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Ricostruita giorno per giorno dal suo stesso 

protagonista la sfortunata odissea guerrigliero 

II tragico diario 
del «Che» in Bolivia 

Narrazione classica e scarna, senza sbavature letterarie - Un docu
ment angoscioso che si legge con emozione e amarezza • Dal primo 
scontro vittorioso al presentimento della sconfitta • I profondi mo-

tivi dell'insuccesso • Una polemica introduzione di Fidel Castro 

Per undici mesi — dal no-
vembre *66 all'ottobre '67 — 
Ernesto «Che» Guevara 
tenne il comando di un 
gruppo di guerriglieri nella 
provincia di Santa Cruz, sud 
est della Bolivia. Erano una 
quarantina di uomini di di
verse nazionalita. Alcuni ve-
nivano da Cuba, altri — co
me Ciro Bustos — dall'Ar-
gentina, altri dalla guerri-
glia peruviana e tra questi 
Juan Pablo Chang, detto 
« El Chino». La pattuglia 
boliviana era sata recluta-
ta dai fratelli Coco e Inti 
Peredo. Tutti intellettuali o 
contadini poveri rappresen-
tavano quel tipo di alleanza 
che Regis Debray ha teo-
rlzzato come base dei focos 
della lotta armata. II pro-
getto era di accendere la 
ribellionc su tutta la scala 
del continente sotto un uni-
co comando destinato a di-
rigere e a coordinare una 
successione di guerriglie 
lungo la dorsale andina. 
Cosl era scritto gia nella 
seconda Dichiarazione del-
l'Avana (« La Cordigliera 
delle Ande sara la Sierra 
Maestra dell'America Lati-
na>) e nei lavori piu im
portant! di Guevara che ave-
va preconizzato la esplosio-
ne di « due, tre, molti Viet
nam ». A unificare la rivo-
luzione dovevano stare non 
solo certe affinita politiche, 
sociali e culturali delle na-
zioni sottosviluppate del-
l'emisfero, ma anche la pre-
vista repressione militare 
nordamericana. L'impresa 
che le colonne di Fidel e 
Raul Castro, Camilo Cien-
fuegos e Guevara avevano 
condotto vittoriosamente a 
termine a Cuba calando dal. 
le montagne di Oriente e 
avanzando su Las Villas e 
la capitale veniva ideata 
ora sullo scacchiere di in
ter! stati. 

Questo piano fu sventato 
dall'esercito del dittatore 
Barrientos tra il settembre 
e l'ottobre dell'anno passa-
to. La formazione partigia-
na venne falciata a tre ri-
prese. Per prima cadde la 
retroguardia di Joaquin, ta-
gliata fuori dal resto del 
gruppo, poi l'avanguardia di 
Coco Peredo, mandata in 
esplorazione. Gli uomini di 
Guevara vennero accerchia-
ti e sterminati in una gola 
della montagna vicino Hi-
gueras. Si difesero fino alia 
fine rispondendo colpo su 
colpo alle forze che li so-
verchiavano. Guevara rima-
se ferito, ma non mortal-
mente. Lo fecero prigionie-
ro e il giorno dopo lo uccise 
una soldataglia ubriaca su 
ordine diretto dei capi di 
La Paz. Le testimonianze 
parlano della sdegnosa fie-
rczza del « Che » nelle ulti
me ore. Dei suoi compagni 
solo quattro o cinque erano 
riusciti ad allontanarsi nella 
boscaglia. Vagarono mesi e 
mesi sugli altipiani prima 
di mettersi in salvo oltre 
la frontiera cilena. Tra i di-
rigenti soltanto Inti Peredo 
sembra sia sfuggito all'im-
boscata, ma non si e saputo 
piu nulla di lui. 

Una sorta 
di trofeo 

L'odissea partigiana di 
quegli undici mesi e docu-
mentata giorno per giorno 
• per mano dello stesso 
Guevara. Egli ne fu il cro-
nista come lo era stato dei 
pasajes de la guerra revolu-
cionaria a Cuba. Usava, in-
fatti, tenere un diario che 
aggiomava scrupolosamente 
negli intervalli tra le marce 
e gli scontri a fuoco. Fu ri-
trovato ncl suo zaino e se-
questrato dalle autorita bo-
Iiviane come una sorta di 
trofeo. Qualcuno, perd, e riu-
scito a far giungere a Cuba 
la fotocopia. Ne e stata conv 
provata la autenticita. Tra-
dotto in molte lingue con 
una prefazione di Fidel Ca
stro e gia pubblicato anche 
in Italia («Diario del Che 
in Bolivia >. Feltrineili edi-
tore. Lire 1700). 

E' una narrazione cruda, 
scama. Quotidianamente, in 
mezzo a terribili peripezie, 
Guevara sottopone a con-
trollo lo svolgimento dei 
fatti secondo una analisi im-
pietosa. Non c'e una sbava-
tura « letteraria » o una vi* 
brazione retorica che tradi-
sca I'asciuttezza classica 
dello stile. E' 1'azione che 
viene in primo piano, rap-
presentata per quadri ra
pid! e scomposta con pre-
cisione nei suoi dementi. 
Ora e il giado del Rio Gran-
i t dove annegano due ptr-

tigiani, ora e la caccia agli 
uccelli selvatici nei tenta-
tivo disperato di placare la 
fame, o il contatto col ne-
mico, la fine dei compagni 
feriti in battaglia e dissan-
guati, la ricerca ansiosa di 
sentieri per la ritirata nelle 
giungle, la crudele sofferen-
za del c Che > sfiancato dal-
l'asma e privo di medicinali, 
i fenomeni di indisciplina 
che cqrrompono l'organizza-
zione comunitaria del distac-
camento. 

II suo piano 
di lavoro 

Sequenze di una alluci-
nante tragicita vengono re-
gistrate con fredda ironia e 
senza indulgenze « eroiche », 
nella convinzione che si pre-
parano prove peggiori. Gue
vara sorvpglia gli errori del
la pattuglia. le imprudenze, 
i sintomi di demoralizzazio-
ne, la ritrosia dei « lavati-
vi », con la preoccupazione 
di ricavare dalla anatomia 
della guerriglia il suo pia
no di lavoro. E tra gli «er
rori » sembra che egli pon-
ga la sua malattia e che se 
la rimproveri come un gua-
sto che impedendo aH'uomo 
di diventare < una fredda 
macchina per uccidere » de-
bilita il * nucleo esemplare, 
d'acciaio »: « lo sono un ru-
dere umano e sono arrivato 
a perdere I'autocontrollo. 
Questo non succedera piu ». 
Oppure e la confessione di 
un momento di stanchezza, 
di indecisione: « Passa un 
camion dell'esercito. Due 
soldatini awolti in una co-
pert a. Non ho avuto il co-
raggio di sparargli». Ma 
poi e uno scatto della vo
lonta, un appello a tutte le 
risorse della resistenza fi-
sica e morale: «Bisogna 
prendere grandi decisioni, 
un tal genere di lotta ci da 
I'occasione di trasformarci 
in rivoluzionari, il piu alto 
gradino a cui pud giungere 
1'uomo, ma anche di diven
tare uomini nei senso com-
pleto delta parola. Coloro 
che non riescono a raggiun-
gere nessuno di questi li-
velli devono dirlo e Iascia-
re la lotta ». 

Nelle ultime settimane ri-
corrono sempre piu frequen-
ti annotazioni come questa: 
€ Sto male, ho una fame 
atroce e 1'asma e implaca-
bile». La radio di campo 
capta gli annunci dell'eser
cito che ha scoperto le trac-
ce della banda e che risale 
il fiume Nancahuasu c i ca
nons della sierra. Aerei ed 
elicotten sorvolano i mas-
sicci montagnosi, arriva la 
notizia dell'agguato che ha 
sorpreso la retroguardia, a 
La Paz sbarcano i «ber-
retti verdi > addestrati da-
gli americani (• forse — 
commenta Guevara — e il 
primo episodio di un nuovo 
Vietnam ») e ormai gli scon
tri si infittiscono perche le 
truppe regolari sono a po-
che leghe e stringono i guer-
riglieri in un cerchio. 

II filo di tutta la vicenda 
passa attraverso le « analisi 
del mese • che • Guevara 
traccia diligentemente os-
servando variabili e costanti 
delle operazioni secondo una 
diagnosi politico • militare 
sempre piu pessimistica. Al-
l'inizio il motivo conduttore 
e la preparazione logistica 
deirimpresa, poi lo scontro 
col segretario del partito co-

munista boliviano sul co
mando da darle e infine la 
ricognizione del teatro di 
guerra, l'incorporazione del 
vari reparti, la marcia, fino 
al 23 marzo: quel giorno la 
guerriglia da il suo segnale 
colpendo a morte sette sol-
dati e da allora comincia 
la caccia. 

Piu si va avanti piu affio-
ra nei diario il presenti
mento della sconfitta. Non 
la sconfitta come «desti-
no», ma come risultato di 
un'equazione mancata. Ven
gono meno i fattori princi
pal! della guerra per bande 
e il piu importante di tutti: 
I'appoggio dei contadini. In 
Guerra de guerrillas e in 
altri saggi Guevara ha indi-
viduato nell'adesione attiva 
del cmnpeshw la condizionc 
sine qua non della lotta ar
mata mediante la quale il 
guerrigliero si converte da 
bandido in c riformatore so-
ciale » e arriva a controllare 
e a difendere intere regioni 
di un territorio, a istituire 
un « governo in pericolo » 
e a legiferare in nome suo. 
Ma il contadino nei quale 
si imbatte il «Che >. 11 
quechua e Vaymara degll al
tipiani e della foresta non e 
il contadino deU'Oriente cu-
bano. Egli non collabora e 
non entra nella colonna par
tigiana, ma diffida. fugge e 
fa il delatore. Mentre i 
guerriglieri cadono ad uno 
ad uno non arriva dalla 
campagna neanche una re-
cluta. 

II contadino appare come 
un'insidia. Terrorizzato dalle 
minacce e dalle rappresa-
glie dell'esercito bisogna pa-
gare perche non parli. Al
lora la campagna diventa 
una trappola e la citta e 
lontana, bastano pochi ar-
resti per spezzare i collega-
menti mentre sui bacini mi-
nerari dove si addensa una 
massa operaia dalle grandi 
tradizioni rivoluzionarie si 
abbatte una repressione fe-
roce. In un tale contesto la 
guerriglia non riesce a di
ventare un « fronte »; il par-
tigiano e braccato e l'eser-
cito che e sui suoi passi lo 
costringe a stare continua-
mente sulla difensiva, ad 
agire nella stessa area col 
pericolo imminente dell'ac-
cerchiamento. «II compito 
piu importante e squagliar-
sela >, scriveva Guevara a 
fine settembre. L'epilogo 
sopravviene una settimana 
dopo. 

L'esempio 
del «Che» 

II diario si fa leggere con 
emozione e con ammirazio-
ne. Ma poiche < Che > Gue
vara non e un Robert Jor
dan qualsiasi, bensi una del
le ipotesi della lotta rivolu-
zionaria in America Latina, 
la sua campagna boliviana 
andra studiata non acritica-
mente insieme al retroterra 
delle motivazioni teoriche e 
politiche. Forse non aiuta 
abbastanza in questo la po
lemica introduzione di Fidel 
Castro dove sembra preva-
lere piu la volonta di asso-
Iutizzare che non di stori-
cizzare l'esempio del « Che >. 
Esempio che non ha certo 
bisogno di verifiche sul pia
no della moralita rivoluzio-
naria, ma che pud essere 
dawero stimolante e ricco 
di concrete suggestioni se 
rimanda alle effettive con-
dizioni di partenza della 
battaglia per il socialismo 
in quel continente. Proble-
mi del rapporto tra la guer
riglia e 1'organizzazione po-
litica degli operai e dei con
tadini, combinazione delle 
diverse forme di lotta o 
priorita dell'una sull'altra 
nelle situazioni specifiche. 
unita delle forze del piano 
e della montagna: sappia-
mo che di tutto cio si di-
scute nelle file dei partiti 
e dei movimenti rivoluzio
nari latino-americani ed e 
owio che si discute non 
delle vie piu comode da bat-
tere, ma di quelle piu ef-
ficaci davanti a un nemico 
come quello yanqiii che e 
a sua volta una gigantesca 
macchina per uccidere e as-
servire. Ed e pacifico che 
«il dovere di ogni rivoluzio-
nario e di fare la rivoluzio-
ne». Laddove la rivoluzio-
ne. pert, non pud prodursi 
che nella insopprimibile ori-
ginalita delle sue forme e 
nella coesione di tutte le 
forze, nessuna esclusa, su 
cui deve contare per essere 
piu temibile di un atto della 
volonta rebelde. 

Roberto Roman! 

Poche ore di sosta, quasi un 
passaggio della delegazione del-
1'Unione donne vietnamite, ban-
no mobilitato tutta la citta e la 
provincia di Ferrara. Imbandie-
rati gli ediflci, le stradc, i ponti: 
lungo le vie da Pontelagoscuro 
al centro, grandi cartelli parla
no del Vietnam: «Non piu due 

Vietnam, un solo Vietnam libero 
e socialista...». 

In cosi breve tempo gli incon-
tri dei piu calorosi si sono sus-
seguiti senza un attimo di sosta, 
le iniziative concrete di solida-
rieta si sono moltiplicate: pro-
prio oggi delegazinni di paesi, di 
fabbriche, di cooperative conta

dini', di scuole, di uflici e di sin-
dacati hanno inaugurato la sot-
toscrizione per il Vietnam con i 
primi cospicui versamenti. 

Nei quartiere operaio di Oar 
co, alia periferia di Ferrara, in
tere famiglie — gli operai corsi 
ncll'intervallo di lavoro, gli sco-
lari appena usciti dalle lezioni, 

le donne — hanno attorniato le 
auto dove erano Ha Ciiang, Vo 
Thi The e Mai Tlii Tim con fa-
sci di fiori e bandiere rosse. Un 
quarto d'ora dopo nella grande 
sala della giunta comunale. C'e-
rano consiglieri, assessor! e per
sonality cittadine di tutti i par
titi di sinistra, i parlamentari 

i-ompagni Nives Gessi e Loperli-
do, rappresentanti di ogni cute-
goria, dagli studenti ai peusiu-
nati. 

NELLA KOTO: Le partigiane 
vietnamite, a Trieste, circondate 
da un gruppo di donne dell'UDI 
in Piazza deU'Unita prima di par-
tire alia volta di Ferrara. 

IN CALABRIA DOPO LE ELEZIONI 

PROCESSO AL POTERE FEUDALE 
Un processo da fare a porfe aperte e non davanti al fribunale d e i « probi v i r i » - Profonda crisi nei PSU calabrese - Un 
dato delle lotte interne: le elezioni per il Senato - Le malinconiche foto della Milo - Unirsi per battere il trasformismo 

Dal nostro inviato 
COSENZA, luglio 

Nei corso della recente riu-
nione del Comitato centrale 
de! PSU Ton. Mancini — rea-
gendo agli attacchi diretti o 
indiretti che erano stati por-
tati contro di lui da Vittorel-
li, Palleschi, Jacometti e dai 
suoi colleghi di governo Prin
cipe e Angrisani — ha af-
fermato fra l'altro: a Dlcla-

molo sublto a scanso di equl-
voci, in risposta a certe ac
cuse prive di fondamento: e 
finita da un pezzo I'epoca in 
cui si potevano fare processi 
sommari. Altri metodi devo
no valere nei nostro par
tito*. 

Noi non riusciamo ad lm-
maginare di quali metodi al-
ternativi a un processo — o 
inchiesta — si possa tratta.-
re (forse dei metodi dell'o-

merta?) tuttavia non e nostro 
compito o obiettivo raccoglie-
re materiali per un eventua-
le processo. Al quale confes-
siamo per6 che saremmo inte-
ressati ad assistere se e ve-
ro — come ha scritto l'on.le 
Angrisani al dlrettore di « Ca
labria oggi » — che « siamo 
in tunti, almeno da Roma in 
giit, per riferire su quanto 
e avvenuto prima e durante 
la recente campagna eletto-

Dichiarazione ufficiale in Inghilterra 

Troppa gente in carcere 

II Mttottgrttarlo dal quale dlpcnd* la vita dtgll stabilimtnti di p«na inglcsi, ha dichiarato 
alia Camtra dal Cemunl eha la prlglani aono troppo affellata a che a giunto II momento di 
prewadtra a costruima dalla nuove. Nella telefoto: I datanuti dalla prigione di Wormwood 
Scrubs, all'ora dal t t , in attasa In un braccie dal ctrewm. 

rale». Tanto meglio poi se 
— come risponde il citato 
dlrettore « a tutti i piu o me
no attendibih comoralizzato-
ri delle vecchie e nuove leve 
sorti come funghi dopo I'al-
luvione di maggio» — n I'in-
vestigazione sui-. metodi. de-
formati e deformanti di con-
duzione delle :campagtte °.elet-
toralt (non pub essere ri-
stretta> agli aspetti puramen-
te ministerialt di essi»; biso
gna invece aallargare il rag-
gio dell'indagme fino ad in-
vesttre altre forme di dege-
nerazione di cui, a torto o a 
ragione. diffusamente si par-
la: quelle relative alia priva-
tizzazione. personate e di grup
po, delle strutlure di parti
to; at vistosi apparati elet-
torali di certi candidati; alia 
uttlizzazione di enti pubbltci 
di rxirio genere; al noleggio 
di attivistt per il rastrella-
mento delle preferenze; ai fi-
nanziamenti privati di cui 
sarebbe intcressante accerta-
re le fonti e la loro compa-
tibtltta con la battaglia socia
lista ». 

Vogliamo aggiungere solo 
una cosa: che una tale inda-
gine — un tal processo — 
non dovrebbe essere fatta a 
porte chiuse (per quel col-
legio nazionale dei probiviri 
a beneficio del quale — pa
re — da piu parti si prepa-
rano dossiers^ ma dovrebbe 
essere pubblica perche pub-
blica e l'accusa e ancor piu 
pubblica — e non di partito 
— la parte lesa. 

Si tratta infatti del risor-
gere nei Sud di processi mo-
struosi di trasformismo basa-
ti sulla momerth tra i gruppi 
di potere a struttura feudale » 
(citiamo la milanese «Criti-
ca sociale»), un pot»re. per 
altro, che in parte corrispon-
de al partito democristiano 
ma che, come un tempo ave-
va delle sacche local! di pre-
ponderanza monarchica o libe
rate. oggi tende a inglobare il 
partito socialista unificato 
sotto l'egida di quella gran
de alleanza Colombo Mancini 
di cui si e largamente parla-
to prima delle elezioni (Moro 
in Puglia, i Gava a Napoli, 
le cosche agrigentine in Si-
cilia, sono altri element! — 
del resto variamente contra-
stati — della «struttura feu
dale »). 

Mancini appunto rappresen-
ta la compartecipazione so-
cialdemocratica in questo si-
stema ed ora, con la costi-
tuzione della nuova corrente 
di c autonomia • <una auto-
nomia da rhi ormai se non 
dalle ultime formali vestigia 
della vecchia tradizione socia 
lista?) egli va all'attacco del
le federazioni del partito ten 
tando di emarginare i suoi 
avrersari intemi in modo da 
prepararsi cosi. con tutte le 
carte buone in mano. alia 
nuova partita di c centrosi-
nistra » (e da ritomare al piu 
presto al tavolo da gioco). 

E' questa la ragione della 
profonda crisi che sertamen-
te travaglia il PSU in Cala
bria. Con risultati talvolta 
negativi per Mancini, del re
sto; a Reggio. per esempio, 
la mozione manciniana ha 
portato non a un rafforn-
mento ma ad un indebolimen-
to del suo vecchto gnippo 
rivelandosi ad essa iwpr<«> 
non solo il vicesegretarto so
cialista Alvaro. demartiniano 
ma anche Ton. Cingari per 
la cui elezione l'apparato del-
Ton. Mancini aveva prodotto 
il massimo sforzo. Si schie-
rano invece con quest'ultimD 
gli ex socialdemocratici (e 
non tutti) capeggiati dal co-
segretario Ninl Pizzi le cui 
gesta politiche piu rilevanit 
non riguardano il tempo del
la nostra pur incerta demo-

crazia ma quello dei « manga-
nellatori ruggibondi» di Fa-
rinacci. 

A Cosenza invece una mo
zione manciniana — approva-
ta con 28 voti su 47 — mette 
addinttura sotto accusa 11 
xiotniUito.centrale e la direrno-
ne oel PSU. 

"- Nft;"oItr* le contingentl vi-
cende del PSU calabrese, a 
noi preme sottolineare come 
la struttura feudale che si 
vuol ripristinare al servizio 
di una pohtica di asservimen-
to del Mezzogiorno nelle con-
dizioni di predominio dei mo-
nopoli in Italia, tenti di tra 
volgere la concezione stessa 
di partito e cerchi di riabili-
tare, magari nspolverando de-
magogicamente la polemica 
contro la burocrazia politica 
(che, se deve essere fatta, 
non e certo per tornare mdie-
tro, all'impero degli ascan e 
dei notabih), il rapporto di
retto uomo pohtico-corpo elet-
torale attraverso l'indispensa-
bile tramite della clientela. 

Un esempio in questo sen
so sono i dati delle elezioni 
per il senato in Calabria, e 
non solo per il prevalere di 
determinate candidature loca-
li — dato il carattere unino-
rninale delle elezioni — ma 
per un fenomeno ancor peg-
giore: per la lotta interna fra 
candidati e la campagna di 
astensionismo lanciata contro 
il candidato della corrente av-
versa. 

Cosl per esempio nella zo
na costiera della provincia di 
Cosenza era candidato per il 
senato un socialista non ap-
partenente al gruppo manci-
niano sicch£ i voti dati a lui 
risultavano negativi e per il 
suo onentamento e perche la 
sua affermazione metteva in 
forse 1'arnvo a Palazzo Ma-
dama di un rappresentante 
piu gradito. Ecco che allo
ra l'apparato mancimano ha 
lavorato « contro » la candi-
datura socialista e si sono 
avuti casi come Lago dove 
il PSU ha ottenuto il 40.25 
per cento di voti per la Ca
mera e solo il 24.86 per cen 
to per il Senato (mentre si 
contano 294 schede bianche); 
oppure Bonifati o Diamante 
o Paola o Tortora dove ri-
spettivamente lo scarto dei 
voti e dal 31,18^ al 22.94%. 
dal 22,02% al 17.51%, dal 
22.65% al 17.78%. dal 21.58% 
al 13.85%. 

La ragione loglca di una tal 
campagna autolesionista si 
pub definire con le parole di 
« Critica sociale • secondo le 
quali «la sconfitta del par
tito ha come nsrolto una 
seleztone a roracio ovsta la 
nttorta (tortunatamente non 
totalet del chenleltsmo e del 
sotto-goremo e lascesa al 
potere di una nuora classe 
di notabih» Fortunatamente 
appunto il popolo italiano 
non e stato d'accordo col 
« modello di sviluppo » social-
democratico e molti aspiran-
ti notabili sono rimasti a ca-
sa per mancanza di voti; 
quel centrosinistra — che essi 
avrebbero dovuto piu ••onse-
guentemente e senza esitazioni 
o remore incamare — e sta
to riposto in soffitta se non 
ancora seppellito e. insomma. 
il mancinismo e uscito bat-
tuto dalle elezioni su tutta 
i'area della Nazione. 

Maigrado ti suo relaUro sue 
cesso locale, municipalistico, 
ccr>entino, e per altro pra 
prio dalla Calabrta • cne vie 
ne la prima testimonLinza di 
questa sconfitta per il fatto 
che il risultato generate ha 
messo a nudo «in loco • le 
strutture portanti del manci
nismo e ha creato un'insana-
bile contraddizione fra un par
tito che e e si sente scon-

fit to e un gruppo di potere 
che ha prodotto il massimo 
del suo sforzo, ha conquista:o 
una aliquota di elettorato ma 
e rimasto impotente ad assi-
curare il suo obiettivo vero: 
il successo politico .nazionaie 
del. jsuo.-jeade^ ml fctocesso 
che deve essere misurftio non 
in,.voti dl^greieranza ma in 
posizloni di potere otfenute (o 
perdute). 

Cosi quel manifestini lau-
rwi ancora appesi alle can-
tnnate per identificare l'avan-
zata della Calabria col tnon-
fo del suo figlio gencroso e 
autorevole, cosl le foto che 
anrora sono esposte in certe 
vetrine con la procace e ri-
dente Sandra Milo che inal-
bera sul seno il dischetto « lo 
voto Mancini » sono oggi im-
magini di sconfitta e insieme 
testimonianze di una perico-
losa degenerazione; per tutti 
i democratici, per tutti i so
cialist! un invito a nflettere. 
E a fare anche, giacche la 
macchina elettorale che ha 
funzionato in pro dell'on. Man
cini dovrebbe essere sotto-
posta a una severa inchiesta 
se non altro per stabihre 
quanto e costata alio Stato in 
uomini, in macchine. in ben-
zina ecc, per quali obicttivi — 
Ieciti o illeciti — si e mos-
sa e come abbia potuto as-
sere montata. con quali com-
plicita dirette o indirette. 

E sarebbe certo giusto rive-
dere il piano finanziario di 
tanta mobilitazione che deve 
essere stato ben gravoso an
che se una larga parte ne 
e stata colmata secondo il 
detto napoletano «io tt do 
una cosa a te. tu mi dai una 
cosa a me n. 

Quanto e costato il flume 
di mamfesti? Quanto il ma
re di schede e volant mi? 
Quanto la cascata di patac-
che. dischi. mangiadischi ecc? 
Chi ha pagato? II « candidato 
rtcco»? Ma Ton. Mancini e 
onusto di meriti ma non ha 
tanto danaro... Le sezioni so-
cialiste? Ma se non arevano 
neanche i soldi per fittara In 
proprio gli altoparlanti.. 

In att&ia che Ton. Mancini 
pubblichi su uno dei tanti 
suoi giomali il conto di quan
to gli e costato ciascuno dei 
suoi 109.745 voti di prefe-
renza sarebbe certo possibile 
awicinarsi alia verita rispon
dendo alia domanda: ma chi 
t giovato tutto questo? ». Cioe 
con piii precisione: a chi e 
gio\-ata la politica dell'on. 
Mancini in Calabria e in tutta 
Italia, chi era interessato ao-
che essa eontmuasse. chi ave
va un «debito di ricono-
scenza » verso il ministro dei 
lavori pubblici. chi puntava 
sul!e sue fortune politiche? 

Una nsposta si pub dare, 
appena modificando il vec-
chio canone di • cherchez la 
femme »; no, non la donna si 
deve cercare per nsolvere 
questo giallo ma il gruppo dei 
cementieri. delle grosse im-
prese edili. dei monopoli pro-
speranti all'ombra del manci
nismo: tutta quella solida rete 
di interessi che negli ultimi 
cinque anni ha fatto buona 
pesca nei Sud. 

11 problema perb non e 
tanto e non e solo di scopri-
re cose che tutu sanno ma di 
impedire con I'unlta e con la 
azione politica che la pesca 
ricominci magari dopo qual-
che mese passato a rlcucire 
le maglie strappate dal voto 
di maggio. 

Per far questo c'e bisogno 
anche di quel socialist! — e 
non sono pochi in Calabria e 
altrove — che col mancinismo 
non vogliono plli aver© nulla 
a che fare. 

Aldo De Jaco 


