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RAPPORTO DALLA GERMANIA DI BONN 

WILLY BRANDT E WEHNER RAFFORZANO 
LA DESTRA NAZIONAUSTA TEDESCA 

Perche mezzo Partito socialdemocratico si ribella al compromesso di Bonn - II richiamo della 
«stanza dei bottoni»- La nuova«unanimita nazionale >• e un pericolo che bisogna combattere 

Dal nostro inviato 
BONN, novembre 

Un amico che vivc in Germa-
nia da quasi venti anni e che 
conosce tutii i retroscena del-
la vita politica di Bonn, questa 
capitalo addormentata e incnn-
cludente, mi dice che una del-
lc ragioni principali che han-
no spinto i socialdemocratici 
in fretta e furia nel governo. 
ingoiando il rospo Kiesinger. 
o stata la convinzione che nel
la Germania Occidentale chi 
sta all'opposizione e pin o me-
no disprczzato. perche non con-
ta nulla. Brandt e Wehiier so-
no stanchi di essere scambiati 
per uomini qualunque; voglio
no contare. 

E" una battuta. evidente-
mente. Ma non e solo questo. 
Non ricorda. forse. I'ossessiva 
passione di Pietro Nenni per 
la < stanza dei bottoni »? H 
mio amico e tutt 'altro che co-
munista. Pero conosce la Ger
mania. E percio ogni volta 
che io vengo a Bonn e a lui 
che ml rivolgo per cominciare 
a orientarmi. E" come guarda-
re un barometro per sapere 
che tempo farn prima di deci-
dere i Propri programmi. Que-
st 'autobus governativo preso al
ia rincorsa non gli piace. Ri-
tiene che. tutto somrnato. non 
sia che il vecchio autobus 
tradizionale della socialdemo-
crnzia tedcsca. 

E ' un giudizio che mi spa 
venta. Percio vado in cerca di 
altro. vado in cerca degli ar-
gomenti dei protagonisti: voglio 
cercare di convincermi che 
€ non tutto il male viene per 

nuocere >. Alia SPD — Partito 
socialdemocratico tedesco — mi 
dicono che la Germania occi
dentale ha bisogno di uno cfioc. 
Ha bisogno di vedere. per la 
prima volta in questo dopo-
guerra. i socialisti al governo. 
Cid e tanto piu necessario in 
un momento in cui il nazismo 
rialza minaeciosamente la te
sta. come dimostrano i risul-
tati elettorali in Assia e in 
Baviera. II neo nazismo — mi 
si aggiunge — e figlio del fal 
limento democristiano. Cam-
biare rotta vuol dire distrug-
gere sul nascere questo orri-
bile. pericoloso rigurgito di un 
passato tremendo. 

Sonn argnmenti rispettabili. 
Colui che me H espone e evi-
dentemente s incere Parla con 
passione anche se mi prega 
ripetutamente, dato che sono 
comunista. di non citarlo per 
nome e cognome, mostrando 
cosl di possodere una lucidita 
che stride con 1'irruen/a del 
suo eloquio. Alia fine mi ha 
quasi convinto. II mio «baro
metro *. tuttavia. continua a 
diffidare. E cosi mi metto a 
ragionare su cid che mi e sta-
to propinato nella sede della 
SPD. 

Salvare la patria: questo vo-
gliono dunque I'ex esule anti-
nazista Willy Brandt e l'ex 
comunista Herbert Wehner. E 
vogliono salvarla mettendosi 
assieme all ' ex nazista Kie
singer. a suo tempo capo della 
propaganda radiofonica di Hi
tler nei paesi occupati dalla 
Wehrmacht. Una considera/io-
ne ne discende subito: siamo 
di nuovo aWunanimita o al ten-

tativo di una nuova unanimita 
tedesca. II ministro italiann 
Preti dice che queste sono ub 
bie. Per favore. non Io dica 
a noi. Lo dica — se gli riesce 
di farsi ascoltare — a quei 
giovani socialdemocratici ber
linesi che in un'ora. nella stra-
da piu prestigiosa dell'ex ca-
pitale del terzo Reich, hanno 
raccolto qualche migliaio di fir-
mo contro il compromesso di 
Bonn Lo sappiamo: in Italia si 
dice che le firme non hanno 
valore. Ma in Germania si. 
Nella Germania occidentale 
questa forma di esprossinno di 
quel che da noi una volta si 
chiamava Io « spirito pubblico » 
e valida: e. anzi. Tunica te 
stimonianza d'un risveglio do 
po 1'oppio del « miracolo eco-
nomico ». 

Perche questi giovani berli-
nesi si ribellano? Eppure Ber-
lino ovest dovrebbe essere il 
luofio piu sen^ibile al richiamo 
della unanimita nazionale te 
desca. La verita e che nella 
Germania occidentale. oggi, 
c 'e chi si rassegna c chi non 
si rassegna: c'e chi e stanco 
e chi non lo c: e'e chi vuole 
andare al governo «comun-
que » e chi sputa sopra un go
verno * comunque » magari di-
retto da un ex nazista. Willy 
Brandt e Wehnef si rassegna-
no. i giovani berlinesi e mezzo 
partito socialdemocratico. no. 
Ci displace per il ministro Pre
ti ma noi siamo per coloro che 
non si rassegnano alia necessi
ty di un governo « comunque » 
e che sputano sul compro
messo di Bonn. Lo sappiamo. 
sputare non e politica. Ma 

quanti tedeschi hanno sputato 
su Hitler all'inizio? Pochi. pur-
troppo. E sono finiti amma/za-
ti. II ministro Preti , la Voce 
Repubblicana. il Popolo e cosi 
via ci verranno a dire, adesso. 
che la politica e un 'ar te sotti-
le. Ma questo sarebbe un giuo-
co vergognoso. Non ci hanno 
detto. questi personaggi. que
sti giornali. che tutto andava 
bene nella Germania occiden 
tale finche Bonn era legata alia 
«grande democrazia atlanti 
ca »? Forse che sono capaci di 
venirci a dire, adesso. che 
tutto va bene perche i socialde
mocratici sono al governo. an
che se la « grande coali/ione * 
rischia di mollare la « grande 
democrazia atlantica »? Questo 
e un gioco che va respinto: i 
neonazisti con i neo nazisti. i 
socialisti con i socialisti. Ecco 
lo spartiacque. elernentarc for 
se. ma assolutamente valido 
nella Germania occidentale di 
oggi. Intendiamoci. Se i giova
ni berlinesi sputano ongi su 
un governo a comunque *. da 
molto tempo noi abbiamo det 
to c|iiel che pensavamo della 
«grande democrazia atlanti
ca ». Ma non siamo disposti 
— in nessun caso — a con-
fondere la nostra opposizione 
con quella dei nazisti o dei 
neonazisti . 

Nella Germania occidentale 
tutto cio non e chiaro affalto. 
anche se. per fortuna. mezzo 
partito socialdemocratico si ri
bella di frnnte a una allean 
7a che rischia di coprire tutte 
le malefatte democristiane. Me-
no che mai e chiaro in Willy 
Brandt e in Wehner. E qui sta 

Manifestazione antinazista a Milano 

MILANO — Un'immagine della manifestazione antinazista davanti al consolafo tedesco 

MILANO. 28. 
« II nazismo sporca la Germa

nia >; c Kipulire la Germania dai 
nazi >; « Chi flnanzia I'NPD? >. 
Questo il tenore dei cartelh che 
un folto gruppo di giovani stu
dent! universitari e liceah hanno 
portato stamane a mezzogiorno 
davanti al Consolato della Re 
pubblica Tederale tedesca in via 
Solferino. La manifestazione. pro-
mossa dal Centro giovanile ebrai-

co di Milano. mirava ad attirare 
l'attenzione deU'opinione pubblica 
sul fenomeno del neonazismo ma-
nifestatosi in modo preoccupante 
negli ultimi tempi con l'afferma-
zione del partito neonazista NPD 
alle elezioni in Assia e in Ba
viera. 

Dopo aver sostato con i car-
telli, molti dei quali ricordavano 
i?Ii orrendi crimini dell'epoca 
hitleriana e il dramma di milioni 

di ebrei massacrati. una delega-
zione di dimostranti ha presen-
tato alle autorita consolari un 
documento che. richiamandosi al-
l'eterno ideale della liberta uma-
na. invita le responsabih autorita 
della RFT a « educare !e nuove 
generazioni che ancora troppo 
poco sanno della loro storia... 
alia giusta valutazione e com-
prensione di quello che fu per 
la Germania il nazismo >. 

(Telefoto ANSA < lUni ta 

t I risultati del!e recenti ele 
zioni — dice ancora il documen
to — non possono non sgomen-
tare. II mondo civile rimare in-
dignato di fronte al fatto che un 
partito che si dichiara aperta-
mente nazista. il cui leader con
duce la campagna elettorale di-
chiarandosi il secondo Adolfo. 
ottenne. nella Germania d'oagi. 
un mLione di voti >. 

Tratfative sottobanco con la Rhodesia 

Wilson dimentica il suo ultimatum 
Bilancio fallimentare del viaggio di Brown — Inerzia laburisla anche per la Germania 

Nostro strriik) 
LOXDRA. 28 

Ignorando i termini di un ulti
matum da esso stesso fissato. il 
QOrfrno inglese indugia ancora 
nei confronti della Rhodesia e 
— per bocca di Wilson — ha sta-
sera dichiarato ai Comuni di 
€ non essere ancora pronto »^ a 
dejerire la epieztione della colo 
ma nbelle alle Sazioni Unite. 
Alio stesso tempo, un tmbara:-
zato silenzio ha fatto seavito al
ia nsita a Wowa del ministro 
degli estcri. George Broxcn I 
commenti prz> cantateroh si lim: 
tano ad augvrarsi che. durante 
Vincontro anglo-sorielico. da par

te inglese si sia stati in grado d\ 
aranzare per il futuro qualche 
suggenmento di indipendema po
litica piu concreto del mulinello 
di parole eon cui Brown ha cer-
cato svecessivamente di ruxscon-
dere Vatluale impotenza diploma 
ttca del suo pae<e. legato com'c 
alia strateaia americana. 

II xriapgio a Mosca si e~ con-
cluso con un nulla di fatto. \'i 
sono ben poche indicazioni sulli 
possihile utilitA dell'impresa che. 
per qvanto riguarda ah inglest. 
era stata preceduta da tm note-
cole sforzo propagandistico teso 
mi accreditare. nelle parole di 

Broicn. * il ritorno della Gran 
Bretagna al centro della corren-
te diplomattca wternazionale >. 
Le conrersazioni sono sempre 
utili. ha laconicamente osservato 
il ministro deali esteri sovietico. 
Gromiko. neU'accomiatarsi dal 
suo collega britannico a Mosca 
Ma & certo che scambi interna-
zionali di questo tipo risultano 
tanto prii fnittuosi nella misura 
in cui chi. come la Gran Brela 
Qr,a. vi mtemene alia ricerca di 
nuove t aperture » e mdossando 
la veste del <mediatore>. n por
ta un contnbuto reale. da una 
posizione di autentica mdipen 
denza. L'o%taeolo del Vietnam e 
i problemi della sicurezza euro 
pea non possono essere superati 
e risolti se si continua ad agire. 
come fino a prora contraria fa 
la Gran Bretagna. all'ombra del
la politica estera americana. 

E questa i Vimpressione netta 
che la stampa inglese ha ricava 
to dal viaggio di Broicn. la cui 
nullitd d stata esplicitamente sot-
tnlmeata proprio dal minimo di 
spazio ad essa riserrato nelle <*o 
lanne dei giornali. La mancanza 
di ogni sforzo di «oripinalild >. 
se non altro. risalta tanto piu 
nel momento in cui le prospettate 
linee della politica estera ingle
se (tesa come e verso il traguar-

do europea) dorrebbero prere-
dere una ripresa in forza de%a 
voce del parse svlla scena inter-
nazionale. Ma quali sono le pro 
postc € nuore > che. a parte tl 
Vietnam, il governo laburisla e 
pronto ad offrire. ad esempio. 
sul tcma tedesco? Il terreno su 
cut si muorono ora i laburisti si 
riduce forse alVinquahficab^e 
avallo dei dirigenU di Bonn for-
mto proprio da Broicn alia vipi-
ha del suo viapaio a Mo*ca? In 
queste coidizioii. il laburism') 
(che arcra promesso di assuv.e 
re un ruolo nuovo neah off an 
cslen non pud attendersi molt: 
risultati dalla sua prestazione m-
ternazionale. 

Analogo discorso va fatto per 
la Rhodesia. Si e sempre detto 
che questa era questione di stret 
ta pertinenza inglese e. per un 
anno, dopo la nbelhone dei raz-
zisti di Salisbury, non si i fatto 
nulla per ridurre Yinsubordinazio-
ne della colonia e per dare ade-
guata soddisfazione alle attese 
dealt Stati africam e ai dinttt 
deVe popolaz'ioni indigene rhode-
siar.e. 

Megli ultimi tempi, stentata-
mente e tardivamente. si era fi-
nalmente giunti a considerare »I 
ricorso all'OSU per Yadozione di 
sonzioni econoniche vmcolanti 

coi'.ro la Rhodesia. 11 termine 
dpll'ultimatum e scaduto senza 
che il governo dt Wihon si sia 
ancora deciso a daroli corto. II 
pnmo ministro inalese induaza. 
favorendo cosi la ta'ttca dila 
tona del ra:z:sta Smith che. nel 
Jrattempo. ne approfitta per por-
tare in avanli la ricerca di un 
compromesso con la Gran Bre 
la ana e. ore questo non fo*<e po? 
sibile^ per prepararsi meaho (con 
la connuenza del Sud .Atnca) a 
so<tenere la po**ble impo<i 
zrone delle sanzwni 

In tul'o questo tempo, la Gran 
Bretaona (contro cant precetto 
della Cotituzwne che impedireh 
be i cemtatti diplnma'.ici con chi 
si e" reso colperde di alto Uadi 
mento) ha contmuato a traVare 
sottobanco con Smith, malgradn 
la forte azione di protesta dei go 
rcmi e deU'opinione pubblica 
africani, e progressivamente Yi-
niziativa e il vantagqio nei tie 
ooziati c passato ai rhodesiani. 
Ora — di fronte airultima deci-
sione. il ricorso airOXU — I an
cora la Gran Bretaana a tenten 
nare e a non nuscire a trovire 
la chiarezza c la forza di met-
tere in atto qvello che essa stes-
sa aveva promesso. 

Leo Vestri 

ii punto decis ive Sappiamo 
molto bene che il borgomastro 
di Berlino ovest ha qualche idea 
interessante sul problema del 
1 * azione internazionale della 
Germania di Bonn. E abbiamo 
letto con grande interesse il 
cosiddetto programma Wehner 
sui rapporti tra le due Germa
nic. Abbiamo studiato nltrettan 
to attentamente. pero. le idee 
di Strauss e di Kiesinger. Kb 
bene ne viene funri un punto 
fundamental? in c-omune: la 
idea che la Germania — riu 
nificata — dovrebbe tornare ad 
essere la rhiave dell 'avvenire 
dell'Europa Ebbene. tutto que 
sto non e in alctm modo accet-
tabile. II muro di Berlino non 
ci piace. Ma. vivaddin. meglio 
cosi. Esso diventa un muro con
tro la coalizione t ra I'ev esule 
Willy Brandt. I'ev comunista 
Wehner e I'ev nazista Kiesin 
ger uniti in nome di un nuovo 
nazionalismo tedesco. E siamo 
convinti che. tutto somrnato. 
cosi finiranno per intenderla 
anche i giovani berlinesi che 
si ribellano a un governo « c.t 
munque » a Bonn. 

II ministro Preti . la Voce. 
il Popolo. possono dire quello 
che vogliono: a noi non piace 
Vunanimita nazionale. a Bonn. 

Non ci piace perche siamo 
profondamente persuasi che 
non e questo cio di cui la Ger
mania occidentale ha bisogno 
oggi. La Repubblica Federale 
ha bisogno. oggi. di una lotta 
chiara. forse lunga. tra coin 
ro che hanno canito fino in 
fondo la lezione del Passato e 
coloro — e purtrnppo sono la 
grande maggioranza — che non 
l'hanno capita o che non hanno 
voluto capirla. Non e 'e altra 
s trada. Forse che in Italia, do 
ve I'adesione al fascismo c 
stato un fatto assai piu super-
ficiale della adesione al nazi
smo in Germania. la democra
zia si reggerebbe, oggi. se non 
vi fosse stato e non vi fosse 
tuttora un processo spietato al 
fascismo? Un tipo come Ezio 
Maria Grav. per ci tare il prf-
mo nome che mi viene in men-
te. potrebbe diventare pr^si-
denfe del consiglio in Italia? 
Ecco il problema. Kiesinger 
rappresenta una versione peg-
giorata di Ezio Maria Gray. 
E i socialdemocratici vanno al 
governo con lui. La questione 
e tutta qui. Ed e una questione 
moralp e politica. Stret 'amen-
te politica. anzi. dono le ele
zioni in Assia o in Baviera. 

Sarebbe facile per noi comu-
nisti italiani esplorare quanto 
di « antiamericano » ci pud es 
sere in un governo Kiesinger-
Brandt. Quel che vogliamo ca-
pire. invece. non e quanto di 
ant iamer icano vi possa rsserc 
in un tale governo ma quanto di 
ant inazis ta . di democratico. di 
socialista. E finche la risposta 
a questo nuesito sara zero, il 
nostro giudizio r imarra profon 
damente neeaHvo. Se la sente 
Pietro Nenni di dire la stessa 
cosa? Se la sente il ministro 
Preti? So la sentono la Voce e 
il Popolo? Ecco interrogativi 
portinenti che richiedono ri 
sposte pertinenfi Non solo in 
nome della morale ma in no
me della politica. 

Willy Brandt e Wehner affer 
mnno. ovviamente. che la loro 
Presen7a a I governo di Bonn 
servira a operare una svolta 
nel processo di comi7?one del
la democrazia della Germania 
occidentale e nel processo di 
degradazione della sua posizio 
ne interna7ionale. Non abbia
mo alcuna difficolta a prende-
ro atto delle loro parole. Non 
pnssiamo fare a meno. pero. di 
prendere atto. anche. di alcuni 
dati di fatto. Otto Brenner — 
il capo del sindacato metallur-
gici della Germania occiden
tale (due milioni di membri) — 
diceva ora e una ^ettimana che 
nella Germania occidentale si 
ta rebbc aperto presto un perio 
do di crandi e asprp lotto so
cial! ncr impedire che gli effet 
ti della fine del * miracolo > 
riendrsspro sui lavoratori. E" 
ancora valida questa prospct 
t iva? Oppure la presenza di 
Willy Brandt al governo signi 
fichpra I'appello ai lavoratori 
per una rinuncia alia lotta e a 
s t r inerre la cinchia? Otto Bron 
ner per ora ta re , non prende 
posi7inne sulln * grande coali
zione v Ma cosa dira quqndo 
il governo di Bonn chiamera i 
lavoratori alia cosjddetta * so 
lidarieta nazionale *? 

Tutti sanno. nella Germania 
occidentale. che la Democrazia 
cristiana ha toccato il fondo di 
una crisi lacerante. Da questa 
crisi hanno nre«o v igore le for 
7P di estrcma destra di questo 
partito: dall 'ex nazista Kie 
singer al capo na7ionalista 
Strauss. Ebbene. e con questa 
destra trionfante che i social
democratici vanno al governo. 
E ' il potere di questa destra 
che essi puntellano. E" come 
se in Italia i socialisti unifi-
cati andassero al governo con 
Scelba. con Pella e magari con 
un Pacciardi che avesse un 
minimo di seguito consistente. 

I Si dice — e qualche giorna-

Conclusa la «stagione» dei Premi letterari parigini 

A due scrittrici il 
Media's e il Foemina 
Sono stati assegnati a Marie-Claire Blais e a Irene Monesi 
La polemica contro il Goncourt — Un giudizio di Marguerite 

Duras — A colloquio con Gala Barbizan 

Dal nostro corrispondente 

le lo ha anche scritto — che 
la coali/ione di Bonn portereb-
be la Germania federale in 
una colloca/ione intcrna/iona-
le diversa da quella tradizio 
nale: piu vicina alia Krancia, 
meno accondiscendente verso 
gli Stuti Uniti. E' inevitabile. 
E" inevitabile. cioe. che si apra 
in Europa una nuova fase nei 
rapixirti t ra le grandi poten/e 
capitaliste e tra queste e gli 
Stati Uniti Era nell'ordine del 
le cose, giacche bisognava es 
sere ciechi \HT illudersi sulla 
prospettiva della cosiddetta C'o-
mtinita atlantica. Ma il punto 
non e qui. II punto. oggi. non 
e tanto di sapere quali saran 
no i futuri orientamenti inter-
nazionali della Repubblica Fe 
derale ma di sapere. prima di 
tutto, cosa succede. cosa suc-
cedera aH'interno: quali forze. 
cioe. dirigeranno in realta que
sto paese e lungo quale strada. 
Un nuovo nazismo. o comunque 
il raffor/amento del potere del
la destra nazionalista tedesca 
non puo in alcun modo essere 
bilanciato da una diversa collo
ca/ione internazionale d e l l a 
Germania di Bonn. Se i nostri 
dc-mocratici, se i nostri socia
listi non comprendono questo 
e non agiscono di conscguenza. 
essi non fanno che portare il 
loro oggettivo contributo al cre-
scere della minaccia tedesca in 
Europa. Una minaccia reale: 
perche la Germania di Bonn e 
un paese potente e terribilmen-
te torbido. Un paese la cui 
sola forza di opposizione lega
le. il Partito socialdemocra 
tico. rischia di uscire profon
damente umiliato. oltre che 
aspramente diviso. dalla av-
ventura della «g rande coali
zione > a tutto vantaggio di 
una destra democristiana, na
zionalista e neo nazista che 
proprio su questo ha puntato e 
continua a puntare tutte le sue 
car te . 

Alberto Jacoviello 

PAKIGI. 28. 
IAI letteratura. queM'anno. 

ha rinunciato ayli uomini. m 
Francia. 1 Ire inaQaiori premi 
letterari — il Goncouit. d Me 
(litis, il Foemina — sono in-
fatti andati a tre donne. 

Sette (jiorni dopo iattribu 
zione del Goncourt ad Edmon-
de Charles Rous per Diinen-
t icaie Palermo, ogfji. al Cir-
colu Interullit'. le undid m«-
rate del FcH-mina. dopo died 
vatazioni nulle. si sono messe 
d'accordo. tra il formauuio e 
I'ananas al kiish. sul nome di 
Irene Monesi. autnee di Na 
tin a morta davanti alia fine
st ra. Al piano di sotto del Cir-
colo. i dodici yiurati del Pre-
mio Medicis. ci tavola anche 
loro, hanno laureato la atoia-
ne scrittrice canudese Marie-
Claire Blais per Una stagione 
nella vita di Emmanuel. Le 
due premiate non hanno la si-
curezza mondana di Edmnnde 
Charles Raita. fifilia e sorella 
di ambasciatori, ullevata in 
sum ma al Quai d'Orsay a <)ia 
direttrice del softsticato Vogue. 
e sono apparse. I'una e I'al 
tra. assai jrastomate nella 
confusione di fotoprafi. di in 
tervistatori della TV e dei 
giornali: due volti improvvi 
samente emersi dalla folia, su 
cui la (iloria effimera dei pre
mi francesi ha puntato il dito 
per un oiorno. 

Marie-Claire Blais e una ra-
gazza canadese di venticinque 
anni, la chinma « antibeatnik » 
quasi rasata a zero, il visa 
da collegiate, un lungo vest it o 
a maglia, r:arpe con i lacci e. 
unica civetteria femminile. le 
calze traforate, alia francese. 
E' arrivata ieri sera dagli Sta 
ti Uniti, dove vive con una 
borsa di studio, ed e piombata 
a Parigi per una sorta di sca-
ramanzia, senza essere affat-
to sicura di ricevere il pre-
mio, pagandosi da sola il 
viaggio. 

L'altra scrittrice, premiata 
dalle signore del Foemina (che 

in genere sono antifemmini-
ste), e una donna di quaranta 
anni. capelli grigi, occhi color 
perrinca. giunta stamane da 
Xizza. grafologa e psicologa di 
mestiere. il che non le ha ,m-
pedito di scrivere cinque ro-
manzi, oltre al sesto premiato 
oggi. 

Le undid giurate di questo 
Premio costituiscono di per se 
uno spettacolo fuori del comu-
ne. Esse sono le vere « immor-
tali » di Francia: hanno in me
dia. a quel che si dice, set-
tanta anni ognuna, e sono ca 
peggiate dalla celebre ex-at-
true Siwone. otta>'<ottenne. 
die calzava oggi scarpe con 
tacchi a spillo e indossava una 
princesse grigio tortora, carta 
come ruole la moda. 

II Foemina preinia. credo 
per la prima volta. una don 
na. e I'eventa e importante. 
almeno sul piano morale. II ro 
manzo della Monesi nana di 
una giorane donna inglese che 
va a larorare * alia fxirt t 
presso una enigmatua fami-
glia francese. II padre, che e 
come assente. esercita la pro-
fessione di medico, e si rifugta 
nel sua mestiere e nella viu 
sica, per non entrare in rap 
porta con i suoi. La madre ha 
nrersato. in odio ai figli e al 
marito, tutta la propria tene-
rezza su una masnada di gatti. 
Ii figlio non e piu presente 
del padre, e la figlia. Agathe, 
nbelle per mancanza di amo 
re. passu delle ore a sognare 
davanti ad una finest ra (da 
qui il titolo del libro), per 
sfuqgire attraverso il sogna 
prima, e poi attraverso la fit-
ga. alia nemesi familiare. 
I.'odio per la madre spingerd 
la ragazza fino a volere spo-
sare il proprio padre. IM con-
clusione c> racchiusa in un in-
terrogativo: quali forze nscu-
re, quale destino porta gli 
uomini alia solitudine. alia non 
comunicabilitd. ad un distac-
co che diventa odio? 

La fragile Marie-Claire Blais 
naviga. a propria volta. in un 
cupo oceano: la sua Jonte di 

Dopo la dichiarazione unilaterale del FNL 

Contrast! a Saigon 

sulla tregua di Natale 
Reparto collaborazionista aggredito da vespe inferocite (i « guerriglieri 
alati») nascoste dai partigiani tra le ostruzioni poste sulla strada numero 4 

SAIGON. 28 
Tutto tace a Saigon, sia ne-

gli ambienti americani che in 
quelli collaborazionisti. sulla 
tregua per Natale e Capodan-
no, proclamata dal Fronte na
zionale di Hberazione. Non vi 
e dubbio che alia fine, ameri
cani e collaborazionisti. saran 
no costretti ad accettarla. an
che se. secondo alcune indi 
screzioni odierne. essi faran-
no finta che il FNL non abbia 
parla to. lissando ore di inizio 
e di fine della tregua diverse 
da quelle gia stabilite. Lo fe 
cero anche 1'anno scorso. quan 
do il FNL proclamo per Na
tale una tregua di 12 ore. e 
gli americani risposero. dopo 
l'intervento di Paolo VI. con 

una tregua di 30 ore. Questo 
anno essi hanno ripetutamen
te dichiarato che non vi sara 
una lunga tregua. e che al 
massimo si trat tera di una pan 
sa di poche ore. 

Espressione di questo imba 
razzo e di questa indecisione e 
oggi un editoriale del Sew 
York Times, il quale lamenta 
che si avranno quattro giorni 
di pace, eppoi un altro anno 
di guerra. e ne da la colpa. 
con singolare ragionamento. 
ad * Hanoi. Pechino e Wash
ington >. 

La cosa piu singolare e che 
questo editoriale sia stato n 
maneggiato tra le prime edi-
zioni e I'ultima. c che nell'ul-
tima sia scomparso il riferi 

Per un difetfo di fabbricazione 

LA B.M.C. CAMBIA 
I FRENI A 750.000 

AUTO GIA' VENDUTE 
Chi ha la Morris 1000. !a Mini 

Morris o la Austin fabbnrate 
tra IVrtobre del '63 e l'apnle del 
"fo p.io fars; ^o^ . t j re I'appare; 
ch at ;-a d: frpna^g.o aratu::a-
men'e: e fara bene a farlo. pe* 
(be e ;.i c?.«a prod'/.tr.ee. la Br; 
!i*h M<vor Torno'a: on. ha annwn 
ciato che e'e <:a*o -in ri fetto d. 
fahbnca/ione. 

In so-tanza -i tratta di q.iesio: 
un cnntrolk) avrebbe accertato 
che q.iestt- auto erano soggette a 
rottura dei freni per la corro-
s.one d: anelli di ijjamizione del
la valvola di re.zolamentazione 
della pressione de!l'olio dei freni. 

Perche? Perche que^e gjar-
nz.-oni eraoo di al!urn.ti.o. inve 
ce che m rame. l-a BMC ha spie-
eato coM il fenomeno: poiche 
dinvemo si sparse del sale s jJe 
strade per protegser.'e dalle ge-
late. il sale mtacca rallumnto e 
si hanno delle perdite d'oho ai 
freni. 

Un portavoce della fabbrlca ha 
dichiarato che le nparationi (ch» 
verranno a costare 525 milioni di 

lire, per 750 mi!a au\o) saranra 
50=:«T-ite dalla Automotive pro
ducts. costr.i:tr;ce dei freni. Non 
ha detto pe-6 q i.inti ;nc:1ent. 
•=:jno accad.it.. a ca i^i ie . 'e 
Zii3rr\:z.om di all.imn.o pr.ma 
che la BMC dec;dcae il corr.ro. 
'.o delle tre a i!o. 

Corn mo :e t.i:ti l d.i'.r.bu'on 
del mondo sorni ajtonrzati al 
apportare la modifica necessana 
gra'.u.'amente: e i pnvati. che 
non si trovass<»po xi una citta 
sede di distnbjtore delle Austin 
o delle Morris. <ono ajtonzzati 
a farsi modificare lauto dal pro 
pno tecn:co di fidticia addeb.tan-
do il conto alia Automotive pro 
ducts. F:no a quando non siano 
=rate revisionate !e auto, i con 
ducenti sono racccnandati di 
controllare ! olio de; freni. 

Per le Innoeenti non sussiste 
il problema pcrch£ i modelli Mi
ni Minor. IM3. J4 e J4S sono 
montate con u nsistema di fre-
naggio diver«o da quello adotta-
to dalU BMC. 

mento critico a Washington. 
e precisamente la frase: < II 
segretario di stato Rusk ha 
Hia respinto l'idea di una tre
gua generate, come quella del 
1'anno scorso. o di una sospen-
sione dei bombardamenti come 
1'anno scorso ». 

Su questa linea oggi i porta 
voce USA a Saigon si sono 
premurati di smentire che una 
relativa stasi nelle azioni di 
guerra ( t soltanto > 32 incur-
sioni sul Nord e 261 sul Sud, 
piu un bombardamento a tap 
peto dei B 52; piu l'intervento 
di unita della M I flotta con 
tro le coste sud-vietnamite. 
contro le quali sono stati spa 
rati 1300 colpi di cannoni o 
raz/i) nelle ultimo 24 ore sia 
in re!a7ione con I'avvicinarsi 
della tregua. 

In realta la mancanza di a-
zioni ter res tn da par te ameri
cana si spiega con la fine del 
l'« operazione Attleboro ». mi-
serevolmente fallita. e con la 
neeessita di riorganizzare i 
30 OflO uomini che vi erano sta 
ti impegnati. oltreche con la 
incapacita delle unita impe 
snate in a l tn rastrellamenti 
di agganciare le forze del FNL. 

ispirazione pero e la famiglia 
tipica, in qualche modo csem-
plare, con molti bambini, pochi 
soldi, una religione cattolica 
dura come uno scudo. e tutti 
i problemi reali della vita da 
affrontare. Anche in questa fa
miglia la follia, I'alcolismo, la 
disperazione esplodono rapide 
come fulmini. E tuttavia, la 
speranza nella vita resta te-
nace, almeno nel figlio Em
manuel. 

Si e chittsa cosi — senza pri-
mavere apprezzabili — la sta
gione letteraria in Francia, 
che quest'anno e stata mar-
cata dalla polemica contro la 
decadeuza del Goncouit: <̂  So 
le lettere fossero serie — hn 
scritto un giornalista — non 
n sarebbe il Foemina, se foi-
sero pure, dure e maestose, 
non vi sarebbe il Goncourt ». 
/ giurati del Goncourt non so
no, a quanta si dice, incorrut-
tibilt come Robespierre e la 
presa dell'onnipotente editore 
Gallimard su di loro e cosi 
netta che lo slogan che corre. 
parafrasandone uno della Ge
neral Motors. «'• il seguente: 
« Cio che e buono per (lalli-
wc r-w o buono per la lette 
ratura ». 

Marguerite Duras ha detto 
ultimamente. in una intemsta 
a Le Nouvelle Observaletir: « // 
Goncourt e I'ultinm dei Premi. 
Esso non ha tirato fuori un li
bro valido da venti anni a que
sta parte >. Secondo Maurois, 
il miglior Premio e il Medicis. 
Anche per Marguerite Duras. 
« Vunico premio che non faccia 
concessiani commercial'! e il 
Medicis ». 

Spinta dal giudizio della Du
ras. sono andata a trovare la 
animatrice e la fondatrice del 
Premio Medicis, Gala Barbizan. 
una mtelligente e colta signora 
di arigine russa. sposata al-
I'italiano Luciano Barbizan. 
un industriale appassionato di 
lettere, che finanzia il Premio 
dall'anno della creaziane. il 
195R. II Premio si chiamo Me 
dicis nn po' in omaggio alia 
fontana vicino of ristorante 
delle rue de Canette, dove i 
letterali si ritrovavauo. e un 
po' in omaggio al mecenate 
italiano. che si dichiara dispo-
sto a sovvenzionarlo. II piu im
portante Premio di Francia. o 
almeno il piu scrio, come la 
Duras lo definisee. sarebbe 
dunque di « arigine italiana ». 

Tra t suoi dodici giurati ftn>> 
rana Nathalie Serraute. Alain 
Robbe Grillet. la stessa Mar
guerite Puras. Claude Roy. Fe 
licien Marceau. Claude Man 
riac. Delise Bourdct. Vi sonr> 
rappresentate una « sinistra •>. 
insomma, capeggiata dagli ar 
tefici del Nouveau Roman, e 
una « destra >, attratta da tut
to quello che di classico vi e 
anche nel nuovo. 

Gala Barbizan mi ha drttn. 
spiritosamente: « Un premio. in 
Francia, e come una maionere. 
Non si sa se " monta ". Avcte 
la migliore firma. il miglior te-
sto. i migliori ingredienti lette
rari, e la maionese non sale. 
Noi siamo fioriti nel Jflff/r per
che? E' ancora un enigma. Nel 
premio ci sono un po' di soldi 
italiani e una certa soliditd ar-
compagnata da uno svirito ah-
bastanza moderno Errori ne 
abbiamo fatti. nel srnso che 
siamo usciti dal sentiero. e. in 
vece di andare sulla strada the 
Provocava grida e contestaz'm 
ni. abbiamo. a volte, scelto la 
via di un certo opportunism') 
Tuttavia. io dica sempre che 
bisogna prima capire e a^snr 
bire Balzac per poter arrivare 
al Noveau roman. In onni ca*r>. 
il Noveau roman ha il mprito 
in Francia di aver ripulito. eh 
minato il per go, le parnlacre 
(delle da genie senza il qemn 
di Genet), tutto cio che <* vol 
qnre e abusato in letteratura. 
e. in fondo. e romanzn rfo.ssfro 
perche muove verso la stnittv 
ra. la composizione. Varchiiel-
tura %. 

Sulla situazione dei premi let 
terari in Francia. Gala Barhi 
zan da vn giudizio in cui ad 
una certa condanna, si mescn-
lano elcmenti di una solida ioo-
qezza: cQualsiasi premio ha 
importanza allorche il puhblirn 
Vaccetta. Ma. siamo realist!. 
inevitabilmente esso finisce cnl 
direntare commerciale. C'e dVi 
scandalizzarsi tanto? La qente A -Saigon la polizia si e ac 

canita contro gruppi di donne T0?.™™??™!?™1™*!'^.1 l J " " : 
che dimostravano davanti alia 
residenza presidenziale contro 
I'ordine di sioggiare da una 
piantagione di gomma ai mar-
gini della capitale che esse 
avevano occupato. La pianta 
gione dovrebbe. pare, essere 
srad'eata per far posto a in 
"itallazioni militari USA. 

Rad:o « Liberazione » ha da 
to notizia oggi dell'impiego di 
t guerriglieri alati >. vespe sel-
vatiche utilizzate per combat
tere contro gli americani e i 
collaborazionisti. Nidi di ve
spe erano stati nascosti il ?0 
ottobre scorso nelle ostruzioni 
con le quali era stata blocca 
ta la strada numero 4 che 
porta a My Tho. Quando i 
collaborazionisti tentarono di 
rimuovere gli ostacoli. le ve 
spe infuriate Ii assalirono a piu 
riprese. mandandone undid 
aH'ospedale. II traffico rimase 
bloccato per molte ore . 

/ francesi leggono meno deqli 
inglesi. degli americani. dei 
russi. Bisogna dar loro prodnt-
ti commercials, vale a dire qiA 
scelti. setezionati. 1 giurati 
francesi d'altra parte sono one-
sti. leggono tutto. Se non c'e un 
oltimo libro premiato. almeno 
i Uhri sono selezionati da per-
sone che li hanno lelti. e co'i 
rura piu grande che non un 
leltore di grande editore. 11 
premio e sempre inutile e uti
le al tempo stesso. Se c'e vn 
problema-chiave, c che i pre
mi subiscono il riflesso del
la crisi che esiste nella cult li
ra occidentale. Qui si rimasti-
ca un vecchio pezzo di grassn. 
E a questo si agqiunge il con-
formismo, la paura del nuovo. 
quello che fa esclarr.are a Dor-
geles (papa del Goncourt) che 
tutto quel che e eccezionale von 
pud essere preso in considera-
zione ». 

Maria A. Macciocchi 
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