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BIAFRA 
Un paese tristemente attuale per 
la guerra civile e la fine dram-
matica di tanti tecnici italiani 

Una tragedia 
ctie si chiama 
colonialismo 
Perche per mesi la « stamps d'informazione » aveva cercato 
di creare la visione di vn Biafra civile, cristiano, Hbero e de-
mocratico in lotta contro orde fanatizzate di musulmani 

I problem! delle fforze armeite e i diritti cortBiiiioimK 

La morte dei tecnici ita
liani nel Biafra ricorda una 
tragedia inutile e assurda, 
e non vi saranno mai paro
le sufficienti per deprecar-
la e piangerla. Del resto 
la questione biafrana e 
quella che forse — e eer-
to con una punta di falsita 
— ha fatto correre, dalla 
TV ai rotocalchi, piu lacri-
me e maggiore commozio-
ne. Ed e noto che dietro 
questo grande lancio pub-
blicitario dei Biafra stava 
la ditta pubblicitaria Marck 
press di Ginevra. famosa 
per il successo nel campo 
dei cosmetici. I soldi veni-
vano dalle grandi compa-
gnie petrolifere interessate 
al Biafra. 

Ma prendete i giornali di 
questi giorni, e vedete la 
differenza tra le prime e le 
seconde lacrime. Questa vol* 
ta sono morti degli euro-
pei. Ed ecco 1 toni farM piu 
acuti, le narrazioni piu dif
fuse, lo silegno piu grande. 
C e un punto in comune, 
beninteso, nelle, due com-
moziom. leri gli orrori del-
la guerra nigenana veniva-
no dipinti anche con una 
punta di razzismo: qucsti 
negri vinti, sepolti, stonca-
mente incapaci di vincere 
gli odi religiosi e tribali. 
Oggi quel razzismo si e 
fatto particolarmente sco-
perto, immediato e brutale. 
Perche questa volta la vit-
tima e 1'uomo bianco. 

Un autorevole giornale 
romano — organo della bor-
ghesia — arriva addirittura a 
capovolgere il giudizio che 
dava sulla guerra nigeriana. 
Per mesi aveva suonato il 
il tasto di un Biafra civile, 
cristiano, libero e democra-
tico che si batteva contro 
orde fanatizzate di musul
mani, barbari, autoritan. Ne 
mancava, ovviamente, lo 
gpunto « russo »: dalla par
te dei barbari stava I'Unio-
ne Sovietica, perche dun-
que dubitare9 In questo 
quadro il colonnello Ojuk-
wu diventava un cavaliere 
della liberta. Ma ecco che 
dei bianchi vengono ucci-
si da dei biafrani, e la ver-
sione muta subito radical-
mente. «II dramma occorso 
alle genti Ibo » e qucllo di 
avere legato « le loro sorti 
alia fortuna personale del 
colonnello, oggi generalc, 
Ojukwu ». Infatti a chi • se 
non a Ojukwu e i suoi ac-
coliti vanno imputati la dia
spora delle genti Ibo, il len
to ma inarrestabile deflusso 
delle tribu cristiane verso 
il sud del paese, questo 
cammino della fame e del
la speranza punteggiato di 
poveri morti»? « Gli Ibo 
morivano e muoiono ere-
dendo di essere vittime di 
una anacronistica guerra di 
religione, morivano e muo
iono convinti di soffrire e 
morire per la liberta e la 
indipendenza delle loro tri
bu... Chi Ii ha precipitati, 
deliberatamente, in questo 
esiziale equivoco sa benissi-
mo che sta barattando la 
vita della sua gente con le 
conccssioni e le royalties » 
del petrolio hiafrano. II ca-
so e csemplare nel rivela-
re le illuminazioni della co-
scienza denvate dal sotto-
fondo raz/iale. Sc non vi 
fossero .stati quei bianchi 
morti, quel giornale avreb-
be continuato ad ammanni-
re ai suoi lcttori lacrime su 
lacrime sulla crudelta di 
un'Africa arretrata in guer
ra contro un'Africa cristiana. 

In realta la tragedia dei 
nostri oonnazionali uccisi nel 
Biafra si iscrive in una tra
gedia piu vasta che si chia
ma colonialismo, nclla ver-
sione antica e moderna. Fu 
un tratto di matita rossa 
lulla carta dell'Africa, mes-
tovi dagli inglesi, a inven-
tare la Nigeria, per fame 
una regina del loro impero 
coloniale. E fu sempre l'ln-
ghilterra che euro, con amo-
re, le divisioni tribali, la 
nascita di condizioni privi-
legiate affidate a questo o 
a quel gruppo ctnico, im-

fiedendo in qualsiasi modo 
a nascita di una coscienza 

nazionale. 
Quando venne l'ondata 

delle indipendenze fu cura 
del Colonial office — favo-
rito in questo da uno dei 
movimenti nazionalisti piu 
deboli deH'Africa — di im-
pedire che sorgesse una na-
zione. Venne cosl fuori un 
simulacro di Stato, un ai-
mulacro di nazione, in cui 
vennero coltivati privilegi e 
corruzione. E non fu allora 
la Nigeria decantata come 

Lpiii valido modello della 
leflca democrazia occi-

dentale — contro le espe-
rienze « dtttatoriali », per 
esempio, della Guinea o del
la Tanzania — esportata in 
Africa, con quel suo fittizio 
parlamento, con quelle sue 
fintc liberta di stampa (90 
per cento di analfabeti), e 
quegli africani « ricchi » — 
come mai era accaduto nel 
Continente — al punto da 
tenere il loro yacht ormeg-
giato, li a due passi nel por-
to? Fu un capolavoro m-
glese, certo. Ma sotto cor-
revano ben altre cose. 

Dietro il boom economi-
co artificiale, dietro quella 
dispersione di ricchezze, 
cresceva la fame, la mise-
ria. la disperazione di mi-
lioni e milioni di nigeriani. 
Al vertice. a tessere le fila. 
erano allora, non ancora 
nemici, i ricchi horghesi 
Ibo e i ricchi feudali del 
Nord, gli Haussa. E quan
do per la prima volta nel-

Dalla Filcea-CGIL 

Chieste garanzie 
per i lavoratori 

dislocati 
aH'estero 

In merito alia conferma 
ministerial* sulla sorte di 
lavoratori deU'ENI in Bia
fra, la FILCEA-CGIL, rl-
badanda con forza quanto 
esprasso n*l comunicato 
dalla CGIL apparso iari 
sulla stampa, richiede cha, 
in relatione alia gravissi-
ma responsabilita deH'ente 
par avarc inviato a mante-
nuto lavoratori In zona no-
toriamente di guerra, ven-
gano presi gli adeguati 
provvadimenti ver$o i re-
sponsabili. 

La FILCEA considers in
dispensable chiamare tut-
ti I lavoratori dell'ENI a 
manifastara con I'azione 
sindacale la loro solidarie-
ta alia famiglie dei lavo
ratori uccisi e la volen
t i di ottenere immediate 
garanzie per la sicurezza 
a la salvaguardia della vi
ta nel iavoro svol to al-
I'astero. II Direltivo nazio
nale del Sindacato italiano 
lavoratori dal petrolio 
(SILP FILCEA) che si riu-
nir i a Roma domani 30, 
prendera la dacisioni na-
ctuaria. 

l'Africa nera vi fu uno seio-
pero che fermo il paese in-
tero, con una giovane clas-
se operaia che veniva alia 
luce, Ibo o non Ibo, Haus
sa o non Haussa, quei buo-
ni «borghesi» protetti e 
stimolati dagli inglesi, spa-
rarono a zero su tutti gli 
operai, fossero anche della 
propria tnbu. Ma la crisi 
sociale era ormai in atto, e 
a ridosso delle ultime bat-
tute del boom, dello svuo-
tarsi di ogni forma della de
mocrazia, esplodeva qualco-
sa di piu profondo, che met-
teva in discussione, alle sue 
radici, il potere neocolonia-
le degli inglesi e dei grup-
pi privilegiati indigeni. La 
cosa venne comphcata dal
la scoperta del petrolio bia-
frano. Fiumi di dollari, di 
franchi, di sterline e anche 
di lire si riversarono nel 
Biafra, e i privilegiati Ibo 
vi videro una splendida oc-
casione per arricchire da 
soli, senza portarsi dietro 
gli arretrati feudali del 
nord. In questo senso del 
resto premevano gli USA e 
la Francia, ansiosi di intac-
care il potere della Inghil-
terra « arnica », un potere 
incontrastato sino ad allo
ra in Nigeria. 

Che cosa quindi di me-
glio se non nnfocolare gli 
antichi e radicati odi triba
li, metterci un pizzico di 
religione, e buttare tutto 
nello sbaraglio di una guer
ra? Non e certo la prima 
volta che 1' imperialismo 
commette azioni di questo 
tipo, e non sara certo l'ul-
tima. Del resto l'operazio-
ne poteva dare anche un 
risiillato piu generate, su 
tutta I'area africana. Inse-
rire la zeppa della divisio-
ne tribale nello sforzo fati-
coso, spesso immenso e di 
una arduita incredibile, di 
costruire la nazione dal gro-
viglio di etnie unite dalla 
vecchia colonia, e qualcosa 
di vantaggioso per l'impe-
rialismo. Indebolisce la ca-
rica « nazionalista >.. 

Ecco, nclle grandi linee, 
le radici della atroce guer
ra biafrana. Vi sono gia 
morti, per fame e stenti, 
milioni di persone; a queste 
si sono aggiunti oggi dei 
tecnici italiani che vi lavo-
ravano. Nell'emozione che 
si prova per questo fatto si 
sappia che i primi respon-
sabili di tutte queste mor
ti non sono «alcuni com
mandos di selvaggi >, ma le 
civilissime capitali occiden
tal! dove si trattano e si 
commerciano le ricchezze 
minerarie dell'Africa. 

Romano Ledda 

«BRANC0 DI LAVATIVI» 
o cittadini in uniforme ? 

Il servizio militore lo presfono solo la metd dei giovoni - Quali sono le possibilM di far valere le propria ra-

qioni dinanzi al consiglio di leva - La funzione dei sindaci - In marina la ferma t ancora di due anni 

UN PAESE SC0NV0LT0 DAI1A GUERRA 

NIGERIA — Un drammatico aspetto della sanguinosa guerra civile in corso 
da due anni in Nigeria, in seguito alia secessione della regione onentale 
che si e data il nome di Biafra, alleandosi con i colonialisti porfoghesi e con 
il neo- colonialismo americano 

LA TRAGEDIA DEL GRUPPO DEI TECNICI ITALIANI DELL'ENI 

AD ABIDJAN Si SPERA DI OTTENERE 
LA LIBERAZIONE DEI PRIGIONIERI 

Si trovano nella capitale avoriana il sottosegretario Pedini e il presidente dell'ENI — La 
mediazione di Houphouet-Boigny — Una dichiarazione deH'ainbasciata di Nigeria a Roma 

II centro delle attivtta e dei 
contaui inteai alia libora/jo-
ne dei quattordici italiani pn-
gionieri nel Biafra (di cui 
due feriti) e oramaj Abidjan, 
la capitale ddla Cos*.a d'A\o-
TUI. dme il sottosegreiano 
italiano agli E.t^n. Pedim, 
ii tro\a da rrartedl, mentre 
\ i e giunto ien con un aervo 
pnwiU) il pro-si<k*nte del 
l'ENI. dott. Cefis. Es&i si \al-
gono dei buoni uffla del pre-
sidcrrte della Costa d'A\ono, 
Houphouet Boigny, il quale e 
in buoni termini con il capo 
dei secessionist! del Biafra. 

La Costa d'Avono, come e 
noto, e uno dei quaUro Stati, 
tutti afrcani. che hanoo ri-
conoaciuto il Biafra (gli altri 
sono la Tanzania, lo Zambia 
e il Gabon), e fra i qviauaro 
e jl meno lontano dallKuro-
pa, e — rispetto alia Nige
ria — aUa steasa dtstanza 
dd Gabon e motto piii vicino 
degli altri due; e infine e 
qoello che intrattiene piu ao-
lidi legami con 1'Occident*, e 
in partioolar* con i paeai dd 

MP3C. Hompbouet Boigny, pri
ma dflla lndiperxienza. era 
stato doputato al Parlamen
to francese e membro del go-
vortxi di Pangi. in quahta di 
\iee-prt\sidentp tk'lla Comuni 
ta franco-afncarwi oostituita 
da De Gaulle dieci anni fa. 
e ISIHY>V<I«;H amerce s^iolta 

II riconoscimento della se
cessione del Biafra d.i parte 
dei quattro naesi africani e 
av\enuto esson/ialmente su 
base religiosa antimiLsulmana, 
e nel ca->o della Costa d'Avo 
rio anche in accordo con ]a 
posi7ione mono ulTiciale della 
Francia, in funzione di con 
trasto con 1'appoRftio dato dal
la Gran Bretaffna alia NIRP-
ria. Possono avere influito 
nella stessa direzione ancrie 
interessi americani cne sono 
in sviluppo nella Costa d'Avo 
rio, e non sembrano essere 
estiwiei — almeno al livello 
deUa inizlativa privata — al
ia aecea&ione biaifrana. D'akra 
parte, vi aono in Coata d'Avo-
rio intereaai haUani. aia oon-
neaai al rapporto di aaaocia-

ziorsc del paese africAno con 
il MKC, sia alia prosenza del-
1KNI. 

Tale dunque e il quadro in 
ctn sj colloc-a la rm»diazionc di 
Houphouet Boiguy, ck»l quale 
probabilme-rrto Ojukwu non e 
in grado di respingere o itJno 
rare le riohieste K' p<>sMbi!<' 
dunque che almev) i qijaLU>r 
din soprav\ issuti u-n^ano Ii-
berati anche se Ojukwu non 
otlerr.i (jm-llo che in un Jin 
m« tempti ha tenuto di ottc-
nen', vale a dire il nconos< i-
mento da parte dell'Italia. Do 
v r»*lilv»rn pa/-l/»r/> >nche tuttc 
le assurde mi-*tifica/-ionj d<M 
biafram, i qudh ban no soste-
r,iHo di non essere <>'rti che 
le attivita dei tecnici pelro-
liferi fossero paeiliche, e che 
si trattiisse effettivamente di 
tecnici, e tv>n di mercenan al 
seruzio delLi Nigeria. 

Runanftono i morti — die 
ci o forse »i spera ancora 
qualcuoo di me-no — che nes-
suno potra restituire; dj cui 
anzi con ognu probabilita nem-
meno i cadaver! saranno mai 
ntrovati. Alcuni gioniaii iU-

1Mni. Hr>!>resT la triste noti-
zia della strapo di campo Kwa-
le. nc hanno 'r.itto subit/» pre 
testo JXT commenti di tipo fa-
soistd. che <Ki un lato invoca 
no uiw « politiea da Rrande 
poti>nza ». mentre dall'altio 
tentano di mettere in un fa-
seio — ricordando anche i 
morti di Kindu, nel Congo, di 
otto .mni fa — tutti i popoli 
afncam cofne * barbari » e 
» s«ir,fjiiiiviri > II fatto e che 
il Biafra. anche se ha ottenii-
to per le ragioni rieoroate so 
pra qualche riconoscimento. 
v."v. v uni Stato: o ;! nomc 
cl>e s\ S(»no dati i secessioni
st! della regione orientale 
della Nigeria, i quali impegna 
no senaiwnte, da due anm. 
le forze regolari nigenane, e 
po^sono farlo proprio grazie 
all'aiuto di coloro che casca-
no ora dalle nuvole perche i 
morti non sono piu solo atri-
cani, ma fra essi S] trovano 
undici europei. 

Le armi con eui sono stati 
uccisi gli undid di campo 
Kwale sono state pagate 
eon denaro europeo e ama-

ricano, sono partite d<il 
Portogallo, membro della 
NATO, e talor<i 'si vorreb-
be poter e^cluderlo) sono pa.s 
sate sotto le irwgne d< lla Cro 
ee liossa- il tutln contro la le 
galita irrterna/ionale, e contro 
la sovramti'i della Nigeria. 

Tl pnmo <-'>{!r"«an(> r|c!!'Am-
baseiata di Nigeria a Boma. 
Edremoda ha diffu»o ien una 
dichiara/ione. in cm lamenla 
che mon-ijrnor Biver, della 

(anUi-* Internatt'iiuili^. abbia 
te-ntato dt attnbuire alle for 
7e rogolan nigenane la re-

enmpo Kwale II comunicato 
rileva che gli italiani in Ni
geria non hanno mai subito 
molest i e 

In serata. il Consiglio dei 
ministri ha espresso in un suo 
comunicato la solidaneta ai 
lavoratori dell'AGIP « com vol-
ti in una eosi grave vicenda 
mentre presta»ano ia loro 
opera impegnali in una pacifi-
ca attivita di sviluppo econo-
mico, ed alle famiglie in an-
sia per la sorte dei loro con-
Kiunti ». 

Becenti iiuziative di nuhtari 
hanno dato limpressione che 
si cerchi di fare appello alio 
spin to di corpy delle forze ar-
mate per mobilnaxle contro 
una presunta catnpagna di do-
mgrazione in atto a loro dan-
no Si tende moltre a presen-
tare cio come un elemento 
della situazione nazionale che 
ormai starebbe precipitando 
verso il disorcune e il caos. 
Reagire a questa impost*wio-
ne vuol dire non solo respm-
gere la pretesa dello Suto 
Maggiore che delle cose miU-
tan non sia ammesso parlar-
ne, se non in termini retori-
ci, ma al contrario discutere 
apertamente di tali problemi 
con I'obietti^o di individuare 
le cause profonde del distacco 
che si eerca di apnre tra le 
forze annate e 11 paese. 

Si tratta cioe di prendere 
coscienza del valore democra-
tico di questa battaglia, aftia-
mando a parteciparvi le for
ze vive della gioventu, dei la
voratori e della sinistra. L"opi 
nione pubblica e convinta che 
I vertici militari non -»iano 
cambiati rispetto al passato e 
che ir, quest i anni abbumo la-
vorato a ricostituire un or-
ganismo giudicato inefficiente. 
eostoso ed inutile, basato sul-
rautontarismo e la discrimi-
nazione- Ckime e con quali 
meccanismi si e perft reso pos-
sibile un tale processo? Cio 
non e chiaro. e di eonseRuen-
za non si va oltre la giusta 
denuncia di assurde situazio 
ni, mentre e necessaria l'ini-
ziatlva concreta per battere la 
lines di destra a cui e ispira-
ta la politiea militare. 

Bisogna, ad esempio, non 
arrestarsi alia constatazione 
del profondo disagio suscitato 
dal servizio di leva, ma rlco-
noscere che questo e un ele
mento essenziale della politi
ea degli alti comandi, preci-
sando, in alternativa. una oro-
posta organica e democratica. 
II reclutamento, lo sappianio, 
e regolato dall'art. 52 della Co-
stituzione che fissa il prm^i-
pio della coscrizione obbllga-
toria in contrapposto aU'esar-
cito di mestiere su base vo-
lonfana. Ma in pratica le co
se vanno assai diversamente. 

Criteri 
selettivi 

II servizio militare. ad o.-»e.n 
pio. non lo prestano i urn I 
giovani di leva, tna al -oiura-
rio la meta circa. Nel 11 su 
612 000 iscritti nelle Hate, a',-
arruulati (mono :»74.0O0 tcioe il 
61 per cento), ogni — conbide 
rato che la forza bilanciata s. 
aggira sui 25<) 27().(HK) u unini 
— RII arruolaU sono meno del 
la meta. 

Ed ecco un altro dato Bui 
complesso della forza alle «r 
mi (compresi i carubimeri), 
abbiamo 120 000 tra utficiall e 
sottufficiali e 71.IKKI uomini a 
ferme speciali, cioe un utticu 
lesottufficiale per ognl 2 sol-
dati circa e un militare pro-
fessionista per ogni soldato e 
mezzo circa. 

Le deduzioni da trarre »ono 
owle. La prima e che da un 
terzo alia meta dei giovani 
non compie il servizio di leva. 
Dati i criteri selettivi post! in 
essere (per infernuta o in l*a-
se alia posizione sociale aei 
giovani) si puo affermare chp 
il peso del servizio militare 
rieade ancor oggi princioal-
mente sulle famiglie operaie e 
contadine. (E qui si apnren 
be il discorso sul costo di 
questo servizio per i lavora
tori a smentita della favola 
che 1'ltalia spende poco per 
la difesa). C'e poi da os>e:-
vare che, all'interno di que
sta mcccanica disenminatrice, 
sono operanti altre differen-
zlazloni che servono essen-'ia!-
mente ad aumentare i poTrt 
n disrrezionah del comandi. 
Ad esempio, il contingente per 
l'aeronautica, oltre ehe n n-
ferimento a determinate P->M 
zioni professinnali dei giovani, 
e scelto in base alia doman<U 
dei singoh; per la marina in-
vece sono iscritti alia leva, ol
tre ai lavoratori dei cantieri, 
una parte dei Eiovanl dei co
muni costien, fino al raggiun-
gimento del fabbisogno della 
marina stessa; per i oarabl-
men infine la Terma e tutta 
su base volontana. Assai pe-
sante e poi la differenrA che 
mantiene il servizio militara 
in marina a 24 mesi. 

In secondo luogo la ooscri-
zione obbligatoria serve ora 
principalmente a coprire la ten 
denza all'esercito di mestier«. 
II problema reale dell'idde 
stramento all'use dei moder-
nl sistemi di armamenUi na 
costituito, per gli alti joman-
di, Toeca-sione per spingere al-
l'ultenore piofessionalirzaz > 
ne delle forze armate, puntan-
do sui militari specialist! e 
specializzati (sono oltre 100 
mila sui 250.000 di leva) e sul-
1'incremento di posti nel qua-
dri superior!. Cosi si e Apar-
to anche su questo terieno, 
il problema di ripristinare un 
eorretto rapporto con '1 pae
se E' dal paese infatti. per 
effetto anche della estensione 
dell'istruzlone popolare a del
la qualificaziona della mano 
d'opera, che si possono trarre, 
oggi piu di leri, gli alemantl 
per coprire le nuove esi«en-
ze del "organisation* militare. 

Dunque dobbiamo arrtvara 
ad una sistemaziona organica 
di questi problami, ooenpre-
si quelli cha potremmo onla-
mara della gaationa dal r«-

clutamento. L'autoriUt ammi-
nistrativa, concepiace. anche in 
questa fase. la coscnzione co 
me una coercizione, ed * por> 
tata ad affrontare la massa 
dei giovani come un « Oranco 
di lavativi». Ci6 del resto e 
nello spirito e nella ,et.tera 
delle disposizioni in vigore cne 
sono. manco a dirlo. quella 
del periodo fascista. Quale pos-
sibilita ha il giovane di far 
valere le sue ragioni dinanzi 
al consiglio di leva? Puo es:-
bire documentazioni sul suo 
stato di salute, sulle sue in
fernuta? Pub il giovane nfiuca-
re il giudizio del medico? E' 
lnformato che puo chiedere un 
supplemento di esame? Gia 
con questi interrogativi vengo
no posti aspetti delicati del 
problema. specie dopo i cast 
allarmanti denunciati suila 
stampa. 

E" consentito, per la « n i a . 
il ricorso contro le decisioni 
del consiglio di leva, ma non 
e stata fissata alcuna oroca-
dura. II mmistro decide quan
do vuole (e non e raro il ca-
so di decisioni sopraggiunte 
quando il giovane era gia sta
to da mesi awiato alle ar
mi), non e tenuto ad ascol'-a-
re l'mteressato il quale t<no-
ra pertino se la sua documen-
tazione sia stata presa in qual
che considerazione, non moti-
va la sua decisione contro la 
quale non e ammesso ulte-
riore ricorso. L'unica cosa che 
la legge 1'impegna a fare e di 
ascoltare una commissione di 
soli militari. Nessuna autori-
ta civile e ammessa In questa 
commissione; mentre 'nvece 
ci6 e previsto nei consigli di 
leva D'altra parte la funzio
ne del sindaco, proprio In que
ste commissioni. e ridotta ad 
una pura formalita. La legge 
stabihsoe che il sindaco inter
vene alle sedute della leva nel-
1'interesse dei suoi ammlnl-
strati. ma subito dopo gli ne-
ga il dintto di votare e di rt-
correre contro le decisioni del 
consiglio stesso. Appare dun
que evidente che in effetti si 
e voluto togliere ogni signtfi-
cato alia funzione del sinda
co riducendola ad una oura 
presenza di contomo. 

Una recente proposta di leg-
Re del compagno Boldnni af 
fronta questa ed altre que
stions Si tratta per6 in pri-
mo luogo di suscitare un am-
pio dibattito nel paese a dl 
ot tenere su cio un impegno 
nuovo dei lavoratori a del gio
vani E' necessano compren-
dere che la lejtittima Insod-
disfazione per il tipo di vita 
militare imposto ai giovani di 
verra un fattore positivo solo 
se sapremo individuare Tutti 
l molteplici contenuti social! 
e politic! di questo problema. 

Essi, lo sappiamo, hanno avu 
to da parte della ammmistra-
zione statale, soluzioni coeren-
ti con la tradizione militare e 
con un indinzzo che possla-
mo riefinire di destra. Sta al
le forze di sinistra ricercare e 
proporre delle alternative con

form! all'ordinamento coati-
tuzionale e al contenuto demo-
cratico della coscnzione ob-
bligatoria. 

Un tema da approfondire e 
percid quello dei diritti civi-
li dei giovani sotto le anni 
che e un aspetto del rappor
to forze armate paese. In al
tre parole, se l'esercito e un 
orgamsmo multiforme cne :na-
partisce la pubbhea istruziona 
e l'addestramento professiona-
le. orKamzza le attivita cultu
ral l, ricreative e sportive, oro»-
vede al cosiddetto «benessa-
re » del soldato, mterviene nel
la vita produmva. allora i gio
vani sotto le armi hanno :1 di-
ritto di nvendicare la loro pmr-
tecipazione alle decisioni cha 
riguardano la loro stessa coo-
vivenza di cittadini ed i loro 
mteressi materiaii e spiritual!. 

Strategia 
globule 

E vi e anche di piu, date 
che i capl militari, richiaman-
dosi alia Nato, parlano i i una 
strategia globale a cui le for
ze annate sono tenute ad uni-
formarsi. Secondo le concezio-
ni in voga. strategia globale 
vuol dire una lotta su »utti ; 
fronti: ideologico, politico, cui 
turale, propagandistico, tra 
cui quello del conflitto duet
to che e I'estrema naanifes»a-
zione di questa lotta. Si (.rat-
ta di uno scontro cha supera 
le dimensioni nazionali i«r 
identificarsi. sulla scala rr.on 
diale, con lo schieramento di 
uno dei due blocchi militari 
esistenti. E* difficile negare. In 
questo caso, che tale lmposta-
zione inserisce le forze inna
te in una visione propria dal 
partito politico. Ora. a parte 
la gravita delle conseguenze di 
una concezione siffatta e tra-
scurando il discorso sulla le 
gittimita di una simile posi-
zione come non nconosoere al 
giovane militare, dl fronte al 
tentatlvo di eaarcitara su <L 
lui un condizionamento ed 
una arbitrana pressione ideo-
logica e di imporgli 'ina da
ta visione del mondo, :1 dl-
ritto alia liberta di opmione, 
di discussione, di stampa. d» 
dissenso? 

Non vi possono essere dub-
bl su cio. Quello che e 'mpor-
tante e di capire come si pu6 
avviare questa trasformazione, 
come si possono esercitare 
questi diritti gia garantiti dii-
la Costituzione. come si puo 
suscitare un ampio mov:mi;n-
to di opinione che riapra il 
discorso su questi temi, bat-
tendo la linea della destra e 
del prepotere degli alti coman
di, e facendo avanzare anche 
in questo campo la lotta piii 
generate per lo sviluppo de-
mocratico del paese, oer la 
sua indipendenza e per la pace. 

Aldo D'Alessio 

A tre giorni dal voto 
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Duclos sempre 
in ascesa: 16% 
La vittoria di Poher al primo turno h divenuta 
incerta — Pompidou fermo al 41 per cento 

Dal noitro corritpondente 
P\RIGI. 28 

L.i s.tua/aine < lettorale. a tre 
ginini fi.ii pnmo turno Hello 
>. presidential! .. presenta stase 
ra questo paradosso se la vit
toria finale del candidate) the 
nsulta moiJlio quotato al pnmo 
turno (Pompidou) appare pro
blematic^. anche la vittoria di 
Poher non e piu sicura come 
si poteva ntrnere qualche Rior-
no fa. Di conseguenza il secon
do turno sara il festival delle 
incognite. 

Da che cosa deriva questa 
febbrilc incerte/./a? Secondo lo 
ultimo sondaggm dcll'Istituto 
fraiuese di opmione pubblica 
pubblic ato >>tasera da France 
Soir. Pompidou, nonostantc una 
tampagna rlettorale condotta 
sen/a risparmin di for/e e di 
me//i, nmane blmcato al 41 per 
cento Hi voti Poher. quotato 
mi/ialmente fino al T9 per cento. 
sceso sii( cc-snamente al 37, poi 
al 30. poi al 29. "HKi cade al 27 
per cento. .\ vantaggio di chi? 
Del candidato comunista Duclos 
me, per eouiro, aanito dal 10 
per cento, si trova stasera quo
tato al 1G per cento e si sta 
avvicinando quindi alia percen-
Male (20,1 per cento) conqui-
tata dal PCF nelle legislative 
del 1968. 

L'ascesa di Duclos e partico
larmente rntere&sante. Essa di-
mostra che una parte dell'elet-
torato tradimonale di sinistra, 
che inizialmenta aveva decuo di 
votare Poher fin dal pnmo 
turno, ha avuto un salutare 
npenaamento, ha capito ewe cha 
anche solo dal punto di vuta 
«dimostrativo » una buona af-
farmazlone dal candidato conu-

nî ta puo rappresentare, per il 
domani della sinistra francese, 
un elemento unificante di prima 
urande^ia. In s,oli dodici giorni. 
Duclos ha guadagnato sei pun-
ti. il che. tradotto in vott. s: 
Rnifica oltre un milione di suf-
fragi in piu- e li ha guadagnati 
appunto insistendo sulla neces
sity di far conver«cre tl mag-
gior numero di voti sul rappre-
sentante della sinistra che offre 
un programma rinnovatore e 
umtano. 

11 declino di Poher. come ab
biamo visto. e direttamente di-
pendente daU'avanzata dt Du
clos. Poher e ancora sicuro. con 
l'attuale 27 per cento dei voti 
al primo turno. di v incere il se
condo turno delle elezioni presi-
denziali grazie al massiccio con-
tnhuto dei voti dt sinistra M«. 
come osservava stasera Le \fon-
de, e. necessario che la sua 
quota non scenda il primo giu-
gno al di sotto del 25 per cen
to, altrimenti non gli ba>teran-
no i voti della sinistra (che re-
gistrera certamente molte a*t#n-
sioni al secondo turno) per rt-
montare e battere PomDidou. 
(Juest'ultimo. infine. non progre-
disce. Ora. col 41 per cento dei 
voti al pnmo turno. Pompidou 
esaurisce quasi completamente 
le riserve dell'elettorato golh-
sta e. a dilferema ch Poher. 
egli non dispone di un serbatoio 
dl suffragi a sinistra o a destra 
dal quale trarre nuov# enerfie 
per il secendo turno. 

Di qui rincertesaa di cui par-
lavanw all'muio oel fare un 
qualsiasi promatico per il turno 
finale. SoHanto a mezzanotte del 
15 fiufno i franceai aapramw 
chi * il loro praaidenta. 

Augutlo Panceldl 
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