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Una pericolosa illusione: 
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P America «potenza globale» 
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II sogno di dominio 
che porta alia guerra 

Le nuove analisi degli«esperti» di Washington - Desiderio di 
pace dei paesi socialist - La secessione cinese - Potenza e 

spese militari - Guerre locali e conditio alomico 

L'impresslonante rete delle basi missillsliche e aeronautiche americane nel mondo 

Una nuova analisi dei rap-
porli di forza internazionali 
e stata messa a ptinto dagli 
«esperti » che oggi vanno 
per la maggiore a Washington 
e prontamente accettata dal 
governo americano. Non po-
chi giornalisti del campo ul-
tra-atlantico l'hanno immc-
diatamcnte fatta circolare in 
Italia. Questa nuova analisi 
vuole che l'equilibrio di po
tenza nel mondo si sia deci-
samente modificato negli ill-
timi anni a favore degli Sta-
ti Uniti. Tale opinione — ci 
assicurano — e stata accetta
ta dai responsabili della poli-
tica americana, alia Casa 
Hianca e al Dipartimento di 
Stato. Di qui il conio di una 
nuova formula, estremamen-
te eloquente: gli Stati Uniti 
sono la sola « potenza globa
le » nel mondo, la sola quin-
di in grado di imporre la 
propria volonta ovunque, sen-
7a che vi sia suIla terra for
za sostanzialmente capace di 
opporvisi. 

Tre sono gli ordini di fe-
nomeni che in questa analisi 
vcngono giudicati come tali 
da favorire i discgni impe-
rialistici degli Stati Uniti. Es-
si sono di tipo abbastanza 
divcrso. tanto che difficil-
mente si trovano elencati in-
sieme. Cercheremo a nostra 
volta di esaminarli per vede-
re in che misura essi possono 
realmente pesare sui rapporti 
di forza mondiali. 

Anche se non lo dicono 
troppo esplicitamente, fra i 
propri fattori di vantaggio 
gli «esperti » americani an-
noverano il palese. ma anche 
sacrosanto e legittimo, desi
derio di pace dei pacsi socia
listi. Nonostante tutta la fa-
ziosita seminata dall'antico-
munismo, oggi non vi e per-
nona con un minimo di giudi-
7io che non riconosca. maga-
ri in privato, che quci paesi 
sono per la pace. Si arriva 
anche ad ammettere che essi 
hanno bisogno di pace. Que-
sto c quanto gli stessi respon
sabili di quci paesi dichiara-
no da semprc. Le economic 
delle loro nazioni attraversa-
no una fase importante di 
sviluppo e di transizione in 
cui. risolti per Tessenziale i 
prohlemi asMllanti deil'indti-
strializzazione. come mezzo 
per vincere una arretratezza 
utorica. spcrimentano nuovi 
meccanismi di direzione c di 
pianifica7ione. capaci di ga-
rantire il massimo dei hene-
fici della emancipazione so-
cialc. Tale processo rsige un 
prolungato periodo di svilup-
po pacifico. 

Resta da vedcre quanto 
qucsto possa esscre piudica-
to un fattore a vantaggio del-
rimperialismo. I progressi 
dell'economia sono sempre 
stati un terreno di scontro 
dei sistemi e delle idee in 
lotta. Ogni conquista ottenuta 
In questo campo da un paese 
socialista e un punto all'at-
tivo del socialismo. Cosi il 
brillante sviluppo della Re-
pubblica democratica tede-
sca negli ultimi anni ha ac-
ccntuato la crisi della politica 
tcdcseo-occidentale. Una po
tenza tmperialista si lancera 
sempre piu facilmente in una 
awentura militare. Qucsto 
pud sembrare un vantaggio. 
Il desiderio di pace viene 
spesso scambiato per debolcz-
ra. Eppure non dovrebbe es
scre in dubbio che vi e nei 
paesi socialisti una potenza 
sufficicnte per far fronte alle 
sfide dei momenti decisivi, 
anche se il mantenere ouesta 
potenza costa tuttora ai loro 
popoli non pochi dolorosi sa-
crifici economici. 

L'argomento piu usato da
gli « esperti » americani c 
tuttavia un altro, solo indi-
rettamente connesso col pri-
mo. E' un argomento milita
re. Gli Stati Uniti avrebbc-
ro a loro disposizione un ar-
mamento molto piu abbon-
dante, variato e ricco che 
qualsiasi altro paese. Forte 

di ordigni atomici e missili-
stici, ma soprattutto di armi 
convenzionali, essi sarebbe-
ro in grado di intervenire 
con la loro forza in qualsiasi 
parte del mondo, di impe-
gnarsi vantaggiosamente in 
guerre locali, Senza arrivare 
per questo ad una guerra nu-
cleare, senza fare ricorso cioe 
alle armi che di questa guer
ra sono proprie. Nessun'altra 
potenza — si spiega — pud 
rivaloggiare con il Pentagono 
su questo terreno. Ora noi 
non siamo esperti di strate-
gia e non conosciamo (ma 
chi fuori dagli stati maggiori 
la conosce?) 1'entita precisa 
dei diversi tipi di armamenti 
delle grandi potenze. Quello 
che abbiamo visto e che gli 
Stati Uniti hanno fatto effet-
tivamentc negli ultimi sei-
sette anni il piu colossale 
sforzo di armamento che mai 
si sia visto nel mondo. Dalla 
fine della guerra in poi le 
spese militari americane sono 
sempre state astronomiche. 
L'economia degli Stati Uniti 
e una delle piu militarizzate 
che si conoscano. L'ascesa 
degli stanziamenti bellici a 
Washington e stata pero par-
ticolarmente vertiginosa con 
le ultime due amministra-
zioni democrajiche. Quest'an-
no le spese militari si aggire-
ranno sugli 80 miliardi di 
dollari, il doppio di otto anni 
fa, per una somma equivalen-
te addirittura a tutte le uscite 
deH'ultimo bilancio presen-
tato da Eisenhower. 

Per quanto importante e as-
solutamente non sottovaluta-
bile, il fattore militare e tut
tavia solo uno di quelli che 
pesano sulle sorti delle gran
di battaglie politiche. Va 
piuttosto rilevato come que-
sti dati, oggi vantati dacli 
esperti americani e compia-
centemente ripresi dai loro 
propagandist! curopei. siano 
una prova inconfutabile di 
una volonta aggressiva e di 
una sete di potenza che non 
risparmia nessuna parte del 
mondo: solo cosl se ne spie
ga 1'entita, del tutto esorbi-
tante per qualsiasi preoccu-
pazione difensiva. 

II terzo fattore che ritoma, 
esplicito o sottinteso, nelle 
analisi americane c la rottura 
che si e prodotta nel mondo 
socialista fra la Cina e gli 
altri paesi. Di tutti esso e 
quello che ha probahilmente 
siuocato di piu a favore del
la politica imperialistira di 
Washington. Ha indebolito in-
fatti i principali ostacoli che 
quella politica incontrava. 
Una divisione grave e stata 
introdotta tra le forze antim-
perialiste del mondo. La pro
paganda antisovietica in Ci
na ha raggiunto punte tali da 
far dubitare che gli imperia
list! americani siano ancora 
considerati a Pechino come il 
principale awcrsario. Ma non 
e solo questione di propagan
da. Forze imponenti dello 
schieramento rivoluzionario 
— se non altro quelle della 
stessa Cina — sono state sot-
tratte all'impesno comune di 
lotta antimpcriali^ta. almeno 
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nella misura in cui sono sta
te volte contro l'URSS e con-
tro altre forze in grado di op-
porsi agli Stati Uniti. Non so
lo. Lo stesso peso della Cina 
nelle grandi battaglie politi
che mondiali si e indebolito. 
Non sappiamo — oggi e diffi
cile dirlo — quale sara Tin-
fluenza di questo grande pae
se fra qualche anno. Ma per 
adesso il suo isolamento in-
ternazionale, 1'incertezza del 
suo sviluppo economico, le 
sue gravi lotte interne fanno 
di essa, nonostante il posses-
so di alcune armi atomiche, 
un fattore molto meno atti-
vo, meno presente nell'imme-
diato, meno capace di pesare 
nella soluzione delle singole 
battaglie politiche di quanto 
non fosse solo una decina di 
anni fa. 

Sin qui i fattori che i diri-
genti americani sono convinti 
di poter sfruttare a proprio 
favore. Ve ne sono tuttavia 
altri, che vanno in direzione 
opposta. Non sappiamo se es
si siano presenti nelle analisi 
che gli « esperti » americani 
fanno per 1'uso interno. Non 
lo sono certamente nelle ver-
sioni che essi fanno circolare 
ad uso propagandistico. Ci ri-
serviamo anche noi di parlar-
ne in un secondo articolo. 
Prima ci sembra infatti ne-
cessario esaminare quali sono 
le conseguenze politiche che 
i capi americani intendono 
trarre dalle loro analisi otti-
miste. Esse sono ben sinte-
tizzate dallo slogan, che non 
hanno esitato a mettere in 
giro: «Stati Uniti, potenza 
globale ». Non e infatti una 
interpretazione polemica dire 
che esso presuppone un 
< mondo americano», un 
mondo cioe in cui l'egemonia 
degli Stati Uniti, cosl brutal-
mente enunciata, sia anche 
praticamente riconosciuta, un 
mondo infine in cui anche 
per gli altri, certo. potrebbe 
esservi un posto, purche es
so sia subordinato ai discgni 
della « super-potenza » ame
ricana. 

Come conseguire un simile 
obiettivo? Non dimentichia-
mo che di tutti i fattori da 
loro considerati di forza quel
lo che gli americani sottoli-
neano e proprio quello mili
tare. Essi si proclamano in 
grado di vincere le « guerre 
locali ». Tl passo dalle parole 
ai fatti. dalla proclamazione 
delta propria forza al suo im-
piego. e in questo caso hre-
ve. Esso e gia stato superato. 
Di qui l'atroce guerra del 
Vietnam. Di qui il palese 
incoraggiamento all'attacco 
israeliano contro 1 paesi ara-
bi. Ed e tutt'altro che escluso 
che 1'elenco possa estendersi. 
Minacce sono sempre presen-
ti, in Corea, nei Caraibi e al-
trove. Le analisi ottimiste 
possono essere solo un inco
raggiamento per i « falchi > 
di Washington. 

Tl massimo sforzo della mac-
china propagandistica ameri
cana consiste nel diffondere 
rillusione che tutto questo 
possa essere fatto senza una 
« grande guerra ». che ormai 
sarebbe inevitabilmente ato-
mica. Ora. qui c probabil-
mente il maggiore pericolo 
che si celi nel mondo di oggi, 
perche certe cose semplice-
mente non accadono, e non 
possono accaderc. Ogni "guer
ra locale» e un rischio di 
guerra atomica: quanto piu 
queste si moltiplicano, tanto 
piu la catastrofe nucleare in-
combe. Un giorno potrebbe 
divenire inevitabile. Nono
stante Tassoluta volonta di 
pace dei paesi socialisti. si e 
andati vicini ad una guerra 
atomica sia col Vietnam che 
col Medio Oriente. La politi
ca americana danza oggi sul-
lN orlo della guerra » piu di 
quanto non facesse all'epoca 
di Dulles. Questo e quanto 
con senso di realismo dobbia-
mo tener presente. 

Giuseppe Boffa 

Un episodio che mando in best ia Mussolini 

Costretti a subire lo «spettro» 
/ fascisti ne inventarono uno falso 

II commentatore ufficiale delFEIAR e lo «spettro» addomesticato recitavano un copione 
di «botta e risposta» cosi cretino che la grottesca commedia fu un fiasco — Nel sottofondo 
la «voce della verita» continuava a ridicolizzare gli «argomenti» di Appelius — «Buf foni!»» 

La voce o, piu popolarmente, 
lo spettro che ogni giorno inter-
feriva sul programma naziona-
le dell'Eiar. smentendo con sec-
che repliche la propaganda dei 
commentatori del regime Jasci-
sta, era diventata, il 12 ottobre 
del '41, un fatto «ufficiale >. 
Dopo aver inutilmente tentato 
di annullarla e di ignorarla, il 
regime aveva dovuto prendere 
atto dell'iniziativa del PCI (an
che se allora si pensava ad una 
iniziativa anglosassone o sovie-
tica). II Micup, infatti, aveva 
autorizzato dapprima una re
plica indiretta: quindi aveva 
chiesto a Mario Appelius — con-
siderato il piu abile commenta
tore fascista — di impegnarsi 
in un rischioso < botta e rispo
sta ». La boria fascista crede-
va in un facile successo. E lo 
esperimento, iniziato il 15 otto
bre del '41, fu ripetuto tre 
volte. 

II 17 ottobre, infatti, Appelius 
apre il suo c commento ai fatti 
del giorno > con queste parole: 
c Lo spettro rad'xofonico abbaia 
ormai tutti i giorni per ore ed 
ore, come quel cani lugubri e 
furiosi che nelle notti stellate 
ululano alia luna e fanno paura 
ai bimbi nei lettini bianchi... ». 
Si va avanti con gli insulti e le 
accuse di « tradimento alia Pa-
tria ». Finche, nuovamente, si 
ode la voce dello spettro. 

— Siete voi fascisti che tra-
dite I Italia! 

Appelius: < Eccolo che la-
tral... VItalia e a Roma, non a 
Londra o a Mosca, donde tu 
latri. sciagurato cane randa-
Giol >. 

Lo spettro: «Ci ritroveremo 
a Roma! >. 

II bottae-risposta va avanti 
a lungo. Appelius sciorina la 
consueta serie di slogans fa
scisti come: « Questa e la gran
de realta dell'ora splendente 
che scocca per I'ltalia, per la 
Germania e per VEuropa >. 

Lo spettro. ribatte: c Appe
lius, sei un pennivendolo ed un 

ciarlatano al servizio delle cau
se perdute del fascismo! Inta-
schi i 30 danari di Giuda per 
ingannare gli italiani. Tu tra-
disci il popolo italiano con le 
tue menzogne. Non senti che 
gli italiani onesti ti disprezza-
no? Le tue smargiassate susci-
tano solo la nausea! >. 

Questo scontro verbale d un 
sonoro fiasco per il fascismo. 
Mussolini, che aveva ascoltato 

la radio a Palazzo Venezia. d 
furibondo. A fine trasmissione 
ttrla: < Basta! Con questi dia-
loghi stiamo facendo il gioco 
degli antifascisti ». E ordina di 
cambiare nuovamente tattica. 

II Micup e costretto a inven-
tare il piu stupido e scoperto dei 
bluff possibili. Visto che non e 
possibile far sparire dal sotto-
fondo la voce e che il confrad-
dittorio e controproducente, si 

decide infatti di portare in pri-
mo piano sonoro la voce di uno 
spettro /a/so. Ci vuole un po' 
di tempo per attuare il propo-
sito e, nel frattempo. Mario 
Appelius riceve I'ordtne di rifiu-
tare il colloquio. 

11 18 ottobre il commentatore 
tira avanti, senza riprendere le 
interruzioni. e spiegando che 
< La propaganda nemica diffon-
de alcune scemenze che non 

abbiamo nessttn vwtivo di na-
scondere agh italiani. Ci inca-
richtayno anzi noi stessi di ripe-
terle ». Tuttavia, mentre Appe
lius si risponde da solo, lo 
spettro continua — ad ogni pan-
sa — a far sentire la sua voce. 
E quando il commentatore fa
scista arriva al conclusivo «Sia-
mo vicini al traguardo della vit-
toria! », In voce replica: « L'As-
se si avvicina al traguardo del-
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LE SCEMENZE DELLO « SPETTRO » 

La propaganda nemica diffonde alcune scemenze che 
i noi non abbiamo proprio nessun motivo di nascon-

dere agll Italiani. Ci incarichiamo anzi noi stessi di ri-
peterle 

Che cosa dicono te voci che s'oriono «ll ora tn-ncui 
1 escono fuori I pipistrelli e le civette? 

Dicono. 
1) Che l'Asse perdera. la guerra. 
2) Che il popolo italiano non e capaco di sopportare 

'le restrizioni alimentari e altre privazionl della guerra. 
3) Che le donne italiane vogliono la pace 
4) Che questa e la guerra del Fascismo 
5) Che I'ltalia combatte per far vincere la Germania.] 

Ecco chiaramente enunciate, a voce alta, in fouonaj 
lingua italiana. le cinque balordaggini fondameiitall della 
propaganda nemica che la stampa anglosassone npete 
in tutte le gazzette. condite in tutte le salse. e che i 
microfonl nemici cantano e ricantano In tutti l rltorncllt. 
Per ultimo e stato raccattato uno sciagurato. e sVato no-j 
minato "spettro" di prima classe e tncaricato di inter
venire nelle nostre onde per fare paura agll italiani 
Paura gli spettrl fanno ai bimbi! Non ad un vecchio po
polo imperiale come l'italiano che era gia padrone ed 

I amministratore di un Impero quando gli inglesi mangia-

Per tentare di rimediare al successo che la voce dello « spettro • aveva avuto fra milioni di ascollatori, II portavoce ufficiale della 
propaganda fascista, Mario Appelius, che era stato preso di mira dallo spettro, fu costretto a polemizzare con I'invisibile e inaffer-
rabile fantasma radiofonlco, addirittura dalle pagine di un libro, pubblicato nel 1942, per i tip! di Mondadori 

Lotte sociali e guerriglia 
minacciano Barrientos 
Un corrispondente deiTagenzia sovietica « Novosti» analizza la situazione che fa da sfondo al processo Debray e al 
«caso» Feltrinelli - II governo sempre piu screditato - Sostegno degli USA ai gorilla brasiliani, argentini e paraguayani 

Nostra servizio 
LA PAZ. 22. 

In Bolivia persiste il clima di 
tensione iniziato con il massa
cre dei la\oratori e con l'oc-
cupazione militare delle minie-
re. DaH'interno delle gallerie 
della miniera Secolo XX. dove 
si rifugiarono i dirigenti e i la-
voratori convocati per una riu-
nione sindacale nazionale. si 
decreto uno sciopero di 48 ore 
che fu realizzato disciplinata-
mente in tutti i distretti mi-
nerari come condanna della 
sanguinaria provocazione del 
govemo gorilla. 

Il massacre dei lavoratori 
fu preceduto da una campa-
gna propagandistica organizza-
ta dall'ente nord americano di 
pubblicita che lavora per con-
to deU'Ufficio delle pubbliche 
relazioni della Presidenza. II 
generale Barrientos offri un 
< dialogo fra il governo e i la 
voratori .̂ Nella notte del 24 
giugno duenne pero palese il 
oontenuto vero di quella pro-
messa: il dialogo si s\oke a 
fucilate. In linguaggio tecnico 
non si pud parlare esattamen-
te di un urto fra « forze del-
lI'ordine > e lavoratori. bencbe 
i minatori. superando la sor-
presa provocate dall'aUacco. 
organizzassero rapidameote la 
resistenza. 

L'ambasciata nord americana 
ed il govemo militare cerca-
rono di < punire > i lavoratori. 
Cosi. fu montata la commedia: 
un processo a porte chiuse, pe
ro con grande rumore propa
gandistico. contro un gruppo 
di guerriglieri e di loro c com-
plici». compresi tre giornali
sti stranieri; la pubblicazione 
di «rivelazioni sensazionati > 
fatta da alcuni di questi ulti
mi; fl tutto per conclude re con 
la < scopcrta di un vasto pia
no sowersivo > del quale fanno 
ptrte k richieste che i lavo-

i ratori vanno ponendo contro i 
decreti antioperai del maggio 
1965. 

La sanguinosa provocazione 
fu freddamente premeditata. 
L'ambasciata degli Stati Uniti 
e il governo cercarono di impe-
dire una riunione nazionale di 
minatori convocata dalla Fede-
razione sindacale mincraria. al
ia quale partecipavano come 
delegati fratemi dirigenti dei 
la\oratori dell'industria. dei 
trasporti, dell'edib'zia. dell'agri-
coltura, universitari, professio-
nisti e rappresentanti di altri 
settori del mondo del lavoro. 
Questa riunione doveva coordi-
nare il movimento delle masse 
che aveva avuto un nuovo 
grande sviluppo dall'inizio del-
l'anno, e si proponeva di fissa-
re una piattaforma di lotta co
mune. 

Barrientos. come «unico re-
sponsabile» dell'accaduto (il 
suo governo si e \enuto dimo 
strando inca pace di soffocare 
la guerriglia e. fin dal princi-
pio, ha in\ocato l'atuto stranie 
ro, sia dei generali america
ni. sia di quelli del Brasile. del 
Paraguay e dell'Argentina) e 
ora oggetto di severe critiche 
dentro e fuori le file dell'eser-
cito. 

Le risorse 
dei governi 

In un paese che ha conosciu 
to, durante la sua vita repub-
blicana. tante rivoluzioni di pa 
lazzo e ammutinamenli milita 
ri. una delle risorse predilctte 
dai governi per mostrare una 
certa vitalita e quella di re-
primere nel sangue i movimen-
ti popolari. Barrientos ha fatto 
ricorso a questo espediente du
rante le due crisi politiche che 
lo minacciarono nel maggio del 
1965 • nei giomi lutluosi di 

giugno. La c coabitazione po
litica > che lo mantiere al po-
tere e cosi debole che non puo 
nascondere il suo vero soste
gno: l'esercito. Tale € coabita
zione > e formata dagli agenti 
dei monopoli stranieri borghe-
si. pro imperialisti e concilia-
tori. fra i quali si trovano quci 
nuovi ricchi che hanno trarfi-
cato con gli < aiuti > america
ni e con il controllo delle im 
prcse statali. I gruppi oltranzi-
sti di destra. residui della 
€ feudal borghesia », giocano al-
ropposizione e garantiscono un 
Parlamento docile che e il com
plice di tutta la politica anti-
nazionale e controrivoluzionaria 
dello stivale militare. I proble-
mi si decidono. in realta. nella 
ambasciata nord americana e 
nel Comando generale delle for
ze annate. 

La lotta tenace dei lavorato
ri contro la politica antinazio 
nale e antioperaia ctel go\erno 
e le azioni patriottiehe dei 
guerrighen hanno aegra\ato la 
instabilita del regime. Questo. 
in uno sforzo per allargare la 
sua base di appoggio. tentd di 
portare alia coalizione gover-
nativa il partito di estrema de
stra « Falange socialista boli-
viana ». Pero questo tentativo 
falli a causa della resistenza 
sorta nelle file della Falange 
stessa da parte di coloro che 
non volevano bruciarsi compro-
mettendosi con un governo co-
perto di disprezzo e. anche. da 
parte dei caporioni contadini. 
pagati da Barrientos. che temo-
no una alleanza con i Iatifon 
disti che smaschererebbe com-
pletamente la loro demagogia. 

NeH'esercito. sintomi di ma-
lessere si manifestano. e ven-
gono alia superficie le ambi-
zioni di generali e colonneUi 
che si sentono degni di assu-
mere fl potere presidenziale. 
Per gli osservatori attenti, la 
tolleranza alia inaubordinazione, 

da parte degli alti gradi, si 
spiega con gii appetiti del ge
nerate Ovando e di altri capi 
dell'esercito che ambiscono al 
potere. Non sono. del resto. un 
segrcto i « pronunciamientos » 
interni dell'iifficialita di piu al
to grado contro Barrientos e 
risolamento sempre piu grande 
di questi nelle file aell'esercito. 

Repressione 
crudele 

Malgrado la repressione cru
dele da cui sono colpite le for
ze democratiche. la loro attivi-
ta si e accelerata in questi ul
timi tempi. La resistenza aper-
ta ai gorilla si esprime anche 
in altri settori sociali. Per e-
sempio. le universita si sono 
dichiarate «territori Iiberi ». 
cio che significa che gli edifi 
ci dtlle facolta saranr.o un ri 
fugio per tutti i perseguitats 
politici e sociali. Molti settori 
politici borghesi e piccolo bor-
ghesi che basa\ar.o i loro cal 
coli per accedere al potere sul 
discredito e sulla caduta inevi
tabile della dittatura. e che si 
limitavano ad una specie di at-
tesa accompagnata da dichiara-
zioni critiche. di fronte alia ri-
soluta e combattiva lotta dei 
lavoratori e all'azione dei guer
riglieri. si son visti obbligati 
a intensificare la loro pressione 
politica e a cercare contatti 
con la classe operaia. 

Nei circoli politici si discuto 
no varie formule di unita e non 
mancano nemmeno quelli che 
cercano di andare \erso una 
soluzione che si concili con gli 
interessi e i piani dell'imperia-
lismo nord-americano. Tali ma-
no\Te contro la unita antimpe-
rialista e popolare partono dal 
proposito di isolare la classe 
operaia e il suo Partito comu-
nista. Loro espressioni sono gli 

sforzi di alcuni noliticanti bor
ghesi di raggiungere un com-
promesso fra il Movimento na-
zionalista ri\oluzionario. il Par
tito rholuzionano della sinistra 
na/ionalista e la Falange socia 
lista boliviana. In questo Upo 
di alleanza reazionana gioca 
no alcuni calcoli di auentu-
rieri che non scartano i mi
litari e la ri^aputa soluzior.e 
« golpista >. alle spalle del p<i-
polo. 

L'azione eroica dei minatori, 
che dimostra il ruolo dirigente 
che essi vengono assumendo 
nello scontro con la dittatura 
gorilla, apre la strada ad una 
unita di altro tipo. popolare e 
antimperialista. 

I compiti che pone 1'unita so 
no complessi. e si concretano 
nella sennfitta della politica 
antidemocratica e controrivolu
zionaria del go\f-rno. Î i situa
zione pre^enta difficolta gravi 
come rarticf>!az.one. ntlla pra 
tica. della forza repivssiva in-
terrontinontale che. sen^a at-
tendere di c-ŝ ere organizzata 
in modo ufficiale. sta operan 
do in Bolivia sotto la forma 
di im. intervento diretto dei mi
litari nord americani. argentini. 
brasiliani e paraguayani. sotto 
la direzione dei primi e con un 
appoggio logistico americano 
dichiarato. L'unita pone com
piti che escono dai limiti stret-
tamente nazionali ed esige una 
azione solidale. coordinata. per 
impedire 1'esportazione della 
controrivoluzione. 

Nella lotta difficile che si apre. 
il ruolo della unita delle forze 
antimperialiste e popolari an-
dra mostrando la sua importan-
za. come pure quella della so-
lidarieta piu stretta fra tutti i 
movimenti rivoluzionari e de
mocratic] dell'America latina. 

Ramiro Otero 
(Ag. « Novosti») 

la sconfitta (pausa), della ca
tastrofe (pausa): rfnftani sal-
viamo I'ltalia finche siamo in 
tempo. Tutti uniti contro la 
guerra (pausa), contro il fa
scismo (pausa), per salvare 
I'ltalia ». 

K* I'ultimo scontro con Ap
pelius. In tutta Italia si parla 
ormai dello spettro. La gente 
rifiette e discule sul bottae-
risposta radiofonico, ed anche 
questo serve ormai a far pren
dere coscienza a molti italiani 
del loro dovere nazionale di av-
versare attivamente il fasci
smo: e della necessita di far 
qualcosa per farla finita con tl 
regime. 

La sera seguente. tuttavia, il 
dialogo riprende. Ma lo spettro 
6 falso. II .'Uieup. affuando I'or
dine di Mussolini ha preparato 
in fretta e furia un vero e pro
prio copione a domande e ri-
sposte; mentre per la falsa in-
terferenza viene deciso di uti-
lizzare il collegamento di cavi 
per correnti musicali esistente 
fra il palazzo dell'Eiar in via 
delle Botteghe Oscure e gli Au-
ditori di via Asiago. L'inter-
vento dello spettro falso. infatti. 
doveva essere considerato se-
greto nazionale. Non era possi
bile che < Vinterfercnza » pro-
venisse dallo stesso palazzo del
l'Eiar. 

Restava il problema dell'uo-
mo che avrebbe dovuto imitare 
la voce della liberta. Dopo lun-
ghe ricerche la scelta cade su 
un alto funzionario dell'Eiar e 
la sera del 19 ottobre lo spetto 
addomesticato fa la sua com-
parsa. Si svolge cosi la comme
dia delle « botte » dello spettro 
falso, lette sui copioni del Mi
cup e le « risposte > del com 
mentalore, lette sullo stesso co
pione. II trucco, tutluvia. e 
troppo scoperto. Lo spettro fa
scista e troppo remissivo; trop
po accondiscendente agli argo 
menti del commentatore. Nel 
sottofondo, oltretutto, si conti
nua a sentire la voce dello 
spettro autentico. La trovata e" 
un vero fallimento. 

Al maltino successivo VOVRA 
deve procurare a Mussolini una 
nuova arrabbiatura: riferisce 
del fiasco; e riferisce anche il 
commento unanime degli ita
liani, all'indirizzo dell'Eiar, del 
Micup e del fascismo: « Buf-
foni! >. 

Con questo marchio. lo spet
tro n. 2 scompare subito e in-
gloriosamente. La sua «mis-
sione » non e durata piu di una 
sera. E all'Eiar, ancora una 
volta. si deve cercare una nuo
va tattica per neulralizzare la 
voce. 

Abbandonandn ogni proposito 
di polemica, si tentano espe-
dienti piu drastici e meccanici. 
Si cerca. insomma, di render € 
inascoltabile la voce. Tuttavia 
I'emittente e troppo forte per 
soffocarla con * disturbi ^ che, 
oltretutto, danneggerebbero il 
normale programma dell'Eiar 
e lo stesso commentatore fa
scista. Non resta che sottoporre 
i commentatori ad un ritmo in-
tensivo. La voce si fa sentire, 
con maggior chiarezza ed effi-
cacia. durante le necessarie 
pause del lungo sproloquio pro
pagandistica? Bene. Bisogna 
ahnhre le pause. Dalla fine di 
ottobre i commentatori ricero-
no I'ordine di parlare il put ra-
pidamente possibile: di non 
enncedersi — lelteralmente — 
alcuna sosta. Parole dietro pa
role, tnsomma, per impedire 
alio spettro di portare fra gli 
italiani la verita dell'antifasci-
smo. E' la politica della dispm-
razione. L'ultimo e piu eviden-
te riconoscimento che lo spettro 
ha vinto la sua battaglia per 
imporsi agli italiani. 

La tattica propagandistica 
consigliata dal compagno To-
gliatti ha avuto pieno successo. 
II Micup. in un ennesimo tenta-
tiro di minimizzarne i risultati. 
ricnrre anche alia stampa. Va
line vengono dtstribuite agli 
addomesticati giornali fascisti 
per spiegare che ormai «le in-
terferenze appaiono troppo stu-
pide e monotone per degnarle 
di ulteriore attenzione >. 

Questa sdegnosa c indifferen-
2a >. tuttavia. non nasconde lo 
smacco. La voce continua im-
perterrita. Soltanto il 30 otto
bre del 1941, poichi nella loca-
lita da cui opera si e deter-
minata una situazione perico
losa, le trasmissioni cessano 
per qualche giorno. Lo spettro 
deve trasferirsi, ma il 14 no-
vembre riprende le sue tra
smissioni. II sospiro di sollie-
vo dei fascisti k di breve du
rata. 

Sempre piu ascoltata ed «/-
ficace la voce continuera a 
parlare in nome dell'antifasci-
smo fino al 4 giugno del '44: 
quando Roma viene liberata, lo 
spettro annuncia la fine delle 
trasmissioni. La sua 
i compiuta, 
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