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Ellsberg e i«managers dell'intelligenza»allevati dal sistema americano 

II valore delle testimonianze dirette e dell'indagine concreta 
in una citta, in una fabbrica o in un quartiere -7 Contributi 
a una piu fondata ricognizione sulla nostra «verita nazio
n a l e " , - Le esperienze proletarie e i nuovi protagonist! 

Superata, con un positivo 
bilancio, la fase necessaria-
mente rievocativa, l'attivita 
per il < cinquantesimo > si 
va m eglio defincndo come 
ricerca, conoscenza, dibattito 
attorno ai filoni essenziali 
della storia e dclla politica 
del PCI. , 

La tavola-rotonda su « I 
giovani e il PCI » inserita, 
ad esempio, nel grande fe
stival di Livorno costituisce 
il nucleo iniziale per una 
storia del movimento giova-
nile comunista e pud segna-
re il primo passo per un'ope-
ra piu ampia dedicata ai gio
vani nella storia d'ltalia. 

I compagni di Taranto pre-
parano una ricerca sulle vi-
cende del Partito durante il 
periodo fascista in quell'ag-
glomerato di classe operaia 
del Mezzogiorno. Kmpoli ha 
pubblicato, con aggiornamen-
ti e ampliamenti, « Il movi
mento opcraio nell'empole-
*e » di Libertario Guerrini: 
storia di un centro rosso che 
muove dalle prime esperien
ze proletarie e narra lo scon-
tro diretto con la reazione 
toscana che aveva capintesta 
di rilievo quali Ridolfi, Ba-
•togi, Ciano, Perrone. 

«I compagni» 
Testimonianze vive sono 

gia apparse nel volume « I 
compagni » degli Editori riu-
niti, altre nelle pagine de 
« II calendario del popolo », 
altre ancora pervengono da 
Napoli, Imola, Rosignano 
Solvay, Ravenna, Chieti, Reg-
gio Emilia, Locorotondo, Im-
peria, Reggio Calabria, An-
ghiari, Pavia, Montelupo fio-
rentino, S. Stino di Livenza, 
Cotignola ecc. 

Intanto gli Editori Riuni-
ti e altre case editrici demo-
cratiche mettono a disposi-
zione dei lettori opere stori-
che o di attualita a partire 
dai testi delle conferenze sul 
cinquantesimo del PCI tenu-
te a Roma da Spriano, Ragio-
nieri, Natta, Amendola, G.C. 
Pajetta, Ingrao. Riflessioni 
non limitate alia chiosa di 
documenti e di particolari 
eventi, ma analisi di storia 
viva — senza cancellature 
e senza indulgenze — sto
ria del popolo italiano in 
una fase significativa del 
suo reale sviluppo, carat-
terizzata, oltreche da con-
quiste, da ristagni e da 
arretramenti. Storia che ha 
visto emergere nuovi pro-
tagonisti dagli strati con-
siderati subalterni in una so
cieta gerarchizzata dai privi-
legi delle vecchie classi. E 
l'antica plebe che si fa po
polo, classe, partiti del rin-
novamento e del progresso. 

Le opere — di memoriali-
stica, di ricerca, di anali
si — pubblicate o in cor-
so di stampa sono gia nu-
merose. E' sufficiente ri-
cordare la ristampa del 
volume di Luigi Longo 

sull'Insurrezione nazionale, 
« Gli antifascist! al confino » 
di Ghini e Dal Pont, «II mo
vimento socialista nel Trenti-
no dal 1894 al 1914 » di Re-
nato Monteleone, « Sociali-
smo e comunismo in Puglia » 
di Luigi Allegato, « La fra-
zione comunista al convegno 
di Imola », < Le memorie di 
un fuoruscito » di Schiappa-
relli (Willy), « La formazio-
ne del Partito comunista d'l
talia » di Lepre e Levrero 
e altri ancora. 

Ma pcrmangono vuoti e 
non di secondaria impor-
tanza. 

E' pur vero che in alcuni 
centri essenziali del Paese la 
vicenda locale del Partito si 
innesta e si confonde con 
quella piu generale — Tori
no, Napoli, Roma, Milano — 
ma e altrettanto vero che 
aspelti specifici, figure, epi-
sodi, non solo degli anni Ion-
tani (e la lacuna dell'ottimo 
libro di Einpoli) possono es-
sere lumeggiati, analizzati, 
per completare una tessitura 
che non e soltanto storia di 
un movimento ma e patri-
monio di tutto il nostro po
polo. Trieste, « Il lavorato-
re >, la lotta antifascista e in-
ternazionalista del proleta
r i a t triestino; il confronto 
e il rapporto tra < leghe ros-
se » e « leghe bianche » nel 
Cremonese e nel Mantova-
no; l'imponente processo di 
formazionc e di espansione 
del PCI nelle zone mezza-
drili; la funzione e la lotta 
del PCI nelle grandi isole; 
il ruolo dei comunisti negli 
atenei: da Padova, con Mar-
chesi e Curiel, alia Normale 
di Pisa ecc. debbono diven-
tare temi di ricerca. 

La testimonianza diretta, 
l'indagine concreta e localiz-
zata nell'ambito di una cit
ta, di una fabbrica e, perfi-
no, di un quartiere o di un 
collettivo aiuteranno anche a 
ovviare a un pericolo ben 
presente a Togliatti allorche 
elaborava il < Quaderno del 
trentesimo del PCI > di « Ri-
nascita»: « Vi e infatti il 
pericolo — scriveva allora 
Togliatti — che se si presti 
attenzione esclusivamente ai 
fatti della vita interna del 
partito si giunga a una 
periodizzazione sbagliata, 
astratta, che non tenga con-
to, cioe, degli sviluppi reali, 
effettivi, della situazione in-
ternazionale e nazionale. La 
vita interna del partito, so-
prattutto quando questo e 
perseguitato, costretto alia 
vita clandestina, e dominata 
dai fattori della organizzazio-
ne e questi sono spesso de-
cisi da un elemento casuale, 
oppure eccessivamente vo-
lontario >. 

Verificheremo, altresl, un 
concetto fondamentale posto 
da Togliatti alia base del 

« Partito nuovo > e cioe che 
tutto quello che di progres
sive ha prodotto la societa 
italiana, la classe operaia e 
il suo partito l'hanno fatto 
proprio, l'hanno salvaguar-
dato ed esaltato. 1 

Ma l'attivita per il 50° del 
PCI non puo essere soltanto 
retrospettiva. - . -

Deve, ' anzl, liberarsl di 
quel tanto di «archeologico» 
che talvolta traspare. Non si 
tratta di cercare artificiosi 
nessi per dimostrare che ab-
biamo avuto sempre — e 
solo noi — ragione. Uno 
sforzo critico di approfondi-
mento non pud essere una 
gratuita « performance » in-
tellettualistica, deve essere 
un contributo, un serio im-
pulso alia lotta democratica 
e socialista odierna. Non si 
tratta, neppure, di compila-
re ossequienti «pamphlet > 
di agitazione, ma riscoprire 
le radici antiche di attuali 
battaglie sul piano politico, 
sociale e culturale. E, per-
tanto,' non e anacronistico 
rinverdire le dimension! del
la polemica Labriola-Croee o 
i termini della battaglia con-
tro fenomeni, come il «sin-
dacalismo > o il < soreli-
smo >, con i quali l'intero 
movimento operaio ha dovu-
to fare i conti, oppure ri-
cercare nella loro integrita 
quei momenti nuovi emersi 
dal pensiero e dall'azione di 
Migliori, di F. L. Ferrari, 
di Dossetti, dello stesso 
Giovanni XXIII, che hanno 
avuto una incidenza imme-
diata nella elaborazione del
la linea politica del PCI sia 
in relazione alia « questione 
romana », sia in rapporto al 
« dialogo > con i cattolici, sia 
— infine — dinanzi alia ban-
carotta teorica e pratica del
la cosidetta « dottrina socia
le cattolica ». 

II progresso 
Ci accorgeremo allora non 

soltanto di aver fruttuosa-
mente rimeditato sul nostro 
50' ma di aver anche contri-
buito a una piu fondata rico
gnizione sulla nostra verita 
nazionale, mettendo in luce 
quel tessuto autentico.e de-
cisivo che la storiografia 
tradizionale ignora o di-
sprezza. Avremo esaltata Val-
tra storia, quella degli uomi-
ni semplici « di carne e os-
sa > che la crcano '" senza 
schiavitu verso parametri 
metodologici o dogmi para-
lizzantt e mistificatori. 

Ne, in tal caso, apparira se-
condario quanto scriveva To
gliatti su questo nostro Par
tito che «spezza in modo 
definitivo il vecchio provin-
cialismo anche delle piu 
avanzate correnti di pensie
ro e politiche del passato; 
adegua il pensiero e l'azione 
alle piu avanzate attuazioni 
internazionali, ristabilisce 
una piena circolazione e un 
contatto stretto tra il pro
gresso per cui si lotta in Ita
lia e quello per cui lottano 
le forze sociali di avanguar-
dia del mondo intero, a 
Oriente e ad Occidente >. 

Libero Pierantozzi 

Gil strateghi della Rand Corporation al lavoro I documenti « prolblti > 
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Daniel Ellsberg 

Dopo il deposito della sentenza contro gli undid earabinieri di Bergamo 

Polizia e criminality 
E' stata depositata in que-

ati giorni la sentenza emessa 
dal Tribunale di Roma a ca-
rico di undici o tutor! delFor-
dine» che sette anni or sono. 
in quel di Bergamo avevano 
condotto le Indagini per as-
•icurare alia giustizia i respon-
sabil: di numerose rapine 

' consumate fra il '63 ed il '64 
Cinque degli accusati sono 

stati prosciolti cor. vane lor-
Hiule dai delitti loro addebi-
tati (violenza privata pluriag-
gravata. Iesioni volontarie piu-
riaggravate. abuso pluriaggra-
•ato di autorita ai danni di 
arrestati o detenuti) gli altri, 
fra i quali un tenente colon-
nello. un maggiore ed un te
nente dei CC.CC. sono stati 
condannati a pene variant! 
fra i tre anni e mezzo ed i 
nove mesi di reclusione. 

II processo ha avuto una 
vasta risonanza non solo per-
che per la prima volta nella 

• storia recente de4 nostro Pae 
se un gruppo cosi folto di ea
rabinieri e stato trascmato al
ia sbarra, ma anche perche 
il dibattimento s'e nsolto in 
una rievocazione raccapric-
ciante e dolorosa delle vessa-
aioni e delle sofferenze pati-
te da decine di cittadml che 
pur innocenti erano stati co-

' stretti con la violenza a d:-
chiararsi colpevoli di delitti 

Ma in questa vicenda giudi-
ziaria ci6 che 6 apparso piu 
preoccupante e come ha fun-
zionato il gruppo dei Cara-
binieri di Bergamo, i meto-
di usati per scoprlre i colpe
voli. rarretratezza degli stni-
menti di indagine, 1'inadegua-
tezza delle tecniche conosciti-
ve. 1'incultura umana e poli
tica di ufficiah superior! del 
I'Arma preposti alia conduzio-
ne della lotta contro 11 cri-
mine 

Difatti gli inqulrentl dap-
prima, come in altri casi con-
almili, si sono affannati alia 
ricerca di un frammento di 
nofeliia attraverso quelle tor-

bide propaggini ' dell'organiz-
zazione poliziesca, purtroppo 
istitu2ionalizzate nel costume, 
che si chiamano confident!: 
persone che conducono una 
oscura e grama esistenza. che 
strisciano nella fascia piu bas-
sa del tessuto sociale. che sus-
surrano una parola capace 
domani di trasformarsi in 
una preziosa moneta di scam-
bio e che — non potendo as-
sumere la dignitosa veste del 
testi mone — non possono co-
stituire giainmai il fondamen-
«o di un'accusa sicura, 

Hanno poi. anche in que
sta vicenda, ricercato la con-
fessione stragiudiziale degli in-
quisiti come massimo risulta-
tn da raggiungere. quasi che 
'•ssa potesse considerarsi an
cora la regina delle prove e 
quasi che godesse nel proces
so penale moderno del valore 
preclusivo e preminente asse-
gnatole in passato. 

Cosi come evidenti sono ap-
parsi. ancora una volta. la so-
vrapposizione ed il contrasto 
fra I'Arma dei Carabinieri e la 
polizia. che seguivano piste di
verse e che non disponevano 
di un centro operativo unifi-
cante. 

E le caserme si sono tra-
mutate, ancora, in vere e pro-
prie scuole di violenza nelle 
quali sono state canceliate d! 
un sol colpo. ad opera di fun-
zionari preposti alia tutela del
le pubbliche e private liber-
ta, diritti umani ed unlversa-
I! che inutilmente la costitu-
zione repubblicana s'e affan-
nata a definire inviolabili. 

Ed infine ancora una volta 
un giudice - non so se per 
pigrizia o per scetticismo — 
non e riuscito a superare la 
spontanea adesione verso lo 
operato deH'Arma, sostituen-
dola se non con la dlffiden-
za almeno con il controllo 
che dovrebbe essere di natu
re costltuzionale verso tutti 
gli atti compiutl dalla polizia 
giudiziaria. 

Uno degli aspetti piu gra-
vi del processo di Bergamo 
sta proprio in questo: che la 
liberta. 1'incolumitA fisica. lo 
onore di ben settantadue cit-
tadini sono stati cosi inuma-
namente offesi perche un uf-
ficiale superiore dell'Arma ha 
sorpreso la buona fede del ma-
gistrato che doveva esserne il 
piu valido tutor*. II magi
strate aveva piuttosto il dove-
re di seguire ora per ora 
l'operato di quell'ufficiale. do-
vendo prevedere che la Iega-
lita potesse essere insidiata 
anche da chi vestiva una uni-
forme. 
- Un insieme di carenze e di 

storture, dunque. che pur
troppo non sono sporadiche e 
che non riguardano la sola ar-
ma dei Carabinieri. La crona-
ca quotidiana ha rivelato tan-
te altre deformazioni che put-
lulano negli uffici ordinati 
per la tutela dei cittadini e 
per la lotta contro 11 crimi-
ne. Ha rivelato i vizi anche 
ideologici che tarmano l'ope-
ra delicata e complessa deil'ac-
certamento della verita, i casi 
oscuri e negletti che solo in 
parte sono venuti alia luce e 
dove il diritto e I'arbitrio cor-
revano sul filo di una ambi-
gua divisione. 

L'on. Luberti nel corso del
la sua arrlnga in difesa del
le parti civili di Bergamo ha 
documentato come bastas-
se scorrere alcune riviste d'ar-
ma quali «H carabinlere* 
cPensieri militari» ecc per 
avere nozione deH'autoritari-
smo della gerarchia, dello scia-
lo di retorica che ancora si 
consuma in questi apparati. 
In ess! vigono ancora anacro-
nisticl regolamentl, frastrazio-
ni, posizjoni di subalternita 
indotta dalle quali ci si «ri-
scatta » con operazionl brillan-
ti, con il canierisrao, con la 
volonta di ben figurare din-
nanzl al superiori, con I* ri
cerca degli elogi. 

B Siani Mario, il coman-

dante del gruppo di Bergamo 
di elogi ne ha ottenuti a 
bizzeffe da general! dell'Ar
ma e da Procuratori Genera-
li della Repubblica anche dopo 
che erano stati consumati gli 
episodi dei quali era stato 
principale protagonista. Quel 
che e piu grave e che. men-
tre si svolgeva a suo carico 
1'inchiesta giudiziaria che lo 
avrebbe portato al banco de
gli imputati, Siani e stato fi-
nanche insignito deU'onorifi-
cenza di Cavaliere della Re
pubblica. Ed I suoi correi, II 
maggiore Rotellini ed il te 
nente Sportiello sono ancora 
neH'Arma. ricevono ancora 
uno stipendio e non e'e sta 
to finora un Ministro deH'In 
temo. dotato deHa piu comu 
ne sensibilita, in grado 
di adottare ne! loro confront! 
almeno il prowedimento cau 
telare della sospensione dal 
servizio. 

Da situazioni di tal genere. 
da carenze cosi macroscopi 
che, ha tratto e trae giova 
mento la delinquenza organiz-
zata, e sconfitta ne rimane la 
intera societa perchd lo Sta 
to non ha la capacita, non di 
co di prevenire. ma nemmeno 
di vincere la criminality. 

Ecco perche il nostro parti 
to ha sollevato giustamente e 
con energia la questione, sp'c-
catamente politica, del modo 
come viene diretta e come fun 
ziona la polizia nel nostro 
paese, del come dotare e qua 
liflcare I reparti addetti alia 
lotta contro il crimine costi 
tuendo flnalmente una po
lizia giudiziaria alle dirette di-
pendenze della Magistratura, 
assicurando una formazione 
democratica degli appartenen-
ti alle forze dell'ordine e de-
mocratlzzandone 1 corpi. E' 
questo un nodo che bisogne-
ra sciogliere al piu presto. 

Fausffo Tarsitano 

I vincitori 
del premio 
Viareggio 

I vincitori del «Premio 
Viareggio 1971 • sono: per 
la njrrativa, Ugo Attanfi 
con c L'erede sehraggio > 
(Grafka Editoriale); per la 
pocsla, Libero De Libero con 
• Di brae* in brace» (Men-
dadori); per la saggi$Hca, 
Nino Valeri con cGioliff i* 
(UTET). 

I premi «opera pr ima* 
per la narrativa, poetia e 
sa«giiHca sono stati asse-
gnati rispettivamente a Lit-
cio Ceva per cTeskere> 
(Garzanti); a Giorgio Sba-
raglia per c Parola > (De 
LiKa); a Mario Lodi per 
• I I paese sbagliato» (Ei-
naudi). 

I I premio Internationale 
c Viareggio Vanilla >, che 
vuoi essere un riconosci-
mento a coloro i qvali han
no operato per la solidarieta 
e la pace nel mondo, e sta
to destmato a Loretta King, 
vedova del d e a d e r * inte-
grazionista negro uccfse nel 
! W . 

Un premie speciale e stato 
assegnato all'opera del com-
pagno Giacomo BebenedeHi. 
Un aHro premio e in memo-
ria dtiredltore Amoido Mon-
daderi. I I «Premio Viareg
gio* ojaesfanno non consi-
iter* com'* nolo, In ana 
somma di denaro, ma in wn 
qvadro di un pittore neto: 
un gruppo di artlsti, infatti, 
ha messo a disposltione del 
piu antico premio letterario 
italiano le proprio opere. 

Nostro servizio 
NEW YORK, luglio. 

H caso di Daniel Ellsberg — 
il caso di un intellettuale adot-
tato e nutrito dal sistema di 
potere statunitense. che a un 
certo punto tradisce i proprl 
tutor! — suggerisce alcune 
considerazioni sulla fisionomia 
dell'intellettuale americano e 
del suo rapporto con la clas
se dirigente negli USA. 

Non si vuole qui accredita-
re Ellsberg come l'intellettua-
le - tipo degli Stati Uniti di 
leri o di o?gi. La sua iniziati-
va d! consegnare alia stampa 
il dossier Mac Namara. co-
munque, con tutte le conse-
guenze che tale gesto ha pro-
vocato, e indicativa di una 
crisi che appare sempre piu 
profonda nel rapporto fra gli 
Intellettuali e la struttura del 
potere statunitense. 

Educato ad Harvard — una 
delle universita della elite so
ciale degli Stati Uniti — Da
niel Ellsberg ha combattuto 
nella guerra di Corea; poi. nel 
1952. e tomato a studiare nei 
corsi superiori della stessa 
universita. L'educazione ad 
Harvard, come quella in po-
che altre universita degli Sta
ti Uniti. e gia un destino di 
per se: gran parte degli stu-
denti che ne provengono van-
no ad ingrossare la classe 
manageriale americana o a ri-
coprire alti post! di burocrati 
a Washington (sono, di solito, 
i giovani che gia vengono dal-
l'alta borghesia), mentre alcu
ni altri — Ellsberg, per esem
pio — sono immediatamente 
ingaggtati nelle file dei tecno-
crati che elaborano dottrine e 
piani per i grupp! al potere. -

La RAND Corporation, dove 
Ellsberig ha lavorato per ot
to anni. e una «think factory » 
(fabbrica di pensiero), finan-
zlata 'da e al servizio della 
Air Force. La RAND, con al
tre «agenzie» del genere 
(agenzie di civili). fa parte del 
macchinario operativo della 
guerra fredda (il gruppo di 
agenzie civili simili alia 
RAND impegnava. qualche an
no fa, oltre 12.000 persone. In 
gran parte intellettuali) e dai 
suoi uffici, in particolare, so
no uscite le piu important! 
strategic militari, stud! e pia
ni, basati sull'uso delle arm! 
nuclear!. La mente del piu 
noto « dottor Stranamore » che 
la RAND conti nelle sue file, 
Herman Kahn, ha prodotto in 
On Thermonucleare War i ri-
sultati di lunghi stud! sugli 
effett! della guerra atomlca, 
volti a stabilire che la vita 
della societa americana po-
trebbe riprendere il suo ritmo 
prebellico nel giro di una de-
cina d'anni dopo la guerra 
atomlca. 

Alia RAND, Ellsberg face-
va ricerche sul «processo de-
cisionaien in questioni politi
co • militari. Era poi passato 
alle dipendenze dirette del 
Pentagono, svolgendo il suo 
lavoro in Vietnam. Nei 1969 
aveva, per qualche tempo, 
coilaborato con Kissinger (il 
consigliere di Nixon per la po
litica estera) alia Casa Bian-
ca. Infine quest'anno — ulti
ma funzione nella sua carrie-
ra di intellettuale aingaggia-
to» — aveva insegnato al 
Massachusetts Institute of 
Technology, a Cambridge. 

Dalla collaborazione, ali'op-
posizione: alia fine deU'anno 
scorso e nei prim! mesi di 
quest'anno Ellsberg ha pubbli
cato alcuni articoli sull'esca-
lation Ineluttabile della guerra 
indocinese e, quindi, di critica 
violenta alia politica estera di 
Nixon e dei suoi predecessori. 
Ultimo atto della ribellione: 
la consegna del dossier Mac 
Namara. 

In una intervista rilasciata 
alcuni mesi fa ad un giorna 
le di Boston, Ellsberg spiega 
le ragioni del suo passato 
eimpegno professionale » con 
la RAND e il Pentagono: 
cUno dei miei atteggiamenti, 
a quel tempo, era che non si 
pud sbagiiare aiutando il Pre-
sidente ad avere una migiiore 
conoscenza della situazione™ 
L'idea di servire il Presidente 
mi sembrava uno dei compiti 
piu alti cui si potesse esser 
chiamati». 

II Vietnam per Ellsberg co
stituisce la crisi del suo impe-
gno di lavoro « dall'intemo del 
sistema*. La sua opposizione 
alia guerra egli la spiega in 
termini di Indignazione mora
le, per le sofferenze e le vitti-
me provocate dalle bombe nel 
Sud-Est asiatico. Accusa i re 
sponsabili della politica ameri
cana di non essersi mai chie-
sti «quali siano le conseguen-
ze della politica che stiamo se-
guendo sul popolo indocinese, 
nemici e amici. civili e milita
ri. giovani e vecchi». E, a 
questo tipo di condanna, si 
mescola in Ellsberg il senso 
della propria integrita e coe-
renza di intellettuale: nella 
sua veste di consulente alia 
Casa Bianca aveva suggerito 
che si svolgesse una inchie-
sta suHe conseguense del bom-
bardamenti e dell'uso dell'ar 
tlglleria e che le decisloni 
strategiche fossero condlziona-
te al rLmltati di essa. 

Ellsberg, cioe, non rlesce a 
lifiutare la guerra stessa, 
sembra piuttosto preoccupato 
degli aspetti tecnicd, delle re* 

La consegna del dossier 
Mac Namara: ultimo atto di una 
ribellione - Crisi profonda per la 
frattura aperta tra ideologia 
ufficiale e realta - L'illusione di 
essere sempre e soltanto un tecnico 
Dalla « carriera » negli apparati 
della guerra fredda alle 
contraddizioni di oggi - Come 
ha funzionato, fino a incepparsi, 
il meccanismo della « compravendita 
di cervelli» - Fine dello « spirito 
aziendale » nei confronti del potere 
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11 rapporto McNamara sulla prime pagine dei giornali 

gole da rispettare nella sua 
conduzione. Le premeste ba
silar! della politica estera de
gli Stati Uniti, come la sua 
stessa lealta al sistema. non 
sono mai messe in dubbio. 

II caso di Daniel Ellsberg 
esemplifica bene la crisi del-
l'« intellettuale della guerra 
fredda». oggi negli Stati Uni
ti. E' una crisi che ha due 
cause < fra loro strettamente 
connesse. Da un lato e cam-
biata. negli ultimi anni, la 
possibilita di utilizzare gli in
tellettuali da parte del siste
ma, come mediatori, come 
elaboratori di tesi apologeti-
che del sistema stesso: d'al-
tro lato gli sviluppi della si
tuazione politica interna, e la 
stessa incerta collocazione del
l'intellettuale, gli propongono 
oggi scelte diverse, mettendo-
gli di fronte contraddizioni 
reali e valori prima mistifica-
ti dalla dottrina politica do-
minante. 

Parliamo qui di un gruppo 
di persone la cui caratteristi-
ca principale e quella di es
sere state educate insieme al
ia classe dirigente americana, 
pur provenendo da una diver-
sa situazione sociale, e di es
ser poi passate al servizio di 
quella classe senza mai rag
giungere. esse stesse. livelli di 
potere. 

Provenendo, per lo piu, al
ia media; - piccola borghesia, 
da famiglie di recente Immi-
grazione (nelle quali essi stes-
si, di solito, rappresentano la 
prima generazione che ha rag-
giunto i livelli superiori del-
ristruzione). questi intellettua
li portano con se le insicu-
rezze e le ansieta della loro 
situazione originairia. L'ansia 
dell'inserimento e deU'accetta-
zione in quella che considera-
no la societa americana a pie-
no titolo, insieme alio sradica-
mento culturale e alia man-
canza di un senso di identita 
di classe nelle famiglie da cui 
provengono, li rendono. fin 
dalle prime esperienze scola-
stkhe. disposti ad un totale 
conformismo culturale e poli
tico. purclie intravedano nel-
l'educazione la strada verso 
rintegrazione e 11 prestigio. 

Mancando infatti del denaro, 
del prestigio famigliaxe e del
le relazioni sociali, che apri-
rebbero loro la strada del po
tere economico. 1'unico mez
zo che hanno di avanzamento 
sociale. verso la sicurezza e il 
prestigio. e l'uso della propria 
intelligenza la dove essa, ha 
valore: cioe nelle migliori Isti-
tuzionl educative della vecchia 
borghesia americana. 

Al credito materiale che la 
classe al potere concede loro 
(la possibilita per questi gio
vani di studiare in universita 
come Harvard, Yale, ecc.. e 
data da borse di studio prove-
nienti da fondazioni, enti var) 
o dalle stesse universita) si 
aggiunge la promessa deila si
curezza e del prestigio che 
conseguono a quella educazio-
ne. La gratitudine al sistema 
si trasforma in un sentimento 
di partecipazlone, in uno « spi
rito aziendale* nei confronti 
del sistema stesso. 

La dipendenza di questi in
tellettuali dai gruppi del pote
re diventa ancora piu grave 
nelle attivita che essi trovano 
aperte dopo gli studi unlversi-
tari. Infatti, mentre i figii del
la vecchia borgtiesla vanno a 
nutrire le file della « corpora
te bureaucracy» (1 membri 
dei consign di ammlnistrazio-
ne delle grandi societa), gli 
«Ellsberg* sono ingagglatl 

nelle universita, nelle fonda
zioni private (e il caso di 
Kissinger, per esempio, alle-
vato intellettualmente in un 
istituto fondato dal gruppo Ro
ckefeller), o In « agenzie » co
me la RAND. Optare per una 
di queste tre possibilita non 
cambia molto dal punto di vi
sta della dipendenza dalla 
struttura del potere (le univer
sita, specie le piu prestigiose. 
dipendono in gran parte da 
profitti, da fondi provenienti 
da privati): solo nel caso di 
personality di rilievo — 6 il 
caso di Noam Chomsky, per 
esempio — l'universita pud 
rappresentare una strada di 
maggiore indipendenza. 

L'inquadramento in queste 
istituzioni, dunque. mentre 
mantiene entro limitl precisi 
l'attivita degli intellettuali. nel 
quadro istituzionale dell'orga-
nizzazione stessa rapprescnta 
finalmente per essi prestigio 
sociale e alti stipend!. E, pa-
radossalmente. cosi compro-
messi, questi individui basano 
la propria dignita professiona
le e personate sul mito della 
autonomia. della non-compro-
missione. 

Ma se questo discorso vale 
particolarmente per la gene
razione di intellettuali cui Ell
sberg appartiene, e difficile 
immaginare la stessa carrie
ra per le nuove leve di questi 
ultimi anni. Una coscienza 
nuova e parte, oggi, della loro 
formazione. 

II primo elemento da tener 
presente e che, gli anni della 
apromozionea e cooptazione 
d; Ellsberg e deila sua gene
razione coincidono con il mo-
mento di piu netta assenza di 
critica - politica della storia 
americana di questo secolo. 
L'ideoJogia elaborata dalla 
classe dominante, in quegli 
anni rispecchi&va bene la si
cura posizione degli Stati Uni
ti nel mondo: la strate-
gia neocolonialista. il controllo 
sulle economie di altri paesi 
attraverso uno sforzo congiun-
to finanziario e militare, l'op-
posizione al comunismo. ecc 
La societa nazionale, poi, em 
rappresentata come uno sche
ma, priva di contraddizioni; 
vi si aggiungeva il culto scio-
vinistico del passato storioo 
della nazione e della giustezza 
del sistema e delFazione di 
tutti 1 suoi rappresentanti po
litic! in successione. 

H Vietnam, si diceva, e vi
sto da Ellsberg come il no-
do della sua crisi: I'aspetto 
vistosamente disumano della 
guerra e il motivo del suo di-
stacco e della sua opposizione 
alia classe dirigente. Ma men
tre Ellsberg mette sul fuoco 

una mano davanti a Porsenna. 
quella compromessa jn Viet
nam, si dimentlca deiraltre 
che pure ha combattuto in Co
rea una dozzina d'anni prima. 

Non e un caso: 1'impatto 
della guerra di Corea sull'eco-
nomia e la politica interna 
americana era stato ben al-
tro da quello prodotto dal 
prolungarsi dell'aggressione in 
Vietnam. Nel pieno dell'espan-
sione economica e militare. 
dei consumi all'interno. nel 
vivo della guer.-a fredda e del 
controllo statunitense sul-
l'ONU. quella guerra non ave
va scalfito l'accordo fra 1'ideo-
logia ufficiale e gli eventi. 
Con la guerra. anzi. il siste-
ma aveva risolto la prima 
recessione degli anni seguen-
ti la seconda guerra mondia-
!e. E negli anni precedenti la 
classe al potere era riuscita 
a schiacciare. con una re-
pressione sistematica e la pro-
mulgazione di leggi fasclste. 
i partiti di sinistra e le orga-
nizzazioni dei lavoratori con 
trarie al sistema. 

Ma questo stato di cose era 
durato poco. L'inizio della lot
ta per ! diritti civili (alia me-
ta degli anni '50) all'interno e 
poi lo sfaldarsi della rete co-
loniale. a Cuba, in Africa e 
in Asia e l'affacciarsi minac-
cioso della potenza economica 
dell'Europa e del Giappone. 
hanno reso sempre piO preca-
rio wl'ordine americano nel 
mondo». Quindi, il Vietnam: 
se la guerra di Corea aveva 
coinciso con un momento di 
vuoto della critica politica ne
gli Stati Uniti, il Vietnam e 
stato la materia concreta in 
cui il movimento che ai<*-
va crescendo dalle contraddi
zioni interne del paese si e 
sviluppato. 

L'accordo fra ideologia uf
ficiale e realta oggi si e rot-

: to agli occhi di gran parte 
ormai degli americani. I mo-
vimenti di opposizione hanno 
squarciato il velo che copri-
va quella realta. Del resto. lo 
stesso ruolo dell'intellettuale e 
cambiato. La facciata «libe-, 
rale» del sistema e caduta 
agli occhi degli stessi stud en
ti delle universita come Har
vard. quando la repressione, 
dopo le minoranz^ nere. ha 
toccato anche loro I'eccidio 
degli studenti a Kent State 
University nel 1970 e stato 
uno dei traumi piu evidenti 
nella coscienza della classe 
borghese americana in questi 
anni). 

Ed e lo stesso distacco fra 
ideologia ufficiale e la realta. 
e la declsione dei dirigenti po-
litici di passare alia repres
sione decisa. in risposta alia 
volonta di gruppi sempre piu 
numerosi di premier parte alia 
determinazione della politica 
nazionale. che rischia di an
nulare del tutto la tradiziona
le funzione dell'intellettuale. 
come mediatore, elaboratore 
di ideologia ed educatore: ne 
il governo. ne gli stessi in
tellettuali pensano che quella 
funzione esista piu. 

Inoltre lo stesso posto di la
voro per gli intellettuali 6 di-
ventato incerto. La recessione 
economica e l'inflazione han
no portato ad una note vole ri-
duzione dei fondi per le uni
versita. Per la prima volta 
nel dopoguerra. si e presenta-
to il problema di una grande 
disoccupazione degli Intellet
tuali (perfino studenti pro\e-
nlenti dalle piu prestigiose 
universita sono costretti in 
questi anni. completat: gli stu
di, a cercare un lavoro non 
professionale). La debolezza 
originaria. strutturale. della 
figura deH'intellettuale. riap-
pare ora in pieno. quando il 
potere non ha piu btsogno di 
lui. 

L'illusione della sua posi
zione di «tecnico» rimane: 
non fa parte delle sue compe-
tenze condurre un'azione po
litica. II suo ruolo resta le
gato al proprio individuali-
smo: vuole dissociarsi da un 
passato che non e piu possi-
bile difendere; cosi offre al 
movimento contro la guerra 
il suo aiuto tecnico, informa-
zioni e i documenti di cui puo 
dispone. E* cosi che nasce il 
• caso Ellsberg n. Nella sua 
vicenda si pud Ieggere la tra-
gedia della crisi dell'intellet
tuale della guerra fredda. 

Victor Moreno 
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