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Molte lettere che rif lettono un dibattito del Partito 

Cina, URSS, coesistenza 
e I'unit a dei comunisti 
Preoccupazione per gli ultimi avvenimenti cinesi e critiche agli indiriui maohti -
L'azione del PCI nel movimenfo internazionale - Consultazioni e conferenze tra 
L'abbondante corrispnndcnza 

quotidian;) che riceviamo dai 
nostri lettori ci ha portato 
sempre piu di frequonte nolle 
ultime scttimanc lettere. dove 
risuona una profonda e sin 

cera prenccupaziom nor la 
frattura che si e fifulata ag 
gravando nel movimento eo 
munista mondiale <i dove si 
manifesta nolle lonne piu di 
verse I'ansia di una ricerca di 
mez/i dtti a ritrovare la piu 
vasta unitA possibiH? tra le 
forze rivolu/ionarie e democra-
tiche del mondo. Queste lette 
re sono 1'esprcssione di senti 
nienti che esistono nel nostro 
partito e di un dibattito che c 
vivo nolle sue file: testimonian 
za della maturita interna/iona 
lista dei nostri militanti, che 
si sentono rosponsabili delle 
sorti — quindi dei successi e 
degli insuccessi — del movi 
mento. di cui sono parte at-
tiva non solo nel nostro pae 
se ma nella piu vasta arena 
mondiale. 

La preoccupazione per la di-
visione del campo socialista si 
6 espressa soprattutto per le 
ripcrcussioni che quella rottu 
rn aveva sulla lotta del Viet 
nam contro l'nggressione ame 
ricana. « Cid che maggiormen-
te mi tttrbn — scriveva Enrico 
Valle di Modena — e il fatto 
che mentre il mondo comuni 
sta si divide e scava al suo in
terna una frattura ogni giar-
no piu profonda, nel Vietnam 
i nostri compagni muoiono. al 
Word e al Sttd, gli americani 
quntidianamente perpetrann il 
loro delitto. indifferenti alle 
proteste. indifferenti alle voci 
di dissenso che si alzano al-
Vinterno della societa statuni 
tense >. Vincenzo Brunelli di 
Torino arr iva a giudicare i 
gravi dissidi fra la Cina e gli 
altri paesi socialisti «stupide 
dispute di famiglia > e a chie-
dersi: < La coesistenza & una 
cosa magnifica. siamo tutti 
d'accordo, ma per essa non 
stiamo pagando un prezzo 
troppo alto? > (Purtroppo il 
prezzo noi lo paghiamo non al
ia coesistenza, ma a que'.Ia rot 
tura di ogni pnncipio di coe
sistenza. che e stata operata 
dagli Stati Uniti nel Vietnam 
e che nei suoi sviluppi e sta
ta favorita dalla divisione del 
le forze antimperialiste. che i 
dirigenti cinesi hanno spinto 
al parossismo e che e qualco-
sa di piu che una « disputa di 
famiglia >). Sullo stosso argo-
mento ci ha scritto anche Mau-
rizin Braida di Milano. 

Una nutrita corrispondenza 
ci 6 giunta dopo la risposta 
con cui il compagno Maurizio 
Fe r r a r a ha spiegato a Gin 
seppe Bezzi di Ravenna quali 
fossero le difticolta oggettive — 
in gran par te imputabili agli 
stessi dirigenti cinesi — che il 
nostro giornale incontrava nel 
l ' informare con I'ampiozza e 
1'obiettivita. con cm avrebbe 
voluto farlo. i suoi lettori su 
gli avvenimenti di Cina. Di 
verse lettere si sono dette sod 
disfatte della risposta. In par-
ticolare Primo Mori ci ha scrit
to da Cannes per dirci che 
avendo occasione di leggcre 
diversi giornali comunisti e 
no. egli aveva constatato come 
Wnita « fosse il solo die tiene 
un regolarc contatto con i sum 
lettori >. Pur d'accordo con la 
risposta. Giovanni Gerbi di 
Asti ci ha invitato a differenzia 
r e piu nettamente la nostra 
informazione da quella dei fo 
gli che prendono pretesto da 
gli avvenimenti cinesi per ali 
mentare solo il volcare anlico 

munismo di sompre. All'incir-
ca negli stessi termini si so
no espressi Vincen/o /nnarini 
di Bologna e Oscar Bennati di 
J.a Spezia, il quale non ritie 
no che « le atluali dnergenze 
russo-cinesi durrrnnno a lun 
gov. lnsnddislatti in voce si so 
no clctti — o li citiamo tutti 
— Gino Vacondio di Milano 
che tut ta\ ia non ci dice perche. 
Gianfranco Moncaroni di Col 
levalen/a (Perugia) e. inline. 
i sei autori romani di una lot 
tera collettiva (Carr.i. Caccia 
ni, Berardini. Polidoro. Melli 
ni. piu un sesto dalla firm a in 
decifrabilo). 

Falti e 
notizie 

A parte il Menem oni che 
con una lettera di instilti (l'uni 
ca di questo genero) ci rim 
provora di non aver mai pub 
blicato i « sedici punti > della 
« rivoluzione culturale » con 
questo dimostrando di essere 
un lettoro bon superliciale del 
nostro giornale. agli altii do!) 
biamo una necessaria risposta 
per chiarire un equivoco. Da 
quelle lettere t raspare la preoc
cupazione che fonti delle in-
formazioni da noi pubblicate 
siano essenzialmente agenzie 
sospette per il loro eara t tere 
anticomunista e anticinese. Kb 
bene, dobbiamo dire che le 
fonti da cui la maggior par
te di quelle informa/ioni ven-
gono. sono purtroppo cinesi. 
arr/A maoiste: si tratta della 
stampa di Pechino o di Scian 
gai e dei manifest! murali che 
appaiono in quelle citta. Noi 
controlliamo almeno il senso 
di quelle infnrmazioni sulla 
agenzia ufTiciale Nuova Cina. 
Sono fatti gravi. ma nessuno 
— e noi mono che mai — ha 
il diritto di chiudere gli oc-
chi di fronte ad essi: doloro 
sa e preoccupante oggi 6 la 
lettura della stessa stampa ci-
nese. 

Ncgli ultimi tempi il flusso 
delle lettere che ci sono giun 
te in redazione rivela tuttavia 
soprattutto la preoccupazione 
profonda di una vastissima 
parte dei nostri lettori per le 
ultime manifestazioni cinesi 
di ostilita radicale e di odio 
contro l'URSS. Giuseppe Sag-
gese di Cinecitta a Roma, da-
vanti alia prospettiva di una 
rottura diplomatica fra Mosca 
e Pechino. causata da quel-
li che anch'egli giudica atti di 
provocazione da par te cinese. 
ci scrive: « / comunisti italia-
ni si augurano che tutto cid 
non awenga, ma al contrario, 
che avvenga una inlesa fra 
l'URSS e la Cina per il bene 
enmune di tutto il movimento 
internazionale dei lavoratori ». 
Micliclnncolo Magcio di Mila
no ci invita a < non avere esi-
tazioiv... nel condannare la 
condotta dei dirigenti cinesi». 
Ecli aggiunge: « Xon possiamo 
lasciarc impunemente attacca-
re la politico di pace c di coe
sistenza pacifica dcll'URSS e 
degli altri partiti. che tale po-
litica diconn di condiridere, il 
nostro in primissimo piano >. 

Sono stati in particolare gli 
ultimi sviluppi della politica ci 
nese. con la grave crisi che 
scuote il paese e gli attacchi 
forsennati all'Llnione Snvietica. 
a indurre molti lettori a scri-
verci per dirci il loro parere 
anche sulla convneazione di una 
conferenza internazionale dei 
partiti comunisti. F . Toppi di 
Milnn0 dice: c Sono dcll'arviso 
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Dopo il successo delle « Ope
re di Lenin » in un solo volume, 
la piu ampia antologia degli 
scritti di Marx ed Engels. 

Editori Riuniti 
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die urga una assise comuni-
sta internazionale per analiz-
zare collcttivamente la situazio-
ne alia luce del marrismo leni-
nismo ». Anche Dailo Gallo di 
Alfonsine (Ravenna) riticne 
opportuna una simile riiminne 
come « un preciso dovere di 
tutti i comunisti per favorire 
un eralrersi positiva di una si 
tuazione die e gia grave e che 
pud avere conseguenze ancora 
piu gravi, sia per il socialisrno 
in Cina che per tutto il movi
mento operaio e democratico 
internazionale ». Walter Ricca 
di • Torino si dice addirittura 
stupito dal « tentennamento di 
certi partiti comunisti (fra cm 
il PCI) nel decidere la ennvn 
cazinne di una conferenza mon 
diale dei partiti comunisti per 
prendere pnsizione contro la pn 
litica dei dirigenti cinesi ». C o 
infine anche un lettore — V. 
Franceschin di Mestre — che 
avanza una proposta da lui 
stesso definita « ingenua ». FO-
condo cui una conferenza do 
vrebbe tenersi senza sovietici. 
cinesi. jugoslavi e albanesi e 
dovrehbe poi dettare il suo 
responso ai quattro assenti 
(ma un mctodo simile, qualo 
ra fosse possibile — e non lo 
e — sarobbe tutt 'altro che de
mocratico. pretendendo impor-
re una volont.^ estranea a par
titi e paesi sovrani). 

Sul tema della conferenza ci 
6 giunta anche un'ampia lette 
ra. abbondantemente argomen-
tata . di Maurizin Tirittico di 
Roma. Egli si rende conto del 
la necessita di un'accurata 
preparazione di un inenntro in 
tprnazionale. Citiamo ampi 
estratti della sua lettera. 

«Se Vesigenza dell'incontro 
6 reale. come e — egli scrive 
— la conferenza deve essere 
convocata dal piu largo mime-
ro possibile di PC sulla base 
di un documento politico i cui 
canfenuti e i cui principi per-
mettano di raccogliere Vade-
sione, se non di tutti i PC. al
meno della grande magaioran. 
za di essi: e i fini die la con
ferenza dovrehbe proporsi do-
vrebbero essere chiaranwnte 
quclli della unita del frnnte ri-
voluzionario 11 documento no-
lilico dovrehbe porre le bast 
perche nella conferenza il di
battito possa essere il piu am-
pio possibile e non dovrebbe 
porre alcuna condiziane preli-
minare alia discussione tranne 
un forte richiamo agli intenti 
unitari che debbonr, animarne 
i lavori: una conferenza quin 
di non a senso unicn. ma una 
conferenza di reale verifica...*. 

Non si pud 
tacere 

i La conferenza, se vuole 
veramcnle essere I'assise in
ternazionale di tutto il movi
mento comumsta, non pud 
porre condizioni prehminari a 
nessun PC. E' ovvio che ad 
essa ogni partito deve andare 
con le sue posizioni, che le 
confront] con altre, pronto tut
tavia a fare del tutto perche il 
fronte rivoluzionario si ricom 
ponga avviandosi I'erso forme 
rfi lotta sempre piu articolate. 
ma anche sempre piu unitarie 
nello spirito di un rinnovalo, 
piu autentico, internazionali-
smo. Xumerosi e complessi so 
no i problcmi che si frappon-
gono alia ricucilura del tessu-
tc dell'inter nazionalismo pro-
letario; ad esempio quelli re-
lativi a quei partiti che, es-
sendo al potere, hanno respon-
sabilita di gnverno, di rappor 
U con i paesi capitalist e nel 
contempo responsabilita di coa-
diutori della rivoluzione mon
diale; i problcmi relativi ai 
rapporti tra i paesi socialisti 
e tra paesi socialisti e le bor-
ghesie coloniali o semicolonia 
li: i problemi della trasforma-
zione socialista di tin paese in 
cui la classe operaia e o va al 
potere in un contesto interna
zionale in cui il capitalismo, 
trorar.do nuori sbocchi alia 
sua snpravvivenza, condizio 
na fortemente tali Irasforma-
zioni. Sono tutti nodi su cui il 
dibattito a ben poco pud con-
durre se non si attua in una 
sede internazionale; sono nodi 
che la conferenza come tale 
non pud risalvere in un breve 
giro di tempo, ma che un or-
ganismo permanente di essa 
pntrebbe avriare a soluzione. 
Dalla risoluzione teorico politi
ca di questi problem] pud na 
scerc la piu autentica e valida 
risposta del movimento comu 
nista alia controffensira mili 
tare, economica, ideologica che 
]l capitaUsmo ha dec'isamen-
te sferratn con ampiezza di 
fronte e chiarezza di prospet
tiva >. 

Una volta di piu crcdiamo 
che le lettere dei nostri lettori 
ei offrono cosi un quadro am 
pio e assai fedele di qucllo 
che e il dibattito. vivace e 
nello stesso tempo altamente 
respons ib le , che si svolge nel 
le nostre file. Tale dibattito e 
stato raccolto e sviluppato dal 
la direzione del Partito nella 
sua ultima riunione e dal co-
rnunicato che ne ha concluso 

i lavori. Esso proseguira nella 
sessione del nostro Comitato 
centrale in calendario per la 
prossima settimana. 

Nella lotta politica e ideo
logica che da diversi anni op 
pone il Partito comunista ci 
nese alia mag^ioran/a degli 
altri partiti comunisti noi nun 
siamo mai stati neutrali. Finn 
mo i primi in un nostro con 
gresso a esprimere pubblica 
mento le nostre prcoccupazioni 
per alcune posizioni interna 
zionali dei dirigenti cinesi, Lo 
facemmo non perche intendes-
simo prendere posi/ione aprio 
risticamente [>or una parte con 
tro l 'altra. per Mosca contro 
Pechino. come qualcunn dice. 
ma perche eravamo noi stessi 
parte in causa. Non dovevamo 
e non potevamo resiare silen 
/iosi di fronte arl avvenimenti 
che erano destinati a ripercuo 
torsi in modo grave su tutto 
il nostro movimento e sulla 
piu genera le evoluzioue del 
mondo contemptiraneo. Respin 
gevamo. innanzitutto. la ten-
denza dei cinesi ad imporre 
una propria egemonia al mo
vimento comunista in base 
ad una concezione strategics. 
che giudicavamo profondamrn-
te sbagliata. Evitavamo invece 
di pronunciarci sulla politica 
interna dei comunisti cinesi. 
anche se essa suscitava in noi 
molte perplessita. perche con-
vinti che ogni partito abbia 
il pieno diritto di decidere da 
solo cid che ha da fare nel 
proprio paese. 

Chi e che 
scomunica 

I nostri timori e le nostre 
critiche hanno trovato pur
troppo una continua conferma 
nei fatti. Le posizioni dei di
rigenti di Pechino hanno por
tato dapprima la rivoluzione 
cinese, e con essa tutta una 
parte del nostro movimento, a 
una serie di gravi insuccessi 
internazionali. La Cina si e 
sempre piu isolata da tutti gli 
altri settori del movimento ri 
voluzionario e antimperialista 
nel mondo. Forze che in un 
primo momento erano state 
a t t ra t te dalle sue posizioni se 
ne staccavano piu tardi. Infine. 
le ripcrcussioni negative del 
corso politico seguito a Pechi
no si manifestavano anche nel-
l'interno del paese. Critiche e 
preoccupazioni da noi espres-
se. appunto perche avevano 
un fondamento reale. non po-
tevann non farsi strada anche 
in un grande partito come 
quello cinese. II gruppo di 
Mao ha rcagito scatenando 
una violenta lotta interna, con 
l'ctichetta della « rivoluzione 
cul turale». che ha portato il 
paese nella gravissima crisi 
in cui ncgi si dibatte. 

Noi abbiamo cercato anche 
di ritrovare in tutti i modi 
possihili la via dell'iinita con 
i comunisti cinesi. Ancora un 
anno fa una nostra delega-
z.ione si incontrava con una 
delegazione del PC cinese ed 
aveva con essa un'animatn 
discussione. E non piu tardi 
di pochi mesi fa abbiamo chie-
sto. per un'altra delecazione. 
un incontro analoco (rifiutatn 
daU'altra par te) , ritenendo che 
le divergenze. per quanto cra-
vi siano. non debbano impe-
dire il confrontn delle opinion!. 

Sapevamo e sappiamo che il 
contributo della rivoluzione ci
nese e del grande popolo di 
Cina alia lotta contro l'impe-
rialismo e necessario. Abbia
mo quindi pensato che fos<=ero 
da evitare drastiche condanne 
collettive — *scomuniche» si 
e detto — della politica cinese. 
anche quando vedevamo tutto 
il pericolo di quella politica. 
perche ritenevamo necessario 
non giungere ad atti di rot
tura irreparabili . Per questo 
abbiamo salutato le ripetute 
offerte di unita d'azione che 
i comunisti sovietici meUondo 
in disparte le divcrconzp esi 
stenti. hanno rivolto ai cinesi. 
soprattutto per far fmnte al 
I* aggre«;sione americana nel 
Vietnam. Infmc. abbiamo sot 
tolineato con foiva come la 
unita del movimento comunista 
dovesse porsi proprio nel ri-
spetto delle diversita che ci 
sono fra i parti t i : questo non 
solo per offrire ai cinesi la 
possibilita di ritrovare un loro 
posto nella lotta comune. ma 
perche siamo convinti che solo 
questo indirizzo. fondato sulla 
piena autonomia di ogni par
tito. possa e debba essere co-
munque la base dell'unita del 
nostro movimento nella lotta 
per la pace, la coesistenza e 
il socialisrno. 

Ma e proprio questo sforzo 
unitario che il gruppo di Mao. 
via via che andava incontro a 
nuovi insuccessi. ha rcspinto 
con crescente violenza. Le 
« scomuniche * venivano Ian 
ciate da Pechino contro tutti 
coloro che non accettavano la 
politica di Mao. Da piu di un 
anno, proprio a proposito del 
1'aiuto che occorreva dare ai 
vietnamiti, i capi cinesi hanno 

L'aiuto al Vietnam 
i partiti comunisti 
dichiarato che « ncssuna uni 
ta » in nessuna forma era pos 
sibile con i « revisionist! v: al 
contrario, essi hanno indicato 
proprio in costoro, cine nel-
I UKSS. negli altri Paesi so 
ciali^ti, noi partiti comunisti 
the riiiutiivano le loro parole 
d'ordine. il principale nenneo 
da battere. Kssi sono entiati 
in conflitto a questo punto an 
che con partiti. come il corea 
no e il giapponese. che, pur 
non avendo mai voluto in pas 
sato criticare le loro posizioni. 
si sono rifiutati di seguirli su 
questo terreno. L'ultimo svi 
hippo di tale politica tnanista 
c, di fronte alio resisten/o che 
essa inenntra all'interno. la 
campasfna di odio antisovioti 
co. clie cerca di provocare una 
formale e totale rottura fra i 
due paesi, alio scopo di ren 
derla irreparabile. almeno per 
mnlto tempo. Di tutto questo 
non puo non tcnero conto chi 
sia realmente preoccupato di 
loalizzare la massima unita 
d»'lle forze antimperialiste. 

I" alia luce della nostra vo 
lonta unitaria. che noi abbia
mo sempre discusso anche 
reventualita di una confeien/a 
internazionale dei partiti co
munisti. Owiamente . noi non 
siamo mai stati contra ri alia 
idea stessa di una simile con
ferenza Quando essa fu pro
posta in modo formale ne| '6-1, 
ne contostammo ropportunitn. 
sia perche pensavamo che fos
sero nccessari passi diversi in 
favore dell'unita. anche con i 
comunisti cinesi. sia perche 
non ritenevamo ancora matu-
ro un confronto generale di 
opinioni, Non ci rifiutammo 
tuttavia di partccipare al con 
vegno preparatorio. come gia 
Togliatti aveva annunciato nel 
documento di Yalta, dove era-
no espresse anche le nostre 
riserve. Al contrario. portam-
mo anche in quella sede il 
contributo delle nostre idee. 
che ebbcro allora e p°i il 
peso dovuto al prestigio del 
nostro Partito in campo inter
nazionale. Le riserve verso 
una ennvocazinne immediata 
di una conferenza si accompa-
gnavano del resto. sempre con 
un'immutata fermezza critica 
verso le posizioni dei dirigenti 
cinesi. 

Ongi I'idea di una conferen 
za e di nuovo in discussione e 
trova un'eco nolle nostre file. 
come le lettere dei nostri let
tori confermano. Non esistono. 
e vero. proposte di convoca-
zione ravvicinata di un simile 
convegno. Si dibatte fra i par 
titi e nei partiti quanto siano 
mature Ic condizioni per un 
successo dell'incontro. Anche 
noi sentiamo come alcuni pro
blcmi internazionali si affac-
cino con urgenza al nostro 
movimento e come essi vada 
no disrus=i e affrontati dai 
nostri partiti. 

Un utile 
confronto 

« Individuare queste questio-
ni. che toccano in primo luogo 
I'evoluzione dei rapporti inter
nazionali e le prospettive della 
lotta contro l imperial ismo. per 
la pace nel Vietnam, per la 
coesisten/a pacifica » 6 detto 
nel enmunicato della Direzione 
del partito. pubbheato vencrdi 
suiri/mfd « discuterle e appro 
fondirle in tutte le forme e le 
sedi possibili. e necessario an
che per creare le condizioni 
per la comocazione e il succes
so di una conferenza mondiale 
dei partiti comunisti >. 

Su tutti i grandi problcmi 
che ci stanno di fronte. su 
scala internazionale e nei sin 
goli paesi. i nostri partiti han
no lavorato in questi anni. 
Ognuno ha elaborato in piena 
autonomia idee, proposte. ini-
ziative politiche. 

II confronto fra queste di
verse e autonome ricerche 
non pud che essere utile, sia 
al fine di misurarne la vali 
dita. sia per arricchirle con i 
risultati delle esperienze al-
tnii . E' un confronto che noi. 
del resto. abbiamo sempre cer 
cato attraverso numerosi con 
tatti con tutti i partiti enmu 
nisti c con altre forze rivolu
zionario. Esso avviene anche 
in sedi piu ampie: e in pre
parazione una conferenza dei 
partiti comunisti europei. Sen
tiamo rome sia necessario che 
esso si sviluppi sempre piu. 
ovunque possa essere utile al
ia nostra lotta. 

In questo modo il Parti to 
comunista italiano partecipa 
anche agli sforzi che mirano 
a creare le condizioni per una 
piu vasta consultazione tra i 
partiti comunisti. Sentiamo in 
fatti come vi sia ancora da 
operarc attivamente in questa 
direzione. c Occorre lavorare 
— diceva ancora il comuni 
cato della Direzione — perche 
a questo sforzo unitario con 
tribuisca il piu gran numoro 
di partiti comunisti. sulla base 
di una impostazione che ga-
rantisca 1' autonomia di cia-
scuno >. 

• • • 

Quando dietro le quinte si svolge una tragedia 

E'giusta o no la legge: 
<\o spettacolo continua»? 

Cara Vmtd 
sono successi tro;>pi casi « stram » ne 

mondo dello spettacolo m que.sti ultimi tern 
pi. e tutti all'inseRna dell'iniplacdbile \ej. 
ge: t to spettacolo continua » Continuant' 
i film, continuano le « parate dellalle^na » 
mentre dietro le quin*e c'd chi pinnae c 
i Hit- ttiir-i fiiuore. Guarda Gianni Morand 
a « Scala reale > e poi la traiiedia di Lu:c 
Tenco a Sanremo e infine, ultima in ordine 
'h temtw la morte di Martme Carol ne 

mezzo di una rassegna che non si c /er-
mata. Chissa die co^a ne pen-ano Rh at-
•on: so:io tutti d'accordo neH'aceottaie la 
•errea e antica refold delle scene? A me 
Dare un eroismo a^^uido. addirittura de-
jrecabile moraitnente. 

RINALDO MORI 
(Firenze) 

Ahhmmo < a'ratn » In domnnda del let-
'ore riueUimeiiti' al mo'ido dcllo spettacolo. 

clod aqh oltori e ai cantanti. che da quan
do dehuttano sanno di dover bottostare (o 
l)i>)isnno di ribcllatii) a quello die RtnaUto 
Mori aiudica un eroi*mo inutile 

Esfiriviono il propria purere Rita Pavane, 
.lld^imo (hrotti. e\r»oldo Pod. Litem Dalla. 
Rovsauo Rrazzi. rievovando m autlchc ciiso 
do'.mote esperienze versonali e sollevando 
il stpario anche <;im!i interc<*t econoniici 
che <i in^eond'xio dietro le quinte. 

Rita Pavone Arnoldo Focr Lucio Dalio 

i e pnriM li entiiiif in seon.i 
mi arnvas>e la noti/ia di una 
disgra7ia capitata a un contain 
to o a un amico canssirno. 10 
non canterei. 

Non «o che cosa avrei tatto 
>e mi fossi trovata a Sanremo 
Prob.ihilmente. poiche conosce 
vo appena 'lonco. mi sarei solo 
fatta proniotnce di un'iniziati-
va per la =;oipon=;ione del festi
val: e in sen'iito mi sarei ade-
?'iata al parere della macj'jio 
ran/a 

lo ne?o che il puoblico. come 
dice qtialctino. esma da not sa 
cnfici cosi mostruoM come quel
lo di ridere e cantare quando 
si e appena perduta una perso
na cara Sono invece pror>ensa 
a credere che questa famosa 
t lecae del palcoscenieo» sia 
stata inventata da qualche astu 
•.o impresario di ieri; e che gli 
impresari di oizi si adoperino 
alia sua sopravvivenza 

Rosscrno Brazil 
In un tanwso film, mterpre-

cato da Marilyn Monroe, « Show 
business». e'era una canzone 
che Ethel .Mermal cantava 
splendidamente. II testo diceva. 
press'a poco: c Ix) spettacolo 
deve andare avanti. Ti puo ac-
cadere qualsiasi cosa. ma lo 
spettacolo deve anda'-e avan
ti >. E' una !egt;e spietata, for-
se. e tuttavia non si pud elu-
derla 

M'.o padre morl a Firenze. 
mentre io giravo un film a Ro
ma. Mi fu possibile andare a ve-
derlo per Tultima volta. la se
ra stessa: ma I'indomani matti-
na dovetti tornare su] set Ne
gli Stati Unit! per gli spettacoli 
di prosa e'e sempre un sostitu-
to ben preparato. pronto a pren
dere U po>to di un attore. Ma. 
fuori di questi casi eccezionali. 
per noi. c lo spettacolo conti
nua ». sempre 

Un teiiiiw J t "d i a'> t i line 
(e lotse e'e aiKOia. non so) 
di non conse'-inaie mai un te-
legramma a un attore impe^na-
to in un lavoro teatrale fino al 
'.ermine dello spettacolo. Perso-
nalmente trovo barbara questa 
usanza e riteimo mconcopibile 
che un attore. come quaLsiasi 
altro es^eie umano vensia tenu 
to alloscuro di una disgrazia 
che gh 6 capitata *o!o perche 
possa portare a termine bene 
una scena. Non ho un'espenen 
z<i per.sonale. fortunatamente. 
Se mi capitas.se una cosa del 
aenere non so die cosa farei. 
Dipenderebtie dalle circostanze. 
ProbahiJmente lascerci il teatro 
e me ne andrei a piangere dove 
nessuno potes.se .vedermi, Cosl 
se. da capocomico. nu trovas 
si di fronte al caso di uno scnt-
turato colpito da una dis^razia. 
non gli lmiiorrei di recitare. ma 
sill ciuederei solo: che cosa ti 
sent! di fare? 

Tuttavia ci sono delle ctrco 
stan/e in cui una diserzione. sia 
pare giustificahilissima sul pia 
no umano. sarebhe apportatnee 
di gravi conseguenze. Prendete 
il caso di una compagnia di ri-
vista. La giornata di una buona 
compagnia di rivista puo costa 
re anche due o tre mihoni. 
Ci si pu6 ass'imere la respon 
sabihta di far so.spendere uno 
spettacolo? 

Quanto al fatto dl Sanremo. 
dolorosissimo (ne sono stato 
colpito personalmente perche 
conoscevo Luigi Tenco. avevo 
lavorato con lui nel varieta f UT 
comare * in TV e lo stimavo 
molto). mi semtira che lo spet
tacolo non solo poteva. ma do-
vera continuare. Tenco aveva 
compiuto d suo gesto non per 
boicottare la manifestazione 
ma per costnngere tutti a fa
re qualche utile rifles.sione. Sa 
no convinto che queste rifles 
sioni sono state fatte: e sono 
state fatte proprio perch6 lo 
spettacolo. dolorosamente. e 
coitmuato. 

^,l;K'!a!u .(> stii^i't'mento e 
placata^i un [KVO laiuo^cia in 
cm la moite dl Lunti, rnio amico 
cari.s-.imo. mi aveva ptocipitato. 
anche io ho capito che lo spet 
taco'o doveva co'itinuare Per
sonalmente non piovavo p:u al 
cun mteresse pei il testiv.il. Ma 
lo spettacolo doveva contiiviare 
e io aviei dato il nuo oneito 
contributo. secondo 1'impegno 
a^-unto per contratto come se 
niente fosse accaduto. 

Non so se il patitilico so ne 
rende conto, ma un carro//one 
come quello di Sanremo invece 
Uli intere^si di qualcosa co 
me quattroimla famiglie. Non 
ci sono infatti solo gli orna 
nizzatori. l cantanti. S.U autori; 
ma un'mfinita di altre persone, 
o;x?rai. tecnici, orchestrali. in-
cancati di mansioni divrsissi 
me. diperi'Miti di impre<e edi 
•or'ali. tutto un mondo che non 
appare neiili schermi tel^visivi 
ma che. in un modo o nell'iltto. 
t fa t il festival 

Credo che que-sM leiine. an 
tica quanto il teatro. per cui 
sempre e in o'm caso t lo spet 
tacolo continua * abbia una sua 
ragione di e.ssere. Un caso che 
ha colpito molto tutti e quelle 
di Gianni Morandj che canto al 
la linalissima di «Scala reale * 
poche ore dopo avere perduto 
la sua bambina appena nata. 
Anche 11 ci fu chi si chie*e 
se non sarebhe stato piu op-
oortuno (poiche nnviare la tra-
smissione era inifKissibile. dato 
I'abbinanicnto con la lotteria di 
Caporlanno) trasniettere solo il 
di^co della can/one di (Jiannt. 
Non sarebhe stato piu opportu-
no. C'erano due canzoni in hz-
za per la vittoria e c'erano mol
ti milioni in lizza per degli sco 
nosciuti. Nei hmiti del possibi 
le. tutto doveva svolsjersi con 
resolanta. Gianni Morandi co-
nosceva i suoi doven e si e re-
Colato di consemienza. 

Massimo Girotti 

{) lailito linn I .no ,. i It- to 
>!a\o lavoian'o ad in li.'n l-.ia 
di domenica. \li la-<- a.ono l.lip-
IO un morno. e il m r ' e l i tor-
ti.il sul set. Q.i.indo :vu:\ mil 
madie st.HO mteipre'ando un 
OMsiinale te!evisi\o tta'Si di un 
racoon!n d' Si'.oiie » I i vol̂ i» 
e le camclie » Anche 'n '\n>\ 
ca<o ebbi <o'o VCI'TI ; c t 'o o'e 
per li nro do o-e K' co-n m-
que ma moito. se si ;it'tH i che 
(lualche vo'.ta un a'.toie li i do 
vuto salne in paUo-scen'Mi su-
hito do[X) avei avito la no*i/'n 
della morte di una ;vi-<KI.I t a 
ra. Dire quello die >i pova 
iieH'aflrontare un lavo-o (-(riie 
il nostro. quando s; e aruor-i 
nel vivo di una disgra/i i recen 
te. 6 imoresa che non te»to 
neanclie. Ma e una lei- •tella 
no^'ra vita: e la accettia-im 

La t macchaia * mn p i0 " 
non deve lei ma' si — --i t- I'ti di 
un film o di un teMivil o dl 
un'oifzaniz/a/'one aiti^t'ca fjia!-
siasi — a cau-a dc:!i ii'i'ii'-
si che rappreM'n'a Interest .'hp 
non sono ^oin quell! del oMi-lut-
!<ire o deH'imoresano. ma -̂ i 
prattutto quelli dcu'i innu'iie 
revolt pi:*eci;i inti all im;ne-a. 

Non c dunque m !:ce ii cini 
smo che un artis'a acceiti di 
lavorare con un lut'o nel cio-c 
o con un morto diefo le ii'i.n'c. 
E" deplorevole invece — a mo 
avviso — che in certi c.isi i>\-
ticolari Cli oruani/zaton noi 
sentano il dovere di coinmenio-
rare un morto t per non luibd'e 
la letizia dello s;»<>::,ico.o » \;i 
nfensco. owiamente ai festi
val di Sanremo. I cantanti ban-
no fatto quello che dovev.ino 
Ma. in apertura del pro^ranrna. 
(|iialcuno avretihe dovuto ncor-
dare Luigi Tenco K pi/ 'cn/a 
se un poco di f leti/i.i » s.rebbi-
stata compromessa 

IL DIBATTITO SUI GIOVA]^ 

Un potenziale di rivolto 
sul quale inter venire 

Caro direttore, 
vorrei intervenire nel dibatti

to sui giovani partendo dalle 
canzoni e da Sanremo. Soprat
tutto da una. dalla Rivoluzione, 
canzone manifesto della « linea 
verrie »: « La rivoluzione per 
sempre e finita e mai pit'i si 
fara... E sono bastate poche 
ore per fare un mondo miglio 
re... Adesso... chi ha vmto e 
chi ha perduto vedrai si ab-
braccera >. Dunque. i parolieri 
utilizzano simboli della tradi 
zione operaia, di classe. p r o 
gressista come uno specchietto 
per le allodole. snaturando alia 
fine quei termini e il signifi 
cato che essi comportano (e 
quale significato) nducendoli a 
simboli da innestare in una 
nuova filosofia che alia lotta di 
classe. alia costruzione di una 
societa nuova. alia opposizinne 
motivata alia guerra come 
strumento del capitalismo e 
deHimperialismo. sostituisce 
rivendicazioni evangeliche co
me < I'importante e volersi be 
ne ». come « fate I'amore e non 
la guerra * nolle quali vengo 
no delineate soluzioni che na 
scondono la realla e fanno in 
travedere possihili Eden nei 
quali padrone e operaio. sfrut-
tatore e sfnittato. oppresso e 

Continuano a giungere interventi al dibattito, aperlo 
qualche settimana fa dal compagno Renzo Lapiccirella, 
sul tema: «Che cosa signifies oggl essere giovani? ». 

oppressore possono volersi be
ne e convivere. 

La produzione di dischi. di 
beni di consumo per giovanis 
simi. di appositi ritrovi (Piper. 
Piper market, ecc.) al di la 
del suo aspetto economico (che 
tuttavia non va trascurato) ed 
anche ammpttendo che proprio 
questo aspetto sovrintenda a 
tutta I'operazione. si presenta 
fondamcntalmente come una 
manovra reazionaria. proprio 
perche si sostituisce ai term 
rcali e distrae da quelli Certo. 
si insprisce in un disagio. lo 
sfrutta ma forse a sua volta 
finira anche Der esserne con 
dizionata. 

II fatto che l giovani si ri 
trovino a cantare canzoni. che 
si lascino crescere i capelli 
per protestare, che si sentano 
uniti nella condanna del mon 
do; tuito questo. dicevo. nono 
stante i limiti e le contraddi 
iioni indicati da Lapiccirella 
'pr ima della comune eta ven 
gono i problem! comuni: e 
quelli di un operaio non po-
tranno essere gli stessi del fi 

gho dell industr iale) . indica 
comunque un poten/iale di ri 
volta che gli autori di canzoni 
e tutta I'industna legata al 
mercato dei giovani hanno per 
primi .sfnittato. E' su questo 
potenziale che una forza politi 
ca vivace deve sapor interve
nire. 

I giovani. cioo. sono sconten 
ti. sentono che le cose non 
vanno Ma t quali » cose? Pos 
sibile che il giovane operaio 
non vogha anche parlare dello 
scontro di clause che ino\ itabd 
rmnte deve affrontare? O desli 
iikali di iiiu>ti/ia cui ^spira. 
anche in una societa del « be 
ncssere i? L'unfyirtante credo 
e proporgliilti. chiamarlo a di 
scutere. invitarlo a parlare 
della cuerra ma inscjiiiandogli 
o soltnnto indicandocii una pro 
blematica mono supert.ciale 
Mauan con nu >vi mezzi. ma 
gan con le canzoni Ho kt tn 
sul Radiftcomere la lettera di 
un gruppo di raca/zi dl Ba 
an<>h cr.e scrivevano alia ru 
brica Cmrani. dicendo che ncs 
suno affronta i loro problcmi e 

che quando lo si fa cid a w i e 
ne perche i giovani costitui.sco 
no un mercato Sempre il Ra 
diocorriere ospita la stona di 
una ragazza che lavora at Su 
permercati di giorno e studia 
di notte Duri(|iie. i giovani ca 
piscono I niovam si sconttanu 
cun i probh mi vcri Abbiniim 
noi la capacita di stabihre con 
loro un dialoc.0. anziche gioire 
perche Ic canzoni sono m< glio 
di una volta? E quail prospet
tive diamo loro che la protcsta 
contro la guerra. ad esemuio, 
diwnti un obiettivo raggiu-igi 
bile? 

I gioiani .sono un probloma. 
si dice. Lo sono sempre s»ati. 
L idea di un ruuiovamentc. di 
una societa niitiva. e sempre 
legata all idea dei giovani Og-
ai non e piu la parrocchia a 
contonderli alle se/ioni. bensi 
il Piper. La loro adesione alia 
t linea verde » e alle al tre li 
r fc (rt- r.e sono tante. o rman 
non nasce dal loro confu«o dc-
sidonn di Tin rinnovameitu? ~<1\. 
MiL'ria sapor raccogliere m«-.̂ »o 
sMmolo. sfruttare la forza da 
cui n a n e . offrire ai giovani 
una chiara alternativa politi 
ca. soci.ile. morale 

LF.ONCARLO SETTIMKLLI 

«Ha ragione di protestare 
mio tiglio capellone» 

Cara Unita, 
vedo che sulle tue colonne 

«aene di!>attuto con v ivaa ta U 
problema dei g.ovani. e non 
manca I'animosita contro i ca-
pelloni. Io sono la rr.adre di 
uno di quest!, qaindi la questio-
ne mi tocca direttamente, per-
cio vorrei espnmere in breve 
anche il mio parere Io in un 
primo temjKi ho tentato. ncor 
rendo s«iltanto a considiTazio 
ni estetiehe, di indurre mio fi 
glio a tagharsi i capelli. ma egli 
vuole continuare a sfoggiare 
la sua zazzera bruna al vento. 
E allora non insisto piu, pcr-

ct'.e non me la sento di impe 
dirgli questa piccola soddisfa 
zione, poiche non posso conce-
dergliene molte altre... E' an 
che una sua forma di protesta. 
e ragioni per protestare ne ha 
davvero parecchie. Da quattro 
anni continua a lavorare come 
t apprendista » mcccanico. e 
dovra continuare ad esserlo fi 
no a dopo il semzio m.htare 
Lavora come un anziano. con 
suma tute e sapone a non fini 
re, mangia quanto un giovane 
deve mangiare, ma a lui viene 
solo considcrata la qualifica di 

» dp;ircnd.->!a >: rh.-r cui gua 
dagna un salario che e una ve 
ra imsione. 

A nulla sono servite le m:e 
t proteste ». quelle attraverso 
i normah canali: il dalore di 
lavoro. la Camera del lavoro 
ecc D-corio che non possono 
farci niente. 

N-in na lui il diritto di pro 
te-Uire a m.>do suo. contro il 
cam vita, il earn harbiere, il 
caro spettacoli, il caro tasse e 
cosi via? Con i soldi che gua 
dagna. e con i pochi che abbia
mo noi suoi genitori (pensiona- ' 
ti) non pud di certo correre ogni • 

q.i.n.1;ci as.rr,: d.u b i r : )*re! E 
allora prote^ti corni: vuole. cun 
la sua zazzera. con le sue chi 
tarre eletiriche. con le sue can 
zoni che non sono U- >ol.tc c<m 
zoni d'amore Non sara m il:** 
ma anche que-ia e una pro'.e^ta 
contro qut -to m mdo >ctn:n.~o. 
in cu, la disorcup i/.ont- aumen 
ta. :n cm iii~ta un pn di pio^ 
c a per provocare a!!u\ioni d ie 
uccidorni e d:stnmcon.i. in cui 
ci si ammazza come nel Viet 
nam. in cm l.i guerra minaccia 
di straripare. 

LINA CANUTO 
(Praj-Vercelli^ 

http://capitas.se
http://potes.se
http://cari.s-.imo
http://testiv.il
http://ti.il

