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Problemi del 

Movimento studentesco 

Cosa f rena 
lo sviluppo 1 ? 

II movimento studentesco 
attraversa oggi un periodo di 
relativa stasi. La ragione, e, 
crediamo, di ordine politico. 
II movimento infatti si tro-
va oggi di fronte ad un 
grosso nodo teorico, quello 
del rapporto fra lotta nel-
1'universita e lotta nella so
cieta (fra lotta per la rifor-
ma, dunque, e lotta rivolu
zionaria), ehe ancora stenta 
a sciogliere e che, comun-
que. da solo non e in grado 
di sciogliere. Da qui, da que-
sto fatto, ha origine la cri-
si che oggi frena il suo svi
luppo e che pare destinata a 
dividerlo in chi vuole rin-
chiudere la lotta a i r in te rno 
dell 'universita (e sarebbero 
i r iformisti) , e in chi invece 
vorrebbe portarla all 'ester-
no, nella societa (e sarebbe
ro i rivoluzionari) . 

Come uscire da questa fal
sa contrapposizione che og
gi rischia di paralizzarlo? 
Innanzitut to e necessario 
renders i conto del fatto che 
le difficolta che il movimen
to incontra nello sciogliere 
questo nodo sono solo in 
par te di ordine teorico: che 
cioe esse hanno anche una 
loro precisa motivazione 
pratica e che dunque il loro 
superamento non puo a w e -
nire soltanto at t raverso la 
messa a purito di una linea 
strategica che saldi in astrat-
to i due momenti della lot
ta, ma che deve avvenire an
che e soprat tut to at t raverso 
lo sviluppo di una iniziativa 
prat ica capace di superare 
in concreto questa dicotomia. 
Si rifletta, infatti, su questo 
fat to: il movimento nel cor-
so delle lotte dello scorso 
anno pareva essere riuscito a 
realizzare una saldatura or-
ganica fra questi due mo
menti della sua lotta. 

Questo perche aveva fatto 
camminare le idee del rin-
novamento sulle gambe de-
gli s tudent i e perche aveva 
costruito tu t ta una serie di 
s t rument i (assemblee, comi-
tati di base, leghe operai, 
s tudent i , ecc.) che gli ave-
vano consentito di collegarsi 
posit ivamente alia lotta del
le a l t re forze sociali, rivo-
luzionarie. 

Saldatura 
sostanziale 

Tale saldatura era pero, in 
real ta , destinata ad essere 
di breve periodo: era cioe 
piu di cara t te re formale che 
sostanziale. Quando infatti 
la lotta perse l'asprezza ini-
ziale la dicotomia che in un 
pr imo tempo pareva supera-
ta , riemerse di nuovo. Per
che? La ragione di questo 
ata nel fatto che tale salda
tu ra non poteva e non puo 
essere realizzata solo dagli 
s tudent i ma, per divenire 
rea lmente operante , necessi-
tava e necessita dell ' inter-
vento e del contributo atti-
vo delle a l t re forze sociali 
Jnteressate al r innovamento 
della scuola. Questo inter-
vento e questo contributo o 
non ci sono stati oppure so
no stati del tut to insufficien-
ti. E ' questo intervento che 
oggi e necessario realizza
r e se si vuole aiutare il mo
vimento a superare questa 
falsa al ternativa. Questo si-
gnifica che per rispondere 
alle domande che si pongono 
gli s tudent i non e piu suffi-
ciente la riaffermazione, pu
re doverosa, del fatto che 
l 'universita e sede di profon-
de contraddizioni di classe e 
che quindi , in quanto ta le , 
essa costituiscc un terreno 
*u cui deve e puo svilupparsi 
la lotta rivoluzionaria, ma e 
Invece necessario met tere 
concretamente in movimen
to tutte le forze sociali in
teressate alia lotta contro la 
icuola di classe (movimento 
studentesco. docenti demo-
eratici, classe operaia, ecc.) 
fornendo loro s t rumenti pe r 
sviluppare queste lot te . 

La saldatura fra lotta nel
la scuola e lotta nella so
cieta la si realizza cioe sol
tanto se si riesce davvero a 
fare della scuola un terre
no su cui si sviluppa vigoro-
samente l'azione e la lotta 
non solo degli studenti ma 
anche delle altre forze mo-
trie': della rivoiuzione e se, a 
questo fine, si a w i a un pro
cesso di aggregazione socia-
le at torno agli istituti nuovi, 
(assemblea, comitati di ba
se, ecc.) conquistati e co-
strui t i dagli s tudenti nel 
corso della loro lotta, che ne 
faccia dei centri di collega-
mento, di organizzazione e 
di espansione di tut to il fron
te rivoluzionario. 

In definitiva la lotta sul 
te r reno universitario deve 
• • se re concepita come una 
lotta volta innanzitutto a 

conquistare a tutto il movi
mento riformatore posizioni 
reali di potere, a sniantella-
re progrcssivamente e dal 
basso tutta l ' impalcatura 
classista dell 'universita e a 
trasferire il controllo e l'uti-
lizzazione di questi spazi di 
potere conquistati alle forze 
sociali interessate. 

Da questo punto di vista 
non esiste una frattura fra 
lotta all ' interno e lotta al-
l 'eslerno, fra lotta per la ri-
forma e lotta rivoluzionaria 
perche si t rat ta di momenti , 
sia pure diversi, di un unico 
processo rivoluzionario. 

Gestione 
sociale 

Nel corso di questo pro
cesso il movimento studen
tesco deve proporsi di esse
re il repar to che sfonda le 
posizioni delPavversario di 
classe su questo terreno e 
che, una volta l iberate al-
cune postazioni (le fortezze 
e le casematte di cui parlava 
Gramsci) , le occupa per far-
ne. con 1'aiuto delle a l t re 
forze sociali alleate, dei cen
tri di elaborazione e costru-
zione di una nuova e alter
nativa organizzazione e uti-
lizzazione degli studi e della 
ricerca. 

In concreto questo signifi
es che alia prospettiva ca-
s t ran te e riformistica della 
co-gestione offerta agli stu
denti da Sullo e alia utopica 
ipotesi della autogestione (in 
una societa divisa in clas-
s i? ) , si deve contrapporre 
quella della «gest ione so
ciale » della scuola: gestione 
che appunto non puo essere 
che il r isultato della lotta 
e deH'impegno comune di 
tutte le forze che oggi si 
bat tono per cambiare la no
stra societa. 

Pe r realizzare questa « ge
stione sociale » bisogna che 
gli s tudenti escano dall 'uni-
versita e si colleghino in 
modo s t ret to e organico alia 
classe operaia e alle a l t re 
forze sociali interessate. E, 
viceversa, e necessario che 
la classe operaia e le al t re 
forze sociali partecipino alia 
lotta nell 'Universita. Realiz
zare questa saldatura signi-
fica legare in modo indisso-
lubile la lotta per la riforma 
al piu generate processo di 
r innovamento di tutta la so
cieta. 

P e r questo oggi e necessa
rio che siano le organizza-
zioni dei lavoratori (sinda-
cati, part i t i , assemblee ope-
ra ie) a r icercare un contat-
to con gli s tudenti e che, a 
loro volta, gli studenti apra-
no le loro assemblee e i loro 
comitati di base ai lavorato
r i ; perche solo cosl, solo ce-
mentando anche sul te r reno 
universi tario e della scuola, 
un nuoro blocco storico e 
possibile realizzare la salda
tura fra lotta per la riforma 
e lotta rivoluzionaria, salda
tura che da soli gli studenti 
non possono piu realizzare 
e senza la quale non puo es-
servi sviluppo ulteriore del
la loro lotta. 

Le iniziative da prendere 
a questo fine possono essere 
le piu varie: dalla comune 
utilizzazione degli istituti di 
medicina del lavoro per de-
nunciare gli attentati alia 
sa lute dei lavoratori, al si-
stematico rovesciamento nel
la pratica sociale dei ruoli 
subal terni a cui l 'universita 
p repa ra (il tecnico, il socio-
logo, il medico ecc. che pon
gono le loro conoscenze al 
servizio della lotta antica-
pital ista dei lavoratori ne-
gando cosl nei fatti la pre-
sunta neutral i ta della scien-
za) e c c , ecc. 

Non si t ra t ta . a questo 
proposito di inventare nien-
te di nuovo ma di affermare 
nei fatti che un profondo 
rinnovamento dell 'universi
ta e della culture e possibile 
soltanto se si stabilisce un 
rappor to nuovo fra l'univer
sita stessa e le forze sociali 
che in quanto portatrici di 
una nuova concezione dei 
rapport i sociali, sono porta
trici anche di una nuova con
cezione della culture, della 
scienza e della tecnica. 

Tale rapporto, che e con-
dizione indispensabile per
che possa sorgere e svilup-
parsi una nuova cultura al 
servizio della lotta emanci-
patrice della classe operaia, 
puo essere costruito soltanto 
dall 'azione consapevole e or-
ganizzata del movimento 
opereio il quale oggi deve 
quindi proporsi. aiutato in 
questo dal movimento stu
dentesco, di ent rare nell'uni-
versita e nelle scuole: di 
apri r le ad un fecondo rap
porto con i lavoratori e di 
fare di questo rapporto la 
matr ice di un profondo rin
novamento culturale. 

Gian Franco Borghini 

MEDIO QRIENTE: settimane decisive per il suo avvenire 

DOPO LE BOMBE DI DAYAN 
il Libano ha cambiato volto 
Per gli operai e gli studenti cristiani e musulmani sono la stessa cosa — Le Universita centro attivissimo di 
lotta — Traballa la vecchia struttura politica — II paese e uscito dalla passivita — La « protezione» dell'Occidente 

Le biciclette di Hanoi 

Questa e una fabbrica di biciclette ad Hanoi. I vari momenti della lavorazione sono stati localizzati in vast) padfglionl, ad una 
cert a distanza I'uno dali'altro, per evitare che i bombardamenti americani poleisero rendere inulilizzabile I'intera fabbrica. E' 
proprio con queste biciclette, robustissime, in grado di trasportare pesanti carichl, che I vletnamiti hanno potuto far fronte alle 
distruzioni provocate dall'aggressione statunitense: quando le strade, i ponti, i viadolti erano Impercorribili dagli automezxi, solo 
le biciclette passavano. E il flusso dei rifornimenti non si Inlerrompeva 

Dal nostro inviato 
BEYRUT. 28 

Le tracce piii vistose dcl-
l'attacco israeliuno sono scom-
parse. Nessuno direbbe atter-
rando all'aeroporto che vi sia 
stato un raid violento come 
quello del dicembre scorso. II 
txameo e tntenso e regolare, 
con i suol carichi di turisti e 
di uomini di affari, di Pelle
grini, di esperti milltari e di 
spie che aftollano sempre il 
piu importante crocevia del 
Medio Oriente. La presenza 
di alcuni soldati e solo un 
dettaglio, come lo sono le ra-
de pattuglie in citta e qualche 
Patton — vecchio, rumoroso e 
inutile — all'angoio della stra-
da. Ma i segni piu profondi 
sono rimasti anzi si fanno 
giorno per giorno piii vistosi. 
Qualunque cosa ora accada, 11 
Libano non sara piii una sor-
ta di Svlzzera orientale, non 
piii l'oasi folkloristica — nel 
« tumulto » e nel « sottosvllup-
po » del mondo arabo — del
le sfilate di moda, dei tornei 
di bridge e delle gare di sci 
acquatico. Per due o tre gior-
ni, la gente e rimasta come 
attonita, stordita non tan to 
dell'audacia israellana, quan
to dell'impotenza libanese. Pol 
la crisi e scoppiata. 

Equilibri 
fittizi 

L'aitacco israeliano ha come 
lacerato un velo che ricopri-
va equilibri fittizi, nasconde-
va illusion! riposanti e ingan-
nevoli, mascherava sostanziali 
equivoci. Ai ltbanesl era sta
to ripetuto all'inlinito che la 
loro pace riposava all'ombra 
della protezione occidentale, 
era garantita daH'afflusso dei 
congrui capital! Irancesi, ame
ricani, inglesi o dei grand! 
emiri petrolieri della peniso-
la arabica. D'impjovviso, que
sta pace 6 stata scossa. E si e 
sentito lo scricchiolio di un re
gime, di un sistema, di un 
establishment che sinora era 
riuscito ad eludere le leggt na-
turali della lotta politica e so
ciale. 

II Libano citato nella reto-
rica europea e locale, come 
a magnifico esempio di equili-
bno e di concordia» tra di
verse comunita confessionali, 
come saggio « modello di pro-
sperita e stabilita nella de-
mocrazla > ha in realta mo
st rato la fragilita e l'artifi-
cialita della sua costruzione 
politica e sociale, lasciandosi 
alle spalle un ordine superfi-
ciale e aprendosl ad un pe
riodo tormentato e difficile. 
di cui non e facile per ora 
prevedere lo sbocco. II raid 
israeliano e stato, in questo 
senso, solo il catalizzatore. un 
catalizzatore violento di una 
crisi che gia serpeggiava. Ma 
il fatto nuovo e che t pro-
cessi aperti non seguono il 
corso previsto dairatto di for-
za Israeliano. Essi semmai 
hanno preso, per ora, una di-
rezione diversa, inaspettata 

per chi, come 11 gruppo dirl-
gente di Tel Aviv, ad una pre
cisa conoscenza del meccani-
smi politicl che regolano il 
vertice dolla vita politica ara-
ba unisce il disprezzo, tipi-
camente coloniale, per i sen-
timenti e le passionl delle 
masse arabe. 

Che cosa volevano ottenere 
gli Israeliani? La risposta, 
qui, e concorde: essi punta-
vano a far saltare uno degli 
anelli piu deboli del mondo 
arabo, mudificando profonda-
mente nel senso a loro favo-
revole la sltuazione politica 
libanese. Per capire occorre 
fare un brevo passo indietro. 
II Libano e stato sempre una 
realta particolarissima nel 
contesto medio-orlentale. II 
suo distratto disimpegno e la 
sua estraneita alle tensionl di 
fondo della regione, e quindi 
il suo sostanziale neutiailsmo 
ne hanno fatto una specie di 
isola, che ha usufruito di pri-
vilegi e di vantaggi eccezlo-
nali, dal punto di vista eco-
nomico e finanziario. II Liba
no, e noto, non ha alcuna del
le caratterlstiche di un paese 
sottosviluppato. E' stato la 
porta delPoccidente, del suoi 
capitali, spesso dei suoi in-
trighi. E tuttavia e un paese 
arabo, legato al mondo ara
bo da una lstintiva e natura-
le soiidarieta. 

Nel conflitto del giugno 1967 
non fu tirato un colpo dl 
fucile alia frontiera con Israe-
le. L'esercito e di 15 mila 
uomini, volontari in mass:ma 
parte provenienti dalle comu
nita cristiane. Ma la folia at-
taccb l'ambasciata amencana, 
e devastb I locall di alcune 
societa americane. La polizla 
sparo, vi furono morti. Lo 
establishment continuava a 
sostenere che il conflitto 
arabo-israeUano sfiorava appe-
na tl Libano. e che in ognt 
caso vi era la protezione del-
l'occidente. Dopo anni dl eclis-
se riprendeva a brillaxe la 
Stella di Camille Chamoun, 
l'uomo della dottrina Eisen
hower che aveva chiamato nel 
1958 i marines della VI flotta 
USA, per evitare al paese il 
« contagio progressista». La 
sconfitta dei paesi arabi die-
de vigore alle tesi di Chao-
mun. Vedete? diceva: il pro-
gressismo arabo e impotente 
e incapace. Perche noi dob-
biamo stare con loro? Nol sia-
mo un'altra cosa, appartenla-
mo ail'occidente, ed e 11 che 
dobbiamo cercare la nostra di-
fesa: affidiamoci ad una ga-
ranzia intemazionale e alia 
protezione delle grand! poten-
ze euro-americane. Sfruttando 
fino in fondo le division! con
fessionali — cristiani maroniti 
e greco-ortodossi da una par
te e musulmani, sciti e sun-
niti dall'altra — si riaccese un 
vecchio clima, e fu con es-
so che si and6 alle elezlon! 
del lapnle scorso. Una mano 
la diede anche Israele denun-
ciando I'accordo armistiziale 
e tirando qualche colpo dl 
cannone sui villaggl dl fron
tiera. Bisognava spaventare i 
libanesi, per far trionfare la 

Lettera aperta dei deputati regional) del PCI e del PSIUP, che da sabato occupano la Regione 

Questa e la Sicilia, on. Piccoli 
I perche della crisi - Al braccianfe Salvatore Agostino, ferito ad Avola, i ministri strinsero la mano: siccome non e 

morto, ora rischia la galera - « Siamo qui per cambiare la faccia della Regione » 

/ compagni Pancrazio De 
Pasquale e Salvatore Co-
TOIIO. presidenti dei gruppi 
parlamentari del PCI e del 
PSIL'P. che occupano da sa-
knto scorso Vasscmblea nci-
liata. hanno fatto perremre 
xeri al xearetario nazumale 
delia DC. on. Flammiu P\c-
coli. la seguente lettera 
aperta. 

E-Zre-z.o onorevo^e 
abtr.an^D not:z:a che la <Lre-

z:or>e della DC 51 appresta a di-
sc-jtere do'Ja m s i che. aper
ta.^. i! I" d;r*-i>bre. tra*.a?;ia 
ancora oczi !a Ro-;.or>e s.cil;ana. 

Che l problom; che anzu>tiano 
ia nostra 1-o.a =i vadano ojni 
g.amo ag^ra-.arjdo poiche ai -.-«-» 
ch;. UJttora irr.^oit.. ;e ne ?orio 
azz.jrii di njo-. i. e JH fatto ta.-
mente n<y.o che noi e :mp7(y).i-
bde che ne s;a p.-jnta le-ro per-
s.no a lei. E se la n.m:one c*» 
lei si apore?ta a presiedere ^ r a 
dt-dicsta all'eAame di qnc-ta -.. 
tjaz:one e de'.Ie refpon^ab.'.'ta 
che r.cadoTvj sul SJO partito e 
sul centro-sinistra, noi non po-
t ren» che apprezzare pos-.ti-.a-
meite un tale. p<are ooii tard'.vo. 
sforzo 

Ed e in qje^a ipotesi che 

il vostro con-.p-.to seinalando 
con questa no-tra lettera !e qa«-
stioni che r;tt>niamo deboano 
majJgiorTOente aturare la vostra 
attenr.one. 

Vj e mnanzitutto il prob'^ma 
del bracoantato sicihar.o. per
che in Sicilia sono molti coloro 
che nvaio lavorando sui campi 
degli altri per un salario che 
mal li ripa/ja della immane fa-
tica. Molti di essi sono costretti 
a emiftrare. 

Vanno a fare i manovali. per
che nessuno ha msejtnato loro 
un mestiere e \ivono male anche 1 

aii'estero, dove si d imparato 
rap.damente a sfrjttare la loro 
miAena. il loro disperato b:so-
gno di lavoro. Qjelh che sono 
nmasti qui hanno finito per con-
Vincer^i H'arone dei sowersivi 
e contin'ta e m;tancabile) di 
e>-=ere cittadmi Italian: e di are-
re di corv*?3jenza ana ^erie di 
d;ntti. Tra questi. quello d: es
sere collocati :n rr»i-) c:; :le. 
senza doverM mettere .n mo=tra 
(yrni nv5ttjna r.cl!« P*.̂ LZM del 
paese ad a-pettare i! capcrale 
dipo5*o ad :nza?ziarli E poi 
chledono che ?'.; asrar. paghino 
i cootnbjti pre. .dei7ia'.i perche 
V&ZI.OTO i! dintto a'Ja pensione. 
azli a^=eaii farn:!iar:. all'inJen-
n,:a di d:^occ-jp?.z:one. alia cas>a 
malattia. 

Fu cosi che a*.venne Avola: 
un fattaccio brjtto. ooorevo'.e 
Piccoli. che rru^e in d:fficolta 
per^;no la Te!e««>:ooe perche 
gli ita!:ani s: coTimos^ro tijtti 
e si ind;?narono Di fronte ai 
dje morti imocent: il ?overr>o 
f i or»5?retto a proTiuo-.-ere una 
:r.eh:e-ta. a pjnire il questore 
H a prendere impe^ni per la 
•M>'..ir.one dei proble^ni che erano 
*iatl all'orizine de'.'.a lotta brae 
ciantile Serw pa^viti due me-i 
da al'-ora una >pe^>a coltre di 
viit-ii/^o i'e ste<3 sulle rrrponsa-
Vr!;ta de'.la oohzia. ziacche i 
ri = j'.tat] cWrmchieUa ammini-
strativa 'ono tuttora seared. 
-nentre ah aerari siciliani <y <en-
tono autorlzzati a passare alia 
controffensi;a. Ed i braccianti 
non cao.scono bene cosa stia ̂ uc-
cedeni> I'no di lo>"o. Salvatore 
A?o>tino. il 2 dicembre f J pas-
sato da parte a parte da una 
pallottola della pohzia. I medici 
lo diedero nor morto. ma 1'ope-
rarooo k> ste>so per non arren-
derai e scopnrnno che la pallot-
tola era nuscita a sf.orare il 
fezato senza spappolarlo. E cosl 

Salvatore Az.o?tino e ancora 
vivo e pas^e^zia per la piazza 
di Avola con Giorgio Garofalo 
(14 perforaz.-oni deH'intestino) m 
attesa cne le forze ntomino per 
poter andare di nuovo a lavo-
rare. Mj Salvatore Agostino e 
preocc-ip^'o fi sente stup-.do. 
non r.e=ce a capire. Perche al-
lo^pedale fj visitato da mini
stri. soUosozretari. assessor! re-
?:onali e U'.t. gli strinsero la 
rrsarus c "1. ci." -cro i coraggio » 
e gli proT.i^ro che co=e del 
Renere rxin sarebbero piu SJC-
ees=e E tomato a casa si senti 
onorato d: r.ce.ere il m:nistro 
Brodolin; che voile andare pro-
P7K> a ca=3 «>a per dirzli che il 
eo-.erno era con I-JI e che la *to-
r.a del mercA'o di piazza doveva 
fmire s.ibto e che i carabin-.en. 
anziche =^arare ai bracciant:. da 
ora in po: a\rt.-bbero messo in 
Balera i «caporali >. Ma ora 
ha sap-jto che e -tato denjnc:ato 
all'A rtor.ta zijiiziaria e che lo 
-.ozliono mandare in galera e si 
da p^eni :n te>ta e se la prende 
con madre natura che non gli 
ha dato intellizenza sufT.ciente 
per cap're come puA accadere 
che mentre i ministri gli strin-
aono la rrano. i carabinieri. che 
d.pendono dallo ^tesso Zoverno. 
d:cono che sicco-TJe non e morto. 
dc\e andare in sale.a. 

E po;. on. Piccoli. ci sono i co
lon! che a Trapani srioperano 
da zlomi perche gli agrari si 
sono dimessi dalle cariche che 
ricopnvano nella loro associa-
z.one per avere la scusa di non 
trattare e anzi questo i coloni 
non lo capiscono perche dieono 
che non si sono dimessi da pro-
prietari e che la seusa non conta 

I terremotati per conto loro 
non si arrendono e continuano 
a protestare e dieono che vo-
pl;oon ncostni.ti i paesi e, pensi 
un po', vjghono anche il lavoro 

| e lo n-.'.'jppo eoonOTuco delle 
I !or<j zixx: e m ogrt caso <1K<X» 
J che loro nelle baracche n>">n ci 
I -.•••">!; ,ono morire. 

Gli opc-rai dellEl.Si. di Pa-
lermo ormai si son fatti l'ab-
boname.nto alle ferrtr.-ie per an-

i dare e tornare da Roma, decisj 
come sono a non far chiudere 
denn.tiva.riente la loro fabbr.ca. 

For^e un z.orr.o o i'altro \er-
rann-'» a tro-. are anche let ma-
can per dirle tjtto quello che 
d.sv? loro Ton Mono durante 
!a campagra e'ettorale e ma 
2ar: non cap rann<i che a lei 
.'e cita7-:oni delTon Moro dann.D 
jn certo fa:t:d.o per ragioni :n-
d:r>Tvifnt. daJa :r>-Jj=tna elet-
t"f>r..ca 

Ma non voel.amo anno.arla. 
earez.o oriore'v o'e. perche 5>e do-
\essjmo raccry-.tar'.e tutti I gja: 
ceJa nostra S.cil:a lei fimrebbe 
per rtancarsi e non ascoltarci. 

E \en;amo q^irvii a! «odo: la 
Sciiia e .senza eo-.emo da -U 
g.orm. L'.A^=emhlea regionale 
non p<j6 legiferare: il bilancio 
per :1 1969 e anciira da discu-
tere e da approvare. E i s;ei-
l.ani pi-nsano che. invece. a 
sarebbe Unto da fare, e non 
nejcono ad appassionarsi aJie 
\:cer>"5e interne dei partiti di 
Kovemo che sono aU'ong.ne di 
q'je^ta paralisi dell istituto auto-
nomistjco. 

Perche, m fondo. i f.c.l^ni 
sono fatti COM: maean sonc ca 
paci di venire a m:glia:a a Pa
lermo a nvendieare una le*ce 
per I terremotati e farsi pren
dere a legnate dalla polizia: 
ma se Ton. Gioia (il suo vice, 
on. Piccoli!) divorzia dopo anni 
di felice convnvenza daH'ooore-
vole Salvo Lima e di conse-
ifuenza pretende la nconferma 
dj Carollo a president*, l'm-

eresso in G-.unta di Fas.no e di 
Muratore e le<clus:one di D Ac-
quisto. loro — i Sicilian: — sp"J-
tano per terra e d.oono che non 
gl.ene importa n:en'.e. 

Epp-ure :1 giornale del suo par-
t.to. II Pomelo, ha detto ch-.a-
ramer.'e cne ci son") dirhcoita 
erosse e bisogna saper ajpet-
tare: e'e G-jllotti. ma e'e an
che Drago: e'e Gioia ma e'e 
anche Lima: e IV>n Msft^-^'.i^, 
s:a pure in nbas.^3. qja.che d:-
r.tto 1 ha pur sempre. e Re-
-tr.o. ^raz.e a! c;olo. e m.n:-
5tro. e Ton. Seeloa. almeno a 
sent:re Lo Sicilia d: Ca:an:3. 
conta ancora qjalco^a. E p -
e'e Sca'.ia con q j« ; j i ; t>-; d.-
scorsi forterry--.:e cr.t c. cr?e :a-
soano pre-.edece Do 43 che 
cosa. per cu: tutt: 51 cfc.ciio'O 
* Co=a \orra Sra ia"* > e piy.. 
m\ece. si *eopre che VJO'^ =O'O 
Ln as.ses?orato c bj-jO') > per 
Ion. Avola. 

Ma che \~jci fare:: 1 s-ciliar,: 
q le^te cx>-e non le cap;̂ c<ir>o e 
*: o~t:nano a so^r.are una Re-
Z.one d.'.ersa. che si oceun; dei 
braoc^anti. dei co'om. dez.i ope 
rai e de-lie industry cbe chu-
dono. degli «tjdenti **?T.ZJI ^CM-
le decii azruTccoltcTi col pro-
dotto m;e->i::o =jzli alben. 
delle comun.ta pri\e dei p-.ii 
eiementan servnzi sociali. 

Vorrebbero — i Sicilian; — 
che M np^jlissero gli er.ti re-
e.onah che sperperano miliardi 
>enza concJjdere n;ente. che si 
mducesse il senatore Verrotto 
a mollare 1'Ente minerano e 
a smettere di offn re stipendi 
da mezzo miliooe al mese ai 
suoi grandi elettori: che si di-
cesse all'on. Gunnella che liri 
alia € Socchmusi > non a deve 
p:u restare e all'mz Th Cn-
stma di non considerarsi il pt-

rirorve bensi "am-r.lr.L?tray>re 
dellESPI. 

Certo. lo comr>rend.a mo bene 
che il la-.oro da fare e d.ffi-
cile: nella Re cone si sooo an-
ndati para=-:U roh'^s-j. res.-
ster.ti ad o^m i.n^eux^da. Per 
fortuna nostra, i <~n. Launceila 
e rrjn:«tro delia r.cerca scient;-
fica e forse la medicjia buona 
fimra p^r =c<x>r-.rla. 

\Ta *f* ^W^a rK( i 

o->rupera la D.rez:ooe della DC. 
da ."ci p'ts.e-xita? Perche il no-
=-'.ro '..more e cne. :meee de..a 
S tr.La. cei SJOI problem;, ce, 
= .x>: dramm... ia D:rez.or.e della 
DC ^oz.ia occupars; de-lle be-
.r>? :r.:eme. <x-i d-fTicili equ!.-
orr d. G o> e c: L.rra appunto. 
0 dei reoubo>l:car»: che voz'.xno 
.r, assosiorato t elettocale >. o 
dei soc:al:>ii che d.cono d. vo-
!er c eip'.orare > ma cne. :n 
realta. hanno gja: da racoon-
ta-e a] mctco. 

Se e cli questo che \o-lete con-
t.nuare ad occ a pa r.i . l.l-i-tre 
of>Drevoie. il -.t>stro part.:o :_"o 
i.ntero prima o dopo. sara se-
\ era merit e condarj^a'.o da tjtt: 
1 sic.l.am onesti. 

No-, restiamo q^:. rn Assem
blea. g.omo e not:e. per r.chia-
mare i'atu-riz.ore de-l'.'opr.-i.cre 
pubbl>ca nazynale salla real:a 
s.c:I:ana e anche wn alle vo-
stre resptxisab;l::a. per d.re ai 
Sicilian; che noi s:a-no con loro 
e che vozliamo ba:terci ins.eme 
a loro per cambiare la faccia 
alia reg.one. per fare deii'auto-
norrea s.cii.<ana uno strumento 
d; liberazjooe e non un mezzo 
di sfruttarrento. come e stato 
fino ad og$. 

P. De Pasquale 
Salvatore Corallo 

idea completa di una assoluta 
neutrality. Una parola la mise 
anche il Nunzio apostolico 
monsignor Ahprandi il quale. 
con scarso spinto conciliare, 
trovb accenti da guerra reli-
giosa per far convogliare i 
voti cristiani su Chamoun. In 
breve la destra di Chamoun 
fu la grande vincente Ma la 
tensione era al massimo. II 
richiamo della appartenenza 
al mondo arabo era trnppo 
forte nel sentimento popola-
re, troppo massiccia la real
ta dello scontro con Israele, 
per violentare i fatti e la sto-
ria. In piii la resistenza pale 
stinese (250.000 profughi) co-
mlnciava ad essere una pre
senza troppo viva, e sempre 
piii attraente per il vento nuo
vo che portava. Lo scontro era 
nelle cose. La formazione di 
un nuovo governo fu paraliz-
zata per lungo tempo tra in-
trighi sottili e divergenze rea
li .Ma la parola doveva tor
nare alia piazza. Sul fmire 
del novembre la gente scese 
nelle strade e manifestb con
tro l'ostile indifferenza del 
govemo Yali verso la resi
stenza. Questa volta con la 
polizla si mossero le « falan-
gi » del ministro degli inter-
ni, il crlstiano-maronita Ge-
meyel. A Tripoli un musul-
mano venne ucciso da un cri-
stiano. Maturava una piccola 
guerra civile, di esito incerto. 
Ebbene, gli israeliani sono in-
tervenutl per dare una ma
no alia reazione, per conso'.i-
dare le posizioni della destra. 
per imporre la soluzione del 
dlstacco definitivo del Liba
no dal contesto arabo. Qual-
cuno qui non esita ad affer
mare che l'obiettivo storico e 
piii ambizioso: uno Stato liba
nese crlstiano, con l'alta Gali-
lea drusa assorbita da Israele. 
E* Chamoun l'uomo di questa 
operazione? Difficile dirlo. 

Atto 
di accusa 

il fatto e. perb, che ia rea
zione popolare e stata oppo-
sta a quella prevista. La rab-
bla ha sostnuito il terrore, la 
umihazione e Ia frustrazione 
hanno riacceso la volonta di 
lotta, e la resa si e trasfor-
mata in un atto dl accusa 
contro lo attuale establish
ment, la sua politica e piu 
in generale contro tutto il re
gime. La spaccatura tra cri
stiani e musulmani non si 
e approfondita, anche se non 
la si pub ignorare. Ma tra le 
masse nell'universita. nei sin-
dacati. cristiani e musulma
ni chledono le stesse cose, 
sono animati dallo stesso sde-
gno, dallo stesso furore. Un 
vescovo, dodici sacerdoti e 
quindici laici tra i piu autore-
voli delle comunita cristiane 
hanno lanciato un appello che 
ha accenti analoghi a quello 
del clero progressista latmo-
amencano. Vi si parla della 
Chiesa dei poven, dell'impe-
gno sociale, ma il passo che 
qui, giustamente. ha nchia-
mato di piii l'attenzione e lad-
dove si dice: « Noi vogliamo 
una Chiesa e dei cnstiani che 
si considerino parte integran-
te del mondo arabo, e con 
esso marcmo verso la sua h-
berazione economica e politi
ca ». E ' qualcosa di assoluta-
mente nuovo per la realta 1:-
banese. 

Del resto e tu"o il paese ad 
essere scosso da una ventata 
di idee nuove e da una m-
tensa febbre pol:tica. Le ma-
nifestazioni sono v:eta:e e 
nessuno le promuove per im-
pedire Iacerazioni oggi lmpre-
vedibili ne: loro sbocchi. Ma 
ogni giorno e un tumulto d: 
assemblee, nuruon:. un nver-
sarsi nelle case e nei quar-
f.en di voiantmi. di ordm. 
del giorno, con un n tmo cosi 
mtenso che stuptsce gli stes-
si amb:enti progressisti Uba 
nesi. II paese e come scosso 
dal suo torpore e dall3 sua 
passivT-a, Le universita sono 
centn attr.iss:mi di lor^a 
politica, con il loro sc:opero 
che mveste tu::e le fac:l:a. 
quelle arabe e que.le catto-
lic'r.e. I sindacati scoprcr.o la 
corpos:ta delle n.er.cLcazioru 
politiche, dopo anr.: d: v:ta 
qu:etamen*e corpora:.va Ne: 
quar::en. r.ei ~.:&gg:. ovjn-
que e un ir."reco:a.rs: frer.e-
t:ro d: :r.cor::n po.:::c: tra 
movimer.:: e pa::r.: che non 
comun:ca-.-ar.o tra d: loro da 
anr.i. Un grande rirnane??:a-
rr.er.ro e :n a::o r.eH'op:n:o-
ne pubbl:ca. r.egl: or.enrirr.en-
t: :rad.z:crjil:. r.egl: sch.era-
rr.enri del passaror Ed u r3 4 
la voce c'r.e sale dal basso. 
una la nver.d:eaz:or.e ch» 
a-,-ar:za- organrzzare la d:fesa. 
sol:dar^zzare con i resLs:en:i 
palest^.es:. ter.ere testa all a ; 
gressivrta :srael:ana. Q'^esv.o-
n: c'r.e parrebbero seecr.dar.a 
— il servizio nul:tare obbl:;a-
tor:o. il raiforzamento della 
diiesa dei villaggi d; fror.::e-
ra — agzrediscono :n realt3 
l'asse politico del regime. :• 
sue scel:e di fondo e d: sem
pre. Ed e di fronte a tutto 
c:6 che Vestai>l:sh'r:ei: ten-
tenna, cerca affannosamenta 
una V J di sbocco. Fallito il 
tentativo d: un goxemo ton-
dato sulla umone sacra volta 
a nascondere le responsabi!:-
ta del disastro di Beyrut. e 
la struttura poht:ca libanese 
che traballa, mostrando vuo-
ti profondi. e facendo intra-
vedere vm tessuto social* non 
p:ii ricucibtle su basi cooies-
a:onali. 

Romano Ledda 
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