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Terzo mondo Riviste 

L'espansione musulmana dal VII all'XI secolo 

Le radici storiche 
dell'unita araba 

Uno studio di Robert Mantran — L'impronta di una comune 
civilta che gli imperialist! non sono riusciti a cancellare 

Mosca 

Le vaste ripercussioni in 
tutto il mondo arabo dei tra-
gici awenimenti del Liba-
no testimoniano una volta 
di piu i profondi leffami, 
umani e politici, tra popola
zioni che risiedono a mi-
giiaia di chilometri di di-
stanza, dal Golio Persico 
all'Atlantico. Pur con le 
forti differeiue attuali fra 
i regimi dei van paesi si 
avverte tuttavia che tra Io
ta vi e una sostanziale uni 
ta. E quest'unita non e cer-
to dovuta soltanto al fatto 
che tutti gli stati arabi so
no particolarmente sensibi-
li all'iniquita dell? questio-
ne palestinese, ai pericoli 
dell'espansione sionista, al
ia prepotenza di forze ne-
miche che si prevalgono 
dell'appoggio militare im-
perialista per eostringere al-
1'esilio o alia soggezione ml-
lioni di abitanti. Senza dub-
bio. la politica del governo 
israeliano contribuisce a raf-
forzare la solidarieta araba. 
Ma vi sono — per spiegar 
la — cause ben piu profon 
de, radicate nella storia. 

Altra volta, abbiamo cer-
cato di sottolinearne Tim-
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portanza su queste colonne. 
Adesso, ne troviamo un'illu-
strazione in un libro re-
cente, VExspanston musttl-
mane, opera pregevole e se-
riamente documentata di 
Robert Mantran delJ'L'niver-
siti di Aix-en-Provence (edi-
ta dalle « Presses l/niversi-
taires de France» di Pari-
gi). II volume studia gli av-
venimenti che vanno dal 
VII all'XI secolo, 1] periodo 
cioe della maggiore espan-
sione dell'Islam. L'autore 
vi esamina gli aspetti straor-
dinari di un movimento che 
condusse ristretti nuclei di 
arabi, per lo piu nomadi, 
ad impossessarsi di tmmen-
si territori, sconfiggendo 
imperi secolari, i bizantini e 
i sassanidi, ed avanzando 
poi verso l'orlente persiano, 
turanico e indiano, e verso 
Toccidente (1* Africa del 
Nord e la penisola iberica), 
influenzandone in modo du-
raturo le popolazioni, spes-
so convertite alia religione 
musulmana e. in molti casi, 
arabizzate. 

Mantran — come altri 
prima di lui — distingue 
il periodo del califfato 

Dibattito 
alia 

Marx House 
I problemi della fase attua-

le della lotta del movimento 
di liberazione nazionale nel 
cterzo mondo* sono stati og 
getto di un seminario inter-
nazionale tenutosi a Londra su 
iniziativa della Marx House 
Marxism Today (n. 7) ne pub 
blica le relazioni che sono 
state tenute da Henry Alleg, 
Romano Ledda. Joe Matthews. 
William Poroeroy, V. G. Solo 
donikov. Jack Woddis. II di
battito e stato essenzialmen 
te oentrato sulle caratterlsti 
che attuali dell 'imperial ismo 
e sulle forze. gli strumenti 
e i metodi di lotta all'impe 
rialismo stesso. SuU'imperia-
lisrao la ri vista cubana Pen-
tamiento critico (n. 29) pub 
blica un testo di Harry Mag-
doff mentre Nuovo impeono 
(n. IS) ospita un discutibile 
saggio di Luciano della Mea 
(« Alcune contraddizioni del 
rimperialismo e del capitali
s t s e i margini economici e 
politici per il loro svilupos). 

Al dibattito teorico sull'im 
perialismo e dedicato un sag
gio di Georges Labica (« La 
theorie leniniste de I'imperia 
lisme») apparso su La Pen-
see (n. 146). La nuova rivi 
sta internazionale (n. 9) pub 
blica dal canto suo alcune no 
te di Y. Kapelinsky sulle re
lazioni economiche tra i mag-
giori paesi imperialist) con 
alcuni dati sulla loro tnci-
denza nel c terzo mondo». 
Sullo stesso numero della ri 
vista appare una informazio 
ne di J. Woddis sulla < Na 
zionalizzazione del rame nel
la Repubblica della Zambia >. 
e vi si pud leggere anche 
una nota di Alfredo A bare a 
tulle «Profonde trasforma-
lioni antimperialistiche nel 
Pert*. 

Lo tpetmore internaziona 
la. che raccoglia 11 flora del
la pubblicistiea neocoloniaje. 
pubblica nel suo a. 4/5 alcuni 
Mggi sull' Africa, che non 

• • • 
• • • 
• • • 

•ggiungono roolto a quanto si 
eonosoe gull* iniziativa e il ta-
glio politico del neoeoloniali-
•mo: E. Bustia, a La poaaibi-
lita della politica tstara afri-
oanas. Tom Mboya, «Inta> 

eaaiaoa deU'Africa orienta-
». AJM.O. Connor. < Africa 

orfaotaia: I'ampliamanto del
la ooflMinfta*. O N . ) aveva 
invoos ospitato una informa-
BfaMt - rioootntzioa* della ri-
eenda biafrana (R. Baker, 
cBiafra. storia di un eonflit 
to»). Al Biafra • dedicata 
largo part* dal n, 4 della ri-
vista Terzo mondo, che ospi
ta arUcoil di Huphuet Bolgwy. 
Nyerere, una testimoniansa 
biafrana • una nota intro-
OBJatit* dal direttore. 

Stupisce la casualita degli 
scritti e I'assenwi di una va-
lutazione del modo con cui 
I*Africa contemporanea si mi-
sura. nella sua concreta real-
ta, con la question* nazionale 
e I'intreccio tra residui triba 
li e insorgente fenomeno del 
la dialettica di classe. Che e 
poi, con una valutazione sulla 
iniziativa imperialisu. I'unico 
modo serio di misurarsi con 
la questione biafrana. Sempre 
sul Biafra interessanti rive-
lazioni sulla politica "tatuni-
tense nella regione si posso-

• • • 
• • • 
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no trovare nell'articolo < Ele
ments of Nigerian Peace t 
apparso sul numero estivo del
la rivista Foreign Affairs 

La Monthly Review (n 7. 
edizione italiana) ci offre un 
important© studio di Parhad 
Khamsi sulla « Ri forma agra 
ria in Iran >. Note di cult ura, 
nel suo numero 30. ci da al
cune preziose valutazioni sul 
movimento dei f Tupamaros 
in Uruguay >. Sempre sul 
I'America latina si pud leg
gere utilmente il saggio « I! S 
Aid to l̂ atin America- Fun 
ding Radical Change > d) G. 
Lodge che cerca di delineare 
una politica statunitense ver
so I'America latina. dopo il 
fallimento dell'Alleanza per il 
progresso: il saggio e appar
so nel numero citato di Fo
reign Affairs. Inoltre nel nu
mero citato di Pensamiento 
critico si pud leggere una 
acuta a.ialisi su < Los miti-
tarei latino-americanos > di 
Edwin Lienwen, mentre su ?1 
Ponte n. 8/9 vi e un articolo 
di Sergio Qujnzio su cCatto 
licesjmo e violenza in Ameri
ca latina». Sulla lotta dei 
palestinesi sono da segnalare 
il saggio t The Palestine Pro 
blem » di Fawaz Trabulsi ap 
par so sulla New I<eft Review 
(n. 57). e la nota di Giam 
paolo Calchi Novati su * La 
formazione del nazionalismo 

E>alestinese * pubblicata da Po 
Uica international* (n 3). 

Inflne U numero 70 di Pre
sence africain* pubblica un 
important* « Dossier sur I'hi-
steire afrieain* >. che conti
nue a darci sorprendenti ele 
menti di gludizlo (e quindi 
di reviskne dei luoghf comu-
ni (mora dominant! anche nel 
presunti studi «scientific! » 
della letteratura colon i ale) 
sulla storia precoloniale del-
I'Africa, mentre Afrique do-
cumentt ci offre un appassio-
nante studio di Claude Riviere 
su < Fetichisme et demystifi-
cation » r^truendnlo sulla 
espi»r '• ,/' "lineana. 

r. I. 

omayyade (cioe, dei succes
sor! di Mu'awiya) fino al 
790. e quello del califfato 
abbasside (dei discendenti 
di AI-Abbas, zio del Profe-
ta) fino al 1075. II primo, 
con capitate a Damasco, in 
Stria, rappresenta soprattut-
to il dominio di forze diret 
Umente arabe; mentre nel 
secondo, in«ediatosi a Bagh 
dad, nell'Iraq, hanno una 
funzjone di primo piano va 
ri popoli islamizzati o arabiz-
zati (persiani, turchi, ber-
beri, ecc.). Queirimponente 
espansione, durata piu seco 
li, tende pero ad arrestarsi, 
perche trova di fronte a se 
forze che ormai si organiz-
zano proprio per resistere 
ad essa (come gia in Fran 
cia, a Poitiers, nel 732); e, 
ancor piu, perche i motivi 
del successo della «cava I 
cat a » vittoriosa degli arabi 
vengono meno (fra questi. 
ricorderemo — piu di quan
to non faccia Mantran — il 
carattere socialmente piu 
avanzato del nuovo potere 
rispetto ai regimi schiavisti 
fin allora dominant! negli 
imperi di Bisanzio e della 
persiana Ctesifonte, carat
tere che spiega, in grande 
misura, 1'accoglienza favo 
revole, o almeno non ostile, 
da parte delle popolazioni di 
vaste regioni e la facilita 
ad accettame la religione e 
i costumi nuovi). 

II fatto e che — nono-
stante alcune resistenze pre
sto superate — popolazioni 
intere furono indotte ad as-
sumere una civiltS diversa, 
la quale seppe instaurare in-
teressi economici omogenei 
su una superficie maggiore 
di quella dello stesso impe-
ro romano; e, facendo suo 
11 notevole apporto dei po
poli occupati. il nuovo sta
to creo una splendida cultu-
ra che fu, a lungo, all'avan-
guardia in tutto il mondo al
lora conosciuto. CosJ come 
Roma aveva fatto per la ci
vilta latina. si ebbe uno svi-
luppo decisivo dell'importan-
za araba, la quale di molte 
genti riuscl a costituire un 
popolo di sentimenti comuni, 
per la lingua, I'economia, i 
traffici, i modi di vita. 

Con la fine dell'Xl seco
lo, tutto questo sviluppo fu 
frenato: la comunita mu
sulmana — gia divisa da sci-
smi, pur meno profondi di 
quelli che, piu tardi, scuo-
teranno la cristianita — non 
fu in grado di estendersi ol-
tre. I contrast!, particolar
mente sottolineati dal gran
de storico del '300, Ibn-
Kahldun, fra le campagne 
arretrate ed i nuclei urbani 
— ove si erano sviluppati I 
commerci da un capo all'al-
tro dell'impero, ove erano 
sorte important! attivita arti-
giane, ed ove nascevano 
(Maxime Rodinson lo ha di-
mostrato) i primi elementi 
di tin capitalismo — furono 
un incentivo per conflitti re-
ligiosi di massa che ostaco-
larono ogni ulteriore espan
sione rconomica, in senso 
moderno. contribuendo ad 
imped ire (ricorda giusta-
mente Mantran) che — a 
different dei nostri Comu
ni — la horghesia mercan
tile giungesse al potere. Vi 
fu allora — mentre I'Eu-
ropa cominciav.i a rinnova-
re le sue strutture sociali — 
un periodo di stasi. 

F.ppure — anche se su-
bentrarono le forze milita-
ri dei turchi che prescro la 
successione del califfato, an
che se si formarono nuovi 

poteri statali alia periferia 
di quel vasto impero. anche 
se paesi quali la Spagna o 
la Sicilia furono • riconqui-
stati » dagli europei — ri-
mase il tatto che, in estese 
regioni, si era creata una 
modificazione sostanziale, 
dalle conseguenze ormai ir-
reversibili, che porto ad 
una arabizzazione duratura. 
E quando poi — alcuni seco-
li dopo — gli imperialisti 
occidental (francesi, inglesi 
e, piu tardi, italiani) si im 
padronirono, con la violenza, 
di una parte cospicua di quei 
paesi, trovarono di fronte a 
loro popolazioni che si di-
cevano ed erano arabe. 

A nulla valsero gli sfor-
zi per imporre ad esse il ri-
torno a ristrette vision! re-
gionali, ne 1'azione per sna-
zionalizzarle e per vietare lo 
insegnamento della loro lin
gua; a nulla valsero le < co-
lonizzazioni > a volte massic-
ce. Quando questi paesi in-
trapresero — con fasi alter-
ne e cruente — la lotta di 
liberazione e riuscirono poi 
ad ottenere la vittoria (per 
lo meno sul piano politico), 
cio fecero soprattutto in no-
me della comune natura na
zionale. Oggi, la divisione 
statale — auspicata e favo 
rita da chi traeva e trae 
vantaggio dalla frantumazio-
ne delle forze nazionali — 
non sussiste, in realta, se 
non per ragioni esterne e 
temporanee; e ogni nuovo 
passo sulla via dell'emanci-
pazione reca un contributo 
ad una unita ulteriore, pur 
cosi contrastata e difficile. 

Gli eventi legati al perio
do dell'espansione dal VII 
all'XI secolo, i vineoli eco
nomic! e cultural! creatisi 
successivamente, non ttosso^ 
no essere cancellati ne di
stort!'. Anche se 1'unita ara
ba potra compiersi solo at-
traverso un complesso tra-
vaglio, per la ricerca e I'at-
tuazione dei necessari ordi-
namenti federal! (che, an
cor oggi, nessuno e in gra
do di definire), essa soprav-
vive e si rinnova nella real
ty contemporanea e gia mol
te forze politiche ne tengo-
no conto. Come italiani e 
come comunisti, abbiamo 
ogni interesse a compren-
derla e ad accoglierla 

Ruggero Gallico 

Viktor M. Dalin su «Studi storici» J SolZuCIlitsill 

espulso 
dall'Unione 

degli 
sent tori? 

II ruolo di 
Napoleone 

II n. 3, anr.o X (luglio • settembre 19«8) delta nviata trime-
strale Studi Storia (Istituto Gramsci editore, L. 1^00), che si 
apre con uno stimolante saggio di Jos* Oentil da Silvs su / 
fattori monetari nella storia del capttaltamo. pubblica la rela
tione su Napoleone e i babuvtati tenuis il 5 maggio al Terzo 
Congresso internazionale di studi napoleotiici svoltosi all'Isola 
d'Elba da Viktor M. Dalin. I « livellatori » babuvisti — che Na
poleone duramente e consapevolmente perseguitd — avevano 
intuito fin daU'inizio I pericoli che il t governo militare » avreb-
be comportato per la Rivoluzione. Babeui. comprese subito « a 
quale dei general! vincitori si associava nel modo piu palese 
tale perioolo ». 

Nel 1793 (fnmaio dell'anno VI), Sylvain Marechal si sea-
gliava contro Napoleone (* Bonaparte.' La tua gloria e una dtt-
tatura... ») in un momento in cui la • reputazione repubblica-
na » del generale sembrava ancora al di sopra di ogni sospet-
to. Ma la formulazione piii pregnante del ruolo di Napoleone 
venne da Filippo Buonarroti, nella Congiura per Veguaglianza: 
«... /it piu di un tratto di questa natura la nuova anstocrazia 
dovette riconoscere in questo generate... I'uomo che avrebbe po-
tuto un giorno darle un vahdo appoggio contro U popolo; fu la 
conoscenxa che si avera del suo carattere altera e (telle sue opi
nion! aristocratiehe che lo tece chiamare il 18 brumaio. terro-

rtzxato dalla raptdtta con la quale si andava naffermando lo 
tpirito democratico. Bonaparte fu portato al potere supremo da 
una aorta di rnarcia retrogada che impresse alia rivoluzione il 9 
termidoro dell'anno II... ». 

II faacicoto oontiene inoltre un saggio di Carlo Pazzagli su 
Tecniche agrarie e mezzadria in Toscana (1830 • 1848). Nella ru-
brica Opxnioni e dibattiti e da segnalare un'interessante nota di 
Roberto Finzi: in margine a una lettura di Weizmann: Ebrei, 
presente borghese, futuro proletarto. Nella sezione Problemi di 
ricerca Aurelio Lepra scrive Sul rapporti tra Mezzogiarno ed 
Europa nel Rtsorgimento, Enzo Collottl su / socialisti italiani 
e la rivoluzione di novembre in Germania. Le Note critiche 
sono di Alatri. Bravo. Preto, Arbizzani. ancora Alatri. 

Tenenti, inflne, rifcrisee sulla prima Settimana di studi pro-
mossa dal 18 al 34 aprile a Prato dai Centra internazionale di 
storia economics « F. Datini» su La tana come materia prima; 
Soldani sul convegno promosso a Firenze il 23 • 24 maggio dal-
l'Unione Regionale Province Toscane su La Toscana nel regime 
fascista (1922 1939): Ragionteri sui lavori del colloquio su La 
Guerre en Miditerranie (Parigi, 8 • 11 aprile). analizzando an
che l'opera di Henri Michel (che quel colloquio ha inaugurate) 
sulla storia della seconda Guerra mondiale: « tra tutte quelle ft-
nora apparse la meno circoscritta agli eventi bellici, la piu in
cline a dare risalto alle dtrettive della partectpazione alia guer
ra dei stngoli Stati e, conseguentemente, al livello delle forze 
produttive e alio sviluppo dell'industna dt guerra. al regime in
ferno dei diverst paesi. alle relazioni diplamatiche tra gli Stati 
metnbri di una stessa coalizione. e pHt in generale a tutti que-
gli aspetti della vita sociale e politica condizionanti o determi-
nanti gli avventmenti militari nel senso piu rigoroso del ter-
mine ». 

m. ro. 

Contro 

Insultati per legge 
Tre deputati Uberati han

no presentato una leege 
breve che affronta alia ra> 
dice un terio problemi 
scolaslica: quello dvlle « • 
sense degli inaegnnnti: gli 
onorevoti Atessandrini, Gio
rno e Hndini Conlalonieri 
mgionano cosi: maestri e 
professori, direttori t pre-
sidi se ne Uunno tpes*o a 
ca%n aildncendo motivi di 
salute o di hmiglia, ma in 
realta per imrlecipare a 
commission* di obilitnzioni 
e coneorsi, dare lezioni 
private, preparare tesli sco-
lasiiri, latorare ton mat' 
gior asiiiiuitu in altri im-

pieghi; percio ai suddetti. 
ie non si assentano per piu 
di sei giorni contecutivi e 
per non piu di died gior' 
ni in tutto Vanno. a no
vembre verra corrispo$tc 
« un premio di ouerosiiA 
pari ai 10/12 dello tredict" 
it ma mensilita ». sempre 
che abbiano partecipalo a 
scrutini ed csami. 

Ma falla ta legge, trova-
to I'inganno. Cosioro dc-
tono aver oltenuto la qua-
lifica di « ottimo ». Orn, 
supponiamo che qualche 
vnrominbile maestro o pro-
fessore sia andato sempre 
a scuola, un giorno dopo 

Notizie 

Cono di storia delle 
dottrine economiche 
% Venertfi U novembre Mle 
ure IS.3U ncim tedc dello 
Utitmo (irauikci, • Horn*, 
avr* Initio II corKi • Sikitv 
ml aoclall c doilrlua econo
miche • tenuio dal prof 
Vtncenio VH*i|u. u corio 
•ara dvdtuto » una Mpott-
«|on< crillca d*U'«voiu*k>nt 
delta principal! Uorl« «co-
noBlcht • d«ll« politiche 
Mono«|cr«e adoiiat* datll 
Stati modern!, eon parti* 
colart rlitmrao all'laflnen-
ut che an dl MM Re avnto 
revolution* dai aitiaail ao-
clalt. La temallc* della le-
alonl a ragRrnppau ne! ar-
Kuentl arcoaaentl fondaman-
tall: 
I . • II paaaafCto dalla to-

clatl fandalt alia anclaia 
caplialUilea: dalla doitrlna 
llalocrailea (Quetnay, Tnr-
ant ace ) alia acnnoaala elaa. 
alra dl A. Smith •. i.a na-
aelta della tclrnia ironoml-
ca • II rnnln delta hnrshe
ila: I'eronnmla pnlltlca co
rn* parte della cnltnra drl-
I'epoca. Storia a loglca det 

proce«*l economici nella 
• Klcche«» delle Nation! »: 
rinallil delle clasal aoclall e 
caiecorle •eonomlche 
II • < D Itlcardo e i'eco

nomia politica daaxlca • La 
a«cr»« della horejheeta e I 
prohtrml della distribution? 
del reddlto neU'lmpoatatlo-
ne rlcardUna: I'anatlit eco-
nomlca come tndafflna dl 
detcrmtnatl rapporti aoclall 
r come toxica delle catcao-
rle economiche corrtapon-
denM rpmnttl. ealarl. ren-
dlte). Realttmo c fondafet-
M ticlentlflra della line* dl 
ricerca dealt economlatt 
rtaiMtct alia tnee «*t pro-
hlemt odlernl. 
ttf . * to tvtlnppo del ca-

pltaltamo e la teorla eco
nomic* dl K Marx • «vt-
innot del »en«>em claaalc 
e rnntrOintl nrlelnall alia 
anattai del <t«fema canttatt-
*tlro dt nrodnrlone f'lnda-
»tnr d l̂le lee»t che re»nl«no 
t'arrnmntarlone dl capitate 
e tl • movimento • del «ln»e-
ma ô*-talc t| poato rhe oc-
enna ta teorla di Mar̂  nel 
penalero economlcn 
IV . • Orient a m«r»M de>le 

•eor'e dominant! ron lah-
handnno deU'tmnoataatone 
claaalca del problem! 

nomtct a con I'avvento del
le teorie marguiali». Lo 
apoataraento dl interesae 
verio I problemi dl mlcro-
economia e dl etatlca aco-
nomtca La aolmlonl pro-
postc dalle nuove teorie c 
loro Inanfflclente 

V - « La formaslone del 
monopoll e lanallal econo
mic* a politica dal capHa-
llimo monopollatlco •• La 
llnea dl Indaglaa delle teo
rla correntl a qnella Mani
la da Hllferdlnt a da Le
nin Racentt avilnppt dalla 
anallsl (eon part tenia r* r|-
ferlmeato alle conccilonl dl 
Sweaiy a mtran). 

VI , < La taorla dl J. M. 
Keyaaa a la pottttche kay-
neatana • L'eaaanaa dalla 
nuova teorla e limit! dalla 
teraple anttdepraaalvc. Una 
valHtatlona crltlca alia Inca 
delle recenil caper ten ie 

VII - • siataml aoclaiutl a 
teorie economiche ». Dal di
battito degli annl ventl In 
UP. US anll-appilcahlllt* a 
nn alatama aoeiallata dalle 
categoric economiche pro
pria 'el capitalism© agll at
tuali orlentamentt del pan
sier* ecnnomlco aagll ivl-
luppl della taorla marxltta 
a anl metodt dl pianlnea-
atona a gasttone dalla acn-
nomle toclaJIsta. 

I'allro, assiduo e lahorio-
so, € che il suo direttore 
o preside voglia giocargli 
un tiro mincino; gli da 
u distinto » o < valenle a 
e fa risparmiare alio S/n-
to non solo la re(ri6«sio-
ne del supplente ma anche 
la quasi quntlordicesimn 
mensilita. Si possono im-
maginare le risnle degl'in-
segnanli reprohi che nei 
giorni di Iczione se ne so-
no andati a caccia o a pt>-
sea o a latorare in qual
che ufficio, quando alia fi
ne i colleghi « per bene » 
saranno rimasti a boccn 
asciuita. 

Ci, & veto, un premio 
di consolasione. Batta in-
fatti non superare per una 
quindicina it'anni il nume
ro legitiimo di assenxe, 
anche sensa I'etichctta di 
a ottimo m, e $i otlengotta 
ben tre tcalti di stipendio. 
Gia: ma te uno ce la fa 
sino al pen ultimo anno c 
poi si prende In varicel
la? Due o tre lustri di hno. 
na condotta per nulla. 

Sembra uno scherzo, in-
vece la propositi e stain 
presentnta sul serio: porta 
il numero I3?t> c la data 
del 29 aprile 1969, [?• „n 
indice del poco rispetto 
che si ha per la scuola t 
per chi ci vive. Si arriva 
al punto di scrivere in un 
progetto di legge che gli 
insegnmnti sono degli tfati-
cati a rubano lo stipendio. 

Anche questo dovrebbe 
far rifletiere maestri e pro. 
fessori: •« ti lasrin che In 
scuola resti com'i, o che 
a finger* di camhimla prov-
vednno ministri e burocrn-
ti, si finisce con Vetsere 
presi in giro e insultati 
per propositi legislative e, 
chitsa, un giorno o I'allro 
per legge. 

Giorgio Bini 

MOSCA. 10 
Secondo una informazione 

del corrispondente dell'.4nso 
molto dettagliata della quale 
pero non si precisa la fonte 
gli organi direttivi dell'Unio-
ne degli scrittori della repub
blica federativa russ? a\reb-
bero oggi < confermato la 
espulsiooe dall'Unione degli 
scrittori di Aleksandr Solzhe-
nitsin, accusato di non aver 
voluto protestare per la pub-
blicazione in occidente di suoi 
libri proibiti in URSS dalla 
Unione degli scrittori ». Essa 
sarebbe gia stata «decreta-
ta dal Presidium dell'Unione 
degli scrittori di Riazan. ove 
egli vive in semi~esilio. Fonti 
letterarie di Mosca hanno ri-
ferito che la sanzione e stata 
ribadita ora dal piu ampio or-
ganismo della Repubblica fe
derativa russa. A Solzhenitsin 
non resta che un'ultima istan-
za. l'Unione pansovietica de
gli scrittori». 

La ri unione nella quale sa
rebbe stata presa la decisio-
ne sarebbe durata un'ora e 
mezzo e al termine di essa e 
stata letta una risoluzione ap-
provata con cinque voti per 
l'espulsione e uno contro. Le 
accuse rivoltegli si riferivano 
al fatto di « aver ritratto "in 
modo oscuro e cupo" la real
ta sovietica nei suoi romanzi 
che proibiti in Unione Sovieti
ca sono invece stati pubblica-
ti aU'estero; e di non aver 
replicato o reagito a tale pub-
blicazione in occidente >. II 
suo atteggiamento venne de-
scritto come contrario alia 
Unione degli scrittori e le sue 
regole. 

Solzhenitsin avrebbe prote-
stato vivacemente contro ie 
accuse su tutti i punti. Ri-
guardo alia pubblicazione al-
l'estero dei suoi romanzi la 
protesta avvenne con una let-
tera alia Literoturnaia Gazie-
ta e al quotidiano V Unit a. 
c Inizialmente — aggiunge 
VAnsa — aveva consegnato la 
lettera al critico comunista 
italiano Vittorio S t r a d a 
(aspramente attaccato di re-
cente nel romanzo di Kocetov 
Che cosa vuoi). La pohzia di 
dogana sovietica peraltro 
confisco questa lettera a 
Strada quando questi era in 
partenza per far ri torno in 
Italia ». La lettera fu inviata 
di nuovo e arrivo all'Unita 
che la pubblicd. 

Solzhenitsin, nel 1967. ave
va gia rivolto all'Unione de
gli scrittori l'accusa secondo 
cui l'Unione anziche difende-
re gli scrittori da costrizioni 
e abusi. ne sarebbe stata lo 
strumento. 

Le notizie sull'espulsione 
di Solzhenitsin dnll'L'mone de
gli scrittori soviettci si vanno 
rtpetendo da alcuni giorni. 
Noi non siamo in grado ne di 
confermarle, ne di contestar-
le. Speriamo ancora che ven 
gam) smentite o, qualora non 
lo Jossero, che tl Consiglia 
centrale dell'Unione rifletta 
sul signi/icolo che esse as-
sumerebbero di fronte agli 
uomini di cultura, anche fuo-
ri dell'URSS. 

Cio di cui siamo injatti cer-
ti, poiche abbiamo avuto la 
pn.s-.s-tbiiitd di leggere i suoi 
libri, (non solo * Una giornata 
di Ivan Denissovic» e i rac-
conti, che sono stati pubbli-
cati anche a Mosca, ma pure 
« Reparto cancro > e * 11 pri
mo cerchio») e che Solzhe
nitsin e uno scrittore auten-
tico. Di questo suo talento 
e di questa sua qualified l'U
nione degli scrittori soviettci 
non potrd certo priyarlo, an
che se potra esercitare nei 
suoi confronts tl diritto for
mate di allontanarlo dalle pro 
prie file. Quello che noi giu-
dichiamo piu grave & che que
sto diritto della associazione 
possa essere accompagnato 
da quello, ben piu sostanzia
le, di non permettere la pub
blicazione dei suoi scritti. 11 
fatto di non condividere in 
blocco ogni posizione e ogni 
giudizio di Solzhenitsin non 
pud influire sulla nostra po
sizione. 

Editor! Riunitl 
Gtulio Co**** Italiani 
Paolo Oratdl 

CINQUE 
CONTRO 
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Rai-Tv 

Con trocanale 
IL MILIARDARIO DIPLOMA-
TICO — Ce stato un coio, ci 
sembra. nella serif degli In-
contn. da qualche settimana a 
questa parte: le traxmissioni 
sono assai meno stimolanti sia 
sul piano dei contenuti che su 
quello della ricerca del tin-
guaggio. Forte, la rubriea sta 
cercando di recuperare. nel 
solco della coneueta politica di 
equilibri propria dell'attuale 
gestione deila Rai-Tv. talune 
recenti « audacie », che, come 
tutu sanno, sono state anche 
colpite dalla censura. 

Anche I'incontro con Averell 
Harriman somigliava alle tra-
smissioni che la rubriea ci of-
friva nella sua prima fane, 
piutlosto che alle ultime: seb-
bene Alfredo Di Laura abb'ux 
cercato di rimpolparla con al
cune notizie biografiche e con 
alcune sequenze documentarie 
di repertorio, la trasmissione 
era, in sostanza. una semplice 
intervista di Ruggero Orlando 
con il miliardario diplomatico, 
consigliere di Roosevelt, Tru
man, Kennedy e Johnson. D'al-
tra parte, Di Laura non ha 
fatto alcuno sforzo di riflessio-
ne critica nei suoi cenni bio-
grafici: U rapido ritratto che 
egli ci ha dato di Harriman 
era, per molti versi. agiogra-
fico. e avrebbe potuto benissi-
mo figurare in una pubblica
zione dell'VSlS, Vagenz'ia ante-
ricana di informazioni e di pro
paganda all'estero. 

Tutta la trasmissione, del re-
sto, sembrava costruita appo-
sta per con/ertre uno patina 
di amabile, quasi paterna sag-
gezza al < capitalista progres
siva *, € viaggiatore della pa
ce * (sono de/miziom del com 

mento), capace di chiacchiera-
re serenamente dei destini del 
mondo sotto un albero della 
sua splendida tenuta di fron 
te al mare. 

E Vintervista di Orlando si 
inserita perfettamente in que
sto quadro: I'intervistatore, i»-
fatti. si e limitato a pom le 
domande, ascoltando poi ed* 
catamente (e. diremmo. con un 
certo compiacimento) le lun 
ghe risposte deil'intervistoto. 
II tutto ha acquistato cosi un 
tono apparentemente famihare 
ma sostanzialmente tra diplo 
motico e ufficioso che ha dtmi 
nuito notevolmente il potenzia 
le interesse del colloquio. Gro 
zie alia sua casta esperienza 
di conferenze internazionoli 
(da Yalta a quella di Parigi 
sulla guerra del Vietnam). 
Harriman pud essere conside-
rata un «testimone * dei no
stri tempi: ma non diremmo 
che su questo piano, a parte 
alcuni aneddoti curiosi su Sta
lin o Krusciov. egli abbia of-
ferto agli ascoltatori notizie di 
particolare interesse o mate 
riale inedito. Hanno prevalso. 
sui dati di cronaca o sui ri-
cordi, i giudizi: e i giudizi di 
Harriman, in questa inter
vista, sono apparsi esatta-
mente quelli di un rappre 
sentante moderato dell'impe 
rialismo americano. deciso a 
sostenere la sostanziale ght-
stezza della politica degli Sta
ti Uniti attraverso i tempi: dal 
Piano Marshall alia dottrina 
Truman, daUa SATO alia og 
gressione contro il Vietnam. 
Sempre nella prospettiva della 
pace e di un mondc migliore, 
si intende. 

g. c. 

Programmi 

Televisione 1 
12.30 
13.00 
13.30 
17.00 
17.30 
17.4$ 

11.45 
19.15 

19.45 

20.30 
21.00 

22.15 

23.00 

OORSO Dl INCLESE 
OGGI CARTON I AN I MAT I 
TELEGIORNALI 
CENTOSTORIE 
TELEGIORNALE 
LA TV DEI RAGAZZI 
a) La facile scianza; b) Selazione dalla XXI mostra intar-
naxionala dal film par raoazzi a Veneila 
LA FEDE, OGGI a Conversazione di Padre Mariano 
ANTOLOGIA Dl SAPERE 
Profili dl protagonist!; Francesco Bacone 
TELEGIORNALE SPORT, Cronache italiane, Oggi al Par-
lamenlo 
TELEGIORNALE 
I LUPI 
Dremmm di Remain Ralland, liberamente adaftalo da Vit
torio Corlafavi a Lorenzo Ostunl. Regia di ViHorio Colta-
favi. Tra gli interpret!: Corrado Pani a Mario Piave. II 
lavoro narra una vlcanda ambiantata nella Francia rivo-
luzlonaria, durante la guerra contro gli eserciti au$trp-
prussiant che mirano alia ^ restaurazione dalla monorchia. 
II comandante delle truppe* rivoluzione ria chlede e ottieno 
la condanna a morte di un ex realist*, accusandolo di 
tradimento. Un amico del condannato scopre che I'ex raa-
lista e innocente delle accuse imputategli e cerca di farlo 
essolvere. Ma II commissaiio della Convanzione, cui I'in-
nocentista si rlvolge, sostiene che, nell'interesse superiore 
della rivoluzione, non si puo smentire il comandante rivolu-
zionarh), scredltandolo. In sostanza, il dramme vuol perra il 
problema del rapporto che eslste Ira la verlta e le ragioni 
politiche contingenti: un rapporto che, pero, spesM e stato 
mistificato con contrapposiz'oni escluslvamente moralisticha. 
MONTANELLI VENEZIA 
Documenlario di Indro Montanalli, regia di Giorgio Ponti, 
sulla realta altuale di Vanazia, nel bene e nel male. 
TELEGIORNALE 

Televisione 2# 

21.00 TELEGIORNALE 
21.15 I NUOVI DIVI 

Seconda puntat* dell'inchiasla di Luciano Michetti Rlccl 
e Luca Pine. Questa volla il documenlario tratte dell* 
slrumenlalizzezione della milologla giovenila da parte della 
pubblicita a dalla Industrie discografica, almeno fino al 
momento in cui non scoppid la contestation*. 

21.50 LA MARCIA Dl RADETZKY 
Replica del teleromanzo di ratio da Michael Kahlmann. 
Prima puntata. 

Radio 
NAZIONALE 

GIORNALE RADIO ore 7, S, 
10, 12, 13, 17, 20 23; 4: Corso di 
lingua tedesca; 4.30: Mattuti-
no musicale; 7.10: Musica stop; 
7.41: leri al Parlamanto; 1.30: 
Le canzoni del mattino; 9: I 
nostri fioil; 9.f«: Musica e im-
maglni; 9.30: Ciak; 10.05: La 
Radio per le Scuola- 10.35: Le 
ore della musica; 11.15: Dove 
andare; 12.05: Contrappunto; 
12.31: SI o ne; 12.34: Lettere 
aperte; 12.53: Giorno per gior
no; 13.15: Ponte radio; 14: Tra-
imlstfoni regional); v..40: Zi-
baldone Italiano; 15.45: Scher-
me musicale; 14: Programme 
per I raoazzi; 14.30: Incontri 
con la sdenza; 14.40: Le scuo
la dl polizia- 17.10: II mito del 
tenor*; I I : Gran verieta; 19.20: 
La borse in Italia a aU'estero,-
19.25: Sui nostri mercati; 19.30: 
Luna-park; 20.15: II glrasket-
ches; 21: Conversazioni mu-
slcall; 22: Parch* la Luna 4 
plena di buche; 22,10: Dicono 
dl Lui; 22M: Compositorl Ita
liani contemperanei. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO ere 4.30, 

7.30, 1.30, 9.30 10.30, 11.30, 12,15, 
1330, 14.30, 15.30, 14.30, 17.30, 
11.30, 19.30, tt.30, 24; 4: Pri
ma dl comlntiare; 7.43: Bi-
llardlno a temp* di musica; 
0.13: Buen vlaggio; 0.11: Pari 
e dlsperl; 0.40: Slgnori forche-
slra; 9.05: Came e perche; 9.15: 
Romantlca; 9.40: Chlamate Re-

ma 3131; 10.40: Batto quattre; 
11.35: Chlamate Roma 3131; 
12.20: Trasmissioni regional!; 
13: Bentornata Rita; 13.35: Or-
nella per voi; 14: Canzonlssl-
m i 1H9; 14.05; Juke-box; 14.45: 
Angolo musicale; 15: Relax a 
45 flirl; 15.15: II personaggie 
del pomeriggio; 15.11: Diret
tore Eduard van Beinum; 15.54: 
Tre mlnuti per te; 14: Pome-
ridiana; 17.25: Bollettine per I 
naviganti; 17.40: Bandiera alal
ia; 11.35: Aperillva in musics; 
11.55: Sui nostri mercati; 19: 
Serio ma non troppo; 19.23: $1 
e no; 19.50: Punto e vlrgola; 
20.01: II bugiarde, *Ho quar
to; 20.50: Italia che lavora; 21: 
fftnzonlssima 1949; 23; Crone-
c a del Mezzogiorno; 23.10: 
Cniare fontana; 23.30: Da| V 
Canale della Filodiffusione Mu
sica leggera. 

TERZO 
Ore 10; Concerto dl apertu

re; 11.15: Musiche di ballet 
to; 12.10: Univarsita Interna 
zionale; 12.20: Florlloglo madri-
galittlco; 12.55: Intermezzo; 
13.40: Musica da camera; 15.30: 
Par*Hal ; 17: Le opinion! degfl 
altri; 17.35: Un libro rlrrevato; 
17.40: Jazz oggi; 10: Netizle 
del Terzo- 11.15: Clfre alia 
mane; 10.30: Musica legqero; 
10.45: La granda pie tea; I? l i : 
Concert* dl ogni sera; 20: Con
certo sinfonico: 22: II Gior-
nale del Terzo; 22.30: II marl-
to della sua vedeve; 23M; Ri
vista delle riviste. 

VI SECNALIAMO: La boutique (Radio 2o, ore 21.10) • gialw» 
di Francis Durbrldg*. Regie di Umberto Benedetto. Teg all 
Inrarpratl: Andrea Checchi, Arnold* Fee. 


