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La giusta 
controscalata 
IL SIGNOR Humphrey e vc-

nuto in Italia nel momento 
in cui gli Stati Uniti, dopo aver 

, respinto ogni proposta e appello 
• di pace, vanno attuando e pre 

parando misure militari sempre 
piu sravi per iniensificare ed 
estendere 1.1 loro aggression? 
contro i) Vietnam, e mentre 
Johnson ammette brutaltnente. 
per la prima volta che la « po 
litica americana nel Vietnam 
consiste nel correre il rischio di 
un conflitto mondiale ». 

I I quadro politico in cui la 
visita ha avuto luogo e dunqtie 
chiaro e privo di ogni equivnco 
Ed e proprio per questo che il 
rnodo con cui i governanti ita 
liani hanno accolto il vicepresi-
dente americano — l'ostenta 

^ zione di cordialita, le parole di 
simpatia e di « comprensione » 
di Mora e Fanfani — e qua! 
cosa che ha supcrato persino le 
piu pessimistiche previsioni. \l' 
qualcosa di mdegno, che com 
prova ancora una volta I'lrre 
sponsahilita con cui le nostre 
classi dirigenti, e specialmente 
la Democra7i'a cristiana, guar-
dano agli sviluppi di una situa 
Hone internazionale sempre pm 
allarmante e la loro mancanza 
di sensibilita politica e morale 

II mcssaggero di Johnson ha 
avuto per6 dal paese I'acco 
glien7a dovuta. Proteste ampie 
e vigorose si sono levate da 

• cento e cento loc.iliu: dalle fah 
hriche e dai Consigli comunali 
i\d comtimsri, da socialist) e so 
cialdemocratici, da cattohci, da 
uomini di culttira, da movimenti 
giovanili di ogni orientamento 
Lo stesso organo del Partito so 
cialista unificato e, pare, persino 
Nenni (ma perche" quest'infor 
mazione non viene confermats 
nel modo piu diretto ed espli 
cito?) hanno ricordato al signor 

v I lumphrey che la m.iggioranza 
del popolo italiano chiede la "ine 
dei bomhardamenti americani 
A Nanoli. a Roma, a Firenze 
a Torino, n Reggio Emilia, a Bo 
logna. in nitre cilia, mighaia Ji 
giovani e di cittadini sono scesi 
nelle pia/ze e hanno espresso 
simpatia e solidarieta non ^er la 
politica americana, ma per gli 
eroici combattenti vietnamiti che 
si battono per la liberta e la 
pace non solo del loro paese 
ma di tutti. 

Particolare forza e significato 

ha avuto la grande manifesta 
zione che si e svolta a Roma 
sotto le finestre del palazzo in 
cui proprio in quel momento 
Mora e Humphrey stavano riu 
niti. Non piccoli gruppetti, ma 
migliaia di cittadini hanno per 
ore tenuto la piazza, resistendo 
al massiccio e brutale intervento 
delta polizia, levando alta la ci 
vile voce della loro protesta e 
della loro passione. Ne si trat 
tava solo di comunisti. Un auto-
revole qtiotidiano cattolico scrive 
cb~ « tra i partecipanti alia ma 
nifesta/ione vi erano giovani co 
munisti, socialproletari, socialisti 
del PSI-PSDI, che avevano an 
che sottoscritto un volantino co 
mune nel quale si chiede la fine 
dei bomhardamenti americani sul 
Vietnam. Erano presenti anche 
— aggiunge significativamente 
VAvieitire d'Italia — alcuni gio 
vani cattolici della FUCI , del 
I'lnteta universitaria e del cir-
co!o O/anam » 

La popolazione della capitale 
ha cosl saputo esprimere ancora 
una volta, come sempre e acca 
duto in tutti i momenti gravi 
della vita internazionale e della 
vita italiana, il suo spirito demo
crat ico e la sua volonta di lotta. 
confermando il ruolo che le 
appartiene in tutto il movimento 
popol.ire del nostro paese. 

Nel complesso, le manifesta 
zioni che si sono svolte e si 
vanno svolgendo in Italia per la 
pace e la liberta del Vietnam 
indicano che tutta la lotta con 
tro l'aggressione americana sta 
entrando in una fase di rinno-
vato vigore ed ampiezza. Questa 
nuova ondata del movimento po-
polare e di pace coincide, del 
resto, con manifestazioni che si 
sviluppano in questi giorni e in 
modo crescente in aim grandi 
paesi, dall'Inghilterra (1'appello 
di trecentotrentaquattro note per-
sonalita pohtiche ed artistiche e 
della chifs.i anglicana) alia Fran 
cia (gli Stati generali), agli stessi 
Stati Unit: (il discorso di Lu
ther King). 

La a controscalata » che sola 
e giusta e pu6 pesare, la « con
troscalata » dei popoli per la 
pace va cosl avanti, e dovra an-
dare avanti fino ad imporre la 
fine dell'aggressione. 

Enrico Berlinguer 

La colpa non 
e della tecnica 
SUL Corriere della sera. Pie-

ro Ottone ha fatto un pre-
dicozzo alia « estrema sinistra • 
a proposito della disoccupazio-
ne recnologica, cioe di quella 
disoccupazione che non e do
vuta alia cattiveria di un pa 
drone ma alle « Ieggi dell'cco 
nomia». Forse Ottone crede 
di aver scoperro rombrcllo, ma 
la disoccupazione tecnologica 
non e un fenomeno nuovo; Ji 
nuovo, c'e soltanro 1'aggiunta 
di un eulemismo che si richia 
m i all'imparzialita della scien 
za. Invece la disocctipa/ione 
tecnologua dipende anch'essa 
dal modo di produzione capi 
talistico, e c'era gia nel secolo 
scorso, quando i tessitori in 
glesi si scagliavano contro le 
nuove macchine, combattendo 
una lotta giusta in modo sba 
gliato. 

Ora. Ottone ci fa la pre 
dica come se stessimo ripeten 
do queU'errore, come se scam 
biassimo il prosresso tecnico 
con lo sfruttamcnio capitali 
stico Infatti ci rimprovcra d 
aver «approfittato» delle mi 
ghaia di licenziamenti provo 
cati dalla riorganizzazione mo 
nopolistica. «per svolgere azio 
ni ostruzionistiche il cui ana 
cronismo e manifesto». 

Naturalmente non viene ci 
tato neppure un caso (i l mo
vimento opcraio non c piu ai 
tempi dei «rompitori di mac-
chine », e fu anzi il suo sor 
gere a chiudere 1'epoca dellc 
lotte anacron:*tiche). La tiratu 
di Ottone mira infatti a qu.il 
cos'a! tro A convincerci che. d. 
fronte ai licenziamenti i quah 
fioccano in sordina nelle faH 
briche. bisogna essere disponi 
bili: non piu «bollare pgn: 
Iicenziamento come d..-c;s;one 

bensl * riconove 

re in linea di principio la ne
cessity di Iicenziare mano d'ope-
ra esuberante». Insomma, di 
fronte all'esigenza di quiete del
la grande industria, Ottone vor-
rebbe che non si discutessero 
ne le cottseguenze ne le cause 
della disoccupazione tecnologi
ca oggi crescente. 

Ma quando in una fabbrica 
tessile si affidano a un'operaia 
qiuttro telai al posto di due 
e un'altra oneraia viene liccn 
ziata, non c afiatto da accetta 
re che la novita dei telai (in 
trodotti per convenienza econo 
mica, non per passione cten 
tifica) comporti un maggiot 
sfrtmamento e una minore oc-
ciipazione: basterebbe ridurre 
I'orario. E spesso si licenzia non 
perche arrivano telai nuovi, ma 
perche si ritoccano quelli vecchi 

I I discorso e piu complesso 
Non si tratta sottanto di sal̂ a-
guardare o riconvertire I'occupa 
zione. I I mondo non va verso 
una di^vciipazione di massa do 
vuta alia scienza: e in Italia la 
Jisocrunizinne non 4 certo do 
vuta alia tecnica. Cre.i disoccupa 
zione un sistema nel quale il pro 
gre^so tecnologico non e accom 
paenato dal progresso sociale 
cioe serve soltanto il profit to e il 
meccanismo di sviluppo capita 
listici. E noi respingiamo cio 
anche « in linea di principio». 
come hanno fatto i Iavoratori 
dei cotonifici Valsusa. della R IV 
SKF, dei cantieri navali e del-
I'elettronica O.G.E. indicando 
precise alternative. 

Anacronistici non siamo noi 
che, grazie a Marx, conosciamo 
le leggi deU'economia Anacro 
nistico e Ottone, che non ac
cetta nenpure quanto dice il 
Papa sulla legge del profitto 
private 

a. ac. 

L'KDITORK BINAUIN 
annuncia la pubblicazione di 

M I C H A I L B U L G A K O V 
I L M A K 8 T R O • M A R G H K R I T A 

La scoperta di questo romanzo postumo, raccolto ora 
per la prima volta In volume, costituisc© un awenimento 
per la letteratura mondiale e rivela uno dei rati capola-
vori delia narrativa del Novecento. 

La risposta dei democratic, della Capitale al messaggero dell'aggressore 

LA PRIMA VERA ROMANA 
DEL SIGNOR HUMPHREY 

Un sacchetto di vernice per il nume-
ro due delPamministrazione Johnson 
e una grande manifestazione unita-
ria che lo costrinse a lasciare Pa
lazzo Chig-i da un uscio secondario 

Nel tardo pomeriggio del 30 
marzo Humphrey e a Roma. 
E' gia stato a Bonn. Giro per 
le capitali del vecchio conti-
nenle su incarico di Lyndon 
Johnson perche su questa spon-
da dell'Atlantico gli alleali /an
no le bizze mentre la bandie 
ra della NATO scende dai pen 
nont di Francia. Viene a tran-
quillizzare le cancellerie del 
VOccidente europeo e a rassi-
curarle che se VAmerica per-
segue una strategia « planela 
ria > e guarda soprattutto al 
Vietnam e all'Asia non per que
sto si scorda delle tradizio-
nali intese politicomilitari. 

A Bonn sono dubbiosi. A Lon-
dra il gabinetto Wilson e" alle 
prese con una nutrita opposi-
zione laburista che si preoc-
cupa assai piu della sterlina 
che non dell'Armata del Reno, 
della politica * a est di Suez * 
e non sopporta una compromet-
tente complicity con la guerra 
della Casa Bianca nelle giun-
gle dell'lndocina. Ma a Roma 
k direrso e qui d gia sbocciata 
la primavera. Sard una tap-
pa calma e ordinaria e Hum
phrey si sente tra genie com-
prensiva. Non per nulla quan
do il premier italiano lo rice-
ve a Ciampino Humphrey gli 
scodella un sorriso che fa bril-
lare tutta la tastiera dei suoi 
denti e sospira: « Qui mi sento 
di essere tra cart amici >. 

A sera lo portano al Teatro 
dell'Opera dcx-e si replica I'Er-
nani Humphrey vi ginnqe alle 
21 con la cansarte e uno stuolo 
di G Men. Come esce dalla mac-
china ecco che vola in aria un 
sacchetto di plastica: vernice 
gialla. La traietloria £ sicura 
e Vinvolucro andrebbe a bersa-
glio se il direttore del teatro 
non fosse lestissimo a intercet-
tare. Si inzacchera tutto. qual-
che spruzzo schizza egualmen-
te sull'abito del vice presiden-
te. Dalle vie adiacenti sbucano 
iulminei gruppi di giovani che 
gridano * Vietnam. Vietnam >. 
Un candelotlo fumogeno scop-
pia sotto I'auto di H H.H Para 
piglia Un grappolo di agenti 
del FBI si rovescia addosso a 
un com vagno della Dirczione 
della FGCl. Gianni Bazzan. Lo 
coprono di botte. lo fermano. 
insieme ad altri 14. pot lo ar
rest ano. 

Finalmente Humphrey ha 
gvadagnato Vingresso dopo a-
ver strapazzato la maniglia di 
una porta a vetri che non vuo-
le aprirsi. Eccolo nell'atrio. Gli 
orchestrali dell'Opera stanno 
accordando gli strumenti Hum
phrey vorrebbe avanzare ver
so un palco d'onore. a colpi di 
qomiti le sue auardie del corpo 
cercann di aprirpli un rarco. 
Ma altri si parano davanii: ra-

Interrogazione 
urgente del PCI 
sulle violenze 
della polizia 

I compagni Paolo Alatri. 
Claudio Cianca. Marisa Cin 
ciari Rodano e Otello Nannuz-
a hanno nvolto una interro 
§azione urgente al ministro 
deirintemo per cooosoere se 
non ntenga di deplorare. co 
me «emnra doveroso. il com 
portamento delle forze di pa 
lizia in divisa e in borghese 
che la sera del 31 marzo so
no illegittimamente interve 
mite contro piovani che dimo-
stravano pacificamente in 
piazza Colonna a Roma per 
protestare contro la guerra 
americana oel Vietnam, tanto 
pid tenendo presente che tale 
intervento e stato efTettuato 
in forme di deplorevole bru 
talita. anche con I'uso di ca 
tene metalliche >. 

< | «oUo<vntti, che sono 
stati teMimom oculan del fat 
ti lamentati. nlevano che e 
stato conculcato tl dintto di 
liberamente mamfestare in 
forme civilt, mentre incivile 
e stata la compiaciuta violen-
za cui la polizia si e abban-
donata e di cui i giornali pub-
blicano una impressionante 
document a zione fotograflca >. 

gazzi romani e altri che Hubert 
Horatio riconosce bene perche 
gli urlano gli slogans della pa
ce nella sua lingua, studenti a-
mericani, qualcuno che & del 
Minnesota, il suo Stato. qualcu
no che dice « Go home » nello 
t slang » dell'ex droghiere. E 
questo e il benvenuto della ca 
pitale italiana. queslo e il pri-
mo giorno. 

L'itidumam i turisti che alza-
no il nuso verso la cupola dt 
San Pietro si indicano un drop 
po del Fronte di Liberazione 
Nazionale del Vietnam del Sud 
e una scritta antiamericana che 
qualcuno ha portato fin lassu. 
E' un segnale di quello che 
verra poi. L'umore dei romani 
non promette niente di buono 
per H.H.H. 

I quartieri sono tappezzati 
di manifesti cost: « Humphrey 
e Johnson ricercati per I'assas-
sinio di 260 mila bambini viet
namiti * e le foto dei due. Un 
solvente chimico 6 stato gettato 
nelle fontane e sporca I'acqua 
di rosso. 

Sono le 18,30. U giornale ra
dio ha detto che a quell'ora 
Mow e Humphrey si vedono a 
Palazzo Chigi. In piazza Co 
lonna c'e" un movimento insolt-
to: via vai di poliziotti. camio-
nette e facce inconfondibili di 
« borghesi > che scrutGno net-
vosamente le vie di accesso. 
Strano. 

Ed ecco i giovani. ecco gli 
operai. qua e la. sparsi in grup
pi. centinaia. poi migliaia. Tut
to e successo silenziosamente 
e d'improvviso. Si rivede « la 
piazza > che tiranneggia i pen 
sieri del questore, genie cot 
cartelli « Pace al Vietnam >. 
giovani che gridano « Vallene 
a casa > e avanzano sotto le 
camionelte. 

E si rivede la possanza gla-
diatoria dello Stato pol'iziotto. 
Un ordine e piovono bombe la-
crimogene. un cenno e si muo-
vono le camionelte a cerchio. 
sirene spiegate, manganelli in 
aria, un comando e nngoli di 
agenti dietro ai t sovversivi > 
e a chiunque somigli a un tsov-
versivo *, la caccia ai passanti 
e alle donne che mettono in 
* sospetto * (« Quello li. quella 
li! »). la violenza le<;alizzatn a 
mestiere, j feriti. Fermano 
Enrico Berlinguer perche pro-
testa contro un gruppo dt cele-
rini che si accanisce su una 
donna. Bastonano Perna e 
Cianca che esibiscono la tesse
ra dei parlamentari. Si rove-
sciano sui giovani e li buttano 
di peso sui cellulari. ma dai 
furqoni che si muovono cerso 
San Vitale. vers/ la questura. i 
raqazzi si affacciano col pugno 
chiuso e covAmuano a urlare: 
€ Vietnam, Vietnam >. Alia fine 
si conteranno 131 fermi e sette 
arresti dopo ore e ore di una 
manifestazione che la violenza 
non sa contenere. 

Frattanto Humphrey si £ con-
gedalo da Moro. Ma lasciattdo 
Palazzo Chigi il vice presiden-
te degli Stati Uniti ha infilato 
un uscio secondario che mena 
a via dell'lmpresa. Non sta 
bene per un personaggio come 
lui, ma £ piu comodo: la piaz
za £ rude. 

Chi ha dato Vordine. chi ha 
mosso € la piazza >? 11 poli 
ziotto non dubita: comunisti 
La rersione del celermo nm 
balza sul Corriere della Sera e 
sul Messaggero. Ma il cattoli 
co Avvenire d'ltalia ricordo 
che e'erano anche i socialisti. 
i giovani cattolici della Fuci. 
dell'lntesa universitaria. del 
circolo Ozanam E il presidente 
del comitato nazionale dei gio
vani dc commenta: < Non era 
una manifestazione di parte > 
E' I'Avanti! che prende le di 
stanze: c una piccola e incivile 
manifestazione > quella del 
Teatro dell'Opera t Inrir'le » 
£ pe ril quotidiano socialista 
chi riprende una vecchia pa 
rola d'ordine del proletartnln 
italiano: guerra alia querra 
Ma £ passato del tempo e 
I'Avanti! sembra un foglio pa 
trizio che non si contamina con 
la plebe. 

Roberto Romani 

SETTE CONTRO UNO Cosl i poliziotti hanno aggre-
difo i manifestanti romani: 

anche sefie poliziotti — come testimonia la foto — si sono ac-
caniti contro un solo dimostrante. Per I'occasione sono state 
scagliate contro I giovani, nuovamente, le famigerate squadre 
in borghese, che il governo si era impegnato a sciogliere. E 
sono stall i questurini in borghese, a distinguersi per la vio
lenza e per il maggior numero di arresti. 

AG6REDITI ANCHE I PASSANTI :n"n ,„h e . 
condotti in questura hanno continuato a gridare « Pace nel Viet
nam », c Humphrey vattene > anche sui cellulari. In questa foto 
si nota la figlia adottiva di Togliatti, Marisa Malagoli, anch'es-
sa fermata. • Ho visto una ragazza che passeggiava col fidan-
zato — ha raccontato — Era estranea alia manifestazione. E' 
sfata fermata e malmenata a lungo senza ritegno. E' stata 
quasi spogliata. Sanguinava ad una gamba >. 

L'ispirazione ideale della 
nuova Enciclica di Paolo VI 

Imputato il profitto 
La « Populorum progression non e interpretabile come la estensione 
di un ragionamento tradizionale della Chiesa - La differenza radicale con 
le encicliche sociali del passato - «l l nefasto sistema capitalistico» 

.Kiln \ | nel con-
-|>nii$al>ilil.'i capi-

. \o i i e ct-rlo la pr ima \n l ta 
the un diK-iiinenlo ilt-ILi ( l l i icja 
i-altolica t-omhinna il l i l itr. i l isnui 
u il capi la iUiuo. Dal la <lc--.i 
« I teri im . \ o \ . l i m n » sciilla da 
l.i'oiit' M i l m l l it ' ' I si po«M>no 
cslrarie a l h ' i m a / i o n i m m nicno 
dure ptT il sislt'iiui rapital isi i to 
di ijiH'lla nia iclcl ire dr l la « I'd-
pi i lormn Pni^rcsbiiiD d i e in t|iir-
sli giorni ha tanto sraiulal iz/alu 
la dfStra in Ital ia e nel iiumdo. 
a Su qitf.ste r i i i i i l i / inni m i m e 
della sorieta si e malati^iirala-
iiienle inM.tm.ilo un »Uteina rlie 
ronsideraxa il p iof i t ln come il 
mii loiu exsen/iale del profjres-
so ceonomiro. . . tale l i l ieialismii 
comlueevu alia ditlatiira... fit'iif-
ratriee de i r impe i ia l i»mn inter-
lltUionalo del i lenaioi ) . Facemlii 
leva su un eUel l iMi parallelism)) 
delle expression! di Leone M i l 
(ripreso dalla a Ouudri;:»'simo 
Anno )> tli Pio X I nel I'JIU) . l ie 
deniiiieiavano la mi«eria del pro-
lelariato dell 'Oeridente m ine 
prodotlo di-l l i l itT.il isiiin, run le 
eiinilamie di I ' 
front! delle i r 

talis)it-lie per i d iammatie i e cre-
M-enii si| i i i l i l ir i dello .s\iltippo c-
eonomico momliale, a l iun i os-
serxatoii specie di parte., ratio-
l ira moilcrala hanno \o lu to fan-
della a Populorum i'rugrc.tsio » 
una semplico proie / ione sulla 
seala a planetaria » della ormai 
antica « doltr i i ia soeiale » della 
(iliiesa. 

Sappiamo elie in cerli sellori 
del mondo eatlolieo italiano re-
^na una eoneezione della storia 
ronlempoianea della (iliiesa 
Iroppo v i / ia la da esi^enze apo-
hi^el i i l ie e a^io-irafielie per re-
gisirare le svolle e le rot luie la-
lora sorprendenli di quesli u l l i -
mi anni . S.ippiamo quanto slenti 
ad alTermai-si tra i eal lo l i r i del 
uostro l'ac?e una comprensione 
adeguatn del meesaggio del pon-
l i f i ratn di (>iovanni X X I I I e del
lo sue istanze di rinnovainenlit 
religioso e soriale. Se a questo 
proposito il eardinnle Lerearo 
lia dovulo dire, in una impor
t a n t ronferenza tenuia a Itoma 
nel 1965, d i e il messaggio gio-
vanneo e ancora in gran parte 
da senprire e ila altuare. eio si-
gnifica d i e , fortunatamente, vi 
e clii a lT in ien io del mondo cat
tolico i tal iano, anelie da posi-
zinni d i alia respnnsahilila, sa 
vedere la porlata delle « svolte » 
e r i f iuta di appiatt ire lul lo in 
favole insulse nelle qual i la suc-
ressione di I tonral l i a I'acelli o 
quella del Conr i l io Val i rano 11 
al Conci l io \ a t i c a n o I sono r i -
dotte a scmpl i r i e I ranqui l l i pas-
saggi al l ' interno di uno sviluppo 
unifortne. 

L'influenza 
francese 

M.i qualfiasi cosa scrivano i 
cattolici piu conformisti . la 
a I 'opuloruin I'rogressio » non e 
dav \ero intcrprelal i i le come la 
estensione di un ragionamento 
tradizionale (o doi i r ina sociale 

della Chiesa) ai lemi nuovi dello 
sviluppo economiro mondiale. 
Starcandnsi dagli « agiografi i> 
un osservatnre cattolico come 
Nazzareno Fa lvre l l i , ha parlalo 
addir i l lura d'ispirazione n l l iei-
lardiana o sollevando rosi l*im-
porlante proMema del le fonl i 
cul lural i di quesla enr i r l i ra Pr i -
ma di seguirlo su ipiel lerrenn 
ci sembra che giovi un'osser\a-
zione elemenlare che anrora non 
ci risulla sia stata falta. lN'clle 
enr ic l i rhe sociali di Leone X I I I 
e di P in X I gli al lacrhi al a ne-

faslo sistema rapi ia l is l i ro n ernnn 
acrompagnali da para l l r l i allac-
chi al ia alternativa d i l ipo so
cialista, denunciala come contra-

* 

LETTERA ENCICLICA 
DI SUA SANTITA PAPA 

PAOLO VI 

Al V U L W I , Ai "^ACERDOTI. AI RIU01WL 
AI iLnrn 

I « U m CLI LOMIM IH ILONt NOIOST* 

LO S V I L U P P O 
DEI POPOLI 

La « Progressio poplorum » e 
stata di f fusa dal Vat icano in 
var ie l ingue: i tal iano, francese, 
inglese, russo, tedesco, spagno-
to, porloghese, polacco. 

l ia al i l i i i l lo n.i luiale. snl quale 
\ e n i \ a fonilalo il i l i r i l ln alia 
propricta p i i \ a l . i dei n i c / / i di 
proi l i i / ione. Scai I ale le solu/ ioni 
ilelle dol l r ine Iilit-i.ili p sociali-
s|«> (anehe <li un << socialismo 
tempeiato n preei<ava I 'Km-irl i -
ca di Pio X I ) , \ e n i \ a proposal 
come solu/ ione ott imale quella 
della dollr i t ia sori.ile della ( i l i ie-
sa. d i e . sollo 1'impulso dei vari 
sliidiosi europei Ira i qual i era 
(Giuseppe ' I 'ouiolo. era stata a in-
\en la la » alia fine del ceeolo 
M-orso come edel l i i 'a «-iuiipn«i-
/ i o n r ili is|an/e soliil.n i-liclic. di 
temlen/e cm pnr . i l i \e . <• di piu 
inlercssanli »• iiinili-iiic <>salla/io-
iii dei eorpi inleriuedi della \ i -
ta sociale (comune. associa/io-
ui ' i i io . f amis l i a ) . 

Ora queslo gioco della e^clu-
siotie delle due solu/ ioni avail-
rate dalla a moilerna civil la » 
per olTrirc poi una soliizione 
ci eattolica » », e rigorosamente 
assenle uella a Populorum Pro-
«res*io ». ( I l i sforzi di \ ' i i l o r io 
Gorrcsio su La Slntupn per e-
strndere il sen«o della r iprova-
zione della r ivo lu / ione violenta 
(peral tro nmmes«a nei ea«i in 
cui la persona iimana sia op-
pressa) f ino a farle assmiiere il 
valore di una t-oudauna ilelle 
prnspeltive pnrlatc avanti nel 
mondo eontemporaneo ilal mo
vimento operaio di ispirazione 
mancisla. ci semhrano inrapar i 
di eonvincere qualcuno. 

L' l 'nciclica. a chiunque la leg-
ga con o r d t i o scrctio, appare 
come un'analisi detlagliatu e va-
sta della o grande qiieslione n 
del mondo eontem|ioraneo: 
quella pnsla da un mecrani^ino 
di sviluppo economiro e civi le 
profnmlamenlc iniquo. d i e de-
lermina la crescente po ier la dei 
pi»veri. la quale si fa sempre 
piu «• amlalos;! fij f rnn i f al p»-
lenzi.ile ili inezzi economici e 
*cienlif ici d i e potrelihero e*«ere 
usali per lo sviluppo del I 'er/o 
Mondo e d i e invere sono «pre-
ra l i in varia maniera. e sopral-
tnl lo nelle ingenli spese m i l i 
tar i . 

Slando al teslo della n Poptt-
l o n i m Progressio n. imputato e 
il meccani«mo del profi t to e soln 
i l meccanismo ilel prof i t to . La 
solii7ione in qi ia lrhc modo pro-
po<la non e afTatln « ra l to l i ra n 
in nenso confe««ionale. Qu i *i 
cnclie In differenza radicale con 
le e n r i d i r h e «nciali del pa>saln. 
nnnrhe il punlo di rontal lo con 
la » Pacem in Terr i« n. di Gio
vanni X X I I I T o m e Papa l lon-
calli ha falto nn di«cor<o aperlo 
sulla pare, che nel la dirhiarala 
ispirazione evangelica. a«pirava 
ad es«ere p ia l la forma per cre
dent! e non credenti . C O M Pa
pa M o n l i n i con la o Populorum 

Fumetti razzisti come premio in una scuola elementare 

E materia cPinsegnamento 
«sterminare i musi gialli»? 

Abb.amo ncevuto questa lettera: 
c Ho due bambini che frequentano le scuole qui a Roma, dove 

cl siamo trasferitl da pochl mesL Ho avuto motte esperienze spia-
ccvoH, ma ora e capitato un fatto che non posso tacere. La maestr* 
del doposcuota, quasi sempre, verso la fine della glomata, organizza 
un g!aoco tipo tombola. Chi vince ha in regalo giomalini a fumetti. 
Vi prego di asservare queslo che vl atlego. LTia porlato a casa 
I'altra sera mio ftglio. Non servonc commenli. Vorrei. a questo punto, 
che I'Unita scrivesse qua'cosa in proposito. E' un'indecenza! 

c Cordiali satuti, Ro-anna 8r3>il3 ». 
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Progression svolgt' un ( H M O I - I I 
sullo sviluppo, d i e si nutie di 
con«ii leia/ ioui l icavale dalla 
moderna n i l l u i a econoinica e 
polit ica, e d i e c o l fe i lo .< a t tit -
l i gli uomini di Imona voloul.'i •>. 

I.v Mtuulv ha pai la lo delle 
impressioni del via^gio in India 
come di sollei i l . i / ioni d i e han
no agilo su Paolo \ I inil i icrii-
dolo a sci i \o ie la « Populoium 
Piogre*sio i>. Pur non ~n| |o\a-
li l laudo r i n i p o i l a n / . i di te l le e-
sperien/e person.ili . pciisiaino 
d i e alia base dcHTm-icl ica sia 
soprallullo il nuovo inl s.(> \ a -
licaiio per il l e i / o Monilo (nel 
cui conlcsio hiso^ua del icslo 
siinaie lo sicsso \ ianuiu in In 
d ia ! . Paolo \ I t"> s|,nn nii l i i l i . 
I i iamenle fa i i l i l a lo nella allua-
/ ione della alll ialc « sxolla >i dal 
lungo lavoio di qnei ^tuppi 
callolici d i e . mei i l ie la Chiesa 
li i luceva i -uui l appo i i i con i 
popoli d' \sia e d' Vfiie.i, nei ler-
inini del l iad i / io i ia le schema 
inissionaiio. »• coiiMilciava VK-
merica Lal iua una n o i m a l " e 
feilr le aiea della M M sf,-ra di 
inf l i ien/a , hanno - iml ia ln -c i ia-
menle i p io l i lemi ilei Pae' i in 
via di sviluppo. e hanno lenlalo 
presen/e cvatigc lichc nuove 
pres«o i popoli d ' \ s i a e d ' \ f r i -
ca. scarlando p r o u d I i di <• con-
versione » e attuando pioposil i 
di a servi / io ». 

La presenza 
comunista 

dell. I'l 

Ginsfa7ne7ile, la compaona 
Bravda non si aspettava che un 
bei giorno svo figlio tornasse a 
casa con un album a fumettt del
la sene SUPER, dal uirAo Mis 
sionc speciale. « nnfo » durante 
una specie di tombola nella scuo 
la elementare pubhlica Mereld 
ai Roma. In esso sono narrate le 
imprest dt un reparto di marines 
USA impegnato nel Vietnam tn 
dure battaglie contro oinesi (sic!) 
e Vietcong. tsporchi musi giaL 
U* da c stermmart *. Le tavole 
che qui rrproduciamo. tratte ap-
punto da Missions speciale, cio* 

da un album che pud essere re-
oalato aglx alunni d\ una scuola 
italiana, ervtentemente affinche 
essi. altrareTin una <ana educa 
none razzista eii imperiahsta di 
r-enlmo bunnt e tnaii. dannn aid 
un idea d> cne ci^a s» ttu'U 

Giriamn la veanalazwne della 
nostra letlrice a chi ha tt dovere 
di tenerne conto. In particolare, 
al mmislro della Pubbhca Istru 
zione on. Gut. che. tn queslo pe-
riodo ha la circo!are facile. 
Non oli sembra che un caso 
come questo mini Q prestigio del
la scuola e possa turbare il sere-
no andamento degli studi? 

n vein profela della « Popil-
I O I I I I I I Piogiessjii „. i i . emlua 
possj esseie cni i - i i le ialn il Pa
dre Ghailcs de l-'ocailhl d i e 
vissp, a| id lno i i ilelle noii i ie 
d i e hanno falto delle nii^-inni 
calloliche degli Miumet i l i della 
penelra/ ione coloni.i le. una ge-
nerosa esperien/a di •• servi / io •> 
tra i Tuareg. La fonte delle 
considera/ ioni ccieuiifiche e lec-
nirhe, il maeslro dal quale Pao
lo V I ha i ra l lo un metoilo e 
perii cerlamenle ii padre L. J . 
Lehret. il leader deU'equipe di 
«( Kconoiuic el hiimanisme » 
scomparso pochi ine-i fa. dopo 
aver ileilicalo piu ili l ienl 'anni 
al io sludio dei prohlemi dello 
sviluppo del T c r / o Mondo. 

iSel l i lno n Suicide oil surv ie 
de rOri ' idciH? n (Pai is . |')(,2) si 
piiSMiuo trovare le radici ili lul le 
le princip.i l i a i rer iua / ioni della 
Knciclica. A tul le il g iml i / io se-
vero sul c-apilalismo e del Pa

dre Lehret, d i e da al capifolo I I I 
del l ihro cilalo questo l i lolo e-
slremameii le signif icativo: « I I 
regime capilalisl.i . nelle sue fo i -
me au l id le e uella sua forma 
all i iale mm pe imel le la va lor i / -
/ a / i m i e ra / io i ia le del i i iomlo in-
l e i i i u . Per i l Padre Lehrel e 
chiaro d i e la « Indira interna 
del capilal i - i i io la-cia!a a s r 

'le.ssa nun |to|ev.i i o i i - in l i ru l i 
di preoccuparsj di im ai inniiii •> 
sviluppo » della i oiiiiinil.i mon
diale (op. r i l . pag. IHOI. per cui 
e neressario nn impe^iio di lu i i i 
i Paesi. e degli or^ani -mi inter-
n.-i7ionali. ronie I O . M J . la F \ 0 
e I I I . N E S C O . 

L'ispirazione ideale di queslo 
errc7ionale « espcrlo » citato 
espl i r i tamrnte neHI ' i ic ic l ica Pa-
pale. non si previa n facili e l i -
chr l la lure. I I legame ron l ln - i l -
lard per venire « al ihei lar ih-
sniii i> d e l l T i i r i i l i ra . st- c\i\\r i-
uiedialo dalla c»pcr i rn /a della 
giovane repul i ld ic i del 'T i ieual . 
della quale il padre Lehrel e 
slalo. ron il <uo sruppo un i 'p i -
ralore in nu ler i . i di p id i l i i . i t--
rnnnmira . mentre Theilard lia 
forni lo con i l suo pen«ier«» al 
presidente senc=a!r-c Senshor il 
materiale per una «uggesliva m.i 
un po* ronfosa i i leolosia pol i t i i . i 
ilel « 'or ia l ismo afr ir . ino n Ivei l i 
Leopold Sedar Sengor « I I •*»-
r ia l ismo afr i rano n. I toma I'Kil ). 

Pii l d i r r l la r i semhra la i ler i -
vazione ili l^-hret dal perstinali-
«mo rat tol i ro ili Mounier . *e nmi 
a l l ro I ' I I M I ro ' l . in lc <li rerte «ue 
espre**ioni r i r r a la n e r r - ' i l a i l i 
<» umanizzarr i l prnrr**i« * lo r i -
ro n. r ili « mi»urarc * i i i ruornn » 
le Srelle pol i l i rhc r *on . i l i 

N u n «arelihr g in- Io non r i rnr-
dare che qur.-lo grande s|n,|jo*o 
aveva del marv i *mo una \ i * i o n e 
alquanto convenzionale. In 
T Su i r id r nn sur \ i e de TOrc i -
denl? » (pag. 331 e sezucnl i ) i l 
marxismo e srartato come <» sor-
do m a i r r i a l i ' m o » r i l dialngo 
con r u m a n e * i m o m a r \ i * l a che 
tanto afTa*rinava I h e i l a r d de 
C h a n l i n . non e neppure collo 
i-omr po««ihil i la. 

For*e la \ e r a idrologia po l i -
lica del padre Lehrel i in «•«-
*lanza quella nohi le m.i senr . 
r i ra d i e «o>i.inzia i D i r i u i d r l -
I ' l ' o m o della ("aria delle N.i-
zioni I 'n i le r d i e e fr i i l lo di 
po«il ive con\ergenze fra difTr-
r r n l i r o n r e / i o n i del mondo. 

Cnnr i t idiamo ri levando nn 
i lalo r h r ci sembra nn *egno 
non Irascurabile deH*allnalr for-
r» del la presenza romuni* la nel 
mondo. Ri tcniamo significativo 
r h r Paolo V I tra le mol le co«e 
prese da padre Lehrel ne ahhia 
lrala«riata n n a : la convenziona-
le polemira con la n «olnzinne 
m a r \ i * l a » Oa polit ico «en*ihile 
;| P-tpa ha evir lrnlemenle m m -
preso rhr non e*i* le occi modo 
di operare per la sohizione dei 
sramli prohlemi ilel no«lro tem
po senza un inron i ro con le 
forze d i e si ispirann ar| ana 
concezione maraisla delPuomo e 
del la societa. 

Alberto Chiesa 
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