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Una raccolfa di discorsi del dirigente cubano 

Fidel Castro in Cile 
Un libro che smentisce tutte le speculazioni degli 
avversari e consente di conoscere, attraverso il dia-
logo diretto con i cittadini, il pensiero di Castro sul-
l'originalita e sulle difficolta della «via cilena» 

II dodici novembrc 1970, 
nove giorni dopo l'assunzio-
ne eflettiva dei poteri, il pri-
mo presidcnte socialista del 
Cile, Salvador Allende, ri-
stabiliva le relazioni diplo-
matiche con Cuba, prima re-
pubblica socialista d'Ame-
rica. L'imperiahsmo subiva, 
in una stessa giornata, una 
duplice sconfitta: da un la-
to, il Cile recuperava la sua 
qualita di nazione america-
na indipendente e sovrana, 
daH'altro Cuba vedevu di 
fatto crollare il primo pezzo 
della muraglia dcll'isola-
mento costruita dagli Stati 
Uniti mediante l'organizza-
zione degli Stati amcricani 
(OSA). Era percio naturalc 
che a Fidel Castro, prima 
che a ogni altro, venisse ri-
volto l'invito a visitare il 
paese. 

Ci voile tuttavia un intero 
anno prima che il leader 
cubano potesse efTettuare il 
viaggio, che in realta ebbe 
inizio solo il 10 novembre 
1971, protraendosi per 25 
intensissimi giorni, sino al 
5 dicembre. Un milione di 
persone raccoltcsi tra l'ae-
roporto e la capitale, San
tiago. gli tributarono l'ac-
coglienza piu entusiastica 
che i cileni, solitamente mi-
surati e discreti, abbiano 
mai tributato a nessun uo-
mo di Stato. Centinaia di in-
viati di tutta la stampa mon-
diale e delle maggiori cate-
ne televisive si incaricarono 
di fare del viaggio uno de
gli avvenimenti piu signifi-
cativi dell'anno. 

Le attese erano, ovviamen-
te, di vario genere. Cera 
chi si riprometteva di ri-
lanciare, in termini di rin-
novato allarme, la teoria di 
Cuba « Stato guida> nel sub-
continente americano, con 
il corollario, cosi gradito 
aU'imperialismo, di un Fi
del carismatico e « esporta-
tore» della rivoluzione in 
America-latina; chi si augu-
rava di veder sorgere un 
conflitto fra due modi diver-
si di intendere e di fare la 
rivoluzione; chi si propone-
va di speculare sull' < aiu-
to » che Fidel non avrebbe 
potnto non dare alle picco-
le formazioni di una sinistra 
« ultra », insofferenti della 
« legalita » anche quando es-
sa e gestita da un governo 
popolare. 

Differenza 
oggettiva 

Pochi compresero che la 
lunga permanenza e l'impo-
nente programma di visite 
e di incontri che lo stesso 
Fidel aveva voluto, rispon-
devano a una necessita di 
cui e difficile negare la legit-
timita e insieme la_ mode-
stia: quella, cioe, di cono
scere la complessa realta 
— fisica, prima ancora che 
sociale e politica — di un 
paese che era ed e teatro 
di un esperimento politico 
inedito e d'indubbia diffi-
colta. 

In effetti il leader cuba
no percorse il paese dall'uno 
all'altro dei suoi punti car
dinal!, visitd le grandi mi-
niere di rame e quelle di 
salnitro, i complessi indu
strial], le campagne e le 
universita, ovunque incon-
trandosi coi lavoratori, i 
sindacalisti, gli intellettuali, 
gli studenti, ovunque apren-
do un dialogo franco e spes-
so spregiudicato, destinato 
a completare e ampliare il 
pur ampio quadro di cono-
scenze apertogli dai lunghi 
e cordiali incontri col pre-
sidente Allende e col go
verno dell'Unidad Popular. 
I discorsi che gli Editori 
Riunili (Fidel Castro. La Ri
voluzione e I'Anierica Lati-
na, pp. 168, L. 700) hanno 
pubbheato di recente, pur 
essendo soltanto un « cam-
pione » dei tanti pronuncia-
ti da Castro in Cile, sono 
pero anche i piu significati-
vi e i piu inleressanti. 

Va osservato, in primo 
luogo, che salvo qualche ra
ta occasione, Fidel ha pre-
ferito al discorso tradiziona-
le, il colloquio da Iui stes
so sollecitato. Coloro che in 
quelle domandc hanno volu
to cogliere I'indicazione di 
una prefcrenza per la « via 
cubana >, in eontrapposizio-
ne a quella cilena, hanno vo-
lutamentc dimenticato o 
ignorato le risposte di Ca
stro, tanto esauricntc sul-
l'informare, quanto inequivn-
cabile nel precisarc la di
versity oggettiva fra le duo 
realta cubana e cilena. 

E' nolo, del resto, come 
Castro e i dirigenti cubani 
in gencrale, abbiano sempre 
avuto il senso dell'ongina-
lita e della irripctibilila del 
processo svollosi ncll'isola 
caraihica. In Cile Castro non 
ha mancalo di ripeterc quan 
to tanle volte aveva gia det-
lo e che lo stesso « Che » 
Guevara aveva teorizzato: 
«be la « sorprcsa > cubana 
fea a tal punto allarmato 
gii imperialisti nordamori-
cani, da rendere pratica-
•MDte impossibile la sua 

ripetizione in qualsiasi altro 
punto del Continente. Al-
trettanto chiaro Fidel e 
stato neH'analisi delle for-
ze motrici della rivoluzione 
in America latina, quando 
ha sottolineato la necessita 
dell'unionc di tutte le for-
ze antimperialiste, senza 
discriminazioni ideologiche, 
senza attendersi « che tutte 
queste forze abbiano una 
coscienza avanzata o marxi-
sta », c quando ha insistito 
sul ruolo che i cattolici han
no avuto e sempre piu po-
tranno avere nella lotta an-
timpcrialista. 

Sulla necessita dell'incon-
tro fra masse cattoliche e 
masse di altro orientamento 
ideale, Castro non ha lascia-
to adito a dubbi. La sua lun
ga e cordiale visita al Cardi-
nale di Santiago e il calo-
roso dibattito coi preti pro-
gressisti cileni, dicono quale 
importanza egli attribuisca 
a quell'incontro. 

Piu cauto egli 6 stato — 
e non poteva essere diversa-
mente, data la sua duplice 
condizione di leader politico 
e di ospite — nei confronti 
delPesperimento politico ci-
leno. Ma anche qui le attese 
o le speranze di coloro che, 
facendo coincidere i loro de-
sideri con una impossibile 
realta, avevano annunciato 
un Castro «inevitabilmen-
te» polemico, da utilizzare 
per le loro basse speculazio
ni tese a creare diffieolta e 
division! all'interno e fuori 
della Unidad Popular, sono 
state largamente deluse. 

Quanto al suo apprezza-
mento di fondo della situa-
zione cilena, crediamo che 
esso possa riassumersi in 
una affermazione reiterata-
mente pronunciata: « Cre
diamo, obiettivamente, che 
in questo paese sia iniziato 
un processo rivoluzionario*. 
Lungi dall'offrire ricette o 
dall'incoraggiare impazienze, 
pure presenti fra i suoi in-
terlocutori, Castro ha sotto
lineato la singolarita di cia-
scun processo rivoluzionario 
e la molteplicita delle sue 
fasi. Cosl ad Antofagasta: 
« La rivoluzione, nel percor-
rere la sua strada. deve sa-
per utilizzare ogni occasio
ne e ogni possibilita per an-
dare avanti... In determina-
ti momenti, secondo il livel-
lo di sviluppo della coscien
za e dei mtporti di forze (il 
corsivo e nostro). ci si puo 
proporre un obiettivo deter
minate, e una volta raggiun-
to, un altro piu avanzato». 

E rispondendo implicita-
mente a quanti, allora e og-
gi, in nome di una astratta 
purezza rivoluzionaria, della 
quale pretendono di essere i 
giudici inappellabili, pro-
pongono esclusioni e fabbri-
cano ostracism!, affermava: 
« La rivoluzione e l'arte di 
unire le forze; l'arte di coa-
gulare forze diverse per da
re battaglie decisive, contro 
rimperialismo. Nessuna • ri
voluzione, nessun processo 
rivoluzionario si puo permet-
tere il lusso di escludere e 
di sottovalutare alcuna for; 
za; nessuna rivoluzione si 
puo permettere il lusso di 
eliminare la parola unifi-
care ». 

D'altro canto, non poteva 
sfuggire a Castro l'aspetto 
essenziale del processo cile-
no, la questione. cioe. « se si 
compiera o no la legge stori-
ca della resistenza e della 
violenza degli sfruttatori », 
con la inevitabile conse-
guenza della distruzione, da 
parte loro, dei « meccanismi 
su cui avevano basato sto-
ricamente i loro calcoli per 
mantenere il potere, una 
volta che quegli stessi mec
canismi (leggi: la democra-
zia borghese) falliscano o 
vengano meno >. 

Per Castro, il passaggio de
gli sfruttatori, ora espropria-
ti, alia violenza apert*. al 
fascismo, e un dato storica-
mente scontato. al quale la 
realta cilena non pud fare 
eccezione. Lo dira nel discor
so di commiato. il 2 dicem-
bre, alio stadio di Santiago: 
«Lo diciamo in tutta fran-
chezza: abbiamo avuto 1'op-
portunita di costatarc e di 
vedere il fascismo in azio-
ne— ». 

La lotta 
delle masse 

Con la franchezza che 
gli c propria Fidel non ha 
esitato a trarre le conclusio-
ni: * Possiamo anche sba-
gliarci, fare una falsa valu-
tazione, ma non possiamo 
mai dire qualcosa in cui non 
crediamo E noi crediamo 
sinceramente che il tirocinio 
della parte awersa, il tiro
cinio dei reazionari, si b 
s vol to molto piu rapidamen-
te di quello delle masse >. 

Che la stampa Iegata agli 
interessi dcirimpcrialismo, 
e anche certi settori cosid-
detti moderati dell'opinione 
democratica mondiale, ab
biano speculato sulle preoc-
cupazioni espresso da Ca
stro circa il futu^o del pro

cesso cileno, e comprensibi-
le. Ci pare, pero, che il suo 
richiamo a rafforzare l'in-
tensita del processo rivolu
zionario, sia sul piano idco-
logico che sui quello della 
lotta delle masse, abbia un 
contenuto critico positivo e 
che proprio per questo non 
sia stato disatteso dalle for
ze rivoluzionarie cilene. 

Vi e inoltre una afferma
zione di Castro, sulla quale 
ci pare opportuno richiama-
re 1'attenzione dei democra
t i c e dei rivoluzionari. ovun
que essi operino, ed e auel-
la con la quale egli definisce 
la situazione cilena come 
« la fase del processo in cui 
i fascisti — per chiamarli 
con il loro nome — stanno 
tentando di impadronirsi 
delle piazze, stanno cercan-
do di conquistarsi gli stra
ti modi della popolazione >. 
Che quella fosse allora la 
« fase » cilena, e indubbio; 
va aggiunto che Castro ave
va esattamente individuato 
la linea di tendenza della 
scalata fascista nell'attacco 
alia Unidad Popular: la si
tuazione attuale, con la 
drammaticita che e venuta 
assumendo, lo conferma. 

Contro 
il fascismo 

Quale risposta dare, se
condo Castro, al fascismo 
che cerca di «impadronirsi 
delle piazze», di « conqui
starsi gli strati medi della 
popolazione », e cioe di iso-
lare la classe operaia e la 
sua avanguardia, e far si 
che sia esso, il fascismo, a 
rimanere isolato dalle gran
di masse popolari e di ceto 
medio? Non una controffen-
siva capace di pareggiare i 
conti della violenza fascista, 
ma una grande iniziativa po
litica, ideale, di lotta delle 
masse che porti avanti tut-
to il processo rivoluzionario, 
dal quale le classi medie 
non possono essere escluse, 
senza far inclinare dalla par
te della controrivoluzione 
Pequilibrio delle forze in 
campo. Questo, il suggeri-
mento di fondo. 

Ci sembra che proprio da 
questa capacita di Fidel di 
cogliere le caratteristiche 
essenziali di un processo ri
voluzionario, di awertirne i 
rischi e di segnalare la li
nea di una corretta risposta 
politica, che tenga conto 
deU'esperienza generale del
la lotta di classe, venga Tim-
magine piu esatta del rivo
luzionario e dell'uomo di Sta
to che ha saputo appren-
dere la dura lezionc della 
storia di una rivoluzione, 
vittoriosa si, ma ancora mi-
nacciata e non definitiva-
mente sicura, fino a quando 
il nemico, il fascismo inter-
nazionale, non sia stato scon-
fitto ovunque. 

Ignazio Delogu 

Una strategia per il rinnovamento delle strutture musicali 

Bdla nmsica per tutti 
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Perche si deve considerare un bene pubblico - Riforma e rilancio sono possibili solo a condi
zione che le masse popolari intervengano direttamente - II ruolo delle forze democratiche e 
delPente locale - Gli esempi della Paragon di Genova e del concerto antifascista alia Scala 

Americane per il Vietnam 

Tre donne dolenti, vestite di un lutlo pesante: queste ragazze americane hanno voluto pre-
sentarsi ai delegatl della Convenzione repubblicana in modo clamorosamente polemico contro 
I'aggressione USA in Vietnam. Alfre manifestazioni per chiedere la fine dell'infame intervento 
americano sono gia state annunciate: la Convenzione, che aprira ufficlalmente i lavors a 
Miami Beach il 21 agosto, dovra qulndi fare i conti con I'ondata di protesta dilagante nel-
I'opinione pubblica del paese 

Nella misura in cui il capi-
talismo italiano si va aggior-
nando e razionalizzando, esso 
rivela una tendenza sempre 
piu cosciente a rimettere in 
discussione una parte delle 
spese « improduttive » a cui 
10 Stato e istituzionalmente 
lenuto, e che d'altronde ven-
gono finanziate con tassazio-
ni provenienti in massima 
parte — come ben sa chi se-
gua le vicende del nostro 
sistema fiscale — dalle clas
si popolari. Certo, e meno fa
cile mettere in discussione 
le spese pubbliche per la 
scuola. o per servizi come le 
ferrovie, mentre si tollerano 
quelle — in verita scarse — 
per musei e biblioteche an
che per la funzione di ri
chiamo legato al turismo in-
terno ed estero che esse pro-
curano. Ma v'e un settore, 
come quello della musica. che 
e rimasto finora appalto, co
me si e detto, di un pubblico 
assai ristretto, senza contat-
to reale con le masse. 

Finche questo settore svol-
geva una sua funzione so
ciale per il lustro delle classi 
abbienti. queste erano ben 
liete che lo Stato se ne assu-
messe l'onere. Ma nel mo
menta in cui tale funzione 
passa in seconda linea, altri 
essendo oggi ormai i punti 
su cui fa perno l'esigenza di 
dominio sociale di quelle clas
si, ecco farsi strada insisten-
te la tesi secondo cui la spesa 
per la musica e una spesa 
morta e inutile, che va dra-
sticamente ridimensionata e 
contenuta. considerando de-
gni dell'intervento pubblico so
lo tre o quattro enti lirici in 
tutta Italia e abbandonando 
gli altri al loro destino. Era. 
questa, una tesi ventilata nei 
ministeri del precedente go
verno di centro-smistra, e non 
e'e da dubitare che 1'attuale 
centro destra la riprendera 
con virulenza ancor mag-
giore. 

Ebbene. anche noi non esi-
tiamo ad ammettere che. se 
veramente la vita musicale 
italiana dovesse continuare a 
svolgersi nel quadro che ab
biamo fin qui descritto, i mi-
liardi che lo Stato le destina 
sarebbero veramente troppi e 
soprattutto non sarebbero in 
nessun modo giustificati dal 
tjpo di destinazione sociale 
che essi continuerebbero in 
larghissima misura ad avere. 
11 punto non sta nel premere 
perche lo Stato aumenti e 
gonfi a dismisura le sovven-
zioni per tenere in piedi le 
strutture attuali: il punto sta 
nel presentare un'alternativa 
strutturale concreta. Essa de
ve essere tale da imporre un 
reale rilancio della vita e 
delle attivita musicali in Ita
lia in una mamera totalmen-
te nuova. che sia aderente 
alle necessita culturali delle 
masse e le coinvoiga. impo-
nendo — allora si e con ben 
altra forza contrattuale — un 
impegno finanziario con cui 
lo Stato dovra non tanto ri-

SOPRAWIVONO ESEMPLARI DI ANIMALI DELLA PREISTORIA? 

Dinosauri a sorpresa 
Quando si parla dell'apparizione di « mostri» - Perch^ il lago Chajyr, in Jacuzia, non ha pesci? - II celacanto trovato nel-

I'Oceano Indlano, mentre si credeva fosse scomparso da settanta milioni di anni • Le scoperte nel campo dei microrganismi 

MOSCA, agosto 
Quasi tutti i miti e le leg-

g*»nde parlano di mostri, dra-
ghi o animali scomparsi. Gli 
antichi menttvano consapevol-
menle o si sforzavano di raf-
figurare il mondo cosl come 
era a loro tempo? Fra i dise-
gni fatti anticamente ce n'e 
qualcuno che potrebbe inte-
ressare i paleontologi non me
no degli archeologi. Questi di-
segni riproducono con straor-
dinaria esattezza animali 
scomparsi da tempo. 

Sui pendii rocciosi di uno 
dei canyon deH'Arizona e sta
to scoperto un graffito che 
raffigura un essere diverso da 
tutti quelli esistenti attual-
mente. L'unico animate a cui 
To si puo paragonare e il tl-
rannosauro. Alcuni studiosl 
ritengono che il graffito rap-
presenti appunto un tiranno-
sauro. benche si soglia far ri-
salirc la sua scomparsa a set
tanta milioni d'anm fa. 

Questo non e l'unico fatto 
che induce a supporre che 
qualcuno degli antichi sauria-
ni sia soprawissuto fino a 
epoche recenti. Lo conferma-
no anche notizie di questi ul-
timi anni. Qualche tempo fa, 
per esempio, la stampa sovie-
tica ha parlato del lago Chajyr 
(Jacuzia): a detta di uno dei 
dirigenti della spedizione 
nord orientate dell'universita 
di Mosca. fra gli abitanti di 
questa zona il lago gode da 
generazioni di una pessima 
fama. I cacciatori se ne ten-
gono lontani e sulle sue ac-
que non scendono i palmiped! 
selvatici che popolano 1 laghl 

vicini. A differenza di questi 
ultimi. il lago Chajyr non ha 
neppure pesci. Secondo gli 
abitanti del luogo, nei lago 
vive da tempo un animale 
enorme. ET vero? U. Glad-
kich. coilaboratore d: una 
squadra di biok)?i della filiate 
jacuta dell'Accademia delle . 
scienze. una mattina. scenden-
do al lago a prendere acqua 
ha visto sulla riva uno stra-
no essere nero, dalla testa 
piccola, dal collo lungo e lu-
cido, dal corpo enorme con 
una pinna verticale sulla schie-
na. Piu tardi l'animale e sta 
to visto anche da altri mem-
bri della squadra. Rukosuev. 
vicedirettore della spedizione 
nord-orientale dell'universita 
di Mosca. suppone che que
ste notizie possano riferirsi 
a un ittiosauro. 

Di un incontro analogo ha 
dato nottzia Tverdochlebov, 
diretto re di una spedizione 
geologica. Sull'altopiano di 
Sordonghioch e'e il lago Vo-
rota, che gode fra gli abi 
tanti del luogo di una fama 
analoga a quella del lago 
Chajyr in Jacuzia. Alcuni cac
ciatori e pescatori affermano 
di aver visto nel lago un ani
male gigantesco, che a volte 
porta via i cani quando scen
dono in acqua per prendere 
le anatre colpite. Una volta 
il mostro ha persino dato la 
caccia a una zattera di un 
pescatore. Tverdochlebov stes
so e 11 suo collega Bashkatov 
sono stati testlmoni dl una 
sua comparsa. 

Notizie analoghe glungono 
dl quando in quando dal lago 
Labynkyr. Qui un testimone 

oculare della * comparsa di 
un animale sconosciuto e sta
to II prof. Porshnev. noto 
scienziato. 

Alcuni anni fa tutta la stam
pa mondiale ha parlato del 
mostro di Loch Ness. Come 
negli altri casi. i prmi allar-
mi risalgono a molto tempo 
fa e data la lore antichita 
sono stati considerat! leggen-
de. Nel 1B80 il palombaro 
McDonald, volendo confutare 
queste leggende. romp) un'im-
mersione nel lago. Quando 
tom6 a gal la, aveva cambiato 
parere. « Ho visto il diavolo ». 
affermava Cosl il mostro fu 
visto dal basso Nel !£43 il 
mostro fu scorto dall'alto dal-
l'aviatore Parrel, che volava 
sul lago a 2o0 metri di quota 
Le descrizioni del mostro dl 
Loch Ness sono simiii a quel
la date dai testlmoni di Chaj
yr. Vorota. Labynkyr ecc. 

In questo caso. per6. dispo-
niamo anche di document!. 
SensibilLssimi disoos'itivi elet-
tronici hanno reglstrato il m o 
vimento di un corpo enorme 
all'interno del lago. Eslstono 
varie fotografle e per?ino una 
ripresa cinematografica di 
quattro minuti. fatta a breve 
distanza. Gli specialist! della 
RAF hanno studiato attenta-
mente queste fotografle e in 
base a complicati calcoli han
no stabilito che l'animale de
ve essere lungo almeno 31 me
tri. largo tre e alto 1.70. 

Molte notizie analoghe ri
salgono a un lontano passato. 
ma c!6 non ne sminuisoe il 
valore. Al contrario. confer-
mandosl a vlcenda. formano 
una catena dl OMervazionl. 

Sono osservazioni distribuite 
lungo una linea che va dalla 
Jacuzia attraverso !a Scan 
dinavia. la Scozia e rirlanda 
fino ai laghi -del Canada. Si 
tratta di una fascia di bacini 
interni ben delineata nelle la-
titudini settentrionah. 

Anahzzando le deposizioni 
dei testimoni, alcuni ricerca-
tori ritengono che l'animale 
descritto sia il plesiosauro. la 
cui scomparsa suoi essere po-
sta nel periodo giurassico. Na-
turalmente. per giungere a 
una conclusione definitiva sa-
rebbe bene catturare uno di 
questi mostri Ma 1'ipotesi in 
se non presenta nulla d'im-
possibile. nulla d'lncompati-
bile con la scienza o co! buon-
senso. ' -

Basti ricordare il celacanto. 
un pesce degli acantotteri che 
viveva nei mari deU'era se-
condaria. H piu recente fossi-
le di celacanto risale a set
tanta milioni d'anni fa. Si rl-
teneva assodato che l'animale 
fosse scomparso da settanta 
milioni d'anni. Ma I'anno scor-
so nell'Oceano Indiano e sta
to pescato un celacanto vivo. 

Non si tratta dell'unico ca
so di scoperta di un'antichis-
slma forma di vita, che si 
oons'.derava estinta. Presso il 
Centro Nazionale delle Ricer-
che di Francia e stato alleva-
to in laboratorio un anfibio di 
milioni d'anni fa, mentre il 
Proteus Anguinus Zaurent Lat-
teria, un rettile col becco. risa-
lente a 150 milioni d'anni fa, 
vive ancora sulle spiagge de-
serte della Nuova Zelanda. La 
sequoia, che fu la regina dei 
boschi nell'era secondarla, 

cresce ancor oggi neirAmerica 
del Nord. Ne3I*Estremo Onen-
te sovietico e in Transcauca
sia s'incontrano non soltanto 
piante. ma anche animali del-
l'era terziaria. 

Ma qual e il limite d'anti-
chita delle specie? La lingu-
la e un mollusco comparso 
circa quattrocento milioni di 
anni or sono. Nel Pacifico e 
stato pescato da una profon-
dita di tre chilometri e mez
zo qualche esemplare di Neo-
pilins. un mollusco che co-
nobbe la sua massima diffu-
sione mezzo miliardo d'anni 
or sono. E nessuno pu6 garan-
tire che questo sia il limite 
mass! mo. che non si scopri-
ranno forme di vita ancor piu 
antiche. Tsiolkovskij. il fon-
datore della cosmonautica so-
vietica. supponeva che la vita 
potesse essere comparsa quan
do il nostro pianeta era anco
ra una nube ardente di gas. 
Doveva trattarsi secondo 
Tsiolkovskij. di «materia 
estremamente rarefatta». che 
tuttavia poteva avere raggiun-
to altissimi livelli d'evolu-
zione. 

Nel corso della maggior par
te della sua storia l'umanita 
non ha neppure immaginato 
che accanto ad essa viveva il 
mondo dei microrganismi. 
Questa forma di vita si tro-
vava al di la del confine del
la percezione sensori ale. Ma 
cib non le ha impedito d'esi-
stere, lndipendentemente dal
la conoscenza o meno che se 
ne aveva, 

Aleksandr Gorbovskij 
(Novosti) 

toccare in lieve misura le ci-
fre attualmente stanziate, ma 
aumentarle in misura assai 
sensibile, almeno del doppio 
nella fase iniziale. A patto 
pero che la musica diventi 
davvero un servizio sociale, 
a patto che le asfittiche strut
ture attuali cedano il posto a 
una diffusione. oggi forse an
cora impensabile e destinata 
a diventare capillare. delle 
attivita musicali in tutto il 
paese. 

Tale trasformazione. ecco 
il punto nodale della riforma 
ormai non piu rinviabile, im-
plica la partecipazione diret-
ta di rappresentanti delle 
masse popolari alia program-
mazione delle attivita, alia 
determinazione di nuove strut
ture esecutive che vadano ben 
oltre il numero ristretto oggi 
esistente. infine alia gestrone 
diretta di tali nuovi stru-
menti ed attivita. Facendo 
leva sulle attribuzioni delle 
regioni nel campo dello spet-
tacolo. il movimento popola
re guidato dai partiti demo-
cratici e comunque da tutte 
le forze che sentono real-
mente la necessita di un 
mutamento (sindacati, consi
gn di zona e di fabbrica. co-
mitati popolari di quartiere, 
associazioni ricreative popo
lari e cqsi via) dovra avere 
la possibilita di organizzarsi 
in comitati di lavoro e di pro-
grammazione che, coadiuvati 
npcessariamente dagli addetti 
ai lavori, e cioe dai musici-
sti tecnici. potranno far ^en
tire direttamente quali sono 
le esigt'nze di cultura. di 
formazione e informazione 
musicale presenti nelle mas
se popolari. 

Scaturira cosi un contatto 
fecondo che attraverso una 
dialettica reale. un'opera re-
ciproca di argomentazione, 
ricerca e sperimentazione tra 
rappresentanti della base po
polare e dei settori musicali 
gettera le basi per quel rilan
cio senza il quale l'atttvita 
musicale italiana sarebbe de
stinata al definitivo isterili-
mento. Mentre le istituzioni 
esistenti oggi dovranno porsi 
al servizio di queste nuove 
strutture, mutando il proprio 
carattere e la propria strut-
turazione interna. Si incorag-
gera — attraverso Pmterven-
to dei comitati di cui <i e 
detto e con opportuni finan-
ziamenti dello Stato — la na-
scita di cento e cento altri 
centri di esecuzione musicale 
che vivranno a contatto reale 
con la popolazione, nei quar-
tieri, nelle fabbriche. nelle 
scuole. nelle piccole citta, 
nelle campagne. facendo si 
che la musica sia un mo-
mento presente e sentito della 
formazione inteliettuale e cul-
turale del cittadino, divenuto 
parte attiva in questo proces
so. elemento decisionale e 
partecipante. e che nel mo
menta in cui potra appro-
priarsi di questo bene cultu-
rale lo sentira anche come 
parte determinante- e irri-
nunciabile della sua vita. 

Sarebbe fuori strada, dimo-
strando scarsa conoscenza del
la realta oltre che ben scar
sa fiducia nelle capacita in
tellettuali del popolo italia
no. chi sostenesse che que
sto progetto e utopico e de-
stir.J'to a scontrarsi con l'in-
differenza delle masse. E" 
ben vero che esse sono 
state fino ad oggi escluse dal
la partecipazione diretta al
ia musica. e anche dalla sem-
plice informazione. Le cifre 
dicono che il pubblico che 
frequenta le sale d'opera e 
di concerto in Italia assomma 
a poche centinaia di mighaia. 
e d'altronde l'ignoranza mu
sicale appare programmata 
dall'alto nel momento in cui 
fuori dei capoluoghi di re-
gione (e nemmeno tutti) non 
esiste praticamente nessuna 
attivita musicale degna di 
tal nome. 

Ma e anche vero che ogni 
volta che sia stato possibile 
un avvicinamento attivo e 
dialettico di masse escluse 
dalla musica alia musica stes
sa, la risposta c stata addi-
rittura entusiasmante. Non 
staro a riportare ancora una 
volta gli esempi della Para
gon a Genova o del concerto 
antifascista alia Scala di Mi-
lano, ma osservero solo come 
gli ambienti della ccuola ab
biano rivelato in numcrose 
occasioni. note a tutti coloro 
che operano in questo setto 
re, un enorme interessamen-
to e una partecipazione sin 
cera al fatto musicale con 
cui in precedenza non ave
vano avuto nessun contatto 
degno di rilievo. 

E* certo. e non saremmo 
un partito democratico che 
trae la sua ragione di vita 
dal consenso e dalle parteci
pazione delle masse popolari 
se ne dubitassimo, che nel 
momento in cui queste di 
sporranno direttamente degli 
strumenti necessari a un in 
tervento e a una nrogramma-
zione musicali, molte, moltis 
sime cose cambierannn nella 
troppo stanca routine di que 
sti anni. Accanto ai teatri di 
opera, la cui molliplicazione 
non sari in un primo mo

mento cosi semplice per una 
serie di raginni, fioriranno al
lora iniziative di diverso tipo 
che piu agilmente potranno 
avvicinare la musica a tanti 
strati della popolazione. 

Non solo le orchestre sin-
foniche oggi esistenti al di 
fuori degli enti troveranno 
nuovo spazio per operare, ma 
nuove ne potranno nascere, 
cosi come potra moltipliearsi 
l'attivita di piccoli complessi, 
di solisti, quella di incontri e 
dibattiti sulla musica di ieri 
e di oggi nelle sedi e con i 
pubbhei piu vari: e solo cosi 
potra anche esseie garantito 
il rilancio degli studi musi
cali professional!, che oggi 
attirano ancora troppo pochi 
giovani per le scarse prospet-
tive pratiche che offrono. men
tre in una prospettiva di rin
novamento democratico qua
le quella che noi indichiamo 
masse di giovani ben piu 
ampie delle attuali potranno 
trovare la possibilita di con-
ciliare il loro interesse per 
la musica con un effettivo e 
costante inserimento nel mon
do del lavoro. 

Giacomo Manzoni 

In crisi 
il sistema 
giudiziario 

USA 
Una dichiarazione del 
presidente della Corte 
d'appello degli Stati 
Uniti - I magistrati non 
sono piu in grado di 
mantenere il passo 
con la crescents mo

le di crimini 

NEW YORK. 16 
II presidente della Corte au-

prema degli Stati Uniti, giu-
dice Warren Burger, ha av-
vertito oggi che il sistema 
giudiziario americano e sul-
l'orlo della crisi, dato che i 
magistrati non sono piu in 
grado di mantenere il passo 
con la mole dei crimini da 
giudicare, e che tale situa
zione rende virtualmente inu
tile ogni tentativo di ridurre 
I'ondata di criminalita che si 
registra nel paese. 

In un'intervista al settima-
nale U.S. News and World 
Report, Burger afferma fra 
Taltro che «i giudici di ogni 
grado del nostro sistema, dal
le Corti locali che si occu-
pano di contravvenzioni fino 
alia Corte suprema. sono 
chiamati a svolgere un'attivita 
superiore ad ogni risorsa 
umana e tecnica. Tranne po-
chissime eccezioni, ogni li-
vello della magistratura ha 
piu lavoro di quanto sia pos
sibile esaurire adeguatamente 
e secondo giustizia». 

Per ridurre la criminalita 
nei pieno rispetto a dei di-
ritti umani e costituzionali dei 
cittadini», ha detto ancora 
l'alto magistrate «e nec«s-
sario adottare al piu presto 
procedure piu rapide» e, in 
particolare. assicurare che 
ogni arrestato possa compa-
rire a giudizio a al massimo 
entro sessanta giorni dall'ar-
resto ». 

Le organizzazioni nazionali 
per i dintti civili della gente 
di colore hanno rivolto frat-
tanto un diretto appello alia 
stampa «bianca» affinche se-
gua da vicino, si da impe-
dire attentat! alia giustizia, il 
processo che si e aperto oggi 
a Tavares, m Florida, con
tro lo sceriffo William Mc 
Call, accusato di avere ucciso 
a calci un negro detenuto nel
la locale prigione di contea. 
L'episodio ha suscitato nella 
cittadina e nella circostante 
regione agricola un grave sta
to di tensione che potrebbe 
porta re a episodi di violenza 
fra bianchi e braccianti di 
colore quulora il McCall fosse 
assolto. 

Nonostante il processo e il 
fatto che il governatore Reu
ben Askew lo abbia sospeso 
dall'incarico. McCall e impe-
gnato per farsi rieleggere alia 
carica di sceriffo e ai di-
chiara sicuro di «riavere la 
sua stella», con il sostegno 
dei razzisti locali. Egli si van-
ta di essere stato sotto in-
chiesta qua ran ta volte, in 28 
anni di servizio, per lo zelo 
spiegato contro i negn. e di 
essersela sempre cavata. 

Lo sceriffo assassmo e stato 
rinviato a giudizio tre mesi 
fa — dopo che il caso, per 
intervento del governatore, 
venne affidato al «Gran Giu-
ri» di un'altra contea — per 
rispondere di omicidio, abuso 
di potere e sequestro di per
sona nei confronti del 37enne 
Tommy Vickers, un negro di 
Miami da lui arrestato per 
un'infrazione alle norme per 
il traffico che prevedeva una 
multa di 10 dollan. 

Dopo undtci giorni di de-
tenzione, il 2 apnle. Vickers 
veniva trasfento nel locale 
ospedale dove monva in se-
guito a peritonite acuta pro-
vocata «da uno o piu colpi» 
ncevuti all'adrtome. Secondo 
le testimonianze di altri de-
tenuti interrogati dal Gran 
Giurl, McCall, irritato per 1« 
proteste del Vickers, lo aveva 
ricoperto di pugni e preso a 
calci, colpendolo rip-tutamen-
te alio stomaco con gli an* 
puntiti tacchl dei wol tUvili. 
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