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So on saggio di Uigi Pedrazzi 

Messianesimo 
e politica 

Un giudizio sulla scissione del Monte di Pieta 
Un pragette « per il quale non si devrebeere 
spendere neppure i soldi di una telefenata a 

Washington* - I lintiti riella sinistra dc 

L'evoluzione dell'esercito e nata nelle scuole del Penffagono 

Oircola in questi giorni — 
• pro manuscnpto » — un 
saggio di Luigi Pedrazzi dal 
titolo: * Lugho 1969 come 
febbraio I960? ». Lo scritto 
e lntereasante non solo per 
la personalita dell'autore — 
ex responsabde del € Muh-
no », oggi nel comitato edito-
nate dell' « Awentre ». chio-
satore solitamente attento 
d « fatti della vita italiana 
— ma anche perche inevita-
bihnente Pedrazzi attinge a 
queU'area culturale e politi-
ea. bolognese ed emiliana. 
produttnce di elaborazioni 
eui, sempre piu di frequente, 
negli ultimi tempi, tendono 
a far riferimento protagoni-
sti dell'attuale vicenda poli
tica quali Moro, Zaecagnini, 
Ardigo ed altri. 

E' buona norma, in sene-
re, diffidare delle analogic. 
La meccanica politica e so-
ciale e talmente ricca e mul
tiforme che, ridotta all'osso 
di una ricomposizione cieli-
ca. rischia veramente di ina-
ridire in una aritmetica inat-
tendibile. Tuttavia Pedrazzi 
muove da-Ma crisi del centri-
smo « classico », provocata 
dalla sortita di Malagodi al-
l*inizio del '60, (in realta 
aperta molto tempo innanzi 
dalla votazionc popolare del 
7 giugno), per definire, in 
eenso analogico, la situazio-
ne aperta datfli scissioni-
sti socialdemocratiei. « Og
gi. Ferri, Preti, Tanas^i (e 
ehiunque U ahbia consigliati 
m li appoggi), voghono im-
pedire e scongiurare Vincon-
tro della DC e del PSI con 
i camunisti. La nuova scis
sione socialdemocratica ren-
de invece assai piu proba-
bile e vicino tale evento, 
che finora esisteva solo co
me possibility astratta, re
mote e di difficilissima at-
tuazione >. 

Naturalmente l'autore ri-
badisce l'eeistenza di gravi 
oatacoli e presuppone svi-
luppi sorprendenti e perfino 
drammatici di varia natura, 
ma insiste nel vedere nella 
awentura del Monte di Pie
ta, l'inneeco « di un proces-
so che per ora era solo po-
tenziale e latente ». A suo 
awiso — e con notevole ot* 
timismo -~ * le component! 
di sinistra (fanfaniani, base, 
sindacalisti, piu cauti i mo-
rotei allora: base, sindaca-
liiti, morotei. piu cauti i 
fanfaniani oggi) premono sul 
centra doroteo e sulla destra 
(assai consistente died an-
ni fa, esilissima oggi: nep
pure Andreotti ne fa parte 
attualmente) perche Vintera 
DC, messa alle strette dalle 
pressioni e dai ricatti altrui, 
tra presentarsi come puro 
blocco d'ordine e restore fe-
dele alia sua realta di gran-
de partito popolare che guar-
da a sinistra, scelga — sia 
pure con prudenza e cautela 

— questa seconds via, che 
eomporta un dialogo e, tn 
prospettiva, una collaborazio-
ne con le forze politiche che 
per tradizione ideologica, 
composizione sociale, cultu
re e aspettative, si colloca-
no sulla sua sinistra: appun-
to i socialist! nenniam ten, 
i comunisti oggi ». 

Non v'e dubbio che a que
sto punfo, e in segtuto. I'ar-
gomentazione di Pedrazzi, 
oltre che staccata da una 
valutazione piu completa che 
almeno consideri le lpoteehe 
di determinate forze sociali 
eonaervatrici interne alia 
DC, appare insidiata dallo 
stft&so sviluppo della vicen
da dell'attuale crisi, che se 
pud essere ridotta a un dato 
di eronaca in un pu'i vasto 
flusso di dimensioni stori-
ehe, tuttavia finisce per in-
taccare seriamente l'eccessi-
va geometricita dell'analisi. 
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Anche da questo denva 
percio un'immagine, sugge-
stiva certo, ma insostenibile 
alia luce dei fatti, di una 
Democrazia cristiana sia pu
re trasfigurata in una pro-
spettiva di raggio piu am-
pio. Si chiede Pedrazzi: * Ma 
la DC stonca. come non e 
il blocco d'ordine che sogna-
no alcuni commentatort ri-
masti a una xnterpretazione 
nutizzante del 18 aprtle '48, 
cosi non e (o non e anco-
ra) il partito del progresso 
detnocratico e costituzionale, 
che personalmente auspico. 
Incapace dt colpire tl PC, 
aggredendone illiberalmente 
i capi e i quadrt: incapace 
di colpire il PC, riducendo, 
nella liberta, il suo consen-
so, la DC e capace d: " trat-
tare" globalmente con il 
PC, rappresentanti e elet-
tort, senza perdere se stessa 
e senza rinunciare alia fun-
ztone sin qui esercitata nel 
paese? Rispondere — ag-
g'iunge — e difficile, ma 
certo la DC storica e reale 
e piii disposta a questa im
press che ad ogni altra, e 
forse dove e'e attitudine e 
inchnazione e'e anche voca-
zione e destino >. 

Di grande interesse, a par
te i non pochi falli previ-
sionali immediati, il prosie-
guo del saggio. Ma a noi, 
ora, preme sottolineare un 
fugace richiamo che pure 
e la chiave per spiegare non 
poca parte dell'atteggiamen-
to di parecchi cattolici de
mocratic!: quella specie di 
musuhnano e fatalistico ri
chiamo a un destino da com-
piersi, una variante della 
evangelica «pienezza dei 
tempi », divemito spesso ali
bi per rassegnazioni, cedi-
menti e compromessi invo
lute vi. 

E' un dato comune a 
molte posirioni cultural! e 
politiche d«Ua «sinistra » 
oattohc* e democristiana, fi-
no a trasceoder* a un mes
sianesimo senza sbocchi e 
ad una sfcrategia del rinvio, 
dell'attesa inerte. Sfugge a 
costoro l'ammonimento di 
Labriola: « Chi dice politica, 
dice atthnta che fino a un 
certo punto si conduce a di-
segno...». E' in definitiva 
l'essenziale punto di dissen-
so tra noi e la «sinistra > 
democratieo-cristiana nell'at-
tuale momento, a parte ogni 
altra considerazione. Dinanzi 
ai gravi ed urgenti proble-
mi social) del paese, la non 
scelta, il rinvio e anche il 
messianico appello alia « pie
nezza dei tempi », diventa in 
realta una scelta involutiva, 
grave e pericolosa per ogni 
ulteriore sviluppo non sol-
tanto del discorso politico 
ma per le stesse sorti della 
comunita democratica. 

Ne vale sottolineare pole-
micamente che l'intoiera stra-
tegia, la tattica piu imme-
diata della < sinistra > demo 
cratico-enstiana, sintetizzate 
dalla formula governativa 
DC-PS1, c e, in parte, un in
vito, in parte, una sfida al 
PC, perche questo si assu-
nia pi?i precise responsabi-
hta accettando di divenire 
un partito piii direttamente 
impegnato all'interno della 
elaborazione della nostra po-
htica nazionalc », se in real
ta si indugia ancora a igno-
rare i contnbuti e gh ap-
porti costruttivi in ogni mo
mento espressi dai comu
nisti. 

E, per concludere, ancora 
un certo gratuito ottimismo 
torna a serpeggiare tra le 
pagine del saggio perfino 
laddove si evocano perico-
li tutt'altro che ipotetici 
come ha dimostrato una re-
cente seduta dello stes-
so Consiglio comunale di 
Bologna: « Le scelte che la 
DC — afferma Pedrazzi — 
e venuta compiendo dopo il 
suo XI congresso (scelte 
tempestive e valide, che pro-
vano come il congresso ab-
bia significato molto, e non 
nulla), e dopo la scissione 
socialdemocratica, mostrano, 
con tutta chiarezza, che chi 
volesse attuare un cambia-
mento radicale del presente 
regime, non potrebbe con-
tare sulla disponibihtd def-
la DC a costituire la parte 
fondamentale d* un blocco 
d'ordine Si constden con 
serteta che, se si vuol cam-
biare tutto (sia pure al fine 
di escludere che cambi qual-
cosa), bisognera mandare in 
prigtone non soltanto il mo-
vimento sttuientesco, non 
soltanto i comunisti, ma an
che i leaders democristiani. 
Pud darsi che in qualche ca-
serma qualcuno accarezzi an
che questa eventualita, ma 
a me sembra — conclude 
Pedrazzi — un progetto fran-
camente difficile da reahz-
tarsi, e per il quale non $i do-
vrebbero tpendere neppure 
i soldi di una telefonata a 
Washington ». 

Libtro Pferantozzi 

dal «colpo di Stato» 
alia rif orma agraria 

I militori e gli «indie* » - Gli Mini dello « Alleanza per il progresso » e il lore insegnamento esemplore * Come si e giunti all'ottobre 

Dtl Mstro w¥Uto 
LIMA, agosto 

Elmi dorati, gtubbe nere e 
pant alum rossi, che affonda-
no tn sttvalom alU sul gtnoc-
chto, le gnardie del paXaxto 
prestdenziale, sulla piazza di 
armi dt Lima, conservano sul-
lo sfondo dell'editicio che sor-
ge sull'area del conqutstatore 
Pizarro, un sapore dt vecchui 
Spagna. Ma se ci si avttctna, 
i VISJ immobili sotto le vme-
re dei cascht nservano una 
sorpresa- tuttt. senza eccezto-
ne sono indios. Anche la folia 
dt Lima ha quasi sempre t 
trattt e tl color rame dt quel
la razza, ptu o meno sfumatt 
nelle infinite gradasiont dt una 
secolare mescolanza. QuesU, 
pero, sono autenttci uomi-
m delle Ande. dtscendentt del 
popolo che e soprawissuto al
le stragt della conqutsta e che 
la socteta peruviana ha sem
pre relegato al suo ultimo gra-
dino. 

Ct sono nel Peru almeno 
quattro mihom dt uomint co
me questt. Vtvono nella sierra 
(t cut prtmi contraffortt st tn-
travvedono oltre tl Rimac, dte-
tro Lima vecchta). dove la ter
ra e poca e le bocche affama-
te non si contano, tn condi-
ztoni difficilmente tmmagina-
bill. I'lldme di servitu feudalt 
net confrontt di lattfondtsti 
che iivono m citta e si fan-
no rappresentare tn montagna 
dal Inro mayordomo, sono pa
droni, a volte, dt un solo sol 
co, o bracciantt senza terra Li 
dnndono dal resto del paese 
le barriere della lingua, della 
altttudme, dt unoppresstone 
etmca che si tdentiftca con 
quella economtco-sociale, di 
una storta che altema rtvolte 
sangutnosamente represse ed 
apattche rassegnaztom Para-
dossalmente, I'eserctto e tl lo-
ro unico canale d« comumca-
ztone con la socteta. 

Josi Maria Arguedas. uno 
scrtttore che ha Dissuto la sua 
mfanzta suite Ande ed 6 gtun-
to a Lima adolcscente, diver-
si decenm or sono, ncorda lo 
spettacolo «incomp'eTisibix-

Rod $taig*r rltratto dal fo-
tografo In un m«fnento <M 
pauM dal Hkn • Waterloo * 
ctw attualnMOta int«rprtf» 
In Ucralna. Nalla campagna 
di Uzhgorod, Infatti, II re 
glsta SerQhel Bondarcluk tta 
portando • termine le »ccne 
della battaglia e della (con-
fltta di Waterloo. L'obiettive 
e >tato puntato »u Steiger-
Napoleone con ml vollo e 
nelle ve*H i »egni della di 
sfatta, mentre I toldati che 
10 attornlano tembrano an 
cora In atteta dl affrontare 
11 nemlco. Ci penteranno poi 
i truccatori a coprlre I pa
tent! abiti dl polvere e dl 
tango, *i da render« la teen* 
verltiera. 

mente crudele » che fu per lul 
una parata mtlitare su questa 
piazza Sfilavano la fanfara, 
gli ufficiali a cavallo con le 
sciabole sull'anca, e. dietro di 
loro. la truppa. rigida e imper
sonate. con le baionette m 
canna. tra i soldati, neppure 
un « bianco » Al pensiero che 
erano propria questi uomtni 
a soffocare nel sangue le ri-
volte della loro gente, U ragaz-
zo tratteneva a stento le la-
gnme. Rtcordava di avere udi-
to. bambino, gli indios gnda-
re suite ptazze delle loro co
munita, durante le fiestas: 
« Viva Papacha Ramon Castil
lo, csrajo.'». quasi cento onnt 
dopo la morte del mareseial-
lo che U aveva literati da un 
trtbuto reale. B st chtedeva: 
«Se un gvarno questi uomt-
m dectdessero di pensare... Se 
questa forza dura e spietata 
smettesse dt essere strumento 
dei pochi. per porsi al servi-
zio dell'tntera comunita no-
ztonale...». 

Un rovesciamento come que
sto presuppone, nella struttu-
ra delle forze armate, una mu-
taztone lunga e profonda. Pro-
prto questo, pensano oggi lo 
scrtttore andtno. gli altrt tntel-
lettualt progressisti, i comuni
sti peruviani e i loro alleati 
della Unidad de izquierda, & 
accaduto e sta accadendo. II 
fatto che tl generate Velaseo e 
i suot collaborator^ abbiano 
realtzzato m meno di un an
no molto di quanta la sinistra 
chtedeva fin dai tempt di Jo
se Carlos Martategut, il * pa
dre » del movimento nvoluzto-
narto peruviano, e quasi tutto 
quello che i partitt tradtzto-
nalt avevano promesso, ne i 
la prova. 

II movimento dei milttari pe
ruviani, esst dtcono, non e sar-
to dalla base popolare, conta-
dtna, delle forze armate, ma 
neppure dalla casta bortosa e 
vacua che, nel corso di que
sto secolo, ha dato dtttatori 
come t generali Benavtdes e 
Odrta. Gli autenttci protagont-
stt sono u//ictali di tipo nuo 
vo, moderno, altamente quali-
ftcatt, fortt di una preparazio-
ne politica ed economtca. ol
tre che tecntco-milttare; cono-
scono la letteratura marxtstc 
e st sono tnteressati da vici 
no at problemi del loro pae 
se e a quellt tnternazwnalL 
Moltt di loro si sono formati 
al Centro di studt supenort 
milttari (CAEM) di Chonllos, 
o tn altre scuole speciali, tm-
postate secondo t crtteri del
la « guerra integrate » che tl 
Pentagono ha adottato e fat
to adottare neglt anni sessan-
ta, dopo la rivoluzmne caba
na. Life, che ha dedtcato loro, 
nella sua edizwne latino ante-
rtcana, un acido reportage, ha 
mterrogato moltt ufftcialt in-
fluentt sut loro onentamenti 
ideologici e rifensce ruposte 
che rtflettono una varieta di 
autodeftnizumi dal desarrol-
lismo de izquierda a un 
« umanesimo non mariista «, 
sulla ptattaforma comune dt 

II dibattifo suU'impresa dell'Apollo 7 7 

L' uomo, la scoperta delP America 
e quella della Luna 

Caro direttore, 
permettimi di intervenire 

nel dibattito aperto dalla let-
tera del compagno Marcello 
Cini a proposito dell'impresa 
lunare, lettera della quale 
condivido il contenuto e della 
quale vorrei sottolineare l'op-
portunita. 

E' una lettera, deliberata-
mente parziale, dato che Ci
ni piu di altri e consapevole 
del valore e dei vantaggi che 
le scoperte della scienza e del
la tecnica portano all'uomo, 
che serve a ristabilire un 
equilibno. Penso infatti one 
accanto all'esultanza per un ri-
sultato tanto notevole ed im-
pressionante, esultanza a cul 
hanno parteclpato, prima du
rante e dopo, tuttl Kit 
strumenti dl informazione, era 
giusto mettere in rihevo, av-
vertire, su altri aspettl con-
nessi, non solo alia conoezio-
ne generate mantista della 
scienza e della tecnica, ma a 
questa specifics impresa. 

Non ci si pub dimenticare, 
o non sottolineare con ener-
gia, degli aspetti strategici « 
propagandistici dell'impresa. e 
del quadro generate in rui que-
st'impresa si colloca- delle con-
dizioni del globo terrestre an
cora coperto di vergogne e dl 
orron, di fame di ingiustizia 
e di stragl. Di un mondo in 
cut e in at to un largo e lne-
sorablle disegno conservator*. 
orchestrato dagll Stati Uniti di 
America, e che si snoda, nel
le forme dl volta In volta ri-
tenute piii opportune in Asia, 
in Africa, 4n America, in Eu-
ropa. Un disegno che non ri-
guard* solo Grecia o Spagna, 
ma che tenta di inainuarsi 
anche nel paesi socialisti, a 
dl cui fanno parte anche 1 mi-
serandi eplsodi di casa nostra 
(almeno flnora solo mlse-
randi!). 

II confronto tra la politica 
Impenalista, tra tantl orrorl 
sulla terra, tra tant* questio-

ni mortah dell'uomo (cul sia-
mo tanto awezzi da essere ar-
rlvati all'indifferenza) e il de-
lirio per un'impresa, indub-
biamente di grande importan-
za, ma non separabile dal qua
dro generalc, induce a nflet-
tere, ed e giusto che 11 rap-
porto venga nstabilito sulla 
stamps dei comunisti. (Vorrel 
notare, a questo proposito, 
one gli artlcoli di Spnano e di 
Pesenti su a Rinascita » non e-
rano ancora apparst quando 
Cini ha scritto la lettera). 

Per lnciso e da rilevare il 
triste comportamento della 
stampa italiana (la stampa 
svizzera, che vedo In questi 
giorni dl nposo, ha tenuto 
un comportamento assaj piii 
corretto) a proposito della son-
da lunare sovietica, lanoiata 
nello stesso penodo sono sta
te fatte a tale proposito alcu-
ne supposizioni (accolte anche 
dalla nostra stampa): non es-
sendosi esie realizzate si fc trl-
pudiato neH'amiunciare un in-
successo. Ma nessuno ha detto 
che si trattava di supposizio-
nl e che esse potevano non 
essere esatte. 

E* un costume questo, pur-
troppo, molto italiano: se Ben-
venufi perde un incontro dl 
pugilato e colpa di una costo-
la inennata, o di un dito slo-
gato, e se Oimondi e meno 
velooe di Merckx e colpa di 
un'artrite. E' un esemplo, ov-
viamente, rovesclato, ma si 
tratta dello stesso tipo di ri-
provevole splrito settario an-
tinternazionalista, antiumano. 

L'impresa americana ha in-
dubbiamente anche (e non 
secondariamente) un signifi
cato nel quadro di una ten < 
•ione egemonica ed imperlall-
stica, rafforea un slstema ed 
apre prospettive el rafforza-
mento dl tale slstema. Chi 
ha buon orecchio al e accor-
to, per esemplo, che 11 tono 
del discorsi di Nixon nel suo 
attuale vlaggio, ai e fatto no-

tevolmonte piii « alto », dopo 11 
successo dell'impresa. Queste 
cose bisogna dirle, accanto al
le altre, perche sono concate
nate. Ci si pub distnfettare 
dalle eventuali contaminazio-
ni lunan, ma non dalle con-
taminazioni (real! queste, non 
eventuali) delle imprese in Co-
rea. in Vietnam, o nel Sud 
degli Stati Uniti, in Venezue-
la, o in Georgia, e della mor
te giornaliera, per fame, di mi-
ghaia di essen umanl. 

Caplsco che II compagno Gio
vanni Berlmguer possa essersl 
preoccupato che l'ago della bl-
lancia non venisse spostato dal
la lettera di Cini. Ma in real
ta la lettera di Oinl equilibra-
va (appunto per la sua unila-
teralitk) la bilancia. 

A noi torca di dire sempre 
la vcnta Anche se in un mo
mento di cntusiasmo per una 
gntnde impresa dell'uomo, lo 
affrontare con coragjjio l'altra 
fama della questione (quella 
che l'uomo vive tutti i giorni, 
e non davanti a un appareo 
chio televisivo) pu6 giornahsti-
camente apparire contropro-
ducente. 

II compagno G. Berlinguer 
ci ncorda che anche questo 
aspetto e stato sottolineato 
dalla nostra stampa. Egli ri-
corda anche l'azione del 
nostro partito nel sostenera 
le lotte operaie e contadine. 
Ma che partito dl classe *•> 
remmo se non lo facesslmo? 
Non credo che basti dire che 
siamo 1 soli a farlo, quando i 
problemi del mondo, e 1 no-
stri, italiani, sono immenst ed 
immensamente gravi. 

Ml pare che nel nostro par
tito tenda a prevalere un mo-
do di discutere dtfensivo, piu 
che l'analist delle questioni o 
rautocritica. ove occorra. 

Anche nel caso dei due in-
terventi del compagno Bufali-
ni, a proposito del 1. nume-
ro della rivista « 11 manifesto » 
ho notato questa tendenca: 

la difesa, anche se giusta, dal
le accuse, esphcite ed implici-
te, di quel rhe 11 partito ha 
fatto e che le posizioni dei 
compagni del «Manifesto» 
sembrano non considerare con 
sufficients equammita, b pre 
valente sulla discussione dei 
temi ideologici, sulla confuta-
zione argnrnentata dei punti 
di fondo del dissenso. 

II compagno CI Berlinguer, 
che e, come Cini, uomo di 
scienza, ci ricorda Colombo: 
uno scien7iato che voleva di-
mostrare la rotondtta del glo 
bo. E non lo ascoltarono; fm-
che un grosso reame feudale 
non credette utile rischtare tre 
navigli pieni di galeotti co 
mandatt da questo t4po stra-
no che faceva stare le nova in 
piedi Ma sf per un momento 
facessimo 1'ipotesi (e so l>enp 
che le ipotesi sono sempre 
astratte) che l'impresa di f:o 
lombo fosse avvenuta oggi. o 
che ci fossimo stati. allora, 
contemnoranei alia ronoulsta 
del mondo nuovo, noi comu
nisti, e avessimo assistito alle 
rapine ed alle stragi (la di 
struzione di due rivilta) della 
sanKiiinosa coloni?7a7ione con 
dotta (riparandosi sotto la 
Croce di Cnsto «Gott mit 
uns») da Pizarro e f'ortez, 
non avremmo, noi comunisti, 
levato la nostra voce, non solo 
per esultare del significato 
della scoperta e delle sue pos-
sibili conseguenze positive, ma 
anche contro Torrore del c o 
lonialismo feudale e I suoi me-
todi, orrorl e metodi che si so
no perpetuati, e si perpe-
tuano, quasi con le stesse for
me, fino al nostrl giorni? 

Lo avremmo fatto. E con 
tutta la nostra forza. In tal 
caso non credo che sarommo 
oggi giudicati alia pari dei ml-
nistri e dei teologl contempo-
ranej di Colombo; saremmo 
gudicatl anzl quaal del « pro-

tl»; uomlnl, in ogni caso, 
che derivano U loro gludixlo 

dall'arialiM sociale e politica 
della realta. 

D'altra parte gli oppositorl 
di Colombo negavano sempli-
cemente la validity della sua 
teoria (e su una teona che 
si ntiene pnva di valore non 
ci si rischia sopra neppure un 
soldo), e percib credevano di 
difendere interessi precisi, non 
un'idea di umanita e di giu-
stizia. 

E' vero one lo sviluppo del
la scienza e della tecnica non 
e necessartamente al servizio 
del capital ismo. Ma e vero an
che che esiste uno scientismo 
e un tecnicismo legato ad un 
certo tipo (capitalistlco) di 
rapport i di produzione, a pro
blem! di egemonia e di pote-
re La « scienza » non e un ml-
to nstratto, ma uno strumen
to dell'uomo. 

In Calabria o in Slcllia o 
in Lucania le masse scendo-
no in lotta per a/ere lavoro, 
acqua, fognature; negli Stati 
Uniu, In Olanda, in Germa-
rua, la gioventu scende in lot
ta contro l'ecresso di «con-
fort» che addormenta e 
aliena. 

II progresso non e uguale 
per tutti in un mondo diviso, 
tn cul l'uomo e diviso. Mane 
pone 11 rapporto uomo - og* 
getto come un processo dl 
umantzzazione nella praasi, • 
doe come un processo • rlvo-
luzionario » di umanizzajione 
dell'oggetto, da opporst al pro
cesso dello scientismo capitali
stlco (cosiflcazlone dell'uomo). 
E l'uomo sara sempre a schia-
vo del suo oggetto • finohe 
questo non sara diventato per 
lul un oggetto umano. 

S not siamo comunisti pro-
prio perche crediamo che qua-
ato rapporto »ara giusto, di-
ventera giusto. diretto, umano, 
solo quando le strutture del
lo sfruttamento • deUlmptriav 
lismo, saranno roveaciate. 

R«nito Guttuso 

una ferrea determtnaztone dt 
« cambtare le cose ». St tratta. 
evidentemente, dt un movimen
to non omogeneo. che st e rea
ltzzato net vtvo della storta dt 
questi annt. 

« Naztonaltsta w, fautore dt 
una modernizzazione e dt uno 
svt\uppo tndipendente del pae
se, I'eserctto e dappnma spet-
tatore attento delle aspre lot
te politiche e soctali degli an
nt sessanta II Peru tire una 
crisi dl ora in ora piii acuta. 
Nelle campagne, i contadini 
occupano le terre. In cttta, 
un forte movimento dt opinio-
ne pubblica reclama la rtfor-
ma agraria e it recupero del
le nsorse petroltfere naztona-
li sfruttate dall'IPC su una ba
se di patente tllegaltta. Un gio-
vane ingegnere di idee libera-
li, Fernando Belaunde Terry, 
vince con lieve margme le ele-
zioni del '63, promettendo di 
realizzare entrambe le nvendi-
caztoni e di attaccare. con un 
vasto programma di opere 
pubbliche, gli ostacolt che la 
conformazione geografica op-
pone alia messa a frutto del 
paese. Vesercito lo appoggta. 
consentendogtt di assumere la 
presidenza. II Congresso vo-
ta le riforme. 

Sono gli anni della Alleanza 
per il progresso e la stampa n-
formtsta latmo-amencana an-
nuncia per tl Peril < una nuo
va era: Vesercito apre stra-
de attraverso la sierra, intra-
prende opere di colomzzazio-
ne; affronta e distrugge, sulla 
Mesa Pelada e in Andamarca, 
le forze riooluzionarie, che 
tsptrandosi all'espenenza cu-
bana. hanno cercato di dar vi
ta a un movimento di guerri-
glia. 

Ma a Lima i negoziati eon 
I'IPC e Velaborazume di una 
riforma agraria st trasctnano. 
Ne i petrolieri amertcant nt 
le grandt aziende agro-tndu-
striali americane e peruvume 
della costa. nerbo dell'oltgar-
chia, tntendono sacriftcare i lo
ut intfrcsst, e t loro prutetto-
ri di Washington appoggtano 
la loro reststenza con pesanti 
ricatti. Rtsulterd alia fine che 
la legge di riforma e il nuo
vo contratto eon la compa-
gnia — U cosiddetto natto di 
Talara * — sono strutturati tn 
modo da salvaguardare e ad-
dirittura da consolidare i lo
ro privilegi. Tutto lo schtera-
mento politico e in fermento. 
Nel pieno della discussione 
che si e accesa, la pagtna un-

) die? dello «affo di Talara», 
che contiene disposizioni de
cisive, risulta addinttura * in-
trovabile». E' lo scandalo. II 
vtcepresidente Seoane e una 
parte di Azione popolare, il 
mrtito di Belaunde, denuncia-
,io I'accordo. II presidente del-
/'Empresa petrolera fiscal si 
dtmette. 

E' a questo punto che lo 
esercito interviene tn prima 
persona. All'alba del 3 otto-
bre 1968, i carri armatt del 
generate Velaseo rombano nel 
cortile del palazzo di Pizar
ro. Svegliato dalla ftglia, Be
launde pensa che siano git au-
tocarri delle immondizie. Ma 
poche ore dopo — imbarca-
to, nonostante le sue proteste, 
su un aereo — e gia in viag-
gio verso I'esllto. II prima at-
to della giunta che si msedta 
al suo posto constste nell'an 
nullare lo «atto di Talara», 
definito il frutto dt « una cri
si dt moralttd politico », e nel 
decretare I'espropriazione del
le concesstoni e delle attrez-
zature dell'lPC. I dingentt del 
la compagnta non hanno il 
tempo di riaverst che gib lo 
esercito marcia sui campi di 
La Brea e Parinas e sulla raf-
flnerta dt Talara, prendendo-
ne matertalmente possesso. 

* Per comprendere come t 
militart st stano rtsolti ad agi 
re, dice Francisco Mancloa, un 
editore dt Lima che e il coor
dinator dt Unidad de Izquier
da e uno dei collaborator! del 
combatttvo settimanale Oiga, 
occorre considerare tl momen 
to economico-sociale tn cut U 
low tntervento st e collocato. 
In questi anni, essi hanno vi-
sto le contraddtztoni della so
cteta peruviana esasperarsi al-
I'estremo. In numero sempre 
piii grande i contadini lascia-
no le campagne per la cttta: 
preferiscono la fame nelle bar-
riadas (che nella sola capita
te ospitano mezzo milione di 
indtvidui) alia fame del latt-
fondo e a quella del mimfon-
do La cumpagna si debilita 
La cttta che vive sut sertnzi 
e sul piccolo commercxo si 
gonfia in modo innaturale. II 
costo della vita sale Crediti 
e investimenti, soprattulto 
americani, hanno colmato in 
qualche modo tl deficit, agen
do come un oppto Ma quan
do il distnteresse o le mano-
vre ricattatorte bloccano 4 
flusso, come & accaduto e ae-
cade, st determtna una crisi 
strutturale che pud essere a/-
frontata soltanto gettando so
lute fondamenta per uno svi
luppo autonomo Cio estge che 
gli ostacolt frapposti dalla pre-
senza straniera e dagli inte
ressi oligarchici siano spazza-
ti via senza esitazioni. 8* i 
milttari potevano avere dubbi 
in proposito, Vesperteruta di 
Belaunde e stata Wumtnant* ». 

Si tpiega cosi. anche, com* 
il gruppo piu radicale del mo
vimento mtlitare sia venuto 
assumendo, gradualmente ma 
raputamente, la leadership. La 
giunta dt ottobre era lungi 
dall'aver rotto i ponti con lo 
tmptriaiismo • eon I'oligar-
chia. Lo si e visto quando il 
generate Voidtvia, ministro 
deU'economla, i stato colto tn 
flagrante recto di favoreggio-
mento per una fuga di capita 
U deU'ICP, do che gli * costa-

to il posto e un'mcrimtnazio-
ne; tl mtnistro del foment). 
generate Maldonado, e stato 
estromesso nella stessa acorn-
stone Ai loro posh sono en-
(raft Morales e Fernandez Mal
donado, uomint dt tendenza 
opposta Ptu recentemente, tl 
generate Benavides, ntpote del-
I'ex-dittatore e mtnistro della 
agricaltura. ha eeduto il suo 
posto a Barandiaran St e 
aperta cost la via alia riforma 
della terra 

Nel darne Vannunzw. tl 24 
giugno, dal palazzo di gover-
no, tl generate Velaseo ha par-
lato un linguaggio quale mai 
si era udtto sulla bocca det 
suoi predecesson Egli ha pro-
clamato «I'tntzto dt un pro 
cesso trreversibile. che porra 
le hast di una grandezza na-
zionale autenttca. cementata 
nella gtustezza sociale e nel 
la reale partectpazione del po
polo alia ncchezza e al desti
no della patrm » E nell'affer-
mare che « la terra sara di chi 
la lavora >. ha citato le paro
le dell'eroe indio Tupac Ama
ru • u Contadtno. tl padrone 
non mangera ptu la tua mi 
sena'». Tradotto tn quechua, 
quel discorso e stato diffusa 
sulla sierra nel giorno che 
per gli anhchi tncas era la pa
sta del sole, e che nel PerU 
moderno e quella deU'indio. 

Ennio Polito 

Appello 
degli studenti 

iraniani 
per la liberazione 

di Samii 
Iradj Samii. uno dei dirigenti 

piu attivi dell'orgamzzazione 
studentesca democratica lrania-
na si trova in carcere da oltre 
tre mesi: arrestato al confine 
mentre faceva ritomo in patna 
dopo aver ultimato gli studi nel
la Germama occidentale. Lo co 
munk-a la Confederazione degli 
studenti iramani di Unione Nazio-
nale aggiungendo che nulla si 
e piu saputo circa l.i sua sorte 
«I gendarmi del regime lrania-
no afferma il comunicato non 
hanno voluto fino ad ora "orni-
re alcuna precisazione circa l 
motivi del suo arresto e circa 
la sua sorte r*4li. come tanti 
altri partiti dall'Iran, aveva de 
ciso di far ritorno in patna per 
associarsi al suo popolo nella 
comune lotta per la liberta ». 

Gli studenti della Confedera 
zione degli studenti iramani di 
Unione Nazionale. fanno appello 
all'opinione pubblica mondiale 
affinche esiga dal regime dello 
Scia la immediata scarcerazione 
del giovane Samii 

E' morto 
il compagno 
Di Giovanni 

MOSCA. 4 
SiUio Di Crio\anni (Foschi), 

valnroso militante dei nostro 
Prirtito fin drfllfi sua (ondazione. 
Iitfiira di dinnente c di educa-
tore appassionato c lealc, £ 
morto len sera a Mosca. do\e 
viveva da alcuni annr da quan 
do le sue forze e la sua salute 
non gli avevano piu permesso 
di lavorare per il PCI in Italia 
con lo stesso impetjno ed in-
tetisita che Ha sempre si era 
imposto quale norma di vita 

Silvio Di Giovanni aveva set 
tantaemque anni N.ito da una 
modestissimn Mminlia di arti 
Riani a 1'aceniro. in pruvinc.a 
dell'Aquila. il 16 duembre 1H9*. 
la nuscna jili ave\a imposto di 
interromjiore tfli sluih liccali: la 
sua milizia opcraia cominciav,) 
cosl. nel 1915, riell'omiRrazione 
in America, dove lavord come 
bracoiante e oix-rato fino al '19 

Nel '21, di ritorno in Italia. 
entra nel Partito comumsta. 
dove le sezioni romane lo ve-
dono instant, abile e coraggioso 
orgamzzatore lino al '26. quando. 
su proposta di Antonio Gram-
sci. viene inviato a Mosca alia 
scuola lenmista Da allora. finito 
li corso di studi. comincia la 
sua attiMta di ui^egnante e di 
organi7/atore nolle scuole di 
partito r«'r l compagni italiani 
nell'URSS (e per un breve pe
nodo anche in Krancia). e poi. 
durante la guerra, fra l soldati 
che cerrano nella pngionia, di 
guerra fascista 

Tomato in Italia nel 194,i, 
comprendere le ragioni della 
assume imniediatamcnte il suo 
posto come insennante nelle 
scuole di partito. prima a Mi 
lano. poi a KeiW<> Emilia, e 
inhne come direttore della 
scuola centra le dei quadri alle 
Frattoccrue Nel 1949, il partito 
lo invia a Praga. a dingere la 
scuola per gli emigrati italiani. 

Centmaia di comunisti lo han
no conosciuto esigente con gli 
altri come con .se stesso affe 
zionato ai compagni senza sen 
timentahsmi di maniera, cost 
che quanti lo conobbero lo ri 
corda no oggi con commozione 
e con affetto Era ncco di uma-
na sohdarieta e di rlducia nel 
futuro del soeialismo, con una 
personahta dimcilmente confon-
dibile e elieno da ogni corfor-
mismo come pronto alia pf# 
terms disciplina. 

La redaitone dell'Uaitd aapri-
me alia moglie Klena le sue piu 
commosse e fraternt 
glianze. 

file:///opwm

