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Concentrare il fuoco 
della polemica contro 

DC o socialdemocrazia? 
Cara « Unit* », 

II nottro Partito insiste te-
condo ma glustamente nell'in-
dicaziona che il nottro avversa-
rio prinelpale, quello contro il 
quale bisogna concentrare il fuo
co della polemica e la Demo-
crazia cristiarta. Questa indica-
lione, che mi trova pienamente 
concorde, mi sono accorto che 
suscita discussion! e da parte di 
alcuni niche obiezioni. Le due 
obiezloni alio quali gradirei cha 
il giornale dene una rispotta 
chiara tendono ad indicare un 
diverso avvertario principale: al
cuni dicono che il nemico da 
batters non e la DC ma il ca
pitalismo, altri ancora che e la 
tocialdemocrazia. 

D. Solml 
(Vigevano . Pavia) 

Quando noi diciamo die 
la DC e il nostro awersario 
principale e che contro (ii es
sa dobbiaino concentrare i 
nostri colpi, quasi tlit11 i no-
stri compagni dicono di es-
sere d'accordo, an/.i qualche 
compagno sostiene che tutto 
cio e ovvio e che non vale 
la pena. percio, di soffer-
marvi la nostra attenzione. 
Non so davvero se per tutti 
sia cosa ovvia; so che nella 
pratica, spesso, inolti finisco-
no per coniportarsi in modo 
tutt'affatto differente. e pur 
allermando che la DC e l'av-
versario principale, concen-
trano pot la loro polemica 
contro altri bersagli. Kd in 
diverse occasioni, d'altronde, 
abbiamo anche sent it o alcu
ni compagni contest an- espli-
citamente la validita di que-
sta nostra posi/ione, soste-
nendo che cio che conta e 
concentrare la lotta contro 
il nemico di classe. il capi-
talismo. dovunque si annidi 
la sua influenza: ed altri an
cora sostenere che del capi-
tnlismo dobbiaino saper com-
bnttere l'ala marciante e piu 
moderna, e quindi piit peri-
colosa, che si troverebbe rac-
colta, fondamentalmente, sot-
to la bandiera della social
democrazia. 

Ora non v'e dubbio che 
noi abbiamo sempre lottato 
contro il nemico di classe, 
contro il capitalismo, che 
dobbiamo contro di esso con
centrare sempre i nostri col
pi; e non v'e dubbio che il 
capitalismo esercita la sua 
influenza non solo attraver-
so la DC ma anche at tra
verse) altri partiti. Ma a par
te la vecchia, onuai supera-
ta polemica sulla natura del
la socialdemocrazia la cui 
identificazione col capitali
smo o sia pure con l'ala 
marciante (chissa poi per
che marciante) del capitali
smo e un residuo di sempli-
cismo e di schematismo po 
litico che noi abbiamo supe-
rato da almeno HO anm: a 
parte cio, sarebbe coiuunqiiL* 
un errore grossolano non ve-
dere quali enormi (' ffcrcn/e 
esistono tra i van partiti; ! 
non si capirebbe c. • cos'e i 
l'ltalia, come vi si s.olge la j 
lotta politica, quali ? mo le 
sue prospettive, se non s-i sa- < 
pesse distinguere il p„«so ed { 
il ruolo di ognuno dei parti- ; 
ti italiani. ' 

UN OSTACOLO SULLA ! 

VIA DEL PROGRESSQ ! 

E' per questo che. in que-
sto momento di vigilia elet-
torale, noi comumsti inten-
diamo dire chiaramente il 
nostro pensiero. Contro la 
socialdemocrazia e'e da po 
lemizzare; ed aggiun»o e'e 
da lottare e da lottare stre-
nuamente, per battere la sua 
influenza tra una parte dei 
lavoratori italiani. denunzian-
do i suoi errori e le sue gra-
vissime responsabilita; ma 
noi comunisti intendiamo ri-
bad ire chiaramente che il 
nostro awersar io principale 
e la Democrazia cnstiana e 
che contro di essa concen 
triamo e concent reremo il 
nostro attacco. E" la Dt-mo-
crazia cnstiana che con la 
sua azione conservatrn-e »•-
stacola ogni passo in a\an 
ti sulla via del pro-jro-so. 
e la Democrazia cnstiana che 
con la sua politica o t e r a 
allineata e subordinata a 
quella degli impenalisti ame-
ncani ostacola ogni pa.v>o in 
avanti sulla via di un'cff:-?-
tiva, reale mdipenden/a na-
zionale; e la Democra/m cn
stiana che con la sua pri-ivv-
tenza e la sua forza hlor.M 
r M possibihta di movimer. 
to e di autonomic degli a! 
tri partiti, che paralizza tut-
ta la vita politica itahana. 
E la DC non b affattn — 
come dice Rumor — una ga-
ranzia contro processi so-
stanzialmente autoritari, di 
cui invece e essa mede. ima 
portatrice, coi suoi tentativi 
di soffocamento delle auto
nomic locali della dialettica 
sindacale, dei potert del Par-
lamento in nome della cosid-
detta efficienza. 

In Italia, anzi, la destra 
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| Contro la socialdemocrazia oc- | 

= cor re polemizzare e lottare per = 

| tlenunziare i suoi errori e le sue = 

I responsabilita: ma il partito della = 

| grande borghesia rimane la DC, | 

= ed e questo Vawersario princi- = 

= pale da combattere e da battere = 

Tiiiiiiiiiiiimiimmi 

oggi e la Democrazia cri-
stiana, perche essa e il par
tito di fiducia della grande 
borghesia. L'avversano prin
cipale da combattere e da 
battere dunque e la Demo
crazia cristiana. 

PER UN NUOVO 

RAPPORTO UNITARIO 

Non solo, ma una rottura 
e denuncia di ogni compll-
citii con la DC nella sua po
litica conservatnee e reazio-
naria sono le condi/ioni per 
la realiz/azione di nuovi rap-
porti tra tutte le forze di 
sinistra, per una nuova po-
litica. un nuovo governo. I.e 
stesse posizioni critiche e le 
resisten/e di certe for/e so-
cialiste non approdano a nul
la e non approderanno mai 
a nulla, sin tanto che que-
ste forze resternnno prigio-
niere dello schema di cen-
tro-sinistra, sin tanto che il 
PSU si rifiutera di scinde-
re le sue responsabilita dal-
la DC, sin tanto che non de-
cidera di non farsi piu mal-
levadore e complice di una 
politica che porta ad un gra-
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ve lo^oramento delle lstitu-
ztoni democratiche. Non ap
prodano a nulla — npeto — 
se eseludono di fatto il pas-
saKKio all'opposizione e se 
evitano il problema fonda-
mentale di un nuovo rappor-
to unitario con le altre for
ze di sinistra ed in primo 
IUOKO con il PCI. 

L'esperienza anche recente 
ha dimostrato che, in ogni 
campo, per contrastare il 
prepotere e la politica della 
DC la sola arma e la sola 
linea valida ft quella di un 
rapporto aperto a positive 
converKen/e col PCI e con 
tutte le for/e di sinistra, li
nea da applicare sino in 
fondo, v n z a accettare le 
condizioni e le imposizioni 
della DC, il ricatto della in-
sostituibilita del centro sini
stra. Bisogna avere il corag-
»io di rompere quest a al-
lean/a, che e diventata una 
eamicia di forza per i socia-
listi e passare all'opposizio
ne e lavorare a creare una 
n u o v a situazione politica, 
nuovi rapporti di forza, fon-
dati su una nuova unita: con 
l'unita si vince, anche con
tro la DC; con l'unita si va 
avanti, in Italia come In 
Francial 

ARMANDO COSSUTTA 

Un compagno chiede: 
si fa strada anche 
tra noi una visione 
malthuscana del 
problema demografico? 

Perche i comunisti 
sono favorevoli al 

controllo delle nascite 
Cara « Unita », 

oggi I comunisti t i battono 
per II controllo delle natcite. Che 
cota tignifica? Significa che il 
giudizio dei comunisti tul pro
blema demografico e modificato? 
Che ti fa strada anche fra I co
munisti una visione malthusiana? 
Eppure, per noi marxisti, it pro
blema non e quello della quan
tity di risorse presenti sulla Ter
ra, ma del rapporto di produ-
zione capitalistlco che bisogna ro-
vesciare. O forte crediamo an
che not che II problema della 
fame nel mondo tla un proble
ma di tovrappopolaziona anzlch* 
di tfruttamento? 

Antonio C. 
(Siena) 

Sulla ques t ione po-
s t a dal c o m p a g n o An
tonio C. a b b i a m o chie-
.sto il p a r e r e della com-
pa«na d o t t o r e s s a Lau
ra Conti . II p r o b l e m a 
e complesso e con l'o-
p in ione della compa-
yna Conti n o n inten
d i a m o d i re u n a p a r o l a 
conclusiva su t emi che 
oggi sono d i b a t t u t i in 
t u t t o il m o n d o . Prefe-
r i a m o c o n s i d e r a r e que
s t o a r t i co lo c o m e u n 
c o n t r i b u t o a u n a di-
scuss ione p e r la q u a l e 
le co lonne del n o s t r o 
g iornale r e s t a n o aper -
te ad a l t r i i n t e rven t i e 
a d a l t r e opinion! . 

Una forma di difesa effkace ma che sconvolgerebbe I bllancl 

anche delle nazionl piu ricche 

i 
Cara « Unita », 

abbiamo ditcusto, nelle ul
tima settimane, con amid • 
conoscenti, tulla difesa anti-
missili, di cui tanto ti parla 
tui giornali ed alia radio, ma 
non siamo riusciti m farcene 
un'idea chiara. Sarebbe posti-
bile attraverso la pagine del 
giornale saperna qualcota di 
piu? 

C. Pini . L. Righl 
(Genova - Sampierdarena) 

Nel senso strettamente tec-
nico della cosa, sarebbe as-
sai difficile, se non impossi
b l e . «saperne qualcosa di 
piu », in quanto si tratta di 
dispositivi di grande interes-
se nnlitare. le cui carattensti-
che tccniche sono note sola-
mente ad un ristretto grup-
po di specialisti e di uomi-
ni di i;o\erno. Da un punto 
di vista piu jienerale. e inve 
ce po^^ibilc fornire qualche 
elemento chianficatore. 

RitacciaiiKHi. per inqua-
drare la co>a. al ben noto 
problema dell'offesa aerea e 
della difesa antiaerea effet-
tuata mediante artigliene 
terre>tri. Nelle vicinanze de-
gh obiettivi militan piit in-
teres«^inti. e lungo le presu-
mibili rotte aeree piii comu-
ni. viene di^posta una rete 
di bat tene antiaeree. che 
vengono messe in allarme al-
l'av\icmarsi dei bombardie-
ri. ed entrano in azione quan
do venijono sorvolate. Put fit-
ta e la rete delle batterie an-
tiaertv. piu efticace risulta 
la loro azione. 

I n a decina di annl fa, al
io bat tene antiaeree conven-
zionali. vennero affiancate 
battene di mi^ i l i . e^senrio 
que-sti ultimi capaci di rag-
giungere maggion quote e 
dotati di un maggiore raggio 
d"a7ior.e. Poco dopo. entraro-
no in campo i missili anli-
aerei a guida automatica. mil-
mil di un sistema radar di 
bordo: questi missili vengono 
lanciati dalla batteria a ter
ra quando il radar del missi
le ha mquadrato un aereo; 
questo stnimento continua 
a fun/sonare e. accoppiato al 
sistema direzionale del mis
sile. lo guiria contro Taereo 
in volo. 

Un missile di quest e carat-
tenstiche risulta assai effica-
ce. in quanto. salvo che per 
un fun/ionamento difetto^o 
del radar e dei sistemt dire-
zionah di bordo, mm falli-
sce mai il bersagho. Per 
contro, la batteria che lancia 
missili di questo tipo e as-
sai piii complessa di una bat
teria convenzionale, e soprat-
tutto il missile autoguidato 

Due missili antimissili tovietici durante la parata militar* tulla 
Piazza Rotta nell'annivertario della Rivoluxiona d'Ottobre. 

ristilta molto complesso e 
costosissimo. Una difesa an
tiaerea basata su batterie di 
missili autoguidati. risu'ta 
cioe molte \(»lte piii com
plessa e piit costosa di una 
difesa convenzionale Per di 
piu, richiede personale assat 
piit altamente specializzato. 

In quest! ultimi anni, pe-
r6, dopo l 'awento dei missi
li bahstici interconttnentali. 
i termini del gioco offesa-
difesa aerea. nsultano pro-
fondamente mutati. Un mis
sile balistico intercontinenta-
le e molto piii veloce del piii 
veloce degli aerei da bom-
bardamento. puo giungere 
da qualunque direzione. ed 
an7iche seguire una « rotta » 
onzzontale. sale ad a'.tissi-
ma quota per poi • spiove-
re» «ul ber^aslici. Un missi
le bahstico intercontinenta-
le. quindi. risulta assai piii 
difficilmente individuabile ed 
intercettabile di un aereo. 

Vn sistema di difesa anti
missile. si puo ipotizzare ba-
sato su una rete. quanto piu 
fitta ed estesa possibile. di 
stazioni di awn^tamento e di 
lancio di missili mtercetta-
tori. tale da coprire tutto il 
territono naziona'.e e da «pin-
gersi il piu lontano po«sihi-
le da esso. 1^ stazioni-batte-
n e dt questo sistema do-
vrebbero es«ere permanen-
temente collegate Puna all'al-
tra, in quanto per intercet-
tare un missile balistico in 
arrivo occorrerebbe senz'al-
tro l'azione di numerose sta
zioni. Un primo gruppo di 
stazioni - batterie dovrebbe, 
cioe, determinare la rotta 

del missile, comunicarne 1 
parametri alle altre, in mo
do che una o due stazioni-
bat tene poste a una certa 
distanza lungo la traiettoria 
del missile, possano inqua-
drarlo col radar dei missili 
autoguidati e lanciarglieli 
contro. 

Ricoprire il territorio na-
zionale di un simile sistema, 
tenerlo permanentemente in 
a2ione. affidato a personale 
specializzatisMrro, comporte-
rebbe delle spese eolossali. 
tali da mettere in crisi il bi-
lancio di una nazione. per 
quanto grandi pos«ano esse-
re le sue ri=orse economiche. 

Un'mtesa soviet ico amen-
cana per accantonare una si
mile forma di difesa. presen-
ta quindi i»n interesse di pri-
m'ordme. in quanto permet-
tera di destmare dall 'una al-
Paltra pane , somme ingenti 
agli investimenti produttivi. 
alia so'.uzione di problemi 
sanitari e assistenziali. alia 
ricerca scientifica ed aile 
imprese spaziali. tutte «vo-
c i» altamente positive nel 
bilancio di una nazione. 

Parallelamente. il missile 
baiistico. in posses^o delle 
due nazioni, verrebbe tacita-
mep.te accantonato come •ar
ma as«olutan. mancando la 
difesa contro di esso da am-
bedue le parti. Quando ad 
altre nazioni che volessero 
entrar nel gioco con missili 
balistici ed eventualmente di-
fese antimissile, il loro po-
tenziale economlco e tecnico 
non sembra sufflciente a 
permetterlo. 

GIORGIO BR^CCHI 

Possiamo tranquillamente 
rispondere che, si, l'atteggia-
mento dei comunisti cainbia, 
quando cambia il mondo e si 
trasforma la fisionomia dei 
problemi. Per quanto riguar-
da la fisionomia del proble
ma demografico, essa e cam-
biata sotto inolti aspctti e 
per molte cause, e si puo qui 
prenderne in considerazione 
qualcuno 

II problema cambia quan
do cambtano le fot/e produt-
tive e le teciuche di piodu-
zione: nel tempo in cui il ln-
voratore, per entrare nel pro-
cesso produtttvo, non ha bi-
sogno di altro che della for
za delle proprie braccia, l'in-
cremento demografico porta 
rapidamente a un incremento 
della produzione. Cosi nelle 
societa contadine arretrate, 
in cat un bambino di sei 
anni b gia In grado di dare 
un piccolo aiuto in casa o 
nei campi, e un ragaz/.o di 
dieci e gia in grado di fare 
la sua giornata di lavoro, un 
incremento di nascite e se-
guito immediataniente da un 
aumento del consumi ma a 
breve distan/a e seguito da 
un aumento di produzione. 
In una societa tecnologica-
niente piu avanzata, invece, 
il giovane non entra nel pro-
cesso produttivo che ii quin-
dici anni, e magari non pro
duce fino ai diciotto: il pro-
cesso di riproduzione della 
forza-lavoro e duncme un pro-
cesso che si svolge in tempo 

• breve o tempo lungo. secon-
do il grado di sviluppo delle 
forze produttive e delle tec-
niche di produzione. Reci-
procamente: quanto piii tem
po si puo iasciarc alia forza-
lavoro per riprodursi, tanto 
piii si sviluppano le tecniche 
produttive. Per parlare piii 
concretamente: se una socie
ta non e sviluppata non ha 
scuole. ma se non ha scuole 
non si sviluppa; se non ha 
scuole sufficient! per tutti i 
bambini che nascono. non 
riuscira a trasformare i bam
bini in operai speciallzzati o 
in agronomi o in veterinari, 
ne fara soltanto dei brac-
cianti. 

Le societa arretrate sono 
Immerse in un mondo capita
listic^), nel quale esistono so
cieta (come l'europea e l'a-
mericana) in cui il lavoro e 
altamente produttivo: il con-
tatto tra le societa ad alta 
produttivita del lavoro e la 
societa a bassa produttivita 
del lavoro e un contatto di 
tipo capitalistic^, cioe di 
sfruttamento. che si esplica 
non piu nelle forme tradizio-
nali dell'irnperialismo (attra
verso il dominio politico e 
militare, e cioe in forma so-
vrastnitturale* ma in forma 
5trutturale. economica. neo-
colonialista: con I'equipara-
re un'ora di lavoro dell'ope-
raio americano a dieci o cin-
quanta ore di lavoro del con-
tadino indonesiano. Se in 
una societa arretrata l'incre-
mento delle nascite e piu ra-
pido di quanto sia lo svilup
po sociale. economico. scien-
tifico, tecnico tse cu>b. per 
esempio. i bambini erescono 
di numero piii rapidamente 
dei posti-scuolat. il lavoro in 
quella societa non nesce a 
diventare p i i i produttivo: 
questo espone quella mede-
sima societa arretrata a la-
sciarsi sempre piu esosamen-
te sf nit tare dalla societa ca-
pitalistica piii avanzata. at
traverso il neo-coloniahsmo. 

Per spez7are questo circolo 
vi7ioso e necessario che per 
un certo periodo di tempo 
lo sviluppo sociale. economi
co. tecnologico. sia piu rapi-
do dell'incremento demogra
fico. Quanto dire che la fra-
se di Marx « quanto maggio-
re e lo sviluppo del modo 
capitalmtico di produzione. 
tanto piu grande e la quan-
tita di capitale necestaria aa 
Oicupare la stes*a forza la
voro o. a piii forte ragione. 
una tone lavoro crescente ». 
andrebbe detta cosi: quanto 
maggiore e nel mondo lo su-
luppo del modo capitah*ti 
co di produzione. tanto piu 
grande e. in ogni Paese che 
voglia difendere la propria 
ragione di scambio nei con-
fronti dei Paesi eapitalistici 
pm sviluppati. la quantita di 
capitale nece*soria eccetera. 
Ecco dunque <per quanto 
molto grezzamente accenr.a-
to. da p a n e di una che non 
e speeialista m questi studi> 
un esempio di come il pas-
saggio dal coloniahsmo tra-
dizionale al neo^olonialismo 
si colleghi al problema de
mografico e ne abbia tra-
sformato la fisionomia. 

Ma si puS anche fare un 
sal.o al di fuori di questa 
tematica economica. e nco-
no<-cere che il problema si 
imposta ogsi diversamente 
da un seeoio fa anche per la 
diversa conoscenza che oggi 
l'uomo ha di se stesso e del
la natura. Quando Marx scri-
veva // Capitale non si co-
noscevano ancora le vitami-
ne, non si conosceva come 
oggi si conosce la fisiologia 
umana. non si aveva ancora 
che un'idea molto grezza del 
ricambio fisiologico e delle 
necessity che esso presenta. 

Î e Idee del mondo scienti
fic^ non erano a quell'epoca 
molto piii vicine al vero di 
quanto sia l'elementare vi-
suale del contadino, che an-
nulla le differenze qualitati
ve tra il foraggio e il grano 
e fa un semplice c.jnto ciuan-
titattvo di quanto rende il 
foraggio v di quanto tende 
il gtano. Ougi invece si sa 
che le ntcessita della fisio
logia umana non sono esprt-
mibih con un semplue rum-
puto di calorie, ma che ac-
canto a un labbtsogno quan-
titutivo di calorie (biochi-
micamente intercambiabili. 
dalle calorie dei grassi alle 
calorie dei fannacei, e quin
di valutabili in termini di co-
sti economici) esiste un fab-
bisogno qualitativo di pro-
teine animali, di vitamine, 
di sali. Oggi percio si sa 
molto bene che la dieta del-
l'uomo europeo, con il suo 
saggio equilibno di tutti i 
componenti della ra/.ione ali-
mentaie. e fiutto di una lun-
ga acctimula/tone di azoto 
iniziata quando i contadini 
romani cominciarono a col-
tivare le leguminose. sulle 
ladici delle quali allignano i 
bat ten capaci di as^innlare 
l 'a/oto deH'atmostera e di 
incoiporarlo al terreno. e 
quando gli stessi contadini 
dell'impero romano elabora-
rono una corretta tecnica di 
costru/ione delle concimaie; 
e si sa che il lento proces-
so di accumulazione si av-
vantaggio della lunga pace 
che regnb per secoli t ra le 
montagne del cuore dell*Eu-
ropa, dove il clima umido 
favorl la crescita dei forag-
gi e dove il contadino ebbe 
un cosi lungo e pacifico rap
porto con la propria terra e 
il proprio bestiame (che nes-
sun padrone gli prelevava e 
nessun esercito nemico gli 
distruggeva). da selezionare 
pazientemente e proficua-
mente i ceppi migliori. Dal
la paziente attesa del monta-
naro svizzero tutto il mondo, 
oggi, trae profitto di mano 
in mano che lo sperma dei 
tori selezionati. conservato 
in frigoriferi e utilizzato nel
la feeondazione artificiale. 
va a migliorare le razze vac
cine di tutto il mondo. Ma 
ancora e'e molto lavoro da 
fare, e molto t e m p o da 
aspettare, perche la selezio-
ne e migliorata ma il tempo 
di riproduzione delle vaccine 
e nmas to mvariato. una vac-
ca non puo figliare piii di 
una volta l'anno e una mac-
china per l'estrazione di pro-
teine dall'erba, che funzioni 
col rendimento piu alto di 
una vacca. non e stata anco
ra inventata. 

«Cono«ciuto, il mondo non 
cresce: anzi si scema »: men-
tre lanciamo le nostre son
de al di la deli'orbita terre-
stre, e con la radioastrono-
mia interroghiamo gli spazi 
stellari. cominciamo a fare 
i conti con le risorse del no
stro pianeta. Un secolo fa 
potevano apparire llhmitate, 
oggi ne vediamo i confini: 
e'e ancora margine. l'Ameri-
ca meridionale e la Siberia 
sono ancora un patrimonio 
di risorse non sfruttate. ma 
i confini sono in vista. L'azo-
to presente sulla Terra in 
forma assimilabile dall'orga-
nismo umano cresce lenta-
mente. il numero degli esse-
ri umani cresce rapidamen
te- e ormai ne sappiamo ab-
bastanza. di grafici e di sta-
tistiche, per sapere che se 
una curva cre>ce Ientamen-
te e un'altra cresce rapida
mente viene il momento in 
cui es«e s'mcontranfi. In un 
secolo siamo tanto cresciuti, 
ed e tanto cresciuta la no
stra cono»-renza. di noi stessi 
e del mondo. che gli oriz-
zonti si sono ristretti 

Ma alia fine, e'e una terza 
considerazione da fare ed e 
questa: quando chiediamo 
liberta dei mezzi di control
lo delle nascite. non abbiamo 
ancora pronunciato un giu
dizio sulla neces«ita di ridur-
re 1'incremento demografico: 
abbiamo semplicemen*e pro
nunciato un giudizio sul d:-
n t t o . che ogni es^ere uma
no po««iede. di conosrere la 
venta e di programmare la 
propria eMsten/a. Un tem
po la probahihta di a'.ere 
dei d:*cendent: dipenrie*.a. 
per ogni essere umano. dal
la sorte delle malaTtie m-
fettive. malaria, enterocoh-
ti che facevano «Trage dei 
suoi figh: oggi 1'umanita 
e capace di mettere ordi-
ne nel caos e d; sottrarsi . 
in va^ta misura, alia casua-
hta. al « de^tino » alia « sor
te »; il d in t to di program-
mare le nascite fa p a n e del 
medesimo processo con cui 
la volonta co^ciente si sosti-
tuisce al caso. Liberta per i 
mezzi di controllo delle na
scite. liberta di cono«cenza 
e informazione nauardo a 
questi mezzi. significa un 
passo avanti sulla strada che 
elimina il fortuito. l'acciden-
tale. dalla vita degli uomi-
ni e vi sostituisce coscien-
za, decisione, responsabilita. 
E cioe: umanitb. 

LAURA CONTI 

NELLA FOTO: Malthwt. 

II mondo beat in 
quattro tascabili 

La scorsa settimana Vie 
Nuove ha pubbheato un repor
tage fotografico che lascia al-
libiti: vi si scorgono alcuni 
poliziotti armati che con vol-
ti compiaciuti malmenano i 
giovani e le ragaz/e che a 
Roma e a Firenze hanno pro-
testato contio la visita di 
Humphrey in Italia. Dunque 

e questa la risposta che la 
societa benpensante sa dare 
ai sempre piii frequent 1 mo-
vimenti giovanili di protest a, 
contro i quali si e tanto in-
sistentemente l n v o c a t a la 
« moralitii ». il « pubblico de-
coro», il «rispetto degli al
tri »? Non e'e da stupirsi, 
quindi. che questi movimenti. 

Una manifettaziona di giovani « provot 
tione USA al Vietnam. 

a Milano contro I'aggres-

«fro/if/ e fronliere)) di Joyce Lussu 

Una donna antifascista 
attraverso I'Europa 

_ j 

Anni di lotta clandestina al-
l'estero, di cui una breve par
te in Italia, contro il fasci-
smo descntti da una donna 
coraggiosa, una delle poche 
non comuniste. che imparo 
un po' tutto del mestiere di 
chi a ogni passo deve nume-
tizzare la sua identita; « falsa-
r i a» di documenti a Marsi-
glia. studentessa universitaria 
a Lisbona, operatrice di ri-
cetrasmittenti a Londra. Tut
to per la sua battaglia antifa
scista. 

Quegli anni. quelle peregri-
nazioni, Joyce Lussu, le 
ha raccontate in prima perso
na in Fronti e frontiere tBari, 
Laterza 19f>7. Pagg. 140, L. 1200 >, 
un hbro che mantiene lo spi-
rito, se non la forma, del dia-
n o che Salvemmi lesse nel 
1945 e defini « u n capolavoro 
di semphcita. di chiarezza e 
di immediata etticacia». Per 
quanto quella prima sresura 
abbia suhito qualche trasfor-
mazione, il giudizio resta pie
namente vahdo, intatto. 

II racconto e rapido. abboz-
zato piu che svolto fino al 
"38. quando di n to rno dall'Afri-
ca. Joyce Lussu tenta di farsi 
convahdare il passaporto ita-
liano dal rappresentante con-
solare di Aden, che Tascolta 
attentamente. quasi condiscen-
dente. aprendola a qualche 
speranza fin quando prende 
nelle sue mam il passapono 
e si allontana dal suo ufficio. 
Quando vi torna. la Lussu si 
trova il passaporto pieno di 
crooi di « annullato » m ogni 
pagma. II fa^cismo ha vmto 
ancora una volta. il funziona-
n o fascista ha messo in at to 
la sene di anghene di cui tut
ti gli esuh antifascisti furono 
v:ttime prima o poi. 

Ecco la Francia. la Svizzera, 
poi di nuovo la Francia. la vi
ta con Emiho Lusso, Parigi, 
l'oocupazior.e nazista. Marsi-
glia. Qui lesule itahana di-
ver.ta un'esperta fabbneante 
di documenti falsi mentre 
Lus«u si dedica all 'espatno 
via mare, di chi deve sfue-
gire al fascismo, al nazismo. 
alia polizia del govemo di 
Petam. Quando si prospetta 
la necessita di a p n r e una 
strada a: tra verso I'Atlantico 
ai clandestmi come Cianca. 
Valiani e Garosci che devono 
recarsi in America. Lussu de
cide di ar.dare a Lisbona. Ma 
per andare in Poriogallo biso
gna passare attraverso tutta 
la Spagna franchista e il viag-
gio di Joj-ce ed Emilio Lus-
se e tutto affidato alia volon 
ta dei contrabbandieri o de
gli antifascisti spagnoli. Poi 
da Lisbona a Londra e men
t re Lussu si incontra con gli 
esponenti politici, Joyce ap-
prende a manovrare le radio. 
impara cifrari su clfrari • tf 

allena con gli inchiostri sim-
patici. 

E di nuovo in Francia, di 
nuovo in lotta, sfuggendo abil-
mente dalle mam della poli-
zia e cadendo in quelle degli 
occupanti italiani quando al 
confine con la Svizzera ne
sce a mettere in salvo Ema-
nuele e Vera Modigliam. Di 
nuovo la liberta ottenuta so-
stenendo fino in fondo 1'iden-
tita francese che si era data, 
poi il 25 lugho, il rientro in 
Italia pressoche immediato. 
Finalmente si coronava il so-
gno degli antifascist^ quello 
di poter combattere dentro l 
propri confini i propri nemi-
ci di classe. E la prima, co-
cente delusione: non era il 
fascismo ad essere caduto, 
ma soltanto Mussolini. « II re
gime di Badogho — scrive la 
Lussu — aveva poco da mvi-
diare a quello di Mussolini ». 
I>erche la pohzia era sempre 
la stessa. lavorava ancora sul
le vecchie carte e gli antifa
scist! nmanevano, come pri
ma. nemici. 

Di nuovo la clandestinita e 
la guerra. Joyce Lussu scen-
de al sud passa le hnee e 
toma a Roma. Di questo av-
venturoso viaggio ci aveva an-
ticipato una narrazione nel 
volume di nevocaziom II se-
condo Ritorgimento d'ltalia. 

Questo il hbro. umano, nc-
co di sentimento, in cui si m-
contrano I nomi noti del mon
do degli esuli antifascist!. Ma 
la sua battaglia e continuata 
e continua. Questo racconto 
e solo una fase. il preiudio 
alia battaglia di oggi e di 
domani. 

Come lo fu per il suo com
pagno. per Lussu. di cui pro
prio leggendo Fronti e fron
tiere va ncordato quel Diplo-
mazia clandestina che potreb-
be quasi essere il canovaccto 
del racconto di questa com-
baUiva esule. Gli awenimen-
ti sono un po ' l medesimi. 
Solo che in Diplomazia clan
destina hanno il sapore della 
relazione politica. vengo
no messt in p n m o piano l 
«problemi» deli'attivita di 
Lussu e dt «Giustizia e Li 
berta + e m Fronti e frontiere 
queglt stessi problemi si ar-
ncchiscono di particolan, di 
osservazioni minute, di con
form vivaci e anche di cu-
rio«ita femminili. 

Un hbro. questo della Lus
su. che da luce, si ai pro
blemi politici della lotta an
tifascista. ma che ci mostra 
anche piii intimamente il 
mondo degli esuli. Un libro 
che dovrebbe entrare nelle 
scuole ed essere materia di 
meditazione sulla estrema di-
gnita e coraggio dei combat-
tenti antifascist!. 

a. s. 

pur col disordme e le con-
traddizioni che portano con 
se, destino l'interesse di al
tri giovani che non si accoiv 
tentano ne delle generich* 
condanne ne delle maniere 
forti della polizia: e recentis-
sima, fra l'altro, la notizia 
delle ditlicolta incontrate dal
la nota '/.anzara neH'aflronta-
re un'inchiesta su questi ar-
gomenti, e recentI sono i dl-
battiti destati daU'assurdo 8 
violento atteggiamento dello 
forze deU'oidme 

Quando un atgoniento di 
cost bruuiantc a'tualita si tra-
sfensce tempesti\amente dal
le colonne dei settunanali al-
le col lane dei « tascabili », s{. 
gnifica che l'cditoria o nu-
scita una volta tanto a uscU 
re dall'ambito consueto del
le nstamiK' di roman/i o t'4 
saggi largamente collatidatt • 
ad attuare quel genere nuo
vo di saggistica attuale. rl-
spondente sia alle esigen/sj 
della divulga/ione sia a quel-
le di un'informazione e dt 
una visione piii ample di 
quelle dei lotocaldu, di cui 
si sente da anm un gian 1)1-
sogno Con snddisfa/ioui (|iim. 
di vediamo che — dopo una 
preo( cupante interriizioue (II 
qualche mese — nprende la 
pubblicaziont la collana « I 
radai » delle Kdi/loni dell'Al-
bero, propno con un titolo 
dedicato agli argomenli da 
cui abbiamo preso le mosse: 
P. Novell!, Fate Vamore non 
la guerra (L. 500). Si tratta 
di un resoconto giornahstico 
sulle origint e gli sviluppi del 
movimento beat in Italia, fon-
dato su una ricca riocumen-
ta/ione che va dalle pagino 
dei giornali alle interviste n 
alle «tavole rotonde» col 
« capelloni », ai testi delle can-
z(»m di protesta, con lo sco-
po di illustrare senza facill 
scherni il pensiero di questi 
giovani. anche nelle sue con-
traddizioni e nelle vaghe ten-
den/e misticheggianti e an.i'-
chiche (poche osservazioni 
sulla bibliografia- era il caso 
di citare Mastronardi e il 
Dizionano di Battaglia? Per
che tacere fra le >< consulta-
zioni » VUnita c Vic A'MOIC'M. 

II volumetto di Novelli h 
presentato da Fernanda Piva-
no, che ha seguito con atten-
zione questi movimenti pro-
testatari in Italia, e alia qua
le si deve forse il nostro ini-
glior saggio sulla letteratuia 
beat amerieana, nata — come 
e noto — nei tempi tnst i del
la guerra fredda e dell'aggres-
sione alia Corea, come rea/io-
ne all'oscurantismo mcomhen-
te sulla vita interna del Pae
se e al pericolo di una cata-
strofe mondiale, e carattenz-
zata dal mito della non-vio-
lenza (cui non sono estranel 
influssi di filosofie oriental!» o 
dalla ricerca di valon moral! 
ed espressivi originari. Questo 
saggio vediamo con piaceie ri-
stampato proprio questa scf> 
timana insieme c<jl roman/o 
al quale servt da prefaztone 
una decina di anni fa Jack 
Kerouac, Sulla strada (Mon-
dadori. «Oscar ». L. 3501. E 
a quest*» proposjto ncordia-
mo che dello stesso Kerouai 
si possono leggere / soffcr-
ranei »il roman/o tanto av-
versato dalla censura itahana* 
nella UE di Feltrinell: • L :« /M. 
mentre fra i « Paperbacks » dl 
Lenci si trova una Iarga sce!-
ta di scrittori di protesta. s;:a 
da noi segnalata a suo tem
po: / beats, a cura di Sev-
mour Krim. con uitrodti/:o-
ne di M a r l s a Bulgheront 
(L. 1.0001. 

Continua la carica 
<Ii'i «Ccntouno » 
Seguendo la formula che 

abbiamo piu volte lllustrato 
a proposito dei precedenti vo-
lumetti. continua presso Boin-
piani la sene dei «Centouno 
capolavon > il settuno volu
metto. dedicato alia letteratli
ra greca e curato da Mano 
Geymonat. (i conferma nel-
1'impressione che 1'imziativa 
risulti molto piu utile r piu 
onginale proprio quando n-
guarda le letterature anti^ha 
o le mono note fra le lette
rature modeme. poirhe per 
esse e dato modo al curato-
re di ofTnre un panorama re-
lativamente esaunente e dt 
all?rgare la scelta anche ad 
opere di carattere non stret
tamente Ietterano. Come sem
pre i cura ton sor.o di vano 
genere. ma frequeniemenie n-
corrono nomi di lllustn spe
cialist!: talvolta purtroppo at 
nota la tendenza a esaunre 
ia < voce » nel puro e sempli
ce nassunto II prezzo del vr> 
Ijmetto e sempre di 500 lire. 

Shakesprarr 
e L'ngarctti 

Una Delia ri«tampa neall 
«Oscar mensili» di Mondav 
don : Quaranta sonetti di S/ia-
kespeare tradotti da Giusep
pe Ungaretti «L. .1501. e pre-
ceduti dalle introduzioni pre-
messe dal t radu' tore alia pri
ma edizione del 1944 di soil 
ventidue sonetti e ad altri 
sei sonetti pubblieatt nel 1&4S. 
II poeta itahano, come e r.a-
turale. rmuncia a una fede-
lissima traduzione dell'or.ci-
nale e all'illustone di poter 
ncreare nella nostra lingua 
lo stesso metro e lo stesso 
n tmo del testo inglese. e offre 
una sua personale interpreta-
zione. ricca di suggestioni per 
il lettore modemo. Spiace an
cora Jma volta dover notare 
che 1'editore non ha fatto nul-
la per rendere accessibili » 
un piu vasto pubblico que
sti testi, che offrono indubbie 
difTicolta di lettura: non certo 
a questo intento rispondono le 
rapide e poco chiare pagineV 
te di presentazione di tutto 
il volumetto. 

r. v. 


