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Appunti per una sloria dell'organizzazione padronale 

I nuovi Gattopardi 
della Conf indu stria 

Quattro saggi di un importante « Quaderno » di « Rassegna 
sindacale » - Cambiano gli uomini e la tattica ma gli obiettivi 
restano sempre gli stessi - II «rinnovamento » dei giovani in

dustrial! e il diverso rapporto con la politica governativa 

Non 6 stata ancora scrit-
ta una storia della Confin
dustria e non sarebbe, cer-
to, impresa facile per chi 
non volesse limitarsi ad una 
pura e semplice registrazio-
ne eronologica delle alter-
ne vicende che hanno ca-
ratterizzato la vita e l'atti-
vita della massima organiz-
zazione del padronato italia-
no. Crediamo, tuttavia, che 
un primo importante eon-
tributo ad uno studio siste-
matico della politica confin-
dustriale e padronale dal 
dopoguerra ad oggi sia rap-
presentato dai quattro sag
gi pubblicati nel numero 27 
dei Quaderni di Rassegna 
sindacale (editi tlalla CGIL): 
la Confindustria (Lucio De 
Carlini), la Confagricoltura 
(Renzo Stefanelli), la Conf-
commercio (Alieto Corte-
si) e i'lntersind (Ada Bec-
chi). 

Si tratta di scritti organi-
camente collegati che pren-
dono in esame la linea d'a-
zione delle «organizzazioni 
degli imprenditori > non sol-
tanto da un punto di vista 
delle politiche sindacali ma 
anche, e in modo abbastan-
xa marcato, per quanto ri-
guarda lo sviluppo politico-
sociale del Paese. 

Gli avvenimenti che i 
Quaderni affrontano sono 
certamente complessi e gli 
atteggiamenti del padrona
to si rivelano spesso con-
traddittori, ma vi e una li
nea di fondo che caratteriz-
za sempre Tiniziativa della 
Confindustria: ed e preci-
samente la ricerca continua 
e costante degli strumenti 
per mantenere e consolida-
re le proprie posizioni di 
potere. Cosl, infatti, si cam
biano gli uomini, si respin-
ge (e poi si deve accettare) 
la contrattazione nelle fab-
briche, si ostacola la piani-
ficazione economica, ci si 
oppone ad ogni mutamento 
della compagine governativa 
e si reagisce alle situazioni 
piu difficili con pericolose 
awenture (come quando, 
nelle elezioni amministrati-
ve del 1956, Confindustria, 
Confagricoltura e Confcom-
mercio fondano la « Confin-
tesa» esponendo numerosi 
industriali candidati a fi
gure penose), ma sempre 
nell'intento di dominare il 
processo di sviluppo dell'e-
conomia e della societa na-
zionale. 

Cosl sara anche quando 
il presidente della FIAT, 
Valletta, ponendosi contro-
corrente rispetto ai piu 
ostinati conservatori confin-
dustriali, dichiarera al Mes-
saggero il 26 giugno 1963 
che « il governo di centro-
sinistra e un fmtto dello 
sviluppo dei tempi > e che 
il padronato deve «abbando-
nare certe posizioni di prin-
cipio troppo rigide » anche 
nei confronti del movimen-
to sindacale. Cosi sara, inol-
tre, quando la Confindustria 
finira con l'accettare la 
«programmazione contrat-
tata • e il rinnovamento del
la stessa organizzazione pa
dronale voluto dai « giova
ni industriali > capeggiati 
da Leopoldo Pirelli. 

Quella confindustriale, in 
sostanza, e una politica che 
oscilla fra l'autoritarismo 
(appoggio a Tambroni) e il 
paternalismo gattopardesco 
di Valletta. A volte giunge 
a concepire l'assetto sociale 
del Paese in termini otto-
centeschi come quando Do-
menico Borasio, presidente 
deU'Eridania, scrive che « i 
sindacati professional! in 
genere e particolarmente 
quelli degli imprenditori, 
costituiscono un elemento 
di stabilita politica e di fre-
no alia mutevolezza del cor-
po elettoralc, facile vittima 
del suffragio universale». 
In altre occasioni teorizza 
addirittura la politica del 
bastone e della carota: 
« Penso — dichiara Angelo 
Costa il SO giugno 1958 — 

Anno scolostico: 
15 settembre 
10 giugno? 

La commissione P.I. della Ca
mera. dopo aver soppresso dalla 
« legge ponte » di Misasi la nor
ma relativa al cosidetto quinto 
anno delle magistral!, ha appro-
vato altn articolj del prov\e 
dimento Fra gli altn. e pas 
sato larucok) con il quale si 
siabilisce cho I'anno s-.-oiastico 
per tune .e •» uole e»ve:to_l uni 
\ers:ta â bia .n:?o ii 15 -*'i 
tembre e s- ron. 'urta i! 10 rfiu 
gno 

yualouno ha ^utenuio cne il 
nuovo ca.f lario onirrra in vi 
gore que-i nnin Non e certo. 
tenuto cunto -hr il W.I na 
pneannurKM.ito tan ne se angora 
non ha aituato la minaccia) di 
chiedere che la * ponte t venga 
passata dalla commissione alia 
iwmhlei , 

che dobbiamo operare a due 
livelli. 

In primo luogo c'e la tat
tica quotidiana della Confe-
derazione. Essa ci impegna 
soprattutto nelle trattative 
per i vari contratti. E' cio 
che io definirei una tattica 
di artiglieria, per cui cer-
chiamo di sparare per pri-
mi. C'e poi un secondo li-
vello: di strategia a lungo 
termine. Essa richiede uno 
sforzo costante, in ogni di-
rezione, per educare il pub-
blico, per far capire all'ope-
raio cho ha un legame na-
turale con I'industriale. Se 
questo e in parte paternali
smo, che male c'e? Un pa
dre vuole il bene del fi-
glio ». 

Alio Stato, Confindustria 
e padroni in genere chiedo-
no sempre e soltanto dena-
ri e interventi congiuntura-
li « sia attraverso incentivi 
economici che fiscali » e ci6 
« come gli unici strumenti 
positivi della politica indu-
striale dello Stato stesso >. 
Dovra subire, pure su que
sto terreno, qualche scon-
fitta anche - pesante, attra
verso la presenza e l'inizia-
tiva di industrie e comples
si pubblici quali PIRI e 
l'ENI ad esempio, ma se 
non riuscira sempre a di-
fendere fino alle estreme 
conseguenze la cosidetta 
« iniziativa privata » — an
che perche, intanto, si de-
termina una evidente divi-
sione di orientamenti e so
prattutto di interessi fra le 
grandi concentrazioni mono-
polistiche e le medie im-
prese — tentera comunque 
di ingabbiare nella sua lo-
gica antisindacale e antio-
peraia anche le aziende a 
partecipazione statale. 

Questa linea ha successo, 
a volte, e trova persino so-
stenitori aperti nei mana
gers dell'industria pubblica. 
Le recenti dichiarazioni del 
presidente dell'Intersind (la 
organizzazione delle azien
de di Stato), Glisenti, sugli 
operai che «spaccano le 
fabbriche >, cosi come gli 
allarmismi del governatore 
della Banca d'ltalia, si col-
locano certamente sulla via 
indicata dal padronato pri
vate 

Su questo piano, sia ai 
conservatori, come Costa, 
che agli « innovatori » come 
l'attuale presidente della 
Confindustria, Renato Lom-
bardi, il gioco riesce spes
so. Ma c'e qualcosa che non 
va bene in tutta questa vi-
cenda. C'e qualche ingranag-
gio che s'inceppa. Le lotte 
dei lavoratori, il processo 
verso l'unita sindacale, la 
spinta per una diversa poli
tica economica che viene 
dalle masse popolari met-
tono costantemente in crisi 
sia gli equilibri del potere 
politico sia le strategie con-
findustriali nei confronti 
delle rivendicazioni sindaca
li. Cosl, non passa la politi
ca dei redditi ma va avanti 
la contrattazione articolata 
nelle aziende. Cosi si impo-
ne, sia pure con molte re-
more ed incertezze, una po
litica riformatrice che co-
stringe il padronato a ri-
nunciare alia opposizione 
frontale. In tal modo il di-
stacco fra politica padrona
le e politica governativa, 
cominciato si pud dire con 
la scomparsa dalla scena 
politica di Alcide De Ga-
speri, si fa ogni giorno piu 
evidente, anche se i legami 
tra il grande padronato e 
vasti setlori governativi 
continuano a rimanere ben 
saldi. 

Gia nel 1961, al momen-
to di passare le consegne a 
Furio Cicogna, l'ex presi
dente della Confindustria, 
Alighiero De Micheli awer-
te i pericoli di questa situa-
zione. « In una democrazia 
moderna — dice De Miche
li — che non accetta una 
classe dominante, bensi una 
classe dirigente, questa puo 
essere ritenuta responsabile 
solo nei limiti dei poteri che \ 
le sono consentiti. Oggi non 
sempre responsabilita e po
tere coincidono, e questa e 
la nostra crisi >. 

II fatto e che < al proces
so di espansione monopoli-
stica deU'economia italiana 
corrisponde sempre meno — 
come scrive De Carlini — 
una stabilita politico-sinda-
cale necessaria al persegui-
mento di quelle stesse fina-
lita espansionistiche ». Vo-
gliamo dire, in parole piu 
spicciole, che i modelli ot-
tocentcschi, o i trasformi-
smi alia Gattopardo, o i pa-
ternalismi, non reggono di 
frontc al maturarsi e al 
rallor7arsi del movimento 
sindacale e della pressione 
delle for?e democratiche po
polari- E' questo processo 
fit to di lotte e di iniziativc 
sul piano sindacale e sul 
piano politico a mettere in 
crisi la linea oltranzista e a 

promuovere i € rinnovato-
ri» ispirati e guidati dal 
« re della gomma ». 

La Confindustria sembra 
ora orientata a seguire una 
tattica piu duttile (anche 
se gli aspri scontri di que-
sti giorni e i pesanti odiosi 
ricatti della FIAT e della 
Olivetti starebbero a dimo-
strare il contrario). Nei 
suoi rapporti col potere po
litico sembra voler incorag-
giare un indirizzo trasfor-
mistico che dovrebbe con-
tenere l'intervento pubbli-
co nella «riforma > e in 
una « nuova efficienza » del
la macchina statale. Questa 
politica, pero, si trova a coz-
zare direttamente con la li
nea delle vere riforme di 
struttura portata avanti dai 
sindacati e dalla sinistra 
italiana e che condiziona 
gia oggi, in modo assai evi
dente, la stessa combinazio-
ne governativa. II che vuol 
dire, in buona sostanza, che 
anche il neo-trasformismo 
di Pirelli e gia entrato in 
crisi. 

Sirio Sebastianelli 

Si inaugura a Palermo la mostra antologica 
organizzata dall'Assemblea Regionale 

di Guttuso 
Saranno esposte centoquattordici opere, di cui 
trenta sono state prestate dall'autore - Gli in-
contri di Guttuso con gli operai dell'Aerosicula 
e alia sezione comunista dei cantieri navali Renato Guttuso fra gli operai dell'Aerosicula. lerl II pittore ha avuto due appasslonanti inconlrl con gli studentl e gli 

operai palermitanl (I'altro si e svolto alia sezione comunista del Cantiere Navale). 

Dal noitro inviato 
PALERMO, 12. 

Verrk inaugurata domani, al Pa
lazzo dei Normannl, la mostra an
tologica di Renato Guttuso realiz-
zata sotto gli auspici dell'Assem-
blea Regionale Siciliana e per ini
ziativa di un comitato promotore 
che e presieduto dallo scrittore 
Leonardo Sciascia ed e composto, 
oltre che dal presidente dell'As-
semblea, on. Lanza, e dal rettore 
dellTJniversita di Palermo, profes-
sore D'Alessandro, da scrittori, cri
tic! d'arte, docenti universitari, ar
tist! e personality del mondo poli
tico e culturale. 

Oggi si danno gli ultimi ritoc-
chi aH'allestimento delle 114 
opere esposte. Sono gia a Paler
mo, per la «vernice», molti cri-
ticl d'arte e gli inviati della Radio-
TV e di giornali italiani e stra-
nieri. Assai fltte di appuntamenti 
cultural! sono le giomate siciliane 
di Guttuso. Oggi, nella mattina, 
c'e stato un incontro con gli ope
rai della «Aerosicula» e, al po-
merlgglo, un altro incontro con 
operai e student! • nella sezione 
comunista ai Cantieri Navali. Do
mani, alle ore 11, nel corso d'una 
cerimonia che si terr& nella sede 
centrale dellTJniversita, il profes-
sore Lavagninl, preside della fa-
colta di Lettere, conferiri a Gut
tuso la laurea ((honoris causa». 

Domenica 14 si terra, sempre 
al Palazzo dei Normannl, una ta-
vola rotonda presieduta da Cesare 
Brandi e con la partecipazione di 
Guttuso, di Giulio Carlo Argan, 
di Alberto Moravia e di Goffredo 
Parise, sul tenia: «Capitali cultu
ral! e provincla nelle arti visive 
itallane del Novecento». La mo
stra non e un'antologica di «pez-
zl» di grande qualita: e un ricco 
percorso pittorlco che arriva fino 
alle rlcerche • ardue del presente 
attraverso la natura, le memorie, 
le speranze, l'autobiografla, il mon
do contadlno e le lotte di classe 
di Sicilia. Un «percorso» molto 
energico e tormentato che si av-
via con le pitture di Guttuso gio-
vanissimo che fanno capo al pri
mo capolavoro «La tuga dall'Etna» 

. del 1938-39 e approda alle tragiche 
immagini della «Notte d! Glbel-
lina» (il quadro grande e in mo-
stra a Francoforte e nonostante 

' tutti i tentativi degli organizzatori, 
non e stato possibile esporlo a 
Palermo). 

Dei quadri in catalogo, 46 pro-
vengono da collezionl siciliane, 30 
sono stati prestati dal maestro e 
1 restanti da collezionl pubbliche 
e private. II catalogo contiene sag
gi di Franco Russoli, Leonardo 
Sciascia e Franco Grasso ed e 
riccamente illustrato a colori e 
in bianco e nero. Nella selezione 
dei quadri si e data larga parte 

alle opere di soggetto e contenuto 
siciliano (autoblografico, contadl
no, mediterraneo). Nella produ-
zione pittorica di Guttuso sono 
in gran numero i quadri-chiave 
— alcuni di essi lo sono per tut
ta la pittura italiana dal 1935 in 
qua — di soggetto e di contenuto 
siciliano: quadri nei quali il mon
do proletario, la lotta di classe, 
la natura stessa formano un'im-
magine globale. 

E, oggi, moltisslmi quadri rea
list! e realist! socialist! si rive-
dono come Immagini di un piu 
grande Sud del mondo, di un Me
diterraneo grembo di grandi spe
ranze. Dalle collezioni siciliane 
sono venute fuori pitture impor
tant!, curiose e segrete, soprattutto 
gli intern! con le donne, con gli 
oggetti, con le figure familiar! 

II momento poetico dell'ingresso 
della autobiografia nella storia si 
vede oggi chiaramente come mo
mento umano e pittorlco di dure 

' scelte e di dolorose rotture, di 
energica costruzione che brucia 

1 necessariamente tante cose amate, 
di lotta culturale senza quartiere 
per la conquista di un vero in-
temazionalismo rivoluzionario da 
parte di uri pittore italiano 11 qua
le b tra i pochi a poter parlare 
di un «suo» van Gogh e di un 
«suo» Picasso negll anni quaranta. 
A girare per le sale del Palazzo 
dei Normannl, e una continua me-

raviglla, per la scoperta di quanto 
sia ricca, complessa, libera, mi-
steriosa a volte, la tessitura poe« 
tica ' tra autobiografia e storia. 
Tutta la grande immaginazione 
delle ricerche plastiche di Guttu-
so, e il «suo» formalismo e il 
« suo » contenutismo dei moment! 
piu combattenti, si esalta e si li
bera da questo tessuto. 

II rapporto tra forma e conte
nuto e sempre di una violenza 
che da allegria ai pensieri e ai 
sens! stessi: piu che pacificarsi 
tale rapporto trova un instabile 
equilibrio nella grazia e nell'ar-
monla di moment! lirici della vita 
quotidiana e della natura ma per 
essere subito rimesso in gioco, nel 
flusso della vita. Di ricerche e di 
raggiungimenti pittorici qui ne 
vediamo in piu direzioni; ma non 
c'e accomodamento formale sulla 
vita e sulle cose della vita: cib 
che affascina, in Guttuso, e che-

- egli abbandoni una « miniera » po-
co dopo che l'ha scoperta. Pro-
prio per queste sale, di quadro 

' in quadro, ci tornava in mente 
un'affermazione di Stalin che fu, 
in Italia, molto discussa nel pe-
riodo piu sociale dell'esperienza 
realista: il conflitto non e mai 
semplicemente tra forma e con
tenuto ma tra un nuovo conte
nuto e una vecchia forma. Vo-
gliamo dire che 11 modo di dare 
forma nella pittura dl Guttuso ha 

stabilito una dialettica, per de-
cenni, non solo con l'Europa del
lo forme e delle avanguardie ma 
anche con l'Europa e con l'ltalia 
dei rapporti di classe e della lotta 
di classe. Quando, a partire dal 
'66, Guttuso ha sentito il bisogno 
umano e poetico di «rivisitare» 
la Sicilia con la pittura — qui 
del ciclo autoblografico sono espo-
sti i quadri piu siciliani — dalla 
sua ricca esperienza e stato por-
tato a recuperare cose alle quali 
aveva dovuto fare violenza. 

C'erano cose vive e cose morte, 
materia vivente per molte altre, 
vite di pittore. Guttuso, allora, 
ha visto e dipinto con l'umilta 
dello stile, in una specie d'amore 
allucinato e neometafisico per le 
cose: si e cosl affinato uno sguar-
do realista « pietrificante », « mine-
rale », di tradizione « tedesca ». La 
Sicilia recentemente dipinta appa-
re non una regione ma un mondo 
tragicamente sospeso in una cal-
ma formale ambigua e traversata 
da energie tese e profonde (il te-
schio sotto gli aranci). La pittura 
e tutta tesa a cogliere le possibili 
direzioni di queste energie. Sono 
possibili altre eruzioni, altre «fu-
ghe dall'Etna», altre « crocifissio-
ni». Pure nella sua tragedia e 
nella sua angoscia, la notte dl Gi-
bellina non e ancora l'acme. 

Dario Micacchi 

Dopo la rottura da parte di Addis Abeba della soluzione federate 

PERCH LA GUHRKLIA 
La risoluzione 
dell'ONU del 1950;; 
ha creato una fittizia 
unione che in realta 
ha subordinate uno 
Stato alPaltro - Gli 
interessi americani 
per una base militare 
« sicura » nel Mar 
Rosso - Dal movimento 
pacifista clandestino 
alia nascita del Fronte 
di Liberazione - Le 
dure rappresaglie 
ordinate da Haile 
Selassie e Fesodo 
di migliaia di contadini 
e nomadi verso 
il Sudan 

Ormai le cartine ufflciali scrivono soltanto c Etiopia». In realta, la zona che 
si affaccia sul Mar Rosso (e cho va dal confine con il Sudan sotto Agordat, passando 
fra Asmara e Adua fino a comprendere Assab) e I'Eritrea. 

Nostra serrizio 
Qualche tempo fa, a pochi 

chilometri 6&K0iem mentre 
vi si recava in auto scortato 
come si deve, da un:buon nu
mero dl militari, il generale 
etiopico Irghetu Tesciome ca-
deva In un'imboscata del 
Fronte di liberazione eritreo, e 
veniva ucciso. Cton lu! moriva-
no quattro ufficiali del suo sta
to maggiore, piu alcuni solda-
tl. Se si guarda sulla cartlna 
dov'e Keren, si scopre che e 
a circa 200 chilometri a nord-
ovest delPAsmara, ultima sta-
zlone importante, prima di 
Agordat, deU'unica ferrovla 
del paese, appunto la Bias-
saua • Asmara - Keur • Agordat. 
Dunque i guerriglieri hanno 
dimostrando fra I'altro di con-
trollare importanti linee di 
comunicazione. 
- Irghetu Tesciome non era 
un generale qualsiasi. In Eri
trea, da Addis Abeba, era 
giunto pochi giorni prima, in
viato personalmente dall'Im-
peratore al quale aveva pro-
messo di stroncare con pugno 
di ferro la guerriglia che Qno 
allora nessuno dei suo! prede-
cessori era riuscito a reprime-
re. La fulmineita con cui il 
FLE ha agito, ha avuto anche 
lo scopo di infliggere un colpo 
alia propaganda che attorno ai 
progetti e agli impegni di Ir
ghetu Tesciome era stata subi
to agitata dal governo etio
pico. Ma ha fornito anche la 
prova di come il FLE sia un 
movimento bene organizzato 
ed efficiente. Non per nulla al 
ritorno dallltalia, dove l'ave-
va raggiunto la notizla della 
morte del suo generale, il Ne
gus ha dichlarato lo stato di 
emergenza in tutta I'Eritrea, 
e ha ordinato il bombarda-
mento dei villaggi controllati 
dalla guerriglia. Sono questi 
avvenimenti che hanno porta-
to d'improwiso alia ribalta la 
situazione eritrea. 

Origini 
lontane 

Un gruppo di giovani oritroi, duronlo gl i •cMostramontl militari ptr affrontaro la guorra di libtraiiono 

Le origin! della lotta che vi 
viene condotta vanno cercate 
Iontano, o almeno bisogna ri-
salire agli anni dell'ammi-
nistrazione britannica, seguita 
alia sconfitta del colonialismo 
italiano. Aperte le prospettive 
su varie soluzioni (circa il de-
stino dell'Eritrea a guerra 
mondiale conclusa). si svilup-
p5 negli anni quaranta una 
vera e propria guerra civile 
fra umonisli (favorevoli alia 
unione con l'Etiopia e indi-
pendentisti (per uno Stato en 
treo pienamente autonomo) le 
cui basi si trovavano nella di 
visione religiosa fra cristiani 
icoptl) e musulmani. I prim!. 
abitanti dell'altopiano, guida
ti dallo stesso clero legato al
le strutture del feudalesimo 
etiopico, erano per I'unlone; i 
secondi, abitanti del bassopia-
no, influenzaU anche dal fer
ment! nationalistic! che ere-
scevano nel mondo arabo, era 
no per l'autonomla. Ben inte-
so, la distinzione e volutamen-
te schematica, indica in so
stanza come alle spalle di uno 
scontro che lacerava un po 
polo etnicamente unltario. a 
fossero secoli di dominazione 
straniera. turca e abissina, 
che avevano lasciato profonde 
tracce e create fratture cultu 
rali importanti come appunto 
quella religiosa. 

La risoluzione deU'ONU che 
nel 1930. il 2 dicembre di quel-
I'anno per Tesattezza, dava vi
ta alia federazione fra l'Etio
pia e I'Eritrea, Intendovm per 

un verso andare incontro alle 
aspirazioni nazionali della 
maggioranza degli eritrel (ri-
conoscendo inoltre l'effettivo 
dato dl fatto di una nazlone 
eritrea), e dava d'altro lato 
soddisfazione all'Etiopia e alle 
sue aspirazioni di sbocco sul 
Mar Rosso. Come l'Etiopia, la 
Eritrea avrebbe avuto ed eb-
be una sua bandiera, un suo 
governo, un suo parlamento. 
Poteva essere una soluzione 
giusta, e invece non lo fu. 

II fatto che il presidente e 
II vice - presidente del Consi-
glio supremo del FLE siano 
statl fino al 1969, rispettiva-
mente l'ex-presidente dell'As-
semblea legislativa eritrea e 
l'ex-capo del governo eritreo, 
dice da solo quale fu in pochi 
anni il capovolgimento della 
situazione, la delusione subita 
prima di tutto da chi aveva 
creduto nella federazione, al 
punto di assumersi elevate re
sponsabilita in seno a essa. In 
realta fu subito chiaro che la 
Etiopia non intendeva conside-
rare I'Eritrea alia pari, ma 
piuttosto come un territorio di 
conquista o quasi. 

Intanto fu messa in atto una 
sorta di occupazione militare 
e amministrativa del Paese, 
esautorando i quadri eritrei o 
valendosi di collaborazionisti 
dichiarati, sfavorevol! alia fe
derazione; poi si prowide a 
un graduale smantellamento 
della gia modesta industria lo
cale, o meglio al suo trasferi-
mento nella regione di Addis 
Abeba, dirigendo inoltre gli 
investimenti stranieri in terri
torio etiopico; infine si arriv6 
ad abolire la stessa bandiera 
eritrea, quasi a significare che 
ormai di fatto s'era costituita 
un'unione che era piuttosto 
una completa subordinazione 
di uno dei due Stati federal! 
all'altro. 

Ne quest'opera di annulla-
mento di un'autonomia che co
munque portava in se un'in-
dubbia carica antietiopica. av-
veniva a caso nei prim! anni 
cinquanta, quando le tensioni 
intemazionali cresciute anche 
attomo al Mar Rosso, tanto 
piu dopo la rivoluzione egi-
ziana, fecero dell'Etiopia uno 
dei capisaldi della politica 
americana in Africa. In Eri
trea, lungo la costa e all'in-
temo, sorsero le basi ameri-
cane fra cui quella gigante-
sca di Kagnew Station nei 
pressi dell'Asmara: e si capi-
sce che a tale schieramento 
fosse indispensabile un retro-
terra sicuro, saldamente con-
trollato da Addis Abeba. 

Invece fu proprio mentre la 
esperienza della federazione 
naufragava. che si crearono le 
condizioni della lotta armata 
Nel 1956 nasce il Movimento. 
un*organi7zazione clandestina 
(che pero ha contattt anche 
con personahta ufficiali en
tree). frutto deUmalcontento 
che era andato crescendo so
prattutto fra gli studenti e gli 
operai. I lavoratori dell'Asma
ra, di Massaua, di Keren, 
oltre che fra i contadini. II 
Movimento si propone di or-
ganizzare i suoi militant!, ma 
per creare una forza politica 
pacifica, che al momento op-
portuno e in forme non vio-
Iente si faccia sentire e vale-
re. rivendicando I dlntti dt 
autonomia o addirittura I'lndi 
pendenza. 

In realta. perseguitato dura 
mente. oggetto di una repres 
sione che provoca numerose 
vittime nelle sue file, si radi-
calizza sempre piu, pone l'in-
dipendenza come suo princi-
pale obblettivo, prende cc~ 
scienza che l'autonomla e cioe 
la federazione non e reallzza-
bile, ai prepara a conflulre nel 

Fronte di liberazione eritreo 
quando nel 1961 esso sorgera 
dalla scelta della lotta arma
ta. Piu esattamente, sara la 
base del Movimento che auto-
maticamente entrera nelle fi
le del FLE, ne costituira una 
prima, rilevante forza, anche 
se il FLE nascera con carat-
teristiche proprie, per la stes
sa composizione sociale, nelle 
campagne. Non pochi dirigen-
ti del Movimento, costretti a 
rifugiarsi all'estero, sono an
cora oggi su posizioni fonda-
mentalmente pacifists. 

Una figura 
leggendaria 

Una caratteristica della 
guerriglia e l'appoggio che ha 
saputo conquistarsi, in dleci 
anni di lotta, anche in zone, 
come fra le popolazioni cri-
stiane dell'altopiano, dove al-
l'inizio aveva incontrato note-
vole ostilita, o soprattutto nel
le citta dove il FLE non solo 
agisce ma e presente come un 
secondo, sotterraneo potere. 
Cio perd fa parte della storia 
di una lotta armata che ven-
ne iniziata in quella che e og
gi la prima zona operativa, ai 
confini con il Sudan, nel set
tembre del 1961 da Idris Ha-
med Awate e da dodici suo! 
compagni. Idris Hamed Awate 
e in Eritrea una figura leggen-
daria di combattente per l'in-
dipendenza. Prima contro gli 
italiani, poi contro gli ingle-
si, infine contro gli etiopicL 

Da quel nucleo di dodici 
uomini annati di fucili 91 e 
di qualche mitragliatore bri-
tannico, si form6 rapidamente 
un corpo consistente di guer
riglieri che porto i prim! at-
tacchi all'esercito del Negus. 
Le conseguenze furono due: 
l'immediata, violenta, terrori-
stica reazione delle forze im-
periali, che bombardarono 
dall'aria e da terra una vasta 
fetta di territorio. spingendo 
le popolazioni sospette di ap-
poggiare la guerriglia a un 
massiccio esodo verso il Su
dan, dove trovarono rifugio 
migliaia e migliaia di eritrei. 
Si calcola che circa 25-30 mi-
la contadini e nomadi varcaro-
no la frontiera per sfuggire al
ia rappresaglia delle forze dl 
Haile Selassie^ La seoonda 
conseguenza, fu nel 1962. la 
deflnitiva soppressione dell'or-
dinamento federativo, con la 
Eritrea inglobata formalmen-
te all'Etiopia. Intanto, perd, 
si era costituito il FLE, con 
un comando militare intemo e 
all'esterno, nella capitale di 
un paese amico. il Consiglio 
supremo presieduto da Idris 
Mohamed Adem gia presiden
te (si diceva) deU'Assemblea 
legislativa deirAsmara. 

Con Idris Mohamed Adem. 
ad abbandonare il terreno del
la legalita e addirittura le ca
liche ufficiali, furono Tedla 
Bairu vice-presidente del Con
siglio supremo e gia capo 
del governo eritreo, Osman 
Sabbe, Idris Galodios. Oggi. 
fra questi uomini, fra questi 
dirigenti, non mancano diver-
genze di vedute e dl prospet
tive, la cui veriflca awerra 
al prossimo Congresso del 
Fronte; ma sono comunque II 
frutto della crescita di una 
lotta che e andata via via 
precisando i suoi obiettivi pro
prio mentre consolidava la 
sua presenza nel paese. la sua 
capacita aggressiva. In effet-
ti e questa lotta. In orimo 
luogo, che merita di essere oa» 
nosciuta attraverso rinforma-
zione e poi una valutazlone. 

Ermanno Lupi 


