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Un ritorno d'attualitct 

«Ordine 
nuovo» 

La rivista di Gramsci ripubblicata 
in edizione fotostatica 

E' uscita m questi gior-
n\ I'etlizione jotostatica 
dcIJ'Ordinc Nuovo settima-
tiale (edizioni Calendano 
del Popolo). Pubblichiamo 
un articolo del compagno 
Umberta Terracini che il-
lustra Vattivitd di questa ri
vista da cui prese le tnosse 
li nostra Partito. 

Se l'inizio di una vita ha 
da porsi non nel momento 
In cui essa passa e si mani-
festa nel mondo esterno sen-
sibilc, ma bcnsi in quello del 
suo primo concepimento, si 
pud ben dire che il Part i to 
comunista tocca oggi il suo 
cinquantesimo anno di vita 
poiche appunto quest 'anno 
cade il cinquantenario della 
pr ima apparizione dell'Ordt-
ne Nuovo, il quale ha rap-
presenta to e fu ideologica-
mente il germe fecondo dal 
quale il Part i to stesso poi 
nacque e si svolse. 

A ragion veduta, dunque, 
e felicemente, l 'Editrice del 
Calendario del Popolo ha 
voluto che il Reprint dell'Or-
dine Nuovo, da lei diligente-
mente curato, uscisse in con-
comitanza con una scadenza 
tanto importante dell 'ormai 
lungo e battagliato corso di 
vita del Part i to quale e il 
suo dodicesimo Congresso 
nazionale. Col che l'iniziati-
va meritevolissima ha ancha 
perso ogni temibile residua-
le coloritura di opera di an-
t iquariato — quasi una ghiot-
toneria offerta alia rispetta-
bile curiosita di pochi stori-
ci da bibhoteca — definen-
dosi invece, come e e vuole 
essere. un contributo inap-
prezzabile alia comprensio-
ne ed alia soluzione dei pro-
blemi che il periodo storico 
at tuale propone congiunta-
mente al mondo ed al pacse 
e quindi alio stesso parti to. 

I r ichiami gramsciani sono 
ormai cosa consueta nella 
nostra le t tera tura e nella no
s t ra pubblicistica, del che le 
Tr ibune congressuali di 
quest i mesi danno abbon-
dante riprova. Ma sino ad 
ora essi si sono incentrat i 
pr incipalmente sui Quader-
ni del Careere, e cioe piutto-
sto sulla produzione storico-
filosofica del Maestro che 
non su quella schiet tamente 
politica — una produzione 
che da molti, e non soltanto 
di campo avverso, viene as-
sunta e interpreta ta larga-
mente in senso revisionisti-
co a confronto dei tempi or-
dinovisti. E cio awalendosi , 
non sempre in buona fede, 
delle cri t iche che, a par t i re 
dal 1928-*29, Gramsci ebbe 
a manifestare non soltanto 
p e r l'azione immediata del 
part i to , ma anche per certe 
concezioni piu generali dalle 
qual i essa prendeva ispirazio-
ne e t raeva or ientamento 
(penso al sesto Congresso 
dei r in ternazionale comuni
sta e al quar to Congresso 
del par t i to) e delle conse-
guenti indicazioni di tattica 
e di strategia. Ora una co-
noscenza della rivista piu 
approfondita e impegnata di 
quanto non sia stata possi-
bile ai p iu fino a oggi sui 
suoi compendi e suite anto-
logie gramsciane a disposi-
zione, por tera quant i vi si 
appl icheranno awalendos i 
del Reprint alia constatazio-
ne facile che in realta non 
vi fu ne rot tura ne flessione 
nel pensiero di Gramsci qua
le elaboratore della conce-
zione dei Consigli di fabbri-
ca in quanto organismi uni-
tar i di mobilitazione rivolu-
zionaria della classe operaia 
pe r la conquista e l'esercizio 
del potere socialista, e qua
le assertore poi del valore 
ugualmente rivoluzionario di 
una mobilitazione popolare 
di massa r*er la riconquista 
del le l iberta democratiche. 
Nel l 'una e nell 'altra posizio-
ne noi troviamo infatti il 
cons^guente dispiegamento 
in due dat i momenti storici 
della stessa dialettica di que
sta societa la quale, restan-
do immutata nei suoi conno-
tati di fondo, ne comporta e 
subisce tuttavia i mutamenti 
in cui si t raduce il giuoco 
delle sue eonnaturate Ieggi 
di 5\iluppo. Ed e proprio 
per questo che il trascorre-
r e di ben mezzo secolo — e 
ricco di quali grandiosi e 
sower t i t o r i eventi — non 
ba tolto alle pagine della ri
vista il loro senso di imme-
diatezza, esclusi naturalmen-
te i r ichiami cronacistici e 
alle persone, le quali pero 
vi assurgono spesso a ruolo 
emblematico e percio di per-
sistente efficacia. 

Sarebbe pero errore vole-
re addir i t tura ritrovare nel-
le pagine dell 'Ordine Nuovo, 
se non la precisa puntualiz-
zazione di ogni odierna pro-
blcmatica politico-sociale, al-
mcno un suo analogo. Cio si 
pre tende invece da alcuni 
0©i eonf ronti ad esempio del

la cosiddetta contestazione 
giovanile nella sua intransi-
gente globalita. Se vi fu mai 
invece concezione teorica e 
metodo politico innanzitutto 
di primaria impostazione 
analitica e quindi di diffe-
renziata ricerca dei suoi svi-
luppi operativi, questa resta 
la gramsciana fino dagli an-
ni torinesi dell 'Ordine Nuo
vo, la quale, ponendo Pal-
ternativa socialista allora 
maturata a quella capitali-
stica, indicava a t tentamente 
quali fossero le molteplici e 
diverse spinte che potevano 
confluire aU'ultimo urto di 
eversione, rifiutandosi di 
confonderle e r idurle arbi-
t rar iamente ad un unico de-
nominatore. Esemplare in 
proposito resta la sconfessio-
ne di una iniziativa che fu 
allora det tata ad un compa
gno. a lui assai vicino, dal 
proposito non ponderato di 
a l largare comunque la sfera 
di operativita del movimento 
dei Consigli, e cioe della 
pubblicazione di una rivista 
dal titolo L'operaio agrico-
lo, t ipograficamente assai si
mile all 'Ordine Nuovo, e 
quindi tanto piu di una pe-
ricolosa confusione concet-
tuale e politica. Niente, ri-
peto, di piu estraneo al pen
siero di Gramsci, e percio al
le pagine dell 'Ordine Nuovo, 
della globalita come cate-
goria e come termine — a 
meno che non si voglia con 
esso indicare l 'atto risoluti-
vo della s tret ta rivoluziona-
ria quale poteva fondata-
mente proporsi allora nel
la congiuntura maturata al 
mondo dalla guerra imperia-
listica. Ma POrdine Nuovo 
neanche a questa stregua fu 
mai portatore della globali
ta, poiche esso aveva defini-
to il proprio compito non 
gia quale quello di un co-
mando in campo per una 
battaglia in at to, bensi come 
prepara tore di una nuova 
consapevolezza, e nella clas
se operaia e nei suoi alleati, 
dei termini real i del proces-
so in corso ai fini della loro 
adeguata preparazione ai 
prossimi decisivi impegni. 
Non diceva infatti la rivista 
sui suo frontespizio: « Istrui-
tevi perche avremo bisogno 
di tu t ta la nostra intelligent 
za — agitatevi perchd avre
m o bisogno di tu t to il nostro 
entusiasmo — organizzatevi 
perche avremo bisogno di 
tu t ta la nostra forza »? 

L'attuali ta di queste paro
le non e da dimostrarsi . Es
se valgono non soltanto nei 
confront! dei giovani, ai qua
li tuttavia part icolarmente 
devono oggi dirigersi. Ma 
cinquanta anni fa Gramsci 
ed i suoi compagni nella dif
ficile impresa di dare alia 
classe operaia un 'a rma cultu-
rale di nuovo e piu affilato 
taglio non furono i portatori 
specifici di una ribellione 
del le giovani generazioni, 
contro lo stato di fatto, odio-
so e rovinoso, sebbene, ma 
davvero casualmente, il 
gruppo dell 'Ordine Nuovo 
fosse tut to di giovani. La lo
ro non fu p e r t una matrice 
di generazione, ma di classe. 
E questa fu la loro forza, 
come il restarvi fedeli fu la 
loro intelligenza e il loro me-
ri to. 

Umberto Terracini 

EGITTO 1 9 6 9 : si a l ia pace, no al ia capitolazione 

guardia sui Nilo 
Piattaforma pacifica e resistenza nazionale - La grande promessa della diga di Assuan sta di-
ventando realta, ma la minaccia israeliana non si attenua - II peso della nuova generazione 

Soriano Ceccanti trasportato a Milano 

MILANO. 7. 
Soriano Ceccanti — dopo un lungo viag-

gio in autolettiga — e giunto questa mat-
Una da Pisa a Milano dove e ncoverato 
al Centro Traumatologic© e di rieducazio-
ne dell'INAIL. 

L'autoambulanza 6 giunta all'ingresso 
dell'ospedale poco dopo mezzogiomo. So
riano era steso su una barella. immobile. 
affaticato per il lungo viaggio. Lo acconv 
pagna\ano il padre e la madre. intimiditi 
dai lampi dei fotografi e dall'ambiente 
nuovo in cui si trovavano. Soriano Cec
canti e stato accolto a Milano da un grup
po di eompagne che gli hanno donato un 
mazzo di fion rossi mentre la Federazione 
del Partito si c messa a disposizione della 
famiglia per tutto quanto occorra durante 
la loro permanenza a Milano. 

Appena arrivato al centro di nanima-
zione dell'INAIL Soriano Ceccanti e stato 
trasportato al reparto radiologico e quin
di. dopo gli esami. ricoverato alia seconda 
divisione traumatologica che e diretta dal 
prof. Amedeo Fava. uno dei piu noti spe-
cialisti itahani per la cura dei paraplegici. 

E' naturalmente ancora prematura chie-
dere ai sanitan un giudizio sulla possibilita 
di guangione del giovane. II prof. Fava. 
che e stato ten accanto al ragazzo per di
verse ore. ha dichiarato che solo fra qual-
che giorno potra pronunciarsi sulla gravita 
della fenta che. come e noto. ha parzial-
mente leso il midollo spinale. 

La madrc di Soriano. Albertma. nmarra 
accanto al figho almeno una settimana, 
mentre U padre domenica sera dovra ri-

tornare a casa. E' un operaio della Piag-
gio e non puo rimanere troppo tempo lon-
tano dal latoro. 

< Soriano — dice — e sempre stato un 
ragazzo molto bravo. A scuola era dei 
miglion e. dopo essere rimasto fento. e 
stato lui che ci face^a coraggio quando 
andavamo a visitarlo. Quando era alio 
ospedale a Pisa \oleva che non RII si na-
scondesse niente sulle sue condizioni. Leg-
geva sempre 1 giornah e ha molto apprez-
zato quello che '* 1'Umta " ha scntto su 
quanto e aivenuto da\anti alia Kussola. 
Ora aspettiamo i nsult.-iti dell'inchiesta. 
Di una cosa Soriano e certo e lo ha ripe 
tuto al magistrate: che quella notte alle 
Focette i carabinieri h<inno sparato >. 

Nella telefoto: Soriano Ceccanti assi-
stito dalla sorella alia partenza da Pisa. 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO 

DALL'EGITTO. febbraio. 
«II consenso che nol dia-

mo oggi ad una soluzione pa
cifica — dichiarava ai giorna-
list! il portavoce del governo 
eglzlano, Mohammed Hassan 
El Zayat, nelle stesse ore in 
cui Nixon si Insediava alia 
Casa Bianca — esprlme il no
stro desiderio che vi sia pace, 
in modo che possiamo dedi-
care tutte le nostre energie 
alio sviluppo e alia ricostru-
zione in ogni campo de-
gli sforzi umanl. Abbiamo bi
sogno di costrulre 11 nostro 
paese e non vogliamo spen-
dere un'altra generazione per 
hquidaro U colonlalismo israe-
liano. Se Israele e 1 suoi pro-
tettorl mandano a vuoto la 
ricerca di uno soluzione paci
fica oggi, potrebbe rivelarsi 
difficile trovare lo spazio per 
una soluzione del genere in 
awenire. Ci6 che pub essere 
accettnbile ora potrebbe non 
esserlo piu tra cinque anni». 

E ' un discorso che ricorre 
con una certa frequenza nel
le ultime prese di posizione 
del responsablli della RAU e 
che riflette due tratti caratte-
ristici dell'atteggiamento che 
prevale, al vertice come alia 
base della nazione, a di-
ciannove mesi dall'aggressione 
israeliana: da una parte, la 
opzione netta ed esplicita, fat-
ta fin dal marzo scorso, a fa-
vore di una soluzione politi
ca del conflitto con Israele, 
anche a prezzo dei compro-
messi previsti dalla risoluzio-
ne del Conslglio di sicurez-
za deH'ONU; daU'altra, uno 
scetticismo carico di amarez-
za circa la possibilita che il 
nemico sia disponibile per un 
regolamento onorevole e il ri-
fiuto di andare, sui terreno 
delle concessioni, oltre un cer
to limite. 

Di questi due element!, il 
primo e del tutto coerente 
con gli orientamenli fonda-
mentali che i dirigenti egizia-
ni hanno seguito fin dal lo
ro awento al potere. Impe-
gnato in un glgantesco pro-
gramma di riscatto eeonomi-
co, del quale VAlta Diga di 
Assuan e simbolo e pegno, 
l'Egitto non ha mai imposta-
to il suo confronto con lo 
imperialismo e con Israele 
sid terreno della guerra. E 
questa, hanno riperuto 1 suoi 
portavoce alia Conferenza in-
ternazionale dl appoggio ai 
popoli arabi, e tuttora la sua 
politica. II bilancio stesso dei 
quattordici mesi seguiti al ve
to del Consiglio di sicurezza 
e in questo senso eloquente. 
Anche all'mdomani dl una di-
sfatta che ha assunto le pro-
porzioni di un disastro na
zionale e che ha imposto di 
dare precedenza assoluta al
ia ricostruzione delle forze 
armate, il programma di edi-
ficazione pacifica resta alio 
ordine del giomo. La «pro
messa » dell'Alta Diga che sa-
ra finita entro i'anno sta gia 
diventando realta: le opere 
gia in funzione hanno consen-
tito quest'anno un raccolto dl 
riso senza precedent!, vigoro-
si progressi della elettrilica-
zione e un aumento del red-
dito nazionale pari a ottan-
ta milioni di lire egiziane. Lo 
sviluppo dell'mdustria (nono-
stante la perdita del petro-
lio del Sinai) e quello della 
agricoltura hanno posto la bi-
lancia in attivo. Successi co
me questi hanno un'eco pro-
fonda nel paese 

Tuttavia. la guerra ha la-
sciato nella cosrienza nazio
nale tracce profonde e ha 
messo m movimento forze che 
tendono a modificare il vec-

chio quadro. II popolo soffre 
per la disfatta, nella quale av-
verte aspetti di atroce raggi-
ro, e il suo senso di frustra-
zione si esprime in forme a 
volte elementari, a volte piu 
« politiche». Elementare e il 
riflesso psicologico che la de-
stra ontisoclalista tenta di 
sfruttare, sui terreno del fa-
natismo religioso, contro il re
gime. C'e, d'altra parte, una 
spinta generale alia politiciz-
zazione delle masse. La gen-
te, e 1 giovani in particola-
re. vuol essere ora protago-
nista della vita politica: sa-
pere. vedere, dlscutere, decl-
dere. veriflcare. Nelle file del
le nuove generazioni, che la 
rivoluzlone ha portato alia rl-
balta, e aspra la polemica con
tro le « forze frenanti ». che 
tanto peso hanno avuto nella 
catastrofe; e la avversione per 
Israele. che era ieri soprat-
tutto un riflesso del dramma 
palestinese. assume 1 caratte-
ri e i tonl di una resistenza 
nazionale. II marxismo. la let
teratura della resistenza viet-
namita. gli scritti di Gueva
ra suscitano un interesse vi-
vissimo presso un numero 
crescente di giovani. Al Fath 
e dlventata una bandiera. Al-
l'adesione entuslastica che na-

Sopruso USA 
contro 
I'Italia 

al Mercato 
comune 
Nostro servizio 

GINE\'RA. 7 
Un grave sopruso degH Stati 

Uniti. che costituisce una vio-
lazione degli eccordi tariffari 
e dossanali del GATT (Accordo 
generale sulle tariffe doganali 
ed il commercio) e attualmente 
fonte di acccse discussioni a 
Ginevra. 

E* Tltalia il paese della Co-
munitA europea ad esseme mag-
giormente colpito Le esporta-
zioni di lana mixta p'-ovenienti 
soprattutto da Prato (che espor-
ta quasi e-vldsivameote verso 
gli Stab Uniti) sono le vittime 
di queste misure arbitrane e 
hanno a\-uto danni per qu.nd:ci 
mihoni di do'.lari alTanno (pari 
a dioci miliardi di lire). 

In segudto ad una legge statu-
nitense entrata in vigane il 23 
diccmbre '68. che aumentava i 
dazi su alcune categoric di tea-
suti dj lana mista importata da
gli Stati Uniti e provenienti dal
la ComurotA europea (l'ltaha sx>-
prattutto) la p?otezaone tariffa-
ria del 12 per ceoto prer.-ista 
dal Kennedy round saliva alio 
86 per cento. Le d^eussoni che 
v>no in corso attualmente. tra 
delegazioni del MEC e degh 
Stati Uniti. hanno iniziato 1'esa-
mc d a problemi giund;ci della 
questione che e in flagrante vno-
lazione con gli articoli 19 e 23 
dellaccordo dc! G\TT e che ob-
b!i2a un pnew che procede ad 
a innonti doganali a dare un com-
ptTxso sotto forma di danaro 

m. d. b. 

SE N'E' ACCORTO ANCHE L'INDICE DELL'ISTAT 

NUOVA ONDATA DI RINCARI 
FALCIDIA IL LIVELLO DI VITA 

I prezzi aumentano dl 
nuovo a n t m o elevato, tanto 
elevato che se n'e accorto an
che l'indice del « costo vita » 
deinSTAT in base al quale 
e scattato un punto di con-
tingenza mentre un altro puo 
scattare al prossimo turno. 
Che cose che fa aumentare 
i prezz: se l pensionati non 
hanno avuto una lira d*au-
mento e I contratti naziona-
li di tre mihoni e mezzo ai 
lavoratori sono ancora da r.n-
novare? La domanda e nvol-
ta a quanti vedono nell'au
mento delJe pensioni e dei 
sa lan il pericolo dell'infiazio-
ne: la ventA e che 1 prezzi 
aumentano e i'inflazione stri-
scia per altre ragioni. inter
ne al sistema capitalist! co, e 
che l'accusa ai lavoratori e 
solo un mezzo di press:one 
politica, 

L'attuale aumento del prez
zi in Italia riflette: 1) un in-
soddisfacente andamento del-
1'industna che cerca di ri-
guadagnare in Italia la dimi-
nuzione (del a*-* circa) nei 
ncavi di vendue all'estero; 
2) l'lmportazione di inflazio-
ne dagli USA (43c"o di aumen
to del prezzi nel 1968; una sci-
volata d*»l 12Te in tre anni) e 
dalla Francia (prezzi aumen-
tati del 5,5^) dove rinflaz.o-

ne e stata r. creata » apposita-
mente, appl:cando i consigli 
dellalta fmanza internaziona-
le, per « mang:are » ai lavora-
ton gli aumenti strappati a 
maggio; 3) dall'aumento dei 
dazi doganal: su: prodotti ali-
mentan causati da! protezio-
n:smo MEC. 

I lavorator: subiscono, a 
causa di ques*a inflazione 
strut turale, dun colpi Nel 
I&68 i saiari sono aumentati, 
in termini reali, solo deli'1.8~ 
neli 'mdustna e del 3^"« nel-
ragr.co'.tura mentre la pro-
dut tmta del lavoro e aumen-
tata, secondo una pnma sti-
ma, dt\v&~c nell'insieme dei 
setton. Non c'e solo la per
dita di potere d'acquisto di 
certe parti del salano ferme 
da anni (come gli assegni fa-
milian), o di vaste categone 
a salano sociale (8 mihoni di 
pensionati). ma un aumento 
diretto dello sfruttamento; 
nel 1964 il «prodotto lordo 
al costo dei fatton » del lavo-
ro dipendente fu di 8^57 mi-
liard: di lire, le retnbuzioni 
furono di 5 313 miliardi con 
una differenza a favore delle 
imprese di 2^*4 miliardi; nel 
1967 il prodotto e salito a 
10-534 miliardi di lire e le re-
tnbuz:oni a 6 585 miliardi, con 
una differenza dl 3 949 mi

liardi: mille mihardi di lire 
in piu estorti direttamente al 
lavoro dipendente in soli tre 
anni e. come sapp:amo dal
la politica soc:a!e fatta, men-
ta alfatto redistnbuitt alia 
popolazione lavoratnee. 

E ' vero che non e la scala 
mobile, ma la lo'.ta contrat-
tuale che deve consentire ai 
lavoraton di ottenere una 
pane maggiore del prodotto 
Ma in presenza di fatton 
estemi al rapporto diretto con 
l':mpresa, anche mtemaz:ona-
li, che colpiscono il potere di 
acquisto. di categone a sala
n o sociale (pensionati) o par
ti di salano indiretto solo un 
mutamento del sist«ma di 
scala mobile pu6 dare mag-
gion garanzie. In Francia, sul-
l'espenenza dell'ultimo anno, 
la CGT si appresta a presen-
tare per le trattative di mar
zo la nchiesta di un mecca-
nismo che non si hmiti a re 
gislrare 1'aumento di un,« pac-
chetto» di prezzi, ma tenga 
conto: 1) deH'aumento de'. 
reddito nazionale; 2) dell'au 
mento della produttivita; 3) 
dei bisogni sociali «nuovi » 
dei lavoratori. 

In Italia 1 sindacatl hanno 
posto energicamente questo 
probJema per le pensioni. do
ve si chiede 1'aumento in ba

se all'incremento del salarl 
globali. Questo tipo di scala 
mobile per le pensioni e il so
lo giusto poiehe" consente di 
mantenere nel tempo il rap
porto pens:one salano e un f i-
nanziamento automatico, poi
che ad ogni aumento di sa
lano cornsponde un aumento 
proporzionale dei contributi 
assicurativi. Va maturando 
pero ancr.e res:genza di nve
dere la scala mobile per i 
salan 

A questo proposito 11 minl-
stro del Bilancio, on. Preti, 
ha avuto l'mfelice idea di 
soendere in campo per difen-
dere 11STAT e la sua manie-
ra di stabihre il c carovita >. 
Questo e servito solo a ri-
cordare che 1'ISTAT, sotto la 
direzione del democristiano 
De Meo, ha bandito dalla for-
muiazione dei suoi program-
nu e dalla sua direzione le 
« parti sociali > — in primo 
luogo I rappresentanti dei sin-
dacati — e si e fabbricato 
un sistema di nlevazione del
le forze di lavoro e della di-
soccupanone (e della stessa 
propneta fondiana, come ri-
sulta dall'infelice impostazio
ne del censimento dell'agricol
tura che va a ripctersi Pan-
no prossimo) ad uso e consu-
mo degli ambient! piu c pa-

dronali» del potere politico. 
L'aumento dei prezzi e og

gi certamente subito dai la
voraton ten al di la di quan
to potrebbe awenire se fosse 
megI:o rilevato; ma non e su
bito so:o sui salano diretto. 
Si pensi agli assegni familia-
n che non usufruiscono di 
aicuna forma di nvalutazione 
automatiea ed hanno perciO 
perduto il 20-25^. del valore 
reale dall'ultimo aumento. Si 

pensi all'imposta di Ricchez-
za Mobile la cui quota esen-
te — 300 mila lire armue o 
20 mila lire mensili — e fer 
ma da anni. nonostante la di-
minuzione del potere di ac 
qu.sto Qui si entra tuttavia 
in un campo p;u vasto, che 
nguarda non solo I rmcan 
ma anche c:6 che si m'ende 
per « livello di vita »; cresco-
no ogni giorno i b.sogni dei 
lavoraton -JI fatto di is:ruz:o-

ne dei ngli, aggiornamento 
profess:onaIe. cultura, diverti-
menti e vacanze ed e neces-
sano che queste maggiori esi-
genze trov.no espressione sia 
r.el totale sgravio fiscale del
le spese a eid dest:nate sia 
neli'adeguamento contmuo del
la parte d: salano che e con-
nessa a meccanismi previ-
denzialt o di spesa pubblica. 

Renio Stefanelli 

Scoperto ricatto del governo ai lavoratori 

Proposto l'aumento della benzina 
Ricorrendo al vecchio siste

ma del ricatto il governo ha 
mandato avanti i suoi e organi 
competenti» con la proposta 
dl un aumento di 10 o 15 lire 
al litro sulla benzina. Si cer
ca con ci6 di rendere impopo-
lari le richieste dei pensio
nati e dei gestori degli im-
piantl di carburantt. dando 
a credere che esse compor-
tlno un aggravto non diversa-

mente finanziabile 
La realta e ben diversa: 

per i pensionati e il bilancio 
dello Stato che va cambiato 
(e i comunisti documenteran 
no nuovamente nei prossimi 
giomi dove e come va cam
biato); I distributori di car-
buranti indicano nella elimi-
nazione degli intermediari e 
nella pianiflcazione delle licen-
z« il mezzo pnncipale per re-

munerare meglio il loro la
voro. II governo, con questa 
mossa, si colloca ancora una 
volta dalla parte della specu 
lazione. dei petrolien. degli 
ambienti atlantici estremisti 
che reclamano solo per que
st'anno 200 miliardi per ar-
mamenti; ma dimentica trop
po facilmente che e proprio 
contro questi che si e scio-
perato l'altro ieri 

see dalla lettura del testl non 
e ancora seguita su vasta sea-
la la maturazione che nasce 
dalPesperienza e dal lavoro 
politico. 
Tutto cib ha avuto ed ha 

ripercussioni al vertice della 
vita nazionale. L'evoluzione av-
viata con le manifestazioni po-
polari del 9 giugno 1967 e 
con quelle della scorsa pri-
mavera contro l responsabill 
della disfatta, proseguita con 
il «programma del 30 mar
zo » e con le elezioni al Con
gresso dellTJnione socialista 
araba e per la nuova Assem
bled, continua. La decisione, 
presa da Nasser, di cancella-
re i processi contro gli stu-
dentl arrestati per i fatti di 
Mansura e di Alessandria. 
ha corretto un'interpretazione 
puramente «controrivoluzio-
naria» dl quegli avvenimen-
ti ed ha aperto un dialogo 
tra la direzione nazionale e 1 
portatori dl fermenti nuovi. 

Mohammed Hassanein Hey-
kal, che di questa apertura 
si e fatto ripetutamente as
sertore. ha d'altra parte rt-
chiamato l'attenzione, dalle co-
lonne di Al Ahram. sulla par-
ticolare importanza che l'unl-
ta araba e quella del front* 
interno assumono nel confron
to con Israele. Assai piu ch« 
alia pace, egll nota, 1 dirigen
ti di Tel Aviv sono apparsi 
finora interessati a semlnar« 
la divisione tra i loro awer-
sari. Essi hanno giocato dap-
prima la carta dell'infiltrazio-
ne nella RAU. poi quella del-
l'attacco alia Giordania. con-
siderata l'anello piu debole 
della catena; quindi quel
la della trattativa con 1 nota-
bili palestinesi dei territori 
occupati, nella speranza di 
pnvare la guerriglia delle sue 
basl. Infine. essi si sono rivol-
ti nuovamente all'Egitto, con-
sapevoli del posto decisi-
vo che esso occupa. e han
no offerto tramite Rusk una 
« pace separata » che 11 lasci 
hberi di imporre successiva-
mente le loro condizioni alia 
Giordania. Ma la loro avance 
e stata ignorata. Che fara al
lora Israele? Heykal vede due 
possibilita: un nuovo attacco 
su vasta scala, con Impiego 
massiccio dell'aviazlone. o un 
«colpo» limitato. del genere 
di quello compluto contro lo 
aeroporto di Beirut o di quel
lo che ha avuto come bersa-
glio. in Egitto, la stazione elet-
trica di Nag Hammadi. Un 
attacco di questo tipo sareb-
be senza dubbio calcolato in 
vista dei suoi effetti psicolo-
gici, per colpire a moralmen-
te» l'Egitto nelle sue opere 
vive e distruggeme la capaci-
ta dl resistenza. 

II consuntivo del contattl 
diplomatict che si sono avu-
ti durante l'ultimo scorcio del-
l'amministrazione Johnson e 
giudicato dunque molto du-
ramente al Cairo. E' signifi-
cativo. a questo proposito. che 
Al Ahram abbia ntenuto ne-
cessano tagliar corto agli 
equivoci, rivelando il 19 gen-
naio il contenuto della rispo-
sta di Rusk al memorandum 
sovietico. risposta che mostra-
va gli stat i Uniti attestati 
su posizioni sfacciatamente 
pro-israeliane: invito a liqui-
dare la guerriglia palestinese, 
avallo delle ambiguita di Tel 
Aviv sulla risoluzione del-
l'ONU. appoggio al nfiuto di 
ritirare le truppe e alle riven-
dicazioni terntonali giustifi-
cate con il pretesto della • si
curezza ». alia nchiesta di ne-
goziati e accordi diretti. al 
pnncipio di una «libera na-
vigazione » israeliana nel Ca-
na!e di Suez, ma silenzio sul
la questione dei profughi pa
lestinesi La rivelazione di que
sta piattaforma. che AI Ahram 
defmiva « un msulto agli ara
bi e all'ON'U». ha provocato. 
come si ncordera aspre rea-
zioni a Washington. Ora Ni
xon promette una « nuova ini
ziativa ». Cambiera la sostan-
za? I < chianmenti» fomm 
dal nuovo segretar.o di Sta
to non permettono di stabl-
hrlo. 

Ancora una volta. al Cairo 
si guarda con ammo aperto 
ad una possibils evoluz:one 
dell'atteggiamento amencano 
La RAU ha ormai chiaramen-
te defmito la sua p-Ds.z.or.e 
Es>ia e pronta ad applicare la 
risoluzione dellONU. non ad 
accettarne un'interpretazione 
di comodo. E ' prorita a por-
re •ermine, m carnbio del n-
tiro delle truppe. alio stato 
di belhgeranza e a ncor.osce-
re il dint to d. o-?n: Stato. 
Israele compreso. a vivere m 
pace, all'mtegnta terntonale 
e a frontiere sicure; r.on a c*-
dere ail'ag^ressore parti del 
s'^o territono naztonale Ac-
cetta che una SiStcmaz.or.e rsa-
cifica del confl.tto con Israe
le s:a ozze:;o d: g3rar.z.e m-
terr.az:jr.ali r.el quadro del 
Cons.glio d: s.curerza. com 
previa eventualmente la pre
senza di una forza mtemazio-
nale corr.posta di truppe dei 
paesl minor., e sia accompa-
gnata dalla smilitarizzazior.e 
delle zone di frontiera; respm-
ge un trattato che sanziorn la 
sopraifazione compmta a dan-
no dei palestinesi. E ' pronta 
a consentire la navi^aztone 
israeliana nel Canale d: Suez 
se Israele nsolve equamente 
il problema dei profughi. So
no concessioni assa: amp.e. 
che assicurano a Israel?, "co
me El Zayat a\eva gia avu
to occasione di r.otare. « l'ot-
tanta per cento d. c.6 che 
Tel Aviv chiedeva prima del
la guerra ». Pure, quattordici 
mesi sono passati senza che 
esse avessero nsposta. E il 
tempo trascorso non ha cer
to irrobustito le chatces d: 
una soluzione pacifica. 

Ennio Polito 
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