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Un gesto altamenle significalivo 

Lukacs 
nel Partito 

Una lettera del grande pensatore marxista 
all'Ufficio Politico del Partito operaio sociali-
sta ungherese • Uno straordinario e tormentato 

«curriculum» intellettuale e politico 

Mentre si seguita a ga ran tire il privilegio ai grossi proprietari terrieri 

SPENDIAMO 200 MIUONIAL CIORNO 
PER LA REPRESS/ONE IN SARDEGNA 

BUDAPEST. 8 
(a.g.p.) - Gycirgy Lukacs, 

il grande filosofo e pensa
tore marxista ungherese, ha 
rinnovato la sua adesione al 
Parti to o|>eraio socialista 
ungherese. La notizia non e 
stata ancora resa puhhlicn. 
Ma si e a eonoscenza del 
fatto the nella lettera indi-
rizzata nll'Uflicio politico 
del POSU, Gycirgy Lukacs 
ha dichiarato di essere pie-
namente d'accordo con la 
linea politica del partito e 
di ahbracciarla liheramente 
e volontariamente. 

Proprio in quesli giorni 
apparird nelle librcrie ita-
liane la prima traciuziune 
nella nostra lingua di un 
Ubro quasi favoloso, quclla 
Storia c coscien/a di classe 
con cui Vex commissario 
del jjopolo all'lstruzione del 
govemn rivoluzionario un
gherese del 11)19 gettava nel 
crogiolo incandesccnte del di-
battito marxista di quegli an-
ni la sua passione ideologica 
e politica, prima e piit an
cora die la ricchezza cut-
turalc della sua fnrmazione 
filosofica c dci suoi studi di 
grande intellettuale europeo. 
A questa cdizione italiana 
Lukacs ha voluto premetterc 
una amplissima introduziane 
(gia anticipata integralmen-
te nel numero 3 di Quindici) 
cite non e solo di appassio-
nante lettura per chi —-
conic troppi tra noi — ha 
concentrato quasi tutto il suo 
intcressc sulla immensa pro
duzione critica del teorico un
gherese, trascurandone (a 
parte i dad piit 7ioti e cla-
morosi) la complessa bio-
grafia politica e ideale; ma c 
anche, probabilmentc, un te
sta rivclatore di quelle pro-
fondc motivazioni che lo han-
no condotto a chiedcre e a 
ottenere in quesd mesi di 
riprendere Vonere c i doveri 
della milizia comunista. 

Cninvolto nel 1956 nel dram-
ma del -tto popolo e del suo 
partito (aveva partccijxito al-
Vattivita del circolo Pelnfi e 
poi al governo Ndgg), Lukacs 
viveva da allnra appartato a 
Budapest, nella sua casa ple
na di libri affaeciata sul Da-
nubio, meditando c scrivendo. 
Le sue opere antichc e nunre. 
uscivano rcgnlarmentc in pa-
tria e all'cstero, jrequcnti 
erano i colloqui e le inter-
viste con visitatori stranieri, 
e non solo marxisti; ma. an
che se non rifuggiva dall'af-
jrontare i grandi tctni idcolo-
gici di questi anni, il suo si-
lenzio politico fu rotto forse 
per la prima volta dall'inter-
vista che concessc all'Vnith 
nell'cstate dell'anno scorso. In 
questa, come i lettori ricorde-
ranno, egli coglieva nel gran
de tema della riforma ccono 
mica che il partito unglierese 
veniva ponendo al centra del 
la sua prospettira il mnlo di 
un proccsso politico profanda-
mente democratico, leva a sua 
rolta di quellindispensabile 
rinascimento del marxismo al 
quale da anni egli applicava 
la sua meditazione. 11 fatto 
che ora — in un momenta del 
rcsto tutt'altro che facile e li-
neare per il movimento ope
raio intcrnazionale — il par
tito ungherese abbia saputo 
Mujycrarc riserve e rancori. 
per raccoglicre il valore ge
neral? dell'adesione di un 
grande intellettuale come 
Lukacs alia sua nunva pro 
spettiva politica. tnrna indub-
biamente tutto a suo onore, e 
costituira. ne siamn certi. un 
aiuto important? a quel di-
scorso sui rapporti tra poli
tica e cultura che 0.0771" ap-
pare sempre piit necessario e 
urgente. 

Ma tomiamo all'ultimo 
Mcritto di Lukacs: cid che in 
tsso colpisce non c solo il 
carattere militantc che il filo
sofo riesce a dare alia pro
pria autobiografia ideale. lo 
atrettissimo legame (che non 
i identificazione. ma costante 
integrazione dialettica) ch'egli 
ricerca tra politica c ideo-
logia, ma la straordinaria ten-
sione di un pensicro impe-
gnato a storicizzare se stesso. 
A qualcuno questa capacita 
— cosi rara nelle chiese in-
tellettuali d'oggi — poUa ap-
parire come la saggezza del 
vtcchio che guarda dall'Olimpo 
dei suoi 82 anni ai fervori e 
agli errori e ai germi fecondi 
di una vita di battaglie; cd 
2 invece il segno di un piii 
grande impegno di oggi. di 
un rinascimento appunlo di 
cui intrarvede I'alba c per 
cui e disposto a spendere an 
cora le sue generose energie. 
Quel testo. nel quale scmbra 
no sciogliersi in una stipe 
Tiore tensione di futuro anchc 
gli schematisms in cui di 
volta in volta il pensiero del 
critico pud essersi adagiato 
nella sua lunga storia, ci for-
nisce cosi la chiave per com-
prtndere non solo il processo 

ideale di Lukacs giovane, ma 
anche le sue successive bat
taglie culturali e politiche e 
la scelta di oggi. Egli parla, 
a un certo punlo. delle « due 
anime » faustiane che alber-
gavann nel suo petto di al
lora, quclla hcgeliana (o me-
glio, quclla caratterizzata dal-
la vasta e complessa eredita 
della maggjore cultura bor-
ghese) e quclla marxista. e 
coglie mirabilmente il segreto 
della loro coesistenza e del 
processo di sintesi avviato 
nel fuoco della lotta politica: 
1 Non sempre la confusione d 
caos. In essa vi sono ten-
denze che possono certamente 
talora rafforzare temporanea-
mente le contraddizioni in
terne. ma che operano infine 
nel senso della loro esplici-
taz'wne. Cosi I'etica rappre-
sentava uno stimolo in dire-
zionc della praxis, dcll'azione 
e quindi della i>olilica (« Van-
ticapitalismo romantico » del-
I'idealismo, n.d.r.). E questa 
a r.ua volta in direzione 
dell'economia, cosa che con-
dusse ad un approfondimen-
to teorico, e quindi, in id-
tima analisi, alia filosofia del 
inarxismo ». 

Naturalmente. e tutto il sag-
gio di Lukacs mette in guar-
dia su questo. si tratta di un 
processo. anzi di un travaglio 
tutt'altro che semplice e ridu-
cibile a una formula. Ma 
questa che abbiamo citato ha. 
tuttavia. un valore illumi 
nante per la figura di Lukacs: 
questo tipico «• grande intellet
tuale » europeo che come po-
chissimi ha saputo combattere 
nell'interno del suo pensiero 
vivente il dramma. le contrad
dizioni. la vita del processo 
rivoluzionario comunista. 

Bruno Schacherl 

Come nasce un bandito sardo - La storia di A.S. - 1 banditi-
pastori e i killers della Costa Smeralda — Tutti d'accordo 
sulle cause ma il rimedio delle autoritd e sempre lo stesso 

Una scena Impressionante ed ortnai comune 
le campagne 

in Barbagia: baschi blu e carabinieri in tuta mimelica si preparano a setacciare 

Dal 

F 

nostro inviato 
NL'ORO. 8. 

accianio un'ipotesi. Imma 
giniamo che, questa notte. il 
\ero e proprio e-*ercito di po 
li/ia schicrato ad occupaiv la 
Sardegna agh ordini del vicerc 
Guarino ricsca a cattur.ire tut 
ti i banditi e i latitanti sardi. 
In un colpo. dall'alha al tra 
monto. tutti. Da Mesina a 
Campana. da Cherchi a Scr-
ra all'ultimo latilante sen/a 
neppure mille lire di taglia sul
la testa. E riesca anche ad 
arrestare tutti i «rapi tor ix . 
tutti coloro che hanno compiu 
to sequestri di persona e ri-
catti nel corso dell'ultimo an 
no. Piazza pulita. insomnia. I 
banditi in galera, i baschi bin 
a casa, i carabinieri smobili-
tati eccetera. Bene, voi ere 
dfte che il problema del ban 
ditismo sardo sarebbe ri-'ol 
to? Certamente no. Passcran 
no pochi giorni, magari poche 
settimrme. ma un altro Mesi 
na tornerebbe sul Supramonte. 
altri banditi. altri abigeatari, 
altri rapitori. Si sarebbero 
soltanto colti tutti j frutti sta-
gionali, della pianta del bandi-
tismo; ma la pianta stessa. i 
suoi rami e le sue radici, tor
nerebbe presto a produrre. 

E la mala pianta del tragico 
fenomeno del banditismo (con 
1'abigeato. le rapine, le estor-
sioni e i delitti che da secoli 
insanguinano le campagne sar-
de) e poi quclla dcH'arretr.i-
tezza economica dell'isnla. dei 
gravi limiti qualitativi e quan-
titativi della produ/ione. dello 
spopolamento e della desola-
ziono nelle campagne, dell'im-
mob'lita e del primitivismo di 
vastissime zone. \A sue radi
ci sono l'attuale assetto della 
pastorizia, il contratto di af-
fitto che lo caratterizza e la 
rendita fondiaria assenteista. 

II giudizio della giuria sui libri di Chilanti, Spriano e don Milani 

Passione e rigore storico 
esaltati al premio Prato 

Chilanti:« Una storia, un tessuto, e quindi una verita messa a nudo fino a soffrirne». — Spriano: «II premio riconosce valida la ispirazione del 

mio lavoro, incentrato sull'azione di un gruppo politico, come quello comunista, uno dei piu fondamentali elementi animatori della Resistenza» 

PRATO. 8. 
< La giuria del Premio 

Prato l'J(Tt ha avuto la for-
tuna di trovare fra i candi
dal al Premio per la sezio-
ne Icttcraria accanto a scrit-
tori gia affermati. oppure 
nuovi ma degnissimi di atten-
tenzinne, come il Montella, il 
Yenturi, il Chiara, il Doni. il 
Brunamontini. un autore che 
gia lo scorso anno col suo 
'" Ponte Zarathustra ". mcri-
tava di essere riconnsciuto an
che pubblicamente nel suo 
valore, ciov Felice Chilanti. 
scrittore nativo del Polesine. 
che ha dietrn a se una vita 
anche culturalmcnte avventu-
rosa >. Con queste parole 1/ 
prof. Franco Antonicclli ha 
proclamato questa sera Felice 
Ch'lanti vincitorc con il libra 
< 7/ colpevole > del IS. pre
mio Icttcrario di un milione di 
lire. Un caloroso applauso ha 
salutato le parole del presi-
dente delta giuria. Applauso 
che si e rinnovato subito do-
po quando il prof. Antonicelli 
ha snltolincato < il valore. il 
significato e Vadcrenza alio 
spirito del premio » delle due 

opere di saggistica, la « Storia 
del Partito comunista italia-
110 > di Paolo Spriano. e la 
« Lettera ad una professores-
sa >, scritta dai ragazzi di 
Don Milani che hanno ottenu-
to ex aequo il premio di mez
zo milione ciascuno. 

La cerimonia. svoltasi nel 
salone del consiglio comunalc 
alia presenza di un numeroso 
pubblico. ha avuto inizio alle 
21.30 quando il vicesindaco 
Mauro Ribelli ha portato il sa-
luto detl'amministrazione de-
mocratica di Prato. cut va il 
merito di avere data vita nel 
lontano 194S a un «premio > 
che si e andato affermando 
negli anni per il suo carattere 
democratico c autenticamente 
culturale. Sumerosissime an
che questo anno erano le ope
re in concorsn e il laxorn del
la giuria composta da Fran
co Antonicelli. Arrigo Bene-
detti. Giorgio Bocca. Vgo 
Cantini. Cesare Grassi, Ar
mando Meoni. Silvio Micheli. 
Geno Pampaloni. Salvatore 
Quasimodo. Ernesto Raginnie-
ri. Mario Tobinn. Diego Yalo-
ri non e stato facile. Tuttavia 

Napoli 

Solidarietd di artisti italiani 

e stronieri per Theodorakis 
XAPOU. 8. 

Un gruppo di artisti e d: 
uom ni dj ciltura italiani e 
strameri, resictenti o di passag-
g.o per Forio d'Ischia. ha in
viato un telesramma all'on. Fan-
fani in dife^a di Theodorakis e 
de*h altri patrioti greci :n pe 
r.co^o. 

Ecconc iJ to>to: € SottoicritU 
approvano ;n:ziativa (jruppo in 
tclltMtuali Festival Ypnezia dife 
sa vita ct iberta mus.cista greco 
Theodorakis et suoi compagru 
prig:onia stop • Ringrariandovi 
intervento pregovi insistcre an
cora stop • Rispettosamente». 

II telegramma & stato firmato 
da: Giovanni Rubino, pit tore; 
Erwm Hagen, pittore scultore 

tedosco: Walter Ma'.:<r, g:oma-
lista svizzero: Mar'.et Mul!er 
Brauer. giornalista svizzcra de". 
•Die Weltvroche*: Luigi Coppa. 
pittore: Mario Esposito. pittore; 
Petroni Michel, p.ttore; Ernesto 
Burxrhe. pittore tedesco: Giu5ep 
pe Co!ella. maestro di mosica e 
compos tore: Bolivar Patal.mo. 
pittore; Maunzio VaJc.nzi. scna 
tore deiia Repubbhca italiana: 
Margarete Bartens. p.ttrice te 
desca: Aldo Pagiiacci, p.ttore e 
scrittore: Eduardo Bargheer. pit-
tore. professore Accademia di 
Berlino; Philip M. Lee, pittore 
inglese; Philip Thakin, pittore 
americano: Michael Weight, sce-
nografo inglese; Neil Little, pit-
tore inglese; Jane Thompson.pri-
ui«.e Americana. 

: unanimemente si e fermata, 
senza dissensi sostanziali». 
sulle opere premiate. « 11 col
pevole * — ha sottolincato An
tonicelli — spicca nel mondo 
letterario tier I'originalita del
lo stile, che alia materia me-
morialisiica da un risalto per
sonate senza possibili analo
gic II contenuto e la sua 
esperienza di giovane che su 
bi con disordine intellettuale 
e morale Yingannevole fervo-
re di quel fascismo che si 
credeva rivoluzionario ed era 
misto di innocenza idealistica 
e di furbizie compromissorie. 
IM storia i> il passaggio dalla 
dissociazione di allora alia 
nuova coscienza. ritrovata nel 
I'antifascismo. Un piccolo li
bra che e un'opera " di som-
messo lirismo e di umanissi-
ma indulgenza " *. 

Per la saggistica la giuria 
si e trorata dinanzi ad alcu-
ne opere diversamente impor-
tanti (* Educazione aperta > 
di Aldo Capitini. il c Mito Pa-
vese > di Armando Guiducci e 
il « Cristiano fra due fuochi » 
di Sando Fabro), ma. come si 
c detto. unanimi consensi han
no riscosso i libri di Paolo 
Spriano e dei ragazzi di Don 
Milani. 

« IJJ prima opera — ha det
to Antonicelli — e di quelle 
che onorano col loro peso 
scientifico la cultura italiana: 
costruita su una rasta docu-
mentazione e di rigoroso e 
obbiettivo dominio critico. di 
Itmpida sintesi, di attraente 
lettura: lavoro di un auienti-
co storico, come del resto so
no andati riconoscendo studio-
si di ogni formazione cultura
le e ideologica. La storia del 
Partito comunista italiano di 
Paolo Spriano non e una sto
ria che interessi quel solo par
tito (e del resto non esiste una 
simile di altri partiti): e tanto 
meno che svolga un compito 
ufficiale: e una grossa parte 
della storia italiana nella fase 
culmir.ante della sua piu gra 
ve crisi politica e civile, in 
una parola della crisi della li-
berta e percib e una storia 
che interessa alia pari tutti 
noi. Un aspetto dell'opera del
lo Spriano ha sollecitato in 
particolare la propensione del
ta giuria a designarlo per il 
prtmlo Prato: la sua implicita 

forza di apcrtura per un libc-
TO confronto di idee che c ne
cessario al nostro paese. La 
cultura italiana ha un obbligo 
di serieta verso la nostra de-
mocrazia che restera sempre 
incerta. diffidente. preclusiva 
se la cultura seria non le da-
ra motivo e vigore utili per 
allargare c consolidarsi >. 

« La lettera a una professo-
Tessa •> e una confessione. 
una polcmica, uno scritto pe-
dagogico, un curioso verbale 
di denuncia, una protesta. una 
descrizione di ambiente, un 
cahier ilox dokanc*-^: tutto 
questo interne; e un libra sre-
qlia. una prmnrazione. una 
scandalo di quelli che c oppor-
tunn che accadano. Una te-
stimonianza resistenziale giac 
che nel confarmisma c la oiii 
avrelenata. la piu corruttrice. 
la piii sicura base di nqni fa-
scisrzo e chiamiamola la 
grettezza e violenza di oscu-
rantisma. IM giuria si c det-
ta: c un Ubro discutibile dal 
lata tecnico in piu punii e an
che nel suo interne, ma e un 
Ubro seme, un Ubro fertiliz 
zante. e quello che ci vuole 
perche la famiglia italiana. la 
scuola italiana si scuntano 
dalla loro pigrizia servile... E' 
un piccolo Ubro di civilta e 
intimamente religiaso. non 
perche si senia la presenza di 
preti la dentro. ma perche e 
un atto di fede nei valori che 
Uberar.o lo spirito umano. E' 
un Ubro che difende material-
mente i poveri e vuole offen-
dere i poveri di spirito. quel 
tipi di maestri che vi sono 
chiamati « i cvstodi del luci-
gnolo spento >. Xon e'e quasi 
fra*e di questo piccolo Ubro 
che non ti fermi a meditare. 
11 nostro paese la nostra cul
tura, ha bisogno di libri co
me questi >. 

Subito dopo la premiazione 
Felice Chilanti in una dichia-
razione rilasciataci ha espres
so i njofiri della sua soddi-
sfazione: < Sono soddisfatto 
— ha detto — perche in prima 
luogo ho scritto un Ubro sin-
cero fino al dolore a rivirere 
momenti angosciosi che avevo 
vissuto nei giorni della con-
quista di una coscienza de
mocratico e antifascista; se-
condo, perche" questo racoon-

to non si compone di due .sto
n e parallele. una personale c 
I'altra "vubblica", o civile. 
ma e una storia sola, un tes
suto unica e quindi verita, ri-
peto messa a nudo fino a sof
frirne (ancora adesso); ter-
zo. so di aver potato raggiun-
gere questo risultato tiberan-
domi di ogni distinzione tra 
forma e contenuto. Xon sono 
due cose staccate — contenuto 
e forma — se non nella lette-
ratura mediocre e falsa. Anzi 
to sono canvinta che ogni se-
parazione del contenuto dalla 
forma sia una breccia, una 
fenditura attraverso la quale 
pun passare di lutto: anche 
il fa-cismo. soprattutto d fa-
scismo pas<a da quclla brec
cia. Io naturalmente sono ri 
conoscente alia giuria del pre
mio di aver riconosciuto al 
mio raccontn questi valori >. 

Paolo Spriano ci ha dichia
rato: < La cosa piit bella c 
aver ricevuto un ricor.osci 
mento da un premio come il 

Premio Prato ispirato ai va
lori della Resistenza. Poichc 
cid significa aver riconosciuto 
come valida la ispirazione 
famlamentale del mio lavoro: 
che c stata quclla di aver ri 
cercato e indagato le origmi 
e il prima manifestarsi nella 
lotta di un grupj>a politico co
me quello comunista che di 
verrd uno dei piii fondamen
tali elementi animatori delta 
Resistenza. 11 prima volume e 
la storia dei primi dramma-
tici anni di vita del PCI. Fu 
rono anni di una sconfitta del 
la democrazia italiana e del 
movimento operaio italiano 
ma furono anche lotte e forze 
che prcpararovo la rinascita. 
che gettarono le hasi della fu 
tura ripresa. Ora sto lavo 
rando al secondo volume che 
analizzera gli anni deU'epoca 
clandestina sotto il fascismo. 
11 premio Praia assegnatomi 
da unmini di cultura cosi qua-
Uficati incoragg'a ad andare 
avanti *. 

Puo sembrare una cosa com-
plicata, invece e di una dratn-
matica, allucinante scmplici-
ta. CV lo spicga A S., un pa-
store di Sindria, e nelle sue 
parolt- e'e IVsatta radioiiralia 
di come nasce un bandito sar 
do. 1 lo ho un gregtie di |M> 
tore che mi rende. quando 
tutto \ a bene. 1.100.<X>0 lire 
l'.inno. Prendiamo l'anno scor
so. il 1!IW». K' stato un anno 
tcrnbile, la siccita non ha fat
to crc-tere l'erba. Dunquc. io 
pago al padrone del paseolo 
(iOOOOO lire; |„i mi allitta la 
terra, non l'etba. se l'erba c*e 
bene se no a lui non ghene im-
porta. Poi ho dovuto compra-
ie il manmine, |K>r far Miprav-
\ivere le pec-ore. KOODOO lire. 
Poi le tasso, poi il Mist cut a 
mento mio e della mia fami 
u!ia. Ma nel 'titi il mvgge non 
mi ha ICMI pratu amente nulla 
(molto pec-ore mi sono morte), 
e io mi sono trovato 111 debi-
to del mio intern capitate. Co 
sa dovrei fare? Do\rei rubare 
delle pecore. per ritarmi. Al 
lora comincia la catena che 
porta ad essere fuori legge. 

Paradossalmente, ma non 
troppo, il banditismo nasce da 
una logica capitalistic^): il pa-
store sardo e. in elTetti. un 
piccolo imprenditore capitali 
sta. il suo capitale e il greg 
HO. K per difendere questo 
suo capitale dalle piratesche 
pressioni di altri. piu fnrti c-a 
pitalisti. il pastore a volte see 
glie la strada dell'illegahta. 

A riprova che la pastori/ia e 
il problema fondamentale del
la Sardegna bastano pochi da-
ti. La superlkie adibita a pa-
scolo occupa il fi.Yr deH'inte-
ra supcrfieie dcll'Nola con la 
segucnte suddivisione: 2(V1 000 
piccoli proprietari possesigono 
il o.a'o della terra, mentre 
7.000 ne posseggono il 50%, il 
resto 6 di proprieta dei Co-
muni. II patrimonio 7ootecni-
ro dell'isnla f:m-)!).3U capi) 
costituisce il 38.f)0';> dell'into-
ro patrimonio ovino nazionale. 
La produzione lorda vendibile 
della zootecnia sarda e circa il 
50^ della produzione agricola 
globale dell'isnla. 

Se e dunque vero che la 
pastorizia costituisce l'elemen-
to cardine dell'economia sarda, 
c al contempo vero che i pa-
stori sono la categoria piii 
sfruttata. umiliata. taglieggia-
ta dai grandi proprietari ter
rieri e redditieri. per il bri-
gantesco sfruttamento che 
esercitnno su tutta l'cconomia 
e la vita locale. In pratica — 
cifre alia mano — un pastore 
e costretto a versare al pa
drone del pascolo il GO'" del 
capitale che rieava dal suo 
grrgce: e quella cifra resta 
inalterata da si versa in an-
ticipo. spos^o in catnbiali) 
mentre spes"=o arcade che sta 
Cioni inclrmenti o altri acci-
denti limitino o annullino la 
produttivita del crei^ge. I pa
droni. poi. stabilhcono i prez-
zi d'acqui^to del latte. i prez-
7i dei maneimi. i prezzi delle 
carni macellate. I-a verita e 
che in Sardegna e'e il medio-
evo. una struttura fondiaria 
arretrata. inumana. vergn-
gno=a. 

Ed ccro che il banditismo Me 
rstorsioni. i rapimenti — guar
da c-aso — di ricchi pos^iden-
ti terrieri che hanno *pes=:o 
alle loro spallo un osairo pas-
sato di arricchimenti sul flln 
della leece) ha qua=i sempre 
la fi>iono:nia di una ridistri-
huzinne della ricchezza. c non 
avra mai fine finrhe la produ 
7''one drlla rirchfzza trfrui 
ter.i nd e ^ e r e carattcriz/a 
ta dallo Mpc^o. m">~truo=:o 
mrccani^mo del nrivilesio. 
dell'industizia. d- llo sfru'.ta-
mrnfo. 

Naturalmente ftnrniamo a 
ripeterlo) qu^^ta non e una 
eiuMifica7ione. e tanto meno 
un sc£ry> di solidaricta coi la

titanti del Supramonte. Non 
e col crimine che si puo ripa-
rare ad un'ingiustma di clas-
.-(-. N'e vanno confusi i-oi ban
diti paston i nuo\ 1 killers del
la Costa Smeralda, i gio\ani 
lni-ensurati che sc.innano a 
sanuiie freddo per poche mi-
uliaia di lire: cruninah. que
sti. come u- ne sono ovuniiue, 
come i Cimmo a Roma, i Ca-
saroh a Milano e cosi via, 
l'elenco e luimo, 

Le responsabilita, allora. Hi 
(I11 e la culpa di que.sto stato 
di cose? Puo sembrare una 
domanda ingenua, ma non lo e. 
Ormai tutti sono d'accordo. a 
parole. Fla\io Orlandi, che 
pochi giorni fa su un fondo 
deir.lrofiii.' anah/za \a cosi 
guistameiite le radici social! 
del banditismo sardo, i ritar-
di della (iiusti/ia eccetera, e 
• luello stesso Orl.indi che non 
molto tempo prima a \ e \ a chie-
sto in Parlamento, per risol-
\ere il fenomeno del banditi
smo. l'apphcazione in Sarde-
tma della legge speciale sulla 
malia (gaffe incredibilc. rime
dio dannosissimo \isto che, in 
Sardegna, malia non esiste). 
Comunque Orlandi ha poi ca-
pito. pare, come stanno le co
se. Lo ha capito Ta\ iani. che 
in un suo intervento al Sena-
to ha fatto una lucidis-ima 
analisi. anche lui. delle ragio-
ni soc iali del banditismo. ri-
t o r n n d o addirittura alle te-
stuali argnmenta/ioiii cui da 
sempre ric-orrono i comunisti. 
Lo ha capito il presidente Sa-
ragat, lo ha capito la Regio-
ne. lo lianno capito tutti, de-
mocristiani e socialists Persi-
110 la rea/ionaria Nuova Sar-
degna s tmbra copiare. pari 
pari, le frasi dei Laconi. dei 
Pirastu. dei Manas , dei Hcr-
linguer. di quei deputati co
munisti che sin dal dopoguer-
ra sono andati clamando nel 
descrto la loro terribile \er i ta . 

Saragat e Taviani sono d'ac
cordo, dunquc: occorre rifor-
mare le strutture del feutio, 
occorre liquidare le radici 
sociali del crimine. occorre 
rintcrvento democratico, fat* 
t i \o . serio dello Stato c della 
Regione. Ma allora perche 
Tunica co^a che si vede in 
Sardegna sono i baschi blu. i 
carabinieri. i rastrellamenti. 
le difiide, i ritiri di patent! e 
cosi via? Perche Vicari e Ci-
glieri, solo una settimana fa. 
hanno proclamato: r piii dena-
ro. piii uomini. piii mezzi > 
alia rcprcssione? Perche il ge
nerate dei carabinieri Rucche-
ri gira per l'isola in elicotte-
ro, preparando piani strategi-
ci come se si trovasse nel del
ta del Mekong? 

D'accordo. Mesina e Cher
chi bisogna prenderli: i rapi
tori di Ignazio Tolu pure. Ma 
perche. da un anno a questa 
parte, ha fun/ionato — e in 
che modo! — unicamente la 
repressinne di poli/ia? 

E' ora di dire pane al pane. 
F.' ora di dire che il noverno 
di centro sini-tra predica be
ne c raz/ola male, magari c 
una vecchia storia. pero la col-
pa osgi e soltanto sua. Di que
sto coverno in cui sono i so
cialists che "-pende tin ipocri-
to pianto del coccodrillo sui 
*po\er i sa rd i* ma che segui
ta a garantire il privileeio e 
la enrruzione dei crossi pro
prietari terrieri. e lascia inal-
ternte le strutture fondiarie. e 
non fa la riforma agraria. e 
non interviene a risolvere Pin 
farto burocratico della Giu-
stizia. e non trova altro rfi 
meaiio che spendere 2f)0 mil :o 
ni al giorno per mantrr.ere sul-
l'isola il colonncllo CampanH 
la e i suoi inefficaci ba^^hi bin. 
il viccrr Guarir.o e tutto l'ele 
fantiaco. coloniale sisfema «W 
repressione. Altro che rifor-
me, con 2f!0 milioni al giorno! 
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La lettera aperta a Sciolochov e la 
polemica degli scrittori cecoslovacchi 

L"Espr>e.5s*-> di quale seiti 
nana p-ubbl.ca coi clamoro-
so rtlievo la c parte p:ii si-
gnificaUva > di una t Lettera 
aperta a Mikhail Sciolochov > 
scritta — 5i afferma — n 
occasiorie del recente coi-
gresso dealt scrittori sovie-
tici dal giovane Juri Galons-
kov che. secondo ti seltima-
nale romano, starebbe per 
essere processaio a Mozca 
assieme ad altri due redal-
tori della * nvista non ujfi 
ciale*. Fen;\ 66. non si dice 
perche. L'E?pres?o. che ha 
ricevuto d documento e le 
notizte. non dtce se i relat
ion dt FCTI.X 66 si frorano in 
stato di detcnzione o saran 
no processati a p:cde libera. 
se i in causa il loro dintfo 
alia libertd 4"e$pressionc o 
se sono accusati di ave
re organizzato manifestazioni 
pubbliche non consentite dal
le leoai. Ma non i su questo 
che conviene concenirare la 
attenzione e la preoccupa-
lione che tali notizie provo-

cam n noi. pr Tia che :i 
031: altro, :aito p u c.'.c 
LEspresso pubbhea ncV.o 
stesso numero anche un 
< manifesto > firmato da 1\3 
scr:t:ori. VJ arti*U. 21 per-
sonahla dello spe'tacolo. lF> 
scienz'ati e pubbheistt e al
tri € inteVcttuali > ceco.-lo-
vacchi nel quale riene tiru-
lentemente denunoata qucl
la che secondo i firmalart 
sarebbe una situazione ormai 
mtollerab-.le nei rapporti fra 
potere e cultura. Son en 
tr:amo nel mento dei smijoli 
fattt. delle smaole arpomen 
tazioni. d: alcune sc occhcz-
:e 0 di affermazioni ir.ac-
celtahili. o delle osserrazo-
ni giuste e prov-ate. che non 
mancano nei due scritti, as-
sai diversi del resto uno dal-
Valtro. Semmcno ci sojfer-
meremo a considerare che, 
in ogni caso, questa volta 
si tratta di nomi pubblica
mente rivclati. vale a dire di 
persone che hanno ieciso di 

e~—',rc'.nTe c '1- fa'.ln c'^erci 
:a-.o ;l loro d:r.',u> d: cr.'.xa 
afjron'.ando 1 r;srhi convex-
si ad oan: rctponsahihla e 
lo'.ta di questo tipo. Ci pre-
r-,e p'.u'.tn-lo a'fermare che 
mentre non ci lasrercno in-
durre da nessuno e mai a 
ripraporre la bu;a. ido'.a c 
reazionaria contrappo*iz:one 
delle * libertd borahes: » a 
c:6 che la riroluzw.e soc:a-
I'sta rappresenta di in-Wli-
tuib:le per la cirtlf-i e la pa
ce del mnndo. ci rileniamo 
in prima bnca neU'a<]crrna-
rc, cmne p'ii ro'.te ahh'a-
n:o fatto (c <i r-leaw.o tutti 
ah atu uffiaah del novrn 
partito in proposito) che nol
le socield socalisle. stonca-
mente Jormate.-i m diverse 
condiziom e rcaiom del mon
do. preme non soltanto, co 
me e stato ossenato. la 
grande questione irrisolta 
del rapporto fra partito e in-
tellettuali, ma, ben piii in 
generate, la questione di co

me >ic,jsHi,:r> orw.;:s;rs'.. a 
l-ve'.'.o deUe antczom-e cul
tural*. la r-.ccrca. ;l d-r.lto 
di cril'ca. la re'pon-ab'hta 
e la discrp.'ria nell'amh-.to 
non ga deU'ar.'.aponismo ma 
della dife-a e dello snluppo 
della democrazia socalista. 
Lo opinio che deve ammare 
opnt giusta inizial-ra per 
quc*U obb:ett:vi non pud 
dunque essere quello che 
sembra circolare nei testi 
pubbhcali da/rE-presfO se 
essi sono au'.entici e not 
hanno subito man:polaz;nni. 
11 che non sipmfica. come 
(I'd fu ch-aro nel caso Da 
mel S'.r.aiciki. che il r,r,-,tro 
d\S\enso e la nostra prerrc 
cupazione per il perdurare 
di metodi errali e per la tol 
leranza accordata a istituzio-
ni pro/e.?s!Ona.i in cui pre 
valgano lo spirito corporati-
to e ristretti interessi di 
gruppo. a cinquanta anni 
daU'Ottobre rosso, possono 
essere mir.lmamenle atte-
nuati, 
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