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A colloquio con il Presidente degli 
scrittori cecoslovacchi a Roma 

Prof ilo di 
Goldstiicker 

La scoporta, per taluni 
deludente, fatta da coloro 
che in questi giorni nan-
no incontrato a Roma in 
Eduard Goldstiicker uno del 
protagonist} forse piu noli 
degli avvenimenti cecoslo
vacchi di questi ultimi mesi, 
ft stata quella di trovarsi di 
fronte un comunista: un co-
munista vero, col quale ma-
gari era difficile polemizza-
re, un professore che a Pra
ga si sa fra i piu ascoltati 
dalle giovani generazioni, 
specie studentesche, ma che 
non si pone affatto come 
obiettivo la societa dell'oc-
cidente capitalistico, al con-
trario cerca ad essa un'al-
ternativa ancora piii valida 
di quella che le si sia con-
trapposta fino adesso. 

Prima di vederlo a Roma, 
avevo incontrato piu volte 
Goldstiicker a Praga, prima 
e dopo la svolta di gennaio. 
L'ultima volta l'avevo visto 
in giornate in cui dalla mat-
tina alia sera non faceva 
che dare interviste a gior-
nalisti di tutto il mondo, 
partecipare ad assemblee, 
pronunciare discorsi. Anche 
in quelle circostanze frene-
tiche manteneva la sua pa-
catezza, il suo caratteristico 
linguaggio sobrio e molto 
preciso. Goldstiicker e una 
delle persone in cui si rea-
lizza il connubio, piuttosto 
raro, fra l'intellettuale di 
profonda cultura e il poli
tico accorto, consapevole 
della reale fislonomia delle 
forze in lotta. Ebbene, que-
sto germanista di prim'ordi-
ne, scrittore e insegnante, 
pro-rettore di un'antichissi-
ma universita come quella 
di Praga e presidente del-
l'Unione degli scrittori ce
coslovacchi, ha alle sue spal-
le 35 anni di milizia di par-
tito, essendo entrato nelle 
file comuniste nel 1933, ap-
pena studente. 

Ebbene, per tuttl questi 
motivi insieme, la posizione 
di Goldstiicker e espressio-
ne rappresentativa di quel 
che succede a Praga. Una 
delle prime cose che mi ha 
detto quando l'ho rivisto a 
Roma e stata: con tutta la 
liberta di espressione che 
oggi e'e da noi, non si e 
alzata una sola voce dal 
mondo contadino per chie-
dere lo scioglimento delle 
cooperative e il ritorno ai 
poderi privati. Dunque, an
che il socialismo nelle cam-
pagne, clod quello che tutti 
ritenevano fosse proprio il 
compito piu difficile della 
rivoluzione, e ormai assicu-
rato. Nelle crisi del '56, sia 
in Polonia che in Ungheria, 
fu proprio la collettivizza-
zione. solo parzialmente at-
tuata, ad essere rimessa in 
causa. Nulla di analogo oggi 
in Cecoslovacchia: eppure 
se una tendenza contraria 
vi fosse stata, assolutamente 
nulla avrebbe potuto impe-
dirle di esprimersi. Goldstii
cker sa benissimo che non 
tutti la pensano come lui 
In Cecoslovacchia e che per
sone capaci anche di nu-
trire ambizioni controrivolu-
zionarie esistono ancora. Ma 
proprio per questo sottoli-
nea sempre come in un di
battito, cui nessun limite in 
pratica avrebbe potuto esse
re posto. due capisaldi sia-
no rimasti inattaccati: il ca-
rattere socialista della so
ciety e il sistema di alleanze 
del paese. 

Grande aulorita 
Recentemente, durante un 

dibattito alia televisione di 
Vienna, un leader social-
democratico austriaco gli 
rimproverava di pensare a 
una democrazia che non si 
attencsse a quelle regole 
canoniche della democrazia 
borghese, che egli stesso an-
dava ininuziosamente elen-
cando. Goldstiicker lo ha 
tacciato di dogmatismo. Poi 
gli ha fatto osservare come 
la socialdemocrazia non fos
se riuscita in nessun paese 
a realizzare il suo postulato 
programmatico di ana so
cieta che fosse socialista e 
democratica insieme e come 
oggi questo fosse invece 
possibile in Cecoslovacchia 
proprio perche una rivolu-
lione socialista e'e stata e, 
nonostante tutto, una so
cieta socialista, senza classi 
•ntagoniste, ft nata. 

Goldstucker non detiene 
cariche di potere a Praga 
• mette una certa civetteria 
nel ripetere che non aspira 
neppure ad occuparne, Ep
pure tutti sanno che la sua 
autorita in Cecoslovacchia e 
grander il suo nome ft per-
fino stato fatto a un deter 
minato momento come quel
lo di un possibile candidato 
alia president della Re-
pubblica. Del resto, con le 
nuove regole democratiche 
che si vanno enucleando 
nella pratica, anche la pre-
sidenza dell'Associazione de
gli scrittori diventa una re-
•ponsabilita pubblica impor-

GoMstuckar a Roma 

c i ,ha annunciato per l'au-
tunno un nuovo congresso 
degli scrittori: esso presen
ters cinque candidati al 
parlamento per le elezioni 
politiche previste per il no-
vembre. Per'quell'epoca l'as-
sociazione avra probabilmen-
te un suo quotidiano, di cui 
il suo settimanale odierno, 
Literarni Listy, sara un sem-
plice supplemento letterario. 
La testata del giornale — Li-
dovie Noviny — era gia ce-
lebre prima della guerra, 
poichfe aveva annoverato fra 
i suoi collahoratori il celebre 
scrittore Karel Capek. 

Visione storica 
Venuto in Italia in un mo

mento che non era certo fa-
vorevolo alia pacata discus-
sione degli avvenimenti ce
coslovacchi, Goldstiicker ha 
saputo ugualmente farsi 
ascoltare. In Italia vi sono 
partiti che, pur di non par-
lare delle cose di casa no
stra, tentano di fare tutta 
la loro camoagna elettorale 
sulla Cecoslovacchia. Altro 
che dibattito pacato! Piutto
sto che sugli avvenimenti di 
oggi, in questo momento si 
punta tutto sulla morte di 
Jan Masaryk, che risale a 
vent'anni fa. Goldstiicker ha 
conosciuto molto bene Ma
saryk figlio (il padre, Tho
mas, fu II fondatore dello 
Stato cecoslovacco) e ancora 
oggi lo stlma profondamen-
te. Ne parla come di una 
figiira tragica. che nasconde-
va le sue aneo^ce sotto una 
una maschera di ironia e di 
humour. 

Egli somhrava osspssiona-
to da un pesante fato che 
sembrava incombere sulla 
sua famiglia. La madre era 
stata oppressa in vecchiaia 
da una forma di malinconia 
morbosa: il fratello pittore 
si era suicidato prima anco
ra della prima guerra mon-
diale; le sorelle erano state 
colpite a loro volta da ma-
lattie mental!. Jan Masaryk 
temeva di dover fare la stes-
sa fine. A cio si aggiunse il 
dramma politico: la rottura 
deH'unita antifascista, le 
predion! degli amici emlgra-
tl aU'ovest. Goldstiicker sem-
bra quindi propendere sen-
z'altro per la tesi del stiici-
dio, cosl come fanno tutti 
colnro che furono piu vicini 
a Masaryk, a cominciare dai 
due suoi segretari. Sebbene 
nessuna prova sia stata mal 
portata contro quella tesi, 
anche Goldstiicker accetta 
comunnue che si indaghi, 
visto che un duhhio comun-
que e stato espresso: d ouc-
sta la «!tpsi;a posi7ione presa 
dal Eude Pravo. 

Quella che non abbandona 
mal Goldstucker e la visio
ne storica delle cose. Quan
do si tratta di giudicare i 
fenomeni negativi che vi so
no stati nel suo paese egli 
non misura le parole. La sua 
condanna e senza mezzi ter
mini. Egli ha personalmente 
pagato con quatfro anni di 
prigione Ma e sempre l'ana-
lisi storica che prevale in 
lui. non il rhentimento. 
Ouandn parla della mecca-
nica riprodimone del mo-
dello economico sovietieo in 
Cecoslovacchia. egli ricorda 
come per tutta una eenera-
zione di comunisti nuello so
vietieo. proprio perche unicn 
esi^tente, fosse diventato 
anche il solo modello possi
bile dl socialismo: per di 
piu anche 1'applicazione di 
ouel modello — sottolinea 
Goldstiicker — fu gia defor-
mata dalla « guerra fredda », 
dal blocco economico occi-
dentale. dalla neces^ita di 
difcndersl Quando analizTa 
IP gravi carenze democrati
che del socialismo. cosl co
me si ft storicamente realiz-
zato, egli non dimentica mal 
il peso del passato accer-
chiamento. 

E ancora quando rlesa-
mina come si e formato uno 
strato dirlgente conservato-
re In seno alia stessa clas-
se operaia, egli non dimen
tica come esso fosse fatto di 
Rente che era sinceramente 
rivolnzionarla. che le stesse 
esigenze rivolu7ionarie por-
tarono a posti di direrione. 
anche se non era sempre 
sufficientemente prenarata. 
e come lo stesso sviluppo 
del paese 1'abbia poi resa 
superata. senza che essa sa-
pesse rendersene eonto e ac-
cettare questo dato di fatto: 
Novotny — ageiungera — 
era In fondo proprio espres
sione di questa tendenza. 

Questa consaperolezza sto
rica gli viene, oltre die dal
la sua cultura, dalla espe-
rienza stessa del suo paese. 
che — egli dice — ha v!*suto 
In poco plik dl mezzo secnlo 
tutte le esperienze politi
che dell*umanlta modema. 
dalle pin oppressive alle pin 
esaltantl: II eioeo nazionale 
e la librrazione. la repnbbli-
ca borchese e la rivoluzione 
socialista. Vapartheid Impo-
sto da Hitler, Tocenpazione 
straniera e la resistenza an
tifascista, 11 froota popolara 

e lo stalinismo. E' un'espe-
rienza che ha modellato le 
coscienze. Nell'arco di una 
vita umana — quella appun-
to di una persona dell'eta di 
Goldstiicker — si 6 conosciu
to tutto questo. Tutta la sua 
famiglia ebraica fu stermi-
nata nei campi di concentra-
mento nazisti. Ma e proprio 
questa esperienza storica a 
fare la singolarita di un pae
se che 6 anche il crocevia 
dell'Europa. 

Di qui pure Goldstiicker 
trae la convinzione che la 
Cecoslovacchia possa riusci-
re ad operare con successo 
la difficile transizione dalla 
dittatura rivoluzionaria alia 
garanzia dei diritti e delle 
liberta, cioo quello che Gold
stiicker definisce il compito 
piu difficile di ogni rivolu
zione, da lui identificato nel 
dilemma Robespierre - Dan-
ton. A chiunque lo abbia in
contrato a Roma non ha po
tuto non fare impressione la 
tranquilla fiducia con cui il 
pro - rettore dell'Universita 
Carlo guarda al modo come 
il suo paese affronta questa 
fase nuova della sua storia. 

Giuseppe Boffa 

Ventitre anni fa , II 25 aprile 1945, I'insurrezione del popolo italiano fu II culmine degli anni di lotta contro il fascismo e per I'indipendenza dallo straniero. II 25 aprile continua nel 
mondo, in tutti I continent! in cui I'imperialismo opprlme i popoli: dalla Rhodesia, alia Grecia, dal Vietnam alia Paleslino, dall'Angola alia Columbia e alia Guinea, uomini, donne 
hanno assunto un esaltante Impegno di lotta antimperialista. LI la Resistenza continua. c Vie Nuove » di questa settimana pubblica, accanto ad una intervlsta con Ferrucclo Parri, una 
serle dl servizl sulle lotte di Mberazione. Nella foto (pubblicata dal settimanale): Ho Chi Minn, Giap e alcuni ufficiali dell'esercito della RDV parlecipano ad una esercitazione military 

Dove I'Europa tocca i record piu alti di affollamento e di mortalita 

Nel ventre di Napoli 
Finte casalinghe sfruttate da padroni sconosciuti - Un abitante ogni metro quadrato - 2500 neonati muoiono ogni anno - L'incubo dei crolli a quota 43 - Bimbi 

al lavoro invece che a scuola - La venditrice di f igli e la cucitrice cieca - Quando arrivano la poiitica e «quello con la macchia bianca» - Citta a due dimension'! 

Dal nostro inviato 
NAPOLI, aprile. 

II «ventre dl Napoli». E* 
come Harlem a New York e 
Napoli non e New York. Bi-
sogna percorrerlo tutto, bit-
dello per budello, nella rete 
fetida delle straducole, negU 
lntestlni delle viottole scon-
nesse che salgono, scendono, 
nell'interno del «bassl» dove 
gli uomini e i topi si conten-
dono lo spazlo, bisogna glrare 
attomo a trincee dette t « bar-
bacanl > (support) In tufo) 
che, creati per sorreggere 1'un 
1'altro 1 palazzt cadenti, sono 
diventati cost deflnitivl che 
gli ambulantl vl appendono 
la loro m bottega»; bisogna 
penetrare nella nuvola dl tan-
fo e dl creollna che awolge 1 
vicoli come I'incenso le chie-
se, e restarvl a discutere del 
problemi della vita con le po-
polane sfiancate dalla mater-
nlta, 

Da ventl gloml lo vl vivo 
sprofondata dentro, percorren-
do i quartieri dl Stella, di 
Awocata, di Montecalvario, di 
Borgo, dl Forcella. dl Pendino. 

Vera Tlniello, — che paga 
per 11 suo «basso» a vlco 
Cariatl, 7500 lire — ml tnostra 
che 1 topi abitano la parte 
piti asdutta, 11 soffltto, e di 
Ik piombano sul letto. Ho 
riappreso che cosa e 11 valo-
re non dl mille. ma dl qua-

ranta lire, quanta ne guada-
gna una donna dl un Vlco 
dietro Piazza San Ferdinando. 
Maria GagUotta, per cuclre la 
stoffa sulle stecche di 12 om-
brelll. II valore dl 10 lire, 
quante ne guadagna una guan-
taia dl Borgo, Anna Astuto. 
per cuclre su una « mano elet 
trica» — una vera macchina 
— un palo di guantl made 
in Italy, in vendita sugll 
Champs Elys^es e a Old Bond 
Street. Ho conosciuto centl-
nala di finte casalinghe che 
sono in verlta operale a sotto-
salario, ma senza slndacatl, 
e che lgnorano perflno dl ave-
re un «padrone», perche" la 
lndustrla che le sfrutta, al 
vertlce, e c senza volto», sen
za Identita precisa; 11 « padro
ne » diretto e un altro lavo-
ratore, un «lntermediarlo». 
compagno dl sventura, che ha 
la casa o 11 « magazzlno », nel 
lo stesso vlcolo, e che lmple-
ga, per amicizia, anche 1 figll 
decennl delle donne. Per otte-
nere Tassistenza previdenzla-
le o la pensione, le operaie 
— sottoproletarle — si Iscri-
vono come domestlche a cari-
oo dl una parente, e pagano 
loro stesse le marche della 
prevldenza. Sono le povere 
c astuzie s delle donne napole-
tane contro 11 governo. 

Nel bassl lo spazlo — che 
e casa. officlna, spacdo dl dol-
cluml o dl generl alimentarl 

— e cosl angusto che si na-
sce e si muore Insieme, la 
tazza del water closet, con 
una pudica tendlna a florl 
cho la circonda, sta giusto a 
fianco del fornello con la pen-
tola e 11 pavimento e fatto 
dl «basoll» le stesse pletre 
che lastricano le strade scon 
nesse a preciplzlo; la luce vl 
entra con la notte quando si 
accendono le lampade. 

Scene di 
disperazione 

L'indlce dl affollamento a 
Napoli e 11 piu elevato d'Euro-
pa: a Vlcarla, vl sono 6.760 
abitantl per ettaro, al quar-
tlere Stella, le statistiche dan-
no un minimo dl 1,84 abitan
tl su 1.22 metrl quadrati, tl-
no ad un massimo dl 2,83 abi
tantl, su 2.88 metrl quadrati. 
Le donne figliano nel tanfo 
del vicoli quasi senza assi-
stenza: Napoli vanta la piu 
alta natalita in Italia, con 100 
natl al giorno, una percentua-
Ie quasi doppia della media 
nazionale. Al tempo stesso la 
mortalita tocca 11 record di 71 
bambini mortl su ogni 1000 
natl; ogni anno, 2500 plccoli 
napoletanl passano diretta 
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L'ageffda elettorale del 
perfetto dirigente TV • 
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mente dalla culla alia bara. Le 
case slnlstrate — e per cui 
gli abitantl hanno avuto ordl-
ne di sfratto dalla Questura 
— sono 462 fabbrlcatl, per 
69.000 persone complessive. So
lo nel Vico Lepre a Monte
calvario, vl sono 80 famiglie 
su cui 11 crollo, gla diagno-
stlcato dagll espertl, 6 sospe-
so ad un filo. In compenso, 
ricevono un sussidlo per sl-
nlstratl dl L. 10.000 al mese 
dal Comune, che diventa spes-
so i'unico reddito stabile. In 
questa stessa situazlone si 
trovano altre 451 famiglie sl
nlstrate, per le quail 11 dirit-
to al sussidlo interviene solo 
perche" il reddito familiare e 
inferiore alle 55 000 lire men-
sill! Ogni tre mesi la Questu 
ra controlla se le entrate 
restano sotto quota 50. e ho 
assistlto lo stessa al Comune 
a scene di disperazione per
che' la polizia denunzia al Co
mune che la famiglia ha un 
nuovo lntrolto. o nuovi slm-
boll dl « benessere», e 11 Co
mune sopprime il « sussidlo ». 
In un caso, ad esemplo. e 
stato denundato che la fa
miglia aveva il telefono, che 
poi rlsulto un glocattolo per 
bambini. I senza tetto, o quel-
U che abitano In alloggi di 
fortuna (baracche, ecc.) sono 
3 000. per un totale dl 600 fa 
miglie: tra queste. vl sono 
quelle che furono rlcoverate 
in albergo (leggl locande dl 
lnftmo grado) e che, da sedl 
d anni, abitano una ccham 
bre dTiotel*. In otto o dlecl 
persone Per completare tl 
quadro, si agglunga che a Na
poli esistono 3673 famiglie — 
18 mlla persone — non sfrat-
tate, ma sulle cui case pesa 
ringiunzione del Comune ai 
proprietari dl rlpararle. 

I palazzl da cui gli abitan
tl sono fuggltl — come quel
lo che ho visto al Vlco Noce, 
crollato nel 1963 — stanno 
In pled! come prezlosl reper-
tl archeologlcl. stretti da tut 
ti 1 lati da sostegnl. Al vlco 
III Polltl sulle fondamenta 
dell'ex Palazzo Cllento, crolla
to nel 1958. vedo che I ragaz-
ztni si sono costruitl una pa
lestra, tra 1 ruderi nei quail 
si aprono nuove falle. n gior
no In cui sono axrivata a Na-
plll. bo letto che s'era aperta 
la 42. voraglne to un anno, 
questa volta a Puoiigrotta. 
Qualche giorno dopo, si e spa-
lancata la 43. Titolo sul gior-
nall ad una colonna. A tutto 
ci si nnitua 

Appena possibile. le fami
glie con un piccolo reddito, o 
che rtescono ad avere un'as-
s<»CTia7-one delllNA CASA. ab-
bandonano 11 «ventre» della 
citta per andare ad abttare 
nel paravento pietrificato co> 
^tniito attomo a Napoli, dal 
grand! speculator! deU'ediH-
zia. Ma i fitti o II riscatto 
hanno costl cosl sprooorzlo-
natl al reddltl che spesso 0 
proletarlo, ottenuta la casa 
deUTNA (33J0OO lire al meje 
per II riscatto) rabbandona ad 
altri guadagnandod qualche 
cosa, e toma net « basso • da 
cuJ ft partlto. E* on lnfema-
le clrcolo vizioso; per spacca^ 
lo, un mezzo solo: i'occapa-
done stabile, fl lavoro. 

A Napoli. tranne an'lnfUna 
mlnoranza. 1 bambini non fl-
niscono nemmeno le etemen-
terl: a 10. a 12 anni — e a 
quell'eta sono appena alia ter-
za elementare — dlventano so-
stegno di famiglia. VI presen-
to Antonletta Dl Mauro, sedu-
ta sul gradlno del suo basso, 
in Vlco PoUU, madre dl 0 ft 
gli, 33 anni, marito calaolalo. 
M lagaaMnl. fl pati p*oook> 

ha 4 mesi, le stanno arrampl-
cati addosso, su un corpo gra-
cile che sembra quello di una 
ragazza unlatica. 1 tre a gran 
dl» lavorano — quello di id e 
di 12 anni stanno dallo a scar-
paro» e portano a casa loou 
lire la settimana ognunu, quel 
lo di a sta dal «cammiere» 
a 500 are la settimana. An-
diamo, a pocne decine dl me-
tn dal o basso o, a visitare U 
a suo n bambino, piccolo co
me un sorcio, one mette con 
scrupolo le scarpe nelle sca-
toie, poi si arrampica su una 
scaietta e scompare nel sop 
palco con una pila di scato-
le in Diiico nelle braccine co
me sterpi. La madre posa sul 
figlio un lungo sguardo d'amo-
re e se ne va, senza parlar-
gu perche u lavoro & lavoro. 

Da JUlele Vincenzo, caizoiaio. 
in questa « corte di miracoU » 
cne sono i vicoU Politi, tro-
viamo aim quattro ragazzi, 
mpou e ligli dello a Scarpa 
ro», dagii tt ai 10 anni, che 
cuciono tomaie. a Hanno Jatio, 
dice Blele, fino alia terza; 
non e vero che la scuola non 
costa mente, e unaltra men-
zogna. Per le medie, mio cu-
gino ha fatto un calcolo, oc-
corrono dUOJUOO lire I'anno. 
Sono un pavero dtavolo. ma 
se avesst potuto avret dato 
una sistemaziune ai mtet ft-
gli. Per sopravvwere, invece, 
li ho dovuti mettere con me 
a Lavorart ». Ed ecco avanza 
re — spinta avanti dalle vi-
cine —" una donna a lutto. 
Uiuseppina Romano, 34 anni, 
10 ligli, U piu piccolo dei 
quail na 4 mesi, e U piu gran-
de 16 anni; suo manto, ope-
ralo al Comune, e morto a 
36 anni, qualche mese fa. 
« Posso darvi due o ire bam-
bini?», mi chiede. Ed e la 
domanda aflannosa, anelante 
che rlvolge a tuttl, come se 
volesse piazzare una merce. 
Quello dl 4 mesi e stato pre-
so da una famiglia del Vl
co che non ha figlL I prole-
tan si atutano tra loro come 
In un'organizzazione comunl-
tarta. 

Catena di 
«intermediari»» 

Poa vi ft l'orrore, fl decadl-
mento dlsperato, del vecchl 
senza pensione: Maria Ravo. 
tutto un ammasso dl cend 
nerl. vlve vendendo dolduml, 
mentlne. dentro uno scatolone 
dl legno coperto, per iglene. 
da un vetro tutto lncrostato 
dalle mosche. I suoi «clien-
U a sono 1 ragazzinl — 
operat 

Al Vlco II PoUU, tuiti in 
flla sull'orlo del basso per 
suggere la luce del giorno 
senza consumare l'elettrlcita 
stanno tre pantalonale: lavo
ro tutto a mano, tre ore dl 
lavoro per 500 lire a panta-
lone, vendutl nel grandl ma- | 
gazzinl a 6SXQ Un. U ima-
stroa, vale a dire llnterme-
dlarlo, «ft un amicoa. tnsl-
stono le donne e non vogllo-
no dannene U nome. Lui rl-
vende a 750 lire ogni panta-
lone. St comprende che per 
arrivare al grande magazzino 
— export mondiale — c*e una 
lunga catena di • intermedia 
rl ». Cl accorgiamo che la don
na che occupa la prima flla 
e semicieca. Non riesce ad in-
filare I'ago. Anna Bocchetto, 
aegretana della Sezione Cen-
tro dal PCI lo fa per let. La 

<* arala 

greto (e nubile, ha 45 anni) 
che desidera un palo dl oo 
chiall da quando lavora, ma 
non ha mai avuto 1 soldi per 
comperarli. 

n quartiere, pure in questo 
lago di disperazione, e combat-
tivo: le donne vengono fuorl 
con le camicette rosse, a sa-
lutarcl. Vogliono capire, dl-
speratamente capire, come 
correggere la maledetta o sor-
te n cne le schiaccia. Trasfe-
riamoci al Vico Cavaioll (Stel
la), chiuso a monte da un 
palazzo sbilenco e fiancheggla-
to da case digradanti che 
sprofondano verso 11 centro 
della citta: uno scenario 
brechtlano. 50 ragazzinl e S 
donne stanno davantl alio 
schermo bianco appeso al pa
lazzo, su cui 1 compagnl 
prolettano un film sulla 
NATO. Le altre stanno affac-
clate in ftnestra, e mandano 
giii 11 paniere per farsi met
tere U foglio di propaganda. 
Le donne guardano attente che 
IP bombe piovono su Hanoi, 1 
marines sfilano armati fino 
al denti, e mi chledono, uv 
curiosite: * Signo. sono { te-
descht? ». « Sono git amertcu-
ni», rlspondo Non si flda-
no. Allora, agglungo: tGll 
americani fanno la guerra con
tro il Vietnam, rovesciano 
qutntall di bombe». Dawero 
e'e la jnierni9 chiPde allar-
mata Chiama l'altra a gran 
voce- «r Nanni. la signora di 
ce che e'e la guerra Mamma 
mta. to non lo sapevo che 
e'era la guerra » Credono che 
la guerra sia qui, come nel 
'42-"43. Spiego non qui ma 
nel Vietnam. Inutile, comple-
tamente Inutile. Vietnam ft 
una parola senza senso. I glor-
naiistl e gli scrittori sudo-
crati fanno lntanto statisti
che suite antenne della TV 
nel « bassl », per sottollnea-
re che a Napoli slamo in un 
altro cunlversoB. A parte U 
fatto che le donne con cui 
parlo non hanno TV, esse ml 
spiegano che « quando arriva
no la poiitica e quello con la 
macchia bianca» (Moro) la 
gente In eenere spegne U 
video. 

A S. Antonio al Monti, una 
vecchia tutta ossa ml blsbl-
glia aU'orecchlo una doman
da: «A che ml dA dlritto, il 
foglio che ml avete lasciato? » 
Pensa at m buoni» dl Lauro 
per la colomba pasquale, agli 
spaghetti, ai sussidl che de-
mociistianl e soctalistl vanno 
elareendo nel vicoli. seguendo 
11 vecchio schema «tdeologl-
co»: 11 popolo deve avere la 
sensazlone che una campagna 
elettorale ft I'occaslone dl una 
supplementare festa dj Piedl 
grotta a spese del partiti 
«Not non diamo ntente. le 
rlspondo. not rappresentiamo 
Vavremre dei lavoratori, il so
cialismo, e non la soluztone 
dei tuoi problemi per mez-
z'oram. Le altre caplscono, 
ma la vecchia donna, inve
ce, fa fl viso lungo dalla de-
luslone. Per la classe dirlgen
te borbonlca che govema Na
poli. le elezioni si fanno non 
lllustrando I programmi, ma, 
ancora e sempre. comperando 
I voti. 

Questa ft la dlmenslone del 
«ventre». Vi ft poi l'altra 
dtmensione dl Napoli: 11 mo 
vlmento operaio, le Industrie. 
Ie lotte sindacall, le Universi
ta occupate, e lo scontro po
litico, che ha In questa bat 
taglla elettorale U suo mo
mento decisive. 

j f | Maria A. Macciocchi 
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