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La scomparsa di un grande giornalista democratico 

SNOW, IL REPORTER 
DELLA LUNGA MARCIA > 
Era considerato il piu autorevole esperto occidentale di que-
stioni cinesi - II viaggio a Yenan - « Stella rossa sulla Cina », 
una fonte indispensabile per la conoscenza della rivoluzione 

EYSINS (Svizzera). 15 
II noto giornalista e scrittore americano Ed

gar Snow e morto a Eysins all'cta di 66 anni. 
Colpito da una terribile malattia era stato sot 
toposto, sei settimane fa. a una delicata ope-
razionc chirurgica. Delia equipe clie lo assiste-
va facevano parte due medici cinesi mandati 
espressamente dal primo ministro Ciu En-lai. 
Snow, amico personale dei massimi dirigenti 
della Cina popolare, era considerato tra i piu 
autorevoli esperti occidentali di questioni cinesi. 
Stabilitosi in Cina come corrispondente all'eta 
di 23 anni. fu il primo giornalista occidentale 

La nostra conoscenza di 
Edgar Snow risale all'uiti-
mo scorcio degli anni < qua-
ranta», quando l'Esercito 
popolare cineso aveva ormai 
scatenato le offensive che lo 
avrebbero portato a liberare 
tutto il paese e a proclama-
re la Repubblica popolare. 
II successo della rivoluzione 
in Cina era in quegli anni 
per noi il compenso storico 
alia durezza del reflusso, 
che il movimento operaio e 
democratico subiva in Euro-
pa occidentale di fronte al 
pesante intervento, con cui 
l'America aveva consentito 
alle strutture capitalistiche 
dell'Ovest di tornare a con-
solidarsi. Era la prova che il 
processo rivoluzionario nel 
mondo non si fermava: do-
po la disfatta del fascismo, 
lo imperialismo registrava 
un'altra sconfitta di portata 
universale. 

Le notizie che ci arriva-
vano dalla Cina erano esal-
tanti. Ma della Cina e di 
quel suo partito comunista, 
che della nuova vittoria ri-
voluzionaria era il protago-
nista, noi sapevamo allora 
ben poco, usciti com'erava-
mo appena da qualche an
no dall'oscura chiusura pro
vinciate dell'Italia fascista. 
Erano i giorni in cui impa-
ravamo a pronunciare i no-
mi di alcuni dirigenti cinesi 
insieme a quello di Mao: i 
nomi dei capi militari — da
te le circostanze — prima 
ancora che quelli dei politi-
ci, Ciu Teh, Lin Piao, Cen 
Yi, prima di Ciu En-lai o 
Liu Sciao-ci, che ci sareb-
bero divenuti familiari po
co dopo, a fianco delle pri
me strutture statali della 
nuova Cina. 

Cercammo allora affanno-
samente ogni documento, 
ogni testimonianza che po-
tesse illuminarci: qualche 
scritto di Mao tradotto su 
riviste francesi o inglesi, 
qualche risoluzione di quel 
lontano e valoroso partito, 
qualche articolo di Anne 
Louise Strong, che fu la 
prima giornalista — lei pu
re americana e veterana del 
Comintern — a fornirci in-
formazioni di prima mano. 
Fu allora che apprendem-
mo come gia esistesse in 
America un famoso repor
tage su Mao e sui suoi com-
pagni di lotta, che doveva-
mo leggere ad ogni costo 
se volevamo sapere qualcosa 
di piu. II suo titolo da solo 
era affascinante: Red star 
over China, «Stella rossa 
sulla Cina >. L'autore era 
appunto Edgar Snow. Ci 
voile non poca fatica per 
procurarselo, perche — sia 
detto pure a critica degli 
editori italiani — sebbene 
la rivoluzione in Cina aves-
se vinto sin dal 1949, si e 
dovuto aspettare il 1965 
perche apparisse da noi la 
prima edizione (peraltro ec-
cellente) del libro. 

Da allora tutti questi no-
mi e tutte queste vicende 
— l'autore, il suo libro, la 
rivoluzione cinese e i suoi 
sviluppi — sono rimasti le-
gati. Nella sua lunga vita 
di giornalista Edgar Snow 
non e stato solo in Cina. Ha 
collaborato a parecchi gior-
nali, americani e non ame-
ricani; e stato corrisponden
te in diversi paesi; e vis-
suto anche in Europa, dove 
lavorava appunto negli an
ni del dopoguerra, e stato 
a Mosca; ha pubblicato una 
decina di Iibri su diversi 
soggetti. Ma egli e rimasto 
soprattutto l'autore di Stel
la rossa sulla Cina, un'opera 
che si voleva semplicemente 
informativa, tutta immersa 
nell'attualita, e che ha fi-
nito coll'essere profetica; 
grazie ad essa Edgar Snow 
restera lo scrittore che piu 
ha fatto perche il mondo 
conoscesse la storia rivolu-
zionaria del comunismo in 
Cina. 

Cominciata con la Cina la 
sua vita giomalistica, Edgar 
Snow l'avra anche chiusa 
con la Cina. In occidente 
egli era considerato il mas-
simo esperto di cose cinesi. 
Eppure vi erano in campo 
accademico persone che ne 
sapevano forse piu di lui. 
Ma nessuna aveva stabilito 
con le masse rivoluzionarie 
di quel paese e con le sue 
complcsse realta un conlat-
to umano altrettanto diret-
to ed efficace. In piii, du
rante quel suo primo viag
gio a Yenan, Snow aveva 
annodato con Mao e con gli 
altri dirigenti cinesi perso-
nali rapporti di amicizia, 
che si sarebbcro rivelati as-
•ai saldi, preziosi addirittu-
f t neirultimo decennio: es-

a ricostruire la storia delle ongini e degli svi
luppi della rivoluzione. Nel 1936 riuscl a met-
tersi in contatto con i capi rivoluzionari che 
avevano guidato la « Lunga marcia > e da quel-
la esperienza nacque il suo libro piu celebre 
«Stella rossa sulla Cina >, cui seguirono repor
tages come « La Cina costruisce per la demo-
crazia ». « Note sulla Cina rossa >. « Viaggio al 
pnncipio >. flno al piu recente « L'altra riva del 
flume». Vastissima risonanza ebbero anche le 
interviste rilasciategli nel 1965 e nel 1971 da 
Mao Tse dun. 

Edgar Snow 

si non impedirono che egli 
fosse tenuto per parecchi 
anni lontano dalla Cina po
polare, ma quando pote tor-
narvi, fu ancora con lui che 
i capi cinesi si confidarono 
in una serie di conversa
zioni. 

Interviste con Mao e con 
Ciu En-lai sono state il suo 
ultimo valido contributo al 
giornalismo del nostro tem
po. Si e trattato una volta 
ancora di testi illuminanti. 
Essi hanno trovato un loro 
posto nella storia diploma-
tica, grazie a quel primo 
accenno, che Mao vi fece, a 
un suo possibile incontro 
con Nixon. Nella loro dis-
sacrante fedelta hanno inol-
tre infranto una certa mito-
logia della < rivoluzione cul-
turale >, che si era diffusa 
all'estero e soprattutto in 
Europa. II pregio di Snow 
era proprio questo: pur nel-
le vesti del cronista scrupo-
loso, egli sapeva essere epi-
co, ma non era certo — ne 
voleva essere — un creato-
re di miti; per un giornali
sta nato, quale egli era, la 
realta era troppo preziosa 
in se stessa per awolgerla 
in seducenti leggende. 

La sua funzione nei con
front! della rivoluzione ci
nese e stata sovente para-
gonata a quella di John 
Reed per la rivoluzione rus-
sa. E' un confronto legitti-
mo, almeno sino a un cer
to punto. Entrambi sono 
stati fra i migliori esponen-
ti del piu valido giornalismo 
che ci e venuto dall'Ameri-
ca: un giornalismo che, par-

A Londra 
mostra 
d'arte 

moderna 
LONDRA. 15 

Un'altra rilevanle mostra 
<r*arfe modema e contempo-
ranea e stata aperta a Lon
dra, dopo quella dei fiam-
minghi James Ensor e Con-
slant Permeke alia « Royal 
Academy» e quella, nella 
stessa galleria, di alcuni gio-
vani scultori britannici. Joan 
Mlrd ne e I'aHrazione prin-
cipale. 

Quarantasetfe sculture del-
f a rtista catalano, ora set-
tantanovenne, sono esposte 
alia c Hayward Gallery ». 
Piu noto per le sue ope re 
di pittura prevalentemente 
surrealista, Mir6 ha anche 
scolplfo, per circa trenfan-
ni, in ceramica e in bronto. 

Questa esposizione com-
prende in prevalenza bron-
zi che richiamano I'arte pla-
stica di popoli primitivi, so
prattutto africani; accanto 
a figure umane e di anima-
H vi sono sculture nelle qua
il I'artista ha utilizzato og-
getti metallici. 

Un allro settore dell'espo-
sizione e dedicate a Marck 
Rothko (1f03-1970), pittore 
americano aslratttsta con 
component! espressioniste. 

Un terzo seltore della mo
stra e riscrvato a Gerrit 
Rietveld (1MS-1M4), un artl-
sta olandese del c design >, 
ed architetto della correnle 
i D e tt i j l> di Piet Mon-
drian. Nella mostra figura-
no suoi mobili, Interni, dl-
segni di edifici. 

Una monarchia assoluta che, dopo i f atti di Skhirat, ha visto 
incrinarsi in pochi mesi i principi su cui si f ondava da secoli 

I? opposizione in IV la ro ceo 
II prezzo di una «legalita » conquistata da poco — Dalle trattative con il re esclusi i comunisti — Storia lontana e recente 
dei partiti che formano il Fronte nazionale — A colloquio con Mohammed El Yazghi, esponente dell'UNFP — Le forze che 
per tradizione sostengono il potere e I'atteggiamento delle masse di fronte al compromesso - Si acuiscono le contraddizioni 

tendo da uno scrupolo di 
indagine obiettiva sui fatti, 
riesce a raggiungere una 
comprensione profonda dei 
fenomeni storici di cui e te-
stimone. Diverso e stato tut-
tavia il loro personale de-
stino. Dal suo incontro con 
la Rivoluzione d' ottobre 
Reed trasse stimolo e con-
vinzioni per diventare egli 
stesso un militante comuni
sta nel suo paese. Snow e 
rimasto sempre c solo un 
progressista americano. 

Inoltre la storia di Snow, 
al di la dei suoi indubbi me-
riti personali, non sarebbe 
comprensibile fuori dal cli-
ma politico generate degli 
anni che videro il suo in
contro con Mao e con i 
combattenti rossi della Ci
na e che furono in Ameri
ca gli anni del new deal 
rooseveltiano, ma soprattut
to furono su scala mondiale 
gli anni dei fronti popola-
ri e della prima resistenza 
organizzata internazional-
mente contro il fascismo e 
le sue aggressioni in Euro
pa e in Estremo oriente. II 
suo non fu neppure un ca-
so isolato, anche se resta il 
piu famoso. Diversi altri 
americani seppero in quel 
periodo avvicinarsi con com
prensione alia rivoluzione ci
nese: il medico canadese 
Norman Bethune, l'etnologo 
Owen Lattimore, l'altro gior
nalista Jack Belden, il cui 
eccellente libro sulla rivo
luzione cinese e appena sta
to tradotto in Italia, venti-
due anni dopo la sua prima 
apparizione in America. Pro
prio perche antifascist!, es
si seppero avvicinarsi alle 
masse cinesi e comprender-
ne la lotta. 

Per la conoscenza della 
rivoluzione cinese Stella ros
sa sulla Cina e divenuto una 
fonte indispensabile: non vi 
e opera di ricostruzione sto-
rica che non si richiami am-
piamente a quel libro. Per 
la biografia di Mao esso e 
ancora oggi un testo capi
tate, il solo in cui il capo 
della rivoluzione cinese ab-
bia parlato di se stesso in 
modo sistematico e con tan-
ta comunicativita. Ma non 
sono questi i soli motivi che 
hanno fatto di quel lavoro 
giornalistico un'opera dure-
vole. II calore umano e la 
partecipazione intelligente 
con cui Snow seppe avvici
narsi ad una grande espe
rienza rivoluzionaria, giunta 
ad uno dei momenti deci-
sivi della sua maturazione, 
hanno reso la sua testimo
nianza capace di resistere 
al tempo. Senza togliere al-
1'autore niente del suo me-
rito, si pud ben dire che 
quel libro fu opera dei cine
si quanto dello stesso Snow: 
una combinazione abbastan-
za felice da restare irripe-
tibile. 

Snow ha poi scritto altre 
cose sulla Cina. II secondo 
suo libro molto conosciuto e 
tradotto anche in Italia e 
L'altra riva del fiume, da 
lui preparato dopo che po
ts riprendere i suoi viaggi 
in Cina. E* anche quella 
un'opera di notevole inte-
resse, in cui l'autore riuscl 
a mettere a profitto oltre la 
sua familiarita col paese, 
anche la conoscenza, che 
aveva nel frattempo acqui-
sito, del movimento comuni
sta e dei suoi problemi. Sia-
mo pero lontani dall'inten-
sita del suo primo lavoro. 
Anche per una persona pre-
parata come lui la Cina ri
voluzionaria era diventata 
piu difficile da comprende-
re. Scritto negli anni della 
« stabilizzazione », che coin-
cisero appunto con la prima 
parte del decennio « sessan-
ta », il libro fu presto scon-
volto dalla tempesta della 
« rivoluzione culturale », un 
fenomeno che per lo stesso 
Snow presentava non pochi 
aspetti incomprensihili e 
davanti al quale egli si li-
mito a poire molti interro-
gativi, tuttora in attesa di 
una risposta. 

Rimasto americano, anche 
se ormai viveva in Svizzera, 
Snow aveva sempre auspi-
cato che gli Stati Uniti si 
awicinassero alia Cina. E* 
una tragica ironia quella 
che lo vede scomparire a 
pochi giorni di distanza dal 
clamoroso arrivo del presi-
dente americano a Pechino. 
In quel viaggio e'e anche 
un merito suo non trascura-
bile. Non so se Nixon sara 
capace di ricordarsene. Cre
do che Mao comunque non 
potra dimenticarsene. 

Giuseppe Boffa 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO DAL MAROCCO 

febbraio. 
Quando in Marocco si parla 

del «partiti» ci si riferlsce 
senza possibility dl equivoco 
al partiti d'opposizione. Non 
che non eslstano partiti uffi-
ciali, «partiti del re», anzi 
ne esistono molti e nel suoi 
16 anni di vita indipendente il 
Marocco ne ha visti una mez-
za dozzina: fattl e dlsfatti se
condo le esigenze del momen-
to del palazzo. Appunto, nes-
suno ha mat preso sui serlo 
1 « partiti» del re. Molto me-
gllo riferlrsi al re dlrettamen-
te. Infatti 1 rapporti che da 
qualche tempo hanno rlpreso 
con alterna fortuna tra 11 po
tere e l'opposizlone, sono ba-
sati essenzialmente sulle con
versazioni tra 1 rappresentan-
ti dei partiti deH'opposizione 
legale UNFP e Istiqlal ed 
Hassan II. 

L'opposizlone «legale » lo e 
divenuta di fatto solo da po
co tempo, da quando — dopo 
i fatti di Skhirat — 11 monar-
ca sentendosl tradlto dal 
«suo» esercito ed abbandona-
to dal a suo » popolo si e ri-
volto al partiti dai quail, tutto 
sommato. il popolo sembrava 
meglio rappresentato. Eppure 
solo un anno prima le forze 
di opposizione uscivano cla-
morosamente sconfitte dalle 
elezioni indette dal re. Le e.'e-
zionl erano truccate, questo e 
certo. e pressioni di •jgnl ti-
po erano state esercitafe per 
imped ire che i consensi an 
dassero al partiti che dicevano 
no al regime. Ma allora re 
stava 11 fatto che 11 potere 
marocchlno poteva « dimostra-
re » al mondo di aver un pie-
no controllo della situazione. 
O per lo meno dlmostrava di 
sentirsi tan to forte e sicuro 
di se da negate spudorata-
mente rinfluenza del movi
mento nazionaiista sulla popo-
lazione. II processo di Marra-
kesh non era, secondo le pa
role di Abderrahim Buabld, 
leader dell'UNFP, II tentativo 
di liquidate definitivamente 
questa formazione polltica? 

Ma proprio quest! due ep4-
sodi hanno costituito delle tap-
pe decisive nella ripresa poll
tica del movimento nazionale 
marocchlno. 

La tradizione 
islamica 

Le elezioni truccate del 1971 
hanno segnato, con 2a cost!-
tuzione della «Kutlah Wata-
nia» (11 Fronte nazionale) la 
fine della polemica tra UNFP 
ed Istiqlal. L'UNFP nacque 
infatti nel 1959 da una scls-
sione del partito dell'Istiqlal 
che era stato 11 partito dell'in 
dipendenza (dl cui del resto 
porta il nome). Un partito na
zionale interclassista nel qua
le si raggruppavano la bor-
ghesia nazionale. la piccola 
borghesia, la classe op^raia 
delle citlA. Una formazione 
eterogenea che resse fino a 
quando la lotta ebbe l'obietti-
vo limitato deU'abollzione del 
protettorato franoese. 

Passata l'ondata del fuooo 
nazionaiista le contraddizioni 
di classe esplosero e sapratut-
to sotto la splnta del sindaca-
listi dellTJMT fu fondata 1T7-
nlone Nazionale delle Forze 
popolari. I «vecchi * dell'I
stiqlal non perdonarono facil-
mente questa scisslone e sca-
tenarono senza risparmlo di 
colpi la lotta contro la n_iova 
formazione. L'lstiqlal restd a 
lungo al governo, ma anche 
quando la sua alleanza ccn 11 
palazzo si ruppe e passo al-
ropposizione. continu6 nella 
sua polemica. 

Nemmeno la repressione ha 
avuto nel passato il potere di 
riawicinare le due formazio-
ni politfche. E* vero che Oufi-
kir colpiva diversamente 
UNFP ed Istiqlal: quest'ulti-
mo partito poteva continuare 

MAROCCO - I cadetti della scuola di Ahermoumou sotto 
Skhirat », il 10 lugllo 1971 

processo a Kenitra per la loro partecipazione al a fatti di 

a far uscire i suoi giomali, 
anche se di tanto in tanto ve-
nivano sequestrati, ed in ogni 
caso manteneva rapporti piu 
o meno aperti con 11 regime. 

Via via che le contraddizio
ni del paese sono andate acu-
tizzandosi, che il soffocamen-
to della ainiziativa privata 
marocchinaj) si e accentuato, 
l'lstiqlal ha a sua volta accen-
tuto la critica al regime, ra-
dicalizzando le sue posizioni 
che, almeno formalmente si 
sono awicinate, sempre di piu 
a quelle dell'UNFP. 

Dal punto di vista delle Idee 
11 partito dell'Istiqlal rappre-
senta la corrente di pensiero 
pin fedele alle tradizioni isla-
miche della societa marocchi-
na. Anche a questo proposito 
11 suo atteggiamento e ambi-
guo: vicino al re, che e pur 
sempre il «prlncipe dei cre
dent!». ma ostile alle innova-
zioni di costume che la pene-
trazione capitallstica porta 
inevitabilmente con se Da 
qui una severa condanna mo
rale del regime e della sua 
corruzione. o di oerte scelte 
considerate « contrarie alia re-
ligione e fatte neH'interesse 
deU'lmperialismo», come la 
polltica di controllo delle na-
scite. 

Se l'lstiqlal ha conosciuto 
una evoluzione che ne na ra-
dicalizzato le posizioni, la 
UNFP ha mantenuto perlome-
no, negli ultimi anni, la sua 
linea polltica di democrazia 
radicale oscillante tra la lotta 
democratica nell'ambito delle 
Istituzioni e la ricorrente ten-
tazione «putschlsta». Nato. 
come si diceva, da una scis
slone del avecchio Istiqlal», 
questo partito non aveva tut-
tavia superato alcuni equlvo 
cl di fondo. Nasceva infatti 
sotto un segno di rifiuto del 
rigido nazlonalismo islamiz-
zante dell'Istiqlal in favore di 
un nazlonalismo piu moderno. 
Non a caso si rltrovano tra 1 
suoi fondatori. accanto a mili-
tanti rivoluzionari come Mehei 
Ben Barka, uomini che oggi 
sono tra 1 fedeli del regime 
come l'ex - ministro degli 
esteri ed attuale presidente 
della « Assemblea Nazionale » 
Butaleb. Tecnocratl ansiosi di 

« modernita » e politic! marxi-
sti. la piccola e media borghe
sia intellettuale cittadina con 
tutte le sue contraddizioni e 
gli operai organizzati nel-
l'UMT, che come si diceva 
era stata la prima promotrice 
della scissione. 

La storia successiva, la re
pressione che si e abbattuta 
ferocemente sui suoi militant! 
soprattutto dopo la rivolta dl 
Casablanca del 1965, l'assassi-
nio di Ben Barka, hanno con-
tribuito ad allontanare una se
rie di personaggi dall*UNFP 
che tuttavia continua ad avere 
un carattere «i nterclassista n 
sia pure chiaramente «popo
lare». Oggi la repressione 
sembra segnare il passo e la 
UNFP pud considerarsi anche 
di fatto un partito « legale» 
in Marocco. 

A Rabat, appena passata la 
porta della citta, in un viale 
in stile coloniale ad arcate, 
si trova la direzione regiona-
le dell'UNFP. All'ingresso una 
targa tutta nuova e lustra in-
dica gia che l'attivita in ple
na luce di questa organizza-
zione politica data da pochi 
mesi. E' qui che incontriamo 
Mohammed El Yazghi, avvo-
cato, e responsabile della « fe-
derazione» di Rabat dell'or-
ganlzzazione. El Yazghi e tra 
1 dirigenti dell'UNFP uno dei 
piu noti e stimati dalle masse. 
Nel novembre deU'anno scor-
so scomparve misteriosamen-
te, si parld di un secondo af-
fare Ben Barka, poi El Yaz
ghi ricomparve nel banco de
gli accusat! di Marrakesh. 

E* a lui che chiediamo det-
tagll sulla organizzazione e la 
forza attuale dell'UNFP. «Le 
strutture rigide ed ajtonta-
rie della repressione Interve-
nivano nella vita privata dpi 
cittadinl. oltre che nella vita 
sociale — dice El Yazghi, — 
Ogni sciopero, ogni manife-
stazione erano seguiti da ar
rest!. La stampa di opposizio
ne era soppressa. Le sedi del
l'UNFP chiuse d'autorita so
prattutto nelle campagne. Non 
si poteva far svolgere una vita 
legale alle organizzazioni di 
partito. Le autorita iocali si 
rifiutavano di accettare il de-
posito delle liste degl! iscritti 

e dello statu to del partito che 
secondo la legge marocchina 
debbono essere consegnati da 
ogni sezione dei partiti poli
tic! perche possa svolgere la 
sua attivita. Spesso i milltan-
ti che si presentavano per 
compiere questa "formalita" 
venlvano arrestatln. 

In questo modo e in altri 
ancora il regime ha cercato 
d! distruggere la organizza
zione in tutto il paese, send-
to in modo zelante dalle auto
rita localL 

«Tutti i metodi erano buo-
nl per ellminare 1'UNFP, di
ce El Yazghi. Certo il pater-
nalismo non era quello pre-
ferito. la storia della repres
sione in Marocco e nota...». 

Quale e la struttura socia
le deirUNFP, da dove pro-
vengono i suoi militant!? « La-
voratori, operai, contadinl me-
di e poveri, molti intellettuali 
professionlsti e funzionari...» 

Non e facile ottenere percen-
tuali precise, come non si co-
nosce bene il numero esatto 
degli aderenti. nSiamo in fa-
se di ristrutturazione » si giu-
stifica El Yazghi. Comunque 
si pud affermare che la picco
la borghesia urbana e rurale 
svolge nell'UNFP un ruolo do-
minante e che il partito e ben 
radicato solo nelle grand! 
citta. 

La trattativa 
col re 

L'unita con l'lstiqlal. dice 
El Yazghi, «e una alleanza 
al vertice ed i rapporti tra I 
due partiti restano limltati al 
vertice. C'e il passato che pe-
sa da un Iato, e noi non vo-
gliamo una unificazione che 
invece e auspicata dall'Istiq-
lal. non abbiamo nessuna vo-
glia di dare nuovo lustro a 
certi personaggi che si sono 
piu o meno compromessi con 
II regime... noi non consideria-
mo l'lstiqlal un partito di lot
ta. ma solo un alleato. Del 
resto esistono atoune divergen-
ze fondamentali sui piano in-
temo. In fin dei conti, l'lstiq
lal si contenta di una demo

crazia formale ed e preoccu-
pato soprattutto di non spa-
ventare il capitale nazionale 
che lo sostiene ». 

« Sui piano internazionale — 
prosegue il nostro interlocuto-
re — l'lstiqlal concepisce la 
solidarieta solo con i paesi 
musulmani qualunque sia il 
regime che li regge, mentre 
noi ci consideriamo un movi
mento di liberazione e quindl 
ci alleiamo prima di tutto al
le forze popolari. Negli ulti
mi tempi l'lstiqlal ha fatto al
cuni pass! avanti. ma resta 
una ostilita latente nei con
front dei paesi socialist! con 
I quail noi al contrario sia-
mo globalmente solidali, mal-
grado le division! ed i pro
blemi del mondo socialista. 
Quello che e importante e che 
l'alleanza tra i partiti tenga 
di fronte al potere assoluto. 
E da piu di un anno tiene...». 

E' fuor di dubbio che la rea 
lizzazione della « Kutlah Wa-
tania » sia stato uno dei fatti 
piu importanti della recentis-
sima storia marocchina La 
fine della diatriba tra !e forze 
della opposizione a legale» 
rende la vita piu difficile al 
regime. E' chiaro che il fatto 
di presentarsi unito di fronte 
al re da al movimento nazio
nale una capacita «contrat-
tuale» che per lunghi anni 
non aveva avuto. Le conversa
zioni sono un fatto positivo 
nel senso che una delle possi-
bilita d! una evoluzione del 
Marocco in senso progressista 
consiste nella democratizza-
zione della vita del paese, nel
la ripresa di una dialettica 
politica aperta che rimetta in 
gioco tutte le forze politiche 
e • concretizzi la fiducia che 
sembra rinascere tra le masse 
popolari. 

Ma e tutto cosl semplice? 
Sembra di no, a giudicare dal
la struttura dei due partiti del 
« Fronte », dalle loro difleren-
ze di linea e a sentire le di
scussion! politiche e le criti-
che che vengono mosse al 
compromesso tra il fronte na
zionale ed il re. A El Yazghi 
abbiamo chiesto quale fosse 
rattegsiamento della base del
l'UNFP nei confront! dei con-
tatti tra palazzo ed opposizio

ne. «II popolo e favorevole al
le discussioni — cl ha detto 
— a condizione che la linea 
sia chiara ed i principi del par
tito siano salvaguardati. Evi-
dentemente cl sono reticenze e 
riserve tra alcuni mllltantl. 
Reticenze e riserve che per6 
sono dovute in gran parte a 
mancanza di Informazione... 
in ogni caso il compromesso 
che si realizzera con 11 re de-
ve ritornare alle masse popo
lari alle quail spetta {'ulti
ma parola... ». 

Le crltiche sembrano in 
realta assai vlvaci alia base 
dei partiti marocchml. L'lstiq
lal, si trova a suo agio nel 
compromesso che tutto som
mato lo riconduce alia lua 
linea tradizionale, resa pitt ra
dicale solo tatticamente. Ma 
per 1'UNFP non e cosl, la 
sua struttura interclassista, la 
sua doppia anima politica, 
fanno si che al suo inter-
no le contraddizioni si acui-
scano. A quanto si dice. 
gli student!, i militant! che si 
trovano all'estero ed in prigio-
ne. alcune sezioni popolari non 
si trovano d'accordo con le de
cision! del vertice del partito. 
In particolare viene criticata 
la decisione di rinunciare al
ia parola d'ordine tradizionale 
dell'UNFP della assemblea 
costituente, per limitarsi ad 
appqrtare emendamentl alia 
costituzione di «sua maestA». 

I comunisti marocchinl. che 
avevano salutato la costituzio 
ne della Kutlah Watania co
me un fatto positivo. denun-
ciano a loro volta il fatto che 
i dirigenti del fronte naziona
le accettando di incontrare il 
re a patto di escludere le al
tre forze deH'opposizione. ab-
biano diviso il fronte della 
sinistra. Hanno escluso cosi 
anche i comunisti che in Ma 
rocco rappresentano una parte 
importante del movimento na
zionale. 

Si critica anche la mancan
za nel compromesso di preci
se condizioni per dare un di
verso indirizzo alia economia 
del paese a soddisfare le aspi-
razioni sociali delle masse 
marocchine, tutte cose che I 
dirigenti deH'UNFP rimanda-
no al momento in cui un nuo
vo governo sara costituito. 

II gioco 
si ripete? 

Resta in generale una forte 
preoccupazione sulla solidita 
del compromesso. realizzato 
come e sulla testa delle mas
se popolari. che in fin del con
ti costituiscono Tunica forza 
dei partiti di opposizione. Non 
e la prima volta che Hassan 
II « apre» verso le forze pro-
gressiste per riprendere fiato 
o perche le forze reazionarie 
che tradizionalmente lo so
stengono si dimostrano infide. 
Ma ogni volta egli ha ritrova-
to poi i suoi vecchi alleati ed 
eliminato piii o meno brutal-
mente le forze di opposizione 
dal governo. 

Se il gioco si ripetesse an
che questa volta. perd, ci si 
potrebbe trovare di fronte a 
un cambiamento radicale del
la politica marocchina. Da un 
lato. per Istiqlal ed UNFP 
potrebbe divenire assai diffici
le riconquistare la fiducia del
le masse ora faticosamente 
recuperate. Dall'altro lato, il 
regime dovrebbe incamminar-
si sulla via della reazio 
ne aperta e della repressio 
ne. senza piu concessioni for-
mali alia democrazia. Ma le 
forze che tradizionalmente 
hanno sostenuto il potere, bor
ghesia compradora e burocra-
tica, feudalita, esercito e po-
lizia, le potenze straniere 
avrebbero dawero la forza 
di realizzare questa reazione 
aperta? 

Massimo Loche 

Le conquiste della scienza nello studio dei fenomeni sismici 

II terremoto e la geodinamica 
La ricerca va avanti, ma le applicazioni pratiche sono ostacolate dalla mancanza di attrezzature - Acquisite nuove conoscenze 

per la « prevision©» e per il «controllo » - Perche I'acqua gioca un ruolo importante in numerosi processi tettonici 

Ormai tutti in Italia hanno 
dimestichezza con le caratteri-
stiche di un terremoto: posi-
zione deU'n epicentro» e pro-
fondita d e 11'« ipocentro » e-
spresse in distanze dalle sta-
zioni dove delicati strumenti, 
i sismografi. registrano i piii 
piccoli movimenti del suolo 
prodotti daU'arrivo delle onde 
che si propagano attraverso 
la crosta. 

E* bene conosciuta la scala 
Mercalli che fornisoe un In-
dice deH'intensita del movi
mento tellurico, ed anche la 
scala Richter, che da la « ma-
gnitudov cioe la misura del-
l'energia sviluppata al fuoco 
(ipocentro). Molti sanno an
che che i terremotl possono 
avere origine a varia profondi-
tA per cause diverse: movi
menti tettonici. sprofonda-
menti. sviluppo di enexgie vul-
caniche, frammenti o distac-
chi dai versanti degli stra-
piombi sottomarinl. 

Insomma e talmeme fre
quent* il verificarsi di feno
meni telluric! e cosl dlffusl 1 
mezzl di informazione, che la 
sismologia sta diventando una 
scienza popolare nel senso 
che susclta un crescente lnte-

resse: gli esperti vengono 
«empre piu spesso a fornire 
nuovi dati e nuove spiega-
zioni. 

In questi giorni su un gior-
nale italiano. nelle cronache 
da Ancona. si leggeva: «._ed 
ora gli esperti diranno che si 
e trattato di un assestamen-
to tettonico, e per loro sara 
chiusa cosl». 

Non me la sento di obietta-
re nulla ad un frase del ge 
nere. perche non so cosa sia 
aocaduto al largo di Ancona, 
a 10 chilometri dalla casta ed 
alia profondita fra i cinque e 
I diec! chilometri, lungo una 
delle numerose linee di frattu-
ra che interessano l'ltalia, e 
perche 11 sismo e stato del
l's. grado Mercalli. 

Mi e noto che l'ltalia e tuv 
ta area sismica ed in ogni re-
g'.one vi sono carattenst:che 
geologlche favorevoli al veri
ficarsi di « assestamenti » piu 
o meno rapid i con conseguen-
ze piu o meno gravi. Ancona 
e stata interessata nell'ultimo 
secolo da scosse di varia in 
tensita. Dopo il locale terre
moto del 1930, le costruzloni 
della citta sono state esegul-
te In cemento armato, cioe 

quasi antisismiche. Questo ha 
consentito alia citta di subire 
ora conseguenze non molto 
gravi. Ma ad Ancona. ne in 
zona vicina, e stata mai in 
stallata una stazione sismica. 

Se una zona non e studiata 
con crura, in base al maggior 
numero di informazioni geofi-
siche e geologiche, non e pos
sibile, dopo il verificarsi di 
un qualche evento tellurico 
grave, dare spiegazioni sulle 
cause reali di esso. ma solo 
formulare ipotesi di caratte
re generale. H problema e 
complesso. ma non e solo 
scientifico, bensl politico. I 
quesiti da porre sono molti. 
ma non tanto sui movimenti 
della crosta (che anche quan
do vengono spiegati non tro
vano poi la dovuta considera-
zione) ma piuttosto sull'aspet-
to organizzativo della ricerca, 

ET ora di sapere perche ad 
Ancona mancava un slsmogra-
fo; perche ad Ariano Irpino 
(1930. 11. grado della scala 
Mercalli) mancava un sismo 
grafo, nel 1962 (10. Mercalli) 
ed ancora nel 1971 (7. Mercal
li); Avezzano fu rasa al suo
lo nel 1915. ma non vi e una 
stazione geofislca, e cosl ora 

accade anche per 11 Bel ice. In 
conclusione: perche manca in 
tutta l'ltalia una rete di sta-
zioni conveniente. affinche si 
possa con cognizione di cau
sa parlare della sismici ta del 
territorio nazionale? 

La geodinamica che studia 
tutti i movimenti della cro
sta, rapid! e lenti, vertical! e 
orizzontali. ha fatto notevoli 
passi avanti negli ultimi an
ni. Essa si e arricchita di 
nuove apparecchiature sensibi-
hssime e dl tecniche di inda
gine che sembrano aprire 
una nuova strada per la solu-
zione di problemi della piu 
grande importanza. Ma 1 po-
teri precostituiti, che vanno 
ben oltre 1 govemi. sono ar-
roccati su posizioni di privile-
gio e sono ben lung! dal ser-
vire la scienza, e con essa, la 
comunita. Vengono promosse 
leggi per acquietare I'ansia po
polare e poi non vengono re
sa operant!; vengono creati istl-
tuti nazionali con compiti pre-
cipui, e poi si inibisce il lo
ro funzlonamento adeguato; 
commission! di esperti alta-
mente responsablli. per I com
piti ad esse assegnati, spes
so non sono messe In condi

zioni di ope rare, a memo che 
siano in grado di avallare si-
tuazioni ed interventi altri-
menti illegittimi. I titoli acca-
demici consentono di acquisi-
re competenze non possedu-
te e autorita su ogni quastio-
ne di vitale importanza. ed e 
il parere di questi esperti che 
pud permettere all'autorita 
di eludere le proprie respon-
sabilita, 

Per fortuna, malgrado tut
to, la scienza compie continui 
progress!. Ora recenti woper-
te che entusiasmano i sismo-
logi consentono di acquisire 
un sempre crescente numero 
di dati (naturalmente in Ame
rica e in URSS) sui problema 
della genesi dei terremoti per 
la soluzione dei veri grand! 
problemi della sismologia che 
sono la previsione ed il con
trollo. 

Ad esempio. valgono le con 
clusioni di Kissin. geofisico so-
vietico (su Isvetia. Physicos 
of the solid earth, vol. 7. • 
1971 • N. 3): Lo stato attua
le delle conoscenze ci permet-
te di concludere che I'acqua 
(e i fluidi) gioca un ruolo 
delta piu grande importanza 
in numerosi processi tettoni

ci. Le indagini sulla fisica dei 
terremoti poco profondi, na 
nello stadio precedenie una 
scossa sia al momento della 
sua occorrenza, sia durante 
il periodo di propagazione 
delle onde sismiche, not rud 
piu a lungo essere limitato ol-
la fase solida della roccia, 
ma deve tenere conto dell'ef-
fetto delVacqua che riempie 
i port e le fessure della roc 
da, 

In presenza di acqua inier-
siiziale in condizioni di pres-
sione abnormale (anomalia 
idrodinamica) nella regione 
ipocentrale, sia che dipenda 
da cause naturalt o sia consc 
guenza dellattivita degli inge-
gneri (costruzioni di dighe, 
sfrutlamenti minerari. gravdi 
manufatli. ecc—) aumenta la 
importanza delVacqua intersti-
ziale come agente tettonico at-
tivo. Le ultime indagini compa-
rate di idrologia e sismologia 
sono dirette alia prometten-
te soluzione di problemi praU-
ci basUari*. 

Sandro Oliver! 
decent* dl flilca ttrreitre 
dtll'Unlvtrsltt 41 I taMll 
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