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Si giro nella fabbrica occupafa 
* A w » » «. »«- » i, ^ w w p 

Ugo Gregoretti (di fronte) prepara con I'allore-operatore Ferruccio Casfronovo (a destra di 
spalle) una scena del mediometraggio sull'Apollon. 

L'Apollon 
protagonista 

di un film 
L'iniziativa e del Centro cinegiornali liberi — Regista e Ugo Gregoretti 
l| contributo del Comitato di occupazione e di tutti i lavoratori — Fedelta 

ai fatti — Un prodotto per un circuito nuovo 
Ogni mattina. da moltc selti-

mane, Ugo Gregoretti va al-
I'Apollon, la fabbrica tipografi-
ca, sulla Ttburtina. occupata da 
otto mesi dagli operai. Se esce 
la sera, giusto in tempo per 
«vedersi > — quando e il suo 
turno — in un carosello televi-
sivo che reclamizza un nuovo 
tipo di pannolini per bebe. Gre-
goretti-attore da consigli alle 
giovani mamme sul bagnetto. 
sulla pappa e su cose del gene-
re. Ma gli operai deWApollon. 
la eui arguzia si e vieppiii affi-
nata. in tanti mesi — o meglio 
in tanti anni — di lotta non lo 
prendono in giro, per queste 
sue apparizioni sul video. Ci si 
e protviio solo uno studente. che 
ha tacciato Gregoretti di < mer-
cificato>. e a mettcrlo a posto 
ci ha pcnsato uno dci dirigenJi 
della lotta dell'Apollon. < Son 
stampavamo qui anche U csra-
b niere? Non fare confusioni >. 
sembra sia stata pressappoco la 
rtsposta. Ma che cosa sla facen-
do Gregoretti all'Apollon? Cio 
che un cineasta sa fare: il suo 
mestiere. E quindi gira un film. 
un mcdiomctraqgio per I'esattez-
za (un'ora circa di proiezione). 
< prodotto > — dando a quesia 
parcHa un significato dtrerso da 
quello industrial? e usuale — 
del Centro cinegiornali liberi. 
Cfuedwmo a Grcoorelti una de-
fimzione di cio che intende rea-
lizzare. Ed ccco la risposta: 
« La iraduzione in prassi di un 
insxeme di affcrmazioni di tipo 
pragmatico ma senza nessun 
jondamenlo concreto. Bisogna — 
dice sceghendo le parole — far 
devtare o far straripare il cine
ma dai suoi canaii di elite e 
farlo tncontrare con la realtd >. 
E questo tncontro COP la realtd 
e data, nel nostro caso. dall'm-
contro tra cinema e fabbrica 
occupata. Sasce cost quello che 
Gregoretti chutma « cinema po
litico > e cioe < un mezzo sped-
fro di lotta politico >. Da que
ste frasi, che possono sembrare 
jredde e dislaccate. sla venen-
do fuon, invece. qualcosa di 
e'tremamente vivo, un documen-
io palpitantc sulla lotta di 320 
operai per il lavoro e per la 
democrazia. Sla nascendo un 
prodotto nuovo per un circuito 
cinematogratco alternativo. non 
ancora concretizzato. Forse pro-
pno dall'aver creato questo 

< prodotto > verrd la spmta a 
soddisjare quella esiaenza di 
sale € div-erse > tanta auspicate 
da ZaratUm. I'« inventare » dei 
cinegiornali liberi. e proprio \n 
questi giorni sollecitate dal-
I'Arci e dai Circoh del cinema. 
A < fare il film» suU'Apollon 
hc-.-.n caiinbuita tutti gli ope 
rat. In ur.a seric di assemblee 
pit operai hanno spicgato. anzi 
raccontalo. hi storia della fab
brica. E' nata. cost a poco a po-
co. la < scalctta » che ra modi-
ficanrto*i — dice Gregoretti — 
a mano a mono che si gira. 
Ogni tanto, infatti. un aperaio 
pone J'ait: non si e stcito in 
questo modo. ma cost e cosi. 
Bisogna ricominciarc. Son si 
pud dire Imo che U cinema e 
spesso rn'istificazione: non e que-
ft* »I caso. non sarebbero d'ac-
cordo. E avrebbero raoione. 

II collettivo che produce tl 
film (Diego Fiumani. Sergio Bol-
dini. Giul'tetto Chiesa. Valerio 
Veltroni. Ugo Gregoretti) e il 
Comitato d'occupazione della 
fabbrica hanno deciso che il 
mediometraggio narri una serie 
di episodi significativi — dai 
quali halzi fuori la vita dellla 
fabbrica — dai Natale del 195S 
al Natale del 1968. Died anni fa 
I'Apollon era una fabbrica tipi-
ca del boom: un piccolo gruppo 
di operai politicizzati e una 
massa di lavoratori di recente 
inurbamento. la piu adatta a 
reccpire una politico disgrega-
trice e paternalistica, quella, 
appunto, attuata dall'allora 
proprietario. Perchd I'Apollon di 
proprietari ne ha avuti parec-
chi. fino a quest'ultimo. Borgo-
gnoni. che ha tirato aali operai 
I'ennesimo colpo: quello di eui 
non aveva misurato bene le 
conseguenze. 

La co*a piu difficile e~ stato 
convincere gli operai a «rtfa-

re * se stessi daronft alia mac-
china da presa (che I'attore-ope-
ratore Ferruccio Castronovo tm-
braccia come un mitra). Ma su-
perato il prima momenta di giu-
stificata ritrosia, tulto — dice 
Gregoretti — <* andato benissi-
mo. A volte, anzi. gli interpreti 
sx sono talmente immedesimati 
della parte, da suonare qualche 
schiaffone anche con troppa 
veemenza. Ma. mentre i lavo
ratori hanno impersonato se 
stessi, per la parte dei padro
ni si e dovuto ricorrere ad ami-
ci e dirigenti di organizzazioni 
democratiche e a giornal'isti. 
che si sono gratuitamente pre-
stati a vestire gli scomodi panni. 

L'iniziativa che fa capo a 
Gregoretti e all'Apollon non ri-
schia di rimanere isolata: gia 
si parla di un altro esperimen-
to di < cinema politico». che 
Marco Ferreri si appresterebbe 
a realizzare a Pisa. 

Mirella Acconciamessa 

LIBANO: profondi cambiamenti dopo le bombe di Dayan 

Assemblee operate e studentesche 
condannano il confessionalismo 

A colloquio con i comunisti — Musulmani e cristiani scoprono lo scontro di classe — La fine della « Sviz-
zera del Medio Oriente » — Un famoso specialista americano per « colpi di stato» si aggira per Beyrut 

Dal nostro inviato 
HKYRUT. 29. 

Onentarsi nella vita politi-
ca libanese, nella sua geogra-
fia e topografia. 6 una im-
presa unanimemente ricono-
scluta impossibile. I partiti, 
i movimenti politic!, i grup-
pi parlamentari non si defi-
nlscono in rapporto a pro 
grammi o gruppi sociali. La 
loro origlne e confessionale, 
con mille complicazioni di 
clans regional!, clientele fa-
miliari, realta di villaggio, che 
frantumano completamente la 
vita politica del paese. Que
sto tipo di struttura e del re-
sto sancita dalla Costituzio-
ne che, come e noto, stabili-
sce l'aiternarsi dei rappresen-
tanti delle diverse comunita 
nelle piu alte cariche dello 
Stato. E ' grazie a questa real
ta mistificata e artificiale che 
un notabilato di feudali, di 
uomini di affari e di capi re-
ligiosl detiene il potere, tra-
smettendoselo spesso di pa
dre in fJglio. 

Nella tradizlonale topogra
fia parlamentare i cristiani 
sarebbero la destra, i musul
mani la sinistra. Tutti insie-
me, in realta, formano ['esta
blishment politico e finan-
ziario libanese, che annovera 
alcuni tra gli uomini piii ric-
chi del mondo. In seno ad 
esso non mancano contraddi-
zioni, anche di un certo m-
teresse. Al vecchio signore 
feudale si contrappone il mo-
demo uomo di affari, ed 
entrambi sono aggrediti da 
una giovane tecnocrazia attiva 
ed elficiente, che mal soppor-
ta le attuali regole del gioco 
politico. Vi 6 un'ala pro-fran-
cese (in auge in questi gior
ni, per Yembargo di De Gaul
le verso Israele) e una gran-
de maggioranza pro-americana 
(gli USA controllano i punti 
chia\re dell'economia). Vi 6 il 
reazionario classico e 11 rifor-
mista, chi sente in qualche 
misura la vocazione araba 
del paese chi invece pensa 
che il Libano sia un casuale 
frammento dell'occidente ca-
duto nel Medio Oriente. Ma 
tutti in questo momento han
no una sola preoccupazione: 
quella di salvare il regime, di 
impedire che il divorzio tra 
vertice e base, esploso a ri-
dosso del raid israeliano pos-
sa toccare le fondamenta stes-
se del regime. 

La crisi governativa, con i 
suoi Intrighi, i suoi apparen-
ti colpi di mano, le sue sor-
prese ruota tutta intorno ad 
una questioner fino a che pun-
to cedere alia pressione popo-
lare per salvare il regime? 
Cosa cambiare per conserva-
re? «La verita e che — mi 
dice Nicolas Chaoui, segreta-
rio del Partito comunista li
banese — l'aggressione israe-
liana si intreccia a profondi 
mutamenti della struttura so-
ciale libanese, e entrambi in-
sieme pongono lo stesso pro-
blema: che cosa e e dove 
va il Libano? ». Per due decen-
ni il Libano e stato il regno 
del capitale nnanziario, della 
speculazione, del liberalismo 
economico alio stato puro. La 
contropartita e stata Tassen-
za di qualsiasi previsione di 
sviluppo. del cans piu totale, 
di un espandersi della ric-
chezza disordinato e confuso. 
E quindi di un apparente be-
nessere generale, che nascon-
deva una realta fragile e pre-
caria. 

Oggi questa realta e venuta 
alia luce: crisi e fallimenti 
di alcune grand! banche. ma
m m a del mercato, ma so-
prattutto svendita della produ-
zione agricola. ondata di li-
cenziamenti, arresto della pro-

BEIRUT 1961 — La portaerel < Forrestal > al largo della costa 
lismo USA nel Medio Oriente. 

libanese: un simbolo della presenza aggressiva dell'lmperla-

duzione. Negli uUimi mesi il 
processo ha assunto un an-
damento accelerato, per molti 
versi drammatico. E questo 
nel vivo di una differenzia-
zione sociale profonda con lo 
emergere di una classe ope-
raia (circa 100 mila salariati 
su una popolazione di 2 mi-
lioni 228.000 abitanti) e di 
nuovi ceti sociali. La struttu

ra verticale conressionale rl-
sponde fedelmente alia con-
servazione del vecchio ordl-
ne economico: paralizza lo 
scontro di classe, impedisce 
il confronto ideologico, pro-
grammatico, evira praticamen-
te la lotta politica e sociale. 
E' in crisi nella realta delle 
cose prima che nella coscien-
za delle masse. 11 raid israe-

Convegno ARCI a Porto Marghera 

«L'Enal e una 
Federconsorzi 

del tempo libero» 
VENEZLV 29 

<Suove forme di lotta e di 
organizzazione del movimento 
operaio per il tempo hbero > e 
stato il tema ccntrale di un 
convegno che si e s^olto a Por
to Marghera. organizzalo dal-
TARCI di Voiczia. II convegno 
ha visto una partecipazione sen 
za prttvdenti di lavoratori e 
delle lom organizzazioni: dai di-
ngttiti dei Crol alle commLvKO-
ni interne e alle sezioni s:nda-
cali delle maggiori fabbriche: 
Sava Alliwnimo e Fucina. Mon
tedison. Breda. Chiari forti. Vi-
dal. Iun^ons etc. 

L'a.s5o!u*-a aisumcienza del-
1'azione condo/.ta daU'Enal (do-

finita dai lavoraton c la Feder
consorzi del tempo hbero») e 
la sua politico legata ai ricatti 
govemativi e alle dirczioni del
le aziende e una delle principa-
Ii ragioni cite harmo ndotto la 
citta una delle oiu infeLci dai 
punto di vista dello spazio sia 
materiale che temporale dedi-
cato alio inizJotive sportive 
culuirah f. ricreative. L'autoge-
stione dei circoh aziendali. un 
nlrfncio dell'azione politica e 
delle iniziative anche in sede 
legislativa dcll'ARCl sono i 
principali obiettivi. gli impegni 
di !o*ta del .->jKiacato indicati 
nel cor.-o del conve^iK). 

liano, non ha fatto che pre-
cipitare questa coscienza, mo-
strando l'incapacita politica 
del regime, la sua totale ina-
deguatezza ai compiti anche 
piu elementari di una clas
se dirigente. 

L'applauso piii scrosciante 
nel corso di una assemblea 
universltarla. inverosimilmen-
te affollata, che doveva de-
cidere del proseguimento del
lo sciopero, l'ho sentito per 
la mozione degli studenti di 
matematica che indicavano co
me obiettivo di lotta «l'ab-
battimento del confessionali
smo, flagello che e alia base 
del marasma politico libane
se». Ed e stato uno dei piu 
bei cognomi della comunita 
maronita a dirmi che <t ormai 
lo scontro sociale, la lotta po
litica, e il dibattito ideologi
co, passano dentro le comu
nita nmaneggiando profonda-
mente il panorama politico 
libanese. per eui ogni difesa 
del vecchio ordine prima di 
essere reazionaria e as-
surda ». 

Con maggiore semphcita. 
ma non con minore vigore 
e lo stesso linguaggio di una 
assemblea operaia che respin-
ge la richiesta del blocco dei 
salari, avanzata daH'es/abhs/i-
ment in nomc dell'unita na-
zionale. E mi dicono che a 
quella assemblea hanno par-
tecipato operai cristiani, mu
sulmani, di ogni confessione 
e setta. E ' quindi naturale 
che la sinistra libanese ritro-
vi ora nuovo resplro, una dl-
mensione e uno spazio assai 
maggiori della sua forza orga-
nizzata. Estrar.ca, almeno nel
le sue punte piu avanzate, al 
meccanismo confessionale, o 

Alcuni degli aspetti piu interessanti della terapia della rianimazione 

Due metodi per combattere linfarto 
La condizione essenziale e I'infervento immediafo - Sono necessarie particolari ambulanze e personale specializzato 

« II sipario che finora nco-
r n v a ressenza della morte 
ha cominciato ad alzarsi». 
Sono parole di Negovsky. lo 
scienziato russo che da circa 
30 anni si occupa di nanima-
tologia o scienza della nan:-
mazione deH'orgarusmo. 

Stabihto che non esiste un 
conrine netto fra la vita e la 
morte e che il passaggio dal-
l'una all'altra non awiene bru-
scamente ma attraverso un3 
sene di stadi successivi, n?-
sceva mtomo al 1330, aopo 
millenni dominati dai conv.n-
cimento della ineluttabihta 
della morte, una nuova sci»in-
za volta alio studio delle leg-
gi che regolano la cessazione 
delle funzioni vitah e all'ela-
borazione dei metodi di ria
nimazione. Facendo sue le pa
role del grande scrittore russo 
Massimo Gorky, Negovsky af-
ferma ancora: « Al pari ai tut-
to quanto si svolge nel no
stro mondo, la morte e un 
fatto e va studiata. La scien
za studia questo fatto ccn 
sempre maggiore attenzione e 
massima assiduita. Studiare 
per6 vuol dire conquistare». 

La rivoluzione delle idee fu 
questo argomento se da una 
rar te ci lascia intravedere le 
meravigliose conquiste del do-
mani, daH'altra provoca in nui 
un senso di sb'»ottimentc e 
di stupore. Qualche minuto 
dopo 1'arresto della funzione 

cardiocircolatoria e respirato-
na, speciaimente quando CiO 
awiene allimprov^nso, noi og
gi sappiamo che 1'individuo 
non e del tutto e interamente 
mono ma e m o n o so!o par-
zialmente. settonalmente. Non 
e m o n o ma un cadavere vi-
vente. In questi casi e possi-
bile infatti con l nostn mez-
zi meccanici, mantenere m 
vita alcune imponanti Xunno-
ni della vita vegetativa. Uno 
dei pnncipaii prob'.emi relati-
vi alia reahzzazione ed alia Ii-
ceita dei trapianti di cuore e 
legato appunto alle difficolta 
di ordine biologico ed eti?o-
giundico di stabilire il mo
mento in eui un soggetto, co
me individuo e come r a r ' 3 
della societa, debba essere 
considerato defmitivamente 
morto. Ma occupiamoci ora 
degli aspetti piii immediati 
e piu interessanti della tera
pia di rianimazione, della va-
hdita e dei hmiti di questa 
nuova branca della medicina 
nelle sue applicazioni alle 
malattie di tutti i gioml. 

Come abbiamo detto in un 
precedente articolo, e un'eve-
nienza tutt 'altro che rara l'ar-
resto improwiso dell'attivita 
cardiaca e respiratona m al
cune condiziOTii (cardiopatie, 
lnterventl chlrurgicl, indagini 
diagnostiche) e talvolta in sog-
gerti apparentemente sani per 
uno sforzo fislco eccesslvo, un 

violento dolore, una fone emo-
zione o anche senza alcina 
causa apparente. 

Ma la malattia di gran lun
gs piu frequence, responsab:-
le di una morte improTvi^a, 
nonostante una d:agno";i tem-
pestiva ed una terap:a aae-
guata, e senza dubb:o I'mfir-
to acuto del cuore. 

Oggi sappiamo che nella 
maggior p a n e di questi ca
si il venir meno della funz.o-
ne cardiocircolatoria e respi
ra tona e dovuto ad una fi-
brillazione ventncolare o ad 
un arresto cardiaco. Sono 
proprio questi i pazienti che 
possono essere salvati dai me
todi di nanimazione a condi
zione che si intervenga lm-
mediatamente, p n m a cioe che 
1 "arresto della funzione cardio-
respiratona con la conseguen-
te anossia danneggi lrreversi-
bilmente i centri nervosi. 

Vi sono due metodi oer ia 
rianimazione: quello a torace 
aperto e quello a torace chiu-
so. Mentre il primo viene usa-
to prevalentemente nelle sale 
operatone. il metodo a torace 
chiuso e da preferirsi nei ca
si di interesse medico mter-
nistico. 

Poiche la comparsa oi un 
arresto cardiaco, anche se pre-
vedibile, come ad esempio 
nei primi giorni di un infar-
to mtocardico, av\nene soven-
te in modo Improwiso, e «rt-

dente che questi ammalati 
devono essere sorvegliati UIJI-
terrottamente da una iquipe 
di personale specializzato sia 
medico che infermienstico. A 
ta'.e scopo ci si awale dei 
modemi apparecchi di moni-
tora^gio per il rilevamento 
contmuo dell'elettrocardio-
gramma, frequenza cardiaca 
e pressione arieriosa. Per sod-
disfare a queste necessita so
no stan istituiti in alcuni gran-
di ospedali e cliniche univer-
sitane dei piccoli reparti di 
degenza: le cosiddette unita 
di cuia intensiva coronarica. 
E ' ausp:cab:le che quanto pri
ma anche gli ospedali piii pic
coli siano dotati di questi spe
cia l reparti per la nanima
zione. 

E ancora non basta. Dato 
infatti il carattere di estrema 
urgenza nchiesto per soccor-
rere questi ammalati, e .ieces-
sano, come hanno puntuaitz-
zato la dottoressa Ganelina di 
Leningrado ed il prof. Mazzo-
ni di Roma nel loro mfe.--
vento al congresso fiorentino, 
fomire gli ospedali di specia-
li ambulanze con personale 
addestrato e un equipaggla-
mento per la rianimazione a 
domicillo. Nei casi di emer-
genza tuttavia i primi soc-
corsi possono essere prestati 
anche da persone non quail-
ficate e senza alcun apparec-
chio mediante la compresslo-

ne cardiaca esterna e la re-
spirazione bocca-bocca o boc-
ca-naso. La nammaz:one a 
torace chiuso infatti, da ese-
guirsi non appena si cons.a-
ti l'assenza dei torn cardiaci 
e l'arresto respiratono, con^i-
ste nella respirazione artificia
le e nella compressione n tm. 
ca e vigorosa deila parte piu 
bassa dello stemo. La respi
razione artificiale puo essere 
praticata con il metodo buc-
ca bocca o bocca-naso oppure 
a mezzo di respiratori auto-
matici per la ventilazione e la 
ossi^enazione del soggetto. 
Con minor fretta possono es
sere attuate le altre misure: 
somministrazione di farmaci 
per via endovenosa o intra-
cardiaca, stimolazione elettn-
ca del cuore con l'impie?o di 
un segnapassi esterno o in-
temo e defibnllazione, se 
necessana. 

L'uso dei segnapassi artifi-
ciali nei casi di asistolia e 
dei defibrillator! nei casi di 
contrazione incoordinata dei 
ventricoli (fibrillazione ventri-
colare) e basato sul principio 
che il passaggio di una cor-
rente elettrica attraverso il 
cuore, a seconda del voltaggio 
della intensita dl corrente e 
del momento di applicazione 
della scarica nel ciclo cardia
co, e capace di determinare 
la comparsa di una contra

zione del miocardio simile a 
quella indotta dai normale 
meccanismo cardiaco. 

In casi particolari per r:at-
tivare la funzione cardiocirro-
latona si ncorre all'impie^o 
dell'apparecchio pompa ossise-
natore o alia tecnica dell'emo-
trasfusione artenosa centnpe-
ta a lungo studiata ed app.i-
cata con successo nel labora-
tono diretto dai prof. Nego-
viky. Secondo gli scienzuti 
russi e italiani. convenuti al 
congresso fiorentino, con tali 
metodiche la monalita jloba-
le della fase acuta dell'infar-
to miocardico puo essere ri-
dotta del 3O507o 

Rimane purtroppo una non 
trascurabile percentuale di ca
si che ancora sfugge ai nostri 
metodi di cura. Altre •e:m-
bili complicazioni di questa 
malattia quali lo shock :rre 
versibile e la rottura del cuo
re rappresentano ancora una 
frequente causa di morte nel 
la fase acuta dell'infarto. F." 
necessano quindi tentare nuo
vi metodi di prevenzlone e di 
cura e perfezionare quelli che 
gia esistono. In questa spa-
smodica ricerca si colloca 11 
problema del trapianto del 
cuore e lo studio per la reahz
zazione di cuori artiflciah. 

Giorgio Morace 

regionale, essa e diventata og-
gettivamente un grande polo 
di attrazione che svolge un 
ruolo determinante nell'attua-
le situazione libanese. Attiva 
tra le masse, con una azio-
ne cho lentamente ma sicu-
ramente si coordina unitaria-
mente, la sinistra esce cosi 
da un lungo periodo di incu-
bazione e di stagnazione, per 
ritrovare una sua intensa vi-
tallta e ricchezza di iniziativa 
politica. 

II salto rispetto al 1958 
quando Chamoun tentb il col 
po di Stato, provocando una 
guerra civile tra cristiani e 
musulmani, mi viene spiegato 
da un dirigente di base del 
partito socialista di Jumblatt 
l'unico della sinistra che ab-
bia una sua rappresentanza 
parlamentare, grazie alia sua 
base fondamentalmente dru-
sa. «Allora — egll dice — i 
drusi insorsero con le armi 
alia mano contro un colpo di 
Stato reazionario, ma in no-
me di una realta confessiona
le da difendere. Vincemmo. 
Ma il carattere stesso della 
nostra rivolta ci portb succes-
sivamente alia sconfitta. Ba-
sto che il regime mostrasse 
un altro volto, offrisse un 
compromesso — quello del ge
nerale Chebab — che garan-
tiva la Costituzione, quella 
Costituzione che sanciva il 
confessionalismo, perchfe ogni 
fermento rientrasse. Lo che-
babismo, ecco il simbolo di 
un grande, di un enorme equi-
voco che ha regnato nel Li
bano: la garanzia costituzio-
nale contro la destra piii rea
zionaria, ossia la difesa di 
quella struttura di potere da 
eui nnasce continuamente la 
tentazione di destra. Oggi lo 
abbiamo capito ». 

II partito comunista, del re-
sto. non nasconde i suoi er-
rori. Semiclandestino, sottopa 
sto ad una infinita sene di 
ricatti e di pressioni, il par
tito ha tenuto questa estate 
il suo congTesso nazionale, 
che non ha avuto un signi-
ficato formale. Esso e stato 
un bilancio approfondito e au-
tocritico della complessa espe-
rienza del nazionalismo ara-
bo, del rapporti tra rivoluzio
ne nazionale e rivoluzione so
ciale, per poi discendere di 
11 ad una analisi della crisi 
medio-orientale dei suoi svi-
luppi, dell'msorgere dell'im-
portante fenomeno deila Re-
sistenza palestinese. eui i co
munisti libanesi danno un pie-
no appojrgio. E' stato, mi di 
cono con fierezza i compa-
™ni. un congresso fresco, co-
ra.cgioso. che ha ancorato il 
partito alia nuova realta li
banese, e gii ha dato auton-
ta e prestigio. E non e una 
vantena. 

Rafforzata dai movimento 
studentesco e dalla presa di 
coscienza de: sindacati la si
nistra libanese vede aprirsi 
una prospettiva assai favore-
vole in una situazione estre-
mamente dmamica. Non a ca
so la destra e sul chi vive, e 
anche l'ala nformista dell'esta-
bhshment appare guardmga 
nella sua fretta di accoglie-
re qualche rivendicazione po-
polare, per poter contenere 
il movimento. La destra pun-
ta apertamente su uno scon
tro tra le confession!, e tie-
ne come riserva il partito 
• nazional-sociale» di chiara 
ispirazione fascista. che ten-
t6 nel 1961 un colpo di Sta
to per portare al potere Cha
moun, e i eui dingenti ven-
gono in questi giorni rimessl 
in liberta. E' questa Tunica 
forza reazionaria organizzata 
nazionalmente. Lala riformi-
sta tenta Invece un riassor-
blmento del partito sociali
sta di Jumblatt, dandogll in 
cambio la testa (per quel che 
concerne la partecipazlone al 
governo) di Chamoun e alcu

ne delle misure rivendlcate 
dalle masse (servizio milita-
re obbligatorio, difesa delle 
frontiere, collocazione piii net-
ta del paese nel contesto ara-
bo). Ma fino a che punto que-
ste misure sono realmente 
compatibili con gli orienta-
menti di fondo del regime? 
Fino a che punto lo sono 
con gli attuali collegamenti 
internazlonali? Pub il regime 
spostare risorse e redditi in 
questa direzione? E come 
poi realizzare il corollario di 
misure sociali e civili che 
quelle miutari nchiedono? La 
opinione unanime e che la cri
si ministeriale in atto puo 
trovare questa o quella solu-
zione provvisoria, ma il re
gime e in preda a contrad-
dizioni che non pu6 risolve-
re. Di qui un periodo di ten-
sionl e di lotte dure, che 
pud essere ricco di sorprese. 

Da alcuni mesi e presen 
te a Beyrut Kim Roosevelt 
specialista dei servizi segre-
ti americani in colpi di Sta
to: fu il fautore in Persia del 
rovesciamento di Mossadaq. 
L'esercito che ha perdu to col 
raid israeliano molto presti
gio, sta tuttavia a guardare 
anche se le rivalita politiche 
si ripercuotono nel suo seno. 
Le «falangi» di Gemayel 
organizzano o controscioperi» 
e puntano al disordine. D"al-
tro canto il regime ha an 
cora una sua forza, se non 
altro nel fatto che le trasfor-
mazioni della realta libane
se cominciano solo ora a t r a 
vare una loro espressione po
litica. « II punto e — mi di
cono i compagni — che non 
esiste attualmente nel paase 
una forza politica decisiva, 
che sia in grado da sola di 
determinare il corso degli av-
venimenti». Ne a destra ne a 
sinistra. 

Dietro questo apparente 
stallo, in eui in una tensio-
ne eccezlonale si sta deciden-
do il prossimo awenire del 
paese, e'e comunque la morte 
del Libano oleografico e tra-
dizionale, del Libano Svizze-
ra del Medio Oriente, fittizio 
quanto vantato esempio di de-
mocrazia « occidentale ». 

Romano Ledda 

Tre versioni 

«124» calda 
per i 

sovietici 

La « 124 » sovietica sark pro-
dotta in tre diverse versio
ni. Ci6 e dovuto agli ardui 
problemi tecnici imposti dal
le condizioni ambientali dello 
sterminato territorio in eui si 
colloca il «merca to* della 
nuova autovettura: si va dai 
40 o 50 gradi sotto zero del
la Siberia ai 40 gradi sopra 
a zero nei mesi estivi in al
cune regioni meridionali. La 
verslone « normale » della 124 
e gia pronta, almeno alio sta-
dio della progettazione e della 
sperimentazione. Anche i pro
blemi tecnici per la eventua* 
le versione destinata alle zo
ne piii calde appaiono risol-
ti, mentre l'autovettura desti
nata alle zone nordiche non 
si pu6 dire ancora definita 
in tutti i suoi particolari. 

Queste informazioni sono 
state fomite nel corso di una 
« t a vol a rotonda » svoltasi per 
iniziativa AeWAutomobile spe-
ciale, alia quale hanno pre-
so pane , oltre al direttore 
della rivista, Sagona. il gior-
nahsta polacco Wolff-Zdziem-
cki e il giornalista sovietico 
Gudimov, nspettivamente pre-
sidente e vicepresidente del-
l'lnterpress Auto club. Di un 
certo interesse risultano anche 
alcuni riferimenti relativi a: 
problemi proposti dallo «ri-
luppo della motonzzazione. 
Attraverso gli stabilimenti di 
Citta Togliatti e quelli gia esi-
stenti o in via di potenzia-
mento, 1TJRSS produrra nei 
1971 un milione e mezzo di 
macchme t Da noi — affer-
ma Gudimov — si osserva 
quello che accade nelle citta 
del mondo occidentale e cer
to si vorrebbero evitare le 
distorsioni che in esse si so
no venficate ». Molto specifi-
ca e la questior.e dei parcheg-
g: per 1'uivemo: gia ora Ia 
maggior parte del possesson 
di autovetture nnunciano a 
semrsene da novembre ad 
apnle. Ai margmi delle citta 
sono percio indispensabil: de: 
grandi r:coven stagionah (che 
in URSS si chiamano «lom-
bardi», da un Lombardi, ita 
l:ano, che un secolo fa por-
t6 nella Russia z a m t a il pn-
mo Monte dei Pegni), oltre 
a una rete di « garage » a 1:-
vello di quartiere. 

Le preoccupazioni igieniche 
relative a una piu massiccia 
motonzzazione privata sono 
gia oggi alia base di onh-
nanze e di disposizioni ch« 
vietano, per esempio, l'acces-
so delle auto a p:u d: cento 
metri dai giardmi destmati al 
giochi dei bambini. Anche net 
famosi centri di villeggiatura 
della Crimea le macchme so
no proibite; debbono arrestar-
si a 6-7 chilometn di distan-
za. 

E ' pre visto naturalmente un 
forte incremento delle stazio-
ni di servuio, fra le quali 
alcune specializzate per la 
«124» e per la Moskvtc II 
prezzo della benzlna, che at
tualmente va dalle 30 alle 60 
lire il litro o poco piii, mol
to probabilmen'e non saffe 
aumentato. 


