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II mondo d'oggi 

ILDRAMMA 
DEGLMBO 

L'Ingegner . . . — che ho 
Incontrato in casa di amici 
giorni or sono — 6 un nige
riano, appartenente alia po-
polazione Ibo, la maggior 
parte della quale, chiusa in 
una piccola area attorno alia 
citta di Aba, nella regione 
orientale del paese, conduce 
una guerra accanita e ora-
mai a giudizio di molti di-
sperata, contro l'esercito fe
derate nigeriano. L'ingegner 
. . . dunque e un Ibo, che si 
e laureato a Roma e lavora 
a Milano. Parla un eceel-
lente italiano 

Mi rammentano, queste 
sue qualita, un altro Ibo, 
che incontrai un po* piu di 
due anni fa a Lagos, ed era 
il redattorc capo del gior-
nale Advance, organo del 
partito socialista degli Ope
ra i e dei Contadini. Si chia* 
ma Nati Iwagwu: un com
pagno, un socialista di 
orientamento molto vicino a 
quello di noi comunisti. Ri-
cordo che lamentammo as-
sieme la caduta recente di 
N'Krumah nel vicino Gha
na, e gli errori che l'ave-
vano res-a possibile. Ram-
mentammo gli amici comtt-
ni che avevamo nel Ghana, 
e di alcuni di essi egli mi 
fornl notizie fresche, e non 
liete. 

Iwagwu era un Ibo che 
operava, come ho detto, a 
Lagos, nella regione occi-
dentale, in territorio preva-
lentemente Yoruba, e a 
contatto soprattutto con 
gente Yoruba, cioe con la 
base operaia del partito. 
Cosl l'ingegner . . . . che si 
e fatto una professione e 
una vita a migliaia di chi-
lometri dal suo naese e dal-
la sua gente. Ne l'uno ne 
1'altro sono eccezioni. La 
maegior parte forse degli 
studenti nigeriani alPes-tero 
— mi dice lo stesso . . . — 
sono Ibo; la maggior parte 
dei nigeriani che giungono 
a ottenere una laurea sono 
Ibo. D'altra parte, nella 
stessa Nigeria, l'amministra-
zione coloniale si serviva 
spesso di Ibo come funzio-
nari anche nelle regioni a 
diversa prevalenza etnica, e 
solo piu tardi, soprattutto 
nel nord, i Fulani-Hausa 
che vi abitano, e che sono 
musulmani, hanno comincia-
to a sostituire non • solo i 
funzionari Ibo con i propri, 
ma anche i medici, gli in-
gegneri, i professori Ibo con 
musulmani di altri paesi, 
come il Pakistan o la RAU. 
Sono rimasti nel nord e nel-
l'ovest, fino a due anni fa, 
mercanti e uomini d'affari 
Ibo, oltre a un certo nume-
ro di liberi professionisti. 
Sono poi fuggiti dopo i fatti 
dell'estate 1966, quando mol
ti di loro furono uccisi dalla 
popolazione che li accusava 
di aver voluto imporre la 
propria supremazia. 

Ho gia avuto occasione 
di scrivere che tale accusa 
non mi e mai sembrata pri-
va di fondamento. Il 15 
gennaio 1966 awenne una 
svolta molto complessa: il 
gruppo di punta dei mili-
tari che attuarono il colpo 
di Stato, condotto dal mag-
giore N'Zegwu, era compo-
sto essenzialmente di pro-
gressisti, che intendevano 
dare un colpo risolutivo ai 
residui colonialistici e ai 
disegni neo - colonialistici. 
Ma N'Zegwu fu messo agli 
arresti dal capo di Stato 
Maggiore Ironsi (erano en-
trambi Ibo), il quale rac-
colse i frutti della insurre-
zione militare per fame una 
cosa diversa; egli in realta 
tradusse quel la che era una 
spinta progressist?, in una 
occasione per imporre una 
supremazia etnica degli Ibo. 
Fu un errore politico, che 
10 stesso Ironsi pag6 con la 
rita a fine luglio. Quanto a 
N'Zegwu, mi dice l'ingegner 
. . . che si e unito alia se-
cessione del Biafra ed e 
morto in eombattimento. 

Caso doloroso quello di 
N'Zegwu, che come il mio 
amico Iwagwu non era par
tito affatto da posizioni raz-
ziali o tribali, ma si poneva 
11 problema di una rinasci-
ta dell'intera Nigeria attra-
verso una lotta essenzial-
mente di classe. Gli svilup-
pi successivi hanno deciso 
per lui, fino a decretarne 
la fine. Credo si possa dire 
che gli Ibo, cosl dotati (per 
motivi storici che sarebbe 
difficile analizzare qui) in-
tellettualmente, cosl capaci 
di imparare, di assimilare 
una cultura, avrebbero ve-
ramente potuto costituire 
in Nigeria una avanguardia 
progressista, se avessero 
evitato di cararterizzarsi, 
qualificarsi, distinguersi co
me gruppo etnico, e pre-
tendere come membri di 
questo gruppo a una supre
mazia. 

Dice l'ingegner . . . che gli 
Ibo in Nigeria sono stati un 
po* come gli ebrei in Eu-
ropa, fatti oggetto di perse-
cuzioni feroci finche quelli 
di loro che poterono emi-
grare impiegarono H loro 
iBfegao per fare la bomba 
atomic*. concepita come ar-
ma definitiva contro i loro 
penecutori nazisti. n paral-
Mlo in verita si pad regge-
n, ma obtetto a . . . che 

sfortunatamente alcuni de
gli ebrei che erano stati 
perseguitati in Europa han
no poi dato vita a quel fat
to negativo e riprovevole 
che e il sionismo, facendosi 
a loro volta aggressori e 
pcrsecutori di altri popoli. 
Non vorrei — dice — che 
anche questo caso si ripe-
tesse con il disegno di crea-
re nel Biafra uno Stato et
nico, costituito da un po-
polo che effettivamonte puo 
vantare ingegno e brillanti 
attitudini, ma non dovrebbe 
contrapporre queste doti a 
quelli che dopo tutto sono i 
suoi connazionali. 

Non e del resto scnza si-
gnificato il fatto che la riu-
scita di questo disegno sia 
affidata ad alleanze e rap-
porti quanto meno equivo-
ci, come quelli con i colo-
nialisti portoghesi, con l'av-
venturiero americano War-
ton (che assicura il traffi-
co aereo fra Lisbona e il 
Biafra), e con una ditta di 
relazioni pubbliche di Gi-
nevra. Ci si puo chiedere 
oltre tutto chi paga per tut-
to questo: se cioe il denaro 
raccolto nel Biafra basta 
davvero a coprire tante spe-
se, oppure non vi interven-
gano interessi privati stra-
nieri, che ognuno pud im-
maginare. In queste condi-
zioni, puo essere che la se-
cessione del Biafra sia stata 
la conseguenza di una ten-
sione di cui gli Ibo non sono 
responsabili, o quanto meno 
non i soli responsabili, ma 
si deve ammettere che essa 
non puo portare a una so-
luzione giovevole alia causa 
del progresso in Nigeria e 
in Africa. 

L'energia, l'ingegno, le 
brillanti qualita degli Ibo 
dovevano e dovrebbero es
sere spese in Nigeria, a 
vantaggio dell'intero popolo 
nigeriano, come del resto le 
simili doti degli ebrei euro-
pei e americani continuano 
a essere spese a vantaggio 
dell'intera Europa e della 
intera America. Per questo 
e da augurare uno sbocco 
alia secessione, che dia agli 
Ibo tutte le necessarie ga-
ranzie di autonomia, auto-
governo, sicurezza delle loro 
vite e del loro lavoro, ma 
non spezzi i ponti con il re
sto della Nigeria: una solu-
zione federate di un certo 
tipo, con larghe garanzie in-
ternazionaTi. 

L'ingegner . . . natural-
mente e solo un professio-
nista, che non rappresenta 
ne Azikiwe ne Ojukwu. Tut-
tavia egli si dice d'accordo 
con una prospettiva di que
sto tipo, e anche pensa che 
essa sia nell'ordine delle co
se possibili, che cioe non 
sarebbe in definitiva respin-
ta dal Biafra. Speriamo che 
sia cosl: le vite che ogni 
giorno si perdono in Nige
ria, daNe due parti, gravano 
sulla coscienza di tutti gli 
uomini, di ogni paese. Le 
intelligenze, le energie che 
vi si spengono, sono una ric-
chezza perduta, per la Ni
geria e per il mondo. 

Francesco Pistolese 

LA i CALDA ESTATE» CECOSLOVACCA 

Pericoli di ieri 
e di oggi 

Esiste un rischio controrivoluzionario? — La rinnovata autorita 
t>olitica del partito e dei suoi dirigenti — Le forze politiche in 
campo — Un necessario paragone con la situazione di un anno fa 

Assembles nal cortile dal castallo ddla presidenza dalla Repubblica (foto Sansone) 

Dal noitro inviato 
PRAGA, agosto 

Esiste oggi in Cecoslovac-
chia — ed eventualmente in 
che misura — un reale pe-
ricolo controrivoluzionario? 
Non c'e forse il rischio che 
la direzione del paese ven-
ga totalmente o sostanzial-
mente strappata al partito 
comunista? Queste doman-
de, che sembravano di scot-
tante attualita nel mese di 
luglio, allorche si era fatta 
pitt aspra la discussione con 
altri paesi socialist!, potreb-
bero apparire ormai supera-
te, visto che la polemica 
aperta su questi punti e ces-
sata. Esse hanno tuttavia 
una loro legittimita per due 
ragioni. La prima e che pe
ricoli del genere esistono per 
molto tempo in un paese di-
ventato socialista, se non al
tro per la presenza nel mon
do di uno schieramento im-
perialista tuttora forte. La 
seconda k che gli stessi co
munisti cecoslovacchi non 
eludono il dibattito su que
sti temi, anche se si dicono 
convinti di potere control/a
re e respingere le due vii-
nacce. 

II momento della crisi di 
luglio e stato rivelatore. So
no stati i giorni in cui il 
paese si e dimostrato unito 
senza riserve attorno al par
tito e alia sua direzione. Non 
vi era chi potesse allora con-
testare minimamente la sua 
funzione di guida. Senza che 
nessuno venisse a suggerirlo 
dall'alto. si e vista nascere 
nel paese Viniziativa della 
costituzione di un «fondo 
della repubblica», in cui 
gruppi di cittadini versaro-
«o loro somme o oggetti 
d'oro e maestranze di inte-
re officine contribuivano con 
ore di lavoro straordinario, 
in qualche caso perfino con 
una ' tntera giornata. Una 
fabbrica di Bratislava ha pro-
posto che sia lanciato nel 
paese un prestito nazionale 
della durata di cinque anni. 
Tale appoggio unanime ave-
va i suoi palesi vantaggi. Il 
prestigio del partito. e soprat
tutto del suo centra diret-
tivo, ne k ristiltato indub-
biamente rafforzato. 

I limiti 
Anche quel movimento di 

unita nazionale aveva pero 
i suoi limiti e i suoi aspetti 
negativi. Coloro che ne era-
no oggetto — doe i dirigen
ti del partito — erano i pri
nt! a saperlo. Intanto, simili 
periodi di tensione non sono 
mai eterni. Passata Vocca-
sione che It ha fatti nascere, 
le lotte interne riprendono 
inevitabilmente il soprav-
vento. Ma questo non e tut
to. In quell'unita erano con-

fluiti, durante la crisi, mo
tivi diversi. Se la grande 
maggioranza del paese ap-
poggiava onestamente e sin-
ceramente la posizione as-
sunta dal partito cecoslovac-
co, vi erano anche persone 
— c, forse, gruppi — che 
speravano, col loro appoggio, 
di potersene servire per ali-
mentare un sentimento anti-
sovietico, forse anche un 
moto antisocialista, cioe al
cuni umori da potere poi in-
dirizzare contro lo stesso 
partito comunista. Si pensi 
che in quei giorni non solo 
il Corriere delta Sera, ma 
perfino in Germania occi
dental il capo dei cosiddet-
ti profughi sudeti, Walter 
Becher, cioe un fascista di-
chiarato, affernuivano di ap-
poggiare il partito cecoslo-
vacco. Pur senza arrivare a 
questi estremi, anche in Ce-
coslovacchia il movimento 
di unita nazionale era, quin-
di, sotterraneamente abba-
stanza composito. II felice 
esito dell'incontro di Brati
slava ha dato una prima ri-
sposta scoraggiante alle ten-
denze piu negative. 

In occasione di un prece-
dente viaggio a Praga ab-
biamo dato ai lettori del-
I'Unita un panorama delle 
forze non comunutte che one-
rano oggi sulla scena poltti-
ca cecoslovacca. Ricapitolia-
molo. Vi sono gli altri partiti 
del Fronte nazionale. Vi so
no alcuni raggruppamenti 
informi. quali i «club dei 
senza-partito impegnati ». Vi 
e la Chiesa cattolica. Vi e 
infine un tentativo di rico-
stituire la socialdemowia. 
I primi accettano Valleanza 
con i comunisti. 1 secondi 
non hanno sinora acanistato 
consistenza nazionale. La 
Chiesa si muove con pruden-
za sul terreno politico. Quan
to al tentativo socialdemo-
cratico. esso ha gia incontra
to molte resistenze. anche se 
non pud dirsi sventato: e 
in corso comunaue un'azione 
politico per evitare un atto, 
che potrebbe profilarsi in 
atwenire come una minaccia 
per I'unita politico della 
classe operaia. In conclusio-
ne si pud dire di queste for
ze che se in genere hanno 
trovato un loro posto nella 
societa, nessuna di esse ha 
assunto una posizione aper-
tamente antaqonistica al par
tito comunista, anche se esi
stono, dentro di esse, grup
pi che desidererebbero far-
to-

Certo, ognuna di queste 
forze potrebbe diventare, da 
oggi in poi, anche un centro 
di raccolta di malcontenti o 
di eventuali oppositori, ca
paci di approfittare di erro
ri, sbandamenti. insuccessi 
dei comunisti. E' il rischio 
che il partito consapevolmen-
te corre col processo di « de-

Dopo il Balaton a casa: ultime note del viaggio turistico nelI* Europa socialista 

Minigonna vuol dire davvero minigonna 
Nessuno si scandalizza, neppure il prete - «Ciao!», a Budapest - Anche l'Ungheria ha il mare - Ci mangiamo gli 
«attaeapanni» - L'ideale per i bambini -«...in tutti i paesi ci sono i comunisti» - Ed ora, spaghetti abbondanti 
Dal Mttre iariate 

LUNEDI' — Ancora ma volta 
abbiamo comphito una devia-
none, rispetto airitinerario pre-
nssato: la strada die ci riooo-
durra in Italia va verso ovest: 
noi invece ci siamo diretti a 
nord. Siamo andati ad Eater-
gom. 1'antkra Strigonia. capitate 
della Panxmia: un pooo per 
vedere gli scavi. le ricerche «r-
cheotogjebe: un poco per vede
re la gigontesca chiesa di stile 
neoclas&ioo edificata il secoto 
9C0T3O e un poco perche il Da 
nubio fa da confine tra l'Unghe
ria e la CecoslovacchJa. 

E' uno strano spettacoto: la 
chiesa e in alto, sulla coUina. e 
• fianco al corpo ceotrale si 
aprono due grandi archL Dal 
basso, quindi. la Chiesa e con
tro il ciek>. ma attraverso gli 
archi si vedono carnpi. case. 
eJberi. Solo che scno campi. ca
se. alberi che si trovano in Ce
coslovacchJa. 

La CecoslovacchJa e di la. ma 
i cecoslovacchi sono di qua: jn-
tendo dire che nello spiazao at
torno aHa Chiesa sono parcheg-
giate dedne e decine di auto e 
di pullman con la targa cCS> 
e gli occupanti si divertono mol
to a guaidaie te loro casa stan-
do all'estero. 

Andiamo a vedere, airintemo 
della Chiesa. la piu grande pala 
daJtare esistente al mondo; e 
grande, ma abbastaiua insijni-
flcante. Piu sigrtneatiro e il fat
to one nella Chiesa d sono mol

ti fedeli. come in una quelsiasi 
Chiesa italiana. solo che qui le 
giovani indossano i calzoncini 
corti o la minigonna. E qui — 
in Unghena come in Romania 
— minigonna vuol dire davvero 
minigonna. Ma calzoncini cortis-
simi o minigonne altrettanto cor-
tissime non scandalizzano nes
suno. 

Una consideraoone: Ezster-
gom e 1'umco centro. tra quelli 
attraversati durante tutto il 
viaggio. in cui non abbiamo in
contrato nessun italiano. m com-
penso. quando ci fermiacno al 
ristorante che e posto aH'uscita 
della citta. verso Budapest, tro-
viamo una macchina di romani. 
Ma non erano venuti li per cu-
riosita: era stato solo che a Bu
dapest non aveveno trovato un 
posto libero in albergo: 

Nessun 
pedaggio 

MARTEDr ORE 15 - Ieri 
sera avevo fatto una passeggia-
ta «di congedo* per i vial* al-
berati di Budapest. In una Del
ia strada compleUmente deser
ts era parcheggiata una vistoaa 
macchina rossa. targata Geno-
va; per aolidarieta di campani
le avevo scritto in gecovese un 
bigHetto di sahrto e Favevo in-
Alato sotto un tergicristallo. Sta-
mane, mentre attraversavacno il 
centro di Budapest diretti verso 
al la#o PaVat-fln. la r^^^hirn 

rossa e spuntata a ftanco alia 
nostra, ad un semaforo: al vo-
lante e'era un compagno che 
conosco da vent'anni e che non 
vedevo da sette: siamo riusciti 
solo a urlarci un cciao> poi il 
traffko ci ha irreparabilmente 
dhisi. Perche chi viene a dire 
che nelle grandi citta dell'est 
il traffic© automobiKstico e scar-
so non esprime un giudizio; 
esprime un desiderio. 

Fuori da Budapest e per set-
tanta chiiometri verso il lago 
Balaton e in funzione il primo 
tronco autostradale dell'Unghe-
ria e sono in corso i lavori per 
farlo giungere fino alia frontie-
ra - Jugoslavs. L'autostrada e 
buona, non si paga pedaggio e 
ouindi in un paio (Tore si arriva 
al lago Balaton, c il mare d'Un-
gheria >. E sembra davvero un 
mare: dopo Q lago Ladoga e U 
piu grande d*Europa. 

Fare i bagni od Balaton e un 
po' strano: quando si esce dal-
racoua non si trovano sabbia o 
sassi o scogli ma prati e salici 
e flori e poi uscire dall'acoua, 
solla riva meridionale. e faUco-
do: perche per potere veramen-
te knmcrgersi btsogna evanzare 
per un cenujnaio di metri: fino a 
li raoQua non supera mai Q gi-
nocchio. E* l'ideale per i bambi
ni che possono amegare solo se 
sono spinti da idee suicide, che 
i bambini difficiknente nutrono. 

Sulla riva settentrionale la co
sa e differente: li la profondita 
aumenta nello spazjo di pochi 
math a varia ancbe la sponda: 

frastagliata. coUinosa in alcuni 
tratti. pianeggiante in altri. 

Gli italiani li troviamo sulla 
rive meridionale: forse perche 
gli italiani — popoJo markiaro 
— non sono un popolo di nuota-
tori: forse perche da quel lato 
c'e piu gente; forse Derche vi 
sono concentrate le attrezzature 
alberghjere migliori. I perche 
possono essere molti ed e diffi
cile individuare quello che e 
stato determinante; sta di fatto 
che sono li. Un gruppo fa una 
interminable partita a scopone: 
fuori pjove. G!i italiani gioca-
no a scopone. i tedeschi e g!i 
ungheresi fanno il bagno sotto 
la pioggia. 

MARTEDr. ORE 22 - Ap-
profUtando di una schiarita ab
biamo raggiunto il tragbetto che 
conduce sull'altra riva del Ba
laton faceodoci risparmiare cir
ca 120 km. Incontriamo un grup
po di bambini delle scuole de-
mentari di Dunayvaros condotti 
li in gita dai loro insegnanti. 
Viene fuon un diakigo istruttivo. 
quando ccnunciamo ad kiterro-
gare i bambini. cSapete quale e 
la capitale d'lulia? >; rispon-
dono in coro: c Roma >. Alia se
conda dornanda il coro non c'e 
piu. rispandono voci singole: 
« Conoscete i nomi di altre citta 
italiane? »: una bambina escla-
ma subito c Napoli >. uo'altra 
aggamge < Firenze >, un bambi
no dice < Torino» e un altro 
cMilano*. Poi domandiamo se 
l'ltalia e un paese socialista o 
captUliata a riapondono ua'altra 

volta in coro «oapitalista »• In-
fine chiediamo se ci sono comu
nisti in Italia e un bambino 
dice qualche cosa che fa ridere 
tutto gli altri e mette in imba-
razzo il ca**rpt>£no Olti. che deve 
tradurre la frase. Poi spiega: 
« Ha detto che era una dornan
da troppo facile: . in tutti i 
paesi ci sono dei comunisti >. Ma 
a me e rimasto il oubbio che 
il bambino non abbia detto trop
po facile; abbia detto c trop
po siupida >. 

Verso 
il ritorno 

Poi. per una stradetta di cam-
pagna. andiamo a cenare alia 
Csarda deDa Quercia (e ci 
spiegano che non bisogna fare 
confusione tra Csarda e Czar-
da: la Csarda e rosteria. la 
Czarda e la musica tipica); ci 
andiamo per due motivi: perche 
e storica e perche e uno dei 
pochissimi posti dove si pos-
sano mangiare gli «attacca-
panni >. 

Spieghiamoci: e storica per
che e antichissima — ha piu 
di quattrocento anni — ed e 
stata conservata intatta: si man-
gia al lume di candela. nei lo
cal! intemi di legno e pietra. 
o — fuori — al lume dei fuo-
chi sui quail gli awentori pos
sono cucinarsi la came: il fuo-
co e acceso in grossi macigni 
acavati, la feote aiede intorno, i 

mfilza i pezzi di came su delle 
bacchette e li pone sulle fianv 
me che lo stesso grasso ali-
menta. 

Noi, invece, mangiamo gli 
« attaccapanni ». Per disiDude-
re i canton della «fame nei 
paesi socialist!» che potrebbe-
ro sperare di aver scoperto 
che ormai gli ungheresi sono 
agli sgoccioli. oggi mangiano 
gli attaccapanni. domani il ca
nape. il mese prossimo la cre-
denza. spieghiamo che gli « at
taccapanni > sono pesci che vi-
vono solo nel Balaton e ven-
gono chiamati cosi perche. frit-
ti. si incurvano proprio come 
un attaccapanni ai quali asso-
migliano anche perche sul dor-
so hanno un gruppo di spine 
che sembra il gancio col qua
le gli attaccapanni vengono ap-
pesi ai support i. 

Torniamo al traghetto sotto 
Tennesimo nubifragio. I fan 
della c Giulia > ci rivelano che 
la strada e popolata da rane. 
Non e un'allucinazione dovuta 
alia ccjucca>: ci sono sul se-
rio. Alcune sono grosse che 
sembrano gatti. Dobbiamo fa
re acrobazie per non compiere 
un massacro. 
MERCOLEDr — Abbiamo salu-

tato il compagno OHi e ci sia
mo diretti verso la frontiera 
ungaro-jugoslava, a Latenye. 
Un centinaio di chOometri di 
strada buonissima e poco fre-
quentata. Al posto di controllo 
ungherese restiamo un momen
to disorientati: arriviamo aa-

sieme ad una fila di auto ce-
coslovaccbe. jugoslave, tede-
sche. austriache. polacche. ma 
un agente — anziche farci se-
gudre le altre — ci tndica di 
imboccare una corsia diversa. 
Ci chiediamo il perche e la 
rUposta I'abbiamo subito: i 
funzionari che si awicinano 
per il controllo dei passaporti 
parlano perfettamente Titaliano; 
ci raggiungono provenendo da 
uno spiazzo dove si trovano 
una quarantina di auto italia
ne che stanno per entrare in 
Unghena. 

Attraversiamo il ponte sulla 
Sava e siamo un'altra volta 
in Jugoslavia: anche qui il con
trollo e rapidissimo e infUiamo 
la staada per Zagabria. 

GIOVEDT — Abbiamo ripreso 
al mattino presto la strada ver
so l'ltalia: sono ancora boschi. 
montagne. colline. Lungo il per-
corso incontriamo intere colon-
ne di auto italiane che proce-
dono in senso inverso. verso 
l'Ungheria. • 

In basso scorgiamo Flume: il 
viaggio. praticamente. e flnito: 
da questo momento ripercorre-
remo le strade che abbiamo 
percorso gia quando siamo 
partiti. 

Dopo died mrnuti siamo a 
Trieste; dopo mezz'ora in una 
trattoria dietro piazza della 
Repubblica a ordinare c spa
ghetti abbondanti >. H giro e 
proprio finite 

Kino Marzullo 

mocratizzazionc». Oggi co
me oggi tuttavia una atmo-
sfera di anticomunismo nel 
paese, nonostante tutta la 
incontestable libcrta di 
espressione, non esiste. Vt 
sono stati momenti in cui al
cuni organi di stampa hanno 
attaccato il partito comuni
sta in blocco, negato tutta la 
sua opera degli ultimi ven-
ti anni, concentrato il fuoco 
sulle illegality, sui cri»?iint 
commessi negli anni '50, for-
nito analisi della situazione 
economica. per cui si gctta-
vano su altri paesi socialisti 
colpe che essi non hanno. II 
partito comunista si c tro
vato in qualche caso in po
sizione di imputato. Era lo 
scotto della liberta di stam
pa. Mi pare perd si possa di
re che quelle voci non sono 
mai state dominanti. 

La crisi 
Per giudicare tale situazio

ne I'analisi degli avvenimen-
ti di oggi non e tuttavia suf-
ficiente. Bisogna fare piutto-
sto il paragone con cid che 
esisteva un anno fa. In ajy-
parenza tutto era tranquil-
lo, anche se poco edifican-
te. Prima del congresso de
gli scrittori del gingno scor-
so, le manifestazioni di op-
posizione erano minime e 
circoscritte. Ma non appe-
na si parlava a cuore aper-
to con i cechi — e ancor 
piii con gli slovacchi — era 
un coro quasi unanime di la-
mentele o di proteste. La cri
si era gia in atto e la dire
zione di Novotny era sere-
ditata: altrimenti i cambia-
mentt decisi in dicembre e 
in gennaio dal Comitato cen-
trale non sarebbero stati 
pensabili. II malcontento era 
forte soprattutto fra f co
munisti, che temevano di 
vedere compromessi i loro 
ideali e le loro lotte. Esso 
raggiungeva anche i centri 
dirigenti del partito. 

L'apatia, I'indifferenza, 
Vassenteismo net lavoro e 
nella attivita . politico, ac-
compagnati da ogni sorta di 
borbottii e di invettive in 
privato, erano nel paese la 
coltre sotto cui si nasconde-
va la sfiducia ormai dilagan-
te. La sciatteria di tutto un 
paese, che per suo tempe-
ramento e invece piuttosto 
ordinato, era I'aspetto visivo 
piit caratteristico delle diffi-
colta economiche. Si diceva-
no anche allora molte cose 
profondamente ingiuste, seb-
bene la stampa non le ripro-
ducesse; ma non vi era nes
suno che rispondesse. Anda-
vano diventando normali 
perfino i commenti antiso-
vietici — anche se qui man-
ca ogni tradizionale umore 
antirusso — perch e si rite-
neva che Mosca appoggiasse 
Novotny. 

Era quello il pericolo mag
giore. Non pochi sono stati, 
specie all'estero, coloro che 
dopo gennaio hanno sperato 
che, aperta la prima breccia, 
la Cecoslovacchia sarebbe 
esplosa come un vulcano. 
Ebbene, nulla di simile e 
successo. Si capiscono me 
glio, alia luce della situazio
ne che esisteva un anno fa, 
quali e quante siano le dif-
ficolta che stanno di fronte 
alia nuova direzione cecoslo
vacca. Tali difficolta non 
spariranno presto. E, quin-
di, nemmeno i pericoli. Og
gi tutto si dice alia luce 
del sole. Un anno fa tutti 
raccontavano barzellette po
litiche. Oggi le vignette po
litiche sono nei giornali. Ma 
in compenso le idee si misu-
rano, le opinioni si affron-
tano. Ce chi attacca il par
tito comunista. Ma c'e sulla 
stampa e — cid che piu con-
ta — nelle strade chi lo ap-
prova e lo difende. Dal gen
naio sono passati otto mesi. 
Ebbene, non vi e stata in 
tutto questo periodo una so
la provocazione, non un so
lo grosso incidente. Oggi il 
partito, i suoi dirigenti, han
no un'autorita. Parlano e 
sono ascoltati. Un po' per 
volta si e accumulato un ca
pitale politico, che potra — 
e dovra — essere impiegato 
quando si affronteranno mol
ti compiti ardui, the devono 
ancora venire. 

• Tutto questo non signifi-
ca che non vi sia una lotta 
politico, Significa, ami, esat-
tamente U contrario. Sinora 
abbiamo visto di questa lot
ta gli aspetti che interessa-
no piuttosto i rapporti fra 
il partito comunista e le al
tre forze politiche, il par
tito e Vinsieme del paese. 
Restano da vedere gli aspet
ti di questa lotta che si ma-
nifestano nello stesso par
tito comunista. Essi costitvi-
scono forse il momento piii 
importante delta battaglia in 
corso in Cecoslovacchia. 

Giuseppe Boffe 


