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LA POSIZIONE DEI COMUNISTI 

Conf ronto aperto 
sull' Universita 

Qual e la sostanza di una vera riforma • Difficolta del centro-sinistra e 
bizze lamalfiane - La iotta per il diritto alio studio e una leva decisiva 

L'idea da noi chiaramente 
affermata che una riforma 
della scuola dcve essere in-
tesa come un fatto di porta-
ta < costituzionale» e che, 
per tanto, i p rowediment i le-
gislativi in questo campo, 
per essere vitali ed operan-
ti, debbono scaturire da una 
libera dialettica parlamen-
tare, dall 'apporto di tutte le 
parti politiche, dalla piu lar-
ga partecipazione di tutte le 
componenti del mondo uni-
versitario — come si e detto 
pure nell 'ordine del giorno 
approvato noi giorni scorsi 
dal Scnato con l 'astensione 
dei comunisti — ha suscita-
to lo scandalo e l 'allarme 
della stampa di destra, che 
vede gia gravare «l 'ombra 
del PCI sulla riforma uni-
versitaria », e ha reso piu 
acuta la polemica e la divi-
sione nelle gia incerte file 
del centro-sinistra. E ' chia-
ro che questa visione e que-
sta metodologia della rifor
ma dell 'universita e della 
ecuola suonano non solo co
me la piu esplicita condan-
na del ricorso al metodo del
la repressione, accademica e 
poliziesca, ma indicano nel-
la pratica del centro-sinistra, 
che e stata quella dei com-
promessi conservatori dife-
si, ma vanamente, con la di-
sciplina della delimitazione 
della maggioranza, la ragio-
ne prima dell'impotenza e 
dei r i tardi che hanno fatto 
precipi tare la crisi dell'uni
versita e della scuola nel-
l 'at tuale statn di paralisi e 
di marasma. Ci si pud certo 
arroccare nel rifiuto della 
ricerca di una diversa im-
postazione — come ha fatto 
con la solita stucchevole ne-
rentorieta di mentore del 
centro-sinistra e dell 'univer-
so Ton. La Malfa — ma que
sto e un modo, in definitiva 
non dissirrile da quello di 
ce'rte frangie estreme del 
movimento studentesco, per 
non volere oggi nessuna 
reale riforma dell 'universita. 

Riprova 
Quello che si teme in e.f-

fetti da un confronto vero, 
da una dialettica aperta so-
no non gia le confusioni del-
le « soluzioni assembleari », 
deH'« ecumenismo politico », 
di cui parla la Voce Repub-
blicana, ma la riprova della 
inconsistenza proprio di una 
« politica globale » dell'at-
tuale governo, della mancan-
za di una linea organica del 
centro-sinistra per il rinno-
vamento della scuola. La 
paura k che se si abbattono 
d a w e r o le barr iere non solo 
verso le idee e le proposte 
dei comunisti, ma in primo 
luogo verso ie istanze che 
vengono daH'universita, dal 
movimento studentesco e da 
gli insegnanti piii illumina-
tl e apert i , il centro-sinistra 
non regga alia prova. venga 
« scompaginato », veda pas 
sare al suo interno la lotta 
t ra le forze che sembrano 
intendere l'esigenza sociale 
e culturale di una ristruttu-
razione dalle fondamenta 
della nostra scuola, e quelle 
t r incerate a dife=a di un or-
dinamento arcaico, impro-
duttivo cul turalmente e so-
cialmente ingiusto, magari 
dietro le tesi e I propositi 
dei saggi e realistic! < am-
modernamenti » settoriali. II 
dilemma e qui. II centro-sini 
stra ha gia percorso a lun 
go. e vergognosamente, con 
II progetto Gui, la via della 
mediazione al suo interno e 
deir intancibi l i ta dei compro-
messi via via raggiunti . E' 
passato piu di un anno dal
la fine ingloriosa di quel 
tentativo, e siamo ormai, 
dopo lo stralcio-aborto del-
Ton. Leone, alia quarta o 
quinta stesura del progetto 
Sullo. contro il quale e. gia 
aperta, per quel che se ne 
sa, la critica e la battaglia 
di studenti e di docenii. E 
che significa tutto cio se non 
una difformita di orienta-
menti . una assurdita di im-
postazione. e piu in senera-
le una crisi della politica 
del centro-sinistra che sem-
pre menc possono essere 
difese di fronte alia portata 
e alia acutezza dei problemi 
come quello della scuola. 
dairappel lo , piu o meno pa-
tet icamente ultimativo, alia 
disciplina di magsioranza? 
Vero e che non solo dalle 
forze della sinistra ?oeia!icta 
e democristiana. ma da grnp-
pi impegnati nelln stesso zo-
verno, ma dellVIvanti! e ve-
nuto un giudizio critico nei 
confront! della t chiusura » 
e della < autosufficienza * 
del centro-sinistra di cui si 
e fatto ora banditore Ton. 
La Malfa, e il riconoscimen-
to che per «problemi di 
portata storica e nazionale », 
come la scuola e Tuniversi-
ta, occorre « sollecitare e ac-
cogliere quei suggerimenti 
costruttivi » che possono ve
nire dalle « opposizioni che 
hanno un legame con la ba
se popolare del paes« ». 

Ribadiamo subito, di fron
te a queste pur significati
ve posizjoni, che la premes-
sa indispensabile oggi per 
qualsiasi proposito e azione 
costruttiva e l 'abbandono 
immediate della linea della 
repressione, con le < serra
te » e le occupazioni polizie-
sche. Non c'e riforma che 
valga, che possa avere sue-
cesso senza la presenza, l'im-
pegno e I'iniziativa nelle 
universita dei giovani e dei 
docenti piu avanzati, senza 
la solidarieta e la lotta dei 
lavoratori e delle loro orga-
nizzazioni. Fingere di mera-
vigliarsi quando diciamo 
questo, significa voler na-
scondere cio che 6 ormai un 
dato di coscienza dell'opi-
nione pubblica democratica: 
che l 'universita e la scuola 
non « funzionano » da tem
po per una crisi profonda 
degli stessi fini sociali e cul-
turali ad esse assegnati. per 
la contraddizione tra questa 
scuola. il suo carattere e le 
sue s t rut ture classiste. e la 
nuova funzione produttiva 
della cultura e della scien
za, la ricerca di una collo-
cazione non subalterna. nel-
la vita produttiva e nella so
cieta. delle forze intellettua-
li, dai tecnici, ai ricerca-
tori, ai professionisti. Viene 
di qui il duro scontro politi
co che si e aperto nella scuo
la stessa. E viene di qui, 
per noi, la conferma che una 
riforma non pud passare che 
at traverso un processo di 
lotte per dare alia scuola e 
all 'universita una funzione 
nuova. in stretto rapporto 
con il r innovamento demo
cratic© della societa, una 
battaglia che impegna il 
mondo della scuola e il mo
vimento operaio e democra
t i c , e che e oggi un mo-
mento essenziale di una 
svolta politica generale. 

E ' questo il problema che 
noi abbiamo posto e che, lo 
diciamo senza equivoci, rap-
presenta il contenuto reale 
su cui misurare la libera 
dialettica par lamentare , i 
corrett i rapporti tra maggio
ranza e opposizione, ed an-
che 1'attenzione da rivolge-
r e al suggerimenti costrutti
vi di una forza come il PCI. 
Siamo ben consapevoli del 
valore di rottura e dell'inci-
denza sugli indirizzi e le 
s t ru t ture economico-sociali 
degli obiettivi di riforma 
che noi proponiamo, ma il 
« che fare », se si vuol fare 
qualcosa di serio, e questo. 
Se le aggrada, insista pure 
la Voce Rcpubblicana a 
scrivere che noi poniamo 
«questioni non essenziali, 
ma ricche di carica agitato-
ria, quali sono quelle sulla 
carriera dei docenti ». II fat
to e che l'esigenza del ruolo 
unico del docente, che faccia 
l ' insegnante e il ricercatore 
e non altri mestieri. e stret-
tamente legata a quelle del
la liquidazione del sistema 
della cattedra. dell'istituzio-
ne del dipartimento, del ri-
conoscimento deH'iniziativa 
autonoma degli studenti, che 
sono i cardini di una nuo
va s t rut tura democratica 
dell 'universita. Certo vi k 
una pesante eredita di vec-
chie s t ru t ture e di vecchi 
ordinamenti , che per essere 
scossa esige un « raccordo » 
t ra riforma della scuola e 

riforma della societa. Ma 
questo non pud essere l'ali-
bi ne delTattesa, conserva-
trice o estremistiea che sia, 
ne dei rattoppi e delle con
fusioni salomoniche e incon-
cludenti. 

Cosi e per il problema del 
diritto alio studio, che nella 
nostra impostazione muove 
dal riconoscimento del ca
rat tere direttamente produt-
tivo della cultura e della 
scienza, della funzione socia-
le dello studio, e quindi 
della figura dello studente 
come lavoratore. Realizzare 
in pieno il principio del di
ritto alio studio, cosl inteso. 
esige — e chiaro — una mo-
dificazione radicale delle at-
tuali s t rut ture sociali e al 
limite una diversa societa, 
una societa senza classi. Ma 
la lotta per il diritto alio 
studio, in tutto l'arco del-
1'istruz.ione, e una leva deci
siva per rompere i meceani-
smi di discriminazione, di 
selezione su base sociale che 
operano nella nostra scuola, 
per promuovere una nuova 
leva di massa deH'intelli-
genza. 

Necessita 
E queste non sono pu

re esigenze di giustizia 
sociale, ma necessita impre-
scindibili per lo stesso libero 
sviluppo della cultura e del
la scienza, sono momenti di 
rilievo della lotta generale 
per superare l'assetto capi-
talistico e per costruire una 
nuova societa. Gramsci ci 
ha insegnato che le « classi 
subal terne», i figli degli 
operai e dei contadini per 
impadronirsi della cultura 
debbono compiere uno sfor-
zo inaudito. Noi non abbia
mo mai inteso alleviare que
sta fatica con un appiatti-
mento degli studi, con l'of-
ferta di sbocchi subalterni, 
con la rinuncia ad una se
lezione di valori, anche nel
la scuola. Non siamo di-
sposti — e non lo chiedono, 
in realta, i giovani — a ren-
dere facile per tutti la scuo
la, purche lo sia anche per 
i figli dei lavoratori. Ma gli 
ostacoli, le barriere fondate 
sulla collocazione sociale del 
giovane e sulle disponibilita 
finanziarie della famiglia vo-
gliamo abbatterle decisa-
mente, ed essenziale e che 
ogni gradualita ogni passo 
sia coerente a questo fine. 

Non e certo tutta qui la 
problematica della riforma; 
ma gli obiettivi, indicati an-
cora ieri nella risoluzione 
della nostra Direzione, sono 
quelli essenziali, sono a no-
stro giudizio il banco di 
prova immediato per il no-
stro partito e per tutte le 
forze politiche, democrati
z e e di sinistra. E questo 
abbiamo voluto dire, merco-
ledi scorso al Senato: che 
noi comunisti siamo pronti 
ad assumerci le nostre re-
sponsabilita per un impegno 
serio che, anche su! terreno 
legislative, dia forza e stru-
menti validi all'opera e alia 
lotta di rinnovamento della 
scuola e dell 'universita ita-
liana. Ed a w e r t i r e anche 
che non ci sono altre vie per 
uscire dalla crisi. 

Alessandro Natta 

Insegnamenfi di un'esperienza politica in Sud America 

Perche e f allita in Cile 
la «ter za via» di Frei 

Dopo aver vinfo «frionfalmente » le elezioni del 1964 e 1965 promettendo la «rivoluzione nella liberta »r la DC e 
ora scesa dal 42 al 31,1% ed ha perso 26 seggi alia Camera - Le cause: mancafa applicazione del suo stesso 
programme* - Nirfonalizzazioni che piacciono ai monopoli USA, riforma agraria approvata dagli agrari, fasse che 
risparmiano i rfcchi - Masse di elettori delusi si sono volte verso sinistra e (purtroppo) anche verso destra 

Ma Bikila non c'e 

Hanno ricostrullo, pezzo per pezzo, gli ambienti delle Olimpiadi romane del 1960; servono da 
scenario al film c I giochi >, del regisla Michael Winner. Solo per la marafona, come il 
vede dalla foto, gli scenografi hanno avuto poco da lavorare dato che l'arco di Costanlino 
e la via Sacra dei Fori si sono presentati naluralmenle a ripelere, con altor) e comparse al 
posfc dei maratoneli, la classics corsa. In testa a tutti e, ovviamenle, I'allore Michael Crawford , 
uno dei protagonisti — insieme a Charles Aznavour e Stanley Baker — del film. Pero manca 
Abebe Bikila 

I«T Democrazia cristiana ci-
lena, che nel 19C4 vinse le 
elezioni presidenziali e quindi, 
nel 19G5, quelle politiche, assu-
iiiondo la direzione del paese 
e promettendo al popolo «la 
rivoluzione nella liberta», 6 
tiscita duramente sconfitta dal
la consultazione elettorale del 
2 marzo scorso. E' passata dal 
42 per cento (19C5) dei voti al 
31.1 per cento, e pur avendo 
aumentato il numero dei suoi 
se^^i al .Senato (in st'guito ad 
un meccanismo elettorale as-
surdo. qunnto antidemocrnti-
eo), ha per.so la maggioranza 
nssoluta alia Camera, passan-
do da 82 sepgi (su 147) a 5G 
(su 150. i\u\\) la recente ri 
Tonna). 

Quali sono le r.ijlioni della 
« derrota >, della disfatta di 
un partito e di un uomo. il 
presidente Frei. che «tricnfal 
mente eletto presidente nel 
19G4. ofTrendo al Cile e agli 
altri paesi dell"America Latina 
una "nuova via democratica 
e cristiana". e proponendosi di 
moditlcare radicalmente le 
strutture del suo paese pur 
rispettando le lilx?rta fonda-
mentali ». per dirla con le pa
role del « Monde ». ha deluso 
sostenitori. simpatizzanti e be-
nevoli osservatori ha suscitato 
t I'irritazione crescente dei 
'* nbelli ". p,\\ dementi piu 
giovani e dinamici della DC ». 
ed inftne si e fatto voltare le 
spalle da una massa cosi in-
gente di elettori? 

La risposta e contenuta ncllo 
stesso programma che la DC 
ha formulato, sbandierato e 
reclamizzato su scala conti
nen ta l , e che noi non ha ap-
plicato. o applicato in modo 
tale da rendere ancora piu 
gravi e acuti i problemi del 
paese. 

Gia un anno fa. un osserva-
tore non certo sospctto di « si-
nistrismo* come Alan Angell. 
specialista dei problemi latino-
americani al Royal Institute 
of International Affairs di I»n-
dra e direttore di ricerche al 
St. Antony College di Oxford. 
trarciava un bilancio negativo 
deU'esperimento democristia-
no. sottolineando, accanto agli 
alti e bassi della produzione 
industriale ed agricola. carat-
teri7zata da < una sorie di 
fluttuazioni a breve termine 
piii che da una stagnazione >. 
il fallimento della cosiddetta 
< cileni/zazione > delle miniere 
di rame e il risultato deludente 
della riforma agraria. 

Per quanto riguarda il rame 
« molti accordi sono stati ne-
g07iati. o sono alia fase finale 
delle traltative. ma di una sola 
miniera lo Stato ha (con il 
51 per cento) la maggioranza 
delle azioni: la miniera El Te 
niente della societa Kcnnecott. 
Qoesli accordi sono vantagaio-
si per il Cile? I cileni ne di-
scutono aspramente. Ma e 
certo che le societa americane 
ne sono molto soddisfatte ». 
scriveva Alan Angell. E_ cifre 
alia mano. dimostrava che la 
« cilenizzazione > aveva fatto 
in realta il sioco decli interessi 
nord americani in Cile. 

Secondo l'economista James 

Becket (autore di un'analisi 
della situazione cilerm apparsa 
sotto il titolo «Mini-revolution> 
sulla rivista Commona-ealt/j di 
New York) gli accordi proposti 
da Frei erano cosi evidente-
mente favorevoli alia compa-
gnia statunitense. che c la 
principale difficolta incontrata 
dai dirigenti della Kennecott 
durante i negoziati. fu quella 
di res tare seri >. 

Per quanto riguarda la ri-
fonna agraria. 6 vero che ulli-
cialmentc sono stati espro-
priati c quasi due milioni di 
ettari in questi ultimi tre 
anni ». ma e anche vero'che 
solo 20 mila capifamiglia sono 
entrati in possesso o « sono in 
via di entrare in possesso > 
della terra (vedi 71 Popolo del 
26 febbraio): cifra insignifi-
cante e vistosamente inferiore 
perfino a quella, di 350 mila, 
prevista e giudicata troppo 
bassa dalle sinistre nel 1967. 

Per giudicare il carattere 
della riforma, si tenga inoltre 
presente che la SNA (associa-
zione dei pmprietari terrieri) 
si e diehiarata compiaciuta. 
in una lettera pubblicata da! 
quotidiano di Santiago El 
Mercurio. di aver influito con 
surces^o sul progetto di legge. 
facendovi includere 17 cmon-
damenti imporanti. tutti favo
revoli ai propnetari. 

« Che cos'e accaduto in Ci'.e 
nei tre anni da che i democri-
stiani sono al potere? ». si 
chiedeva James Becket nella 
gia citata analisi. « Qual e il 
risultato della " rivoluzione 
nella liberta " ch'essi hanno 
tanto sbandierato e di questa 

SBAGLIEREMO; ma ora 
che il presidente A'i-

xon ha anche tenuto la 
prevista conferenza stam
pa. dopo il suo viaggio 
europco, tutto ci pare 
che si sia concluso come 
ccrte barzcllctte scipite 
o mal raccontate. Gli 
ascoltatori non si accor-
gono che sono finite e 
invece di ridere doman-
dono: « E allora?*. Xiron 
ha trascorso una settima-
na in Europe. Domenica 
scorsa era an cor a qui. 
tra noi' lo ricordiamo con 
dolcezza. Rientrato a ca-
sa, prima di raccoohcre 
i giornalisti per non dire 
nulla, tsi r consultato a 
lungo — hanno scriito i 
gicrnali — con i suoi pin 
stretti collaboratori ». Ma 
chi sono «i suoi pv'i stret
ti collaboratori »? 

Sono principalmer.te 
due: il segretario di Sta
to Rogers (William Pier
ce, detto Bill) e il consi-
gliere speciale per i pro
blemi della sicurezza na
zionale Alfred Kissinger, 
detto anche « i? filosofo ». 
7/ r ice presidente Spiro 
Agnew c'e, ma non esiste, 
come Von. Piccioni. Bill 
Rogers snona (mediocre-
mente) il sassofono (que
ste notizie le abbiamo 
tratte dal * Resto del Car-
lino » del 26 febbraio e 
del I . marzo) in una or-

chestrina di dilettanti. 
Arrivano a casa sua due 
o tre Upi e domandono se 
c'e il mmistro degli Este-
ri. mentemeno, degli Sta
ti Vnili. E* ancora al di
partimento di Stato. 
« Non importa — dicono 
quelli cordiali — Jo aspet-
tiamo. Dobbiamo fare una 
suonatina». Prornter i a 
immaainare Von. Nenni al 
pianoforte, con Fcrri che 
git volta le pagine. Arri
ve Rogers e tira fuori 
il *ns*ofono Per stare pin 
alto degli altri. dato che e 
un ministro. si infila sot-
to. sedendosi. la horsa 
con gli incartamenti se-
greti del ministero. 

Scrive il • Carlino> che 
Rogers e « di profes^ione 
awoca to di diritto inter-
nazionale » e poche righe 
piu aranti precisa: c..Bill 
Rocers. completamente 
ignaro di problemi inter-
nazionali... ». Si vede che 
d bravo soltanto per far 
rilasciare i possaporti: al-
tezza m. 1,70, colorito oli-
vastro. segni particolari... 
Sono cose delicate. 71 prr-
sidente \ i x o n deve al 
consiglio di Rogers la so-
luzione di due grandi 
impasse della sua vita, ed 
e soprattutto in memoria 
di questi due momenti 
che lo ha nominato mi
nistro del piu importante 
dicastero di uno dei due 

il suonatore e il filosofo 
piii pntenti paesi del mon
do. Si tratta di due epi-
sodi che vale le pena di 
rievocare. 

Sentitc. « Durante la 
campagna del 1952 Nixon 
fu aceusato di essere se-
gretamente finanziato da 
gruppi della California 
che speravano di t ra r re 
vantaigi economici dalla 
sua elezione. T.'accu=a era 
grave. Eisenhower ne fu 
scovco. la posi7ione del 
candidato divenne preca-
ria e Xiron M rivolse a 
Roscrs ». che stava suo-
vando. Pill, rigiravdosi il 
satso'ono tra le mani, 
ascolto in silenzio I'ami-
co, sx persuade der.tro di 
sc che Xiron patera so-
stenere la sua invocenza 
c gli chiese: • Come si 
chiavna il voatro cane? ». 
Ora, non meravigiiatrri 
se Rogers ando a colpo 
sienro. perche ncssnno, 
nrali Stati Vnitt, si pre-
scnta alle elezioni prfti-
dcnziali se non e vn ci-
vofilo. 7.o era Eisenhower 
(cane C/iiJ:. un alano), lo 
era Kennedy (cane First, 
un pastore), lo era John
son (cane Jim, un bassot-
to), lo e Nixon, ma non 
lo c Humphrey, che ama 
i canarini e difatti ha 

perduto. Dunque Siron 
rispose: « 7/ mio cane si 
chiama Checkers >, e al
lora Rogers diede il suo 
parerc. F.cco il «Cflrli-
no »; • Xacque COM il 
"di^cor^o di Checkers" 
nel quale Nixon spie-
go che lunico regalo ri-
cevuto e r a appunto 
Checker=, il cane di fa
miglia. e la famiglia non 
lo avrohhe mai abbamlo-
nato All "America piacque 
il di^cor-o, la fedelta al-
1'amiro d^H'uomo f^ia pu
re re^al.ito^ commns«e il 
p.ie^e. Nixon fu salvo ed 
Ei=enhr>uer gli re>titui il 
suo favorc ». Ci sentiarno 
trai'nlgcre dal rento tvn-
prfvo^o drlla storia. 

II r.co presidente denli 
St,iti I'mti cap] suhi'o 
che un uomo della for
za di Raoer* bisngnava 
tenerio da conto e difat
ti qur.rdo Eisenharcr 
nel 7.0v> fu colpito dal 
prima atlacrn cardiaco. 
Niron si rifroro soJo c 
disse: « Ora come fac-
cio? ». C O T C difdaio da 
Rogers, che stara scm-
pre suonando, aspetta la 
fine del pezzo, e poi gli 
espone la situazione. An
che questa rolta il pa-
rere di Rogers fu deci-

snn. l.a ^na idea s-ireb-
be piaciu'a anr),c a Mi-
no Missiroh' »iori hisa-
gnnra far irentc, r.an hi-
sognarq viun^ere ntrntc. 
c occorrevi dirlo con 
{riric)u*::a n'Ii rnzirirr: 
• Rwf.tato. questa vo'.ta. 
fu lo " ^ o r i c o " di-cor-
so nel qu.tie i! v:ce pre-
s:dente ra->.curavj il 
pae-=e e il mondo: Wa
shington .T. robbe conti-
nuato come al «ol i to"». 
Notnte quel p : - v e quel 
mondo che de~idrravano 
cs'~rre «r«7-"";:cura'i». P e r 
Vnmot di !>" r» c Nrron 
nan torr},i rulla. c Ro
ger*. orrnrre darq'ienr 
"\erito. vr.'i'i cl e q'tc.s'.z 
err. la spcranyi univcr-

Si^C. 
l.'alt-o « piii ttrc'tn 

caVahara'ar,- » d^l presi
dent? «'* Alfred Kissin
ger, nato m Germania 
r.el '25 cd cvugr.v.o in 
Anierica nel MS JVrr c?-
*erc un uomo di una m-
telliqcnzti profonda. d^^,-
la quale pero non si pud 
dire che sia rartida. Do
po 31 anni, infr.tti, che 
vive e studia negli Stati 
Uniti parla ancora « con 
una marcata pronuncia 
tedesca che rende spe>so 
incomprensibile il suo 

inglese ». Xon e, insom
nia, che sentendolo par-

Jare gli si possa dire: 
« Sbnglio o lei ha dei 
nonni straniert ? >. No, 
?• on si capisce quel che 
dice, non ha ancora im-
pnraio la lingua inglese. 
vedremo fra altri trenta 
anni. 

Questo Kissinger sa 
tutto e capisce tutto. Ha 
scritto hbn. ormai famo-
si. e * una dozzina di 
ma>sirci *a^gi. *ui quali 
c enncentrata in queste 
settimane rattenzione 
de_'h specialuti politic: 
di Washington ». E<smdo 
un consigliprc. il piu an-
prczzato tra i consiglie-
ri. Kissinncr si fa una 
ariosa idea dei suoi 
rmnpiti. Secondo lui. 
non hisoqna con.siaharr 
al presidente questo 
pinttosto che quello o in-
dicarqli una soluziovr 
pinttosto che un'aUra. 
No. Bisogra sottoporali 
tutte le soluzioni, tutte 
mdi*tintamcntc le » op
tions », e poi la.seiare so
lo il presidente. in riodo 
die scelqt lui. Dice-
• Ma scus':. lei non e J.' 
consiohere',t c.9». v:a to, 
5*' mi pcrmcttc Vespres-
sione. me ne frego ». 

7.a « filosofia > di que
sto formidabile pensato-
re e complessa e profon
da e noi non tentercmo 
neppure di riassumerla 

qui. Non ne saremmo ca-
paci. Ma vi bast; saperc 
cite Kissinger c tormen-
talo dal dubbio. cil c que
sto clic affascma Nixon e 
gli americani, solttamen-
te sbnqativi e gros.so'a-
ni. II piii alto esempio di 
prohlrmatira kissmgeria-
na. il Xostro ce lo ha of-
ferto col suo I'.brn c Nu
clear weapons and foreign 
policy ». in cm sostenca 
la tesi die hisoin-va far 
empire all'V'iiov.e So^ie-
tica che gh S:-.'.i I'mti 
avrchbero po'.u'o com-
hattere anche le guerre 
locc'i con »tczzi nuclean 
Questo lo sensse nel 
1956. r^a cinque anni do
po, nel Jflol. gU venne 
un d-ihhto: e se Vuso di 
r.rmi atomickc in guerre 
Umi'atc scr.tenasse un 
cohfl'.tto atonuen genera
le? Non ci arevi pens-.-
to. capi'e"* e Nixon deve 
es.ser.si detto: < Se Kis
singer non me 'o acca-
parro io, dove lo xmvo 
piii uno come questo? ». 

F.cco gh intimi di Ni-
Jon: uno suona i] sasso
fono e Valtro non parla 
I'mqlcse. In co^'.penso. 
Vinierprete di fiducui del 
presidente per la linotia 
itahana, ignore 1'italta-
no. Per fortune c'e il ca
ne Checkers, che sa ab-
baiare. 

Fortebracck) 

" terza via " situata a mezza 
strada fra capitalismo e comu-
nismo? >, K rispondeva: «A 
dire la verita. essi non hanno 
fatto la rivoluzione. ne aperto 
alcuna terza via. AI contrario. 
hanno scelto di cooperare 
strettamente con gli stati Uni
ti. che hanno impegnato milio
ni (di dollari) nella campagna 
elettorale del presidente Frei 
nel 190! e che continuano a 
sostenerlo. II Cile e il " divo " 
dell'Alleanza per il Progresso, 
e Santiago rigurgita di esperti 
venuti dagli USA. che trasfor-
maoo ville abbandonate in un 
inlinito numero d'istituti... A 
dispetto del suo orientamento 
estremamente tecnocratiro. 
ranticomtinismo resta la base 
effettiva e ideologica della 
Democra7i'a cristiana cilcna ». 

E ancora: «Se si vo!e.-«e 
dare im giudizio sull'azione dei 
democristiani. bisounerebbe 
dire ch'essi non hanno saputo 
sfidare gli interessi dell'oligar-
chia o degli investitori stra-
nieri. Le nuove tasse hanno 
colpito piii la classe media 
clie quella ricca, e la riforma 
agraria, anche se d'importan-
za vitale per un terzo della 
popolazione che ha vissuto fi-
nora in stato quasi di scrvitu, 
non mette in pericolo la strut
tura attuale del potere. Il vero 
potere eeonomico e politico e 
passato da tempn nelle mani 
delle potenze finanziarie e com 
merciali urbane ». 

Giudizj non meno severi sul-
l'esperienza democristiana in 
Cile sono stati espressi dal 
settimanale cattolico italiano 
di sinistra Settegiorni. che il 
2 giugno 19G8 denunciava una 
«brusca interruzione > della 
« rivoluzione nella liberta ». 
interruzione «arrivata. ftn 
troppo puntualmente. proprio 
nel momento in cui la politica 
della Democrazia cristiana 
(che aH'ultimo congresso di 
quel partito fu definita " socia-
listizzante ") avrebbe dovuto 
cominciare a ledere concreta-
mente i grandi interessi eco
nomici >. 

In sostanza. dalle analisi di 
osservatori neutrali. o addirit-
tura pieni di simpatia (sia 
pure critica)per 1"« esperimen-
to cileno >. risulta abbastanza 
chiara Tenorme distanza fra 
le promesse fatte e i risultati 
ottenuti. L'inflazione. raumen-
to del costo della vita, la cre
scente disoccunazione. .a man-
canza di alloggi. la delusione 
per la maneata realizzazione 
di un programma in cui tanti 
lavoratori e patrioti antimpe-
rialisti avevano sinceramente 
creduto. e per cui avevano 
votato: tutto cio spiesa sia 
I'arretramento della DC. ?ia 
1'avanzata del'e sinistre (PC 
dal 12 al 16.6 per cento. PS ri-
confermato nelle sue posizioni. 
nono«;tante il rianno prov.xrato 
da una scissjone). 

Purtroppo il sostanziale fal
limento della < via cdena al 
nformismo democristiano > ha 
fatto anche il g.oco della de
stra. che. sfni'-tando il pD=ses-
so della grande stampa e fa-
cendo ricorso alia piu sfrenala 
demagogia. e risalita dal 14 al 
20.9 per cento, e rappresenta 
ora una minaccia anche in vi
sta delle elezioni presidenziali 
che si terranno r.e! 1970 (senza 
cm tare i seri form* r.'.i « go!-
ps"i» :n sen«5 a'.'.e Ttrze 
annate) . Ecco perche. nella 
prima dichiarazione post elet
torale. i rornunis;i sj >r\no ri-
\o!:i ancora una \olta a tutte 
le forze ri> s.nistra. qua'.i che 
s a^o i partiti in cui mili'a-1.?. 
affe-mando: < I risultati d»lle 
eleziom renAir.o piu imperati-
\a l'ur;1a di tutte lo forze vre~ 
cress^te e ri^oluzi^rario per 
chiurkre il passo aila ckstra e 
aprirlo alia formazi-ioe di un 
vero coverno di p-3t>>!o >. 

Arminio Savioli 

Brasile 

In liberta 

giornalisti 

contrari alia 

dittatura 
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I: tr:bt:r.a!e rr.:'..tare cells se-
corda \:T.a:a hj dev:?o di 
met tore m liberta prowisona 
il .c orra!;-:a O-ualdo Pera'\ a. 
amm:n<tr.)tore (VI t Corre o da 
N!ar.ha >. irvariora'.o cial 7 cer.-
r.a:o <cor>j Dopo la movsa n 
liberta prov\:<<>na \ma a^!i ar 
re^i dor.v.c11:.170 della propr.e 
tar:a dello ?:e«o c.orr.a'e. ss-
gnora Vomar Bittenocxirt. sem-
bra che tutti i giornalisti af-
restati dopo il 13 dicembre sia-
no stati nlasciali anche w per 
molti di essi sarebbero in pre-
paraz:or.e prooessi per < min»c-
ce alia sicurezra naconale >. 
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