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I TEMI DISCUSSI DALL'ASSEMBLEA 

PROMOSSA DALL'ISTITUTO GRAMSCI 

Intellettuali 
e Partito 

Un momenta preparatorio del XII Congresso del PCI - II rapporlo 
fra gli << intellettuali di professione»e l'« intellettuale colletlivo» 
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L'odlerno rapporto fra gli 
intellettuali di pro/pssione e 
due\V intellettuale coilettivo, 
che e il moderno parlito del-
la classe operaia, ha costi-
tuitD il tenia principale del-
I'assemblea promossa dal-
I'ISLIUIID Grnmsci (Roma, 
2b'-27 otlobrc) come un mo-
mento preparatorio del XII 
Congresso del PCI. 

Chi rJL'orda la vitfilia del-
1'VJII Congresso (1056), il 
lormentato rapporto di allo-
ra fra partito e intellettuali, 
alcuni sbandamenti verso la 
socialdcmocrazia ed altre 
fughe dalla polilica attiva, 
ha un punto di riferimento 
preeiso. Oggi non vi e fuga, 
ma una eorsa delle nuove ge-
nerazioni intellettuali verso 
1'impegno politico. Vi e una 
caduta dl prestigio non solo 
rlella soclaldemocrazia, ma 
deirinterclasslsmo cattolico. 
Vi e un interesse per il 
marxismo e per le Idee ri-
voluzionarie, quale mai vi 
era stato in Italia. K la vera 
difficolta del PCI consiste 
ora ncl confrontarsl e nel-
J'affermani come forza di-
rigente di un nuovo grande 
potenziale di energie e di in-
teressi, n d dare una pro-
spettiva polilica ed una ela-
bora/.ione teorica adeguata. 

La coffocazione 
degli intellettuali 

Per questo fine occorre in 
primo luogo comprendere i 
sosianziali mutamenti avve-
nuti nella collocazione socia-
le degli intellettuali, In sin-
tesi, la discussione e le re-
centl esperienze hanno indi-
cato come nuovi punti di ri
ferimento; 

i \ Un dato numerico — 
•**•/ Per la prima volta il 
rapporto fra intellettuali e 
classe operaia, che Gramsci 
considerava essenziale per 
la rlvoluzione in Occidente, 
pu6 divenire rapporto fra I 
masse di intellettuali c mas
se di lavoratori. Si rifletta, 
per csempio, al fatto che ol-
tre otto miliorii di giovani 
frequentano la scuola ilalia-
na, che 6 divenuta pcrci6 il 
maggiore e aggregato socia
le t di una societa che in ai-
tri campi tende alia dlsgre-
gazione. Si rifletta anche al
ia modifica del rapporto nu
merico fra tecnici ed operai 
nelle fabbriche modcrne, ed 
al maggiore sviluppo delle 
attivita lerziarie (che occu-
pano in proporzionc piu in
tellettuali) rlspetto all'indu-
slria cd all'agricoltura. 

¥ > \ Un rapporto struthtra-
MJ) ]Q _ per la prima vol
ta la scienza (e con cssa le 
altre espressioni delta cultu
re, semprc piu intrecciale 
attrnvcrso l'inlerdisciplina-
rictn) acquisla il ruolo di 
forza Immcdiatamente pro-
dultivn, si avvia a diventare 
It seltore decisivo deH'attivi-
ta umana. Le contraddizioni 
che nascono ove si crea, si 
Insegna o si applica la scien-
za, i conflitti scinpre piu 
drammatiei c insanabili fra 
sviluppo scienlifico e asset-
to odicmo del mondo, I'at-
ternativa oggi possibile fra 
manipolazione tolale e libe-
razione Integrate degii uo 
mini: questi divengono tcmi 
cssen7iali dello sconlro di 
classe. 

Q Un processo di uniiica-
zione socinle — Viene 

gradualmentc supeiata la di-
Rtinzionc fvalida nel periodo 
in cui fu formulafa da Gram-
«ci) fra intellettuali organi-
ci, legati alle nnovc forme 
dl produzione, e intellettuali 
tradizionali, csprcssione di 
continuita slorica e di rela-
tlva indlpcndenza dal gruppo 
sociale dominante. II medi
co, 1'nrcbitetto, ]'insc«nanto. 
lo scienziato, l'artista sono 
colnvotti nei rapnorti capi
talistic! di produzione. Sono 
in parte oppressor), In parte 
maggiore oppressi e frustra
t e It rapporto fra classe ope
raia c intellettuali si svilup-
pa non piu come un aspctlo 
dcH'alleanza con i ceti mo
di, ma come base di una piu 
ampin unlLa della classe an
tagonists del capitalc. 

T \ \ Una nuova collocazio-
MJ ) ne politico — La ri-
volla degli student!, cstcsa 
n quasi tutlo l'Occidcnfe, 
conferma ed anyi « antici-
na > (nella crilica al falso 
benessere ed al vuolo ideale 
del capitalismo, nella trava-
gliata ricerca di un sociali-
smo che liberi radicalmente 
le energie creative dell'iio-
mo) il nuovo ruolo rivolu-
zionario degli intellettuali. 
Coloro che vedevano i movl-
menti studentcschi come una 
moda passeggera, dovranno 
rlcrcdcrsi osservandone la 

persistenza, e la recenle 
estensione nel Messico, Bra-
silo. Uruguay, Inghilterra. In 
Ilalia il mese di ottobre, 
malgrado i enrsi universitari 
non anenra cominciati, ha w-
slo nuove for/D in campo: 
gli student! modi, gli allie-
vi delle scuole tecniche e 
professional!, le scuole del 
Sud. F. fra gl! adulti. si agi-
lano «li insegnanti. i cineii-
sti, gli soienziali del Con^i-
glin nazionale delle ricer-
ehe, si organizznno perfino i 
redattori del Telegiornale e 
si dimettono perfino, per 
protesta contro la polizia, 
reltore e presidi dell'Univer-
sita di Messina. 

* * • 

Lo scontro dl classe non 
b quindi « caratteriz/nto 
principalmente da un tenja-
tivo di offensiva ideologi-
ca disgregatrice dell'impc-
rialismo, ehe si indiriz7.a par-
lirolarmente alle giovani L*e-
nerazioni, comprese ouelle 
del paesi socialisti », bensl 
dalla crisi crcscente delle 
ideologie imperialisliche e 
delle filosofie « neutral! » o 
« astoriche », ed insieme dal
la difficolta, per le forze co-
muniste, di promuovere una 
offensiva polilica e teorica 
capace di raccoeliere tnMe 
le nuove forze disponihili. 

L'ltalia ha rapnresentatn 
nei?li ultimi period!, con una 
saldatura spesso pnlemi^a 
ma reciprocainente feconda 
tra le nuovo generazioni in-
telletfuali e le Torze * tradi
zionali » della classe one-
raia. I'esperien7.a probabil-
mento pin nvanzala dell'Oc-
cidente. Tuttavia le difficol
ta ed i contrast! continua-
mente emergenti, 1'esistenza 
di vaste zone di passivita e 
di incomprensinne. lo searto 
notevole fra enscienza rivo-
luzionaria emergente e in
fluenza diretta del PC! e del
la FOCI, hanno giustamcnle 
itidotto moltl comnagni a 
soffermarsi sni dlfetti. sulle 
cnren7^, sui limit! dfll'azio-
ne culturale c teorica del 
partito. e delliniziativa de
gli intellettuali comunisti. 

Tja discussione e nartita 
dal constatare che 1'elahora-
zione marxista. in Ttalia. e 
sfata quasi sempre * al se-
giiito » dello mintc nin avan-
zate raggiuntr dalla llnea 
polilica, non ha avuto una 
sua costanza ne autonomo 
sviluppo. Vauflacla teorica 6 
consistita spesso nella • giti-
stificazione» a posteriori 
delle effettive audacie poli-
tiche compiutc dai dirigenti 
del partito. Asse della * pn-
litica culturale * sono state 
lc discipline umanistichc, 
mentre oggi a cio va aggiun-
to i'impegno verso la scien
za economica, ta teoria poll-
tica, la sociologia, la politica 
della scuola e della ricerca 
scientifica, che rappresenta 
non solo il tevreno principa
le del « lavorn fra gli intel
lettuali », ma una condizio-
ne per Teffif-ienza politica 
complessiva del partito. 

L'elaborazione teorica dc 
ve quindi avei'e un suo cam-
mino, piii indipendente, ed 
intersecarsi ad un livello piu 
elevato con I'azione polilica. 
La via ilaliana al socialismo 
presuppone un confronto 
teorico costante ed una stret-
ta interdipendenza con tutte 
le eorrenli di pensiero c con 
le csperienze rivolu/.ionaric 
che si compiono nel mondo. 

L'arrkchimento 
del marxismo 

II marxismo slesso, euro-
cenlrico nelle sue origini, 
puo arricchirsi con nuove 
fonti c nuove parti intcgran-
ti: oggi non 6 soltanto, co
me scriveva Lenin nel 1913, 
* il successorc legiltimo di 
tutlo cio che I'umanita ha 
crcato di mrglio durante il 
sccolo XIX: la filosofia clas-
sica tedesca, 1'economia poli
lica inglese e il socialismo 
francesc ». Oggi e figlio del 
XX secolo, delle nuove cul
ture riemerse in altri conti-
nenti, della rivoluzione 
scientifica e lecnologica, dei 
processi di emancipazione 
die ha saputo suscitare 
ovunque nel mondo. 

Ed in Ilalia, la cultiira 
gramsciana, cosi feconda in 
alcuni tcrreni (come la slo-
riografia), nun puo rcslare 
ferma nd una delini/ione 
della naturn dell'nomo, can-
siderata come * il complcs-
so dci rapporti social! •. Tra-
scurerrbbe la storia natura-
le deH'uomo, I'antropologia 
evoiuliva, quei hisogni nma-
ni ehe il capitalismo corn-

prime in modo cosl esaspe-
rato e che le societa sociali-
ste finora sviluppate non 
riescono a soddisfare com-
piulamenle, quelle tcnsioni 
sociali chn si manifeslano a 
livello della famiglia. del 
rapportft edncativo. della re-
pressione istintuale, del corn-
portamento umano, e che 
possono cssere recupcialo 
alia polilira ed alia looria 
marxisla Clramsci lavor^ pe-
raltro — e stato osscrvato — 
senza conoscere il filonc an-
tropologicn del pensiero di 
Marx, i Mnnoscritti del Ifl'M 
ed i GrundrissF, pubblicati 
solo di recenle, senza poter 
confrontarc le intuizioni 
marxiane con le nuove scien
ce dell'unmo, ehe solo negli 
ultimi decenni si sono svi
luppate in modo rigoglioso e 
fruttifero (confermantln il 
nucleo essenziale del marxi
smo, ma pnnendo nuovi que-
siti). 

Abbiamo accennatn ad al
cuni contcnuti nuovi delta 
ricerca teorica per marcare 
— giungendo ad alcune con-
clusioni operative — quale 
profondo rinnovamenlo sia 
necessario neeli slrumenti 
di politica culturale e rli in-
tervento teorico del partito. 
L'Istitnto Clramsci. con II 
prestigio ed i legami intcr-
nazionali qia acquisiti, puo 
divenire il luoao fondnmen-
tale di ineontro degli intel
lettuali comunisti o tenden-
zialmente marxisti. Le rivl-
ste (alcune delle quali nole-
volmente trasformalel pos
sono o^oitaro nuovi femi o 
nuove firme, divenire centri 
di collegamento e di con
fronto con le numerose rl-
viste e pubblicazioni • spon-
tanee > apparse in rmesll 
anni. e spesso molto diffuse. 
Gli Editori Kiuniti, sulla ba
se di alcuni recent! sueces-
si (la collana 11 punto), pos
sono specializzarsi maggior-
menfe nelle pubblicazioni 
polilicbc e ncU'entroterra 
teorico dcirattiialita intor-
nazionale. ampliando 11 con-
tatto con lettori giovani 
ed eslscntl. Nuovi strumen-
tl. collegati ad isfituxionl 
< esternc » come le Universi
ty e gli Enti locali. possono 
cssere sperimentati. 

Sf/mofore ritrziafive 
semore piii autonome 

T/essenziale e cbc ogni 
foiva intellettuale valida, 
presente nel partito o dispo-
sta al confronto, sia rcspon-
sabilizzata e chiamata a ge-
stire cd a trasformarc gl! 
strumenti della politica cul
turale e deU'elaborazione 
teorica. La Sezione culturale 
del Comitato centrale, piu 
che aspirare a « dirigcre gli 
intellelluali ». dovra cssere 
il eenlro che stimnta inizia-
tive sempre piu autonome, e 
sede di coordinamento per 
la politica della scuola e del
la ricerca scientifica 

La discussione delle Tcsl 
del XII Congresso. cui gli 
intellettuali partcciperanno 
come gli altri compagni nci 
congress! sezionali e provin
cial! Cma anche in riunioni 
meno formal!, aperte a foive 
esterne, particolarmenle ai 
giovani, ai tecnici dcll'indii-
stria, a gruppi spontanea-
menle organizzatisi). con-
sentira di ovtlare che il par
tito * privilegi » una cate-
gnria suH'insieme degli 
iscritti, pcrmettera di coin-
tercssarc gli intellettuali al
le scelle slralegiche comples-
sive, e non solo al < lavoro 
culturale », e di acquisire 
nuove energie alia milizia 
permanente nel partito. 

Qnesla partecipazione al 
dibatlilo non avverra « a 
freddo ». ma nel corso di una 
crisi polilica nazionale as 
sai prot'onda, e di lolte so
ciali che non hanno forse 
prccedenll. per ampiezza e 
per qnalita degli obictlivi, 
negli ultimi period! della 
nostra storia. La classe ope
raia ilaliana, e le sue orga-
nizzazioni. confermano ^ l l a 
pratlca quel ruolo rivoluzio-
nar'o die vicne spesso con 
testnlo. Dalle lotte dei lavo
ratori e dalle lolte nella 
scuola. che sono o?i*i ! due 
momenli principali dello 
sconlro sociale. puo emer-
gcre una • saldatura . molto 
piu amnia e stabile di auella. 
gia cnsl imnortante. del vnln 
del ID maggio, e puo emer
ge rp una nuova pro.spetliva 
polilica. La prassi sociale 
puo collcgarsi a nuove con-
quisle teorichc. rivaluiando 
cosl il metndo fontlnmentale 
del marxismo. 

Giovanni Berlinguer 

Nolle ultime oleiionl prosldendnll, lentitcs ne! novemhre del '64, In vll lorla dl Johnson fu sclilnc-
cinnle. Egll si nflrrm6 in quixriinlaqunMro SI nil iu un lot.i lf dl cinqunntn (Gnldwalnr rlnsci a lencro 
sollanto in Georgln, Louisiana, Mississippi, South Carolina, ALihania c Arizona) e raccilsc lion 486 
n voti elcllomll a su un lotale dl 538. 1 * voli elctlorali » (cost chiamali per distlnguerll titii a vol I po-
polnri emessi dalla massa degli elettoel) sono qiioll i dl cui ogni Stalo dispone per 1'olezlonQ 
Indlrelta del prosidenle. 

Ncllfi olczlonl pnnlf l l l del '66, i'opposlzlonc repubblicana roglstrava gin una soniibilc riscossa. In 
Oiiell'occnslonc, i candidal! ropubblkanl alia cnrlca d! govern.-itce si Imposcro In 23 Stall su 35, 
spndcslarono i dcmocratlei in 10 e furono sconflltl solo In due. Tra la aftermailonl p'ii slqnlflcollve: 
I'elozlone di Reagan in California o la conferma dl Rockefeller o Roniney, rlspctllvamenlo nollo 
Slalo di New York o In quello del Michigan. I repiibblicanl guadagnarono Inollro Ire seggl al Senato 
( I l l inois, New Jersey e Massachusetts) e 42 alia Camera, 

L AMERICA AL VOTO NEL SEGNO DELLA CRISI 

L'eredita di Johnson ha lasciato 
Nixon «ricco» e Humphrey nei guai 

II candidate* democratico, cui il presidente non ha risparmiato smentite e umiliazioni, attende ancora un 
regalo deli'ultimo istante: la pace nel Vietnam — Un dibattito mutilate e una squallida campagna elettorale 

BETHLEHEM 
phrey. M « vi 
consonso del 
son Hall » 

(Pennsylvania) — Una curlosa fmmaglne della campagna olel lornle dl Hum-
ce t di Johnson e Candida to democrat ico alia presiclcnza riceve il caloroso 

signor Mace Burcn, del New Jersey, durante una mnnlfcstazione alia «Jo l in -

Tra ponhi giornl, gli amc-
ncani andranno nllc unie per 
eieggcre il loro nuovo presi
dente. La campagna eleitora 
le e agli sgoccioli. Ma nfe !o 
approssimarsi della scadenza 
declsiva no 1'inatleso, dram-
matico rilancio dell'alternaU-
va tra pace e guerra nel Viet
nam sono riusciti a risolle-
varne 11 tono, riscattandola 
da quella cho e stata la sua 
enratteristica tondamentale: 11 
grigiore. Paradossalmente, quel 
rlluncio ha fatlu semmai ri-
saltare ancora dl piu — ripro-
ponendo Johnson nella parte 
del protagonists G deU'flrhitro 
— la statura modesta del can-
dldatf alia successione e la va-
c\iita dei loro programrni. Pu
re, 6 tra Nixon e Humphrey 
(senza climenl icare Wallace, 
bnon teivo nei pronoslicl) 
che gli elettorl dovranno sce-
gliere. Johnson & e rimane ir-
rlmediabiimenle fuort gloco, 
vittima di una polilica die 
no colpi dl scena ne rlpensn-
menti in extremis sono In 
grado di rivalutnrc. E qnesla 
clrcostanza ricluama un da
to anche piii camtterizzanLe. 
la crisi senza piecedentt del
la societa americana, che il 
Vietnam ha fatto preclpitare. 

Sc cl si distucca dai parti-
colarl per cercare una visio 
ne dl insieme, ci si rende su-
blto conto, del resto, che lo 
fiquallore dolla cronaca elet
torale dl aettembre o di otto
bre e 11 corrispettivo, o, so 
si vuole, la conseguenzn di
retta del drammatiei nvvenl-
menti dl fine maizo, di apri-
le e di glugno ~ in rinun-
cia di Johnson ad un nuo
vo mandato, 1'assassinlo di 
Martin Luther King, 1'assassi-
nlo di Robert Kennedy — 
che hanno posto quella crisi 
alt'ordine del glorno, e del 
modo come i duo partiti trfl-
dizionaii hanno impostato, In 
agosto, le loro Convenzioni. 
La storia chiamava rAmen-
ca nd un Rrai.dc, tormcnlo-
so dibatlilo, Ma II sistema 
non ne ha voluto sapere, c 
ha reagHo: prima mettendo a 
tacere per sempre 1 ,« distur-
batori» piu autorevoli, pol 
sopprimendo, condizionando 
e tcntando dl riassorbire, a 
Miami e a Chicago, il dissen-
so interno. 

E' riuscito, questo tenlatl-
vo? La rispostn non puo cs
sere la stessa per i due par
titi. Se le indicazionl emer-
se nelle ullime sottlmane rf-
spondono a venth, bisogna 
dire, infatti, che esso ha avu-
10 risultati dlsastrosl, o qua
si, per i democratici, ma non 
negativf in campo repubbll-
cano. Ci6 si spiega, in parle, 
ron la divrrsita delle nspet-
tive posizionl — partito dl on-
vorno, i democraticf, partito 
dl opposizlonc gli altri ~ ma 
anche con la decislone e la 
spregiudlcatezza che Nixon 
ha saputo splegare 

Gift nelln prirrm inetft dl 
agosto, all' indomanl della 
Convenzione, il candidato re-
pubbllcano ha avuto cura dl 
« riaprlre I canal!», come ha 
scritto il New York Times, 
con i suoi opposllori « libera-
11 »: da Nelson Rockefeller, lo 
untagonista sconfitto, a John 
Lindsay, slndaco dl NPW 
York, al governatore del Mi
chigan, George Romney, ai 
scnalorl Javits e Percy, che 
passano per « colombe », c al 
senalorn Thurston Morton, 
uno degli uomini - chiave del 
partito, i.spiialore, per il Viet
nam, di una piattaforma al-
ternativa, lispetto a quella di 
Johnson, cho rnsla tra 1 do-

AGLI SCIENZIATI ONSAGER E ALVAREZ 

Assegnafi i Nobel per la chimica e la fisica 
STOCCOLMA. 30. 

II [ircriuo NuU'l pci hi cliinu 
L-.-i t- statu assej;n,ilo al profi'ssoi 
Lars OIWIKCI (Stall Unili) 
OIIS,IJ4{M-. t-lic c docenle di oln 
mica pura ,iiriini\crsita di Vale, 
ha Rcttiito le basi della termo 
tliii.iiiiica dci process] irnneisi-
bill, incdi.inle la scoperla di 
una furni.inicnl.ilo lc««e di na-
tma riota attualmente sotto il 

nome di * rela/.mne di rccipro 
ciln di Oosagei v, Quest.i legge 
lia svolto un ruolo dominante 
ncllo sviluppo della leriiKKlina 
mica: i Le idee avan/titc da 
Onsager — inotiva 1'Accadomui 
delle scicn/e svedese — hanno 
•.timolato in altissimo ^r.ido lc 
studio sixTimenfalc di ppoco.ssi 
irre\cr--!bili ncll'anibilo ddla fi-
aica, dolla chimica e delle scion 

;e correlate, in pnrticolare 1; 
\ biuloKia ». 
1 il [nomio NOIJCI [XT ta lisica 

c sliilo asscgnato .il pniffssor 
Luis Alvarez deirij'rmersilti di 

! Ilerkeley in California, per il 
1 suo contributi) decisivo alia sco-
' perla delle particelle cleinonta-

ii OSSM delle paitit-elle sub.ito-
rniche die cnli aim nella costi-

I tu/.ione del nucleo dell .Homo. In 

parlicolare il professor Alvaic/. 
c slalo msignilo del Nobel per 
la scopeita di un largo mimcro 
di elTelti di rivinanyji. m icl.i 
/uine a esperntieiili tli lalioi.i 
tin m elYcttimti con la * stanza 
a lxille di idioffono s. 

Oanger ha 155 anni e 6 di 
origme nor\c^e«e; Alvarc/. ha 
TiV anni e £ nato n San I-'ian 
a sco 

cumenli piu interessanli del 
dibatlilo di politica estera de
gli ultimi anni, Tra Nlxun e 
questi uomini si 6 svolta una 
discussione II cui contenuto 
non e nolo. Certo e che il 
candidato, fin dalle sue prime 
apparizionl, ha avuto tuttl 
dalla sua, e cho, in seguito, 
vina notevole liberta dl inovi-
mento e stata tasclatn al rap-
presentanti delle piu diverse 
lendenze. Lo prese di posizio-
ne sul Vietnam dei Javits e 
dei Lindsay non hanno mai 
disturbato 1'aspirante alia pre-
sldenza, i cui dlscorsl in di-
fesa della « legge » e dello « or-
dine » hanno trovato, in poli
tica interna, la cauzione del 
deputato n e g r o Edward 
Brooke, portavoce del «mo
dern tismo n repubblicano nel
le question! razzia)i. 

II prezzo di questa opera-
zione e stato, naturnlincnle, 
una programmatlca amblgul-
ta. Ma e un prezzo che Nixon 
poteva permettersi di pagare; 
un prczzo, anzi, che corri-
spondeva esatlamente al suoi 
piani. Snl fronte del repubbli-
cam tradizionali, uomini di 
poche Ideo, insofferenti dl 
ognl novilh, egli non aveva 
nulla da lemere: al loro pie-
de, ha scritto qualcuno, la sua 
cnndldntura cnlza come una 
vecchia, comoda Scarpa. 

II suo problema era, Inve-
ce, queilo dl sottrarre voti 
nll'altro partito, conquistando 
gli scontentl. E su questo ter-
reno, la sua carta principale 
fa solidn: egll e, per cosl di
re, il « non-Johnson », il can
didato dell'nl/ra parte politi
ca, J'uomo che « farft qualco-
sa di diverso ». Che cosa, si 
guarda bene dal dire. I suoi 
discorsi elcttorali hanno se
guito uno schema fisso: 
«prollssl nello stile, succlntl 
nella sostanza, clrcospetti e 
lalvolta brillantt sotto 11 prl-
filo strategics » (e un'altra dn-
finizionc delle scorse settima-
ne), promeltono tutto e non 
oscludono nulla. «Nixon, il 
solo», dice uno dei suoi slo
gan. E un altro « Provatemi ». 

11 dissenso 
Grazie a questa tatlica, Ni

xon ha otlcnuto fin dall'ini-
zio indubbi successi. A Chi
cago, ancora scossa dallo sple-
gamento senza precedent dl 
bestiale violenza polizlesca, 
che hn contrassegnato le glor-
nate della Convenzione de-
mocratica, e stato accolto da 
decine dl migliain dl perso-
ne, e — a differenza dl Hum
phrey, che si era schleralo 
con il sindaco-polizfolto Dnloy 
— b riuscito a lenersl f.iori 
della controversia. Dlnanzi al-
In Convenzione delln B'nhai 
b'nih si 6 improvvisalo, lul 
quacchero, ardente sionista e 
ha porlalo la sfida nl demo-
cralici nell'eletlorato ebraico, 
loro trndizionale tcrreno di 
caccia. A meta scttembre, do-
po una trionfale motorcade 
atlraverso Filadelfla, poteva 
dichiarare dl «sentlre odor 
di vittoria». Ai prim! dl ot
tobre, i suoi strenul sforzl 
per dissipnre il rlcordo del 
trndizionale facevano breccia 
in cuorl tra 1 meno sospetti: 
quello dl Waller LIpppmnnn, 
ormai convlnto che una scon-
fitta del democratict e la pre-
messa indispensnblle per 
qnalsiasi progresso, o quello 
del romanziere-giornahsta Nor
man Mailer. 

Difficile, invece, la partem 
za di Humphrey, e anche peg-
giore la sua «tenula dl stra-
da ». II dupllce calcolo s\i cui 
egli aveva fondato IQ sun slra-
tegia — quello di poter rias
sorbire, una volta elimlnato 
McCarthy, lo forze cho a Chi-
caco rivcndlcavano una revl-
slone npertn delln politica 
vietnamlta, a parlire dalla H-
quldnzlone dei bombardamen-
ti sul nord, e quello di oc-
cupare, contro un Nixon 
schierato a destra, tutto lo 
spazio al cenVro e n sini
stra ~ st 6 nvelato llluso-
rio McCarthy ha rlflutato il 
posto di numero due o ha 
preso lc sue distance. L'op-
liosizione, ancorchfe dispersa, 
non hn ceduto, ed anzi ha 
ntiovnln forza grazie nlln spin-
ta irtefrennbile delle rose. Co
sl, il cnndldnto si e visio co-

stretlo a rmunciaie alle assi-
curazioni goneriehe G a fare 
I conti con la plallaforma so-
slenula dnlla minoranza alia 
Convenzione. Arniffone per 
lempornmonlo e, come ebbe 
n definirlo Johnson, «non 
grnnde coordinalore della lin
gua c del cervello», egll si e 
illuso pero di poter colmare 
II divano trn le sue posizio-
ni reall e lc nitre con doi 
semphcl bluff, come la « pre-
visione », formulata a Filadel
fla, di un ritlro delle truppe 
dal Vietnam « cntro I'anno ». 

Ultima carta 
E, qui, si h scontrato eon 
un ostacolo del tutto imprevi-
sto: le smentite e i richinml 
all'ordine del presidente in 
caricn. Piu recentemente, i 
Goldberg e 1 Ball hanno cer-
cato di trasformare in vino 
I'acqua impura del vice-pre-
sidente, sollecilandolo ad un 
impegno netto sulla cessazio-
no incondizionaln dci bombar-
damenj.!. Mn Humphrey non 
ha osato vnrcare i limill se-
gnatlgll dal « numero uno». 
Rlsultato: il partito democra
tico dove ora considerare tor-
ritorio conteso quegll slessl 
Slrtli sui quali, nll'inlzlo del
la campagnn, rltanevn di po
ter contnre come su di una 
a base » da allargare. 

E' in queslo qnadro che si 
sono ora inserit) i «fatti nuo
vi » rlguardnnll il Vielnnm, 
E' Interessnnte notnre, n que 
slo proposito, che ancora nol-
In scconda qulndlcina di sct
tembre, quando le prime 
avances vletnamite presso U 
Thant e rimmcdlatn, fnvoje 
vole rispostn del segretano 
dell'ONU ripioposcro il pro
blema della pace, Johnson era 
su posizioni intransigenll. Non 
sembra che la situazlone fos
se mutata noppure agll fni-
7.\ dl ottobre, quando il « vi 
ce ii di Harriman, Cyrus Van
ce, si reco alia Casa Blnncn 
per « consultazionl »: numero
se lndiscrezioni, clrcolate in 
quei glorni, pnrlavano di un 
contrasto tra il presidente, 
fenno sulle sue posizioni, e f 
ncgoziatori, convlnti della pos-
sibllila e opportunity di an-
dare avantf nella trattatlva, 
declsl ad oltenere direltlve 
«piii elnstlche» e sostenuti 
dal minlstro della dlfesa, Clif
ford. L'isolamonto del pre
sidente ern dlventnto, dim-
que, comploto, Quale che fos
se In sorte elettorale dol parti
to. egll risehiava ormal dl 
« passare alia storia» non glii 
come II camplone incrollubi-
le dell'uniea renlisllca polili
ca vlctnamila. ma come 11 
gtocnlore teslardo, ehe si rl-
ftnLa di giocarc, al momen-
to opportuno, Tunica carta 
rimastagli. 

Non h facile valulare g)l 
effctti che la « svolln », o prn-
Kunln talc, e dcsllnntn nd 
nvere sul voto. Ceilo, i) Vlat-
nam rimnne, come scrfvovn 
qualchc setlimana fa un conv 
mcntalore, la preoccupazione 
numero uno degli amoricanl: 
6 In guerra esternn che hn 
scntenato In guenn per lc 
strade di casa, e In guerra 
che parallzza i programrni 
sociali; sicche il presidente 
« puo, roveseiaando 11 suo cor
so, rovesciare le fortune di 
Nixon nel momento in cui glf 
americani enlrnno nollo cnbl-
ne». Sono parole, rlpoliamo, 
dl qiialche settimnna fa, e che 
andnvano Ictte, allorn, soprnl-
lutto come un'esorlaziono. E' 
possibile che quel giudlzio re-
sli vnlldo anche oggi. Ma non 
e affatlo certo, Molto dlpen-
derh, ovviamenle, da un ehla-
rimento degli sviluppl dlplo-
ivmtici In atto. Ma, anche ne]-
1'ipotesi piii otiimistica, non 
))oclil elettorl sarnnno splntl 
a concludoro, e non n torto, 
ehe Johnson poteva deeldersl 
prima; e che un nvvio n so-
hi7iono del conflitlo ellmlna, 
o ridimensiona. certi tlmori 
legati aH'immaElne trndiziona
le di Nixon. Mollo dlpenrie, 
inflne. dai processi irreversl-
bill che la guerra hn attiva-
lo e che rontribuirnnno a for 
mare, oil re 1'cpfsodio dol 5 
novemhre, il vollo della Am*-
ricn di doniBni. 

Ennio Polito 


