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«Suonare il piffero per la rivoluzione» 

L' impegno 
secondo Moravia 
Un articolo di « Nuovi argomenti» • Contro I'infegra-
zione a destra e a sinistra, lo scritiore romano ripro-
pone I'equidistanza deli'arle e della cultura partendo 
da un'anliquala vhione tatlicislica da «potere cu'-
lurale» in lotta permanente conlro il «potere poli
tico » - Nella iocieta odierna all'impegno della cul
tura deve corrispondere I'impegno della politica 

Non 6 da Icri ehe, scriven-
do di lettcratura per questo 
giornale, mi sfor/o por quan-
to e possibile di trattare, fra 
gli altri, due temi principa-
II. II primo c quello del-
l'ori/zonte politico nel quale 
lo scrittore si muove ed ope
ra qualunque sia il suo pro-
gramma, anche se di evasio-
ne o di fuga. II secondo ri 
gunrda la eolloca/ione reci-
procn della lettcratura e del
la politica nella prospettiva 
della eostru/ione socialista. 
All'impcgno del poeta ver
so la politica — c cioe, 
per essere piii precisi, ver
so tutto cio d ie e rap-
porto fra gli uomini, costru-
zlone c movimento verso la 
« citta » comunista — deve 
corrispondere l'impegno del
la politica verso la cultura, 
un impegno che, di conse-
guenza, non puo essere no 
di utilizzazionc strumentale 
ne di semplice « comprensio-
ne », come per il canto de
gli uccollini, ma di attenzio-
ne critica u poi di accetta-
zlone. 

Se occorre tornare spesso 
su qucsti due punti non di-
pende solo dai ritardi che in 
sedc politica si fanno senti-
re ancora oggi in modo pe-
sante. Cio che avviene in Ce-
coslovacchia, cio che o acca-
duto appena ieri in Francia 
10 dimostrano. I ritardi pe-
sano e frenano i movimenti 
di idee sia nella politica sia 
nella cultura quanto pin lc 
condizioni mutano nelle cir-
costanze di tempo e di luo-
go in cui la socicta odierna 
vive e lotta per assicurarsi 
un avvenire diverso. 

C'e un ritorno di inte-
ressi verso la politica. Per 
usare i termini abituali, gli 
uomini di oggi e in partico-
lare i giovani si avvedono 
che in quell'orizzonte gene-
rale « politico » non hasta 
strappare le margheritinc o 
anche le ragnatele della mi-
stiricazione. C'e da capire c 
agirc per abbattere i cancel-
li dei poteri autoritari. Quin-
di, prevedcre una societa in 
cui l'uomo si affermi come 
persona morale e non come 
semplice agente economico 
(o produttore-consumatore 
di beni) diventa sempre mc-
no tin'utopia, anche se spes
so — ad esempio nel movi
mento studentesco — si ado-
perano accenti e argomenti 
di Utopia per preconizzarla. 

Un'idea confusa 
Ecco perche il ritardo di 

cui parlavo prima spesso si 
puo osservare anche in sedc 
culturale. E corrisponde a 
quello che impropriamentc 
vicne attribuito ai «politi-
ci ». Tardive, ad esempio. mi 
sembrano le divagazioni di 
Alberto Moravia su * impe
gno e integrazione» (vedi 
« Nuovi argomenti », n. 10, 
1968), nonostante otialche 
scanzonato bagliore di viva-
cita, com'e ncllo stile e nel 
costume di questo scrittore. 
Moravia ha dell'impegno 
un'idea confusa e antiquata. 
Come se in circa mezzo se-
colo. dal *20 in poi. non se 
ne fosse mai parlato. EgH 
vede, cioe, il poeta «impc-
gnato > in quella funzione di 
cantor civile della rivoluzio
ne, all'Aleardi o alia Cardtic-
ci giovanc con contenuti di-
versi, che Vittorini del « Po-
Htecnico » definiva « suona
re il piffero per la rivoln-
zione ». Come se Kafka non 
fosse stato scrittore «impe-
gnato ». In breve, si potreb-
be dire che la visione mora-
viana si accampa sul versan-
te naturalistico o. piii pre-
clsamentc*. deH'adattamento 
agli squilihri della natura 
che 6 venuto fuori dalla so-
praffazione deU'uomo sul-
l'uomo c la cui ultima ver-
slone — industrial-borehese 
— e quella. bollata da Marx. 
della divisione del lavoro. 
Per Moravia lo scrittore c lo 
scrittore, il politico e il po
litico, e gli altri. quasi og 
getti e non soggetti, sono 
gli anonimi « operai». « con-
tadini », « professionisti ». Tn 
questa classificazione da mo-
dcrno Linneo (o come crra 

11 candido Foucault a parla-
re di fine dell'eDoca tasso-
nomica!) I'umanita si trova 
divisa non «olo nel lavoro 
ma anche nell'impeeno. Sem
pre secondo Moravia. 1'ope-
raio (e altri anonimi) han-
no un solo impceno, quello 
del • cittadino » (forse. pen-
so. nella societa borghese 
delle elezioni periodiche): 
lo scrittore o artista ha un 
Imoegno dnpplo, da artista 
e da cittadino; mentre ai po
litic! non si richiede impe
gno perche «Vimpeqno fa 
jxirte della loro professione 
mrni e In loro profesvonc ». 

Fermiamoci qui. Non se-

guiamo Moravia nelle diva
gazioni sulle divagazioni. ad 
esempio nelle sue spiritose 
domande: esiste forse « la vi-
sita medica impennata » 
(magari!)? o « la coltivazio 
ne impennata delle cipolle »? 
Tutto cio per dimostrare che 
« lc attivita » (degli « ano
nimi ») « hanno carattere 
apalitico .. Se dagli scher
zos! paradossi, ormal con-
sueti ai collaborator! di 
« Nuovi argomenti », passia-
mo alle cose seric di oggi, 
troviamo ehe le «attivita . 
non sono proprio da premie
re a fascio. Che ci sono mol-
te attivita « tecniche». E, 
fra queste. molte possono fa
re da base a un possibile DO-
tere o tecnocrazia. Per cui la 
eondi/ione dell'operaio odier-
no (ad esempio i dieci mi-
lioni di scioperanti francesi 
del maggio scorso) porta su 
di se, se mai, il peso di un 
triplice impegno: come la-
voratore. nel mestiere; co
me antagonista del potere 
industriale quando, anche 
solo scioperando per il nro-
prio salario. lotta per difen-
dere anche la nostra liberta 
o per far avanzare verso la 
• citta » anche il « cittadi
no » Moravia: infine, nni di-
ritti P doveri di « cittadi
no ». Moravia astrae da tut
to cio. Anzi per lui im
pegno e integrazione sono 
sinonimi, a destra o a sini
stra. 

II vecchio tema 
Per maggiore informazio-

ne del nostro lettore: ogni 
volta che la sinistra va al 
potere • diventa destra (* le 
societa al potere sono tutte 
di destra » e « persino un 
partito rivoluzionario, " una 
volta al potere, diventa rea-
zionario »). In ogni caso I'im
pegno e propaganda, sempre 
secondo Moravia, tanto che 
un artista « piu ha nome * 
piu vicne corteggiato da 
nuesta dannata sinistra inte--
grazionista e strumentale. 
Da notare, inoltre. che In 
una nota sfottente della 
stessa rivista. firmata P.P.P., 
si narla di « inteorazione a 
sinistra ». e presi di mira so
no alcuni poeti della «neo-
avanguardia » che. durante 
le reeenti elezioni. nresero 
posizione a favore dei par-
titi di sinistra — (PSIUP p 
PCI). Ma d il vecchio tema 
«impegno-propaganda » che 
va considerato. prescinden-
do dalle polcmiche spicciole 
e di bottega. Moravia parte 
ancora da una realta vec-
chia. quella del tatticismo di 
sinistra. Infatti, la politica 
culturale di alcuni poteri so
cialist! — e il sovietico del-
1'era staliniana per primo — 
considcrava la cultura anzi-
tutto e soprattutto come 
una specie di potenza con cui 
fare alleanza, salvo a ege-
moniz7arla. Con tutte le con-
seguenze possibili. La cul
tura va considcrata per 
quello che e: meno e piu di 
una « potenza >, comunque 
come cosa nostra, da vivcre. 
da portare innanzi. E. nel 
quadro della cultura. la let
tcratura e sempre un'avan-
7ata verso «un di piu», P 
solo cosl si considera e si fa 
considerare come rivoluzio-
naria. 

So cosa risponderebbe un 
lettore. E penso che posso 
rispondere come scrivessi 
per lui. E cioe: 1) che Mo
ravia della « societa > si li-
mita a vedere i vertici e non 
le basi. non le masse: 2) che 
una autentica politica < di 
sinistra » non e mai di vcr-
tice, come non lo e una cul
tura che si schieri e tenga 
conto della situazione dei 
rapporti fra gli uomini: 3) 
che non bisogna batters! 
tanto per una diversa poli-
tica culturale quanto per 
una cultura volitica che sia 
tale nella prassi o per una 
politica che s j a cultura. non 
cfatto privato di politici »: 
4) che lo stmmcntalismo di 
un partito tatticista (o sta-
liniano). privo di una stra-
tesia rivoluzionaria. genera 
tatticismo anche nella cultu
ra. quindi mozza il respiro: 
e che tutto cio pu6 manife-
starsi come « pronaganda del 
piffero • o «integrazione ». 
ma anche come necessity di 
equidistanza. alia Moravia: 
5) che proorio per questo lo 
scrittore imnegnato mi'ita 
alia pari degli altri uomini 
per liberarsi e liberare. sen-
za miti da « eroi » ottocente-
schi. Gli dei sono morti. he 
Doiiroir est Vaffaire de tons. 
hanno scritto a Parigi nelle 
giomatc di maggio. Anche 
la cultura, anche il «potere 
lctterario », non d un affare 
privato. 

Michele Rago 

In un clima di lento ritorno alia legalita 
comincia il dibattito politico sulle cause della sconfitta 

Alia riscoperta della democrazia 
La struttura politica di base compressa per un decennio - Liberati i leaders dei movimenti nazionali - I cinque punti del giovane Fronte 
Nazionale - Incontro con l'ex primo ministro Nabulsi - La posizione del Partito comunista giordano sui movimenti di liberazione della 

Palestina - No alle armi americane propongono il Fronte e i giovani ufficiali - L'esempio « contagioso » dell'Egitto 

LA FAME UCCIDE IN NIGERIA 

< *̂  > 

Dal nostro inviato 
AMMAN, luglio 

E" convinzione comune che 
la Giordania sia il tallone di 
Achille deH'intero schieramen-
to arabo. I disastri (1) che 
alia fragile economia di que
sto paese hanno arrecato la 
aggressione israeliana del glu-
gno T>7 prima e i contmui 
terronstici attacchi poi, sono 
sen?.'altro una delle cause di 
quella che alcuni definisrono 
« fragilita emotiva » del gover-
no giordano e di re Hussein. 
Ma il fatto che per un de
cennio (dal colpo di mano 
del 1957 contro il premier Na
bulsi all'aggressione israeliana 
del '67) la struttura politica 
di base sia stata drasticamen-
te compressa, e sicuramente, 
se non la sola, una delle ra-
gioni della .sconfitta giordana 
nella guerra dei sei giorni. 
La Legione araba di Hussein, 
per ammissione degli stessi 
israeliani. si batte con un co-
raggio inaudito e benche dota-
ta di un armamento che non 
avrebbe mai potuto reggere 
il confronto con quello in do-
tazione agli israeliani. dette 
molto filo da torcere agli ag-
gressori. 

Eppure cio di cui maggior-
mente si sentl la mancanza 
fu la mobilitazione del popo-
lo giordano, i cui leader na
zionali erano rinchiusi in pn-
gione o impossibilitati ad agi-
re. e le cui organizzazioni era-
no messe al bando. 

Dopo il 5 giugno '67 il po
tere politico comincio una non 
palese autocritica e, pur senza 
ridare la legalita ai partiti e 
ai movimenti nazionali, aprl 
le porte del carcere ai din-
genti che vi erano stati rin
chiusi ottodieci anni prima; 
riammise in patria quei diri-
genti che erano riusciti ad evi-
tare l'arresto e la galera con 
un volontario esilio; ridonb la 
liberta di agire a quegli uo
mini politici che, come l'ex 
premier Suleiman Nabulsi, fu-
rono costretti per anni agli 
arresti domiciliari. 

In una sua elegante autobio-
grafia. re Hussein, fra quelh 
dei « principali nemici » del
la Giordania, cita il nome di 
un giovane comunista, Issa 
Mdanat. che scontera otto an
ni di carcere per il solo fat
to di essere comunista. Ad 

Nella regione orientate del
la Nigeria, secessionists con 
il nome di Biafra, uomini, 
donne e soprattutto bambini 
continuant) a morire di fame 
ogni giorno. II numero esatto 
non si conosce, ma puo es
sere di centinaia, e potra 
essere di migliaia se non si 
interverra in tempo. Un ac-
cordo per un corridolo aereo 
smilitarizzato sembrava rag-
giunto a Niamey, sotto gli 
auspici della OUA, ma e 
sfumato. La questione e stata 
rinviala ai negotiati che Ira 
qualche giorno dovranno aver 
luogo ad Addis Abeba fra 
rappresentanti del governo 
federate e dei secessionist!. 
I vol! della CRI dall'lsola di 
Fernando Poo sono stati so 
spesl per raglonl tecniche. 

II governo federale nige-
riano ha accellato ieri I'in-
vio da parte del segretario 
generate dell'ONU di un rap-
presentante personate per 
disculere la questione dei 
soccorsi alia popolazione del
la zona occupata dai seces
sionist!. 

Nuovo metodo di cura in una clinica di Mosca 

PSICOSI ED ALTRI MALANNI 
DEBELLATI CON IL DIGIUNO 

Dalla nostra redazioae 
MOSCA, luglio. 

Presso t'Istituto di ncerche, 
psichiatnche di Mosca c't una 
clintca spectale tn cui si adot 
tano terapte sperimentali per 
vmcere le psicosi e certe ma-
nttestaziom sccondane dt esse. 
Se e a capo il proj. I. Ni-
eolaiee che larora in collega-
mento con alcuni gruppi di 
seguaci in una mezza dozzina 
di altre cittiL 
, In che cosa consista la te-
rapia Xtcolaiev e presto detto: 
d diguno. Son e un'idea nuo-
ro in assoluto (la stessa cli
nica sonetica ama nchiamare 
i precedent! classtci delVanU-
ca medtctna cinese, egizia e 
greca) La novtta consiste 
pwttosto nel ngore scientiflco 
che prestede agli esperimenti. 
Ma redtamo di tntrodurct tn 
questa insoltta maniera dt 
trattare le anomalie del nostro 
fisico. 

Nicolaiev comtneib col pra-
ticare personalmente digxuni 
di 15-20 giorni e pote appura-
re — dato preliminare impor-
tante — che il metodo era in-
nocuo. Cid accadeva oltre 20 
anm fa. I priml pazientl fu-
rono degli schi2ofrentci, e il 
ricorso al diguno si giustifl-
cara col fatto che esso nor-
malizza il ricambio delle ai-

bumine, che nella schizofre-
nia e senamente alteraio. 

Con la lentezza che si addl-
ce a questo ttpo dt esperimen 
(i, lo scienziato gtunse final-
mente a tondare una proprui 
clintca che ha ora cinque an 
nt e osptta 66 paztenti. Qui 
eglt ha potuto studuxre una 
parte del meccamsmo del dt-
gtuno. Durante la sosta ah 
mentare. Vorganismo st autre 
a scapito det propri tessutt. 
Dt norma, tntorno al 7 -9 gior
no, si regtstra un certo adat-
tamento dell'organismo a que
sta alimentazione puramente 
endogena: esso. doe, si fa re-
golare consumatore delle pro-
prie nsorse. 

Gia Pavlov accertb che il di-
giuno che termina con un li-
milato esaunmento dt ener-
gie, costituisce un noterole 
sttmolo al ristabtltmento del-
I'equilibrto metabolico. alia 
mobilitazione delle forze di 
fensive dell'organismo e all'm-
cremento della sua reatttvita. 

Si sono potuti. in seguito, 
accertare quattro ordini di 
conseguenze del digtuno: una 
disaccelerazione protettiva e 
dtfensiva del sistema nervo-
so: un rinnovamento det tes-
suti; una fuoruscita di veleni 
e di scorie fdlsintosstcazio-
ne); una mobilitazione delle 
forze di fensive organiche. 

Saturalmentc, I'adozione del 

diguno terapeuttco deve es
sere comptuta nspettando cer
te norme: il malato deve pri
ma essere sottoposto a tutte 
le necessane prove cltntche e 
btologtche; poi il suo stomaco 
riene completamente puhlo: 
quindi, il digtuno, durante il 
quale eglt deve bere obbliga-
tonamente circa due litri dt 
aequo nelle 24 ore. non deve 
assolutamente fumare o inge-
nre alcooltct Verso il decimo 
giorno, il suo stato d'animo 
migliora, si sente meno flacco, 
gli ritorna I'appetito cos\ bru-
scamente cacciato net giorni 
precedenti. 

11 tutto si conclude dopo 
20-25 giorni, durante i qualt 
il malato perde il 151ft del 
suo peso. L'altmentazione vie-
ne retntrodotta con esxrema 
gradualtta e si compone so
prattutto di commestibili re-
getalt, ed esctudendo il sale 

Ma, a che cosa e utile piut-
tosto. un tale ttpo dt cura"> 
Stcolaiev ha registrato otltmi 
nsultati nella schizofrenia e 
nelle altre malattie psichiche 
con-sindrome ipocondriaca e 
nella schizofrenia con stndro-
me di apatia e abulia. II risul-
tato migliore e stato realizza-
to contro la cosiddetta sin-
drome dismorfofobica (che si 
ha quando il soggetto odia le 
proprie sembtame). 

Molto dipende dalla tempe-

stivita della cura. La schizo-
frenia che dura da solo un 
anno, e stata vtnta neU80-9O*» 
det cast. Questa percentuale 
si riduce a misura del tempo 
trascorso fra linsorgere del
la sindrome e iinizio della 
cura. 

Sotevoli effelti il digtuno 
terapeuttco ha dtmoslrato sul 
I'utcera gastrica e su quella 
duodenale. sull'asma bron-
chwle, sulla cohcistite, sulla 
pancreattte, sulla colite e sul
la gastrite. II metodo e cm-
troindicato net tubercolotict, 
net casi di esaurimento, di 
malattia del sangue e di quel-
li che. in fase acuta, richie-
dono intercenti chirurgici di 
urgenza. 

la naturale diffidenza ver
so le cure che rtsolvono trop 
pe malattie, e uno dei nemi
ci contro cui detono combat-
tere il professor Sicolaiev e t 
suoi collaboratori. Lo scien
ziato fa ai difftdenti un dt-
scorso di questo genere: lo 
offro un metodo di cura, non 
un rimedio. II mio metodo 
non si pud paragonare a uno 
speciflco. Esso si rivolge al-
l'organlsmo nel suo insieme, 
mobilitandone le difese, de-
purandolo delle scorie e aiu-
tandolo nel rinnovamento dei 
suoi tessuti. E' questa purifl-

cazione e tomficazione gene-
rale ad avere effetti benefi-
ci multiph. Si capisce bene 
che questo metodo puo esse
re esercitato come profilassi 
dell'invecchiamento. 

Di recente. a chi gh chte 
deva qualche esempio concre-
to che fugasse le difjidenze. 
il professore moscovita ha 
fatto il caso dt un malato dt 
53 anm. medico chtrurgo. tl 
quale soffrira da quindici an
ni dt sclerosi dell'encefalo e 
dt ulcera gastrica. Set marzo 
dell'anno scorso. si verified 
un'acutizzazione dell'ulcera: t 
raggi" A* tndtrtduarono una 
* nicchia». Fu sottoposto a 
un digiuno par Ucolar mente 
prolungato (40 giorni) e a 
una convalescenza di altri 47. 
La nicchia ulcerosa e scorn-
parsa e il paziente si sente 
molto meqlio anche per quan
to riguarda la sclerosi. 

Ma per chi. allora. un meto
do cosi efficace e di non dif
ficile attuazione. non riesce a 
varcare i confini della clinica 
sperimentale? • Una risposta 
convincente potrebbe essede 
questa: perchi del digiuno si 
conoscono gli effetti ma non 
si conosce il meccanismo. E 
la scienza e sempre assai Se
vern con cid che non e rlusci-
ta a studiare compiutamente. 

Enzo Roggi 

un uomo politico molto vici-
no al governo, faccio notare 
che questi gravi errori di pro
spettiva alia lunga si pagano. 
« E noi h abbtamn pagatt ca-
ri ct sono costatt anni di fa-
ttcosa costruzione del nostro 
stato u, nsponde francamente. 

L'azione americana tesa ad 
evitare che l'aggressione israe
liana del 1U5B contro l'Egit-
to degenerasse e colpis-
se gh interessi degli USA, 
fece si che l'ala filoamenca-
na dello schieramento politi
co giordano prenciesse il so-
pravvento, rovesciando l'unico 
governo che a detta dei com-
pagni giordani aavrebbe potu
to liquidare gli effetti del co 
lontalismo mglese » e dare al
ia Giordania una struttura 
moderna. Ci vorranno undict 
anni perche 1'equivoco. accre-
ditatu dallo stesso Hussein di 
un'America schierata a favore 
dei movimenti di liberazione 
antunperialisti si chiansca. 
Ma nel frattempo i legami 
tra Giordania e USA si erano 
fatti molto stretti e tutti ri-
corderanno con quale moto 
di stupore fu accolto 1'improv-
viso viaggio di Hussein al Cairo 
nel maggio del '67. dopo che 
gli Usa scopnrono le loro car
te appoggiando la politica di 
aggressione di Tel Aviv. 

Un legame 
pericoloso 

Gli stretti legami che uni-
scono 1'Amenca a quella che 
Nabulsi mi descrive come «la 
stazione di polizia americana 
nel Medio Oriente» e i rap
porti tra Amman e Washing
ton sono oggi al centro di un 
acceso dibattito politico in 
Giordania, che interessa la 
stragrande maggioranza della 
popolazione, irata per l'appog-
gio USA a Israele. Nei giorni 
in cui mi trovavo a Amman, 
si era sparsa la voce, non 
smentita, di un violento scon-
tro tra Hussein e un folto 
gruppo di militari. Oggetto del 
burrascoso dialogo — che sa-
rebbe finito con l'arresto di 
42 giovani ufficiali — era la 
fornitura di armi americane 
alia Giordania. I militari — 
come del resto il Fronte Na
zionale — sostengono che e 
molto pericoloso far conto su-
gli USA per l'armamento del-
l'esercito giordano. 

L'America, appoggiando to-
to corde e riarmando Israe
le, non permettera mai che la 
Giordania ottenga le armi di 
cui ha bisogno per tener fron
te alia politica aggressiva di 
Israele. E citavano, 1 milita
ri, l'episodio di un enorme 
carico di armi americane bloc-
cato e fatto dirottare dagli 
stessi americani. « Come pos-
siamo far conto sugli Stati U-
niti in queste condizioni? », a-
vrebbero detto i giovani uffi
ciali a Hussein. 

Un altro episodio di questo 
genere era avvenuto, quaicne 
giorno prima a Irbed, la cit-
tadina del Nord bombard »:a 
nel giugno di quest'anno dal
le artigliene israeliane <32 
morti e decine di fenti. fra 
donne, vecchi e bambini). II 
sindaco, uomo di destra. nel 
suo saluto al re in visita fcll.i 
citta aveva detto: «Prima di 
tutto debbo dirle quello che 
pensa la gente e che cine lo 
acqutsto dt armi daglt tm,"i-
cant ci condiziona politica-
mente La gente vuole the 
Sua Maestit e il suo governo 
st rtvolgano aU'Unione Sovie-
ttca e che accettmo gli atutt 
economict e militari che ct 
sono statt offerti». 

L'esempio della capacita del-
l*Egitto di avviare il supe-
ramento delle conseguenze del-
l'aggressione israeliana, grazie 
all'aiuto dell"Unione Soviet!-
ca e, per cosl dire. • conta
gioso ». Costatare che ad Am
man i problemi di vario ordi-
ne (militare. econom:co. socia-
le e psicologico) apertisi con 
la sconfitta del '67 sono in 
larga parte ancora insoluti 
(ad onor del vero e necessa-
n o dire che questi problemi 
erano e sono di dimensioni 
gigantesche per un piccolo po-
po!o come quello giordano), 
fa si che alcuni schieramenn 
politici suggeriscano di tadot-
tare una politico che si muo-
va sulla falsa riga di quella 
egiziana *. 

I Di piu. «Poiche dalle Ire 
guerre — dice Suleiman Na
bulsi. ora presidente del Par
tito Nazionale Soc:ahsta e lea 
der del Fronte Nazionale — 
abbiamo tratto la convinzione 
che la pohttca dt Israele mi 
ra a dtstruggerct paese per pae
se. tl Fronte nazionale chiede 
che tl governo propongi agli 
altri goternt arabi la creazio-
ne dt un untco comando Son 
si tratta dt delegare ad altri 
la nostra dtfesa. si tratta in-
vece dt proporre un embrto-
ne dt umone politico degli sta
ti arabt >. 

La nascita del Fronte Nazio
nale risale a meno di dieci 
mesi fa. Ne fanno parte, ol
tre ai 27 stndacaii dt catego-
ria e a quelli professionali, il 
Partito comunista giordano, i! 
Partito nazionale socialista. il 
Partito socialista arabo (Baas. 
di ispirazione sinana ma con 
forti influence irakene), il Mo
vimento arabo nazionale e 
molte organizzazioni di opi
nions 

II suo programma st basa 
principalmente su cinque pun
ti: a) Lotta per la liquidazio-
ne delle conseguenze dell'ag-
gressione israeliana, con ogni 
azione possibile, prefenbil-
mente politica, ma anche mi

litary se occorresse; b) Svi-
luppo e ronsolidamento della 
solidaneta fra i paesi arabi; 
c) Politica di amicizia con i 
paesi socialisti e con l'URSS 
in particolare; d) Accettazio-
ne degli aiuti economici e mi
litari offerti dall'Unione sovie-
tica; e> Ritorno alle liberta 
democrat iche in modo che sia 
possibile orgnnizzare la parte-
cipa/.ione popolare alio sforzo 
cii liquidazione delle con
seguenze dell'aggressione. 

La forza del Fronte. a dieci 
mesi dalla sua faticosa nasci
ta, non e molta e le divisioni 
interne si fanno sentire II 
Partito comunista (che dopo 
l'aggressione di giugno ha rad-
doppiato i suoi iscritti nella 
parte libera della Giordania 
e li ha piii che triplicati nella 
zona occupata da Israele, e la 
cui influenza e senz'altro mag
giore della sua forza) si e 
battuto e si batte. all'interno 
del Fronte. per In formazio-
ne dt un governo di unita na
zionale. Su questo punto c'e" 
stato anche un cordiale in
contro, a quanto mi si dice, 
tra i compagni giordani e re 
Hussein > 

Ma mentre un set tore del 
Fronte e aperto a questa pos-
sibilita (l sindacati, l'Unione 
delle donne giordane. molti 
intellettuali e personahta in-
dipendenti. oltre a movimenti 
di opinione), per gli altri par
titi la paura di una reazione 
piii esterna (gli USA) che in 
terna rappresenta un forte ele-
mento di freno. 

Del resto, date le pnsizioni 
di partenza dei partiti che 
compongono il Fronte (tran-
ne quello comunista che rac-
coghe I favori della piccola 
classe operaia e dei lavorato-
n arabi in Cisgiordania. gli 
altri hanno i loro punti di 
forza in mezzo alia piccola e 
media borghesia e in mezzo 
agli ambienti intellettuali), le 
differenze di opinione sono 
owie e l'mcontro deve avve
nire a meta strada. La diffici
le opera di mediazione fra le 
posiziom di coloro che, lega-
ti fortemente al movimento 
di liberazione della Palestina, 
ntengono impossibile arrivare 
ad una composizione pacifica 
con Israele data la sua po
litica aggressiva e la posizio
ne di coloro che invece nten
gono indispensabile una solu-
zione politica della crisi £ as-
sunta da Suleiman Nabulsi e 
dai comunisti. 

II PC giordano e in posizio
ne critica nei confronti dei 
primi, affermando la sua in-
dispombilita per quella che 
v i e n e, quanto giustamente 
non e compito facile dire, de-
finita una « politica sciovini-
sta »; ma non accetta neppu-
re la posizione di coloro la 
cui politica porterebbe ogget-
tivamente a mercanteggiare il 
problema palestinese. Esso 
partecipa attivamente al Co-
mitato di Liberazione di Ge-
rusalemme, un organismo che 
si propone di iottare contro 
Taggre^ione israeliana attra-
verso i'agitazione politica e so-
ciale degli arabi nei terntori 
occupati. Non per questo si e 
creata una frattura tra le or
ganizzazioni di lotta armata 
(Al Fatah, OLP e FP) e il 
PC giordano che. con le pri
me, tiene sempre aperto un 
dibattito franco e leale. 

Riscossa 
nazionale 

Nonostante queste divergen-
ze, alcune delle quali certo 
non di piccola portau. 11 
Fronte Nazionale sta crescen
do. Delle sezioni sono state 
aperte in piccole e grandi cit
ta della Oiordama. e il suo 
programma diventa sempre 
piu oggetto di dibattito. nu-
scendo ad interessare anche 
quella parte dell'opinione pub-
blica cne dieci anni di morti-
ficazione della vita politica 
avevano respinto ai margini. 

II lento ritorno a quella le
galita democratica che aveva 
carattenzzato gh anm dal '56 
al '57 con l'lntrecciarsi di po
siziom e fenomeni politici a 
volte molto contradditton. puo 
rappresentare per la Giorda
nia un'occasione di riscossa 
nazionale. Talune prese di po
sizione che possono appanre 
come un cedimento di fronte 
alia aggressiva pressione de
gli israeliani. sono forse. in 
realta espressione del deside-
n o di pace per poter conti-
nuare sulla strada della co
st ruzione di un'umta nazio
nale. n cui processo, inixia-
to dopo il 1*48. e stato bru-
talmente interrotto l'anno 
scorso. 

A questo desiderio non cor-
nspondono tuttavia i piani 
dell'impenabsmo americano e 
di quello israeliano, il quale 
ultimo si fa di giorno in gior
no sempre piu minaccioso e 
sempre meno propenso ad ar-
nvare alia pace. Ci6 che spin-
ge una parte molto ampia del
lo schieramento politico gior
dano verso una pessimistica 
visione del futuro. 

E' sara dal dibattito, o scon-
tro. tra le prime posizioni e 
queste ultime che la Giorda
nia riuscira a tro* are la stra
da deU'unita nazionale e terri-
toriale e quella della demo
crazia, la perdita della quale 
la Giordania ha pagato fin 
troppo duramente. 

Gianf ranco Pintore 
(1) L'Unit a 24 e 2S hifli*. 
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