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I 60 anni di Giorgio Amendola 

Incontro con un comunista 
nella Roma del 1937 

Giorgio Amendola e stato 
il primo esponente del par
tita comunista che io ho co-
nosciuto. Mi incontrai con 
lui, a Roma, trent'anni fa, 
nei primi giorni del settem-
bre del 1937. Egli era venu-
to da poco dal confino di 
Ponza, col proposito di fug-
gire dall'Italia al piu presto. 
Gia alcuni mesi prima — nel 
marzo — dovendo egli ve
nire a Roma per una breve 
licenza, suo fratello Pietro, 
mio compagno di scuola, e 
l'altro fratello Antonio, me 
ne avevano parlato. Aveva-
mo predisposto un piano di 
fuga, insieme con 1'amico 
Paolo Solari, giovane antifa-
scista, non comunista, che 
dava ogni garanzia di serieta 
e di fidatezza. Allora, nulla 
di meglio avevamo saputo 
escogitare e predisporre, che 
una fuga in due tempi. In 
un primo tempo, Giorgio 
avrebbe dovuto nascondersi 
nella soffitta di una casa in-
sospettabile. In un secondo 
tempo, quando la vigilanza 
della polizia si fosse allenta-
ta, Giorgio sarebbe dovuto 
es-patriare con un passapor-
to falso. Ma il piano non era 
piaciuto a Giorgio. Tra l'al
tro, egli ci aveva fatto sa-
pere: 1) che egli era troppo 
alto e pesante per potersi 
muovere in una soffitta sen
za far rumore; 2) che non 
gradiva affatto chiudersi in 
trappola, in una posizione 
tanto scomoda, per un perio-
do indeterminato di tempo 
e con poche probabilita di 
uscirne libero. Fu cosl che, 
allora, non se ne era fatto 
niente. (La fuga fu invece 
felicemente attuata nel mese 
di ottobre di quello stesso 
anno, in base a un piano 
molto semplice ideato dallo 
stesso Giorgio). 

Ai primi di settembre ci 
8i riproponeva, dunque, il 
problema della sua fuga. Ma, 
quando Io, quella domenica 
mattina, mi recai da lui, non 
tanto a questo pensavo, 
quanto, pluttosto, ad affron-
tare una complessa e diffi
cile discussione con un vero 
comunista, un comunista uf-
ficiale ed autorevole: il pri
mo, come ho gia detto, con 
cui mi era dato di incon-
trarmi. Dovevo porgli una 
serie di questioni — filoso-
flche, politiche, organizzati-
ve — che sommamente inte-
ressavano non solo me, ma 
un gmppo gia abbastanza 
nutrito e in via di espansio-
ne di giovani antifascisti, 
che gia da tempo svolgeva-
no un'azione organizzata. In 
quel gruppo, o meglio in 
quei gruppi, numerosi, tra 
loro collegati, c'erano bensl 
alcuni che si sentivano e si 
dichiaravano molto vicini al 
comunismo; ma molti altri, 
| piu — ed io ero fra questi 
— che avevano posizioni piu 
travagliate e contraddittorie. 
Sentivamo il fascino del co
munismo; awertivamo la de-
cisiva importanza, nella lotta 
contro il fascismo e per la 
dcmocrazia, dell'Unione So-
vietica e della classe operaia 
e del partita comunista; ma, 
d'altra parte, eravamo forte-
mente ancorati alia nostra 
formazione idealistica. 

««La questione 
meridionale » 
Con tale tensione, ml recal 

aH'inconrro con Giorgio in 
via S. Alessio n. 23. sul-
1'Aventino. Un villinctto. con 
an piccolo giardino incolto; 
1* abitazione che Giovanni 
Amendola si era procurata 
attraverso una cooperativa 
di giornalisti. Io gia cono-
scevo bene quella casa. la 
frequentavo da due anni. 
Vi abitavano la vedova di 
Giovanni Amendola, Eva 
Kuhn e i figli Ada, Antonio 
• Pietro. II luogo era, al
lora, piu che tranquillo e si-
lenzioso; a volte, nelle serate 
di invemo, appariva un po* 
desolato. Dentro c'erano vec-
chi mobili; c'era una ricca 
biblioteca, dove — imperan-
do il fascismo — per la pri
ma volta io avevo potato ve-
dere e sfogliare alcuni vo-
lumi, di F. S. Nitti, di Giu-
stino Fortunato, di Croce, 
di Franchetti e Sonnino, del-
lo stesso Giovanni Amendola 
(«La volonta e il bene>) e 
dove, per la prima volta, 
avevo sentito parlare di una 
oscura e fascinosa > questio
ne meridionale*. In quello 
studio ottocentesco, alquanto 
cadente, e tuttavia vivissi-
mo, si potevano vedere sulle 
pareti i ritratti di Giovanni 
A-ondola, di Turati, di Mat-
teotti. Lt a lungo, avevo di-
•cusso — di Marx e di Cro
ce, di democrazia e sociali-
smo, e della guerra di Spa-
gna e della situazione in 
ternazionale, e della nostra 
azione antifascista — con 
Pietro, e soprattutto con An
tonio Amendola, che di gran 

lunga era tra no! la perso
nality piu forte, umanamen-
te ricca, dotato di una cul-
tura profonda e di una grati
de acutczza nel giudizio po
litico e storico. 

In quella mattina di fine 
estate il luogo era ridente. 
Mi mossero subito incontro, 
dallo spazio tra il cancellet-
to e l'ingresso, i due poli-
ziotti di guardia. Ma, prima 
che io rispondessi a loro, a 
liberarmi dall'impaccio ri-
schioso, era gia arrivato 
Giorgio. Mi salutd rumoro-
samente. Mi present6 ai po-
liziotti (« E' un compagno di 
scuola di mio fratello >). 
Quindi, rivolto a me, disse: 
« So che tu vuoi da me le-
zioni di diritto privato. Va 
bene. Ma, oggi, non posso. II 
tempo e hello e vado ad 
Ostia ». (Ed era vero, stava 
partendo per Ostia, con la 
moglie. Germaine, e la figlia 
Ada, di un anno). * Torna 
domani sera ». Quindi, sem-
pre a gran voce, disse alia 
madre di fare un caffe per 
gli amici (cioe per me e per 
i due poliziotti), e se ne 
ando al mare. 

Penso che nessuno si me-
ravigliera se confesso __ che, 
in quel momento, lo invidiai, 
lo ammirai, ma provai un 
senso di contrarieta e quasi 
di risentimento Certo. tutto 
si era svolto nel modo mi-
gliore per insannare la po
lizia; ma. intanto, lui se ne 
andava ad Ostia. ed io me 
ne restavo 11 senza aver nul
la concluso. La sera dopo — 
e molte altre sere ancora, 
quasi tutti i giomi. per un 
mese. finehp Giorgio non 
fuggl dall'Italia — lo ero da 
lui. nello studio che era sta
to di Giovanni Amendola. 
Giorgio era sprofondato in 
una grande e vecchia poltro-
na. Via via che discutevamo, 
la mia diffidenza per i co-
munisti si dissolveva. Con 
assolutn sincerita. e senza 
nessuna indulgenza. Giorgio 
mi parld della sua esperien-
za: le battaglie contro il fa
scismo, a cui egli aveva par-
tecipato, .gift quando aveva 
17 anni. studente di Liceo in 
Roma al « Visconti ». a Ban
co del padre, su posizioni 
democratiche non comuniste 
ed anche awerse al comuni
smo; la sconfitta dell'antifa-
scismo piccolo-borghese; 1'as-
sassinio del padre; la co-
raggiosa autocritica, la sco-
perta della classe operaia, 
del marxismo, I'insegnamen-
to di Sereni e 1'adesione al 
partita comunista; quello 
che aveva appreso dalla mi-
lizia comunista, dagli operai. 

Nel suo racconto, non 
c'era nulla di dottrinario. 
Tutto era vero, sincero, 
obiettivo. e, percid, dawero 
rigoroso e severo. Conclusio-
ne: « Continua pure, egli mi 
disse, a frequentare i tuoi 
maestri antifascisti democra-
tici e liberali; io non voglio 
toglierti a loro. Io, pert, 
penso che tu diventerai co
munista, e me lo auguro. Ma 
non ti forzo: farai da te. 
L'importante, oggi, 4 unire 
tutte le forze democratiche. 
diverse, nella battaglia con
tro il fascismo. L'importante 
e conservare e rafforzare 
questa unita di lotta che gia 
oggi, qui, avete realizzata, e 
al tempo stesso mantenere 
viva, alTinterno di questa 
uniti, la dialettica e la lotta 
ideale c politica tra correnti 
c forze diverse*. Ma non 

discutevamo solo di queste 
cose. Giorno per giorno, 
Giorgio voleva essere infor-
mato di eld che accadeva, 
degli incontri che avevo avu-
ti, delle posizioni dei vari 
compagni e antifascisti che 
awicinavo, di cid che veni-
vano facendo per sviluppare 
l'azione organizzata. Ogni 
giorno, si faceva un bilancio 
di cid che era stato realiz
zata. Giorgio mi dava con
sign e direttive pratiche 
molto precise. Egli, cioe, ri-
fuggiva del tutto da una di
scussione che non si tradu-
cesse in obiettivi di lavoro, 
in una concreta azione orga-
nizzativa, in una politica di 
quadri. Gia allora — come 
poi sempre nella sua attivita 
di dirigente politico e di 
partito — Giorgio insisteva 
sugli impegni di lavoro, sui 
temi, sul c calendario >. Gia 
da questi primi incontri mi 
si rivelarono alcuni tratti 
caratteristici della persona
lity di Giorgio Amendola: il 
tranquillo coraggio, l'abitu-
dine a superare con slancio 
situazioni difficili, la since
rita che diventa accorgimen-
to, la felice fusione del do-
vere con l'utile, del rigore 
rivoluzionario con lo spirito 
mondano, una visione reali-
stica che e insieme fonte e 
risultato di consapevole otti-
mismo: l'impegno nell'azio-
ne, con tutti i rischi che 
essa comporta, come ele-
mento risolutivo. 

«Fare e 
rischiare » 

Giorgio Amendola ci ha 
sempre insegnato che e me
glio fare, col rischio di sba-
gliare, piuttosto che astener-
si dal fare, dal prendere par
tito, per non correre questo 
rischio. Ma in cid si attua e 
vive proprio il rigore morale 
di Giorgio Amendola, in cui 
si fondono l'insegnamento 
paterno e l'insegnamento 
proletario, leninista, gram-
sciano e togliattiano. Biso-
gna lavorare, studiare, riflet-
tere, e fare: e rischiare. Se 
si sbaglia, si paga, senza la-
mentarsi, continuando a la
vorare, a combattere, a fare. 

In questi trent'anni, sem
pre ho sentito questa sua 
presenza rigorosa, anche 
quando gli ero materialmen-
te piu lontano, anche quando 
dissentivo da lui e pole-
mizzavo con lui. Ho sempre 
sentito in lui — cosl com-
prensivo, cosl incline alia bo-
nomia, cosl realistico nel co-
gliere debolezze e difetti di 
se stesso e di tutti — un 
compagno intransigente nel 
combattere l'opportunismo, 
la meschinita, il settarisrao, 
la presunzione, la pigrizia, 
l'abbandono alia « routine », 
il provincialismo. Ed e pro
prio grazie a queste sue qua
nta, che hanno accompagna-
to tutto Io sviluppo della sua 
personality che Giorgio A-
mendola ha potato assolvere 
ed assolve una funzione 
tanto importante nella bat
taglia per la democrazia e il 
socialismo e nella costruzio-
ne di un partito rivoluziona
rio, profondamente naziona-
le e internazionalista, nel 
nostro Paese e in particolare 
nel Mezzogiorno. 

Paolo Bufalini 

LA DIFFICILE POSIZIONE DI RUMOR AL CONGRESSO D. C. 

«Tanti amici tutti da battere» 
Perche Piccoli si lamenta — Taviani «terzo incomodo » — La sorpresa della sinistra — A vantaggio di 
Moro le discordie della maggioranza ? — Esitazioni di Fanf ani — « Giovani leoni» integrati nel potere 

L'invettiva di Marat 
sulle scene del Piccolo 

w^^m^^m 
Domani sera, al Piccolo di Milano, va in 

scena, in c prima» nazlonale, I'aHesissimo 
dramma di Peter Weiss c Marat/Sade », sinora 
nolo in Italia solo per la version* clnemato-
grafica realizzata dall'inglese Peter Brook con 
gli attorl della Royal Shakespeare Company. 
L'edizione ilaliana di < Marat/Sade » avra la 
regla di Raffaele Malello, le scene e I costumi 
di Rene Allio, le muslche di Dorlano Saracino. 

Nella foto, scattata durante la prova generate 
dello spettacolo, e visibile I'attore Enzo Tara-
scio, nel personaggio di Marat (Gianni San-
tuccio sara Sade, mentre Carla Gravina indos-
sera le vest! di Charlotte Corday). Peter Weiss, 
di cui il nostro pubblico ha gia potufo cono-
scere t L'istruttoria », ha appena terminato un 
nuovo testo teatrale, ispirato alia tragedia del 
Vietnam. 

Rumor vaticinava per il suo 
c cartello» congressuale 1*80 
per cento dei voti. ma andra 
al Palalido di Milano con un 
68 scarso, almeno dodici punti 
in meno del previsto. II * con-
gresso trionfalistico >. che 
gli sarebbe servito tra l'altro 
come pedana per saltare sul 
cavallo della presidenza del 
Consiglio. non si fara piu. Lo 
ha confessato lui stesso. pochi 
giorni fa alia televisione. 
Quando un giornalista gli ha 
chiesto se preferisse fare il 
presidente del consiglio o il 
segretario del partito. si e seo-
perto una irresistibile vocazio-
ne per questa scconda scelta: 
«Se dovessi scegliere — ha 
detto — dovrei dire che. per 
quanto impegnativa essa sia 
stata. certamente l'esperienza 
di partito d piu viva, suggesti-
va e forte >. 

La lotta 
di potere 

Flaminio Piccoli. vice-segre-
tario rumoriano, ha lamenta-
to, pochi giorni fa. la tenden-
za < radicale > a definire la 
DC come una immensa palu-
de. c sulla quale un gruppo di 
uomini faziosi si contende al-
cune malsicure poltrone. in 
una furia ambiziosa e corrot-
ta ». In un certo senso. Piccoli 
ha ragione, perchd sappiamo 
bene che la lotta di potere che 
si svolge nella DC da venti 
anni e solo il risvolto di scelte 
politiche che hanno eondizio-
nato la vita italiana. con le 
conscguenze che scontiamo. 

Ma un fatto che e spesso 
la lotta di potere a prendere 
il sopravvento sul dibattito 
politico: e non vi e dubbio che 
se dal congresso di Napoli del 
1962. passando per quello di 
Roma del 1964. la lotta di po
tere ha accompagnato la cor-
ruzione progressiva del centro-
sinistra e delFalleanza con il 
PSU. Ton. Piccoli non ha che 
da riflettere su se stesso e 
guardarsi intorno. 

L'impressione e che nelle la-
mentele freudiane dell'on. Pic
coli. al quale certo non si puo 
hnputare un difetto di intelli-
genza e di riflessione critica. 
vi sia una sorridente vena di 
ipocrisia. Egli e il primo a 
sapere che il congresso di Mi
lano si accompagnava a un 
disegno di potere. che e via 
via mutato nei suoi contomi. 
ma che aveva come elemento 
di partenza proprio l'ascesa di 
Rumor a Palazzo Chigi e il 
conseguente allontanamento di 
Moro. n congresso prevedeva 
un nuovo segretario del par
tito (Colombo prima. Piccob" 
poi) e una diversa collocazio-
ne dei maggiori esponenti del
la DC nel governo. nelle ca-
riche parlamentari e nel par
tito. 

Oggi. certo. il quadro e mu
tato. ma non e proprio un ca-
so. II mutamento 4 la conse-
guenza della mezza tempesta 
che ha investito 1'ampia platea 
della maggioranza democri-
stiana in vista del congresso. 
Perche Rumor non pud piu 
contare sull'80 per cento dei 
voti congressuali? Non pud 
contarci per due ragioni: per 
la defezione del ministro Ta
viani. che avendo \isto an-
dare in fumo la scalata a Pa
lazzo Chigi durante la crisi 
del 1966. sj e preso la sua fet-
ta di voti (8 per cento circa) 
e ha dato vita alia cterza li-

sta > con la promessa di una 
mozione propria (di cui. pe-
raltro. non si conosce anco
ra il contenuto); e poi. vi e 
stato il sorprendente incre-
mento dei voti della sinistra, 
che esce dai precongressi pro
vincial! con circa il 24 per 
cento dei suffragi. 4 o 5 pun
ti in piu del previsto. 

Le forze interne 
delta maggioranza 
A questi due dati di parten

za. ne va aggiunto un altro 
clamoroso. che riguarda la 
complessa dislocazione delle 
forze interne della maggio
ranza. Non alludiamo solo al
ia eterogeneita dei tre tron-
coni (fanfaniani. dorotei e la 
pattuglia scelbinna) che for-
mano l'attuale «cartello». 
Pensiamo agli scossoni che il 
piu importante di questi grup
pi (quello doroteo. di cui Ru
mor era il leader di fatto) 
ha subito dopo la secessione 
c tavianea ». Lasciamo pure 
giudicare all'on. Piccoli se in 
questi avvenimenti prevalga-
no scelte politiche o di po
tere. Ma non si possono im-
putare ai nemici della DC gli 
avvenimenti che si sono suc-
ceduti durante i precongressi: 
la firma di Zaccagnini sotto 
la mozione della sinistra emi-
Iiana: la presentazione di una 
lista del ministro Gui fuori 
dei canoni rumoriani: lo spez-
zettamento della maggioranza 
in numerose province. 

E" stata la dissoluzione con-

II premio 

«Goncourt» 

a Pierre 

de Mandiargues 
PARIGI, 20. 

II parigino Andre-Pierre De 
Mandiargues ha vinto oggi. fra 
la sorpresa generate, il premio 
Goncourt con il romanzo c La 
marge». una stona romantica 
e surrealista di un francese che 
si reca a Bareellona per aiutare 
un amico. separato dalla mo
glie. 

II nome di Mandiargues e ve-
nuto fuori all'ultimo minuto per 
superare il punto morto dopo 
sette balJottaggi. La giuria ha 
votato per Mandiargues con 5 
voti favorevoli e 4 contrari su 
9 votanti. 

Herve Baztn, che faceva par
te della giuria, dopo la votazio-
ne ha detto: cCe n'e stato ab
bastanza per farci diventare 
tutu pazn >. 

Quando e stata fatta la pro-
clamazione si sono sentite pro-
teste da parte del pubblico ra-
dunato al nstorante Douant do
ve — come di consueto — in 
una sala da pranzo privata ave
va preso posto la giuria per la 
sua deliberazione. 

Come e nolo, il premio Gon
court da al vincitore soltanto 
50 franchi, ma al libro viene 
assicurata la popolarita per l'an 
nata. 

Nobile appello dei giovani che hanno deciso di non diventare aggressori 

I quattro marinai Usa parlano alia TV di Mosca: 
«Americani nel Vietnam, rifiutatevi di sparare» 

Essi hanno espresso la loro profonda convinzione di rappresentare la vera America, quella 
che si scaglia con forza crescente contro la folle politica di Johnson — Scelta della ragione 

Dalit Mitra redaxione 
MOSCA. 20. 

I quattro ragazzi dell'c Intre-
p.-d » che hanno abbandonato la 
portaerei durante una sosta in 
Giappone per protestare clamo-
rosamente contro la guerra nel 
Vietnam, sono giunti a Mosca e 
hanno parlato stasera alia tele
visione sovietica collegata. in 
Intervisione. con tutte le stario-
ni telemive dei paesi socialist!. 

cSiaroo venuti nell'URSS — 
hanno detto — perche sappia
mo che il governo sovietico e 
contro questa guerra e per con-
fermare cne tutti i veri america-
ni sono contro I'aggressione al 
popolo vietnamita ». c Abbiamo 
dato lesempio — ha detto an
cora 0 giovane John Barilla — 
e ci rivolgiamo agli altri gio
vani americani perche si schie-
rino contro la continuazione del
la guerra. Ci rivolgiamo in par
ticolare ai nostri giovani oompa-
trioti che si trovano nel Viet
nam: "Fate come noi. rifiuta
tevi di sparare" ». 

Con estrema cabna. con il vol-
to aereno e deciso di cm" ha ta-
gliato ogni ponte con il passato 
dalla « spore* «ucra». i quat

tro ragazzi — John Barilla. Ri
chard D. Bailey. Michael Lind
ner. Craig W. Anderson — han
no poi parlato della loro vita. 
delio spirito di awentura e del 
desiderio di conoscere il mondo 
che li ha portati a emrare in 
marina, della crisi nata a bordo 
dell'* Intrepid >. della decisiooe 
maturata durante la sosta della 
portaerei in m porto giappone-
se e soprattutto — rispoodendo 
alk domande dei giornalisti so-
vietici — hanno manifestato la 
loro profonda convinzione di rap
presentare oggi la c vera » Ame
rica. quella che si scaglia con 

forza crescente contro la folle 
politica della Casa Bianca. 

«Noc non siamo — ha detto 
Anderson — che dei sempbci gio
vani americani. e sappiamo che 
la guerra contro il Vietnam non 
e voluta dal nostro popolo ma 
dal Pentagono. II nostro gesto 
non e che una delle tante ma
nifests zioni della grande prote-
sta del popok> americano>. 

cAlTinizio — ha detto Bailey — 
gli americani erano jndifferenti 
di frante alia guerra che appa
riva loro quasi un fatto natura-
Je. Ma poi e renuto il momento 
della riflessione. sono iniziate le 
proteste prima individuaH e poi 

VIAGGIO DI TRE OPERAI ITAUANI 
NELLE FABBROE S0V1E71CHE 

I probremi M salario, dei ritmi di la
voro, della salute e del potere operaio 
DA GIOVEDr SULL't UN IT A'» 

colkttive. Le notizie dal Viet
nam divenivano sempre p:u ter-
nb:b. Cosi si e paivsati al movi-
mento orgaruzzato. Io non so 
con quale forma 5i manjfestera 
nel fu:uro la protest del popo.o 
americano. So so'.o che decine 
e dec no d: man.festaz.oni avran-
no luogo ». 

Con parole sferzanti i quattro 
giovani hanno poi ripetuto il 
loro atto di accusa contro la po
litica americana: cConsideria-
mo un delitto — hanno detto — 
il fatto cfoe un paese altamen-
te sviluppato canonui una guer
ra <h distruzione contro un pae
se contadmo in sviluppo. Xoi 
pensiamo che gli americani de-
vono andarsene dal Vietnam, da
re a questo popolo la possibility 
di decidere del proprio destino. 
Protestiamo contro la continua 
escalation di guerra contro il 
Vietnam e gli altri popoU del 
Sud-est asLatico. Xoi siamo ve
nuti qui per dimostrare che esi-
stono negli Stati Uniti cittadini 
con aha responsabilitA morale. 
decisi a protestare contro la 
guerra. Preghiamo il Comitato 
sovietioo della pace e il popolo 
sovietico di aiutarci nella nostra 
lotta facilitando il nostro tra-

sfenmento in un qualsiasi pae
se neutrale. Potremo cosi pren
dere contatto con le forze che 
in tutto il monio lottano per la 
pace e continuare la nostra 
Jotta insieme alia parte migLo 
re del nostro popolo >. 

I quattro marxiai americani 
hanno poi detto che a Tokio han
no discusso con il locale Comita
to della pace la forma rmgliore 
per rendere nota la loro deci-
sione. E' nata cosi l'idea della 
< conferenza stampa fiknata » 
che ha suscitato nei giorni scor-
si un cosi grande jnteresse m 
tutto Q mondo. Da Tokio hanno 
poi raggiunto Mosca. TJ Comi
tato sovietico della pace — a 
quanto apprendiamo — ha preso 
in esame la loro richiesta e ha 
dichiarato che ai quattro gio
vani verranno date tutte le pos-
s:bilita perche la loro voce pos-
sa giungere smo agli strati piu 
larghi deQ'opinione pubbbca 
mondiale e amnche il loro ap
pello possa jnserirsi nel potente 
movrmento dei popoli per la 
pace. 

Questa, in sintesi, la conferen
za stampa di questa sera. Vo-
gliamo solo aggiungere breve-
mante la nostra improssione di 

spettaton e vogliamo farlo per
che — Jo sappiamo — e gia ini-
z.ata in America una campagna 
di stampa per bloccare in qjal-
che modo l'eco deI"ep.sodio 
dei marinai dell'c Intrep.d ». I 
quattro ragazzi dunque che han
no parlato alia Televisione di 
Mosca non sono quattro ssolati 
che hanno concluso con un gesto 
clamoroso una loro awentura 
gjerresca nei man del Vietnam. 
sono quattro g.ovani che si sen-
tono dentro al loro popolo. con-
sapevoli di essere in tanti, pie-
ni di fiducia nel popolo ame
ricano e nel futuro. Per que
sto ci sono apparsi cosl sereni 
e tranquilli. La loro scelta e 
frutto della rivoHa dei loro ani-
mi ma non della djsperazione. 
E* — hanno tenuto a dire — 
una scelta razionale: la scelta 
della ragione. Non a easo non 
hanno deciso di scomparire nel-
l'oblio dopo aver oecupato per 
qualche giorno le prime pagine 
dei giomali, ma di prendere su
bito contatto con tutti coloro che 
in tutto il mondo si muovono 
ogni giorno perche flnisca la 
sporca guerra nel Vietnam. 

Adriano Guerra 

gressuale del grupno doroteo 
a minacciare le ambizioni di 
Rumor; e la c pugnalata > da 
Zaccagnini (cosi d stata de-
finita da uomini dello stato 
maggiore di piazza Sturzo) e 
solo 1'aspetto piu spettacola-
re di una battaglia in cui 
ogni plotone del gruppo do
roteo ha scelto una trincea 
propria, in attesa di ulterior! 
assestamenti. Dietro la « fir
ma > di Zaccagnini e la lista 
di Gui si 6 vista la mano di 
Aldo Moro. Dietro il mancato 
apporto di Colombo alia sca
lata di Rumor verso Pala/zo 
Chigi. si e scorta una sua 
intesa tattica con l'attuale 
presidente del Consiglio. 

E poi, hanno giocato contro 
Rumor le preoccupazioni di 
Fanfani. pressato da una par
te dalle ambizioni dei suoi 
« giovani leoni » (Porlani. Ar-
naud. ecc.) integrati nel gioco 
della segreteria e del vertice 
del partito; e dall'altra. dal 
settore di sinistra della sua 
vecchia corrente. che forse 
mantiene un abbondante 20 
per cento di voti. ma che ha 
tuttavia perso la coesione an-
tica. 

Tutto lascia credere, insom
nia, che Rumor, intenzionato 
a uscire dal congresso come 
presidente del consiglio in 
pectore, ne uscira ancora. se 
tutto gli andra bene, come se
gretario. Ma sara. ne sono tut
ti convinti. un segretario in-
debolito dalla for/a crescente 
della sinistra, che lo accusa di 
aver opera to uno spostamento 
a destra della maggioranza 
del partito favorendo lo scivo-
lamento a destra del governo; 
sara indebolito dalle esitazioni 
fanfaniane e dallo stesso ap-
poggio di Scelba; sara indebo
lito dalle divisioni della mag
gioranza. 

Alia fine dei conti. Rumor 
rischia di rimanere vittima 
del suo stesso gioco. E* andato 
alia testa del partito aspet-
tando e contribuendo al logo-
ramento di Moro. in attesa di 
succedergli; l'alleanza degli 
interessi offesi (c tanti amici. 
tutti da battere >. e stato sinte-
tizzato con efficacia) ha pro-
vocato il suo logoramento pri
ma ancora che i suoi obiettivi 
diventassero una conquista 
reale. 

Moro e 
Rumor 

E' molto diffusa la convin 
zione che sia Aldo Moro 1'arte-
fice principale della sconfitta 
di Rumor. Quanto meno, si 
constata obiettivamente, che 
anche se non ha fatto niente 
per provocarla, la situazione 
precongressuale gioca netta-
mente a suo favore. Moro non 
voleva il congresso. lo ha su
bito. e alia fine ha accettato 
il gioco. Nel 1964, in piena 
c crisi congiunturale >. era 
dato per spacciato. E' rimasto 
in piedi anche quando da 
piazza Sturzo gli telefonarono 
che doveva andarsene (e allo
ra si capi quanto valesse la 
sua buona intesa con Sara-
gat). Ha resistito alle « verifl-
che» e, nonostante lo sfllac-
ciamento del governo e la sua 
involuzione, ha saputo ricavar-
ne un nuovo equilibrio. che 
danneggia il paese e ne aggra-
va i problemi. ma che lo ved* 
sempre in piedi. 

Il paradosso e che oggi e lui 
il piu forte candidato della DC 
per la presidenza del Consiglio 
che succederi alle elezioni po 
litiche del 1968. visto che gli 
altri candidati si eliminano a 
vicenda. Rumor non ha raccol-
to la forza sufficiente per di-
ventarlo. e poco conta che ab-
bia un buon 25 per cento dei 
voti congressuali a sua perso
n a l disposizione. Colombo $a 
che non e il suo turno e pre-
ferisce Moro. nell'attesa di po-
ter scegliere fra la Segreteria 
del partito e la presidenza di 
Palazzo Chigi. Fanfani e inde
bolito dalle sue esitazioni ed 
e incerto tra ambiziose opera-
zioni che spacchino i dorotei • 
una leadership della sinistra. 
dalla quale teme di staceani 
troppo. Taviani si presenta co
me candidato di mediazione 
tra la maggioranza e la sini
stra; ma per ora ha troppi ne
mici. e pud essere solo un in-
granaggio di quella eventuale 
c nuova maggioranza » chiesta 
dalla sinistra. 

La conclusione, insomma, a 
sempre quella che risponde al 
nome di Aldo Moro. L'unica 
incertezza che. non tanto pa-
radossalmente, circola ora tra 
gli amici suoi e se la sua pre
sidenza debba durare ancora 
fino al 1970 o fino al 1971. quan
do si presenter^ candidato per 
la presidenza della Repub-
blica. 

Renato Venditti 
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