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liyilfCpOITA Gli studenti continuano sempre la loro 
UlllWLlWl Iff battaglia contro la didattica accademica 

Con gli esami la repressione 
riprende il suo volto «normale» 
La malattia senile della reazione - Perche le autorita difendono la graduatoria in « trentesi-
mi » contro la richiesta del voto unico - Uno strumento di imposizione dei contenuti cultural!, 
di assuefazione all'obbedienza, di accettazione del ruolo sociale cui il giovane sara destinato 

In quasi tutte le sedl unl-
versitarie la repressione ha 
ripreso 11 suo volto normale: 
si stanno svolgendo gli esa
mi. La « normalita », in alcu-
ne sedl, e turbata dalla pre-
senza del celerinl e da sal-
tuarie provocazioncelle poli-
ziesche, ma. con sullo sfondo 
arrestl e denunce alia magi-
stratura, la macchina degll 
esami si e rimessa in moto 
eon la dovuta «serieta». An
il, In alcune sedi od in alcu-
ni Istituti. gli esami si stan-
no addirlttura svolgendo le-
galmente — malgrado le diffl-
colta che sorgono in un'Uni-
versita sempre piu di massa 
— accogliendo la richiesta In 
tal senso del movimento stu-
dentesco (sintetlzzata nei 
« quattro punti »). L'oplnlone 
pubblica borghese pub ripren-
dere fiato per prepararsi a 
quando dovra gridare che 
nellTJnlversita intervengano 
con la dovuta fermezza gli al-
tri meccanlsml dl repressio
ne — amministrativi, politlcl, 
polizieschi, giudiziarl — per
che quell! didattici non sono 
rlsultati soddisfacenti. 

II meccanismo didattlco dl 
repressione per eccellenza e 
senz'altro i'esame: all'lnterno 
del metodo dl insegnamento 
«lo studente si trova ad es-
sere oggetto passivo privo dl 
ognl incidenza. Sono infattl 1 
docenti che detengono tutto 
11 potere In tutte le fast del 
lavoro unlversitarto: a) scel-
ta degll argomentl su cui svol-
gere la iicerca, b) metodi dl 
svolgtmento di essa, c) con-
trollo dell'accettazione del 
contenuti da parte dello stu
dente con lo strumento del-
I'esame* (dalla mozione ap-
provata il 15.2.1968 dalla Pa-
colta dl Archltettura dl Fi-
renze). Questa consapevolez-
za e abbastanza generalizza-
ta in tutte le sedi universi-
tarie. ed emerge con estrema 
chlarezza net document! e ne-
gll obiettivi di lotta del mo-
Timento studentesco nelle so-
di che hanno assunto una 

funzlone pilota (Torino, Ml-
lano, Trento, Venezia, Pisa, 
ecc). 

L'esame e riconosciuto qua
le strumento di imposizione 
del contenuti cultural!, di as
suefazione all'obbedienza, di 
accettazione non gia dl com-
petenze specifiche, ma del 
ruolo sociale che si dovra as-
sumere. 

Vediamo un po' plii da vi-
cino questo meccanismo di-
dattico. L'esame e criticabile 
da tre puntl dl vista: doci-
mologico, pedagoglco, pslcolo-
gico, oltre all'esser criticabile 
dal punto di vista politico e 
sociale — per 11 fatto di esse-
re inserito in un sistema sco-
lastico che non assicura la 
eguaglianza delle condizioni e 
delle opportunity (e doe In 
una scuola dl classe). 

Nessuno pub dlsconoscere 
11 fatto che una delle caratte-
ristiche inevitabill dell'esame 
e l'aleatorleta (e per questo 
aspetto possiamo rimandare 
aU'istruttiva lettura dello stu
dio dl Henri Pieron, Esami e 
docimologia, edito dall'ed. Ar
mando nel 1965). La difesa 
della graduatoria nella misu-
razione (in trentesiml) del 
giudlzio contro la richiesta 
del voto unico (e doe l'ap-
provazione) avanzata dal mo
vimento studentesco a Roma 
per evident! motivi sindacali 
(assicurare subito il presala-
rlo su oasi di massa), 
mette in evidenza, a mio av-
viso, la piu assoluta non dl-
sponlbilite da parte del pote
re accademico di cominciare 
a rinunciare a quel giuoco, 
perche' di altro non si tratta, 
che gli oermette dl assicurar-
si un prestigio sulla base del 
meccanlsml «pedagogic!» e 
pslcologici, anch'essi come si 
e detto critlcabill, che vengc-
no mess! in funzlone dallo 
esame. 

Egualmente, nessuno pub 
dlsconoscere che l'esame non 
ha alcuna funzlone educativa: 
la apedagogia dell'esame* e 
quella deH'accumulazlone at-

frettata di nozionl che con al-
trettanta fretta verranno dl-
menticate, una esercitazione 
(molto empirics) di statistica 
sulle domande plii ricorrentl, 
uno studio (anch'esso non 
scientifico) di psicologia sullo 
esaminatore, un afflnare l'abi-
lita nell'esporre non le cose 
che si pensano, ma le cose 
che si presume slano corri-
spondenti al penslero dell'esa-
mlnatore. 

I) docente, come si vede, 
diventa in questo modo 11 
« modello » da raggiungere; le 
sue concezioni scientlfiche 
(quando ne ha: ma contia-
mo le rlcerche di cattedrati-
cl pubblicate dopo la conqui-
sta della cattedra, e ne co-
minceremo a dubitare), 11 suo 
mondo culturale, i suol stes-
si valorl e comportamenti dl 
vita, tutto cib e In giuoco nel 
momento dell'esame: si repri-
mono le personallta per inca-
psularle nel modello. 

I meccanlsml pslcologici so
no molto plii delicati e com-
plessi: sulla volonta di inte-
grazione possono agire o il 
bisogno di affiliazione, dl di-
pendenza, dl approvazione del-
1'adulto in quanto tale, rive-
lando stati di immaturita psi 
cologdca — anche in persona 
non piti giovanissime — che 
sollecita tale identificazlone » 
richiede tale protezione; o 11 
bisogno di primeggiare, mol-
te volte *ome compensazione 
a complessl dl lnferiorita, che 
in tal modo non si rlsolvono 
se non m una falsa stima d< 
se. La casistica potrebbe COD 
tinuare, ma quel che ci pre-
me qui sottolineare e che qup 
sti bisognl pslcologici deterio 
rl, sostenuti dalla presenza 
dell'esame, non sono pro-sent' 
per un caso naturale: essi so 
no spiegabill sulla base dl UP 
corretto rapporto fra svilup 
po psicologico e spinte am 
blentali sulla personallta. Con 

Il n. 11 dr « Quindici » 

La rivolta degli 
studenti francesi 

E* uscito il n. 11 dl « Quindici >. In gran parte dedicato alia 
rivolta degli student! in Francia. Un articolo di Ornella Volta 
illustra la storia del movimento studentesco dal 1965 a oggi. 
Un altro articolo «I sociologi si rivoltano > porta le firme di 
Daniel Cohn-Bendit. Jean-Pierre DuteU, Bertrand Gerard e 
Bernard Granautier. D nuroero contiene anche un manifesto 
degli studenti di Parigi. 

Da segnalare inoltre un articolo di Gaetano Testa sul mo
vimento anarchico italiano e gli studi di Enzo Turolla e Furio 
Jesi rispettivamente su Nietzsche e Gottfried Benn. 

Seguono articoli di Roberto Calasso. Aldo Tagliaferri, Gior
gio Celli. Renato Baxilli. Giuseppe Bartolucci. Alberto Arba-
sino e Paolo Fabbri. 

Chiude 0 nnmero un saggio di Corrado Costa sul compor-
tamento censorio degli editori italiani nelle traduzioni dei clas
sic! stranieri deU'erotisrao. 

L'esperimen-
to degli esa
mi aperii al 
pubblico du
rante la re-
cente occu-
pazlone della 
Facolta di 
L e t t e r s a 
Roma 

questo vogliamo dire che nop 
a caso l'esame si trova inse
rito in un sistema scolastlco 
autoritario e classista (e vl-
ceversa: non a caso questo si
stema scolastlco prevede lo 
esame). 

Non si tratta di a lamentar-
si» dell'esame come credo 
che non sia il caso dl lamen 
tarsi se la polizla picchia trop-
po forte: fra l'altro la tenden 
za della oarte piu reaziona-
ria del corpo accademico ad 
utilizzare gli esami in funzlo
ne intimidatoria («1'estremJ 
smo, malattia senile della rea
zione », hanno detto gli stu
denti dl Roma dl fronte ad 
alcuni episodi che manifesta-
vano tale tendenza) non spm 
bra. almeno per ora, che pre-
valga. 

Ci premeva evidenziare, an
che se con estrema rapidita, 
la caratteristica repressiva del
la didattica accademica (che, 
per la stragrande maggloran-
za degli studenti, si risolve 
esclusivamente neU'affrontare 
gli esami) perche' nelle lotte 
si deve tenere presente anche 
questo livello. 

Dirltto alio studio, autoge-
stione del momento educatl-
vo, rifonna culturale non han
no signiflcato se non conce-
piti al livello della lotta di 
massa: la presa dl coscienza 
piii immediate da parte delle 
masse studentesche e awenu-
ta e non poteva non awenl-
re nel rifluto della didattica 
accademica (lezioni cattedrati-
che, dispense, esami); e parti
ta dall'esperienza vissuta, dal
la concrete condlzione studen-
tesca. E' da qui che quotidia-
namente dobblamo partire, 
per sostituire nellTJniversita 
alia manipolazione e al condi-
zionamento di masse atomiz-
zate la formazione e l'eserci-
zio di una volonta collettiva, 
per fare deinjniversita on ter-
reno di scontro propizio oon-
tro n sistema dl classe. 

Lucio Del Com6 

LA «SCOPERTA» DI MARX 
Convegni, dibattiti, pubblicazioni in occasione del centenario del « Capitale » e del cen-
tocinqoantesimo anniversario della nascita del fondatore del socialismo scientifico 

Uomini vecchi e nuovi per la Casa Bianca 

Solamente oggi possiamo 
renderci ptertamente conto 
delta portata universale e rt-
voluztonarta del pensiero di 
Marx: oggi che a questo pen-
tiero e a questa prassx si ft-
valgono milioni di uomini al
ia rtcerca della propria indi-
pendema e della propria di 
gmta. Quante volte abbiamo 
tentito dire con pontificate $*• 
curezza (il caso di Croce in 
segni) che Marx e superato. 
i morto, che appartiene aUa 
m propaganda di partito* e 
non ha quindt nulla m comn-
ne con la Sciema in matm-
scota, jccademica e professa 
raltl Si pub dire che ormal 
argomenti di questo genere 
restano tn bocca solo at pHi 
sproweduti e che. vuot pet 
realtd tncontestabile vuoi per 
una certa dose di snobismo 
civettare con Marx e cosa or-
mai consolidata talora anche 
tti buona tede. da questo pun-
to di vista mi sembra che si 
stla assistendo net nostn gtor-
m a una precisa inversxone di 
tendenza rispetto ad esempto, 
alVimzio degli anni tessanta, 
dal momento che non sono 
pin I marxUtt a volgtrsi ansto-
samente a correnU e teorM tn 
grado di comptetare una 
formazione che per form A 
COM ruultava tn molti an-
chUosata, ma al contrark) to 
no propria I fauton dl quel
le ed altre fllosofle a volger-
tt al marxismo con tcletfr 
smo da rttardalart, certo ognt 
tuccesso i un rtschio. come 
del resto * un nschio anche 
ognt tnsuccesso Quello che 
conta non t tanto un gmdt 
eio comptessivo sui lenomem 
at quali ho accennato; moor-
ta invece captre il perch* di 
tutto questo e non tanto per 
abbandonarsi ad acrittci entu-
mtmi quanto per intenaere 

il collegamento vivo ed ope-
rante, marzista, tra teoria rt-
voluzionaria e lotta anticapi-
taltstica id anttmpenalistica 
quotidiana, 

tn Italia e nei mondo as-
sistiamo a una vera e propria 
«scoperta « dt Marx che non 
ha nulla a che fare con quel-
I'apparente culto dt Marx che 
caratterizzava t teortct della 
Seconda mternazionale, ma 
che. reagendo nello stesso tern 
po alia tendenza consolidata-
si soprattutto con lo staltnt-
smo dt arretrare Marx prima 
rispetto a Lenin per arretrare 
pot Lenin rispetto a Stalm, 
ha avuto modo di trovare i 
suoi sbocchi operattvi tn con
vegni, dioattitt. pubblicazioni 
in occasione del centenario 
del Capitale e dei centoctn-
quantesimo anntversario della 
nasctta dt Marx. 

I Marasusche Blatter di 
Francoforte ffasc 6, 19671 pos 
sono offrvre un panorama del
le dtscusstoni dt Londra, Fran
coforte ed Amburgo sul oa-
polavoro marxtano, ma rtve 
lano soprattutto quella rtna-
scita del marxismo M Derma-
ma, sense le> quale sareboe 
tncomprensibUe la stessa pre-
tense dl un utovttnento stu-
dentesco tra t ptu agguerrut 
e che ha del resto M large 
parte superato la stessa me-
diaztone adorniana-marcusta-
na generalmente addebbitatagli 
Dalla Moihly Review, cite pro 
prto con un numero dedicato 
al Capitale • alia Rtvoluetone 
dt ottobre ha tntztato la tua 
edtztone ttaliana al fasaeolo 
delta francese Economle et 
politique, accentrato sul pro-
blema del capitale monopo-
UsUco di Stato, dai one eon-
vegnt berllnest a quello pari-
gino tenuto sotto legida deP 

I'UNESCO, ftno alle ptu di
sparate pubblicazioni, tutto ri-
vela una rtcerca e una pro-
blematica da esaminare alien-
tamente, tn Italia c'e da se
gnalare d valtdo contributo 
offerto da Crttica marzista 
che al Capitale ha dedicato 
due suot numen. accogliendo 
nel pnmo di esst la diseus-
sione su Monopoly Capital dt 
Baran e Sweezy (traduzMme 
ttaliana Btnaudi, 196S, pp. 
XIII329. L. 2500) apparta su 
Science and Society tra stu-
diost del calibro di un Dobb. 
Gillmann, Nathan, ecc. 

Un discorso estremamente 
rtgoroso sul piano scientifico 
a xnene m questo stesso nu
mero da Antonio Pesentt eon 
le sue « Riflessioni sugli sche-
mt dt riproduzxone dt Marx; 
argomento su cut occorre en-
cora lavorare se vogliamo 
renderci ptenamenu conto dt 
due asptttt tondamentalt da 
Marx, a) la straorainarta air 
tualtta dt queste ncerche che 
ntrovtamo nelle analisi inter 
settonalx di un LeonUej e tn 
oleum stem presuppostt ket-
nestanti b) A valore eccelso 
di Marx come esptstemoiogo 
e logtco ossia come eostruUo 
re dt modem teorid e nam 
sempUoe raccogUtore dt tests-
monianze storiche sulla so-
deta capttelittUMi questo gra
fts o una capaoU di astraac-
oe formate e stonco-concreta 
nello stesso tempo (propno 
perche analist dialeuica di 
contraddiziom relative al mo
dello capttalistico) che offre 
contnbuti di ecceztonale m-
teresse per una assiomattca 
dalle vastisstme tmpUcaztow 
(il superamento ad es. dt una 
visions puramente quantltaU-
va della matematlca) come ci 
dimostra Emilia Sereni nel 
smo c Asstomatica, struttura a 

metodo nel Capitale », che par
te dal dibattito sui prezzi ot-
Umali in URSS e daU'appUoa-
zione del metodo matematico 
in Marx. 

St raccomanda per I'origt-
nalita di impostazione un al
tro lavoro apparso nello stes
so numero di Critica marzi
sta, che esamina un aspetto 
eccessivamente trascurato dal
la analisi corrente: el signifi-
cati del valore d'uso nel Capi
tale* dt Rodolfo Banfi sotto-
Imeano giustamente U ruolo 
dei valore d'uso, senza il qua
le (e qui occorrerebbe rife-
rirsi al rapporto con te tea-
rie marginaliste, le polemi-
che di Bohm-Bawerk e la re
plica dt Hilferding) non po
trebbe neanche spiegarsi il 
piusvalore, che nasce appunto 
daWvao di quella particolarts-
sima merce, per dirla con En-
gels (Prefaztone del 1891 a 
Lavoro salariato e Capitale) 
che e la torza-lavoro, I'untca 
merce al mondo capace dt 
creare un valore maggiore di 
quello che possiede. La pub-
blioazume ormat tmmtnente 
dei Omndrlsze per t Upi ds 
*La Nuova Italia» (ma dei 
Grundrisse esistono gia tradm-
eUmt ttaUane parziali) contri-
butra sicuramente aOa dels-
neaxtone di una teoria del va
lore d'uso M Marx, che dice-
vo, oggi * solamente abboe-

fg1a_ 
E necessario a questo pun-

to nprendere i testi tn mono; 
git Editori Riunlti stan 
no adempiendo egregiamente 
questo compito, ripresentan-
do classic* come La Sacra 
Panuglia (Engels-Marz. £d> 
tori RtuntU, 1967, pp. LXIX-
375, L. 2900) curata per la tra-
duxione, note e tntroduttone 
da Aldo Zanardo e Lldeologla 
tedesca (Marx-Engels, Edito
ri Xtuntti, 1967. pp. XCllSSl, 

L. 3800) preceduta da una in-
troduzione di Cesare Luporrni 
particolarmente attenta a non 
giustapporre a una periodiz-
zazione rigorosa delle tappe 
del «giovane Marx* estrapo-
lazioni ideologizzanti e razU> 
nalisticamente anticipatrtci; 
ne emerge un'interpretazione 
sostanztalmente «umanlstt-
ca», che non trova a mio 
awiso conferma nella lettera 
(e nello spirito) della Ideolo-
gia tedesca, come cercherb 
di spiegare tn una nota di 
futura pubbticazione su Criti
ca marzista. 

Blsogna pert rilevare che si-
nora Luporint e stato forte 
in Italia lo studioso marxf-
sta che, nonostante le diver-
genze che to separano da Al-
thusser, ha piu di ogni altro 
tntrecciato un dialogo fecon-
do con U pensatore francese, 
senza lasciarst andare ad ani-
mosita preconcette o a tacili 
adesioni; questo suo ultimo 
scritto ne e testimontanza e 
va letto tn questa prospetti-
co. Bisogna leggere 11 Capitale 
come dice il Itbro di Althus-
ser e dei suoi coUaboratori 
(L. Althusser-E. Balibar, Fel 
trinelU, 1968, pp. 353, L. 3500); 
ma U problema della lettura 
doe del metodo non e oggi 
cost untvoco come poteva cre
dere Lukact quando scrtveva 
Storia a cosclensa dl classe 
(Sugar, 1967, pp. Ul-ilt, U 
re 3000), tanto da poter rav-
visare tn esso il sicuro go-
rante dfiil'ortodossia, propno 
perche roggetto da specifteo-
re m tutte le moderne rlcer
che e appunto la nature del 
metodo dt Marx, che e quan 
to di meno tcontato si posse 
dare. Senza questa ricerca 
nan pub esterd un discorso 
t marzista ». 

Una lettera alia fidanzata e una scalafa durala ventitre anni - L'ambascialore viaggiante 

del «re della s o i a » - Un arduo compito: separare la sua immagine da queila di Johnson 

Riccirdo Fiorito | 

«Un uomo per tuttis e il 
titolo della biografia di Hu
bert Humphrey che un noto 
giomalista e stato incaricato 
di scrivere dallo stesso vice-
presidente, nel momento in 
cui quest! lanciava la sua can
didature. alia Casa Bianca. II 
candldato, rivela Time, colla-
bora alia stesura dell'opera: 
ha scritto personalmente i pa-
ragrafi introduttivi di alcuni 
capitoli e ha messo a dispo-
sizione document! privati. Tra 
gli altri, una lettera da lui 
scritta nel lontano 1935 alia 
futura signora Humphrey. 
«Ho deciso — vl si legge — 
che il mio obiettivo sara il 
Cocgresso. Non ridere di me, 
MurieL Aiutami a non esse-
re pigro e a non perderml 
mai d'animo. L'idea dl anda
re a Washington mi fa fre-
mere fino alia punta delle 
dita». 

Quando affldava alia carta 
quest! suoi riposti pensieri, 
Humphrey aveva ventiquattro 
anni e la d***""** che sepa-
rava i suol sogni dalla realta 
era piuttosto considerevole. 
Costreito a interrompere gli 
studi dalla crisj che aveva du-
ramente colpito, anni prima, 
suo padre, farmacista in una 
cittadina del South Dakota, 
si guadagnava da vivere con 
modesti e occasionali mestie-
ri: garzone di droghena, guar-
diano nottumo, aiuto veteri-
nario. Non fu, tuttavia, ne 
pigro ne esitante. Sostenitore 
del new deal di Roosevelt, la 
guerra lo aiutb a tars! strada 
nell'apparato parastatale del 
Minnesoto e nel partito. Nel 
'45, il suo programma di ri-
forme si impose alle elezloni 
municipal! e lo fece sindaco 
di Minneapolis. Nel '48, alia 
Convenzione che nomlnb Tru
man, Humphrey guidb la bat 
taglia per i dintti dvili, con
tro 1'ala conservatnce-sudista 
del partito, e si aquisto fama 
naztonale. Nello stesso anno 
fu eletto al Senato. Era or
mal approdato a Washington. 
Mo, nel fraUcmpo, le sue uo-
bizionl erano cresdute in pro-
gressione geometrica: « f reme-
vaa ora, per la presidenza. 

Questo aecondo tratto del 
rammlnp non doveva essere 
ne altrettanto agevole ne al-
trettanto rapido. La sconflt-
ta del "52. dopo la guerra di 
Corea. relego per otto anni 1 
deroocratlci all'opposlzione. 
Humphrey tentb invano dl rt-
salire la corrente con Steven
son: la nomination per la vi-
ce-presldenza gli fu negaia, e, 
del resto, il leader liberate era 
awlato el suo secondo insuc-
cesso. Al senatore del Minne
sota restava 11 ruolo di por 
tavoce, nell'aula del Congires-
ao, di tide* nuoras, aopral-

tutto sul terreno della politi-
ca asiatica. Fu, sotto Eisenho
wer, delegato all'ONU, presi-
dente della commissione se-
natoriale per il disarmo, fau-
tore di multiform! program-
mi di «aiuto» a! paesi sot-
tosviluppati. Le elezionl del 
'(JO furono la sua seconda oc
casione mancata. Lottb, nelle 
«primarle» con il clan Ken
nedy, ma, molto prima della 
Convenzione, dovette gettare 
la spugna. Le cronache di 
quell'anno ricordano come, in 
una notte di maggio. Bob 
Kennedy percorse a piedi, sot
to la pioggia, le vie dl Char
leston, per andare a ringra-
ziarlo: dando al suoi l'annun-
cio ufficlale, Humphrey pian-
se. Kennedy, diventato presi-
dente, cercb di consolarlo of-
frendogli la poltrona di lea
der della maggioranza, che 
Johnson aveva lasciato va-
cante. 

Con zelo fino 
alia dilapidazione 

Doveva essere proprio John
son a rinverdire, quattro an
ni dopo, le speranze dell'ex-
veterinario. imbarcandolo per 
una vlce-presidenza, stavolta. 
sicura. Humphrey accettb con 
entusiasmo: aveva ormal pas-
sato la cinquantina e 1 pro-
grammi sbandieratl dal suo 
protettore (« dialogo > con la 
URSS, programmi sodali) gli 
erano congeniali. Ma quando 
Johnson sprofondb 0 paese 
nel pantano vietnamlta, U con-
tratto tra i due cambib aspet
to. Era destinato a durare, 
ma avrebbe richiesto partico-
lari prestazioni. Per la causa 
comune. Humphrey avrebbe 
dovuto spendere quotidiana-
mente il suo prestigio di 
« protagomsta »: presso gli al-
leati europei, in Asia e negli 
stessi Stati Unit!. E' quel che 
il cvice* ha fatto con zelo, 
fino alia, dilapidazicse. Ha 
viagglato attraverso la c nuo
va Asia* dl Johnson e ha di-
ugentemente rlcalcato. nel 
suoi rapporti, U> banallta del
la propaganda ufficlale. Ha 
stretto man! poco pulite dl 
quisling di quart'ordine e 11 
ha elogiatl come campion! dl 
democrazia. Si e aUirato pa
role sprezzanU dal suo! ez-
amlcl e le ha rintuzzate con 
goffa Utigiosita, Ha sfidato. 
pazlenie, fisch! e uova marce. 
Gran parte dl questo lavoro 
non rientrava nei suoi dove-
rl: era uno c straordinarlo» 
che Hubert, come un lmple-
gato sgobbone, facera volen-
tleri per guadagnarsi la pro> 
mozlone. 

Era dawero, come ha aertt* 

to la stampa, un «ruolo ln-
grato »? Humphrey ha sempre 
negato recisamente ogni im-
barazzo e ha piu volte inter-
pretato il suo appoggio alia 
guerra contro il popolo viet-
namita come la proiezione 
ideale del suo «internaziona-
lismo» atlantico. Era stato, 
ricorda, tra i prim! a soste-
nere la sdottrina Truman» 
di intervento in Grecia e in 
Turchia. E, piu recentemente, 
le teorie del generale Edward 
Lansdale, un esperto di • con-
troguerriglia », lo avevano let-
teralmente affascinato. « Nes
suno pensl — precisava a 
Newsweek nell'aprile del *66 
— che appoggio la politica 
del governo perch6 vi sono 
costretto. II mio appoggio na
sce da un chiaro impegno 
intellettuale ». 

Piii d'uno, in verita, b sta
to indotto a dubitare della 
natura esclusivamente «intel
lettuale * dl questo impegno. 
Humphrey, notano infattl 1 
malign!, ha stretto In questi 
anni saldi Iegami, da una par
te, con 1'AID, 1'ente governa-
tivo per gli c aiuti %. e con il 
Dipartimento deiragricoltura; 
dall'altra con l'industria dei 
semi di sota: un settore che 
ha registrato un boom addi-
nttura miracoloso da quando 
si e pensato di impiegare que
sto legume come base dei pro
grammi di assistenza alimen-
tare destinati al terzo mondo. 
E* l'AID che Qnanzia llndu-
stria del semi di soia ed e II 
Dipartimento deiragricoltura 
che acquista n prodotto. Ed 
e stato proprio Humphrey ad 
elaborare la legislazione rela-
Uva, come pure a collocare il 
suo segretario, Herbert Wa
ters. alia dlrezione del pro
gramma Food for Peace. Nel
lo scorso dicembre. allorcM 
11 vice-presidente si e recato 
In tournie in Africa, tl ban-
chiere Dwayne O. Andreas, 
uno del m re della soia », era 
tra l suol accompagnatori piu 
in vista. Lo stesso Andreas, 
sebbene sia repubblicano, si 
e assunto llncarico di orga-
nlzzatore della sua campagna 
elettorale. 

La candldatura dl Hum
phrey alia presidenza e sta
te annundata. come si ricor-
dera, alia fine dl aprile, e doe 
quattro settimane dopo U di
scorso televisivo dl Johnson. 
Quali sviluppi essa sia desti-
nata ad avere. non e ancora 
chiaro, dal momento che mol
ti continuano a considerare 
non definitive la rlnunda del 
presldente attuale. Si vede, in 
ogni caso. molto chlararoente, 
quail obiettivi essa aerva. D 
passato e 11 presente del can
dldato tamo d! lui una flgn-
ra ideal* dl t n o n o per tu*. 

t!»: per 1 falchi travestitl e 
per le colombe incerte, per 
i sindacalisti governativi e per 
il grande capitale, per i raz-
zisti del sud e per chi, nel 
campo delle relazioni inter-
razziali, e disposto ad accon-
tentarsi di vaghe assicurazlo-
ni. Humphrey piace decisa-
mente a quell'Arnerica che 
non vuole cambiare in fret
ta, o che non vuole cambia
re affatto. 

Al tempo stesso, come ha 
osservato James Reston, la 
sua candidatura e una dram-
matlca manifestazione dell'en-
**ta dei mutamenti gia awe-
nuti: l'uomo che mandb su 
tutte le furie i razzisti, alia 
Convenzione democratica del 
'48. e oggi decisamente ap-
prezzato tra 1 a bianchi » del 
sud (dove la fotografia che 
lo mostra a braccetto con il 
governatore della Georgia. Le
ster Maddox, l'uomo che ae-
cogUeva con la pistola in pu-
gno I clienU negri. sulla so-
glia del suo ristorante. e sta
te diffusa In dedne di mi-
gllaia di esemplari); 11 suo 
discorso di allora suona og
gi tcome una collezione dl 
scontati cliches * e il suo pro
gramma sociale «e accettato 
perfino da Richard Nixon*. 

Una candidatura 
pericolosa 

Quella dl Humphrey e dun-
que. malgrado tutto, una can
didatura pericolosa, sia che 
venga condotta innajiTj uj p n . 
ma persona, sia che serva ad 
apnre la via ad un « ntomo » 
di Johnson. Il denaro non 
manca: Andreas e la sua First 
National City Bank del Min
nesota sono solo alcuni dei fi-
nanziaton. II control lo delle 
leve di govemo e della mac-
china del partito offre so
lid! punu di forza, da con-
trapporre ai success! che la 
opposizjone ha ottenuto nel
le « prlmarie ». L'assassinio dl 
Robert Kennedy ha nmosso 
un ostacolo dl prima grandez-
za. Restano divers! punti in-
terrogativL Sara Humphrey in 
grado, per usare le parole del 
New York Times, «di accen-
dere l'entuslasmo spontaneo 
dell'elettore comune e di eser-
dtam un richiamo sul popo
lo, come corrispettivo dello 
•Ppoggio datogh dai dingenU 
al veruce >? Sara capace di 
elaborare, per quanto riguar-
da la guerra nel Vietnam, una 
posizione autonoma? Le rt-
sposte degll osservatorl a que-
sitl come questi rimangoao 
decisamente caute. 

Ennio Polito 


