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CHI FA LA POLITICA ESTERA IN ITALIA? 

L' EUROPA 
CHE FA ACQUA 

Un ritarto sulla realta che si fa scmpre piu marcata, e cbe rtchiede 
scette nuove — L'egemonia americana — I problem! della sictirezza 
europea — L'esigenza di rictnoscere la RDT — V la discipiina 

atlantica a bloccare ogni vera iniziativa rtaliana 

L'antn to di Brandt alia 
gukia del governo di Bonn ha 
introdotto un altro elemento 
nuovo di primo piano nella 
poli tic a europea. Per quanto 
caute siano le enuneiazioni 
del suo programma, sembra 
chiaro che questo, per avere 
successo, deve puntare per i 
problemi della sicurezza eu
ropea e per la stessa «que-
stione tedesca », che ne e 
parte integrante, su orienta-
menti e su ipotesi diversi da 
quelli che risalivano in fan-
do al vecchio Adenauer e 
di cui la democrazia cristia-
ne tedesca non aveva mai 
potuto sharazzarsi nel suo 
ventennale esercizio del pc-
tere, nerameno dopo la 
« grande coalizione > con la 
aocialdemocrazia. 

DaU'altra parte, l'iniziati-
va presa a Budapest nel 
marzo scorso dai paesi so-
cialisti — e ora riconferma-
ta a Praga — ha avuto no-
tevoli ripercussioni. Era pa-
recchio tempo che da parte 
dell'< est > si parlava di una 
< conferenza pan-europea » 
per awiare un processo di 
•uperamento dei blocchi. 
L'idea aveva avuto alti e 
bassi. La risposta riservata 
aH'appello di Budapest — 
specie in Germania occiden
t a l — e stata piu calda che 
per gli epUodi precedenti. 
Oggi c'e una sede pronta 
per la conferenza: Helsinki. 
C'e anche da parte dei paesi 
social isti una proposta di sea-
denza: il primo semestre del-
l'anno prossimo. Quella con
ferenza potrebbe essere lo 
inizjo di una fase nuova nel
la politica europea. II conti-
nente e confusamente alia 
ricerca di un nuovo assetto 
politico. 

E l'ltalia? La proposta di 
una conferenza europea non 
e rimasta senza conseguenze 
anche da noi, eopraggiungen-
do in un momento in cui la 
politica estera — come tutta 
la politica degli ultimi anni 
— e rn crisi. Gia neH'aprile 
scorso Nenni aveva cercato. 
come Brandt, di ottenere una 
risposta genericamente posi-
tiva da parte del Consiglio 
atlantico ali'iniziativa dell'est 
socialista, ma non vi era riu-
scito. Moro ha ripreso le 
stesse idee nei suoi discorsi 
al parlamento. Alia Commis-
sione esteri del Senato il go
verno ha accettato su questo 
tema un ordine del g iomo 
comunista. Ma anche questi 
gesti sono rimasti condizio-
nati alia « fedelta > atlantica-

In crisi e la concezione 
« europeista *, che da anni e 
uno dei comodi dogmi della 
politica estera italiana. I pro
positi di < unita europea > so
no sempre stati nelle enun-
ciazioni ufficiali l'alibi dello 
atlantismo, la sua faccia 
« nobile », 1'* ideale » che do-
veva giustificare la rinuncia 
ad una politica estera italia
na. Una volta awiato col 
MEC un processo di integra-
zione economica, per cui esi-
stevano stimoli obiettivi, che 
i grandi monopoli si affretta-
rono a mettere a prof itto per 
una loro nuova alleanza in-
ternazionale, si affermo che 
su questa base l'unita politi
ca avrebbe inevitabilmente 
fatto progressi. Unita di chi? 
Non dell'Europa, certo, che 
si continuava a tenerla pro-
fondamente divisa in bloc-
chi. Semmai della sua parte 
capitalistica, e poi neanche 
tutta, ma solo una sua pic-
cola parte, la * piceola Eu-
ropa », appunto, quella stes
sa del MEC. 

Ma l'unita non ha fatto i 
progressi scontati. Non li ha 
fatti — ed e questa una con-
traddizione tipica del mondo 
occidentale — sebbene la 
spinta obiettiva all'integra-
zione economica e tecnica 
continuasse a sussistere. Se 
ne e data la colpa a De Gaul
le finche il gencrale e stato 
al pot ere. Ma da quando egli 
non c'e piu, si e visto che le 
eose non diventavano affatto 
piu facili. Piu che mai irri-
•olti sono i problemi su cui 
De Gaulle aveva avuto il me-
rito di attirare a modo suo la 
attenzione. Siamo alia vigilia 
di un «vertice dei sei > del 
MEC. Dopo di che 3j avvie-
ranno probabilmente le trat-
tative con l'lnghilterra. Se 
queste arriveranno in porto, 
qualche cosa cambiera nella 
•tessa struttura del MEC. Ma 
la famosa « unita politica * 
sara probabilmente ancora 
piu lontana. 

Tutta la costruzione euro
pea fa icqua. La tempesta 
monetaria proeede con atti 
unilaterali dei singoli gover-
ni, che ora svalutano, ora ri-
vahitano le loro monete, sen
za consul tarsi con nessun al
tro. La politica agricola, che 
era la sola ad essere diventa-
ta comune per i sei paesi del 
MEC, ne risolta sconvolti 
perche si fondava su prezzi 
comunemente accettati, poi 
unilateralmente cambiati da 
*M cambia il valore delle 
fropri* monete. L'Euratom 

si trova soppiantato e sfa-
sciato da un accordo atomi-
co anglo-olandese-tedesco. 
che ha implicazioni politiche 
serie e che porta alia liqui-
dazione del nostro centro di 
Ispra. 

Irrisolto e il problema fon-
damentale del rapporto con 
1'America. I grandi monopoli 
d'oltre Atlantico hanno ap-
profittato largamente delle 
facilitazioni che il MEC offri-
va per impiantarsi in Euro-
pa. Dieci anni fa, dopo un 
breve periodo di boom, l'Eu-
ropa occidentale pensava di 
essere in grado di superare il 
suo ritardo sull'America: og
gi simile prospettiva sembra 
lontanissima. II divario tecno-
logico, il famoso gap, fra le 
due parti dell'Atlantico va 
crescendo: e'era stato in pro-
posito un progetto di Fanfa-
ni. l'ultima volta che fu mi-
nistro degli Esteri, ma fu un 
fuoco di paglia, di cui tutti 
si sono dimenticati. Dopo 
avere finanziato a spese de
gli europei la loro espansio-
ne, gli amerkani stanno im-
ponendo il dollaro come mo-
neta mondiale. facendone or-
mai un surrogato dell'oro-
Anche i rapporti poli tic i con 
gli alleati restano tutti a loro 
vantaggio. 

L'« unita europea » non e 
mai diventata qualcosa in 
cui i popoli interessati cre-
dessero. Vi si appassiona ma-
gari il finanziere che vede 
espandersi l'area delle sue 
speculazioni; non certo l'emi-
grato, costretto a vivere in 
Germania o in Svizzera, con-
siderato come cittadino di sc-
conda categoria. Naturalmen-
te, ognuno e sodddsfatto di 
potere viaggiare — se pud 
permettersi di viaggiare — 
da un paese aH'altro senza 
visti e senza troppe forma-
lita. Ma nessuno crede agli 
Stati Uniti d'Europa. E' una 
impresa che ha sempre sa-
puto e tuttora sa soprattutto 
di conservazione deH'orddne 
sociale esistente. 

Ecco perche anche in con-
vegni di «europeisti », te-
nuti qui a Roma, si sono po-
tute udire espressioni di in-
sofferenza per l'< egemonia 
americana >, per la sua ten-
denza a diventare « impero 
americano », affermazioni se-
condo cui • la prospettiva 
atlantica ha svuotato quella 
europea >. dichiarazioni che 
' l'Europa, tanto eeonomica-
mente quanto politicamente 
e giuridicamente, e inesisten-
te », infine inviti a cercare 
qualcosa di < alternative >. 

L'idea di una «sicurezza 
collettiva europea >, difesa 
da noi comunisti, sostenuta 
dai paesi social ist , ha fatto 
nel frattempo un suo cammi-
no. Oggi si tengono convegni 
e si scrivono libri per esami-
nare in quali forme essa po
trebbe divenire realta. Ma 
essa presuppone una scelta 
chiara. Su che cosa si punta? 
Sulla conservazione dell'«e-
quilibrio » presente, cioe sul
la prolungata spaccatura del 
continents in due blocchi? 
Oppure sulla loro progressiva 

soppressione? E' questa la 
scelta di fondo che >ta da-
vanti alia politica estera ita
liana. A questa scelta sinora 
ci si e sottratti. 

L'intervento in Cecoslovac-
chia sembro in un primo mo
mento accontentare col or o 
che avrebbero voluto accan-
tonare il dilemma. Ma il di
lemma e rimasto. Nenni dice 
che non si distrugge un vec
chio « equilibrio • finche non 
se ne e creato uno nuovo. Ma 
con questi tipici slogan da 
conservatore non si crea nul
la, perche ogni nuovo equi
librio pud essere creato solo 
distruggendo il vecchio. Pro-
prio perche nella scelta fra 
la conservazione e il supera-
mento dei blocchi. finora si 
e rimasti ancorati al primo 
di questi due termini, anche 
cid che il governo ha fatto 
negli ultimi mesi in favore di 
una conferenza europea, per 
quanto non privo di spunti 
interessanti, e rimasto vago 
ed incerto. 

L'ltalia avrebbe potuto 
farsi campione dell'idea di 
una conferenza europea, co
me la Finla-ndia. come la 
Romania- Moro preferisce 
muoversi insieme a tutta la 
coorte atlantica. Cosi, noi 
non avremo una risposta ita
liana alle proposte gia avan-
zate dall'est. Avremo in di-
eembre una risposta della 
NATO, cui forse non sara 
estraneo un certo contributo 
italiano. Ma ancora non sap-
piamo se sara una risposta 
tale da facilitare la confe
renza o da erearle degli 
ostacoli. 

La mancata scelta si mani-
festa in modo piu allarman-
te di fronte al problema te-
desco, che e inevitabilmente 
il perno deHa sicurezza con-
tinentale. L'ltalia non si e 
mad fatta iniziatrice di una 
azione Internationale per la 
intangibilita d«lle frontiere 
europee, pur avendo solo da 
guadagnare da una simile 
azione. LTtalia rifiuta anco
ra di riconoscere la Repub-
blica democra'tica tedesca, 
quando perfino il governo di 
Bonn rinuncia alia < dottri-
na HaHsteln >. 

Eppure, il riconoscimento 
del go\*erno di Berlino sareb-
be non solo — il che e per
fino ovvio — un atto corri-
spondente all'interesse italia
no piii concreto, specie in 
campo economdeo- Sarebbe 
un aiuto (anche se forse non 
da tutti gradito in un primo 
momento) alia stessa Germa
nia occidentale per rompere 
i ponti col passato e con le 
ambizioni adenaueriane. Sa
rebbe persino un gesto c eu
ropeista », perche una Ger
mania riunita sulla base del
la politica occidentale segne-
rebbe la fine di un qualsiasi 
assetto europeo fe del resto 
perfino in Occidente si ritie-
ne una simile prospettiva im-
possibile). II solo ostacolo e 
la discipiina atlantica: lo 
stesso ostacolo che blocca 
ogni vera iniziativa italiana. 

Giuseppe Boffa 

E' salva la bambina che si e awelenata perche non poteva studiare 

«Mamma, la scuola e per i ricchi 
e caccia tanti che valgono di piii» 

Non aveva i soldi per i libri: quindici giorni fa ha dovuto lasciare il ginnasio — « Per imparare il greco 
studiava con gli esiliati» — Ne un rossetto ne un vestito per cambiarsi — « Non stava con noi, si vergo-

gnava perche era povera » — Le poesie, le lettere ai giornali poi un hibetto di sonniferi 

S ^ d ^ c "Vwstwix 

^^nax^^ltc W v t ^ > t A V i l a , 
^ \ ^ V U A ) * ^ W & * CUA^UL 

1 MJ& ^ U u ^ ^ t . yJU, igjaXk 

Maria Pia Natal ino, la bimba che si e awelenata perche non poteva studiare, e una delle sue poesie, • Tristezza ». 

Natalino, 

Ora Maria Pia Natalino. la 
ragaizina romana di 14 anni 
che ha cercato di uccidersi per
che non poteva studiare. sta 
nn'glio. e fuon pencolo. potra 
tornare a casa tra qualche gior-
no: inUnto il provveditorato 
agli studi ha aperto una m-
chiesta. presidi e professori si 
fannu in quattro per assicurare 
che avra tutti I libri necessan. 
amiche e conoscenti organizza-
no collette per amtarla, le sen-
\ono. ripttono che da domant 
non si sentira piii sola. Insom
nia quest'anno Maria Pia potra 
(.ontinuare a .studiare. forse la 
madre nuscira anche a trova-
re abbastanza soldi da pagare 
l'affitto e da poter mangiare. 
In questi casi si mobilita sem
pre la carita pubbhea e quella 
ufficiale. piu o meno masche-
rata. e tanto basta per mettersi 
la coscienza a posto. dimentica-
re in frctta l'amarezza. thiude-
re insomma una faccenda trop-
po bruciante e far finta che 
non vi siano altre mille. cento-
mila. Maria Pia con lo stesso 
dramma. la malmconia. la pau-
ra. la colpa di essere povera. 

E lei riuscira a dimentk-are? 
La sua storia. in fondo. e scrit-
ta in due righe del referto del 
Policlinico: Maria Pia Satali-
no. 14 anni. stato di coma — in 
gestione di barbiturici ». E nel 
pianto della madre. Lina. 52 
anni. « Lo ha fatto perche non 
poteva piu studiare, non aveva 
i soldi per i libri... me lo ave
va anche detto. se deve esse
re eosi tanto vale farla finita...*. 

E per 15 giorni, chiusa nella 
miscra stanzetta ammobiliata di 
piaz/.ale Tiburtino. Maria Pia, 
deve aver pensato a come far-
la finita: ha tentato l'altra mat-
tina, sgusciando di casa men-
tre la madre era fuori. riuscen-
do a farsi dare in farmacia un 
tubetto di barbiturici. il Pro-
nox. ingoiando tutte le dodici 
compresse. 

« Non ti preoccupare. non ho 
fatto niente... vedi? il gas e 
chiuso... > ha mormorato alia 
madre. prima di perdere i sen-
si. Per qualche ora i medici 
l'hanno data per spacciata, poi 
ieri mattina Maria Pia ha su-
perato la crisi: mentre la sua 
storia era sui giornali. faceva 
il Biro della citta. nella sua 
scuola. amiche e insegnanti ri-
petevano: «Chi poteva imma-
ainarlo? cost brillante, cosi in-
telliaente. coti brava... ». 

Una misera 
stanzetta 

Eppure non poteva studiare. 
Maria Pia non ha mai cono-
sciuto il padre ne una vita di-
versa da quella attuale: una 
stanzetta misera. mesi di pigio-
ne arretrati, I'mcubo dello sfrat-
to, giorni e giorni tirando avan-
ti con un bicchiere di latte e 
un po' di pane. Lina Natalino 
si arrangia come pud, stira. 
fa delle pulirie a ore, da qual
che ripetizione di italiano. E be
ne o male finora l soldi per 
l'iscri/.ione a scuola erano sem
pre saltati fuori. 

« Fino alia terza media $ fa
cile. ci fan no quasi tutti... ma 
dopo ,al oinnasio. e diverso. Ci 
vanno soltanto i fiali di chi pud 
permettcrselo. sono studi ri-
servati ai ricchi non alia po
vera gente...» sono le parole 
di Lina Natalino. Da parte sua, 
Maria Pia. ha sempre ottenu-
to grazie ai suoi buoni voti la 
borsa di studio, ma l'anno scor
so non e stato cosi. La madre 

sostiene cho la colpa e stata 
di una insegnante della » Bor*i». 
che ce 1'aveva con Maria Pia 
perche la ragazza non aveva 
vestiti. si perche era povera in
somma, e per questo le aveva 
dato un brutto voto. In ogni c«-
so Maria Pia ha 3uperato con 
« ottimo » gli esami. ma la bor
sa di studio e sfumata. 

Eppure. per una a mar a iro-
nia. un ennesimo colpo di sfor-
tunu ha dato un po' di speran-
ja a Maria Pia. La madre • 
stata mvestita da un'auto. i 
soldi dell'assicurazione soao 
stati sufficienti per iscnv«e 1* 
ragazzina al ginnasio, in via dm 
Sabelli. Maria Pia ha ottenuto 
dai preside un buono di 15 mila 
lire, e servito per qualche h-
bro. niente da fare per gli aj-
tn, soprattutto per il vocabola-
rio di greco. < Andava a piazz* 
\iflorio. dove ci sono molti esi-
liat\ greet, parfara con lor#, 
cercava di imparare, in vet&k 
giorni era riuscita a leagere I* 
favole di Esopo... >. 

Uunica 
speranza 

Nessuno ha dei dubbi. la 
grande passione di Maria Pia. 
forse Tunica speranza. e lo stu
dio. * Son aveva neanche u* 
rossetto. ne un vestito per cam
biarsi... ma non importava. era 
contenta perche poteva studia
re... » ripcte la madre. «Non 
abbiamo avuto il tempo di co-
noscerla. finita la scuola non 
la vedevamo piii. poi un gior-
no il banco e rimasto vuoto... » 
dicono le amiche. E' successo 
15 giorni fa: Maria Pia si i 
arresa, ha avuto vergogna che 
le altre capissero. ha voluto evi-
tare Tumiliazione di dover spi«-
gare. 

La paura che si e portata die-
tro per tanti anni. < Non uaerva 
mai di casa, nan andava con 
le amiche... le sarebbe piaciu-
to, ma si vergognava, temeva 
che le altre scoprissero come 
viveva... >• E per questo Maria 
Pia e diventata quella ragazza 
timida, malinconica, chiusa, che 
adesso le sue compagne ricor-
dano. Ma con una grande vo-
lonta di imporsi. di mettersi 
sullo stesso piano delle altre, 
anche piu su. con le sole armi 
che aveva: e scriveva poesie, 
una anche sugli esiliati greci. le 
mandava alia RAI; scriveva let
tere ai giornali. sulle canzonet-
te, sulla scuola, sui giovani. 

< Mamma, i ragazzi di San 
Lorenzo non sanno parlare be
ne. ma ne conosco tanti che 
valgono piii di quelli che Stu-
diano con me... che ingxustizia, 
loro non possono studiare... >. 

Un banco, un po' di libri: un 
sogno che Maria Pia ha credu-
to fosse diventato realta, una 
<-?alta che non poteva permet
tersi. E quando lo ha capito, 
quando si e accorta che intelli
g e n t , bravura, tutto il resto 
non valeva niente e che anche 
lei come uno di quei ragazzi 
di San Lorenzo non poteva con-
tinuare, ha vinto la disperazio-
ne. I sonniferi. farla finita, inu
tile combattcre contro un ai-
sterna implacabile, che non la-
scia spazio alle eccezioni. E 
per gridarlo. per nbellarsi, ha 
scelto Tunica strada che ave
va: un titolo sui giornali, una 
ondata di commo7ione, di ama-
rezza e di incredule domande. 
< Ma come e possibile...? >. 

m. d. b. 

A PROPOSITO DI UNA DISCUSSIONE SULLULTIMO SPETTACOLO DI DARIO FO 

NON BASTA DIRE RIVOLUZIONE PER PREPARARLA (ANCHE A TEATRO) 
Dopo il corsivo dell'f/ni-

ta del 7 novembre sullo 
spettacolo genovese di « Nuo
va Scena» dai titolo L'ope-
raio conosce 300 parole, il pa
drone 1000. Per questo lui e 
il padrone, abbiamo ricevuto 
diverse lettere. Ad una di es
se, del compagno Giusti di 
Roma (il quale dicendosi di 
accordo con la posizione del-
YUmtd. proponeva 1'apertu-
ra di una discussione in me-
rito) abbiamo gia risposto po-
sitivamente. Pubblichiamo og
gi una lettera proveniente da 
Genova e firmata da nume-
rosi lettori e compagni e dia-
mo conto di una lunga lette
rs inviataci da « Nuova Sce
na », il cui lndirixzo e lai^a-
mente riassorbito dalla lettera 
dei compagni di Genova. Ed 
ecco la lettera di Genova. 

« Caro compagno, abbiamo 
letto sull'Unitd un corsivo 
sullo spettacolo di Dario Fo 
L'operaio conosce .WO parole, 
il padrone 1000. Per quetto 
lui e il padrone, la lettera di 
Giusti e la tua risposta appar-
sa sui gtomale di domenlca 
e nella quale tu proponl di 
aprire sui problema una di-
acusaione. 

Dobbiamo dirti che noi ab
biamo avuto la fortun* di ve-
dere lo spettacolo in questio-
ne e quindi aiamo in grado 
di eaprimere un nostro giu-
diiio che e certo critico ver
so parecchie delle tesi espo-
ste dalla rappresentazJone, 
ma non ci pare poaaa comun-
que collimare con il tono di-
atruttivo contenuto nel corsi
vo dell'f/nita che ha rim-
pianato per tua iniziativa la 
critics del corrlspondetfte tea-
trale di Genova. Ti diciamo 

che questa nostra opinione ci 
sembra abbastanza rappresen-
tativa della maggioranza as-
soluta, se non della quasi tota
lity dei compagni presenti al
io spettacolo ed al dibattito 
che e stato soprattutto un di
battito di apprezzamento. 

Siamo d'altronde anoor piu 
sicuri di questa nostra valu-
tazione allorche abbiamo ri-
scontrato nel dibattito preci
se dichiarazioni da parte de
gli attori di « Nuova Scena « 
i quali hanno mamfestato a-
pertura rispetto alle cntiche 
e disponlbilita per la stessa 
modifies di parte dello spet
tacolo. Ci sembra in definitiva 
che il Partito ed il suo gior-
nale abbiano il diritto di e-
sprimere precise opinioni su 
testi teatrali specie se politi-
ci. Meglio sarebbe per6 se ta
le posizione fosse piii aperta 
e problematics, meglio verifi-
cats dai dibattito in corso e 
quindi meno terroristica di 
quanto non sis apparsa a noi 
sttraverso il corsivo del 7 no
vembre. 

Un gruppo di compagni: 
Remo Checconi, Nada Mate-
rassi, Ennio Msrtellucci, San
dra Martini. Gianni Bafico, 
Giulio Ponte, Giuseppe Ta-
rantino, Agostino Ferrando, 
Giorgio Gsrre, Mars Ciom-
mel, Giovanni Bovtnl • Alber-
tins Maranzana». 

Nails letters lnviatsci ds 
«Nuovs Scena •, dopo una 
premessa nella quale si ram-
menta che « Nuovs Scena» 
ha sempre invitsto « s discu-
tere dei temi dei nostri spet-
tacoli tutti 1 compagni interes
sati » si sfferms: 

c Non abbiamo mai respin-
to, ma cercsto is critiche: 

solo assieme crediamo si pos-
sa costruire una vera alterna-
tiva alio stato borghese. Assie
me anche nella scelta politico-
culturale che abbiamo fatto: 
lasciare definitivamente i 
teatri borghesi e 1 facili gua-
dagni per presentare le no-
stre proposte e discuterle ogni 
sera con i lavoratori, nei di-
battiti che seguono i nostri 
spettacoli. 

Le critiche ci sono servi-
te per modificare i testi, per
che non affrontiamo questa 
esperienza politica come una 
avventura, ma consci che 
soltanto con un rapporto dia-
lettico col pubblico "di clas-
se" al quale vogliamo rivolger-
cl pot remo dare il nostro 
contributo alio sviluppo di un 
movimento che port! alia 
affermazione del socialisms 
nel nostro paese. 

Non abbiamo mai preteso 
di essere portatori di venta 
assolute. Le nostre sono sol
tanto delle proposte da verifi-
care e da discutere assiem^. 
La nostra iniziativa ha svuio 
un eslto positivo l'anno scor
so e una risposta piii esaltan-
te da parte del pubblico que
st'anno grszie alia collabora-
zione di militanti e orgsniz-
zazioni del movimento ope-
rsio — prima fra tutte 1'AR-
CI (che con "Nuova Scena" 
ha potuto aprire 11 nuovo 
circuito teatrsle e lniziare un 
nuovo discorso culturale nel
le case del popolo e nelle al
tre strutture associative di 
base). 

Crediamo che il dovere no
stro sis di atimolsre la di
scussione su tutto, senza ta
bu e senza pregiudizl, per
ch* riteniamo il noatro pub

blico assai maturo e "adnl-
to" e quindi in grado di par-
tecipare con occhio critico al
le nostre iniziative e perche 
riteniamo che la verita e la 
discussione faccisno psurs sol
tanto ai conservator!. II pub
blico, i compagni ci hanno 
finora seguito con calore ogni 
sera in questo nostro lavoro. 
Crediamo che andando svan-
ti nel tempo il nostro collet-
tivo potra allargarsi fino ad 
arrivare ad una diretta col-
laborazione con i lavoratori 
anche nella materiale stesu-
ra dei testi (e parztalmente 
abbiamo cercato di applicare 
questo metodo gis ds questo 
anno). 

Come possiamo instaurare 
correttamente questo tipo di 
rapporto se alcuni compagni 
dingenti deWUnita e del par
tito, anziche accettare il di
scorso critico che noi propo-
niamo, lo respingono a prio
ri "etichettandolo"? ChiedU-
mo un dibattito e — nella 
Unita del 7 novembre — 
rispondete con un attacco. 
Chiediamo una verifies, of-
frismo si critico ufficisle del 
VUnita di Genova (compa
gno Gallon!) uns copia del 
teato perche, come ds sua ri-
chieata, possa sviluppsre uns 
critics spprofondlU • per tut
ta risposta... non esc* sulla 
Unita Tartlcolo del compa
gno Gsllonl, ma un sttacco 
politico redazionale che ri-
manda — e quindi conditio
ns — a uns futurs critics 
teatrsle (per la quale i i man-
da un altro critico) e che, 
di uno spettacolo complete e 
ssssi complesso, rlferisce sol
tanto cinque minuti. estrspo-
Isndoli quindi dsl contesto*. 

La lettera prosegue affer-
mando. «Siamo i primi a 
chiedervi, cari compagni, di 
esercitare il vostro diritto di 
critica: ve lo abbiamo sem
pre chiesto, prima ancora del-
l'andata in scena dei nostri 
lavori teatrali. Ma critica vuol 
dire annlisi e per compiere 
un'anaiisi c neccssario entra-
re nel merito e non semph-
cemente — quando non si e 
d'accordo — risolvere il tut
to etirhettando di qualunqui-
smo ». 

La lettera conclude con la 
proposta di ospitare s ulla 
Unita «le osservazioni, i 
commenti, le riflessioni criti
che » degli spettatori, degli 
spettacoli di « Nuova Scena » 
iscritti al Partito 

/ problemi e te questionl 
sollevati dai compagni geno-
vest e dai collettlvo di * A ûo-
va Scena» trovano una pri
ma rispos'a positit'a, credia
mo. nel fatto che i loro sug-
gerimenti, le loro proposte e 
anche le loro critiche — ta-
tune delle quali ingiuste — so
no ospitati daii'Unita, nel 
quadro di un sempre maggio-
re impegno del giornale del 
partito ad aprire le sue co-
tonne al dibattito franco, lea-
le, con amid e anche awer-
tari. Questa volta ai tratta 
non solo di amid, ma di 
compagni: i quali, in largo 
maggioranta, ti muovono dai-
I'interno di un partito, e di 
un movimento di classe e de. 
mocratico, per raflortare I 
quali ci tentiamo tutti impe-
gnati, ciascuno dalla sua «tri-
buna» • dai $uo posto di 
lotto. 

Nella sua funzione di o-
rientamento, non rinnegabile 
a nessun prezzo, per nessu-
na contingenza, e nei con-
fronti di nessuno, ZTJnita, 
ha sempre valutato posititn-
mente gli sforzi di Dario Fo, 
Franca Rome e dei loro com
pagni, per una proposta tea-
trale nuova. Non so se que
sta loro proposta la si possa 
gia deftnire «teatro di clas
se » o elemento dt «cultura 
alternatim ». /)e/Jni2»oni suf/e 
quali credo sia lecito adotta-
re molta cautela e spirito au-
tocritico. Comunque il # nuo
vo » che indubbiamente esiste 
nella proposta teatrale di 
x Nuova Scena » ha avuto eco 
popolare in questo paese an
che perche il Partito comu-
ntsta italiano e le tstttuzioni 
m cui esso e presente (Arci, 
Case del Popolo) hanno colto 
questo «nuovo», che pur si 
presentava — e si presenta 
— spesso in termini sattrici o 
polemici nei confronti del 
PCI, della sua linea, dei suoi 
dtrigenti. Non si tratta dt 
«Uberalismo» o di «lassi-
smo» come talora cl hanno 
pur rtmproverato alcuni com
pagni: ma di una linea po
litica audace, sprcgiudicata, 
che trova pochi riscontri nel-
lesperienxa di politica cultu
rale dei partiti comunisti. 
Questo credo andava detto: 
anche perche, nelle due let
tere che abbiamo pubblicaio, 
non se ne fa cenno. E quin
di anche la posizione critica, 
dura. espresso dallTJni-
ts su alctmi aipetti dell ul
timo spettacolo di Dario Fo, 
rischia di apparire come una 
lllogica blziarrki, uno tcatto 
di malumore o un atto ettr-

roristico», addirittura, come 
dicono i compagni genovesi. 
Non si tratta di questo, evi-
dentemente. 11 « terrorismo » 
contro Dario Fo e i suoi com
pagni non viene dalle criti
che, ora benevole ora dure, 
mosse ad alcuni aspetti di 
alcuni spettacoli di Fo non 
solo dnll 'Unita ma da spet
tatori, da dirigenti di case del 
Popolo, da dirigenti dell'Arci i 
quali, anche cosi, credono di 
collaborare fattivamente ad e-
liminare errori, improwisazio-
m o vere e proprie cadute di 
tono politico. 11 terrorismo 
contro Fo e n Nuova Scena » 
vtene da altre parti: e dun-
que, se si vuole essere ogget-
twi. non si pud confondere 
una critica. anche aspra, e 
sbrigativa se si vuole, ma 
mossa da compagni a compa
gni, con # terrorismo a, volon-
ta censorie o facili «etichet-
tamenti». 

La prima «etichetta» che 
noi intendiamo dare a Da
rio Fo e ci suoi amicx e 
quella di n compagni»: ma e 
proprio per questo che cid 
che avremmo ritenuto non 
degno di rilievo in un altro 
spettacolo fe doe battute di 
dubbio gusto o equivoch*. at-
tacchi veri e propri alia li
nea e alia storia del nostra 
Partito) abbiamo tenuio a sot' 
tolinearlo. Per noi — e non 
temiamo in quetto I'accuta 
di *tdQnovismo» ~ ogni fat
to culturale e sempre un fat
to politico. Per quetto rite
niamo che te * militant** e 
lo spettacolo militant* a lo 
critica. E. a quetto propotito, 
che tento ha dittrngurrt tra 
* critica teatrale » * « corsi
vo >? Se il teatro * « fatto di 

classe u e anche fatto politi
co, come del resto sostengo-
no i compagni di «Nuova 
Scena » che non si rinchiudo-
no nella torre d'avorio della 
arte pura e quindi non est-
gono solo critiche * specialtx-
zate». o tanto meno solo a-
michevoli. E allora per-
che stupirsi di una presa di 
posizione che ha voluto di-
stiiguersi particolarmente dal
la critica « specialistica »* / 
compagni di «Nuova Sce
na » non avrebbero nulla da 
ridire. ritenxamo, se l'uni
ta pubblicasse un editoriale 
politico sui loro c teatro di 
classe». Perche si stupiscono 
se questo, in proportioni piu 
raptde. e stato fatto con un 
corsivo9 

Non e questo dunque il 
punto: il punto e il conte
nuto della critica. E da quan
to abbiamo fin qui scritto. 
pub apparire ormai evident* 
che se per gli amici e i eowi-
pogni di < Nuova Scena» 
non csistono tabu, cid vale 
anche per noi: convintt co
me siamo che a tutti e da
to tbagliare. E eft*, quindi, 
com* a un noatro coratviata 
politico pub capttar* nella pa*-
atone polemica di prefertre 
un termine ptuttosto che un 
altro, ai compagni d* *Nuo-
va Scena» pub eaaere copi-
toto — come a not tambra 
sia capitato — di mtartr* 
nella loro ttimabUiattma *to-
ria di uommi d'art* un ca-
pitolo rnfeHc*. E' noto, dot 
retto, eh* non batta dtr* e H-
voluiion*» p*r premargrl*. 
Anche a taatro. 

MftuHxio Nirara 
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