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La DC e il divorzio 

REFERENDUM 
CHE PASSIONE! 

Ricordate quello che av-
venne all'indomani delta Li-
berazione? Cera un grosso 
nodo da scioglicrc: monar-
chia o rcpubblica. I partiti 
avevano idee diverse, ed e 
naturale. Ma • i democristia-
ni, piu semplicemente, non 
avevano idee; e non sapeva-
no che pesci pigliare. Annu-
savano l'aria e non capivano 
se e'era odore di monarchia 
o di repubbiica; e poiche per 
la prima volta dopo il fa-
scismo gli italiani sarebhero 
andati alle urne, e'era il ri-
schio di scontentare gli elet-
tori monarchic! facendo nro-
fessione di fede repubhli-
cana (e viceversa); e, in de-
finitiva, di nerdere voti. Nac-
oue cos] l'Mea del referen
dum. E contro chi non ave-
va paura di manifestare il 
suo penslero (c proponeva: 
si eloegano intanto i deputa-
ti alia Costituente: diranno 
poi i rappresentanti del po-
polo. dopo una meditatn di
scussione. se deve nascpre la 
remihhllca o soDravvivere la 
monarchia), la tesi del refe
rendum alia fine prevalse. 

Rammento un acufo e pe-
netrante articoln scritto in 
nuei eiorni da T.ivio Bianco: 
Fpferendtim. rhe vnssinnpi 
Un articolo che metteva in 
luce I'ipocrisia dplle giii«Hfi-
cazinni addotte dalla PC. e 
la sua pinna • disnnnihiUtn > 
per la nantofola monarchic 
e, a ni^pimnnto. per quella 
reouhblicana 

Perche nuesta nremessa? 
Soltanto ner soMolineare che 
una cn<;l ard»»nte naseione 
por il rofprpnthim non phbe. 
PPIIP 'il" dnmn^nstiane. Inn. 
Fa vita F nerrhe mai nnol'a 
fiammn *] snense eosl rani-
dimpnfp? Perch* la DC eb-
b°. darli Hnttori. mnlti suf. 
fr^oi; P aj onvprni demncri-
stisni fu faoilp. ner anni. fa-
r»* il huono n il c^ttivn tem-
po: P non «H spmhro VTO di 
tnandan* in soffitta, fra pli 
arnesi in«»omhranti, 1P hpn«» 
parole chp sulla necessity 
del referendum erano state 
dette nel 1945. Tant'e che la 
Costituzione previde bensl, 
sagciamente. il referendum 
popolare (diretto a < tastare 
II polso > delta nazione e 
ad accertare cosl, con un 
confronto fra paese legale e 
paese reale, se una legge ap-
provata dal Parlamento fos
se veramente sorretta dal 
consenso del popolo); ma in 
vent'anni e piu la legge di 
attuazione del referendum 
non vide la luce. 

E tuttavia anche te passio-
ni sopite, si sa, possono ri-
svegliarsi. E cosl oggi vedia-
mo Ton. Taviani, dopo il son-
no ventennale, girare per le 
piazze e dire, a proposito del 
progetto di divorzio. che un 
problema cosl importante 
non puo essere risolto dai 
rappresentanti del popolo, 
ma deve essere deciso diret-
tamente. per 1'appunto con 
le forme del referendum. 
dai citiadini. Parole di colo
re oscuro, veramente: che 
esigono una replica chiara. 

Nulla da obiettare se I'ono-
revole Taviani vuol dire. 
semplicemente, che la legge 
sul divorzio. quando sara ap-
provata. potra essere sotto-
posta a referendum popolare 
(sempreche nel frattempo, 
si intende. sia approvata la 
legge di attuazione del re
ferendum). Lo dice, a chia-
re lettere, lo statuto repub-
blicano; e non e'e bisogno 
che il ministro Taviani ce lo 
ripeta. 

Ma non pare che I'onore-
vole Taviani voglia dire sem
plicemente questo. Basta 
leggere i tavori parlamenta-
ri a proposito delle propo-
ste di divorzio per rilevare 
che da parte democristiana 
si chiede ben altro E cioe: 
o I'insabbiamento del pro
getto di divorzio in attesa 
delta legge di attuazione del 
referendum, o, addirittura, 
l'attribuzione al popolo (non 
consentita dalla Costituzio
ne!) del potere di decidere 
se « questo divorzio s'ha da 
fare », se la legge sul divor
zio possa essere portata e vo-
tata in Parlamento. Ora, una 
pretesa di questo genere e 
chiaramente aberrante: per
che spetta soltanto al Parla
mento fare le leggi (salva 
la possibility del popolo di 
disfare, mediante il referen
dum, quello che e stato fat-
to dal legislatore). e perche 
( lo diciamo per l'ipotcsi che 
ci si dica: ma noi chicdiamo 
il referendum per vedere 
confermato l'articolo del co-
dice civile che stabilisce la 
indissolubility del matrimo-
nio; o per l'ipotesi che la 
legge di attuazione del refe
rendum, andando oltre la 
Costituzione. riconosca addi
rittura la possibility di una 
iniziativa legislativa del pr* 
polo) il problema del divor-
l io e quello che forse piu di 
ogni altro chiede di essere 
discusso in Parlamento alia 
luce delta ragione e di es-
•ere sottratto ai sentiment! 
( e at risentimenti) del citta-
tfnl, *d un • si» o a un 

« no » ancorati a prcgiudizi, 
a credenze, a tradizioni. 

Ma proprio qui si annida, 
a ben vedere, la ragione ve
ra di questa rifiorita passio-
ne democristiana per il refe-
rendum. Nel 1945 la DC non 
sapeva che pesci pigliare, fra 
repubbiica e monarchia; ora 
sa, perfettamente, quello che 
vuole e quello che vogliono 
gli altri; sente che il jiesce 
deirindissolubilita del matrl-
monio gli sta scivolando di 
mano e cerca di catturarlo 
nella rete del referendum. 
L'esperienza degli ultimi an
ni ha insegnato ai democri-
stiani una cosa molto sem-
plice: e cioe che e'e un H-
mite alia prepotenza di chi 
comanda, e che anche i de-
mocristiani devono fare i 
conti, in Parlamento, con chi 
la pensa diversamente. 

Nella discussione delle 
proposte di divorzio non so-
no mancate, certamente, zo
ne di ombra (ne parleremo 
in un prossimo articolo): ma 
si e forse per la prima vol
ta creato un fronte laico che 
ha detto c no» alia Demo-
crazia cristiana. La fine del-
la legislatura ha interrotto 
la partita: ma Ton. Taviani 
sa benissimo che 1'esito del-
1'incontro, quando sara ri-
preso, non e dubbio. E pro
prio per questo si aggrappa 
alia speranza del referen
dum. proprio per questo e 
difficile credere che par-
lando di referendum, egli 
voglia dire semplicemente 
quello che gi& la Costituzione 
prevede. No: egli vuole (o 
spera) che la saracinesca del 
referendum si abbatta subi-
to, travolgendola, sulla possi
bility di una discussione. E 
se gli si dice: ma guardi, 
onorevole, che nessuno pen
sa di imporre il divorzio a 
chi considera il matrimonio 
come un sacramento e vuole 
per so la indissolubility dp 
vincolo, guardi che qui si di-
scute un problema di liber
ty che interessa e tocca nel-
Tintimo tutti i cittadini, un 
problema che deve essere se-
riamente meditato; se gli si 
dice questo, la risposta e una 
sola: Referendum, che pas-
sione! 

Ma la risposta e stonata, 
come ogni risposta sorda al 
richiamo della ragione. E 
allora, da parte nostra, la 
replica non puo essere che 
una sola. Si discuta e si ap-
provi. intanto, la legge sul 
divorzio. Poi, si vedra. Ma. 
intanto, si discuta in Parla
mento: e. possibilmente, si 
ragioni. Chiedo troppo o 
chiedo... una marca di frigo-
riferi? II dubbio e fondato. 
se anche Ton Fortuna. so-
cialista. primo proponente 
della legge sul divorzio. non 
ha fatto il viso deH'arme, a 
quanto si e letto sui giorna-
li. alia propnsta democristia
na di referendum. Ma non 
coltiviamo. per ouanto sta 
in noi. dubbi e perplessitii. 
E prenariamoci enn fiducia 
alia lotta. a una delle tante 
lotte che ci attendnno. 

Carlo Galante Garrone 
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Per che cosa combattono 
gli studenti di Berlino 

Si dividono in due correnti, una rivoluzionaria Taltra evoluzionista - Ma sono tutti d'accordo nelle critiche alia 
societa assolutista e conformista di Bonn dove la democrazia e una finzione - Un impegno morale e ideale 

Dal nostro inviato 
BERLINO. 16 

Eccoli davanti a me tre dei 
giovani che in questi giortu 
si sono scontrati infinite vol
te con la polizia. si sono pre-
si le manganellate e i getti 
d'acqua degli idranti. hanno 
bloccato il traffico e ccrcato 
d'impedire I'uscita dej gior-
nali Springer. II cancelliere 
Kiesinger li accusa di paiteci-
pare ad «azioni che hanno 
un carattcre rivoluzionario» 
La Bild Zeitung (il quotidia-
no di massa della catena 
Springer) sostiene che « stan-
no terrorizzando » Berlino 
Ovest. L'inviato del Corriere 
della Sera attribuisce loro i\ 
tenebroso piano di attuare 
t una moderna tattica di guer 
riglia di citta. che probabil 
mente cerca di trapiantnre 
sull'asfalto occidentale gli in-
segnamenti raccomandati da 
Mao ai ribelli nelle risaie 
asiatiche >. Tutti e tre non 
hanno ancora venti anni. 

Sediamo in un caffe e gli 
sguardi attorno a noi in ve-
rita non brillano di simpatia 
ma i miei interlocutori non 
sembrano farci caso. La pre-
senza di uno straniero proba-
bilmente impedisce al proprie-
tario di espellerli. Durante le 
cariche della polizia. dalla 
terrazza di questo caffe par 
tono scroscianti npplausi e 
non certo a favore dei dimo-
stranti. 

«Vi ho pregati di fare 
quattro chiacchiere — comin-
cio — non per un'intervista. 
ma perche aiutiate me e i let-
tori del mio giornale a capire 
che cosa volete. perche lot 
tate. perche scendete per le 
strade, perche vi prendete le 
manganellate della polizia e 
gli insulti di qualcuno che si 
trova in questo locale ». 

Si guardano un po' sorpre-
si. Sono abituati alle domande 
aggressive e polemiche e la 
mia evidente simpatia forse li 
mette in imbarazzo Imbaraz-

A Honolulu Lyndon Johnson 
riceve il frettoloso benve-
nuto del governatore delle 
Hawaii. Con i flori al collo 
il presidenle americano pro-
va quel suo squallido sorriso 
di colomba che il mondo 
ha imparsfo a conoscere. 
L'America di Martin Luiher 
King & lonlana, e lontani 
sono i Vielcong ma I'aqente 
della guardia del corpo e 
uqualmente molto nervoso. 
Altri aqentl, nell'ombra del 
vestibolo, non to sono meno 
di lui e non perdono una 
njossa della bells gtovlnelta 
hawaiana alia quale hanno 
detto di porta re flori e rhe 
non sa che fare ai ofedi 
della scata malinconlc'men-
>n cosoarsa di corianrioli La 
f»sta ipocrita e impaurita e 
ftnita prima di cominctare 

L'INCURIA GOVERNATIVA HA FATTO PIU' DANNI DELLA FRANA 

L ABBANDONO DI A GRI6ENT0 
II ministro-elicottero ovvero le nuove tecniche del vecchio trasformismo - 1 1 4 abitazioni costruife su 4000 necessarie - Inope-
ranti le leggi, bloccata ogni iniziativa economica, con la miseria aumenta la sfidncia - Come e finita la battaglia di parole fra 

ronorevole Mancini e le «cosche» siciliane • Unica speranza, unico impegno di riscatto I'azione dei comnnisti 

Dal nostro timato 
AGRIGENTO. apnle. 

Mt son lasciato alle spalle i 
pae<i di tende. le rovme del ter-
remoto un panorama dt tnefli 
ciema e dt lotte. di sfiducia e 
di speranza contrapposte. per 
giunpere in una zona dove la 
tragedta. non meno grave, e solo 
dt qualche mese pnt vecchia. 
eppure coperta come da una pa
tina dt anttco Qui la genie i 
coslretta a<\ assuejarsi a una 
condizwne degradante che un an 
no e mezzo fa aid appariva as 
solutamente insostembtle e d~al 
Ira parte veniva giu^ttficata solo 
in quanta provctsona. per aval 
che setttmana qualche mese al 
ma*stmo tanto da dare il tempo 
al ministm-ehcottero Ion Man 
ctm dt prorredere a cambtare 
il rotto delle cose lacendo grn 
sttzia del malcottume e det mo 
<truost * intrallazzi * isolant ri 
retatf dalla frana dt Agugento 

.Mi « ptid chiedere cosa stgni-
ficht mmisUo-elicottero: m re 
ritd e nella zona del teiremoto 
che ho senttto chtamare cost 
Von Mancmt in Jorza dei miliar 
di (ho <critto miliardi) spest dal 
gorentn per permettere a Man 
ctm «fe«o a Moro e a chtun-
que altro deH'equipe oorernati 
ra ne <entiMe »l btsoono. dt wr. 
rnlnre in elicottero pnvato la 
zon.i rtel lerremnto che. certo. 
ancora oggt e difficile da percor 
rere * via terra ». « Minuttro-eh 
cottero » sicuro: la definiztone 
dd un'idea della rapiditd. della 
energia. delle nuove tecniche con 
cu\ il centra sinistra — e in par. 
ticolare. bisogna dire, fl dina-
mico ministro dei lavori pubNi-

•- \ ci — sparge sulle ptaghe tec 
chie e nuore del nostro paese la 
antica. effimera panacea delle 
promesse. degli stanziamenti 
sempre prossimi e Juturi, delle 
provridenze particotan, c pczze 
a colore > per tener buona la 
genie. Ed ecco gli effetti di 
questa politico. Anche qui ad 
Agrigenlo. dopo la frana. Manci
ni i venuto. rapido come 0 fal 
co. in divisa da fustigatore dei 
costumi e pot ha avuto < nobili 
parole » — quanto co<tano poco 
le nobili parole1. — per denun-
ziare Q malgorerno. la comizio-
ne. 0 malcostume dei suoi ami-
ci democristtani. Ma non basta: 
egli ha anche mandato i suoi 
ispettori a far luce e. sotto la 
pre^none popolare ha puhblica-
to un rapporto Martuscelli che 
doreva comportare — ^e le pa 
role hanno un *en*o — la con 
danna delle cosche mafiose e 
dei gruppi politici ad esse col-
legati. 

Si. e v*TO. questo fustigatore 
dei costumi era aid allora cosl 
presbite da lanciar lontano i 
suoi colpt mentre ateva. proprio 
nelVufficio accanto, in qvalitd 
di sottosegretario ai lavori pub-
blici. un agrigentino. uno degli 
uomini politici che hanno aval-
lato il c saeeo di Agrigentn». 
Von Giotia (che ancor oggi per 
altro la DC presenta *ulle piaz. 
ze chtedendo agli agngenlmi di 
farglt fiducia) Comunqve. come 
neoarlo?. il ministro Mancini a 
veva montato un cosl nuovo e 
singolare scenario di efficienza e 
di sdegno che qualcuno — ad 
Agrigenlo. ma anche nel resto 
d"Italia — pud aver pensato a 
mi certo punto: questa i la vol

ta buona gli impegni ora saran-
no mantenuti. si volta pagina. 
£ finita Vera dei Giglta. dei La 
Loggia- dei Bonfiglio e. perche 
no. anche del socialista agrigen 
Uno on. Lentini ei assessore 
at lavori pubbhei della regione 
siciliana 

Tuttavia d nuovo scenario do 
veva servire solo i fare da sfon-
do alia solita vecchia farsa ver-
gognosa. all'antico vaudeville. 
cento volte recitato ai danni 
delle popoUmoni siciliane. 

• • • 

Ed ecco i fatti che documenta-
no Vinganno: 

1) dopo la frana di Agrigen-
to e'era bisogno. per la genie 
rimasta senza tetto. di almeno 
quattromila nuove case, costrui 
te in una zona che prefiguras. 
se lo sviluppo della c nuovo * 
Agngento verso U mare, fait a 
talra la splendida zona archeo 
logica della * Voile dei Templi ». 
Uimpegno fu preso: tuttavia fin 
oggi — doe venti mesi dopo la 
frana — sono stati assegnati 
solo 114 alloggi mentre 250 sono 
in costrwione e 262. aid quasi 
pronti al momenta della frana. 
sono occupati c abusiramente * 
dai sinistral II resto della gen 
te i dispersa in tutla la prorin 
cia. in ricoveri di fortuna. Ion 
tann dalle propne fonti dt lavo 
ro in eterna attesa di una qual
che asslitenza 

Per la precisione c'i da ag-
giungere che una parte delle ca
se c nuore > se ne vanno aid in 
pezzi perche costntite male e 
con material! di scarto. Inoltre 
tutte le costnaioni s'allineano 
neUa zona di VUlaseta, in dire. 

opposta a quella richiesta 

dagli agrigenttni. e questo per le 
raaioni imperscrutabili — ma 
non troppo — dei tecnici del 
Von. Mancini. 

2) Secondo gli impegni pre 
si dal ministro dei lavori pub. 
blici dovrebbero essere stati or 
mai aid spesi ad Agrigenlo al 
meno 30 miliardi. di cut 16 per 
opere di risanamento Sella pra-
tica tutto £ fermo. Vedilizia. 
le opere pubbliche. le piccole in 
dustrie ccAlegate. in attesa che 
le c pratiche > minwteriali fac-
ciano fl loro corso. Interessi 
speculativi impediscono che si 
tracci la nuova strada VUlase
ta Agrigento. del piano regolato-
re non si hanno notizie. manca 
Vacqua come e peggio di pri
ma. il turismo ha subito un Ira-
collo, la relatione Grappelli 
sulla situazione geologica della 
collina franata e stata redatta 
e architnata. nel piu stretlo se-
oreto. nessuna misura £ stata 
presa per la salvaguardia del 
palrimonio archeologico. i c nx> 
stri » della speculazione edUizia 
sono sempre (i. compresi i tre 
vUlini Pantalena costruiti pro 
prio nella « Voile dei Templi ». 

3) Soli e sfortunati hanno co-
nosciuto la galera un ex sindaco 
dc e un maresciallo dei vigili ur 
bani: una ottantina di persone 
sono itate denunztate a piede li-
bero e fra quelle Vex assessore 
al comune Mongiovi, democri. 
stiano. che Vanno scorso £ slalo 
« promosto • dal suo partite de 
putato regtonale. 

L'ingegner Rubtno. ben noto 
per essere U sale oTogni mine-
stra politico-edilizia ad Agrigen
to. continua U suo mestiere, suo 
frateUo non « pi* deputato re

gtonale. in cambto il cognato 
on Bonfiglio. £ diventato asses. 
sore ai lavori pubblici del go 
verno regionale: una posizione 
chiave per coiptre — si fa per 
dire — la speculazione edtlt 
zia. L'on. Giuseppe La Loggia 
il c capo dei capi » di Aanaento 
non si e piu presentato alle 
elezioni per la assemblea regio 
nale. si £ presentato perd ora 
nella lista dc per le elezioni po-
littche dopo essere stato presi
denle dell'ESPl (Ente sicihano 
di promozione industriale) e del 
comitato per la legge speciale 
Palma MonlechiarolAcata. • • • 

Basta passare qualche gtorno 
ad Agrigenlo. superare le pn 
me impressioni dt sdegno per 
Vmcuna uguale ed eterna m 
cui viene tenuta la citta malgra 
do la frana e la protesta che 
ne £ segutta. basta non fermar 
si a considerare Vimmofnltta dt 
morte di gran parte dei quar. 
fieri. U progredire anzt del ma 
le (nel none < Addolorata ». per 
esempio. m parte disabitato e 
in parte privo dt acqua), basta 
cercare piu a fondo nelle cose 
per render si canto che i gua 
sti peggiori non sono renuti. ad 
Agrigento. da quella alba pauro 
sa del luglio '66. quando t mo-
struosi gratlacielt coitwiti sul 
terreno argtlloso incommciaro 
no a pieoam. le mura e le 
strode si aprtrono. 
• So. i avasti peggiori sono re. 
nuti dopo. nelle settimane del
ta rabbiosa reazione delle co
sche dc attaccate che alzavano 
la bandiera della Sicilia calun-
niata, quando. dopo qualche in-
certa vicenda. Quelle cosche han

no avuto facile vitloria sullo 
itrepitante Don Chtsctotte che le 
aveva attaccate sotto la presno-
ne deWoptnione pubblica e che 
ormat st data a t ricoprire le 
peste » deludendo ogni speranza 
dt nnnovamento. tradendo tutti 
gli impegni presi alia Camera. 
facendosi comphce di qveglt 
stessi < intrallazzalori > che a 
vrebbe dovulo smascherare. 

Tutto do ha provocalo i gua 
sti maggiori generando nella 
gente una reazione dt sfiducia 
che non sempre si £ trasforma-
ta e si pud trasformare m con 
sapevolezza e lotta — in nuova 
capaatd do£ dt opposizione — 
ma pud approdare intece tal-
volta ad uno stato dammo di 
rtpulsa qualunquisttca. contra 
tutti e conlro tutto. 

E* in questa condiztone che 
perdura oggi la battaglia (e si 
sviluppa) dt coloro i quali da 
sempre »ono conlro le cosche dc. 
che sono arnvati prima del mi 
nlitro elicottero nella denunzia 
delle responsabilita per la frana 
e nella proposta delle misure da 
prendere 

Essi. i comunisti. hanno la 
piena consapevolezza oggi di lot-
tare conlro questa c sfiducia * 
per trasformarla m forza allt 
va dell'opposizione alia DC e al 
centrosinMra. e anche. innan 
zitutlo. per acquisirla cosi alia 
democrazia e impedire che si 
perda nell'impotenza. che diven 
ti strumento della stessa DC im 
pegnata in Sicilia a confondere 
e intorbidare le acque giacche 
la sua rete ha troppe falle per 
assicurarte una buona pesca. 

Aldo De Jaco 

zati lo sono. ma non per la 
ragione che credevo io. 

« Lei vuol sapere che cosa 
vogliamo — comincinno — ma 
per la verita. non si puo dire 
che tutti i dimostranti vo
gliono la stessa cosa ». Ora 
sono io a meravigliarmi: « Co 
me, sono ormai giorni che 
manifestate, non solo qui a 
Berlino Ovest. ma nelle mag
giori citta tedesco occidentals 
eppure dite che all'origine di 
questa protesta cosi nuova e 
cosi vivilieante nella storia 
della Repubbiica federale te-
desca non vi e un comune 
fondamento >. 

« Forse e meglio che si ri-
volga alia SDS (l'organizza-
zione diretta da Dutschke). 
La le spieghcranno meglio». 

« Siete membri della SDS?». 
Nessuno dei tre e iscritto alia 
SDS. t Meglio. io voglio sen-
tire proprio il pensiero di gio
vani come voi. solo recente-
mente conquistati all'azione 
politiea. ma che non hanno 
ancora compiuto una scelta 
organizzativa ». Si consulta 
no e alia line decidono che 
uno fara 1'csposizione e gli 
altri lo correggeranno se non 
saranno d'accordo. 

Chi parla e un ragazzo di 
18 anni, studente dell'equiva-
lente del nostro liceo. Alia 
fine del colloquio apprendo che 
proviene da una famiglia che 
si puo defmire ricca e che e 
in urto totale con i genitori. 
come la maggioranza dei gio
vani dimostranti. Ecco in sin-
tesi la sostanza del suo di
sco rso. 

Se 6 vero dunque che obiet-
tivi e finalitn dei vari gruppi 
di dimostranti non sono ugua-
li. identica e la base di par-
tenza. Questa e costituita dal
la critica ad alcuni aspetti 
della realta nella quale i gio
vani sono cresciuti e stanno 
maturando e cioe: 1) le strut-
ture scolastiche. e quelle uni-
versitarie in particolare, so
no strutture chiusc. autorita-
rie. nelle quali domina il 
professore. U corpo accade-
mico. mentre lo studente e 
piu oggetto che soggetto del-
lo studio e della ricerca: 
2) il sistema politico tedesco 
occidentale non e un sistema 
democratico. perche un si 
sterna democratico non co 
stringe fuorilegge il Partito 
comunista e non ha biso^'io 
di leggi di emergenza (le leg
gi eccezionali che il governo 
si appresta a varare): 3) an
che la liberta di stampa nel
la RFT e una finzione: una 
sola catena di giornali. la ca 
tena Springer, e in grado di 
influenzare e ingannare la 
opinione pubblica; 4) la po
litiea estera di Bonn 6 una 
politics senza fondamento: 
solo Taccettazione del confi
ne deH'Oder-Neisse e il rico-
noscimento della RDT possono 
aprire una strada nuova; 
5) la guerra americana nel 
Vietnam e un'aggressione im 
perialista e un genocidio: 
6) le cosiddette democrazie 
occidentali sono troppo com-
promesse con dittature fasci-
ste e militari (Spagna. Grecia. 
Persia e cosi via); 7) i regi 
mi socialisti europei non han
no ancora realizzato quelle 
mete di liberta e di democra
zia socialista per le quali era-
no sorti 

Buona parte di queste os-
servazioni per il lettore co
munista italiano sono ormai 
elementari. Ma per la nuova 
generazione tedesco-occiden-
tale. cresciuta nel conformi-
stico clima poltico. alimen-
tata dal miracolo econom co. 
la loro scoperta d stata uno 
choc. La conseguenza che ne 
ha tratto e rhe la societa che 
si presta a tali critiche non 
merita di essere sostcnuta. 
ma anzi deve essere trasfor-
"lata. 

Qui. precisa il mio interlo-
cutore. sorgono le divergen-
ze: STI che cosa si vuole al 
posto di ouesta societa e su 
quali debbono essere i mezzi 
per trasformarla. Senza par-
lare di M a n e di Marcuse. di 
Mao e di Trotski. il giovane 
prosegue. 

Indipendentemente dalle or-
tranizzazioni ufficiali. e pur 
con sfumature intermedie da 
non sottovalutare. il movimen-
to ^tuoVntesco si d'vide in 
due tenden7e I î prima, defi-
nita « rivnlu7ionaria ». si pro
pone di di«:truggere tutte le 
attuali «trutture politiche. eco-
nomiche e sociali per sosti-
tuirle con un unico organo di 
potere a tutti i livelli: i co-
siddetti «consigli >. La se-
conda. definibile « evoluzioni
sta .̂ \mole soltanto trasfor
mare le attuali stnitture per 
eiungere a una «democrazia 
radicale v !a«=ciando in eo«ne-
so la questione «e Pulfmo 
oa«<!o sarh in rralta una de
mocrazia socialista Ha Ceco-
slovacchia sta acquistando 
sincere simpatie). 

La prima tendenza. di con-
seguenza. rivendica rabolizio-
ne della proprieta privata. la 
distruzione del monopolio 

Springer, la distruzione di tut
te le istituzioni con le quali 
il popolo puo essere ingannato 
e diseducato (radio e televi-
sione private), I'liiiilicazione 
degli studenti e operai in 
un movimento di massa 
che esprima una demo
crazia sustamiale. La se-
conda non crede m quest! 
mezzi estremi e chiede stru-
menti legali a tutela della li
berta di stampa, la creazione 
di un nuo\o sistema ekttora-
le democratico. una limitazio-
ne dei poteri dei monopoli • 
dei gruppi di pre&sione, una 
riforma scolastica e cosi via. 

Come divergono gli obietti-
vi. cosi di\ergono anche gli 
strumenti di lotta ai quad It 
due tendenze vogliono ricor-
rere. La puma ciede alia ne-
cessita di una «agitnziona 
permanente». comprendenta 
anche azioni di forza. per 
esempio contro il grup|)0 
Springer, contro il Senato, 
contro la polizia. La seconda 
ritiene che dimostra/ioni pa-
cifiche. discussioni con i la\o-
raton. initiative legali sono 
in grado di aprire il processo 
di rinnnvamento. 

L'ottusa politiea del sinda
co di Berlino Ovest Schuetz e 
le brutalita della p*>hzia han
no ctmentato I'unita fra le 
due tenden/e. gia creata dal-
l'a>.sassinio di Benno Ohnesor-
ge e dall'attentato a Dutsch
ke. Questa unita ha preso un 
carattere sunholico quando 
domenica un'autoblindo con 
idranti innafliava la croce e 
le bandiere rosse che si era-
no trovate aftiancate nella 
marcia pasquale sul Kurfuer-
sterdamm. 

Quali sono le prospettive 
del movimento, nella sua at-
tuale unita e quali possibilita 
vi sono che questa si estenda 
effettivamente alia classe ope-
raia? I miei interlocutori, gio
vani non ancora ventenni. non 
sono in grado di rispondermi, 
forse non si sono neppure po-
sti chiaramente il problema. 
Una cosa e pero certa: I'at-
tuale societa non mostra di 
avere la forza di riassorbirli. 
La lotta che conducuno non e 
solo un atto politico, ma un 
impegno morale e ideale. 

Abbiamo detto che sono in 
conflitto. talvolta in rottura 
totale con i genitori. Ma non 
si tratta piu soltanto della re-
pulsione della nuova genera
zione verso i corresponsabili 
dei crimini nazisti. Willy 
Brandt, l ex borgomastro di 
Berlino Ovest e attuale mini-

.stro degli esteri. a Bonn, e 
stato un antifascista. ma il 
figlio Peter, die e stato arre-
stato venerdi. appartiene pro
prio alia corrente piu radica
le del movimento studentesco. 

II conflitto nasce perche i 
giovani vogliono avere fede in 
qualcosa per la quale valga 
la pena di vivere (e anche di 
morire. mormora uno dei tre). 
Vogliono una societa — sia 
questa una «repubbiica dei 
consigli » o una « democrazia 
radicale » — nella quale l*uo-
mo nella sua integnta e non 
il denaro. le carriere. il suc-
cesso personale. sia il metro 
di misura. Senza volerlo. pro
prio alia fine del colloquio. 
quando mi 5ono permesso di 
chiedere qualche informazio-
ne personale. e arrivata la 
vera risposta alia mia doman-
da ini7iale: che cosa voglio
no. per che cosa lottano. 

Romolo Caccavale 

Mosca 

Ritrovate 
tredici 

poesie di 
Maiakovskj 

MOSCA. It. 
Uno studente moscovita ha ria> 

venuto tredici poesie sconoscto-
te di MajaVovskij-

Juri Fedinskij. uno studente 
che frequenta la facolta di Gtor-
nalismo. mentre lavorava su al
cuni document! riguardanti la 
storia delle trasmissiom radio-
fooiche e stato attratto da un 
fo^lio dattilosc-itto con versi a 
lettere maiuscole. che per il loro 
ritmo e «tile ricordavano le ope
re di MajakovsVij. 

Lo studente non trovd traccia 
di que=ti versi nell'ultima e piu -
comoleta racco'ta delle opere 
di Majakovskij Fece allora del
le ricerche piu approfondite. II 
testo fu sottoposto all'attenzione 
deidi Aoedallsti del museo-biblio-
teca dHicato al Doeta. Si riuscl 
a stahilire un legame tra i versi 
rinveniiti e eli av\-enimenti po-
litiri del tempo 

II 7 maigio del 1925 la Pravda 
pubblioS un articolo di fondo per 
valo-izzare il prcstito contadli-
no. I*a radio orffanitzo allora la 
tnwmissione di un dclo di vers! 
di Majakovskii oer propaganda-
re questo prestito 

Fedinskij ritiene che quaaH 
versi aiano stati letti aoto par 
radio. 
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