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II reportage di un giornalista 

Un americano 
nella R.D.T. 

Un viaggio in lungo e in largo per la Germa-
nia democratica - Dalla pianificazione e dire-
zione dell'economia al sistema scolastico 

J 
John Dornberg 6 un gior

nalista americano di origine 
tcdesca. iNato ad Erfurt , an-
cora bambino, nel 1939 fu 
costrctto ad abbandonarc la 
sua citta ed il suo paese pcr-
che ebreo. Ma la nostalgia 
per la sua terra gli e rima-
sta nel sangue. Come inviato 
del Newsweek, dal 1900 piu 
volte ha viaggiato in lungo 
ed in largo in quella parte 
della Germania dove Erfurt 
si t rova: la Kepubblica de
mocratica tedesca. 1 frutti 
di questi viaggi sono conte-
nuti in un libro pubblicato 
ora anche in Italia (La Ger
mania dietro il muro, Casa 
editrice Etas Kompass, Mi-
lano. L. 3.500). 

Malgrado il titolo ambi-
guo, si t rat ta del reportage 
piii obiettivo apparso sino 
ad oggi nel nostro paese sul-
l'« altra Germania ». In esso, 
infatti, l 'autore non osserva 
la RDT attraverso le lenti 
deformanti di Bonn, ma par-
tendo dalla realta cosi come 
gli si presents . « Dietro quel 
muro che l'Occidente conti-
nua a sprezzare come simbo-
lo mostruoso della banca-
rotta morale di un regime ti-
rannico, e invece in corso 
una rivoluzione. Ma si trat
ta di una rivoluzione che 
nessuno aveva previsto. Men-
tre l 'Occidente la isolava e 
la t rat tava da paria, la Ger
mania orientale provvedeva 
silenziosamente a rafforzarsi 
i museoli. ed o^«i essa e di-
ventata una forza economi-
ca, politica e mili tare che 
nessuno puo permettersi di 
ignorare. Dietro il muro. in 
questo mezzo Daese, poco co-
nosciuto e volontariamente 
ignorato. che e nello stesso 
tempo il bastione piu occi-
dentale del mondo eomuni-
sta e il fulcro del confronto 
Est-Ovcst, e in corso un se-
condo " miracolo economi-
c o " tedesco. E per quanto 
esso sembri giungere in ri-
tardo. si t ra t ta di un mira
colo non mono spettacolare 
del primo Wirtschaftinunder 
delta Germania occidentale». 

E"ancora: •* Come seconda 
potenza industriale del bloc-
co comunista, sesta d'Euro-
pa e ottava del m o i d o . la 
Repubb' i ra democratica te
desca (RDT^ nnn P niu un 
pnssedimenfo snvieficn sog-
"etto ad un " r i m p a t r i o " in 
Germania nrcidentale una 
vnlfa che il Cremlino si sen-
tis?e in vena di senerosi ta . 
ma una vera e pronria nazio-
no. nella quale sta sormo-
gliando un senso di fiduria. 
un r isent imento per l'isola-
mento diplomntico nel quale 
si trova. ed un nascente sni-
r i to nazionale al nna 'e . pre
sto o tardi . il re<=to del-
I'Ettrona dovra pure ras?e-
gnarsi ». 

D o r n b e r g . owinmonto . 
esnrime senza couivoci le 
sue risorvr "oj co^fronti del 
si«tema politico che ha rea-
I w a f o questo dunMce • mi
racolo ». ma non si nascon-
rie che « la ?tra^ran' le m r -
rioranza dot tedc^chi orien 
t.ili — direi l 'ottanta per cen
to — puo non csscrc devota 
e forse nemmeno favorevol-
mente nriontata nei confron-
fl del re-iime e dei suni ca 

pi. ma appoggia i principi 
economici del sistema. Que-
sta gente non vuole tornare 
al tipo di capitalismo del 
<,uale si ricorda o del quale 
ha sentito raccontare daj 
genitori. E non vuole nem
meno la specie di capitali
smo che viene praticata e 
propagandata nella Repub-
blica federale ». 

Per il lettore italiano che 
ha cosi poche occasioni di 
informarsi sulla realta della 
RDT, la lettura del libro di 
Dornberg sara una scoperta. 
La parte preponderante del 
reportage e dedicata al « mi
racolo economico », cioe alio 
sviluppo industriale ed al 
nuovo sistema di pianifica
zione e di direzione dell'eco
nomia, che l 'autore forse mi-
tizza un po' troppo. Ma ca-
pitoli di non minore interes-
se sono quelli dedicati al si
stema scolastico (« la realiz-
zazione piu rivoluzionaria 
della RDT») , alia coopera-
tivizzazione deH'agricoltura 
(trasformatasi, dopo gli er-
rori e gli eccessi iniziali, in 
un successo), alle fughe in 
Occidente ed alle loro cause, 
alia vita politica ed alle sue 
stor ture , alia miope politica 
culturale con i suoi alti e 
bassi di aper ture e chiusure, 

Non tutti i giudizi di Dorn
berg sono evidentemente ac-
cettabili. Le parti del libro 
ricavate dalle sue esperien-
ze diret te appaiono molto 
piu convincenti di altre chia-
ramente frutto di affrettaie 
letture, come per esempio 
la breve sintesi storica sulla 
nascita della SED o cer te 
annotazioni biografiche dei 
maggiori dirigenti 

Ma, piu che in questi squi-
libri, il limite del libro de-
riva dallo stesso orientamen-
to politico dell 'autore, rap-
portabile a quello della si
nistra liberale tedesco-occi-
dentale. Anche Dornberg 
sembra infatti l imitare i 
problem! dello sviluppo de-
mocratico della RDT ad un 
semplice processo di «libe-
ralizzazione > (di qui la mi-
tizzazione del nuovo sistema 
economico, cui si accennava 
pr ima) . In realta il proble-
ma della RDT. come del re-
sto di altri paesi socialisti 
europei . va oltre la semplice 
rivalorizzazione di certi isti-
tuti propri della societa de-
mocratico-borghese. 

E' vero, nella RDT. piu 
che in altri paesi deU'Kuro-
pa orientale. la rivoluzione 
socialista c stata in pr imo 
luogo il frutto di particolari 
circostanze storiche. come la 
sconfitta mili tare del nazi-
smo e l'occupazione sovieti-
ca. Ma a quasi venticinque 
anni dal giorno in cui la 
bandiera sovietica fu issata 
sulle rovine del Reichstag. 
le trasformazioni delle strut-
ture economiche e politiche 
portnte a termine hanno 
creato anche nella RDT le 
premessc per quel salto di 
oualita necessario per fare 
della societa socialista una 
societa piu giusta. piu libe
ra. piu umana e. per la RDT, 
polo di attrazionc per l'in-
tera Germania. 

Romolo Caccavale 

! • BL FRONTE, UNA NUOVA VOC 
DELLA RESISTENZA PALESTINESE 

VISITA AD UN CAMPO PI GUERRIGUERI 
Conversazione sotto la tenda — Nelle tesi del comandante « marxista - leninista» si coglie il rif lesso di una evolu-
zione non ancora compiuta — Una significativa lezione di politica e di storia per l'ultima generazione di esuli 

IL TRAM A CAVALLI 

Una strada di Roma verso la fine del 1800 in una fotografia del conte Giuseppe Prlmoli 

IMMAGINI DELL' ITALIA FINE '800 RACCOLTE IN VOLUME 

Un conte con la macchina f otograf ica 
Giuseppe Primoli, amico di regnanti, di principi e di belle donne, ha lasciato piu di 12.000 fotografie — Alle foto del bel mondo si al

ternant) quelle di operai che manifestano a Roma il Primo Maggio, di povera gente, di ergastolani in partenza per il reclusorio 

Per chl crede alia fotojira-
fla enme modema scoperta 
per documeniare la vita di 
ogn: giorno sara senz'altro 
una sorpresa 1'accorgersi che 
anche :n Itaha, nella secon
ds meta de:i ri<«i. i fotogrrafi di 
amb:ente. d: costume, del'.a vi
ta delle c:tta e dei'a campa-
gr.a. erano gia al lavoro con 
la capacita di rendere un 
rr.ondo e una epora pari e for
se m:?":ore d: quella di tanti 
fotopraf: e reporter di oggi. 
Proprio que>:o e il mento del 
be! volume che Lamberto Vi-
tah, stud:o>o d a r t e e a tem
po perso apprezzato storico 
della {i>;o;raf:a, ha dedicato 
al conte Ciuseppe Primoh 
(Lambero Vital: — Un fo!o-
graio fin de Steele — 11 conte 
Primoli — E;naudi edaore. li
re 6.500), uno dei ^randi della 
foto.cjrafia :tai:ana dell"BOO. 

II discorso sulla fotu^rafia 
come « occhio della meniiiria » 
e « dooumento per la storia » 
e orma: e:a s:a:o farto p:ii 
di una volta. ma vale la pena 
di ricordare ancora come, per 
anni, la fotografia. la tvecchia* 
fotografia, quella cioe inKialli-
ta degli albums dei nonni, sia 
stata, almeno a livello ufficia-
le, d:sprez7ata o quanto me-
no sottovalutata. L'immag:ne 
ottica, e noto. fu all'inizio n-
tenuta priva di valore e « trop
po reahsta ». II fat to di esse-
re reahstica sipn:f:c.ava. nella 
•econda meta dell'fiOO, non «es-

stica i>. Di questo atteggiamen-
to si 'ecero paladine, per an
ni. le forze conservatrici, i go-
verni e tutti coloro (papato 
compreso) che vedevano nella 
immagme assunta per via ot
tica una minaccia alle mitizza-
z:oni e alle « bellissime » agio-
gra'ie d: quel periodo molto 
in voga soprattutto per i fatt: 
di guerra. Si ebbero, cosi. at-
torao alia fotografia, battaghe 
che hanno ia?;ciato. purtroppo 
strascichi e traccie ancora og
gi: da una parte i sosteniton 
della fotografia che erano gli 
stessi liberi pensatori della 
scuola pos:tiva e coloro che 
credevano neirevoluz;one e nel 
daruinismo; daH'altra, mohi 
govemi ufficiali, la Chiesa (so
no noti alcuni editti signifi-
cativi in proposito) e chi ave
va l'incarico di sovrintendere 
ai fatii d'arme e cioe la buro-
crazia e i militari. Napoleone 
I I I personaimente, proibi di 
fotografare il campo di batta-
glia di Solferino (18591. 

Giacevano sul terreno, quel 
g:orno, quarantam.la morti e 
centomila feriti rimasti sen2a 
assistenza. Le foto, infatti, po-
tevano diffondere «timore e 
av\ersione ai fatti d'arme » co
me si scriveva apertamente. Le 
immagini ottiche servivano in
vece ottimamente al litogTa-
fi imperial! che ne rlcavava-
no dati e informazloni visi-
ve da trasferire nelle loro 
stampe dove l» guerra veniva 

dura e sanguinosa ma nobile 
giostra cavalleresca, piena di 
cavalloni rampanti, di soldati 
in posa eroica e di bandiere 
al vento. Ma le fotografie re
cuperate e rese al compito per 
le quali erano nate, cioe infor-
mare e « raccontare » la verita, 
permisero anche allora di far 
vedere a chi non e'era con si: 
occhi della verita invece che 
con quell: della fantasia. 

La ricerca del 
dato oggettivo 

II libro di Vitall si in«»r.-
sce. per fortuna, nel fiione del
le ncerche che ormai da qual-
che anno, si vanno svolgendo 
nell'ambito della fotografia. 
proprio nel senso della riva
lorizzazione del dato oggettivo 
e del documento vero che pro
prio l'imm.ig:ne ottica rappre-
senta :n reia/:one ad una epo-
ca e ad un penodu. 

Giuseppe Primol:, vissuto 
fra Roma e Pangi nella secon 
da meta dell'800. veniva da 
una famiglia della piccola no-
biltA marchigiana. Trascorse 
molt! anni a Parigl dove fre-
quento l'ambiente della corte 
imperiale e della prineipessa 
Eugenia sua zla. II Primoli 
(anzl i Primoli, Giuseppe e 
Luigi) erano infatti imparen-
tatl con i Bonaparte. Legati 

SS?S szllz • £ nor. «3oc<6 « u U - i ir»aiorxnauft in una apvcie cu I mix Kmoienve axusuco a lette

rs rio francese (erano amici di 
Theophile Gautier. Alexandre 
Dumas fielio. Erimor.d d^ Gon-
court, Guy de Maupassant, 
Charles Gounod. Francois 
Coppee* i Pnmoli e :n par-
ticolare Giuseppe, ebbero libe 
ro mgresso anche alia corte 
d; Umberto I d: -Savo:a e a 
q.:ella V.it:cana C.'op.obhero e 
furono legati alia r.obilra ro-
mana e agli amb:enr: artist:ci 
letteran della capirale italia-
na. Giuseppe Primol: che si 
piccava di letteratura e poe-
s:a f:ni, invece, per girare 
mezzo mondo e scattare mi-
giiaia di fotografie. Alia fonda-
z:one Primoli se ne conserva-
r.n esattamente 12575 il che d:-
mostra quanto forte fosse la 
passione di Gege. come lo chia 
mavano gli amici per le mac-
chine fotogriifiche e le attrez-
zature ottiche anche se mo-
rendo, il nob.le fotografo di-
mentic^ di la>ciare almeno 
una sola :nd:cazione che po-
tesse permettere di classifica-
re e s;s;enl3re, in modo de-
cente. tutta questa vasta pro-
duzione fotografica. 

Nel libro di Lamberto Vita-
li <di un formato un po' di-
verso dal comune, proprio per 
permettere la riproduzione del
le foto del Primoli jl piu pos
s ib le della stessa grandezza 
delle last re or-.ginali) che ospi-
ta una breve introduzione sul 
mondo fotografico italiano del-
l'epoca e 261 immagini di que
sto granda maestro ticu oOO, | 

proprio il ia^oro del Primoli 
non e messo a confronto con 
quello de;:!: altri notissimi e 
bravi fotografi deU'epoca: Ali-
nari. Bro^'i, G:gl:oli, Danes:. 
Tummmello, D'Alessandri, Ne
gri ecc. Soprattutto si e trala-
sciato. v<»".utiimente, proprio 
il rapporto fotografia societa, 
fotografia storia. utilizzayionp 
dell'immagine ottica e utilizza 
z:or.e dell'immagine litograf:ca 
nella seconda meta dell'fiOO. 
Una se.-;e di confronti e rap-
porti :nrerd:pendenti che so
no fondamentali per chiunque 
vogha prendere in esame il 
lavoro dei grandi fotografi Ita
lian: del secolo scorso. 

Uambiente snob del 
bel mondo a Roma 

Si e foTse dato troppo peso 
a tutti i rapporti fra il bel 
mondo deU'epoca, (proprio 
quel mondo che deila foto 
grafia aveva una conceziune 
tutta particolarei quel'o lette-
rano. a rus txo e il Primoli 
nobile-colto, amico di regnanti 
e principi, di belle dame e uf-
ficialetti buoni solo a cavalcare 
con eleganza al vecchio ippo-
dromo romano di Tor di Quin-
to. Proprio il Primoli e stato 
il primo a dimostrare con le 
migliaia dl foto scattate nel 
corso di tanti anni come il 
mondo anche per lui non fos
se Quaiio. Bast* ifogUaro 11 

libro per rendersene conto. 
AUe foto del bel mondo si 

alternano. appunto, quelle del
la gente m:nuta. del piccolo 
venditore d: statuine, degh er-
gastolani in partenza per il 
reclusorio, desl: operai alia 
pT.mH manifestazione per \\ 
primo maggio a Ronia. delle 
iavandaie. de^li acrattoni. dei 
contad:n:.*le: butter:, de: bam-
b.m del popolo sulle soglie 
delle povere rase. Proprio per 
quesvi < fotografando egli ha 
intuito che con la macchina 
dove andare oltre il proprio 
mondo se vuole capire ci6 che 
lo circondai non e giusro. nei 
testi scritti. ridarci la figura 
del Primoli solo attraverso i 
suoi contatti con la gente «col-
ta » e col « mondo bene » di 
Roma e Parigi. Questa e un 
po" limpressione che si ricava 
dalla lettura del libro. Per 
non dire delle proUsse, anche 
se grKlibil:, cr(»nache di certe 
giomare riportate quasi sem-
pre diretfamente in francese. 
I-i c<jsa r: pare un po' un inu
tile preziosismo e non un me
nto per il Vitali. I.e foto del 
Primoli sono invece dawero 
tutte straordinane: alcune di 
una bellezza unica. E per 
ci6, tutto sommato, questo bel 
libro fotografico e un altro ge-
ncroso contributo di Lamber 
to Vitali alia magginre cono-
scenza della storia della foto
grafia italiana dell'fiOO. 
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Nostro servizio 
DI R I T O R N O DALLA 

GIORDANIA, febbraio. 
C'e un tratto comune nelle 

organizzazioni della resisten-
za palestinese: la convivenza 
in esse di element! e posizio-
ni politiche sia di destra che 
di sinistra. O meglio: sorte 
praticamente tutte, e in mo
ment! diveisi, da preesistenti 
movimenti a coloritura nazio-
nalistica, esse stanno rapida-
niente evolvendo verso posi-
zioni sempre piii di sinistra 
e verso piattaforme sempre 
piii marcatamente socialiste. 
Proprio questo di* il segno del 
rapido procedere della storia 
anche in questa parte del 
mondo. 

Ma procediamo con ordine. 
Arrivo ad Amman la sera ver
so le sei. Vado subito al Cen
tre di smistamento e chiedo 
di parlare con alcuni esponen-
ti dei movimenti di resisten-
za. e — se possibile — di vi-
sitare un campo di addestra-
mento. But to la la richiesta 
sperando che venga accolta. 
(Ho poccj tempo; l'aeropor-
to di Amman e rimasto chiu-
so per due giorni e la mia 
visita ne e risultata. dHti pre
cedent! impegni. abbreviata). 

L'indomani mattina alle ot
to una macchina mi preleva 
in albergo per portarmi al 
campo. Usciamo da Amman 
e ci dirigiamo verso la peri-
feria; non so se e verso nord, 
sud, est o ovest. Durante il 
breve viaggio inizio il collo-
quio con i miei accompagna-
tori: l'autista. un giovane e 
una ragazza di circa venti an
ni. Apprendo dalle prime fra-
si scambiate che sono capita-
to per caso con quella delle 
organizzazioni della reststen-
za che si definisce «manci-
sta-leninista ». Si tratta del 
Fronte popolare di liberazio-
ne delia Palestina, il F.P.L.P; 
l'organizzaziorie — tanio per 
intenderci — che rivendico 
la paternita dell'attentato di 
Atene. <I>e altre organizzazio
ni, come vedremo piii diffu-
samente nel prossimo artico-
lo, sono: la ben nota Al Fath. 
l'OLP con la sua R Armata dl 
liberazione palestinese B. la 
Avanguardia d: Iiberazione). 
Dico ai m:e: acrompagnatori 
che non sapevo vi fosse 
una organizzazione palestine-
se marxista - leninista. Mi 
nspondono che, effettivamen-
te, e stato nello scorso mese 
di agosto. durante un congres-
so tenuto clandestinamente 
in Palestma. che il F.P.L.P. 
— sorto onginariamente co
me organizzazione militare 
promossa dai movimenti na-
zionalisti di Paesi arabi — ha 
precisato la propria piatta-
forma e che in esso hanno 
preso la prevalenza dirigenti 
che si richiamano ai movi-
menM marxisti - Ieninisti. Par
ticolari legam: ebbe il F.P.L.P., 
Ell'inizio, con il movimento 
progressists dello Yemen del 
Sud. 

«Prima della guerra del 
giugno — mi dicono i m:ei 
mterlocuton — il Fronte era 
contrario alia g\ierra partigia-
na, perche ritenevamo cne la 
•i-^erazion^ UCHA Pa!est:na j^»-
tesse venire solo dail'unionc 
di tutti i popoli arabi e do
po che questi ulrim: a-.cssc 
ro portato a termine le loro 
rivoluzionl nazionali; c dopo 
la guerra dei sette g:orni che 
le nostre posiziom a questo 
riguardo sono camb:ate». I 
miei inter^K-uton sono tutti 
e due intellettuaii. I^i ragazza 
studia allX'niversita del Cairo. 
Lui e nato ad Hebron, venti
cinque anni fa: ha nove fra-
telli, tra cui una ragazza im-
prigionata in Israele. Ha fat-
to gli studi al Cairo, e si e 
laureato in filosofia e psico-
logia. 

Abbiamo intanto abbando-
nato la statale e dopo aver 
percorso. non senza qualrhe 
difficolta, una npida strada 
di campagna, (c'e stata quasi 
un'alluvione, e la maccnina 
fatica a procedere), arriviamo 
al campo, protetto e nascosto 
in mezzo al bosco. Entriamo 
neiia tenda sede del coman-
do: c'e il responsabile del 
campo ad attcndercl. CI se-
d:amo per terra, in circolo. e 
cominHnrnn 1» COnV*r£E îOri* 
0«al tant43 antra iin" parti gia-' 

no In tuta e col mitra a rife-
rire qualcosa e a scatnbiare 
rapide parole con gli altri. 

« II Fronte — mi dice il re-
sponsabile del campo — ha 
una base politica ed ideologi-
ca marxista - leninista. Esso 
si e formato quattro mesi do
po la guerra del giugno 
e non e esclusivamente pale
st inese. E' un'organizzazione 
di tutti gli arabi per la rivo
luzione in tutto 11 mondo 
arabo. Al contrario delle al
tre organizzazioni della resl-
stenza, che sostengono che 
non bisogna immischiarsi ne-
gli affari interni degli altri 
paesi, il F.P.L.P. sostiene che 
la lotta nel mondo arabo e 
unica: che fino a quando in 
Giordania vi sara il regno ha-
scemita, o fino a quando nel
lo stesso Egitto continueran-
no a governare di fatto le 
classi borghesi, anche per la 
Palestina non potrii parlarsi 
di Iiberazione effettiva dal-
l'imperialismo. II problema 
della Palestina non riguarda 
soltanto i palestinesi: riguar
da la classe operaia di tutti 
i paesi arabi ». 

Obietto che mi sembra que
sta una posizione troppo re-
strittiva per condurre una lot
ta popolare, anche tenendo 
ronto delle concrete conriizio-
nl sociali dei paesi arabi. Ml 
risponde che il Fronte non 
ha ovviamente nulla in con
trario a che anche altre clas
si sociali possano partecipa-
re alia lotta. a condizione 
che questa sia guidata dalle 
classi proletarie (assimilando 
a queste. mi precisa, le mas
se contadine). 

II discorso tocca il tema 
della Cecoslovacchia, e il mio 
interlocutore mi dice che il 
Fronte e stato contrario al-
1'intervento sovietico. n In Ce
coslovacchia e'era e c'e indub-
biamente — mi dice — qual
cosa che non andava. Stava 
prendendo piede una tenden-
za " occidentale " e anti-socia-
lista. Ma questo non dava nes-
sun diritto all'URSS di inter-
venire. L'intervento e in con-
trasto con una posizione mar
xista ». 

La tenda dove si svolge lo 
incontro e piccola. A terra so
no ammassate cataste di li-
bri. di opuscoli e volantini. 
Riconosco dalle fotografie 
centinaia di copie di pubbli-
cazioni su «Che n Guevara 
e del libretto rosso di Mao 
Tse Tung. II FPLP mi riferi-
scono, ha rapporti sia con la 
Cina che con Cuba. Pongo la 
questione per me centrale. 
Ounl e il loro nro^r:>mir.a? 
Contro chi lottano? Con:ro 
gli ebrei o contro lo Sta'o d: 
Israele? 

Mi risponde: <t II giudaismo 

e un conto. il sionismo un al
tro: noi lottiamo soltanto con
tro il secondo. E' noto del re-
sto come i popoli arabi abbia-
no sempre praticato, a tutti 
i livelll, il principio delta tol-
leranza religiosa e della pa-
cifica convivenza con gli altri 
popoli. Vivono infatti nei no-
stri Paesi ben dodici milioni 
di cristiani e un milione dl 
armeni. E tutti viviamo in pie
na parita di diritti». 

«Quanto alia nostra posi
zione politica posso dire che 
noi rifiutiamo decisamente la 
rlsoluzione dell'ONU, in quan
to essa dice: si alio Stato dl 
Israele. purche esso si ritiri , 
dal territori occupati. No! 
Non si pub fare in questo 
mwlo commercio di un nopo-
lo, nel casq concreto del po
polo palestinese. JI 

Siamo stati assieme tutta la 
mattina, e il colloquio e ora 
terminato. Visito il campo e 
la tenda che funge da aula 
scolastica. dove ad una ventl-
na di ragazzi un istruttore 
sta impartendo una lezione 
politica e di storia nazionale. 

Confesso che torno dalla 
visita non poco emozionato. 
L'incontro con il compagno 
Faroud. che vedo nel primo 
pomeriggio. ed il successivo 
incontro con i rappresentan-
ti del ben piu autorevole Al 
Fath e con altre forze della 
resistenza. mi aiutano a ri-
flettere sul limiti ed anche 
sulle contraddizioni di quelle 
posizioni. «Vogliono fare da 
soil. — mi dice il compagno 
Faroud, commerciante di pro-
dotti farmaceuttci, condanna-
to dal governo giordano nel 
'52 a quindici anni di carce-
re di cui cinque scontati — 
Rifiutano ogni collegamentn 
con l'Unione Sovietica e con 
1 paesi socialisti, cosi come 
con Ie altre rivoluzion: socia
liste arahe. Non e questa la 
strada per diventare un gran-
de movimento popolare ». 

Si coglie in queste contrad
dizioni il riflesso di quella 
ex-oluz:one e di quella com-
presenza di posizioni diverse 
di cui dicevo all'inizio. L'evo-
luzione c e stata. ma il proces
so non puo dirsi ancora com-
piuto. Continuano a convive-
re confusamente element: d: 
nazionalismo 11 ogni txipolo 
pensi alia sua rivoluzione »> 
ed element: di intemaziona-
lismo (« tutti i popoli per la 
Iiberazione della Palestma »>. 
Non a caso. al Cairo, il FPLP 
si e rifiutato di partecipare 
alia riunione costitu'iva del 
Consiglio nazionale palestine
se. rappresentativo d: rutte 
!e tendenze e organizzazlon. 
politiche. 

Piero Delia Seta 

EDITOR! RIUNITI 
MANIFESTI DELLA 
GUERRA CIVILE 

IN SPAGNA 
A cura di Rafael Alberti 

e Maria Teresa Leon 
to manifest! a color! in grandezza naturale 

racchius! in cartella L. 3 500 

I manifest! piii significativi che chiamarono il popolo 
alia lotta per la liberta della Spagna. In essi rivive la 
gloriosa e tragica epopea degli anni trenta, il batte-
simo politico della prima generazione antifascista. 

illiiiililmiiHiiiiiiiunnniiiifiiitiin^ 


