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La risposta di Giorgio Amendola a un questionario di « Giovane Critica » 
- - - _ 1 1 -

II PCI e i giovani 
L'accidentato percorso delle nuove generazioni neirultimo decennio - Contro i 
gruppi estremisti i comunisti debbono condurre una lotta coerente, politica e 
ideale, non con il metodo delle semplicistiche e sommarie condanne, ma con quello 
della critica severa e, nello stesso tempo, delle iniziative politiche unificatrici 

Le nuove generazioni, cn-
trate nella lotta politica 
nel corso degli anni '60, si 
sono trovate di fronte a 
brusche svolte della situa-
zione, ed a rcpentini mu-
tamenti di rotta. L'entrata 
in campo di nuove forze 
(studenti, tecnici, inlellet-
tuali), se indica la matura-
zione oggettiva di nuovi 
proeessi produttivi, nei 
quali la scienza diventa 
sempro piu direttamente 
un fattore della produzio-
ne, ha, tuttavia, tempora-
neamente diminuito la ca
pacity della classe operaia 
di assicurare la continuita, 
la coesione e la disciplina 
del movimento, clove per 
disciplina s'intende coscien-
za di classe ed organizza-
zione, rifiuto di abbando-
narsi alia spontancita. E, 
lungo il decennio, si e svol-
ta una lotta continua tra 
organizzazione e spontanei
ty tra coscienza di classe 
e spinte emotive e irrazio-
nali, tra continuita e im-
provvisazione. La rottura 
del movimento internazio-
nale comunista ed il con-
trasto cino-sovietico, diven-
tato da divergenza politica 
tra partiti comunisti anche 
conflitto militare tra Stati 
socialisti, ha provocato pro-
fondi turbamenti: e non 
poteva essere diversamen-
te, perche quel conflitto 
pone in discussione princi-
pi che apparivano ben sal-
di nella coscienza dei lavo-
ratori, fino a fare appari-
re concreta la prospettiva 
di guerra tra Stati sociali
sti. Nello stesso tempo, la 
formazione in Italia del cen* 
tro-sinistra, e la rottura tra 
comunisti e socialisti, ha 
ferito profondamente la 
prospettiva, indicata dai 
comunisti, di una via de-
mocratica al socialismo, do
ve l'unita politica della 
classe operaia appare la 
condizione prima per la 
formazione di un nuovo 
blocco storico, capace di 
guidare il paese verso il 
socialismo. Tali turbamen
ti sono stati particolarmen-
te sensibili tra i giovani, 
divenuti ormai in sempre 
maggior numero studenti. 
Malgrado l'aumento della 
scolarita, la struttura di 
classe della societa italia-
na non permette ai figli 
degli operai e dei contadi-
ni che di arrivare ancora 
in percentuali minime (in-
feriori al 10 per cento) al-
l'Universita. II carattere 
non proletario del movi
mento studentesco non pud 
quindi essere facilmente 
camuffato, malgrado gli ar-
bitrari tentativi di conside-
rare gli studenti e, addirit-
tura, gli intcllettuali ed i 
tecnici, come gia « proleta-
rizzati >, e faccnti parte 
della « nuova classe ope
raia >. II carattere non pro
letario del movimento stu
dentesco ha facilitato le 
oscillazioni politiche ed i-
deali. Non e mia intenzio-
ne tracciare la curva di ta
li oscillazioni, che rivelano 
le influenze, fortissime in 
determinati momenti, ma 
facilmente passeggere, di 
determinati orientamenti, 
parole d'ordine, miti, in 
una parola, volutamente 
provocantc. di effimere 
« mode ». 

La travagliata storia dei 
gruppi di estrcma sinistra, 
da Quaderni rossi a Lotta 
continua e, del resto, per-
corsa con animoso spiriio 
autocritico nclle pagine di 
Giovane critica, e non sono 
in grado di ae2iungcrvi 
molto. II problema c piut-
tosto quello di comprende-
re le ragioni di un movi
mento che, pur nelle sue 
interne division! e nella ri-
cerca di sempre nuove for
me di esperienze e di or
ganizzazione. ha mobilitato 
una grande quantita di e-
nergie, ed ha costituito mo-
tivo di un impe^no che va 
valutato obiettivamcnte, al 
di la delle intcnzioni dei 
suoi animatori. E' un fatto 
che qucsto movimento ha, 
per un certo numero di an
ni, conquistato posiziom di 
direzione neH'ambito uni-
versitario. ed ha esercitalo 
una indiscussa influenza 
anche nelle Hie della FGCI 
e dcllo stesso partito co
munista Esso deve essere, 
percio, considerato come 
un intcrlocutore della cui 
presenza non ci si puo 
quindi sbarazzare con al-
cune formulette (« giovani 
inesperti », «g ruppetti » o 
«provocatori », anche se 
ciascuna di qucstc affer-
mazioni coglie una parte 
del movimento estremista). 
Contro qucsto movimento 
i comunisti debbono con
durre una lotta coerente, 
politica ed ideale, non con 
il metodo delle semplici
stiche e sommarie condan
ne, ma con quello della 
critica severa, e, nello stes-

«Giovane Critica » pubbllca nel suo ultimo numero 
le risposte del compagno Giorgio Amendola ad un 
questionario che la rlvista ha Invlato a un gruppo di 
esponenfl della sinistra italiana. Nella prima parte del 
suo intervento Amendola prende in esame gli sviluppl 
della situazione mondiale nell'ultlmo decennio; un se-
condo capHolo tratta del falllmento del centro-slnistra; 
la parte concluslva, che qui pubblichiamo, affronta 
II tema dell'evoluzione Ideale e politica delle nuove 
generazioni. 

so tempo, delle iniziative 
politiche unificatrici. 

Bisogna riconoscere che 
e stato difficile al partito 
comunista assumere tale 
posizione. Gli sbandamenti 
di orientamento delle nuo
ve generazioni di intcllet
tuali sono stati favoriti dal-
1 incapacity del partito co
munista di assolvere, in 
questa nuova situazione, 
la sua funzione egemone; 
dalla sua riluttanza, piu 
volte manifestata, a con
durre coerentemente la lot
ta sui due fronti, contro 
l'opportunismo di destra e 
contro l'estremismo setta-
rio; dalla tendenza, inline, 
a civettare con l'estremi
smo giovanile, nell'illusio-
ne di potere, cosl, mante-
nere il contatto coi giovani 
e di poterne piu facilmen
te riassorbire le spinte e-
stremiste. Qucsto atteggia-
niento puo avere avuto 
una qualche utilita in cam
po elettorale (elezioni del 
'68), ma non ha contribui-
to alia chiarezza della lot
ta politica. Un fermo atteg-
giamento critico, che non 
si esaurisse in formali sco-
muniche, ma che si espri-
messe in una rigorosa ed 
argomentata confutazione 
delle tesi estremiste avreb-
be piu facilmente aiutato 

larghi settori del movi
mento studentesco a ripor-
tarsi, piii rapidamente, sul 
saldo terreno della lotta di 
classe, fuori delle sterili 
avventure politiche e cul-
turali. 

II Convegno organizzato 
dall'Istituto Gramsci sul 
«Marxismo degli anni '60», 
ha indicato alcune delle 
premesse culturali, che 
hanno facilitato gli sban
damenti estremistici. Alia 
base e'e stata, io ritengo, 
una irruzione di tendenze 
antistoricistiche ed irrazio-
nali. Esse hanno una ma-
trice internazionale: XX 
Congresso, rottura cino-so-
vietica, difticolta del movi
mento operaio nei paesi ca-
pitalistici, irruzione sulla 
scena mondiale, per vie ne-
cessariamente originali, dei 
popoli gia oppressi dalla 
schiavitu coloniale. Ma han
no anche cause piu stretta-
mente culturali: il ricorso, 
di fronte ad una difRcolta 
di adeguamento del pensie-
ro marxista alle nuove 
strutture del capitalismo 
moderno ed ai problemi po-
sti dall'esistenza di piu 
Stati socialisti e dalla for
mazione di nuovi Stati na-
zionali, a spiegazioni di ca
rattere sociologico e positi-
vistico. 

II valore della continuita 
E' il momento della sco-

perta deU'esistenzialismo e 
dello strutturalismo, che e-
sercitano sui giovani il loro 
fascino, di fronte ad uno 
storicismo che appare sem
pre piu polveroso, non so
lo nella sua versione idea-
listica (Croce), ma anche 
in quella materialistica 
(Gramsci). Ma si esprime, 
anche, in qucsto diffonder-
si di correnti di pensiero 
positivistico tra le giovani 
generazioni, il passaggio su 
posizioni di lotta per il so
cialismo di strati sempre 
piu vasti di gioventu catto-
lica, portata dalla sua stes-
sa formazione ideale a ne-
gare il valore della storia, 
ed a considerare ogni im-
postazione storicistica come 
tentativo empirico di giu-
stificazionismo. La compo-
nente cristiana nel movi
mento estremista e chiara-
mente visibile. La tenden
za a colpire la « continui
ta > del movimento operaio, 
nel suo anello centrale, che 
e la continuita del PCI, e 
della linea laica e materia
listica Labriola-Gramsci-To-
gliatti, per aprire la strada 
alia voluta « ristrutturazio-
ne » della sinistra, ha por-
tato la critica estremista a 
concentrare la sua polemi-
ca contro il processo sto
rico come esso si e svolto 
concretamente negli ultimi 
cinquant'anni di vita del 
nostro paese: lotta antifa-
scista, Resistenza, Repub-
blica, Costituzione, movi

mento di massa per attua-
re la Costituzione e realiz-
zare trasformazioni demo-
cratiche e socialiste. Si e 
voluto presentare la neces-
saria difesa della «conti
nuita » come espressione di 
una preconcetta volonta 
trionfalistica e giustificazio-
nistica, e come manifesta-
zione di una « ragione di 
partito» piu forte di ogni 
volonta di ricerca critica, 
quando l'affermazione della 
continuita va perseguita at-
traverso un esame critico 
che ricerchi ed indichi gli 
errori, le contraddizioni, le 
lacerazioni, che hanno se-
gnato il difficile avanzare 
del moto di emancipazione. 
II valore di una continuita 
del movimento operaio ita-
liano (che ha ormai un se-
colo di vita) e proprio quel; 
lo che deriva dai contrasti 
vissuti e via via superati 
dall'impegno e dalle lotte 
dei lavoratori. 

Non si pud dire che su 
questi punti la lotta ideale 
e politica dei comunisti ab-
bia avuto la coerenza e la 
efficacia rese necessarie 
daU'asprezza dello scontro. 
Ma i fatti sono stati i piu 
forti. Ed alia fine del de
cennio un catalogo delle 
posizioni sostenute e poi 
abbandonate dai gruppi e-
stremisti basta, da solo, ad 
indicare attraverso quale 
accidentato percorso si sia-
no aggirate le nuove gene
razioni. 

La coesistenza pacifica 
L'inevitabilita della guer

ra; la coesistenza pacifica 
come compromesso bipola-
re tra URSS ed USA; il 
fallimcnto della coesisten
za pacifica; la nccessita per 
aiutare ii Vietnam di < uno, 
tre, cento Vietnam >; la ri-
chiesta all'Unione Sovieti 
ca di intervenire diretta
mente nel Medio Oriente 
per sostenere l'azione dei 
fedayn; 1'indicazione della 
lotta armata come unico 
mezzo per combattere nel-
l'America meridionale l'im-
perialismo; I'csaltazione a-
critica della tragica espe-
rienza di Che Guevara, non 
nel suo insopprimibile si-
gnificato umano di sacrifi-
cio consapevolmcntc cerca-
to, ma come inscgnamento 
politico; I'afTannosa ricerca 
ed il rapido logoramento 
dei miti (Castro, Che Gue
vara, le I'anlcre Nere, i fe
dayn, la rivoluzionc cultu-
rale cincse c Lin-Piao), so
no i momenti incanccllabi-
li di una linea che partiva 
dal rifiuto della nccessita 
di una politica di coesisten
za pacifica e dalla negazio-
nc della funzione dcll'Unio-
ne Sovietica nella lotta per 
la pace e contro l'imperia-
lismo. 

La funzione dell'URSS e 
data non dall'accettazione 
da parte dei partiti comu
nisti di un solo ccntro di di

rezione mondiale, ma dalla 
posizione oggettiva occupa-
ta dalPURSS e che le per
mette di far fronte efficace-
mente, con la sua forza, al
ia pretesa degli Stati Uniti 
d'imporre la loro arrogan-
te egemonia sul mondo. Ri
conoscere la funzione dcl-
1'ljRSS non significa appro-
varne ogni atto. C'e stato 
nel 1968 1'intervento sovie-
tico in Cccoslovacchia. Ma 
la critica per tale interven
to, espressa chiaramente 
dai comunisti italiani, non 
poteva trasformarst nella 
invocazione, e tanto meno 
nella organizzazione, di < ri-
voluzioni politiche» nei 
paesi socialisti. Una forza-
tura soggetlivistica ha por-
tato a vedere nel «mag-
gio francese » I'espressione 
di una situazione rivoluzio-
naria, che sarebbe stata 
compromessa per il rifiuto 
del PCF di assumere le sue 
rcsponsabilita. Chi osa an
cora ripetere, dopo quat-
tro anni, che le « barricate 
di latta » del Quartiere La
tino dimostravano l'esistcn-
za delle condizioni neces
sarie per una rivoluzione? 
Le tesi suirintcgrazione 
della classe operaia, sulla 
burocratizzazione dei parti
ti comunisti, sulla esisten-
za di un accordo bipolare 
tra URSS e USA per la 
spartizionc del dominio del 
mondo, indicano come per 

una parte dei gruppi estre
misti il nemico da combat
tere fosse ormai 1'URSS, ed 
i partiti comunisti, cio che 
creava un collegamento o-
biettivo con i movimenti 
di destra anlisovietici ed 
antiopcrai. 

In Italia il movimento 
estremista e partito dall'er-
rore iniziale, gia compiuto 
da un compagno come Pan-
zieri, del giudizio dato sul 
capitalismo italiano, consi
derato avanzato e capace 
ormai di rompere i lacci 
che lo legavano strettamen-
te ai gruppi parassitari e 
speculativi della proprieta 
agraria e della proprieta 
fondiaria urbana, e di razio-
nalizzare percio il sistema 
in modo da risolvere le 
proprie contraddizioni. Si 
voile cosl vedere un neo-
capitalismo sostenitore del
le riforme; si diede per ri-
solta ormai dalla unifica-
zione capitalistica la que-
stione meridionale e la 
questione agraria; si voile 
esaltare, isolandolo dal con-
testo sociale, lo scontro di 
fabbrica, ignorando i rap-
porti tra lotte in fabbrica 
e lotte nel paese, per la so-
luzione dei problemi aggra-
vati dall'espansione mono-
polistica (scuola, casa, tra-
sporti, salute). Da questo 
errore iniziale, dal giudizio 
errato dato sul carattere 
del capitalismo italiano, so
no derivati gli altri: nega-
zione del permanente peri-
colo fascista (che sarebbe 
stato una invenzione di 
Nenni o dei « revisionisti » 
per giustificare i loro ce-
dimenti e la loro volonta 
di inserimento nella mag-
gioranza), integrazione del
la classe operaia, sottovalu-
tazione dei contrasti inter-
ni al processo di unificazio-
ne socialdemocratica, so-
pravalutazione delle mani-
festazioni della dissidenza 
cattolica, negazione della 
politica di alleanza tra clas
se operaia e ceti medi. 
Tutta la tematica della for
mazione di una nuova mag-
gioranza veniva respinta in 
base ad una riesumazione 
delle vecchie posizioni, gia 
superate fin dal VTI con
gresso dell'LC, per cui 
una partecipazione al go-
verno dei comunisti sareb
be stata accettabile soltan-
to in una « fase di transi-
zione» tra il capitalismo 
ed il socialismo, e doveva 
invece essere condannata 
se realizzata in una socie
ta ancora capitalistica, per 
awiare in questa societa un 
processo di trasformazione 
democratica delle sue strut
ture e per avanzare sulla 
via di una democrazia pro
gressiva verso il sociali
smo. Percid la tendenza a 
rinchiudere il PCI in un 
blocco di opposizione con i 
movimenti estremisti, e le 
correnti minoritarie, e ad 
ostacolare quei rapporti u-
nitari con forze della stes-
sa maggioranza di centro-
sinistra, attraverso i quali 
e possibile costruire una 
nuova maggioranza. 

Quanto la girandola del
le parole d'ordine incon-
cludenti e agitatorie: «lo 
Stato si conquista (come?), 
non si trasforma! », «di-
struzione della scuola di 
classe», «cultura alterna-
tiva », « le case e le citta 
si prendono! »; e la scelta 
delle forme di lotta piu vio-
lente, della guerriglia di 
gruppo nelle citta, abbia 
obiettivamente aiutato le 
forze reazionarie nel tenta
tivo di isolare la classe ope
raia e di mobilitare una 
parte dell'opinione pubbli-
ca per muoverla contro « la 
sinistra* e le istituzioni 
repubblicane, non e neces-
sario ricordare. 

II nemico principale da 
combattere, per i gruppi 
estremisti, e stato il Parti
to comunista (ed e l'unico 
tratto comune, nella dila-
gante varieta e confusione 
di posizioni e di gruppi), 
al quale prima si voile con-
trapporre il sindacato, _e 
poi lo spontaneismo ed il 
regime assembleare, per 
cercare di giungere ad una 
« rifondazione » e « ristrut-
turazione» delle sinistre. 

Bisogna dire che il Parti
to comunista ha sopporta-
to per un lungo periodo 
senza scomporsi questo as-
salto petulante e fastidio-
so, quasi sempre calunnio-
so. II successo delle elezio
ni del '68 ha premiato la 
sua pazienza. Lo slancio 
delle lotte del '69, la modi-
fica dei rapporti politici con 
i partiti della maggioranza 
di centro-sinistra, hanno in
dicato una tendenza di asce-
sa neU'applicazione della 
linea politica approvata al 
XII Congresso. Organizzati 
vamente il PCI, e soprat-
tutto la FGCI (la piu colpi-
ta dalla agitazione estre
mista) sono in piena ripre-

sa. La formazione del grup
po dc «II Manifesto » ha 
dcterminato nel corpo del 
partito una reazione di 
rigetto, permettendo alle 
nuove generazioni di ricu-
perare il valore delle qua
nta proletarie dcll'unita 
politica, della disciplina, 
della lotta contro ogni ma-
nifestazione piccolo borghe-
se di personalismo, arrivi-
smo e carrierisino. 

Certo i guasti politici 
compiuti da queste avven
ture sono da considerarsi 
assai gravi. Una parte non 
trascurabile di nuove leve 
di giovani si sono consu-
mate nella vana ricerca di 
impossibili scorciatoie, ed 
hanno pcrso il contatto, a 
v o l t e irrimediabilmente, 
con le forze organizzate 
del movimento operaio. 
Una agitazione rumorosa 
quanto inconcludente, ed i 
gravi fatti di provocazione 
che hanno permesso la 
creazione di vaste zone di 
omerta e di sospetto, han
no contribuito a fornire 
della lotta condotta dalla 
classe operaia l'immagine 
desiderata dai gruppi diri-
genti del capitalismo ita
liano per spaventare i ceti 
medi e richiamarli alia ne-
cessita di difendere « Tor-
dine » contro il disordine. 

La controffensiva reazio-
naria ed i ritorni provoca
tori dei fascisti hanno di-
mostrato il permanente va
lore, ideale e politico, del 
patrimonio antifascista e 
della Resistenza, che inva-
no si h cercato di liquidare 
con la critica alle «occa-
sioni perdute » ed alia « ri
voluzione mancata », alia 
« svolta di Salerno » ed al
ia politica di unita nazio-
nale. 

Nel momento del perico-
lo, l'unita antifascista ha 
riacquistato tutto il suo 
valore, e la funzione del 
Partito comunista si e af-
fermata nuovamente come 
forza insostituibile di uno 
schieramento di lotta anti
fascista. Molti che lo ave-
vano accusato, denigrato, 
combattuto, sentono, oggi, 
il bisogno di ritornargli vi-
cino. Molti giovani che non 
lo avevano conosciuto, se 
non attraverso le deforma-
zioni bugiarde di una agi
tazione pettegola, lo sco-
prono per la prima volta. 
Ancora una volta il PCI, 
quando sa essere se stesso 
e sviluppare coerentemente 
la sua politica nazionale ed 
unitaria di avanzata demo
cratica al socialismo, e in 
grado di affermare la sua 
funzione egemone. Ed il 
PCI invita tutti coloro che 
vogliono combattere il fa-
scismo e la reazione, e lot-
tare per fare dell'Italia un 
paese socialista, a combatte
re assieme la stessa batta-
glia, quali che siano state le 
posizioni assunte nelle con
fuse polemiche deU'ultimo 
decennio. Non si tratta di 
passare la spugna su que
ste polemiche, ma di trar-
re dalle esperienze vissute 
la necessaria lezione. 

Giorgio Amendola 

DENVER — La polizia inflerisce contro I giovani nel corso di una manifestazione di protests per I'aggressione al Vietnam 

L'opinione pubblica negli Stati Uniti si schiera contro I'escalation in Vietnam 

Nixon contro il suo popolo 
II « New York Times » ha scritto che il presidente mette a repentaglio i piu profondi inte-
ressi del paese, ponendosi in contrasfo con il mandato del Congresso e con la coscienza di 
una gran parte dei cittadini - Harriman dice: « Questa orrenda guerra deve essere fer
mata »- La pace nel mondo messa in gioco da manovre elettorali del successore di Johnson 

Nell'ondata dt proteste, di-
scusslcni, reciproche accuse, 
angosciosi interrogate, che le 
decision! di Nixon hanno su-
scitato negli Stati Uniti, come 
nel mondo intero, vi 5 una pre-
sa di posizione che merita 
una paxticolare attenzione: 
non perche si dtstacchi dalle 
altre per singolarita di pen
siero, ma per il nome della 
personality, da cui essa e ve-
nuta. Si tratta di Averell Har
riman, un vecchio e autorevo-
le personaggio della politica 
americana. 

Harriman appartiene al par
tito democratico, ma in que
sto caso cib "onta solo fino 
a un certo punto, perche 1'uo-
mo dispone di mezzi e di 
esperienza sufficienti per far-
si ascoltare al di la dei con
trasti fra i due tradizionall 
partiti americani. E' uno de
gli individui piu ricchi degli 
Stati Uniti. esponente severo 
delle grandl potenze finanzia-
rie della costa atlantica. In 
piii ha sempre intrecciato la 
amministrazione del suo im-
menso patrimonio con un'in-
tensa attivita di vertice nella 
politica e nella diplomazia a-
mericana, come uomo di fidu-
cia di diversi president!. In ta
le veste e stato anche il pri-
rao negoziatore degli Stati 
Uniti a Parigi nelle trattative 
con i vietnamiti, dopo che 
Johnson fu costretto a so-
spendere 1 bombardamenti sul 
nord. 

Non e ne un pacifista, ne 
owiamente persona sospetta-
bile di simpatie dl sinistra. 
An2i, fu tra i prtncipali arte-
fici della guerra fredda. Nel 
'45 fu tra coloro che insistet-
tero con Truman perche la 
bomba atomica fosse usata 
come arma di rtcatto verso i 
sovietici: il suo peso nelle de
cision! di quell'anno si rivelb 

All'eta di 67 anni 

E morto 
il drammaturgo 

Kornejchuk 
L'annuncio del PCUS e del governo sovietico 
Ricopri anche numerose cariche politiche 

„ „„ J MOSCA, 15. 
11 CCL £J J£tPSj tt Presidium del Soviet Supremo e il 

governo del.TJRSS hanno resto noto che il 14 maggio. dopo 
una lunga e grave malaUia e deceduto il noto drammaturgo 
e statista Alexandr Kornejchuk. Nato nel 1905 a Chnstinovka 
iKicvi. figlio di un macchmista. Kornejchuc lavoro sin da ra-
jazzo nelle ferrovie e compl gli studi a Kiev. Dal 1928 al 1941 e 
dal 1946 al 1953 fu presidente dell'Unione degli sermon ucrai-
?i*.. lc o p i? £nche numerose cariche politiche. Negli anni 1943-
1944 fu vice-commissario agli Esteri. 

A decretare il successo di Kornejchuk fu, nel 1933, II 
dramma • La fine della squadra navale » sulle gesta dei mari-
nai del Mar Nero durante la guerra civile; ad esso fecero se-
guito «Plater. Krecet*. storia di un chirurgo sovietico che 
vuole « strappare il tempo alia morte » e « rendere alle future 
generazioni migliaia di gk>rni Solaris; «La veritan (1937); 
<Bogdan Chmelnickija (1939); «Nelle steppe dUcraina* 
(194!). Durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale et> 
bero fortuna i suoi lavorl «1 partigiani delle steppe d"Ucrai 
na» (i94D e «Front* (1943) in cui Kornejchuk interviene 
contro lo spirito d'inerzia neU'esercito. 

Nella sua produztone degli anni postbellici predominara 
no 1 temi della ricostruzione e dello sviluppo deU'economia del 
paese. In alcune commedie, dedicate alia vita dei colcosiani, il 
drammaturgo deride le soprawivenze della psicologia della 
proprieta pnvata. I migliori drammi di questo periodo sono 
xMaKar Dubrava» (1948) sulla vita di un minatore del 
Donbass; all boschetto di viburni» (1950); «Le ali» (1956). 
contro il burocratismo; «Perche hanno sorriso le stelle» 
(1958) che prende di mira il cosmopolitismo di certi giovani 
sovietici; «Sul Dniepro (1960). Kornejchuk e stato membro 
del Comitato Centrale del PCUS. presidente del Soviet su
premo dellTJcraina, vlce-presidente del Consiglio mondiale 
della pace. E' stato lnsignito del premio Lenin. 

assai importante. Egli era al-
lora ambasciatore a Mosca. II 
compianto Ralph Parker, che 
in quel tempo era invece a 
Mosca corrispondente del Ti
mes di Londra e solo piu tar-
di divenne comunista. ha poi 
raccontato come Harriman il 
giomo della vittoria, guar-
dando la folia dei moscoviti 
esultanti dalle finestre della 
ambasciata, che si affacciava 
allora sulla centralissima piaz
za del Maneggio, avesse osser-
vato come quella gente tripu-
diasse troppo Dresto perche 
non sapeva ancora che cosa 
l'attendeva. 

Non vogliamo tuttavia infie-
rire adesso sul personaggio. 
Piu che ottantenne, egli re-
sta quello che e sempre sta
to: un duro e realistico porta-
voce dl alcuni del circoli piu 
potenti del suo paese. Egli ha 
scritto in queste giornate 
drammatiche che «le prospet-
tive di una pace negoziata nel 
Vietnam non sono mai state 
favorevoli come quando il pre
sidente Nixon assunse la sua 
carica », cioe tre anni e mez
zo fa. Ha poi splegato quali 
motivi giustifichino tale sua 
affermazione. che egli e ben 
in grado di fare, avendo allo
ra avuto la responsabilita del
le trattative di Parigi. 

Harriman ha quindi analiz-
zato come quella possibilita 
sia stata deliberatamente scar-
tata dairazione di Nixon, ten-
dente ad imporre al Vietnam 
del sud quel presidente Thieu. 
che anon potrebbe soprawi-
vere ad un accordo». n vec
chio diplomatico conclude che 
tuttavia un'intesa oggi e anco
ra possibile, in base alle of-
ferte di Le Due Tho «Que
sta orrenda guerra — egli scri-
ve — deve essere fermata. Un 
accordo, per quanto imperfet-
to, e infinitamente preferibi-
le alia sua contlnuazione e sa
rebbe applaudito dai popoli 
del mondo. Questa volta l'oc-
casione non deve andare per-
dutan. 

Troviamo che queste affer-
mazioni sono degne di nota, 
perche esse smantellano del 
tutto I miti con cui Nixon 
ha cercato di giustificare la 
sua azione e che purtroppo 
ottengono ancora un certo cre-
dito (assai limitato, e vero) 
anche in quella stampa euro-
pea che pure si e schierata 
— ed e la maggioranza — 
contro le decision] del presi
dente. Non e vero che Nixon 
ha cercato di uscire dalla 
guerra. Egli ha solo cer-
cato di attenuame l'aspet-
to che in America era piu 
impopolare. cioe le ingenti 
perdite di vite americane. In 
compenso ha v»steso il conflit
to al di la di quello che lo 
stesso Johnson aveva fatto. In 
un angosciato editoriale il 
New York Times ha scritto 
che Nixon ha riportato il pae
se sulla stessa via imboccata 
da Johnson nel 1965. La diffe
rent e che Nixon ha ii bene-
ficio di questi sette anni di 
tragiche esperienze. « Eppure 
— dice il giomale — sembra 
che egli. come i Borboni. 
non sappia ricordare nulla. 
ne imparare nulla ». 

II presidente sostiene che 
egli deve agire come agisce, 
ricorrendo ai mezzi piii bar-
bari e rischiando una guer 
ra mondiale, perche 1'America 
non pud essere umiliata 
E* falso. L'America 6 sta 
ta umiliata dai suoi presi
dent!, che con freddo cini 
smo itianno resa colpevole di 
crimmi mostruosl, ripugnan 
tl alia coscienza civile e quin 
dl anche a moltissiml ameri
cani, e l*hanno rdotta per ot
to anni a! rango dl odloso Go-
lia in uno dei piu Imparl con-
flitti della storia. Quando Har
riman e con lul tanti altri 
americani di «'ndubbia fe-
de» parlano come parlano, 
quale umiliazione pub mal es-
servl nel porre fine all'aggres-
sione e al massacro? E' anco

ra il piii noto quotidiano de
gli Stati Uniti a scrivere: col 
blocco del Vietnam del nord 
«Nixon opera un disperato 
gioco di azzardo che modifi-
ca l'intera natura della guer
ra, mette a repentaglio la fon-
damentale sicurezza e i piu 
profondi interessi degli Stati 
Uniti per tenui e dubbi van-
taggi e si pone in contrasto 
tanto col mandato del con
gresso, quanto con la volonta 
e la coscienza di una gran par
te del popolo americano ». 

Sebbene sia owiamente 
preoccupato per I contraccol-
pi che l'imperialismo ameri
cano ha sublto nel Vietnam, 
Nixon non pensa al prestigio 
degli Stati Uniti nel momen
to in cui decide le sue furio-
se mosse di guerra, ma a qual-
cosa di molto piii terra ter
ra: il suo personale prestigio. 
L'« autorita » degli Stati Uni
ti e gli stessi obiettivi dell'im-
perialismo americano stanno 
owiamente a cuore anche a 
un Harriman e ad altri lea
ders degli Stati Uniti. che og
gi denunciano come « follia » 
le decisioni del presidente. 

Cib che Nixon non vuole fa
re, davanti a un paese che gia 
dubita di lui perche non e 
stato nemmeno capace di ri
solvere la crisi economica, e 
quello che almeno Johnson — 
e non siamo certamente tene-
ri verso di lui — finl col deci-
dersi a fare: confessare impli-
citamente di essersi sbagliato, 
perche da quattro anni avreb-
be potuto mettere fine alia 
guerra e invece non lo ha mai 
neppure tentato seriamente. 
Si abbia dunque 11 coraggio 
di dire alta 1'amara verita: gli 
americani oggi combattono 
nel Vietnam e il mondo av-
verte il gelido brivido di un 
possibile conflitto nucleare so
lo perche Nixon vuole esse
re rieletto presidente. 

Un giorno forse sapremo co
me si e giunti a queste deci
sion!. Oggi nessuno lo sa. Co
me tutte quelle che sono sta
te prese a Washington du
rante il conflitto indocinese. le 
iniziative di Nixon sono sta
te elaborate nel segreto di un 
ufficio presidenziale fra po-
chissime persone, all'incirca le 
stesse che per tanti anni han
no sempre dato prova di es
sersi sbagliate. Perfino il Con
siglio nazionale di sicurezza, 
organo pur segretissimo, e sta
to convocato solo per ratifica-
re, non per discutere, la scel
ta del presidente. Ora, quelle 
iniziative sospendono a un fi-
lo la pace nel mondo. Un tem
po ci spiegavano che dagli 
Stati Uniti non poteva venire 
una minaccia di guerra per
che. essendo un paese demo
cratico. misure di guerra po-
tevano essere decise solo col 
consenso del popolo e dei 
suoi organism! rappresentati-
vi. Gli awenimenti hanno ri-
velato quanto quelle assicu-
razioni fossero imprudenti e 
quanto giustificata fosse inve
ce la nostra diffidenza. 

II sistema americano e sta
to spesso paragonato ad una 
monarchia elettiva, tanti so
no i poteri di cui dispone il 
presidente. La sua onnipoten-
za dovrebbe essere mitigata da 
un sottile equilibrio dl con-
trappesi costituzionali e lega-
1L Ma nemmeno questa garan-
zia in simili momenti di cri
si funziona piu. Solo il Con
gresso potrebbe dichiarare la 
guerra e non lo ha mai fat
to. Eppure per oltre sette an
ni I president! americani han
no imposto la guerra senza es
se rvi autorizzatl, operando sul
la base di una sempllce riso-
luzione (la famigerata risolu-
zione del Tonchino) carpita 
con la frode e quanto mai 
generlca. Oggi perfino quel
la risoluzione e stata abolita: 
ciononostante Nixon continua 
ad aggravare e ad estendere 
la guerra, in fondo e Lncon-
fessatamente in nome di un 
suo presunto tomaconto elet

torale. II superbo New York 
Times e costretto a invocare 
quasi con un accento di di-
sperazione: «II solo ricorso 
e ormai nelle mani del Con
gresso... Nixon sta spingen-
do il paese assai vicino ad 
una crisi costituzionale: il 
Congresso pub ancora salva-
re il presidente da se stesso 
e la nazione dal disastro x. 

E' vero che negli Stati Uni
ti una crisi costituzionale e al
le porte. La stessa imminen-
za delle elezioni potrebbe farla 
esplodere. Molti americani 
hanno chiuso troppo a lungo 
gli occhi su questa realta. Do-
vrebbero almeno avere il co
raggio di vederla coloro che 
si proclamano amici degli Sta
ti Uniti aU'estero. I loro bal-
bettii davanti ai colpi di po
ker di Nixon e alle sue crimi-
nali imprese vietnamite sono 
un danno per 1'America. non 
certo un aiuto. 

Giuseppe Boffa 
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