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RISPOMDE 
FORTEBRADOO 

MA DOVE VANNO? 

«Caro Fortebracclo, Bo
no un salariato dl Anco-
na e mia moglle con i miei 
tre bambini viviamo da 
piu di una settimana in un 
accampamento in una piaz
za quasi fuorl citta. Io so. 
no un compagno ma mia 
moglie no. lei va in chiesa 
e ci porta anche 1 bambi
ni, ma io non trovo niente 
da dire. Perd l'altro gior-
no qui vicino e venuto un 

. prete a dire la messa e 
cosl mia moglie c'e andata 
e dopo mi ha detto che 
quel prete durante la mes
sa ha anche parlato degll 
alutl che nol ricevlamo e 
che dobbiamo dire grazle 
al governo. Ma perche dob
biamo dire grazie al go
verno? I soldatl sono mol-
to bravi con gli accampatl 
e anche 1 pompieri fanno 
tutto quello che possono, 
ma io dico che il governo 
doveva fare tutto diverso 
con I lavoratori e forse 
oggi staremmo meglio. II 
prete ha detto anche che 
di questa disgrazia del ter-
remoto tutti siamo rima-
sti colpiti, anche quelli coi 
soldi, ma Io dico dove an-
dremo dopo? Ma poi quelli 
coi soldi chi li ha vistt 
qui? Qui siamo tutti po-
veri operai e anche quelli 
che non sono operai come 
me soldi si vede benissimo 
che non ne hanno. e nes-
suno sa niente di quello 
che succedera perche sara 
molto difficile tornare a 
casa dopo. Caro compagno 
ti saluto fraternamente. 
Tuo Armando Ugolini -
Ancona ». 

Caro Ugolini, poco fa, 
prima di mettermi a scri-
vere queste note, avevo 
pensato di cominciare con 
una . lettera meno grave 
delta tua, che e una lette
ra (spero che i lettori sia-
no d'accordo con me) di 
una serieta e di una com-
postezza drammatiche. Ma 
questa settimana rinunce-
rb al solito tentativo di 
fare lo spiritoso (sapessi 
che poca voglia ne ho, il 
piii delle volte) perche de-
sidero che i lettori veda-
no con quanta dignita si 
pub affrontare la propria 
sorte e come, alto stesso 
tempo, si pub essere consa-
pevoli dell'ingiustizia in 
cui si vive anche di fron-
te a una sventura dalla 
quale, come dice il prete 
che ha predicato domeni-
ca 11 da vol, «tutti siamo 
rimasti colpiti, anche quel
li coi soldi». Tu gli rispon-
di subito e'dici: a Ma quel
li coi soldi chi li ha visti 
qui? » e io ancora una vol-
ta voglio sottolineare una 
circostanza che gia mi ave-
va impressionato qualche 
anno fa quando furono di-
strutti dal terremoto i pae-
si delta Valle del Belice 
in Sicilia e che ora, di 
fronte alia sdagura di An
cona, mi ha colpito anco
ra di piii. Appunto, caro 
Ugolini: «Quelli coi soldi 
chi li ha visti qui? ». 

Perche allora, ai tempi 

delta Sicilia, e in questi 
giorni io non ho soltanto 
letto le cronache del ter
remoto ma ho anche os-
servato con inter esse le 
foto con cui le hanno ac-
compagnate i glornali e la 
televisione, e allora e og
gi non vi si e visto che 
povera gente. Passi anco
ra per i paesi del Belice, 
poverissimi paesi nei quali 
i signori, che pure vi pos-
siedono le terre, mai, da 
secoli, hanno messo piede. 
Ma Ancona & una grossa 
e importante citta, Vi abi-
tano dei ricchi, credo mol-
ti, e il terremoto deve ave-
re colpito anche le loro 
case. Eppure guar da le fo
to dove si vede la gente 
che fa la fila per prendere 
una minestra calda o che 
aspetta la distribuzione di 
medicinali. Ce n'e una che 
ci mostri, il terzo da si
nistra, il presidente del-
I'Unione industriali, un e-
sponente degli armatori, 
un agrario, un banchiere, 
wi vescovo? Ma dove van-
no tutti costoro, colpiti, 
come te, come voi, dal ter
remoto? 

La verita e che neanche 
il terremoto, in questa so-
cieta, & uguale per tutti: 
te, prima ti costringe a 
dormire in un autobus con 
tua moglie e con i tuoi 
tre bambini e poi, visto 
che ti e andata bene, set 
finito in un accampamen
to. II presidente degli in
dustriali, dico per dire, 
neanche i primi minuti e 
corso nell'autobus gelido, 
neppure un giorno ha vis-
suto sotto la tenda. 11 ter
remoto, a lor signori, gli 
laseia sempre il tempo di 
abbandonare la citta e di 
rifugiarsi in campagna, 
dove sono un po' seccati 
di stare, certo, ma ci vi-
vono caldi, mangiano i 
polli. guardano Rischiatut-
to. Non parliamo poi del-
la morte: anche i ter-
remoti, se hanno da am-
mazzare qualcuno, co-
minciano sempre dal
la povera gente e, in ge-
nere, 11 si fermano. Tre 
operai estratti senza vita 
dalle macerie, la famiglia 
di un impiegato delta qua
le, sepolta dalle rovine, 
non si sa piu nulla. Ma 
hai mai sentito dire che 
sia rimasto sotto un muro 
crollato un principe con 
ta contessa sua moglie o 
che giungano da un cumu-
lo di rottami i flebili la-
menti d'un consigliere de- • 
legato? 
1 Queste mie parole soltan
to all'apparenza possono 
risultare scherzose. In real-
ta le detta I'amarezza e, 
se non fossi comunista, le 
detterebbe lo sconforto. 
Perchd la natura non 6 
giusta, ed e crudele coi de-
boli. che questa nostra so~ 
cieta. per la fortuna di po-
chi. mantiene indifesi. Co
sl essa ha colpa anche del 
terremoto. e dovra rispon-
dere, prima o poi, anche 
del dolore e delta rabbia 
che te ne vengono. 

QUALE « SISTEMA »? 

o Egregio Signore, (...) 
d'altra parte non insisto. 
perche e chiaro che anche 
Lei si sarebbe aggiunto al 
coro dei suoi compagni nel 
deplorare, nel deprecare. 
nel dissentire, nell'auspica-
re e cosl via. Ma quando 
si tratta del "s is tema" 
diventate tutti muti come 
tombe. Davanti al "siste
ma" tutte le vostre deplora-
zioni. anche quando sono so-
lenni e ufficiali. rientrano. 
Avete tutti degli stomachi 
da struzzo e fingete di non 
sentire che noi vi aspettia-
mo proprio 11: a pronun-
ciarvi sul " sistema ", che 
e l*Errore, il vero Errore, 
mentre gli altri non sono 
che errori al limite persi-
no difendibili e comunque 
secondari. Avanti. signor 
Fortebraccio. Lei e la pen-
na spregiudicata del suo 
giornale. Lei ha scritto piu 
volte di sentirsi libero. Ne 
dia la prova, dunque, co
me la mettiamo? (-.) La 
saluto ing. A.M. Brescia». 

Egregio Signore, Lei non 
me ne vorra, spero. se pub-
blico soltanto una parte 
delta sua lettera che 6, in 
rapporto alio spazio di cui 
dispongo, troppo lunga. Ma 
si tratta delta parte cen-
trale, quella che contiene 
il sugo del suo scritto e 
nella quale sono contenuie 
tutte, in ogni caso le piu 
importanti, domande che 
Lei mi rivolge. Non e co-
si? Bene, le rispondo su
bito. 

I lettori avranno capito 
che Lei si riferisce, pren-
dendoli a occasione della 
sua lettera, ai casi dei gior-
nalisti Ochetto e Zidar. 
L'arresto del primo, la e-
spulsione del secondo mi 
indignano e tanto piu mi 
indignano quanta piu li 
giudico inescusabili. E mi 
awiliscono, anche; perche 
li considero errori non sol
tanto crudeli, ma anche 
stupidi, ottust Cosi mi sen-
tirei proprio scoraggiato o, 
se e piu chiaro, abbacchia-
to, se non mi arrivassero 
lettere come questa sua 
che mi ringalluzziscono e 
mi ridanno un morbino 
che credtvo di avere per-
duto. Perche voi avete la 
faccia, dico la faccia, di 
parlare di « sistema ». Con 
quale diritto pronuncinte 
questa parola? II vostro 
« sistema * ha duecento an-
nl e durante questo tem
po ti e impadronito di tut

to: le magistrature e le 
banche, le chiese e gli eser-
citi, le scuole e la stampa, 
le professioni e i mestieri. 
Ebbene: possedete tutto. 
comandate tutto e non sie-
te ancora riusciti a non 
ammazzare gli uomini, con 
le guerre, con le torture, 
con le repressioni, con te 
galere, con le persecuzio-
ni. Voi ammazzate la gen
te nel Vietnam col napalm, 
nell'America latina con la 
tortura, nell'Africa col lin-
ciaggio, in Irlanda coi mi-
tra. nelle fabbriche con gli 
infortuni, nelle baracche 
con la fame, negli USA con 
le Borse. e tutto questo 
dopo che avete passato due 
secoli a dichiarare guerre 
nelle quali hanno trovato 
la morte milioni e milioni 
di disgraziati ai quali non 
diceiwle neanche perchi li 
mandavate a farsi accop-
pare. E adesso vi permet-
tete di scriverci a vi aspet-
tiamo proprio 11: a pro-
nunciarvi sul " sistema " » . 
Siete degli spudorati. ma 
meritate che vi rispondia-
mo. Ebbene: sappiate che 
di questo "sistema", del 
" sistema" socialtsta, sia
mo orgogliosi, perche' ha 
trovato dei Paesi dove voi 
tenevate servi gli uomini 
e ne ha fatto dei lavora
tori, dei tecnici, degli sco-
pritori, degli insegnanti, 
dei medici rispettati e in-
vidiati in tutto il mondo. 
Che cosa era la nostra 
Russia degli zar e che co
sa i I'Unione Sovietica dei 
comunisti? Che cosa era 
la vostra Cina degli impe-
ratori e che cosa i la Cina 
del socialismo? 

La verita e che non esi-
stono, da parte nostra, dis-
sociazione, deplorazione o 
condanna nei confronti di 
atti compiuti da paesi so-
cialisti, che vi basterebbe-
TO. Perchk voi vorreste 
un'altra cosa. Voi vorreste 
un'abiura, la quale, nelle 
attuali condizionl del mon
do, sarebbe un tradimen-
to. Questa I la speranza 
che voi conservate nel por-
tafoglio, dove tenete testa, 
cuore, stomaco e tutti gli 
altri organi, piu le armi. 
Ma non vi illudete. Noi 
saremo sempre piu uniti. 
perche soltanto con Vunita 
supereremo i nostri errori 
e vi vinceremo definitiva-
mente. Ingegnere, stia col-
mo, ma siete fregati. 

Fsrttbraccie 
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Un documentario sovietico sulla 

vita del grande rivoluzionario 

Immagini 
inedite 

di Gramsci 
Dalla nostra redazione 

MOSCA, febbraio 
Nelle sale clnematografiche 

di tutta I'Unione Sovietica 
e in programma, in questi 
giorni, un documentario de-
dicato alia vita di Antonio 
Gramsci. Ne sono autori — 
con 1'attiva collaborazione 
deWUnitelefilm — lo sceneg-
giatore Sigherovic e il regi-
sta Seniakin i quali, dopo 
un intenso lavoro di ricerca 
in archivi e musei. hanno 
rintracciato una serie di ma-
teriali inediti che sono sta-
ti inserLi nel documentario. 

Ed ecco il film. Andiamo 
a vederlo in una sala del 
rione Sokol accompagnati dal 
figlio di Gramsci, Giuliano, 
che vive a Mosca. II lungo-
metraggio si apre con la rie-
vocazione delle manifestazio-
ni svoltesi nel nostro paese 
in occasione del 50. anniver-
sario del PCI. Sfilano sullo 
schermo i giovani, i compa
gni di tutta Italia con le 
bandiere rosse, i cartelli. i 
grandi striscioni. Poi la mac-
china da presa si sposta ver
so i grandi centri operai: 
ecco le fabbriche di Torino 
e di Milano. Ci sono uomini 
in tuta che escono dai can-
celli della FIAT mentre 1 
giovani della FGCI diffondo-
no VUnitd. lanciano volanti-
ni dalle auto fornite di al-
toparlanti. Ecco un comizio 
volante, un incontro tra i 
sindacalisti e gli operai. Ec

co l'lstituto Gramsci. I'Uni-
ta, la Direzione del Partito. 
E poi Longo che parla alia 
grande manifestazione svol-
tasi al palazzo dello Sport di 
Roma per ricordare i 50 an-
ni della fondazione del PCI. 

Queste le sequenze inizia-
H del lungometraggio. Poi 
il silenzio della Sardegna. 
Ecco Ghilarza con la casa 
di pietra lavica, rossastra, 
dove abitavano i Gramsci. 
Poi Torino con le ciminiere, 
i ghetti dei poveri, gli squal-
lidi cortili dei grandi casa-
menti. 

II giovane Gramsci comin-
cia qui la sua grande espe-
rienza a contatto con la 
classe operaia torinese. La 
macchina da presa ci mostra 
la casa dove viveva alia 
Barriera di Milano, numero 
57 di Corso Firenze, sulla 
Dora. II commento ricostrui-
sce la storia dell'Ordine Nuo-
vo (passano sullo schermo le 
riproduzioni del giornale, la 
sede della tipografia. i volti 
dei collaborator!, i diffusori, 
l'ufficio spedizione ecc ) . Ca
milla Ravera che rievoca al-
cuni momenti della vita di 
Gramsci: poi l'azione si spo
sta a Mosca, dove Lenin e 
ripreso con i delegati ita-
liani al congresso del Co
mintern. 

Gli avvenimenti si susse-
guono. A Livorno. il 21 gen-
naio 1921. nasce il PC d'lta-
lia. II documentario ci mo
stra alcune foto dell'epoca. 

spiega la posizione dei co
munisti al 17. congresso na-
zionale del PSI, presenta agli 
spettatori alcune sequenze 
del teatro San Marco. Quin-
di e la volta di Mosca. Gram
sci laseia Torino verso la 
fine del maggio 1922 e rag-
giunge la capitale sovieti
ca. E qui il documentario 
mostra alcune sequenze ine
dite: vediamo i delegati del 
IV congresso del Comintern 
e poi Gramsci, seduto nella 
grande sala. E* Tunica sua 
immagine filmata, un docu-
mento di eccezionale valore, 
rintracciato in un archivio e 
che ora e stato messo a di-
sposizione del nostro partito 
dai compagni sovietici. 

II lungometraggio prose-
gue descrivendo l'avvento del 
fascismo, le condanne del tri
b u n a l speciale, sofferman-
dosi particolarmente sull'ar-
resto di Gramsci, presentan-
do le immagini della guerra 
di Spagna, delle provocazio-
ni fasciste e delle sofferen-
ze dei dirigenti comunisti. 
Per Gramsci e la fine. Si ri-
cordano le sue lettere dal 
carcere, le affermazioni dei 
giudici fascisti («Per venti 
anni. dobbiamo impedire a 
questo cervello di funziona-
re >). le parole pronunciate 
da Gramsci in tribunale 
(« Voi condurrete l'ltalia al
ia rovina ed a noi comunisti 
spettera di salvarla *). 

Carlo Benedetti 

NELLE FOTO A FIANCO (dall'alto) — Due fotogrammi del documentario 
sovietico sulla vita di Antonio Gramsci: risalgono al 1922, quando II grande 
dirigente comunista si trovava in URSS e si aggiungono oggi alle rare 
immagini che di lut c) restano. Nel primo fotogramma, Gramsci e ritratto 
al centro di un gruppo dl delegati che si avviano al Palazzo Smolny di 
Pietrogrado per la seduta d'inaugurazione del IV Congresso del Comintern. 
Nell'altro fotogramma, Gramsci appare in secondaJfJIa^ dietro un delegato 
che sta applaudendo, durante una seduta dello stesso Congresso. 

Un regime di monorchia feudale che in pochi mesi ha visto incrinati i principi su cui si fondava da secoli 

II Marocco dopo Skhirat 
« Avvenimenti destinati a segnare la vita del paese nei prossimi dieci anni» - Hassan II, gia monarca assoluto, tratta con il Fronte 
nazionale per un nuovo governo - II mostruoso processo di Marrakesh - « Quanti colpi di stato sono necessari perche diminuisca il 
prezzo dello zucchero? » - Si allentano le maglie della censura, ma si continua a imporre il silenzio alle piu decise voci d'opposizione 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DAL 

MAROCCO, febbraio 
« I fatti dl Skhirat sono un 

awenimento che segnera la 
vita del Marocco per 1 pros
simi dieci anni. Prima del 10 
luglio eravamo in un regime 
dl monarchia feudale. II re 
si circondava di una serie di 
sedicenti collaborator! che 
erano in realta nient'altro che 
dei cortigiani e dei profittato-
ri: si trattava per lo piu di 
grandi proprietari terrieri. 
Tutto II sistema era fondato 
su di una orgamzzazione mi
litate e poliziesca che veniva 
considerata sicura. Per dieci 
anni la repressione si e po-
tuta scatenare slstematica-
mente e continuamente con-
tro la opposizione... > 

Trattative 
segrete 

'Abderrahim Buabid. ex vice 
presidente del Consiglio « lea
der » della ITnione Nazionale 
delle Porze Popolari. mi ha n-
cevuto nel suo studio di awo-
cato nella via principale di 
Rabat. 

Al processo di Marrakesh 
era lui che dirigeva il oolle-
gio di difesa dei suoi compa 
gni di partito. Oggi e sempre 
lui che assieme a Abdallah 
Ibrahim rappresenta l'UNFP 
nelle trattative che questo 
partito, unito all'Istiqlal nel 
« fronte nazionale », conduce 
con il re. Chiedo a Buabid 
a che punto sono le tratta
tive; con un sorriso mi ri-
sponde che non ne pub parla
re: «Siamo in una situazio-
ne molto delicata». Gli *n-
contri si svolgono nel piu 
grande segreto. solo laconici 
comunicati deU'agenzia uffi-
ciale annunciano che «Sua 
Maesta ha incontrato 1 rap-
presentanti della Kutlah Wa-
tania ». Ma tutti sanno in Ma
rocco che ormai tra i rap-
presentanti della « Kutlah Wa-
tania» (il fronte nazionale, 
cioe) ed il sovrano si e giun-
ti ad un accordo di massima 

L'incontro con Buadib e av-
venuto ai primi di gennaio. 
intanto un discorso di Hassan 
II ha fatto capire che presto il 
paese avra un nuovo governo. 
Quali sono 1 punti sul quail 
l'accordo e stato ragghmto * 
stato non facile da sapere. 
Tutti 1 maroccbJni dlacutono 

di questo accordo, tutti hanno 
la loro da dire, rinformazione 
a esclusiva » e « sicura ». Con 
una selezione delle cnotizie* 
si pud tutfavia arrivare vici
no alia verita. II nuovo go
verno sara un governo di tran-
sizione in cui saranno pre-
senti personaggi rappresenta-
tivl della opposizione e per
sonaggi scelti dal re. II pri
mo ministro dovra avere la 
fiducia del • fronte naziona
le » e quella della corte. 

Ma l'accordo di principio rl-
guarda soprattutto un altro 
punto: I'assetto istituzionale 
del paese. L'opposizione rifiu-
ta di andare al governo con 
la costituzione attuale che pra-
ticamente da al re tutti i po-
teri e con il parlamento usci-
to dalle elezioni truffa del-
l'anno 1970. Dunque il nuovo 
governo dovra indire delle 
nuove elezioni e garantire che 
si svolgano nel rispetto delle 
regole democratiche. Al par
lamento che sara eletto spette
ra di emendare la costituzio
ne in senso democratico per 
trasformare il Marocco in 
una monarchia parlamentare. 

Nel giro di qualche mese la 
situazione politica del regno di 
Hassan I I sembra completa-
mente capovolta. Nel maggio 
scorso. si apriva a Marra
kesh un processo mostruoso 
contro circa 200 militant! del
la UNFP: doveva essere l'ul-
timo atto della liquidazione di 
questo vivace partito di oppo
sizione che Hassan I I ha cer-
cato di distruggere con tutti i 
mezzi possibili durante i dieci 
anni del suo regno Oggi la 
corona e cos tret ta a trattare 
con questo partito e proba-
bilmente ad accettare che i 
suoi rappresentanti siedano 
nel « suo * governo. 

A motivare questo tmprov-
viso mutamento di rotta ci 
sono i fatti d: Skhirat: il col 
po di stato mancato del 10 
luglio scorso. Su quegli avve
nimenti molto e stato scritto. 
Ma ancora nessuno e capa-
ce di spiegare come si siano 
svolte esattamente le • va-
rie fasi del «golpe» manca
to e quali fossero i moven-
ti che guidavano gli ufficia
li ribelli, considerati tutti fi 
no al giorno prima come in-
condizionatamente fedeli al 
regime. II capo della rivolta. 
o per Io meno il piii impor 
tante tra 1 congiuratl, 11 gene-
rale Mehdoub, era, nella sua 
quanta di direttore della casa 
militare del re, l'uomo della 
gerarchia militare piu vicino 
ad Hassan IL In ofnl c«to 

l'esercito stesso era considera-
to come uno sirumento fede-
le al di la di ogni sospetto: 
guidato da ufficiali «tradizio-
nali a formati nelle accademie 
militari francesi e spagnole, 
abituati a non occuparsi di 
politica, se non certo nella di
rezione voluta dal potere. 

A Skhirat Hassan II si e 
accorto improwisamente dl 
essere solo, senza il princi
pale sostegno del suo potere. 
Peggio, nei giorni seguenti il 
popolo che egli credeva devo-
to alia sua persona si e mo-
strato assolutamente indiffe-
rente. II re del Marocco non 
solo e un capo di stato, e 
anche capo religioso: e il prin
cipe del credenti «E1 Amir 
el Moumin ». e la religione in 
Marocco costituisce un for
te cemento sociale. Eppure 
quanta fatica hanno dovuto fa
re le amministrazioni locall 
per mettere in piedi qualche 
messaggio di augurio per lo 
scampato pericolo. II re si e 
dovuto fare rautocritlca. am-
mcttere che qualche cosa di 
sbagliato e'era nel suo mo-
do di govemare, e visto che 
essere discendente del profe 
ta non bastava a portare il 
popolo dalla sua parte, gli e 
stato necessario rivolgeisi a 
quelle forze che rappresenta-
no le aspirazioni popolari, o 
almeno ad una parte di esse. 

Le elezioni 
truccate 

L'invito a parteclpare al go
verno viene fatto suhito dopo 
il colpo di stato. Ma la ri-
sposta e negativa. Hassan non 
offre ai partiti della m Kutlah 
Watania» nessuna garanzia; 
per di piii e ancora in piedi il 
processo di Marrakesh. L'lsti-
qlal e ltJNPP non possono 
certo passar sopra da un gior
no airaltro a dieci anni di re
pressione e airumiliazione in-
flitta Tanno prima attraverso 
le elezioni truccate che hanno 
dato al re piii del 98 per cen
to dei voti. Che Hassan di 
mostri la sua buona volonta, 
poi si vedra. Cos) il nuovo 
governo viene affidato ad un 
« neutro » tecnocrate. Lam ra
ni, presidente del « Credit du 
Maroc » cioe della filiate ma-
rocchina della potente ban-
cm francese m Credit Lyon-
nais». Lamrani e proprio lo 
uomo adatto, non e una del
le taste di tureo dell'opposlsio-

ne ed ha tutta la fiducia del 
capitalismo francese. 

Altra conseguenza del colpo 
di stato di Skhirat e stata la 
fine del mito della stabilita 
marocchina anche per le pc-
tenze straniere, Francia, e 
Stati Uniti soprattutto. Inve-
stire al Marocco non e piu 
un affare sicuro 

Le false 
riforme 

Net suoi pochi mesi di vi
ta il governo Lamrani si e 
voluto di mostra re dinamico, 
lanciandosi in una i politica 
di riforme*. In realta que
ste riforme sono poca cosa: 
abolizione di alcune tasse, 
quelle sulle biciclette e sulla 
radio, diminuzione del prez
zo dello zucchero che e uno 
dei prodotti base dell'alimen 
tazione dei marocchini. Ma il 
prezzo era stato raddoppiato 
due anni fa, • ed ora viene 
abbassato di pochi cenbesimi. 
II commento popolare e stato 
sarcastico: «Quanti colpi di 
stato sono necessari per ripor-
tare lo zucchero al suo 
prezzo? ». 

Un'altra campagna e d i re t 
ta contro la corruzione, tal-
mente diffusa da essere con
siderata un mezzo nor male di 
amministrazione. Ma anche qui 
non e certo l'audacia ad ispi-
rare il governo marocchino ed 
il re. 

II regime si mostra anche 
piii tollerante Iasciando una 
relativa liberta di espressione: 
i giomali di opposizione — 
espressione dell'Istiqla] — non 
vengono piii sequestrati ad 
ogni notizia fastidiosa che 
pubblicano. Si e concesso il 
permesso di pubblicazione a 
un nuovo quotidiano «Ma
ghreb Information », che si di
ce legato alia centrale smda-
cale UMT e che. In ogni ca
so, esprime posizioni molto 
viclne a quelle della UNPP, o 
almeno di una parte di es
sa. Naturalmente pero non si 
permette a giomali di de-
cisa opposizione di far senti
re la loro voce. Fra l'altro 
1'organo del Partito della Li-
berazione e del Socialismo, 
• Al Kifah AI Watanin conti
nua ad essere proibito. 

Un gesto di buona volonta 
del re e stato quello di dele
gare ai primo ministro 11 
« potere regolamentare » che 

1 t i era coolerito con rultlma 

costituzione e che praticamen-
te gli permetteva di govema
re senza tener alcun conto. 
ne del parlamento ne del go
verno. Altro « grazioso » ge
sto del sovrano e stata l'abo-
lizione della carica di « diret
tore del gabinetto reale» che 
era il primo dignitario dello 
stato. H primo ministro veniva 
infatti al quarto posto nella 
gerarchia 

Le forze del «Fronte Na
zionale* hanno accettato. do
po avere domandato garanzie 
di principio, di incontrarsi con 
il re. Le trattative prelimi-
nari erano complicate anche 
dal fatto che il processo di 
Marrakesh era ancora in pie
di. Poteva l'UNFP, alme
no pubblicarnente, accettare 
un dialogo con il potere men
tre tanti dei suoi militant! su-
blvano apertamente la repres
sione da parte dello stesso po
tere? L'interrogativo resta, a 
dire il vero, il verdetto di 
Marrakesh e noto, un mili-
tante deirUNPP e nella eel-
la della morte, altri sono im-
prigionati, altri ancora non 
possono rientrare nel paese: 
le condanne alia pena capita 
le in contumacia sono quattro. 

Politica 
e masse 

L'UNFP non ha mai cessa-
to di denunciare la tragi-
ca farsa di Marrakesh ed evi-
dentemente i suoi c lea
der 9 contano sulla futura svol-
ta politica per un processo di 
appello che annulli quella sen-
tenza. Ma il regime potra sop-
portare di essere sconfessato 
in questo modo? E quale sa
ra allora la reazione della 
base deH'UNFP? Sono Interro-
gativi ai quali non e facile 
rispondere cosl come non e 
facile prevedere la reazione 
popolare di fronte ad un nuo
vo govemo. 

Skirat ha « desacralizzato » 
II potere e non solo quello 
reale, le masse marocchine 
hanno scoperto o riscoperto 
il gusto della politica e se-
guono con attenzione la evolu-
zione degli avvenimenti. Ma 
sarebbe illusorio pensare che 
si tratta di una politicizzazio-
ne profonda almeno per la to-
talita del popolo. 

La gente e stufa della ml-
serla e del soprusl, e se un 
govemo dl coalizione pu6 In 
una certa mlsura limlUre lo 

strapotere delle autorita loca
ll ed 1 loro abusi non pub 
certo da un giorno all'altro 
colmare il ritardo economico 
e sociale di decenni. In Ma
rocco poi non mancano certo 
le forze reazionarie pronte a 
lanciarsl in campagne dema-
gogiche. L'lstiqlal e l'UNFP 
hanno gia accettato gravi com-
promessi con il potere. Per 
esempio hanno accettato che i 
colloqui si svolgessero nel se
greto piii assoluto, cosa che 
non e piaciuta a moltl. II 
fronte nazionale ha accettato 
anche che i comunisti fosse

ro esclusi dalle trattative rom-
pernio l'unita della sinistra, ed 
infine l'UNFP ha rinunciato 
alia sua parola d'ordine della 
assemblea costituente per ac-
contentarsi della possibility di 
emendare la costituzione can-
cessa da Hassan I I . Non sono 
certo segni positivi. Ma 11 di
scorso a questo punto si con-
centra sulla natura della op
posizione marocchina e sui 
problem! economic! e social! 
che si trova a dover affron
tare. 

Massimo Loche 
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