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a colloquio con i lettori 
* 

La lotta contro raggressione americana nel Vietnam 

Perche alia «scalata» non si 
oppone una «controscalata»? 

Contlnuino a glung«re al qior-
nala l itter* dl lettori sulla guer
re del Vietnam, di condanna 
par i crimini USA, contro la 
a tcalata > • di tolidariet* con 
I vietnamitl del Sud e del Nord. 
Alcun* latter* ripropongono obie-
ilonl • critiche al modo come i 
Paeil toclalitti, II movimento 
operaio Intarnaiionale • I* for i * 
di liberation* • dell* pace ti 
muoveno per sostenere la lotta 
del popolo del Vietnam. Pubbli-
chiamo la parte ettenriale di 
alcun* di queste lettere critiche 
all* quail abbiamo chiesto di ri-
•pondere al compagno Enrico 
Berlinguer fl<» quetto argoe*»n-
to ha trattato in occaiione del-
I'ultima u n i o n * del Comitato 
Centrale nel rapporto e nelle con
clusion! del tecondo punto al-
I'ordlne del giorno, dei quail 
• I'Unita » ha ampiamente rife-
rlto n*i glornl 24 • 25 febbraio. 

Vietnam, bombardamenti. 
Siamo quasi alia condanna 
simbolica dei guerralondat a-
mericani, ma a tutt'oggi 
quello che e stato fatto con-
cretamente per aiutare quel 
nobile e gcneruso popolo 
vietnamita mi pare sia sta
to poco. Nessun valore pub 
avere secondo me la condan
na morale, essendu la guerra 
un probtema di forza; e a 
chi non vuol sentire, quella 
condanna non serve. Ora gli ' 
americani fanno la guerra 
non dichiarata. Non sarebbe 
il caso di fargll sentire nulla 
loro pelle che cosa e la guer
ra, portando un po' di ter-
rore in casa loro? 

DANIELE MURATORI 
(Palmanova) 

• 
Ho appena uppreso cite gli 

americani hanno ripreso i 
bombardamenti sul Nord 
Vietnam e questo dopo aver-
ne annunciata la sospensione 
poco piii di 24 ore prima. La 
nausea per il comportamen-
to di Johnson e delta sua 
corte di autentici gangster, 
per Vassoluto disprczzo del-
I'opinione pubblica mondiale, 
ha ormai raggiunto il limi-
te estremo delta sopportu-
tione! E' assolutamente im-
perativo che sia fatto qualco-
sa per fermare quella banda 
e, dicendo questo, penso a 
un'azione piii decisa dei Pae-
»i socialisti. 

GIANNI PACOLI 
(Novate Milanese) 

Sia ben chiaro, intanto, 
che gli americani, per quan-
to possano continuare a in-
tensifieare la loro barbara 
gueira ch aggressione, non 
hanno alcuna possibihta ch 
piegare l'eroica resistenza 
del popolo vietnamita, del 
Sud e del Nord. Su questo 
punto convergono valuta/io-
ni che vengono dalle piu di
verse parti pohtiehe e da 
tutti gli osservaton the han
no visitato il Vietnam in 
quest! ultirni rnesi. Non si 
capisce perche ne prescin-
dano alcum dei nostri letto
ri affermando che gh ame
ricani colpiscono e possono 
colpire «l inpunemente» il 
popolo vietnamita. Anche 
inilitarmente, oltre che eco-
nomicamente e politicainen-
te, gli amencani stanno su-
bendo perdite sempre piu 
pe.santi. 1.71)0 aerei .sono sta-
ti abbattuti sul Nord, alt re 
nugliaia distrutti nel Sud. I 
bollettmi dl guerra america
ni parlano ormai, quasi ogni 
settimana, di 1 000 1.300 sol-
dati americani messi fuori 
combattimento. tra morti, le-
nti e prigionieri. Alcuni dei 
nostn lettori sembrano poi 
dimenticare che gia da diver-
si anni i vietnamiti ricevono 
dai Paesi socialisti, e soprat-
tutto dall'Unione Sovietica, 
lui aiuto crescente, aiiche sul 
piano militare, che compren-
de le « armi piii moderne » 
(dai missili, agli aerei su-
personici, ai cannon! e cosl 
viat. Noi ste.ssi, nel corso 
della nostra recente visita 
nel Vietnam, ci siamo resi 
conto deirimportanza prati-
ca di questi aiuti. 

I diiigenti suvietici e di 
altri Paesi socialisti hanno 
inoltre piu volte dichiarato 
che essi sono pronti a da
le al loio aiuto anche forme 
nuove e piu dirette (quale, 
per esempio. l'mvio di gros-
si contingent! di volontari). 
Ma e chiaro che sono i com-
pagni vietnamiti che dovran-
no decidere se e quando ci6 
sara necessario. 

Alcuni dei nostri lettori rl-
tengono per6 che l'Unione 
Sovietica ha avuto flnora sul-
la guerra del Vietnam un 
atteggiamento «accomodan-
te n ed lino ne trova una con-
ferma nelle trattative sulla 
distensione in Europa che sa-
rebbero in corso t ra URSS 
e USA. Ma nessuna trattati-
va di questo tipo e In corso 
oggi tra USA e Unione So
vietica. Piii in generate, 1 dl-

rigenti sovietlci hanno sem
pre ailermato che i rappor-
ti sovietico-amerieani non po-
tranno migliorare e svilup-
parsi su basi nuove se gli 
USA non metteranno fine al
ia loro aggressione contro il 
Vietnam. 

Accordi 
in Euro pa 

Questa linea non e certo 
contraddetta dalla ricerca di 
accordi internazionali come 
quello re la tno alia non proli-
fera/ione delle mini atomi-
che che hanno l'obiettivo, ur-
gente e irrinunciabile. di evi-
tare cne un numeio ciescen-
te di Paesi, e tra questi la 
Germania occidentale, possa
no prendere la st tada dello 
armamento atomico. K" vero 
che l'Unione Sovietica svol-
ge in Europa una poh tua at-
tiva per il mighoiamento dei 
rapporti t ra Paesi socialisti 
5 Paesi capitalistic!. Non 
bisogna peio dimenticare. in
tanto, che anche nel confron-
ti degli altri Paesi capitali

stic! (basta ricordare, a que
sto proposito il viaggio di 
Podgorny in Italia e di Kos-
sighin in Inghilterra) l'URSS 
pone sempre in piimo pia
no la questione dl un giusto 
atteggiamento verso l'aggres-
sione americana nel Viet
nam. Piu in generale, tutta 
la politica dell'Unione Sovie
tica in Euiopa tende a due 
obiettivi di fondo: la lotta 
contro il revanscismo e mi-
litansmo tedesco e lo svi-
luppo di rapporti che vadano 
verso la prospettiva di una 
Europa pacifica, piu unita e 
in pari tempo sempre piii 
autonoma nei confronti de-

"gli Stati Uniti. Questa poli
tica. percio, non solo non 
aiuta l ' lmpenahsmo amen-
cano, ma contribuisce a in-
debolire le sue posi/ioni 
mondial!. 

Alcuni lettori ritengono che 
l'Unione Sovietica dovrebbe 
n.spondere all'aggre.s.sione a-
mencana nel Vietnam attac-
cando direttamente le basi 
amencane o portando addi-
rittura la guerra sul territo-
n o degli Stati Uniti. A me 
pare che questi lettori non 

hanno sufficientemente rl-
flettuto alle possibili conse-
guenze che potrebbe avere, 
ad esempio, un attacco di 
missili soviet ici a qualcuria 
delle basi americane nel Pa-
ciiico. Le due sole conse-
guenze immaginabili potreb-
bero essere: o un contrattac-
co sulle basi sovietiche, quin
di lo scatenarsi di una serie 
di nsposte e controrisposte 
che condurrebbero lapidisst-
mamente a un generale con-
flitto atomico; oppure lo 
scatenamento di spaventose 
azioni di rappresaglia, con 
armi di totale sterminio e 
distruzione, proprio contro 
il popolo vietnamita. 

Ma la propostw. di alcuni 
lettori rivela anche una con-
ce/ione sbaghata della natu-
ra deH'impeiialismo e del 
modo di colpne le sue posi-
zioni di foi/a. L'lmperiali-
MIIO non e infatti solo un 
sistema militare, ne la sua 
poten/a e solo fondata sulla 
for/a delle armi. Se non fos
se che questo, l'imperiall-
smn sarebbe da un pezzo 
scomparso. 

I.'imperialismo in genera-

HANOI — Una unita mlii l l l i t lce al pr*para all'ailon*. 

Non comprendo perche nel 
momenta in cui gli Stati U-
nitt aggravano la loro ag
gressione contro il popolo 
del Vietnam si continuino 
trattative fra URSS e USA 
per risolvere i problemi del
ta tensione in Kurojta. E' 
questo il modo di aiutare I 
vietnamiti'' Non si corre il 
pericolo cosi di favonre gli 
americani i quali possono di-
strarre jorzc dai settore cu-
ropeo per impegnarsi a fon
do nel Sud-Est asiatico9 

MARCO CORDA 
(Cagliari) 

* 
In una discussione tra 

compagni di lavoro e stato 
detto che per aiutare il Viet
nam bisogna sviluppare le 
lotte di liberazione in tutti i 
continenti. E perche m que
sta fase, se cib pud essere 
decish'o per la vittoria dei 
rletnamiti, invece c'r un rista-
gno di queste lotte sta in 
Africa {Angola) sia in Ame
rica Latina (Venezuela e Bra-
sile. eccetera) che in Asia 
fdore tutto e fermo dopo la 
scondtta dell'lndotiesia^ 

T S . 
(Napoli) 

• 
Possibile che il mondo co-

munista debba assistere im-
potente ed impasstbite al 
dramma. alle distruzioni. al
le morti che arrengnno nel 
Vietnam? Invitiamo i gover-
ni interessati alia cestazione 
di questo conflitto a dare 
I'ultimatum al governo ame-
ricano afflnche ce<si le sue 
stragi. Che la Cina faccia 
muro con le sue truppe pri
ma che sia tronpo tardi. al-
tro che oroanizzare par ate 
rocambolesche che non tan-
no paura a nessuno' E la 
Vnlone Sovietica la smetta 
di tare la corte al governo 
USA. 

V.C. 
(Recco - Genova> 

• 
/7 TTjinisfro della Difesa 

sovietico fa dei discorsi sulle 
difese mtssilistiche in pos-
sesso dell URSS e sulle nuo-
re armi che impediscono a 
quals'tasi tipo di aereo di cr-
ricinarsi al territorio rwsso 
Bene, ma a questo punto mi 
domando: se tutte oueyte ar
mi esistono, perche i sone-
tici non le mandano con i 
loro csperti nel Vietnam per 
impedire i continui bnnbar-
damenti criminali amerr^an:'' 

PIERO MOTIA 
(Savona > 

+ 
Se si ruole che termini la 

guerra nel Vietnam, non con-
ta nessuna protesta, ne del 
popoli ne del Papa, non con-
tano i digiuni e i comizi. 
Bisoana dare al popolo riet-
namita delle armi moderne-
dai fucili, ai cannont. ai mis
sili. Solo cosi si potranno re-
spingere gli americani ag
gressor* per I quali vale cos} 
la legge del piu forte. I ci-
nesi. in particolare. invece dl 
litigare con I sovletiei. fareb-
bero meglio ad aiutare maa-
giormente il popolo del Viet-

n°m' MARIO DE TONI 
(Bologna) 

l o /mover proposfo dl legge presentata of Senato 

PROIBITO FUMARE 
(nei locali pubbliei) 

SI parla molto della propo-
tta dl lagg* ch* proibira di fu-
mara n*l locali pubbllcl. Polcha 
tono un accanlto fumatora oV-

I vo ammetter* ch* la propotta 

! mi laicia un po' parpleito. Vor-
j r*l p*rci6 tapar* • • I'allarm* 
| ch« al v* diffondando 4 giu-
j (tificata • e*> — cosa di cul 

dubito — la legga Incontrera 
il favor* dagll *»*rc*ntl cin*-

matografici. 
Mario Orlandl 

(Bargamo) 

IL PARERE DEL 

PRESENTATORE 

DELLA PROPOSTA 

II disegno di legge per il 
divieto del fumo nei locali 
di pubblico spettacolo ha 
dietro di se una Iunga storia. 
Infatti gia nel settembre '61 
io avevo presentato in Se
nato, e il Senato aveva ap-
provato aU'unanimita. un or-
dine del giomo col quale il 
governo veniva invitato a 
studiare « rapide misure che, 
a tutela della salute dei cit-
tadmi e a simiglianza di 
quanto gia stabihto per leg
ge nel maggior numero dei 
Paesi civili. proibi^cano di 
fumare nei locali chiusi di 
pubblico spettacolo». Nella 
inerzia del governo mi de-
cisi a presentare io stes<o 
nel settembre succes5ivo un 
disegno di legge in materia. 
e poi a npresentarlo nel 
mar /o 1964 dopo che era 
decaduto per Tawenuto scio-
glimento delle Camere. 

A insistere nell'miziatlva 
sono stato sempre piii inci-
tato dai susseguirsi di tutta 
una serie di allarmanti se-
gnalazioni da parte di molti 
Congresii medici nazionali 
ed Internazionali nonche di 
molte Commissioni scienti-
firhe insediate da Accademie 
e govemi di tutto il mondo 
cun il sussidio di paurose 
statistiche, sulla efrlcacia de-
tennmante che il tabacco ha 
nell'insorgere del piu t e rn 
bile morbo deU'epoca — .1 
cancro — contro il quale 
d'altronde nessun rimedio el-
ficace b stato ancora scoper-
to. La ragione prima, o me 
glio unica, della mia azlone 

sta infatti nella necessita di 
tutelare la salute « come fon-
damentale diritto dell'indivi-
duo e interesse della collet-
tivita i> secondo suona la no
stra Costituzione e come 
detta il comune e universale 
buon senso. 

Spingendo al limite il prin-
cipio, le acquisizioni della 
scienza imporrebbero che si 
provvedesse da parte della 
Stato quasi ad una specie 
di nuovo proibizionismo con 
il divieto totale del fumo, 
cosi come es<;o fa d'altron
de con gli stupefacenti. Ma 
cio costituirebbe un assur-
do, non fo*s"altro per l'un-
possibilita di mettere in pie-
di una organizzazione ade-
guata dl controllo e di re-
pressione. Comunque io so
no per lasciare ai singoli 
ogni massima libert a di in-
tossicarsi, di ammalarsi e 
magari anche di uccidersi 
con ogni mezzo che piu a 
ciascuno aggrada, quindi an
che col tabacco. Ma cio che 
non si puo tollerare e che 
ctiloro che uccidono =;6 stes-
-i m n l'arma del tabaroo 
attentino in<-ieme alia vita 
di quanti dai tabacco rifUj! 
gono n-ulutamente. Ed e 
qui che in^orge il dovere 
imperio^o dello Stato di da
re ad essi tute!a. Cio e stato 
avvertito in tutto il mondo 
da ogni Paese ci\ile retto 
da qualsias: sistema sociale 
e politico: e cio deve fina! 
mente attuarsi ancho in 
Italia. 

Ne Io scopo potrebbe rag-
giungerM. come da quaUne 
parte *i suiiseri'-ce. lmjio^ 
nendo < he le »>a!e d; spttta-
colo >iano ft unite d: ad^ 
guati appare* chi depuralon 
dell'aria. poiche e ormai <-ta 
to accertato d in lunghe *pe-
rimentazioni dei piii sen cen 
tri scientifici che l'atmosfe-
ra vi conserverebbe sempre 
ugualmente un tale grado di 
inqumamento da renderla 
deletena al massimo per 
chi la respiri. Continuero 
dunque a spingere innanzi 
l.i mia iniziativa. la quale 
gixJe anche dell'appoggio 
e>presso del Consigl-.o Su-
periore della Sanita; e Io 
faro anche se molti, troppo 
patiti e schiavi del tabacco 
mi gndano contro il cnici 
fige. In definitiva «o che con 
la mia iniziativa daro anche 
ad essi. a loro dispetto e con 
tro la loro volonta, un aiuto 
e forse a molti la salvezza 
della vita. 

UMBERTO TERRACINI 

CHE COSA 

NE PENSA 

IL MEDICO 

II divieto di fumare in 
luoghi pubbliei e molto ra-
gionevole e civile per due 
ragiuni fondamentali: la pri
ma e che il fumo raccolto 
nell'atmosfera e nocivo an
che a chi non fuma; difatti 
in un ambiente in cui so
no raccolte diverse persone, 
ognimo m-pira il fumo degli 
altri, oltre al proprio. Sono 
state fatte analisi su persone 
che per molte ore si erano 
intrattenute in ambienti do
ve si fumava, senza fumare 
direttamente: i costituenti 
del fiuno nntracciabili nel-
1'orgam.smo di chi non ave
va fumato raggiungevano va-
lori abbastanza vicini a quel-
Ii dell'organismo dei fuma-
ton . Soprattutto i bambini 
soflrono d e l l a n a viziata, e 
del fumo degli adttlti: e sta
to provato re.entemente che 
il tipo di aimo^fera the si 
respira nellinfan/ia mfluisce 
per tutta la \ i t a sulla dispo-
suior.e alle malattie dell'ap-
parato respiratono < inglesi 
emigrati da giovani in Au
stralia. dopo aver passato 
l'mfanzia in Inghilterra. van-
no soggetti a certe malat
tie del iapparato respiratono 
con una frequenza che e piii 
vicma a quella della popola-
zione inglese che a quella 
della popo:a7;one austra-
l:ana). 

La seconda ragione che 
milita a fa\ore del divieto 
di fumare in luoghi pubbli
ei e questa- e molto piu fa 
cile non cominciare a fuma 
re. che smettere una volta 
commciato. E. generalmen 
te, le prime sigarette sono 
quelle che si fumano in luo
ghi pubbliei: 11 ragazzo che 
va al cinema vuole sentirsi 
« adulto » di fronte ai com
pagni. e specialmente alle 
compagne, e questa e una 
delle ragioni che lo induco 
no a fumare. E ' probabiie 
quindi che il divieto di fu 
mare al cinema possa disto-
g*iiere molti giovani da un 
T vizio» non ancora acqui-
sito. o appena incipiente. 
Anche se il provvedimento 
servis«e solo a diradare le 
sigarette fumate o a ntar-
dare l'acquisizione dell'abi-
tudtne al fumo, il vantaggio 
esisterebbe egualmente. 

Ben venga dunque una 11-
mitazlone di Uoerta dl que

sto tipo. Dopo di che, evi-
dentemente, sara necessario 
fare un al t ro ragionamento, 
ed b sperabile che I'opinio
ne pubblica ci arrivi: se si 
richiede a ciascuno di noi 
di rinunciare al piacere di 
fumare una sigaretta guar-
dando un film <e i fumato-
ri sanno che e una rinuncia 
penosa...), se ci si chiede 
questa rinuncia per rispetto 
alia salute degli altri e ai 
bilanci degli istituti previ-
denziali, non sarebbe giusto 
imporre anche alle Industrie, 
che inquinano l'atmosfera 
con i loro fumi. il rispetto 
della salute? Non ci sara 
nessun fumatore che non sia 
d'accordo su questo: che in-
tossicarsi fumando sigarette 
e piii piacevole che intossi-
earsi respirando smog; e se 
noi ci rassegniamo a spe-
gnere le nostre sigarette, 
perche mal le fabbriche deb-
bono seguitare indisturbate 
a inquinare il cielo, e i no
stri polmoni? 

I - \ IRA CONTI 

L'OPINIONE 

DELLESERCENTE 

CINEMATOGRAFICO 

II divieto del fumo nelle 
sale cinematografiche non 
puo che recare danno alia 
nostra categ(»ria. II pubblico 
che sempre meno numeroso 
frequenta i cinema, si n-
durra ulteriormente se ver-
ra varata la legge che un-
pedira agli spettatori di fu
mare durante lo spettacolo. 
Non e'e percib da stupirsi 
se tutta la nostra categona 
e decisamente ostile alia pro-
posta di legge. Senza entra-
re nel merito dei danni che 
il fumo puo provocare in 
ambienti chiusi, vorrei far 
nlevare che ben raramente 
le sale cinematografiche so
no afTollate di fumatori fino 
al punto da rendere inqut-
nata l'aria. Semmai si trat 
terebbe di attrezzare le sale 
stes<e di tutt i gli accorgi-
menti necessari ad un n-
cambto del l 'ana. Invece di 
proibire il fumo nei locali 
sarebbe a mio a w i s o piu 
giusto imporre — e su que
sto punto tutti gli esercenti 
sarebbe ro daccordo — la 
programmazione di documen-
tari che i l lustnno i pericoli 
che derivano dai fumo (in 
locali pubbliei e no) . 

ROMUAI.nO FARINELLI 

le, e quello americano in 
particolare, sono invece an
cora forti perche si reggono 
su un determinato sistema 
di alleanze, di egemonie. di 
basi di massa Anche su que
sto terreno si deve dunque 
combattere con eilicacia. 

E questo vale anche per la 
guerra nel Vietnam che non 
e solo una prova di forza 
militare, ma una lotta che 
si combatte e si deve com
battere in tut to il mondo. 
Per questo e gravissuno er-
rore sottovalutare gli aspet-
ti politici di questa lotta. E 
questo e vero persino nella 
condotta stessa della guer
ra. Se, per esempio, i dni-
yt'nti americani non hanno 
osato hnora bombaidaie m 
mt;do massiccio e continuo 
certe /one piu densamente 
populate del Nord Vietnam 
(Hanoi, Haiphong. Delta del 
Fiume Rosso), questo e per
che ogni loio tentativo in 
questo senso si e seontiato 
non solo con una difesa con-
traerea vietnamita partico-
larmente efliciente in queste 
zone, ma anche con rea/.io-
ni assai decise e ample del-
ropimone pubblica mondia
le e di determinati govemi, 
reazioni di cui gli Messi di-
ngenti americtuii sono stati 
costretti a tenere conto. 

E ' vero — e qui si tocca 11 
centro della questione — che 
queste reazioni non hanno 
impedito ne impediscono agli 
americani dl continuare la 
guerra e i bombardamenti . 
Ma questo dimostra soltanto 
che esse non sono state an-
(oia abbastanza forti e che 
l'lsolamento politico e mora
le del dirigenti americani, 
the p ine e andato lacendosi 
sempre i>iu pesante, non e 
ancora gmnto al punto di 
creare per t;li USA una si-
tuazione politicamente non 
piu sostenibile, tale da co
st ringerli ad abbandonare la 
strada deH'aggressione per 
accettare quella di un ragio-
nevole negoziato e della pa
ce. Bisogna riconoscere f red-
damente che gli USA posso
no ancora contare su appog-
gi importanti: sia fra certi 
governi (basta ricordare 
quelli inglese. giapponese, 
tedesco occidentale e quello 
italiano) sia in strati piii o 
meno larghi dell'opinione 
pubblica americana e mon
diale, i quali non sono giun-
ti ancora alia condanna e 
alia lotta attiva contro l'ag-
gressione. 

Proprio in questo campo 
deve perci6 svilupparsi l'a-
zione nostra, nella consape-
volezza che ogni passo che 
riuseiremo a compiere in 
questa direzione in Italia e 
negli altri Paesi capitalistic! 
(portando chiarezza e volon
ta di lotta fra le masse, scuo-
tendo coloro che non sanno 
o sono ancora incerti o in
different i, battendoci per una 
diversa posizione del nostro 
governo, e c c ) , rappresenta lo 
aiuto piii eflicace che possia-
mo dare ai combattenti viet
namiti. Le recenti miziative 
diplomatic-he e politiche viet-
namite confermano 1'impor-
tanza che i compagni vietna
miti s t e s s i attribuiscono, 
contrariamente ad alcuni no
stri lettori, ai fattori politici 
e moral i di carattere mon
diale nella lotta contro l'ag-
gresslone e nell'affermazione 
dei loro diritti nazionali. • 

Guai se dimenticassimo an
che solo per un momento 
che questo e oggi il nostro 
pr imo dovere internazionali-
sta nei confronti del popolo 
del Vietnam. E se i viet
namiti non si stancano di 
combattere e non danno nes
sun segno di nervosismo. 
tanto piii dobbiamo essere 
fermi e <decisi noi nel fare 
il nostro dovere, sviluppan-
do in modo piii continuo e 
sempre piii ampio la nostra 
azione politica, di propagan
da e di massa. Questa linea 
e forse piii difficile di quel
la che tende a scaricare tut
to il peso della lotta sui 
Paesi socialisti o che cerca 
chissa quale formula risoltt-
tiva, ma essa e la sola giu-
sta e quindi la piii rivolu-

i zionaria. 

LP fiuprre 
di libprazione 

Un'ultima questione solle-
vata dai nostri letton riguar-
da l'aiuto che puo venire al
ia lotta del popolo vietna
mita dallo sviluppo e dal-
I'c-tensione. in altre zone del 
mondo. dei movimenti di 
liberazior.e nazionale contro 
r impenal ismo e il colonia-
liMno. Questa esigenza e sen
za dubbio giusta e tutti ab
biamo il dovere di fare tut
to cio che e possibile in que
sta direzione aiutando e sti-
molando i seam di ripre^a 
che cominciano a manife-
starsi in numerosj Paesi. La 
sola cosa che bisosna ag-
giungere ^ che le forme che 
queste lotte potranno assu-
mere possono essere decise 
solo sulla base delle concre
te condtzioni e dei rapporti 
di forza esistenti in ogni 
Paese. Tentativi di forzare 
queste situazionl. pensando. 
ad esempio. che tutti i Pae
si o un determinato gnippo 
di Paesi debbano «eguire le 
stesse forn-.e di lotta. po-
trebbero portare. come gia 
e avsenuto nel passato in di
vers! casi, a sene seonfitte 
sul piano nazionale e non 
sarebbero quindi di aiuto 
alio sviluppo di tutta la lot
ta rivoluzionaria e antimpe-
rialistica sul piano mondiale. 

ENRICO BERLINGUER 

Torna il tempo di 
Danton e Robespierre 
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Ritratto dl Robespierre, di Moreau. 

Anche questa settimana 11 
prlmo posto spetta alle opere 
di storia. La CEI ha iniziato 
la terza serie dei volumettl 
dedicati ai «Protagonist i» , 
con due monografie dello sto-
rico francese Albert Soboul 
(di cui recentemente abbiamo 
segnalato la ns tampa della Hi-
i oliizione francese nell'Univer-
sale Later/a. I.. 1 KOOt dedicate 
ai due maggion personaggi 
della Rivolu/ione: Danton e 
Robespierre (L. :{.">()). Questa 
serie e circoscritta a un pe-
riodo storico piu delinito di 
quelli svolti nelle due serie 
precedenti. e si presenta di 
grande interesse sia per la 
scelta dei col laborator (secon
do un criterio che abbiamo 
gia precedentemente illustra-

Un dlicorto di Danton, in una ttampa ottocenteica. 

to) sia per la novita del « pro
tagonisti » presl in consldera-
zione, che offriranno un qua-
dro omogeneo degli anni piii 
importanti della civilta mo-
derna. 

La Storia d'Europa dalle in-
tasioin al XVI secolo di Hen
ri Pirenne (Sansoni. L. 1.400) 
olt ie a otfrire una lucida sin-
tesi adalta anche per una buo-
na duulgazione. presenta un 
paiticolare motivo cl'mteresse 
umano: essa apparve postuma 
nel llOt>. ma l'autore 1'aveva 
scn t ta per i propri compagni 
di pngionia in Germania du
rante la prima guerra mon
diale; cosi si legge nella pri
ma pagina: « Mi trovo qui so
lo coi miei pensieri, e se non 
riesco a dominarli, si faranno 

dominare dai dolore, dalla 
noia e dalle ansie per i nnol 
cari e mi conclurnuino alia 
nevrastenia o alia dispela/io-
ne ». 

Un'altra ojiera di ottinia di-
vulgazione e comparsa nella 
collana u I Ciabbiani » del San-
giatore. che con piacere \e -
diamo riprendere un ri tmo 
normale- si t rat ta di una se
rie di saggi di Mudiosi bri-
tannici raccolti dallo s tonco 
Hugh Llovd-Jones sotto il ti-
tolo / Greet < L. !»(M>»: m e^sl 
si cerca di illuminare il nion-
do greco nei suoi aspetti fon
damentali. dall 'organiz/a/ione 
della cittii-stato alia uvalita 
Atene-Sparta. dalla le t teiatuia 
omerica e postomerica alia fi-
losofia e alle arti figuratue, 
dalla scienza alia matematica. 

Russell giudica il pensiero moderno 
Sempre nel campo della sag-

gistica, segnaliamo il quarto 
volume della personalissima 
Storia della ftlosofia occiden
tale (da Rousseau ad oggi) del 
fllosofo inglese Bert rand Rus
sell (Longanesi. L. 350): ora 
che questa singolare opera e 
apparsa nella sua completezza 
in edizione economica, sara 
necessario (e lo faremo quan
to pr ima) esaminarla con 
maggiore attenzione. 

CVie cos'e la psicologia e l'ot-
tavo numero della serie « En-
ciclopedie pratiche Sansoni» 
(L. 900): nonostante lacune ed 
inevitabili approssimazioni. ci 
sembra questo uno dei mi-
gliori volumetti della serie. 

LA QUESTIONE 
DELLA LINGUA 

In due collane tascabill, 
non strettamente economiche 
ne destinate a un vasto pub
blico, sono usciti due volu
metti che meritano di essere 
segnalati ai cultori degli stu-
di letterari. II pr imo e una 
raccolta di Scrttti sulla que
stione della lingua dell'insigne 
glottologo Graziadio Isaia A-
scoli, curata egregiamente da 
Corrado Grassi (Silva edito-
re, L. 1500); Taltro e la n-
stampa degli Indici della « Vo
ce » e di <r Laccrba » a cura 
di Enrico Falqui <« Nuove 
edizioni » Vallecchi, L. 1.500), 
che offre indirettamente un 
utile bilancio della cultura 
italiana alio scoppio della pri
ma guerra mondiale, e costi-
tuisce un pregevole s t rumento 
di lavoro. Ma su entrambi 
questi argomenti avremo oc-
casione di ritornare presto piii 
attentamente. 

LE MASSIME 
Dl MAO 

Era naturale che t?li editori 
di tasrabili rivolges^ero pn-
ma o poi la loro attenzione 
al famoso «l ibret to rosso», 
di c'Ui tanto si e parlato a 
propoMto dei recenti avveni-
menti cir.eM: ed infatti sono 
c o m p a r e nelle edicole e nel
le hb rene ben tre traduzioni 
contemporanee: Edizioni « II 
Quadrato» (L. 500). edizioni 
Longanesi (L. 1000). UE Fel-
tnnelli (L. i00>. II libretto, 
come e noto. contier.e una 
scelta di massime n c a \ a t e da 
scnt t i e discorsi compoMi da 
Mao nell'arco di un trenten-
nio e d ispone non in ordme 
cronolosico ma per argomen
ti. Delle tre edizioni la mi-
ghore — anche per la cura 
della traduzione — ci sembra 
sen7'a!tro quella dl Feltnnelli . 

ANCORA 
« LA PELLE » 

Da qualche settimana ab
biamo dovuto lasciare in di-
sparte la produzione di nar-
rativa: un sacrificio do\"uto 
a ragioni di spazio. che pero 
d'altra parte non ha ro^tituito 
una grave lacuna, tale e stata 
la medi«>cnta generale, o per 
lo meno la fiacchezza, dei ti-
toh pubbhcati . Tre i ro-
manzi decoroM comparsi ne
gli • Oscar» di Mondadori 
(L. 350 l'uno>: Bowles. IJI-
scia che accada (ripreso dai 
catalogo Sugar) , Nabokov, 
Pnzn (in prima trad, ital., 
se non erriamo), Golding. l/i 
guglia (dai catalogo Martel-
lo). Mediocri i titoli delta 
«Garzanti per tu t t i» (L. 350 
il vol.): Connel, La camera 

cinese; Ian Fleming, Caslnb 
Royal: Malaparte, La pelle 
(gia piii volte ristampato da 
Vallecchi, ma lo si potrebbe 
anche dimenticare con poco 
danno). 

RISTAMPATO 
« IL VICARIO» 

A parte segnaliamo due ti
toli che per differenti ragioni 
non devono passare inosspr-
vati. Feltrinelli ha r is tampato 
nella UE la celebre opera tea-
trale sul comportamento di 
Pio XII durante I'ultima guer
ra dello scrittore tedesco Rolf 
Hochhuth, // vicario (L. 700): 

se ne e gih parlato abhond.in-
temente a suo tempo, e non 
sara difficile per i nostri let
tori ricordare le discusMoni 
che l'opera ha destato. 

Nella Bur, che non nian< a 
di offrire regolarmente qual
che volumetto insohto, e sta
to tradotto da Laura Marchm 
ri im romanzo dello scrittore 
brasiliano J M. Machado de 
Assis. Quincas Borba (L. 300), 
il secondo dei quat tro suoi 
romanzi maggiori scnt t i fra 
il 1880 e il 1!)04. u n o p c i a in 
cui si riflette la complc-sa 
introspezione dell 'autore. 

a. a. 

IL CJVSTORO 

U Huova UaUa 
i primi volumi 

CASSQLA 
d", Roaollo M.cch.on. Jod. 

I0MESC0 
d i GUn1«.Ri F.Ubnno 

CALVIMO 
ai G«r««»»n* r e * t , ° 

BECKEn 
ai Giovanm C.tt.n« 

uomini t figure 
della Itturatura 
del nostro tempo 

seguiranno nel 1967 
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