a 
guerra di libe
razione contro 
la dominazione 

francese 

Dal nostro corrispondente 
\I.GK1U. 2. 

Quando il 1. novembre 1951 
VEsercito di liberazione nazio-
nale algerino (VALN). gia pre
cast it uito con le sue sei Wilaua 
(comandi mihtari regionali). 
dette inizio con 'M attentat! 
simultanei alia guerra di itbe 
razione. esso impegnara in 
quella nottata non piu di mille 
uomini male armati. Ma quel 

! giomo redeva la nascita di un 
esercito algerino che. nel mo 

i mento culminanie delta lotta. 
I raggiungeva tra Wilaua all'in 

tcrno e reparti all'estero i 120 
mila uomini. tutte forze com-
battenti. anche se non sehiera-
le contemporaneamente. 

/\ differenza di altri juiesi 
colonizzati (Egitto, Tunisia. 
Morocco) I'Algeria non aveca 

II sindaco di Reggio Calabria e il quotidiano della DC 

MA CHI HA IL BA TTICU0RE? 

Sud-Africa 

Vietafo al 
vescovo negro 

di risiedere 
nell'episcopato 

LON'DRA. 2. 
Lc leggi razziste del Sud Africa 

hanno impedito al primo vescovo 
< di colore > delta Chiesa angli 
cana. Alphaeus Hamilton Zulu, di 
prenderc rcsidenza nel suo palaz-
zo rpiscopale ad Eshowe nel 
NataL 

Problema essenziale dei redattori di 
qualunque giornale e quello di «co
gliere » le notizie e pubblicarle per 
primi e nel giusto rilievo in rapporto 
all'interesse che obiettivamenle rive-
stono. In questo senso — e in verita 
non solo in questo senso — 11 Po|*>lo 
pero fa eccezione in quanto un certo 
tipo di notizie vi sono cestinate con 
lanla si.-tematicita o sono pubblicate 
con tanto scrupolo di non fare capire 
cl lettore di che si tratta. che sospel 
tiamo ci siano. nella rcdazione del 
Pupolo. dei redattori specialist! in questa 
bisogna. 

Yalf/a I'escmpio classico della frana 
e delle mostruosita edilizie di Agrigento. 
a proposito delle quali il quotidiano del
la DC ha taciuto per quasi un mese 
per incaricare poi un «inriato spe-
cialc > di scoprire — mentre I'ltalia inor-
ridiva alle nottzie rnelate dal nostro 
e poi da molti altri giornah — che.. 
tutto andara nel migliore dei modi nella 
citta dei « fofh >. 

Sempre a proposilo di Aqriacnto un 
caso esemplare di mformaziom < na-
scoste» e quello del rapporto Martu-
scelli col quale le responsabilita della 
DC rcngono denunziate in modo ineqtit 
rocabilc e drammatico: di questo rap 
porto i lettori del Popolo non hanro mat 
avuto prccisa notizia. Venendo all'ogpi 
— e alio scamlalo edilizio ritelato in 
questi oiorni. quello ehe ha per prota-
gontsti i dc di Rcguio Calabria — assai 

istruttivo e scorrere le colonne dell'ul-
timo numero del quotidiano dc. Vi si 
trovera infine. fra Vaumento dcali or
ganic'! dei viatli del ftioco e la revi-
sione degli ascenron. una notizia a una 
colonna dal litalo * 11 piano reaolatore 
di Reggio Calabria» con la quale si 
dovrebbe informare il lettore a propo 
sito dcllo scandalo di Reggio. « A propo
siti) di alcuni commenti di stamp.i — 
•lice infatti il sommario — un coniuni-
c.ito ministerialc puntualizza Iu situa 
/ione edilizia della citta ».' Ma hravi 
i collegia del Popolo! E dove e quando 
hanno dato notizia at low lettori del 
testo del rapporto delta commissione 
ministerialc di incliiesta su Regoio? 
Que': € commenti di stampa » fra I'altro 
consistono nella pubhlicazione del testo 
intcorale del rapporto sulle colonne del 
r.ostro giornale. E nel rapporto si parla 
di «inassitno disordine caus.ito dalla 
inadeguatez7a della stin:nenta7ior.c urba 
nistica e della regolamentazione edi-
lizia vigentc ». si denunzia che <- il piano 
rcjzolatore in vigore c ancora quelle) 
compilato dopo il disa^troso terrcmoto 
del 1908 > e si condannar.o esplicila 
meiitc le * amministrazjoni comunah 
succedutesi nell'ultimo dopo.uuerra > 
(ammmistrazioni tutte controllate dalla 
DC) rilenute a ragione responsabih del 
fatto che * in assenza di qualsiasi indi-
ri77o» la citta si e accresciuta sulla 
base dell'mteresse spcculativo costt-
tuendo < agglomerati edilizi che non 

po.ssouo assolutamentc defimrsi " quar-
tieri " o " unita urbane" : si tratta in 
realta esclusivamente di cdifici accata 
stati luno contro I'altro sen/a alcuna 
logica e sen/a alcuna visione unitaria. 
altimetrica o planimetrica •>.. 

Sfiiza questi piccoli precedent'! la 
nottziola ora pubblicata dot Popolo rc^ta 
assolutamente incomprcnsibile m parti 
colore per quanto runiarda un punto 
assai dolente per i dc. la rispo^la cioc 
a una semplice domanda che ovvut 
mente ciascun lettore si pone: di thi 
e la responsabilita? 

.YOU che di questo i aiarnaliiti della 
scuola dell'on. Rumor non si prcoccn-
pmo. Proprio con imtento di confon-
dere ancor pn't le acque, infatti, c w 
«cominentano > la loro breve notizia 
ricordando che iattuale sindaco dc di 
Reuqio. Battaplia. «poco dopo la sua 
e!e7ione ordino is|)C7ioni ad edilici to 
struiti o in costrtizione c per il suo 
atteggiamento ricevette alcune lettore 
minatorie >. 

Povero sindaco. sat die batticunre! 
Ma si pud saficre poi come finirono 
quelle inchieste? Rtusci il v.uovo sin
daco dc a scoprire ncfili amici del suo 
clan politico — co<i come fa ora e a 
chiarc lettere Vmchicsta ministerialc 
— i responsabili dcah scandah edilizi? 
E le misteriose missive minatone? Son 
saranno stale scritte per caso su carlo 
mlc.-tata della seqretcna provinciate 
della DC? 

! 

mmm ara H M R P R B n a n H M I VKHPUB^ 

Drammatica denuncia d i un noto urbanista al prefetto e al ministero dei LL. PP. 

Molti edifici nuovi a Reggio C. 
non reggerebbero a scosse sismiche 

Sono stati costruiti in spregio alle norme dell'edi-
lizia anti-terremoto - Non si trovano gli elenchi 
delle ditte abilitate a questo genere di costruzioni 
I progettisti indotti dagli speculatori a ridurre lo 
spessore delle strutture portanti degli immobili 

REGGIO CALABRIA. 2 
Nella disgraziata i pot CM di una 

sco^sa sismica ondulatoria. nu-
merosi edifici di recente costru-
zione. sorti in spregio alle nor
me regolamentari, crollerebbero. 
La drammatica denuncia. che 
conferma il caos ed il clima di 
illegalita in cut si 5\ol.ee latti-
vita edilizia a Reggio Calabria. 
e venuta da un noto professioni-
sta cittadino. King. Michele Zer-
bi In una lettera inviata al Pre 
fetto cd ai mimstri doi LL E'P. e 
della Pubblica istnizione. ling. 
Zerbi imoca pro\-\edimcnti « nrI 
1'esclusivo mteres<:c della pub 
blica incolumita ». Ecco quanto 
afferma 1'urbanista reggino nel
la sua lettera: « Nell'impossibih-
ta di espletare gli incarichi di 
vigilanza di opere in ccmento 
armato da lei affidatimi per la 
mancanza degli elenchi delle dit
te specializzate autorizzate ad 
eseguire tali lavori, come pre-visto 

dalla Iccce 16 no\embre 1939 
n. 2 229. !e rimetto tutte le prati-
che da me tenute so*pe«e nella 
vana speranza di potere prendere 
\isione dei succitati elenchi. Col-
go l'oceasione per segnalare al-
I'E. V. che tale mio atteggiamen-
to non e do\uto ad una esaspera-
ta interpretazione formale della 
legce. bensi ad una pratica esi
genza di sahaguardare la pubbli
ca incolumita >. 

< A lei il compito — conclude 
la lettera — di prendere gli op-
portuni prowedimenti in seguito 
a quanto da me sennalato nel'e 
sclusivo interes'se della pubblica 
incolumita e per togliere dall'im 
barazzo quei professionisti che. 
per rest are present i sul mercato 
della progettazione. sono costret-
ti dalle attuali circostanze ad ef-
fettuare. a discapito della sta-
bilita, i ribassi financo sulle se-
zioni rcsistenti delle pilastni-
ture >. 

r 
Napoli: convegno del PCI su 

programmazione e Mezzogiorno 
« L"inter\ento democratico 

del Mez7oc:omo per mod.fi 
care gli indinzzi della pro^ 
crammazione > e il tema de! 
Convegno che. indetto dal 
Contro studi di politica eco-
nomica del PCI. «i terra a 
Xapoh I'll e il 12 novembre. 
II Convegno che si terra a I 
Maschio Angioino e al quale 
.-ono stati imitati economi^ti. 
dirigenti sindacali. narlamen 
tan. e rappre«cntanti della 
Mampa e della cultura men' 
djonaie. <ara aperto da una 
relazione introdutti\a dell'on 
Caprara. *o a ret a no reg'cnale 
del PCI per !a Camruma. 

A concliisjonc del Con\egno. 
i cui lavori a\ranno inizio al
le 17.30 dell'II e si chiuderan 
no nella giornata del 12. par-
lera Ton. Giorgio Amendola 
della Direzione del PCI. re-
sponsabile dell'Uficio meri-
dionale del Partito. 

Al centro del dibattito che 

«ecuira la rela7>one introd it 
tiva saranno i ;emi rielld pro
grammazione economics con 
particolare neuardo ai nc^-i 
tra proerammazior.e rcc.onale 
e prosiramrria7ione na7ionale. 
e quelli tra il Piano di coor- I 
dinamento per il Mezzomomo. I 
di recente apprmato dal Con- • 
siglio dei Mini^tri. e il * Pro- I 
cramma Economico di S\ilup 
po » di cui c imminente Io mi- I 
zio della di^cusMone neli'aula I 
d! Montecitorio. 

In particolare. come Io *tes- I 
=o tema indica. il Con\esno ' 
fermcra la *ua alten/ione î.'l l 
modo come orgamz7are c far | 
oc*are. piu di quar.to non «ia 
fmora accaduto. l',nter\ento | 
democratico di ba<=e. ed in I 
special modo quello doi «m- . 
dacati e degli organi di po- I 
tcre locale (consigh comuna-
li. prminciali. regionali) nel- • 
le scclte e negli indirizzi della | 
programmazione economica. 

avuto sino aliira proprie forze 
annate, neppure subordinate a 
un esercito metropolitano. Co
me aveva soffocato il sorgere 
di una borghesia algerina. la 
Francia aveva negata alia sua 
principale colonia ogni uutono-
mia militare. Gli algerini pre 
starano servizio nelle file del-
I'esercito frammisti con i frun 
cat. dm quali si differenzia-
rano solo perche erano sotto-
posti a particnlari unghcrie e 
perche a loro erano preclusi 
gli alti arad'r la lorn carr'n-ui 
militate non andava oltre. pro-
ticameiite. il qrado di sergente 
o di adjudant (maresciullo). 

li iiuovo esercito algerino e 
soi to dalla fusione delle Wilaga 
dell'inlerno, die avevano coii-
dotto per sette anni una lotta 
atroce. con i reparti dell'eser-
cito oddest rati in Tunisia e nel 
Morocco. Come il FLN doveva 
trasformarsi di colpo da par
tita clandestino della guerra 
in partito politico di govemo. 
cosi I'AI.X doveva in pachi 
mesi assumere il carattere di 
un esercito regolare. omoge-
neo. moderno. Cio significava 
assicurare Vunita del paese di 
fronte agli inevitabili partico-
larismi delle Wilaga. di cui si 
avevano i segni premonitori 
negli atteggiamenti divergent! 
e separatist! delle Wilaga IV 
(Algeri) e 111 (Cabilia)'. 

Della sua origine portigiono 
I'esercito algerino serha la 
forte politicizzazione. gli inte-
ressi sociali. il contatto tra uf-
ficiali p soldati. Vmiziativa ar-
gamzzatricp. e anche. come 
contropartito. lo tendenza al 
potere esclusivo. Ora un eser
cito. da solo, non e atto a di 
rigere un paese. Xc pun. se 
isolato. risolvere i problem! 
economic!, ne elaborare gli in 
dirizzi politici. E si presto al 
pericolo di quella forma di bu-
rocratizzozione che e peculiare 
a tutti gli eserciti, e cioe della 
formazmne di un corpo di ufd 
ciali con interessi definiti e (li
st ml i. p i^tanze borghesi. 

Anche quando I'esercito e i 
sunt quadri sono sorti sulla 
base di una lotta partigiano. 
popolare. questa tendenza si 
sviluppa spiintaneamcntp e con 
intensitd. I partigiani sono es-
senzialmentp contadini. operai. 
giovani inlellettuali piccolo bor
ghesi. Ma come capi parti 
giani delle zone e dei rillaggi 
(i futuri ufficiali) s'imponqo 
uo quasi sempre dei bor
ghesi. dei proprietari terrieri. 
degli inlellettuali. o. quando si 
tratta di contadini. dei conta
dini rkchi . abituati a impie-
gore mano d'opera salariala. 
dotal! di un minima d'istruzio-
ne, otti alle decitionj e al co-
mondo. II pericolo. dopo la vit-
toria. e che I'esercito coititui 
sen una Stato nello Stato. che 
tenda ad awalersj della sua 
prerngativa di sola farza vera 
men'e nrganizzata sul piano 
nazionale. per estendere le 
proprie iniziatire e attivita eco-
nomiche e sadali, per impor-
re una propria politica. che po-
trehhe precalere sulle tenden-
ze piu saldamente socialise 
espres<;e dalla clone operaia. 
in mancanza di un jxirtifo po
litico aulonomn. ottrarerso i 
Sindacali (la sola grande for-
za democratico dell'Algeria). e 
le impresc autoqestite. 

D'altra parte V assenza dt 
una horqhe^ia co*1ituita all'at-
to della liberazione non <:igni(i 
co che nr,n eststano in Algeria 
tendenze a uno sviluppo del 
capitalismo Quando anche non 
siano dei capitalisti nel senso 
tecnica della parola, poiche 
non possiedono ancora Indu
strie ne impiegano mano d'ope
ra salariata. quegli strati so
ciali che arrebbero normal-
mente data rita a una borghe
sia algerino (grandi proprieta-
ri, contadini riccht, commer-
cianti) e che ne song stati im-
pediti solo dall'esclusivismo 
dei francesi. esprimono delle 
islanze borghesi. 

In Algeria questo pericolo e 
attenuato in parte, per la di-
rersa prorenienza degli uffi
ciali, che hanno raggiunto gli 
alti gradi in unita separate, 
dell'interno e dell'estero, lega
te a ceti sociali distinti e geo-

graficamente, ed anche etnica-
mente, a sc stanti. Certo. una 
alleanzo e una fusione dei va-
n gruppi sono sempre pnssi-
bili. e si sono avute. con un 
obiettivo precito e limitato, nel 
giugno 19l>5. Ma si deve tev.er 
conto che anche i quadri del-
Vesercito hanno in Algeria una 
forte impronta e una prepara-
zione politica: anche nei mo
ment! piu dun della guerra, 
funzionavono nell'esercita car-
si di educazione politico, e so 
no stati attivi i coitimissari 
politici. 

I/esercito algerino e oggi, 
dopo I'esercito egiziano. il pifi 
forte del mondo arabo e del
l'Africa. Per quanto non ricor-
ra alio coscrizione come il Mo
rocco. VAlgeria ha un esercito 
volontario di circa 50 mila 
uomini (piu di quanti ne pos-
siede il Morocco), superato, di 
gran lunga. e vcro. solo dal-
VEgitto che con una popolazia-
ne pressoche tripla, conto ISO 
milo regolari e 120 mila uomi
ni della Guardia Sazionale. E' 
un esercito disciplinato e com-
battivo, potentemente armato. 
per quanto le spese militari 
non superino un nono del hi-
lancio statale. La sua forzo sta 
in un forte nucleo di carri ar
mati T-31 p 57. e in una note 
vale aviazione che. secondo in-
discrezioni pubblicate da vari 
giornah. possiede una settanti-
na di Mig. compresi i tipi piu 
recenti. e ltt bombardier! Ilgii-
scin 2S. Siamo lontant dalle ci 
fre dell'Egitto. ma si tratta di 
forze supcriori a quelle di nqni 
Stato arabo o africano. incluso 
il Morocco, pur obbondantc-
mente rifornitn di anni ed 
aerei amencani. 

Questa forzo e foiidamental-
mente al servizio dello siahi-
lita delle frontiere. quindi del
la pace. Sappiamn anche in 
Europa. principalmente a pro 
posito delle frontiere dello Ger-
mania, quanto i due problem! 
siano connessi. {/Algeria non 
ho rivend'eazioni territorial!. 
non e legato a patti militari, 
ne ha ragioni per intrampttpr-
si npgli affari inter ni degli 
altri Stati. E' un dato di fatto 
oggettivo. inconteslahilc 11 sua 
esercito r . up} Mediterraneo. a 
presidio di uno politico che si 
inserisce nello lotto del Terzo 
Mondo a fianco dei Paesi So-
cialifti. per la pace e per la 
liberazione dei paesi ancora 
oppressi. L'Algeria e il paese 
che aU'OMJ e in tutti i con-
sessi internozionah si e sem
pre schierato con i ixiesi socia
list!: e particolarmente vicino 
a Cuba per la contempnrancita 
e le affinitd delle due lolte di 
liberazione e alio Jugoslaria 
per la scelta dcll'autogcstionc 
come via al socialismo. 

II legame con i paeii socio 
listi ha poi basi material! e 
durevoli nell'esercito <rfrs^o. 
giacche Vormomento pesonle 
e Vaviazione sono formli pre-
valentemente doll URSS. men
tre le armi leggere e i mezzi 
di trasporla prnvengono tanto 
da paesi socialist! (in primo 
luogo la Cecailnracchia). quan
to da paesi capitalist! (Stati 
I niti. Francia. Germania ncci-
denlole). L'esittenza di quc*1a 
esercito. non meno indipenden-
le e outenticomenle nazionale 
di quello dell'Egilto. r unaltra 
remora opposta a chi da tem
po vorrebbe fore del Mediter
raneo il piu grande logo amc-
ricano. 

Loris Gallico 

Singolare 
protesta di 

un consigliere 
comunale 

MADR\S. 2. 
L'n membro del Co.i->:3l:o mu 

nic.'pa!e d: Madras l lniia). G K. 
Kanna. e rima«:o per un qjarto 
d'ora con i p.edi all'msu, appog-
giando tutto il pe«o del corpo 
sulla testa, durante l'ultima se-
duta del Consiglio per protestar* 
contro il rilascio di una hc«nza 
di escrcizio ad un teatro che si 
trova nelle vicinanze d'una scuola. 
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