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Con glj inviati dell'Unita 
in viaggio per il mondo 

Perche il Viet Nam e come uno strumento musicale a una sola corda 
Interesse per Gramsci - La tattica del gen Westmoreland: logica, ma 
inefficace e disperata - Per aiutare i vietnamiti e necessaria una incal-

zante iniziativa di pace delle forze socialiste e democratiche 

Riflessioni in un giorno 
d'incerta tregua a Hanoi 

HANOI, dicembre. 
// HI dicembre HHHl Ha

noi non c slata visilala dai 
bnmburdicri umericani. E' 
stain ana f/iurnala cahna, 
leggermcnlc lambila da 
quella pioggcrella soltile 
che i francesi chiantano 
« crachin » e chc i rnmuni 
pntrcbbero chiamare, sc la 
connscessero, « spularella ». 
/ vietnamiti la chiamatin 
« mtia-plntn » cite csnlta-
mente signi/ica « piogifia 
spttlnta*. Alia iiornudc Iraii-
naillila delta vita qimtiilia-
na di Hanoi si e aggiunta 
il Hi diccmbrc quella quie-
tr chc nulnralmenle deriva 
dalla paasa inallesa di ana 
tempesta. Hanoi precede 
per le sac larghe strode at-
berate sull'anda delle sae 
migliaia di biciclctte, il cut 
passo nan e mono agile e 
fclpata delle migliaia di 
sandali c delle ventinaia di 
piciti sealzi dei saoi abilan-
ti. II silenzio di Hanoi, il di-
sereto benche /iltissimo par-
loltare delle sue don tie [ra
t/Hi, dei sttoi soldati giava-
nelli. tlei sttoi laeonici alto-
parlanli, <ptasi an tniaqolio 
osseqnioso e nan setnpre dc-
cifrabilc nellc sac slesse in-
tonazioni di indiffcrenza o 
di calorc, ti afferra dall'in-
terno, ti conduce per mano 
e ti rende docilmenle ar-
rendevole. Qualcuno venato 
dall'accidenie ha dclto guar-
dando salla carta geografi-
ca la forma del Vict Nam 
che essa e del talto simile 
a quella del « monocorde »: 
uno strumento a plettro for-
malo da una lunqa cassa ar-
mnnica di bambit legger-
tnenlc arcuatn. Una sola 
eorda to attraversa in tulla 
la sua Innghezzii. Le mani 
del suonatore, cite pin spes-
so sono quelle ngilissime di 
una suonatrice, sfiorann la 
eorda. Hasta nn'impercelli-
bile. accenlnazione del tnc-
co perche essa trastnella, 
ampliati e modnlati. altra-
ncrso una snrla di piccolo 
megafnno sempre di bam
bit istnllato ad una delle 
estremita delta strumento, e 
facente parte organica di 
esso, i snoni pit) monotoni 
e ad tin tempo piit intcrinr-
mentc variati che sin pos-
sibile immaginarc. 

La simililudine delta for
ma geografica del Viet Xam 
ron quella del « monocor
de » ha fatto fortuna pres
so nno dei miei interpreli. 
Me la ripetc per snltolinear-
mi quanta c come, sc oggi 
si vttolc comprendere I'ani-
ma del paese. occorra in-
terpretare daH'intrrno del-
la sua nnitaria c cnmples-
sa psicolngia nazionale tnt-
tn rid che rssn fa risuonarc 
di pin moderno r rivnlnzin-
narin. Un rif.'esso dei sttggc-
rimenli del mio interprete 
ha potato ad esempio rilrn-
vartn in alcttne parole del
imit' da una dei vicemini-
stri delta Cnllara delta BDV 
durante una conversazione 
fnformativa snlla situazione 
fitltiiralr del Viet Xam net 
cttnre delta guerra di libe-
razione contra qti agqressn-
ri amen'cani. « La base esle-
tica saslcnuta dal nnstrn 
partita c quella del reali-
smn sociatista — eali mi ha 
drtln — ma a parte il fat-
In che nnn r intenzinne del 
nostra parlitn di inipnrla 
enmc base delta ricerra in
dividuate dealt arlisti e de-
ftli srrillnri. noi non parlia-
mn di contentttn snriafisla 
e di forma nazionale bens't 

di qualche letter a dal car-
cere (jli era sc tub rata ricco 
di stimolunti stiggcrimenli. 
E' statu una fngucissima pa-
renlesi nel corso di una 
espasizione mollo generate 
di alcttni problemi. Da essa 
e vennlo I'impegno a calla-
barare per far conoscere 
agli intclleltuali vietnamiti 
il pensiero di Antonio 
Gramsci. 

La carta gcopnlitica del 
Viet Xam porta come il 
« monocorde », con i suni 
stiuni elementari e comples-
si in mnlli pnnli delta ca
pitate. Essa c una sola: da 
Hanoi a Saigon, circa tre-
tnila chilamctri, ma es-ta ha 
at sua centro una frattura: 
la tinea di detnarcazione al 
diciassellesimo parallelo fis-
sata dagli accordi di Gine-
vra del 195fi dopo la villa-
rinsa giterra di liberazianc. 
contra i colanialisti france
si. Ha inallre, a contraslo 
con il colore pieno del 
nord, tnlla una serie di pro-
fonde frallnre nel snd: i cit-
tadini di Hanoi scgttono di 
giorno in giorno gli sposla-
menli dei colon' che indi
cant) Vallerna vicenda dei 
territori via via liberati dal 
dominio USA e del governo 
fantoccio per passare sotlo 
I'amministrazionc del FXL. 
Scgttono, sempre attraversa 
to spostamento dei colon', 
la vicenda delle basi aggres
sive americanc sal territo
ri o delta patria. La tattica 
del generate Westmoreland 
apparc chiara, dotata di una 
sua logica, ma at tempo stes-
so destinnta ad tin evidenle 
insnecesso. Essa c condizio-
nata da una stratcgia poli-
tico-militare che non le con-
sente neppnre di trarre van-
taggi sensibiti dalla superio-
ritit dei mezzi e delle armi. 
Westmoreland c obbligalo a 
fare da gendnrme in laltini 
pnnli chiave del sud ed c 
evidente che il tnantcnimen-
to di tali pnnli chiave tan
go la lunqa citsla del Mar 
Cinese Mcritlionale e tun-
go le grandi vie di co-
mnnicazionc fra nord c sud 
e a cavallo del Vict Xam P. 
del Laos to impegna total-
menle nella sola speranza di 
fiaccare a latum termine la 
resistenza delta tot la di li-
beraziotte. 

A tale scopo egli bombar-
da ininlerrottamente il nord 
cd e ((initio ad asseguarc 
prevalenle corallerc terrori-
sfico alte snrtite dcll'avia-
ziotte ai saoi ordini. Ma qnc-
sla tallica ha tin evidente 
limite di usnra. Da una par
te nnn pud raggiungere ri-
sttllati importanti poiche ha 
davanti a sc an popoln che 
gode di un allcnamcnto se-
cnlurc alio resistenza e, dal-
t'altra parte, perche agni 
passo venn I'accentnaziane 
del ciirtilterc distrnttivo r 
folate delta atterra le scopre 
le spallr risttetlo alia api-
nionc pubblica mnndiale. 
Solo n i/itiwlu slrcgna pud e 
deve essere qittdicatn il 
cnmfinrtmnenln americano 
circa In veritu dei recenli 
bambardamenli terrorislici 
sal centra di Hanoi. 

Da una nitric qti USA crc-
dntm ilt nllriicre da questi 
bnmbiirtttimciitt I'cffcltn dc-
mornlizzante daidcratn e 
perlanfn ti rffcltnano. Dal-
t'allra parte essi ti negana e 
ne respingono in oqni casn 
la respnnsabitita. F' qnesfa 
conlratidizionc il sintomn di 
una cslrrma debolezza pa-

HANOI — Soldati vietnamiti puntano una mitragliatrice verso 
il cielo su cui da un momenta all'altro potrebbero apparire gli 
aerei americani. Quest* soldati hanno gia sostenuto sette duri 
combattimenti ed hanno partecipato aU'abbattimento di cinque 
apparecchi. 

di docttmenti sulta vita del 
paese. Anche qui ho trova-
to una carta del Viet Xam, 
ma inlerrotta al diciassctte-
simo parallelo. E' una car
ta delta sviluppo delta oto-
rinolaringoiatria nella Ite-
pubblica popolare vietnami-
ta dal 1954 a oggi. La mo-
stra d anzi dedic.ala all'an-
niversario delta fondazione 
di una moderna strutttira 
(dorinolaringoialrica nel 
Viet Xam del nord. Xon ho 
alcana intenzione di tedia-
re il leltore con cifre e sta-
tistiche. lo stesso stava per 
abbandnnare la esposizione 
dopo una rapida occhiata 
qtinndo mi si e avvicinato 
con modi assai discreti un 
giotume da me scambiatn 

per tin ventennc cicerone. 
Era invece il dollar Nguyen 
Dinh Bang, di 32 anni, spe-

cialista in otorinolaringaia-
tria, lattreatosi e formatasi 
nella RDV dopo la villoria 
di Dien liien Fit. 

La mastra mi k apparsa 
subito in una piit interes-
sante dimensiane propria 
qtiando ho capito che non 
si trattava di una qttalsiasi 
generica esposizione salla 
assistenza medica, ma del-
la doenmentazione di un 
ristrclto scttore delta medi-
cina. 

La gala c le orecchie sn-
no parlicolarmentc esposte 
at Viet Xam. II Inmore del 
cava orate vi e parlicolar
mentc diffusa. 

Hasten) che io citi sola 
pochissimi dati perche tut-
ti comprendano quale valo-
re umano e politico si spri-
gioni da una mostra come 
quella del numcro 2S delta 
via Hang Bai. Xel 1955 vi 
erano in tntlo il Viet Xam 
trc spccialisti in otorinola-
ringoiatria fra i quuli il fa-
moso prof. Trait Hun Tuoc 
che, venato dalla Francia, 
fa tin altivo dirigentc delta 
resistenza contro i coloniu-
listi francesi. Uno speciali-
sta per ogni qtiuttro tnilioni 
c mezzo di abitanti. 

Oggi vi sono nel Xord 
Viet Xam duecento spccia
listi otorino. La carta delta 
HDV chc si pad consnlta-
re nella mostra c dotata di 
lampadine cite si accendono 
in corrispondenza delle va-
rie localita dove oggi esisto-
no ospedali e ambulatori di 
atorinolangoiatria. Uno di 
questi, I'ospedule di Tan 
Hoa. e stato quasi distrtttlo 
dalle bnmbe americanc. Ma 
non e qttesto t'oggetto prin-
cipalc delta mostra. come 
non c quella delta presen-
lazione di ferri chirurgici 
coslrtiili •sccondo la tecni-
ca piit moderna con it du-
ralluminio degli aerei ab-
battuti. L'aggelto della mo
stra e la felicila di un ri-
slrelto gnippo di medici al 
scrvizio del loro popolo. 
Basta guardare gli occhi del 
prof, tran Hun Tuoc in una 
fotografia che lo mostra in-
tento in una operazione di 
laringaectomia per scoprir-
vi dentro la luce del totale 
disinieresse e I'ardore di 
una storica, insostituibile 
missione. Alle spalle della 
storia del Viet Xam c.'e il 
baratro del fettdalesimo e 
del colonialisma con la vita 
ttmana castretta al pin in-
fimo livello animate. Indie-
tro non e possibile tornare. 

Antonello Trombadori 

Con una cerimonia 

presso il Presidium del Soviet Supremo 

Festeggiatii60 
anni di Brezne v 

Consegnati al segretario generate del CC del PCUS I'Ordine di Lenin e il 
titolo di eroe dell'URSS — I meriti dell'alto dirigente nella motivazione 
delle onorificenze e nella lettera che gli hanno indirizzato il CC, il Presi

dium e il Consiglio dei Ministri 

K 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 19 

II 60. complcanno del com-
p<igno Breznev, segretnrio ge
nerate del CC. del PCUS. e 
stato festeggiato oggi nel cor
so di una bre\e cerimonia 
presso il Presidium del Soviet 
Supremo. II presidentc del 
Presidium, Podgorni, ha con-
segnato a Breznev le insegne 
dell'Ordine di Lenin, la Stella 
d'oro c il decreto col quale 
gli viene attribuito il titolo di 
eroe dell'URSS. La motivazio
ne delle onorificenze richiama 
i meriti del dirigente sovie-
tico nella edificazione comu-
nista, nel rafforzamento della 
capacita difensiva del Paese 

e nella lotta contro gli inva-
sori nazisti. 

II segretario del PCUS ha 
ringraziato calorosamente, di-
cendo che i riconoscimenti tri-
butatigli costituiscono per lui 
tin attestato di fiducia che — 
ha dctto — «in avvenire io 
dovro ancora giustificare», e 
ha espresso un convinto otti-
mismo per i compiti immensi 
e complessi che dovranno es
sere affrontati col lavoro fra-
terno, la fiducia e il sostegno 
reciproco dei membri dell'Uf-
ficio politico, della Segreteria. 
del Comitato centrale e del go
verno. «So perfettamente — 
hn concluso — che non avrei 
potuto far nulla di utile senza 
I'aiuto costante e il sostegno 

MOSCA — II compagno Breznev (in alto a destra) fotografato 
durante la seduta congiunta delle due Camere del Soviet. Accanto 
a lui i compagni Podgorny e Kossighin. (Telefoto APTUnita) 

Una grande battaglia socialista: il tesseramento al PCI 

Nuoro: vengono al Partito i pastori 
per la rinascita della Sardegna 

La «legge » del pascolo: 60% del reddifo al padrone assenteisfa — Un movimento unitario 

attorno alia politico del PCI — Ad Orgosolo: superato il 100% nel tesseramento per il 1967 

e fit forma naztnnale venst utica snl piano strategico. 
ffi idealngia socialista e di I r.a tattica pnstente della 

liberazionc carnltere nazionale. Xon sa-
premmo infalli distingnere 
In forma dal enntenntn. 
mrnlre neenrre distingnere 
c intrecciare il panto di vi
sta rivnlnzinnarin con la 
pratica ttnrica del noslrn 
sviluppo nazionale ». 

Xon posso in alcun mndn j 
prclenderr di fnrnire tin i 
gindizin apprnfondiln sulfa ' 
situazione della moderna 
cnltura viefnamila e dei 
sttoi rapporli con il proces-
so rivoluzionario in corso. 
E' certo perd che la formn-
lazione fornitami dal vice-
ministro ha nnn sua rlabo-
rata originalita. E' stato a 
qnesto panto della conver
sazione che egli mi ha qua
si casnalmenle avvertito di 
aver letlo qualcosa di Gram
sci, che lo avevn profonda-
menle intcressnta, ma di 
non sapere mollo del suo 
pensiero, che tuttavia anche 
dai semplici accenni colli 
in una traduzionc franccse 

guerra di liberazionc del 
popolo viefnamila tantn pin 
sard in qradn di fronteq 
giare snllo stesso ferreno 
militare t'aqnressnrc quan
ta piii essa pnfrd valcr*i idle 
^tte spalle di una incatzanle 
iniziativa su scala atnndia-
le della stratcgia di pace di 
little le forze socialiste de
mocratiche e di progrcstn, 

Xon c difficile matarare 
pensieri simili e fare qual
che ragionevole riflessinne 
snir avvenire delT umanila 
in una ginmata come que-
sta ad Hanoi. Mi sono me-
scolalo alia genlc semplice 
in una delle vie pin affnl-
late, la Hang Bai, che po-
trebbe in qualche mndn as-
somigliare, in dimensinni 
mollo piit grandi, alia slra-
da principale di ana nostra 
cilia meridionale come An-
dria o Crotone. Sono en-
Irato in two dei tanti locali 
dove periodicamente si len-
gono mosirc fofografiche e 

Dal nostro inviato 
NUORO. dicembre 

11 paesaggio del Xuorese e~ 
di una profonda severita. con 
le sue montagne bruUe. i pa-
scoli pietrosi. la vegetazione 
ispida. La strada che da Ma-
earner porta a XUOTO entra in 
quexto paesaggio quasi a capo-
fitto e sembra dorervisi smar-
rire. 

Pocbe. sttUa strada. le auto-
mobili: pecore a frotte. intnse 
di neve c di pioggia. e camio-
nette della polizia o dei cara-
binieri in perlustrazione. Que
sto e il primo rolto che mi 
presenta il Xuorese, la provin-
cia piii estesa e difficile della 
Sardegna. dove la DC * vanta » 
la maggioranza assoluta. se 
pud esservi motiro di ranto 
nel Taccaahere il cinquanta e 
passa per centn dei roti sulla 
miseria. il ricatto. Varretratez-
za e I'ignnranza. Ma questa e 

' anche la prnrincia sarda pi't 
delle ahre perenrsa da molti 
nesi da un ritveahn politico di 
eccezionale ampiezza. che ha 
il suo centro nel mondo agro-
pastorale. 

Sono venulo a Xuoro per 
chiedere — come arcvo fatto 
a Cagliari. a Carbonia. a Git-
spini — notizie sal tesseramen
to e i compagni di questa fe-
derazione mi parlano delle lol-
te dei pastori. C'd un rapporto 
tra queste lotte e il tesseramen 
to? Un rapporto c'e. eccome. 

Oggi la federazione di Xuoro 
c una delle pit) avanzate d'lta-
lia: alia fine di norembre era-
no stati ritesserati 3349 com
pagni, pari al 57,67 Per cento 
degli iscritti del 1966 (1315 in 
piu rispetto alio stesso periodo 
dell'anno scorso). 1 reclutati 
erano circa seicento, tra cui 

2S0 donne. Sedici erano le se-
zioni che avevano superato il 
100 per cento degli iscritti. 

Eppure. mi dicono. non c'e 
stato il tempo di preparare una 
vera campagna per il tessera
mento e il proselitismo. No
rembre ci e piombato addosso 
d'improrviso. dopo le battaglie 
per Yoccupazione. dopo il pri
mo convegno dei pastori e I'm-
chiesta sul banditismo. dopo 
mnmenti altissimi di lotta uni-
taria che avevano messo in 
crisi la gittnta regionale sarda. 
E il succcsso nel tesseramento 
e venuto propria da questa si
tuazione in movimento. da que
sta almost era di elevata ten-
sione politico che era stata 
creata dalla iniziativa sempre 
incalzare dei comunisti. 

Mi spiegann davanti una car-
ta della Sardegna per I armi 
redere meglio; la prorincia di 
Xuoro ne occupa quasi i due 
terzi. I comuni sono 10'2. di cui 
solo died supcrano i cinque-
nila abitanti. Le piccole fra-
zioni sono centinaia. Scarce e 
difficih le vie di comunicazio-
ne. Xegli ultimi died anni. 
stando alle statistiche dell'Uf-
ficio provinciate del lavoro. 
sono emigrati alVestero da que
sta provincia oltre 25 mila la-
voratori. senza contare le cen
tinaia di persone trasferitesi 
sul continente, che hanno con-
tinuato a manienere la residen-
za nel coriune di origine. Ogni 
anno il partito ha Perduto. in 
queslo modo. i suoi mtgliori 
quadri zonali. cresciuli a fa-
tica. ed e stato costretto a 
formarne rapidamente altri, a 
riparare i guasti prodotti dal-
Vemigrazione con un lavoro 
reso piit difficile dalle caralte-
ristiche geografiche della pro
vincia e dalla sua generale ar-

relratezza politico e sociale. Di 
qui una certa fragilitd perma-
nente delle slrutture del par
tito. un livello non sempre sod-
disfacente dei suoi quadri pe-
riferici, la necessita di interve-
nire spesso dal « centro ». 

La provincia di Xuoro non 
ha praticamente industria. 11 
suo reddito pro-capite e la 
metd di quello medio naziona
le. il piii basso di tutta la Sar
degna. e questo reddito e for
mula per il 52 per cento dai 
prodotti dell'agricollura e per 
il resto dall'edtlizia, dall'arti-
gianato e da altre attivitd ter-
ziarie. Inesistente Vinduxlria, 
Vaccento cade dunque sull'agri-
coltura. Un quinto della super
fine e boscosa. un quinto e 
seminata e i restanti Ire quin-
ti sono a pascolo brado. come 
cinquanta. come cento o due-
cento anni fa. Agricoltura do-
minante. quindi. ma agricol
tura arretrata. soggetta a leg 
gi di durezza feudale. divorata 
dalla rendita fondiaria. selvag-
gtamente munta (e il caso di 
dirlo) dai padroni dell'industria 
casearia. una agricoltura che e 
tcstimonianza dello stato di ab-
bandono in cut il potere cen
trale ha lasciato Xuoro e i suoi 
problemi. 

Prendiamo uno di questi 25 
mila pastori della provmda 
(senza dimenticare che ognuno 
di essi ha famiglia, e spesso 
numerosa). con un gregge tipo 
di 100 ovini. II suo reddito lor-
do (latte. came, lana) si ag-
pira sul milinne di lire all'annn 
Da questo deve detrame il 60 
per cento circa per il canone 
di affitto del pascolo pagato al 
proprietario assenteisia. indi-
pendentemente dalla produtti-
vita del pascolo stesso. che una 
gelata o una prolungata sic-

cita possono ridurre a zero. 
Rapinato una prima volta dal
la rendita fondiaria, il pastore 
lo e una seconda dall'industria-
le caseario che fa il bello e 
il brutto tempo in materia di 
prezzi del latte e dei formaggi. 

Alia fine il profitto lordo di 
un milione e sceso a poche cen
tinaia di migliaia di lire suite 
quali dovrd vivere tutta la fa
miglia per un anno. Da questa 
situazione di precarieta. appe-
santita dai continui trasferi-
menti del gregge. da mesi e mc-
si di solitudine. dalla rovina 
economica sempre in agguato. 
nasce il furto del bestiame. 
la lotta per i pascoli migliori. 
poi la ribellione, la roltura con 
la societa. il banditismo. 

Oggi non c'e uomo in Sarde
gna disposto a dare un'altra 
spiegazione del fenomeno del 
banditismo sardo. Eppure lo 
Stato. anziche tagliare il male 
alia radice provvedendo alia 
trasformazione dell'antico rap
porto sul pascolo con I'elimma 

Xon e stato facile, eppure a 
questa lotta hanno dovuto unir-
si tutti i partiti, tutte le forze 
politiche della Sardegna. Ne 
sono note battaglie memorabili 
di interi paesi scesi in lotta 
per I'occupazione. ne e scatu-
rito quel primo convegno dei 
pastori che potrebbe diventa-
re la chiave di volta della tra
sformazione del mondo agro pa
storale. 

Concludn tl mio viaggio con 
una puntata ad Orgosolo. Sulla 
strada incontro pastori coi lo
ro greggi: sembrano falti in 
serie. il volto ispido. il giubbot-
to di pelle di capra, un panta-
lone di velluto e a tracolla, fie-
ramente, come un fucile. I'om-
brello. Orgosolo sbuca da un 
tornanle, arrampicata sulla 
montagna, le case gngie, rosa, 
verderame. Qui la seztone del 
parttto ha superato da una set-
timana tl 100 per cento del tes
seramento e continua a reclu-
lare dectne di nuovi mihtanli 

- ' ^ . r f l " n . . : ^ / . ! d ! l ^ l 0 : ^ L i ! ! • ! essenzifllmpnle tra i pastori 
Xel negozio di barbiere di Urn-
berto vengono a parlarmt alcu-
ni compagni, pastori o ex pa
stori passati a lavori terziari. 
Parlano tutti con calma, con 
una straordinaria proprietd di 
linguaggio. Sono fieri dd suc-
cessi conseguiti nel tessera
mento perche venuti non da 
una azione buocratica ma dal 
vivo di una situazione di lotta. 

€ Andiamo avanti ogni anno 
— mi dicono — rafforziamo il 
Partito anche qui ad Orgosolo. 
E questa e una garanzia di ri-
scossa per tutto il paese. An
che i pastori si slanno muo-
tendo >. 

Augusto Pancaldi 

con la creazione rfi un impian 
to industriale e prima di tutto 
di una industria di trasforma
zione dei prodotti agricoli, rea-
gisce al banditismo con la re-
pressione, colpendo alia cieca, 
decretando prigione e confino 
secondo un gretto schema che 
cede nel pastore un bandiio po-
tenziale. 

Su questo lerreno di in-
giustizie, di miseria. il par
tito comunista di Nuoro ha 
impostato in questi ultimi 
anni la sua lotta unitaria 
per I'occupazione, per la crea
zione di una industria locale. 
per la modifica radicale del 
piano di rinascita, per fare del
l'antico pastore sardo un mo
derno allevatore. 

dei compagni di la\oro e di 
lotta. di tutti i miei fratelli 
di partito che. come me. de-
dicano tutte le loro forze al 
servizio della causa comunet. 

I.a ricorrenza del 60. com
plcanno di Bre/nev non ha 
dato occasione a manifesta/io 
ni pubbliche. Le due Camere 
del Soviet — che oggi si era-
no riunite congiuntamente per 
approvare il piano di s\iluppo 
e il bilancio per il '67 — han
no espresso i loro augtiri at-
traverso brevi parole del pre
sidentc Spiridonov. I giornali 
di questa mattina hanno pub-
blicato la foto del segretario 
del PCUS c il tcsto di una 
lettera a lui indiri/zata dal 
Comitato centrale. dal Presi
dium del Soviet Supremo e 
dal Consiglio dei ministri in 
cui. accanto a bre\i cenni bio 
grafici. sono richiamati i mo 
menti salienti della condotta 
politica piu rccente dei comu 
nisti sovietici. Si tratta della 
biografia del primo tra i se-
gretari del PCUS la cui atti-
vita abbia avuto inizio do|X) 
la Rivoluzione d'ottobrc. gia 
nel vivo delle battaglie per la 
collettivizzazione e la pianifi-
cazione. e che si sia sviluppa-
ta e maturata negli anni del
la guerra. 

Si ricorda nella lettera che 
Breznev partecipo alia secon 
da guerra mondiale nel sud 
del paese con notevoli incari 
chi politici in seno nll'Eserci 
to e chc in tale veste prese 
parte alia battaglia del Cau-
caso e alia liberazione della 
Ucraina e della Crimea. Do
po la fine del conflitto egli 
ricopri incarichi di partito c 
di governo di crescente rc-
sponsabilita: segretario del 
Comitato regionale di Zaporo-
ge e di Dnepropetrovsk, pri
mo segretario del Comitato 
centrale' in -.Moldavia e nel 
K'asakHstan, segretario del Co
mitato centrale del PCUS. pre-

•sitiehtc? del Tresidium del So 
viet Supremo. 

Alia carica attuale, Breznev 
venne cletto neU'ottobre del 
1964 succedendo a Krusciov, 
la cui duplice fun/.ione di se
gretario di partito c di prcsi-
dente del Consiglio fu sdop-
piata con la nomina di Kossi
ghin capo del governo. II sen-
so delle decisioni del « Ple
num di Ottobre > che elesse 
Breznev e testimoniato da tut
ta I'attivita successive del 
PCUS e del governo. E* a que
sta attivita. alle sue caratte-
ristiche e linee direttrici, che 
la lettera si richiama esplici-
tamente. Essa rammenta an-
zitutto le «importanti misure 
per lo sviluppo delle norme 
leniniste nella vita del parti
to e dello Stato ». cioe la pie 
na restaurazione della collc-
gialita della direzione politica. 
la distinzione dei compiti. il 
pieno assolvimento delle fun-
zioni statutarie da parte degli 
organi di partito e statali. Si 
rammentano poi le misure per 
elevare e fondare scientifica-
mente la direzione dcll'econo-
mia e promuovere la sua ri-
presa. per un accelerato svi
luppo del benessere materiale 
c culturale dei cittadini. per 
I'amicizia tra i popoli e per 
raffoivare le capacita difen-
sive del paese. In politica este-
ra. negli ultimi due anni. si 
e teso a raf for/a re il sistema 
dei paesi socialist!, ad assi-
curare un multiforme appog-
gio alia lotta antimperialista 
e di liberazione nazionale e 
sociale dei lavoratori di tutto 
il mondo. a conseguire la mag-
ciore compattezza del movi
mento comunista e operaio in-
ternazionalc. 

Questi riehiami cvocano. co
me si vede. fatti e propositi 
di cui Tintera opinione pubbli
ca mondiak- e stata tcstimo-
ne: dalla rimo/ione dei difct-
ti di «soggettivismo» nella 
gestione deH'economia. alia 
istaurazione di una piu apor-
ta dialcttica tra politica. scien-
7a e cultura. dalla costante 
ricerca di nuovi canali d'azio-
ne diplomaiica sui grandi pro
blemi della coesistenza pacifi-
ca a una piena compenetra-
zione nel fronte delle forze ri-
\olu7ionarie. da una piu at-
tenta considcrazionc dei pro
blemi del tenore di vita a una 
loncezione rcalistica e solida-
ri^tica dei rapnorti econnmici 
con gli altri paesi socialisti. 

La lettera definisce brc\e-
mente il ruolo personale as-
solto da Breznev nell'elabora-
zione e nell'attuazione conse-
guente di questa Iinea politica: 
si 6 traltato di una < parteci-
pazione diretta > e di «un 
grande contributo * nel quadro 
del Comitato centrale e della 
direzione collegiale. Viene an
che espresso un apprezzamen-
to per il metodo di lavoro del 
segretario generale del PCUS: 
dedizione. sensibilita nei rap
norti con gli altri dirigenti. 
modestia, fermezza sui princi-
pi della teoria marxista-Ieni-
nista. 

Enzo Roggr 

Zanichelli 
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DANTE, OPERE 
a cura di M. Porena • 
M. Pazzaglia 
1434 pagine, L. 6.600 

ILQUATTROCENTO 
a cura di G. Ponte 
1356 pagine, L. 6.600 

CINQUECENTO 
MINORE 
a cura di R. Scrivano 
1288 pagine, L. 6.600 
Ecco i titoli gia disponiblli 
dei « Classici Italiani », una 
nuova grande collana diret
ta da Walter Binni, che of-
fre, in venti volumi, un pa
norama completo della no
stra letteratura dalle originl 
al novecento. Frutto di un 
gruppo di docenti ad alto 
livello, I'opera costituisct 
uno strumento validissimo 
di rinnovamento cul*jrale. 

A. Bernardi 
IL MONTE BIANCO 
UN SECOLO 
DI ALPINISMO 

Un'accurata documentazio-
ne dell'alpinismo mondiale 
nel piii maestoso Gruppo 
delle Alpi ; le cronache vive 
delle scalate compiute da 
celebri arrampicatori, dal 
dott. Paccard a Bonatti. 
340 pagine, 83 illustrazioni, 
L. 5.800 (collana « Monta
gne » diretta da Walter Bo
natti) 

E. Segre 
NUCLEI E 
PARTICELLE 
II piu recente lavoro del Se
gre, premio Nobel nel 1959 
insienie a O. Chamberlain, 
dedicato alia fisica nucleare 
e subnucleare. Testo di cr i-
tica scientifica e di studio, 
fornisce un quadro esau-
riente delle conoscenze gia 
acquisite e imposta i pro
blemi ancora aperti. 
728pagine,405figure, L. 9.400 
(Biblioteca Scientifica) 

E. De Robertis -V. No-
winski - F. Saez 
BIOLOGIA 
DELLA CELLULA 
Per rigore scientifico e pre-
stigio degli Autor i , una tap-
pa fonu'amentale riel campo 
degli studt biolagici: I'opera 
non si limita alia citologia 
classica, ma affronta I pr in-
cipi general! della genetlca, 
biochimica, biofisica e fisio-
patologia. 
574 pagine.309 figure, L 8.600 
(Biblioteca Scientifica) 

A. S. Davydov 
TEORIA DEL 
NUCLEO ATOMICO 
Lo stato attuale della teoria 
del nucleo e i piu importanti 
metodi utilizzati nello studio 
teorico dei fenomeni della 
fisica nucleare: una «sto
ria » di idee e di esperienze 
coronate da successo, alia 
luce dei risultati finora rag-
giunti. 
624 pagine, 70figure, L. 9.400 
(Biblioteca Scientifica) 

V. F. Weisskopff 
CONOSCENZA 
E MERAVIGLIA 
Tutto cio che I'uomo mo
derno ha imparato su s» 
stesso e su quanto lo cir-
conda. L'Autore, scienziato 
illustre, sintetizza in una v i -
sione organica le idee della 
fisica, astronomia, chimica, 
biologia, genetica, evoluzio-
ne e le rende affascinantl 
per i l lettore non specializ-
zato. 
208 pagine, 69 figure, L 1.500 
(Serie di Cultura Scientifica) 

G. Gamow 
TRENT'ANNI CHE 
SCONVOLSERO 
LA FISICA 
LA STORIA DELLA 
TEORIA DEI QUANTf 
Gli emozionanti progrestl 
compiuti dalla fisica teorica 
nei primi trent'anni del se-
colo e le figure degli stu-
diosi piu noti : Planck, Bohr, 
Pauli, De Broglie, Heisen-
berg, Dirac, Fermi, Yukawa. 
Opera di rigorosa divulga-
zione, non richiede alcuna 
preparazione specifica. 
208 pagine, 43 figure, L 900 
(Divulgazione Scientifica) 

J . Randal 
L'EREDITA 
BIOLOGICA 
Un'introduzione alia nuova 
scienza della genetica, dai 
primi esperimenti di Mendel 
alle scoperte piu attuali. 
II volume e caratterizzato 
da un linguaggio chiaro • 
largamente accessibile. 
160 pagine, 30 illustrazioni, 
L. 600 (Divulgazione Scien
tifica) 
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