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Una fortunata iniziativa editoriale 

L'ALMANACCO 
COMUNISTA 
Una vasta gamma di riferimenti, documenta-
zioni e aggiornamenti assai funzionali alle esi-
genze di informazione e di riscontro che pro-

vengono dalla situazione presente 

SANTO DOMINGO 

II 1972 e per tuttl i co-
munisti soprattutto l'anno 
del XIII Congresso: di un 
congresso la cui portata sa
ra ccrto giudtcata e stabili-
ta negli anni futuri ma che 
gia oggi, nel vivo della pre-
parazione, sentiamo non es-
sere riducibile a puro mo
mento di verifica e di ri-
lancio. Anche di cio si trat-
ta, ovviamente, ma in un 
senso, con un significato 
straordinariamente ricchi e 
pregnanti proprio perche la 
profondita della crisi socia-
le e politica chiama in giu-
dizio — si pud dire — Tin-
tera dimensione della nostra 
strategia. E' percio giusto 
che nel dibattito si ritrovino 
e s'intreccino le piu profon-
de motivazioni ideali e le 
analisi piu rawicinate, 1'in-
tero patrimonio di elabora* 
zioni sulla < via italiana » e 
la riflessione sul modo d'es-
sere del partito nella situa
zione presente, la difesa di 
irrinunciabili punti di arri-
vo della nostra esperienza e 
del nostro pensiero colletti-
vi e la insistente ricerca di 
altre acquisizioni teoriehe e 
politiche su questioni e 
aspetti emergenti (basti pen-
sare alPurgenza e alfesten-
sione nuove di problemi qua-
li la scuola, la difesa della 
laicita dello Stato e dei di-
ritti civili, la sottrazione di 
masse diseredate alia dema-
gogia eversiva della destra, 
la profonda alterazione del 
rapporto fra uomo e am-
biente, il livello raggiunto 
dal processo di unita sinda-
cale, per non dir dei muta-
menti intervenuti nelFintero 
sistema delle mediazioni po
litiche). Ne esce fortemente 
accresciuta Fesigenza della 
« nostra capacita d'azione e 
di guida delle masse» 
(Longo). 

A questo quadro e a que-
ste esigenze si e ispirato il 
collettivo redazionale che ha 
curato la nuova edizione 
(quella, appunto, per il '72) 
di quella fortunata iniziativa 
editoriale, ormai consolida-
ta, che e l'almanacco annua-
le del PCI: il « libro piu dif-
fuso d'ltalia >. Esso offre, 
come vedremo scorrendo il 
sommario, una vasta gamma 
di riferimenti, di documenta-
zioni, di aggiornamenti e di 
sintesi assai funzionali alle 
esigenze d'informazione e di 
riscontro che provengono dal 
momento politico-ideale. Ma 
vorremmo anzitutto sottoli-
neare che, con questa edi
zione si e riusciti a conci-
liare la struttura «popola-
re» e didascalica di una 
pubblicazione di questo ge-
nere (destinata a grandi 
masse di lettori) con un gra-
do sufficiente di rigore cri-
tico e filologico, cosicche il 
materiale risulta accettabile 
ad una gamma molto vasta 
di livelli personali di cono-
scenze e di esigenze infor
mative. Se alcune parti obbe-
discono ad un criterio d'im-
mediata attualita, altre — e 
sono le piu — pur tenendo 
d'occhio l'attualita risultano 
di una utilita meno caduca. 
In altre parole, l'almanac
co pud utilmente essere col-
locato in quella parte della 
biblioteca di famiglia ove si 
trovano gli strumenti di con-
sultazione e di memoria, col-
legandosi non solo virtual-
mente con le edizioni prece
dent} e con quelle che se-
guiranno. Non solo, dunmie, 
testimonianza del tempo o 
cultura minore, ma un utile 
e maneggevole punto di ri-
ferimento. 

II volume (stampa ad off
set con inserto in policro-
mia) e diviso in nove parti. 
La prima offre un panora
ma dei dodici congressi del 

A New York 
eccezionale 

mostra 
di Picasso 

NEW YORK, 7 
I I «Museum of Modem 

Art» di New York, che pos-
siede una delle piu grandi 
raccolte al mondo di opere 
di Pablo P casso, ha riuni-
to per la prima volla il me-
glio della sua collezione in 
una singola mostra, orga-
nizzata in occasione del no-
vantesimo compleanno del-
I'artista. 

La mostra, che si intitola 
c Picasso nella collezione del 
museo d'arfe modem* >, e 
stata allestita da Will am 
Rubin, curatore delle opere 
del grande artist*. 

L'arte di Picasso e stata 
uno dei principal) motivi di 
interesse del museo new/or-
kese fin dalla sua fondazio-
ne nel 1929: le mostre del 
maestro che sono state al-
lest te sono piu di trenta. 

La mostra attuale, che ri-
marra aperla flno al 2 apri-
le e non sara trasferita al-
trove, comprende 14 pittu-
re e sculfure, 23 disegnl e 
una selezione rappresenla-
Wva delle incision!. 

PCI che costituisce una ra-
pida rassegna dell'insieme 
degli avvenimenti di un cin-
quantennio di storia. Note-
vole e stato lo sforzo del-
l'estensore nel recepire, in 
tale rapida descrizione, tut-
ta una serie di acquisizioni 
della piu recente ricerca sto-
riografica sul partito. Ed e 
da sottolineare il rifiuto di 
ogni manicheismo. La storia 
del partito risulta, quindi, 
in tutta la sua complessita, 
drammaticita, in tutta la sua 
« imperfezione », fuori delle 
non rare tentazioni apologe-
tiche. 

La scconda parte e riedi-
cata al partito oggi. Si corn-
pone di una prima sezione 
prettamente documentaria e 
statistica (gli iscritti, gli or-
ganismi dirigenti, i voti, gli 
eletti, il bilancio finanziario, 
i principi statutari, la FGCI) 
e di una sezione che illustra 
in forma giornalistica, una 
serie di aspetti della realta 
organizzativa del partito. In-
terviste con dirigenti di ba
se, dichiarazioni, testimo-
nianze, brani di documenti 
presentano alcune situazioni 
tipiche che ben danno il sen
so dell'estrema articolazione 
dei problemi, delle condizio-
ni oggettive ambientali e dei 
metodi di lavoro del partito. 
Vi si parla di una sezione 
aH'interno di una metropo-
li, di una sezione di provin-
cia in zona < rossa >. di una 
sezione aziendale, di una se
zione contadina, di un comu-
ne in cui operano piu orga-
nizzazioni di partito, del rap
porto fra sezione e federa-
zione in una grande citta 
meridionale. E c'e, infine, 
una breve panoramica sugli 
organi di stampa del partito. 

La terza parte e dedicata 
ad una lunga intervista con il 
compagno Berlinguer sul te-
ma: un partito diverso dagli 
altri. Kispondendo a otto do-
mande, il vice segretario del 
partito richiama i caratteri 
distintivi del partito della 
classe operaia italiana quali 
si sono delineati nel proces
so storico sotto l'influenza 
ideale di Lenin e di Gra ni
sei e sotto la guida di To-
gliatti; e alcune delle que
stioni piu urgenti dello sta
to del partito in rapporto 
alia fase attuale dello scon-
tro politico. 

E' quindi la volta dell'in-
serto in policromia dedica-
to al manifesto politico con-
temporaneo: diciannove ta-
vole di ogni parte del mon
do, con prevalenza dei paesi 
socialisti. Segue un'altra se
zione di grande interesse: 
quella dedicata alia « lun
ga strada dell'unita sindaca-
le ». Dodici fitte pagine che 
ripercorrono settant'anni di 
storia sindacale e che intro-
ducono con la necessaria 
problematicita gli aspetti 
che sono ora all'ordine del 
giorno di tutti i protagonisti 
dell'unita. 

La sesta sezione dell'alma-
nacco ha un valore piu di-
rettamente didascalico (non 
per questo minore): un bre
ve « dizionario » delle « pa
role di cui si parla > e delle 
biografie di una serie di per-
sonaggi. Le parole emergo-
no dal piii recente lessico 
politico-ideologico; i perso-
naggi sono quelli piu rap-
presentativi deU'alta finan-
za, del capitalismo monopo-
listico. 

Non poteva mancare una 
sezione dedicata al fascismo. 
Essa si compone di tre par
ti: una cronologia del movi-
mento e del regime fascista 
dal 1919 al 1945; una rasse
gna fotografica di « imma-
gini del ventennio »; un bre
ve spaccato del neofascismo 
attuale. Anche qui, ricostru-
zione storica. evocazione vi-
siva e puntualizzazione poli
tica offrono una sintesi cri-
tica di un fenomeno centra-
le, organico della storia na-
zionale. 

Ed ecco un bilancio del-
I'anno trascorso, il 1971, 
che evoca i fatti politici del
la scena mondiale, ma con 
un criterio non meramente 
cronachislico: basti conside-
rare i tre • capitoletti de-
dicati, rispettivamente, alia 
violenza militare, razzista 
ed economica in cui e im-
plicito un elemento di gene-
ralizzazionc dei fenomeni 
salienti della crisi imperia-
lista. 

L'ultima sezione, intitola-
ta < La nostra epoca », pro-
spetta nella forma di inter-
viste con dirigenti politici 
ed csperti alcuni dei temi 
che la cronaca ha fatto via 
via emergere come aspetti 
sempre meno secondari del
lo scontro politico e della 
maturazione democratica: la 
crisi della stampa (Galluz-
zi), ordinc c disordinc 
(Pajetta), la famiglia (Jot-
ti), genitori e figli (L. Lom-
bardo Radice), la crisi cco-
Iogica (Giovanni Berlin
guer). 

La conversazione radiofonica delPex presidente Juan 

Bosch che accusa il regime sanguinario di Balaguer 

II massacro di Las Americas 
Juan Bosch 

L'uccisione di quattro giovani rivoluzionari e otto agenti della polizia segna la ripresa del terrore - 1 rastrellamenti nei sobborghi della capitale 
I consiglieri statunitensi dirigono la repressione - Perche le guerriglie continuanb a subire dure sconfitte - « Ogni movimento rivoluzionario deve 
trovare i propri specifici metodi di lotfa, adatti alle condizioni storiche, sociali e politiche del proprio paese » - Appello alia solidarieta mondiale 

Quattro guerriglierl e otto uomlnl del
la polizia uccisi, altri sette agenti fe-
riti: questo il bilancio della operazione 
Iniziata sabato, 8 gennalo, nei sobbor
ghi di Santo Domingo e culminata il mer-
coledi successivo in quindfei ore di bat-
taglia con la partecipazione di migliaia 
di uomini, carri armall, cannoni, elicol-
teri e perfino di un bombardiere B-26, 
al quattordicestmo chilometro dell'auto-
strada Las Americas, che dalla capitate 
dominicana conduce all'aeroporto. 

Tra i morti e Amaury German Artsty, 
uno del giovani dirigenti rivoluzionari 
domlnicanl piu in vista, eletto all'Avana 
nell'agosto 1967 vice-presldenle della 
OLAS. La sua fine e quella del suoi 
compagni di lotta (altri sono sfuggiti al

ia callura) ha destato nella piccolo Re-
pubblica cenlro americana * un'emozlono 
della quale si 6 falla portavoce nei ri-
stretti limit) post! alia liberta di espres-
sione dal regime di Balaguer, la stessa 
stampa di informazione E' anche stgni-
ficalivo che II capo della polizia, ge
nerate Neit Rafael Nlvar Seijas, abbia 
voluto negoziare con i familiar! delle vit-
time le modalita dei funerali: ora e lo
cality diverse, appello del parent! stes-
si alia popolazione contro ogni «disor-
dine >, conlrollo «a distanza» degli a-
genti. Soltanto, a quest! patti egli ha 
concesso di restituire alle famiglie 1 cor-
pi, sul quali, annota con freddo orrore 
El Nacional, apparivano evident! I segiii 
dl un rabbloso accanimento: ferite da 

pugnale, fratture da colpl Inferti al capo. 
Al di la di queste circostanze, che ri-

cordano all'oplnlone pubbllca internazio-
nale I'infimo valoro dato alia vita uma-
na in questo feudo dell'imperialismo sta-
tunitense, il massacro dell'autostrada 
Las Americas assume nella dialeltlca po
litica dominicana un particolare signifi
cato. E' quello di una rottura, per isti-
gazione americana, della < tregua > che 
la pubbllca denuncia del terrore era riu-
scita ad imporre nello scorso ottobre. 
Per chiarire queslo aspetto e dl grande 
Interesse 1| documento che pubbllchlamo: 
II testo di una coragglosa e meditata 
conversazione radiofonica dell'ex-presi-
dente Juan Bosch, leader del PRD, il 
magglor partito d'opposizione. 

SANTO DOMINGO — Una delle c b a r r i a d a s * sulle rive de l l 'Ozama, non lontano dal ponte dove si svolse una delle grandi 
battaglie dell'insurrezione « costituzionalista » 

Un libro edito in Francia nel centenario della nascita del grande fisico 

PAUL LANGEVIN, MIO PADRE 
II figlio Andre rievoca le vicende private e pubbliche di uno scienziato che in tempi difficili sep-
pe compiere coraggiose scelte politiche e morali e tenervi fede per tutta la vita — Einstein 
e la «battaglia della relativity» — La prigionia e la milizia nel Partito comunista francese 

In Francia celebrano in questi giorni il centenario della na
scita di Paul Langevin, fisico famoso, filosofo, umanista, una 
delle personalita piu vive e impegnate del suo tempo, nolo inter-
nazionalmente per le sue ricerche e per il suo insegnamento. Suo 
figlio Andre, anche lui scienziato, gli ha dedicato un libro, « Paul 
Langevin, mio padre >, pubblicato in Francia dagli Editor! Fran
ces'! Riuniti. Ne sfralciamo un brano significativo per la descri
zione di episodi e di prese di posizione illuminanti la personalita 
di un uomo dl scienza che in tempi difficili seppe compiere scelte 
politiche e morali e tenervi fede per tutta la vita. 

Enzo Roggi 

« Uno di quegli uomini rari, 
fatti di luce e di bonti, che 
nella vita lasciano come se-
gni indelebili del loro passag-
giO le loro grandj qualita. Paul 
Langevin fu uno di questi es-
sen eccezaonali — se ne con-
tano pochi ogni secolo — che, 
per la loro intelligenza creatri-
ce, per il loro appassionato 
schierarsi per le cause giuste. 
sono airorigine dei reaii pro-
gressi deirumanita ». 

Chi meglio di noi, suoi fi
gli, poteva sentire 1'intensa ve-
rita di queste parole, pronun-
ciate con profonda emozione 
da Federico Joliot-Curie? Era 
il sabato 21 dicembre 1946 e 
davanti al Collegio di Francia 
si rendevano gli onori funebri 
a Paul Langevin. 

Gli amici 
Curie 

Crescendo, noi ragazzi ab-
biamo a poco a poco com-
preso che questo padre atten-
to e tenero, che si dava co
me compito di comunicarci 
il suo entusiasmo e il suo fre
sco amore per la vita, era 
capace di portare molto piu 
lontano del cerchio familiare 
quella bonta e quella genero-
sita innate. Dalle sue conver
sazioni con gli amici Jean 
Perrm, Pierre e Maria Curie, 
Georges Urbain, che noi non 
eravamo in grado di compren
de re del tutto. indovinavamo 
tuttavia che nostro padre era 
al pari di loro un grande 
scienziato e che i suoi dove-
ri gli imponevano un lavoro 
senza soste. Poiche nel 1905 
eravamo ancora molto picco-
li (il mio fratcllo magg.ore 
aveva cinque anni) ignorava-
mo che egli era divenuto in 

breve tempo professore al 
Collegio di Francia, alia Scuo
la di Fisica e Chimica, e alia 
Scuola Normale ruperiore di 
Sevres grazie alia notorieta 
raggiunta dai suoi lavori scien
tific! e alia eccezionale quan
ta del suo insegnamento. E-
gli conservd a lungo quegli in-
carichi e vi dedic6 il meglio 
delle proprie energie. 

I corei del Collegio esigeva-
no da lui un grande sforzo 
di creazione, perche doveva 
insegnare non gia la scien
za gia fatta, ma la scienza 
nel suo farsi, la scienza al 
cui progresso egli gia a quel-
l'epoca dava importanti con
tribute Avremmo compreso la 
tenskme che precedeva le le-
zioni — la stessa che prova-
va in seguito ogni volta che 
doveva prendere la parola in 
un comizk) — se ave.«>simo sa-
ptito Timportanza che il suo 
insegnamento aveva per la for-
mazione di un'intera genera-
zione di scienziati, primi fra 
tutti Louis de Broglie e Jo
liot-Curie. 

Avevamo sentito quanto mio 
padre, profondamente convin-
to della necessita della pace, 
avesse sofferto per la minac-
cia di un confhtto. Nel 1913 
aveva condotto mio fratdlo e 
me al comizlo di Prt-Saint-
Gervais, dove prese la parola 
Jean Jaures. L'assassinio del 
grande tribuno, il 31 luglio 
1914. gli sottrasse le ultime 
speranze di pace. 

Ma i problemi sollevati dal
la guerra divennero per lui 
altrettanto importanti di quel
li posti dalla scienza con la 
scoperta della relativita e dei 
quanta. E' cosl che, dopo la 
guerra, mio padre un) stretta-
mente le sue ricerche sclenti-
fiche con 1'insegnamento e 
con l'attivita di militante sem
pre piu viva e Impegnata, 

Egli espose al Collegio dl 

Francia le teorie che Einstein 
aveva appena elabora to e al
le quali lui stesso, per vie di
verse, aveva dato un largo 
contribute Una forte corren-
te sciovinista e antisemita, re-
sa piii forte dalla guerra, crea-
va un clima favorevole all'osti-
lita di molti per idee che 
sconvolgevano nozioni ritenu-
te acquisite per sempre e so
prattutto in contrasto — come 
la relativity del tempo e del
lo spazio — con l'esperienza 
comune e 11 buon senso. 

Contro 
la guerra 

Con coraggio, mio padre da 
inizio in Francia alia •batta
glia della relativita*: una bat
taglia scientifica, ma anche po
litica, dato che Einstein e uno 
scienziato deU'universita di 
Berlino e che, per di piu, e 
uno scienziato di origine 
ebraica. Ottiene di farlo veni
re a Parigi per espoxre la 
sua teoria, e affronta con cal-
ma e coraggio le polemiche 
che questa visita e il suo suc-
cesso scatenano. Con quale en
tusiasmo mio fratello Jean 
era andato ad accoglierlo al
ia stazione, insieme a tutto 
un gruppo di allievi della 
Scuola Normale dTJIm, per 
proteggerlo dai c camelots du 
roi» che Charles Maurras in-
citava contro di lull 

Questa battaglia per la 
nuova fisica, sostenuta in 
Francia e aU'estero da mio 
padre, era condotta in prima 
linea con un impegno politi
co che dlvenne ogni anno 
piii preciso. La grande Rivo-
luzione d'Ottobre e il ruolo 
che Lenin attribuiva alia 
scienza lo avevano entusia-
smato. Fu senza esitazioni che 
gli firmb, nel 1919. il manife
sto degli intellettuali « contro 
11 bloccos dellURSS e che 
partecipo alia campagna a fa-
vore dei • marinai del mar 
Nero. 

Noi figli eravamo felici dl 
vederlo lottare contro la guer
ra e il fascismo con Barbusse 
e Romain Holland, nel gran-

%&* WiM^ L^nHm* ^4**» . ' .i i / » i -i i * s i .1 /» • k,y < *.* «• 

de movimento internazionale 
d'Amsterdam Pleyel. Facem-
mo parte anche noi del Co-
mitato di vigilanza degli in
tellettuali antifascist] che nel 
1934 mobilitava i migliori tra 
gli intellettuali. 

Noi abbiamo condiviso con 
lui le gioie del successo del 
Fronte popolare; l'abbiamo 
sentito descrivere con entusia
smo i suoi viaggi in UBSS e 
le realizzazioni dei sovietici, 
le peripezie della missione 
che compl in Cina nel 1931. 
Soffrendo d'essere impotente 
di fronte alia Spagna martiriz-
zata, cosciente del pericolo 
rappresentato dalla Germania 
nazista. mio padre era attivo 
e presente in tutti gli am
bient!. Questa attivita lo desi-
gnava come uno degli intel
lettuali piii pericolosi per t 
nazisti. II 30 ottobre 1940 ve-
niramo a sapere che era sta
to arrestato dalla Gestapo. La 
sua forza non venne menc du
rante la sofferta prigionia a 
Troyes. Lo rivedo mentre ci 
aspetta alia stazione. Lo rivedo 
fare con passione un corso di 
fisica agli allievi della Scuo
la Normale di Troyes e spie-
garci la costituzione degli 
atom!. 

Ho sentito quanto fosse fe-
rito dairarresto di mia so-
rella Elena e di suo marito, 
Jacques Solomon. La depor-
tazione di Elena ad Ausch
witz. l'assassinio di Jacques da 
parte dei nazisti furono per 
lui un colpo terribile. Elena 
riuscl a evadere in Svizzera 
nel 1944 e tomb a casa, ma 
la morte di Jacques ci priva-
va di una presenza che era a 
tutti cara. Jacques era per 
mio padre l'amico con cui ave
va discusso di fisica prima 
della guerra e con cui si era 
iniziato al materialIsmo dia-
lettico. questa dottrina che e-
gli sempre piii faceva consa-
pevolmente sua. Egli allora 
aderisoe al Partito Comunista, 
per prendere il posto di Jac
ques. Pino alia sua morte, lot-
tando con coraggio contro la 
fatica sempre piu intensa, ten-
ne fede al suo compito dl 
scienziato e di comunista. 

Andr6 Langevin 

.ji&c^-.sJil... 

« Dominicani, 
Oggi conosciamo i risultati 

del combattimento che si e 
svolto tra le due dp) niattino 
e le cinque del pomeriggio di 
ieri: dodici morti e sette fe-
riti. Quattro giovani rivolu
zionari e otto uomini della po
lizia tra i morti, compresi un 
capitano e un primo tenente. 
e sette militari feriti, compre
si un primo tenente e un ser-
gente maggiore. Nel combatti
mento vi sono state, dunque, 
diciannove vittime, un numero 
molto alto per qualsiasi azio-
ne militare che non sia una 
battaglia in piena regola. 
Questo giustifica lo stato di 
preoccupazione generale che si 
e diffuso ieri. 

In effetti. tra le v:ttime ce 
n'e una che non si vede, che 
non ha corpo e percid non 
puo ricevere una fucilata, ma 
che pur non avendo corpo, 
era viva ieri 1'altro. Questa 
vittima e la fiducia del po-
polo, che era nata e si era svi-
luppata nei tre mesi, trascor-
si dallo scorso ottobre. senza 
morti, senza feriti, e senza 
persecuzioni. Questa fiducia 
generale ha ricevuto una fe-
rita seria, ma non mortale con 
i rastrellamenti e le perquisi-
zioni di sabato 8 gennaio ed 
e caduta, morta. ieri. 

I capi della polizia e milita
ri che hanno diretto I'opera 
zione di ieri penseranno certo 
che era loro dovere fare quel
lo che hanno faito, perche 
avevano di fronte ucmini ar-
mati e disposti a inorire com-
battendo. Ma la opinione pub-
blica pensa e pensera che se 
questi uomini erano ricercati 
si dovevano intavolare tratta-
tive con loro, 

Operazione 
militare 

Perche non si e fatto cosi? 
Perche in questo nostro pae
se non si distingue ancora tra 
la funzione della polizia e 
quella delle forze armate, non 
si sa ancora che 'a polizia e 
un corpo di ordine pubblico, 
non di azione militare. La fun
zione della polizia e quella di 
sottomettere all'ordine coloro 
che lo violano, o iii oatturare 
i delinquenti. non di'fare la 
guerra come la farebbero i 
militari. 

E' stato sotto la influenza 
dei cosiddetti consiglieri mi
litari e di polizia statuniten
si che la nostra polizia 
ha cominciato a militanzzar-
si, e militarizzandosi ha smes-
so di comportarsi come una 
polizia per operare come una 
organizzazione militare. La 
sua operazione e stata una 
operazione militare, che i con
siglieri yanquis hanno copiato 
da quelle che compivano i te-
deschi nella seconda guerra 
mondiale. contro i cornbatten-
ti clandestini dei paesi da lo
ro occupati. 

Qui. non siamo :n guerra 
contro nessuno. ma questi con 
siglieri di polizia statunitensi 
lavano il cervello ai pt-iiziot 
ti dominicani e li convincono 
che si. siamo in guerra Con
tro chi? Chi e il nemico? Lo 
ha detto nei giorni scorsi un 
ufficiale, al momento di ri
cevere il suo diploma: siamo 
in guerra contro € il comuni-
smo >, e il dovere di un po-
liziotto e di far la guerra 
contro questo lemico. Cosi 
che questi consiglieri non pre-
parano gli agenti di polizia a 
mantenere fordine pubblico 
esercitando la minor quantita 
di violenza possibile, ma per 
fare la guerra al "comuni-
smo" e "comunismo" come 
sappiamo noi tutti dominicani 
e e puo essere qualsiasi cosa. 

Secondo persone bene infor-
mate, e secondo quanto si de
duce da quel che i giomali 
hanno pubblicato su una riu-
nione di alti capi d: polizia 
e militari, che si e svolta il 6 
gennaio al Palazzo della poli
zia. ufficiali statunitensi han
no preso parte alia etabora 
zione dei piani per I'operazio-
ne di rastrellamento nei sob 
borghi della capitale. 

Quante famiglie non hanno 
potuto uscire a far spesa quel 
giorno, quante si sono trovate 
in situazioni sgradevoli e inat-
tese. quante hanno tremato 
di paura vedendo di buon'ora 
soldati e poliziotti armati fa
re irruzione nelle loro case? 
I consiglieri yanquis non pote-
vano tener conto di questi ri
sultati perche non conoscono il 
nostro popolo e non sanno co
me vivono, soffocando nelle 
angustie. gli uomini e le don-
ne delle borgate povere della 
capitale. Nd sono informati di 
come la paura dilaga tra la 
gente che si veda circondata 
da uomini armati. Cosi dun
que loro, i consiglieri yanquis, 
non potevano tener conto delle 
conseguenze politiche dell'ope-
razione. 0 forse peggio: ne 

hanno tenuto conto e hanno 
contribuito a provocarle al fi
ne di colpire qualcuno. 

La fiducia e morta. e per
che resusciti il generale Ni-
var Seijas, dovra fare molti 
sforzi. II primo e il piu im-
portante. sara quello di sot-
trarsi alia influenza dei con
siglieri americani. Gia il dot-
tor Francisco Pena Gomez, se
gretario generale del PRD ha 
chiesto che fossero allontanati 
quando incontro l'anno si-orso 
alti funzionari del Dipartimen-
to di Stato degli Stati Uni-
ti. 

Gli avvenimenti di ieri, d'al-
tra parte, sottohneano le le-
zioni assai dure che stanno ri-
cevendo da anni i giovani ri
voluzionari d'America latina. 
Ieri sono morti qui Amaury 
German Aristy e i suoi com
pagni, ma prima di loro era-
no stati uccisi Manolo Tava-
rez Justo e diversi gicvani del 
« 14 de junio ». In Bolivia era 
caduto quel gigante della ri-
voluzione che fu il "Che" Gue
vara. Nel Venezuela, in Guate
mala, in Colombia, 'n Brasile 
sono morti migliaia di giova
ni e nel Messico la Piazza 
delle tre culture e stata la-
vata col sangue di centinaia 
di studenti. 

L'idea che nei paesi d Ame
rica puo ripetersi la rivoluzio-
ne di Cuba seguendo esatta-
mente gli stessi passi. e una 
idea sbagliata. bopo la vitto-
ria di Fidel Castro a Cuba. 
la teoria del foco di guerri-
glia e stata. messa in prati-
ca in molti paesi ed 6 falli-
ta ovunque. Percne? Perche 
sotto la direzione statuniten-
se, tutti gli eserciti latino-
americani si sono preparati 
proprio per impedire che un 
foco di guerriglia possa dura-
re il tempo necessario ad or-
ganizzare intorno ad esso il 
popolo. , .. 

Alcuni gruppi '•lvoluzionari 
hanno creduto ohe il foco 
di guerriglia situato in monta-
gna o nelle campagne, come 
fu il caso di Cuba, possa es
sere sostituito dal foco di 
guerriglia situato in citta, o 
per meglio dire nella capi
tale di ogni paese, come ac-
cade neU'Uruguay, dove i 
Tupamaros operano a Mon
tevideo, assestando al governo 
colpi tremendi. Ma come la 
rivoluzione cubana si e pttuta 
fare utilizzando metodi adatti 
a dare risultati a Cuba e sol 
tanto a Cuba, cosi accade che 
quel che fanno i Tupamaros 
neU'Uruguay, si pud fare per
che li vi sono condizioni sto
riche, sociali e politiche, che 
non esistono in altri paesi di 
America. Non esistono nean-
che in Argentina, che pure e 
vicina aU'Uruguay. 

Quello che voglio dire e che 
ogni movimento rivoluzionario 
deve trovare i propri specifici 
metodi lotta. adatti alle con
dizioni storiche. sociali e po
litiche del proprio paese e al
le circostanze di ogni mo
mento. Altrimenti, questi mo-
vimenti continueraiino ad ac-
cumulare martiri ed eroi. ma 
non raggiungeranno mai la 
vittoria. 

Quando noi ci siamo convin-
ti che nella Repubblica domi

nicana non vi erano forze 
sulle quali appoggiarsi per, 
contenere il terrore che da 
anni veniva costando vite su 
vite. abbiamo cercato un nuo-
vo metodo di lotta. Abbiamo 
rivolto la nostra attnnz'one a, 
una forza che mai era stata' 
impiegata qui ma che e stata 
l'aiuto di popoli, organizzazio-
ni e governi di altri paesi e 
abbiamo messo in atto la de
nuncia internazionale del ter
rore. Quando lo dicemmo, il 
18 dicembre 1970, molta gen
te pensd che avevamo parla-
to tanto per parlare. Ci fu 
perfino un periodico che consi-
dero questa nostra dichiara-
zione come una ciarlataneria. 
Perche reagi in questo mo
do? Perche i dominicani non 
hanno esperienza di quel che 
e la solidarieta internazionale, 
e non si rendono conto che, 
cosi come noi viviamo nella 
Repubblica dominicana. la Re
pubblica dominicana vive in 
una societa mondiale. 

Le lezioni 
della storia 

Un governo pud permetter-
si il Iusso di non rispettare 
la opinione del suo popolo, 
come succede qui con il go
verno del dottor Balaguer. ma 
non potra fare a meno di ri
spettare l'opinione mondia-' 
le. soprattutto se e un gover-' 
no che dipende in cosi gran
de misura dall'aiuto di altpi, 
paesi. come e anche il caso 
del governo dominicano. Quan
do si e visto con l'acqua al
ia gola, il governo ha preso 
misure per porre fine al ter
rore e il terrore ha avuto fjr, 
ne e il popolo ha passato i\ 
Natale e il capodanno senza 
morti. II popolo si e reso con
to allora che il dottor Bala
guer non ; diceva la verita. 
quando diceva, come ha ripe-
tuto per anni. che il terrore 
era opera di forze incontrolla-
bili all'interno del governo. 

La lotta per la liberazione 
del nostro paese richiede me
todi appropriati, che possono 
variare. ma devono essere 
conformi alia nostra realta e 
alle nostre possibilita. Abbia
mo qui un fatto storico recen
te. che e la Rivoluzione dell'8 
aprile. In questa rivoluzione. 
sotto la direzione di una parte 
delle forze armate, i1 prpolo 
si e gettato nella lotta con 
tanto coraggio ?he gli Stati 
Uniti hanno dovuto sbarcare 
quarantaduemila soldati per 
impedire la vittoria della ri
voluzione. 

La Rivoluzione d'aprile non 
fu una imitazione di quella di 
Cuba, fu una creazione stori
ca del popolo dominicano. Ne 
tengano conto i rivoluzionari 
dominicani, perche coloro che 
non apprendono le lezioni del
la storia non vedranno le lo
ro illusioni diven'are realta. 

Pace ai resti di Amaury 
German Aristy e dei suci com
pagni, pace a quelli degli 
agenti uccisi e salute ai fe
riti. E a domani. se Dio vuo-
le, dominicani .̂ 

Juan Bosch 

L'INVENZIONE DEL SECOLO 

Gratis da oggi 
un nastro cassetta: 

stamane lo udite 
stasera pariate 

Inglese, Francese, Tedesco 
Derivato da un computer an naovo, sbalorditlro Metodo 
nritannico - Comincia domani la dislribnzione del dono ai 
nostri lettori. 

II mondo degli scienziati 
e del tecnici e stato messo a 
rumore da una sbalorditiva 
invenzione inglese II nostro 
corrispondente da Londra ci 
comunica infatti che, in ba
se ai datl elaborati da un. 
cervello elettronico dopo un 
lungo lavoro di impostazio-
ne e di ricerca, & stato mes
so a punto un nuovo Meto
do che consente di comin-
ciare a parlare le lingue nel-
la stessa giomata. La tee
nies di oggi non finlsce piO 

' di stuplrci. Ma non basta: 
1'Istituto internazionale Lin-
guaphone, depositario della 
nuova invenzione. ha stan-
ziato una forte somma a 
seopo promozionale per dif-
fondere gratuitamente. at-
travcrso le sue 60 Filial! in 
tutto il mondo. un nastro-
cassetta e un disco di pro-
va, in. tre lingue: Inglese, 
Francese e Tedesco. 

I lettori possono cosl e-
sperimentarc subito. a casa 

, loro, senza spesa ne impe-
gni di sorta. questa eccezio

nale invenzione. I lettori 
possono hberamente sceglie-
re fra nastro-cassetta e di
sco, a scconda del mezzo di 
riproduzione che posseggono. 

Maggiori dettagli sono con-
tenuti in un opuscolo che 
viene In via to, con le istru-
zioni per l'uso del nastro. o 
del disco, a chi lo richieda 
entro una settimana. scri-
vendo a: « La Nuova Favella 
Linguaphone Sez. U/5 - Via 
Borgospesso. II - 20121 Mi-
Iano». speciflcando se desi-
derano nastro-cassetta o di
sco e allegando S bolli da 50 
lire 1'uno per spese. Col na
stro-cassetta o col disco — 
ripctiamo gratuiti e senza 
impegni di alcun genere — 
chiunque pud scop ri re un 
nuovo Metodo per incremen-
tare lavoro, carricra, affari 
e guadagni. E' bene appro-
fit tare oggi stesso di questa 
opportunltA, ofTerta dalla 
tecnica moderna c dai suoi 
passi da gigante in ogni 
campo. 
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