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A TREDICI MESI DAL SANGUINOSO ASSALTO DEI CADETTI AL PALAZZO REALE Dl RABAT 

II fallito colpo di mano rivela 
la crisi del regime di Hassan II 
Fermento nell'esercito marocchino e sinlomi di risveglio nelle masse popolari — I tentativi del re per assor-
bire le spinte riformatrici — Le condanne ai militanti comunisli — Francia e USA si contendono il conlrollo 

economico e militare del paese — Lusso sfrenato alia code e miseria indicibile fra larghi strati della popolazione 

II Marocco, malgrado 16 anni di indipendenza resta il paese m eno progredito del Nord Africa. Nella foto: Una strada a Fes 

Tredici mesi dopo la sanguinosa carneftcina di Skhirat I'esercito marocchino si ripresenta violentemente sulla scena 
politica del paese, dalla quale secondo molti osservatori si era ritiraio. Un tentativo putschista alfretanlo sanguinoso nelle 
intenzioni se non nelle sue conseguenze di quello di Skhirat ed il suicidio di colui che era considerato il pilaslro del regime, 
Mohammed Ufkir. dimostrano che l'esercito marocchino vuo le dire la sua parola nella vita politica del Paei>e. Dopo il 
colpo di Skhirat e la repressione che ne segui immediata e b rutale sembrava che le velleita politiche fossero state abban-
donate dagli ufficiali marocchini che, frustrati ed umiliati, n trovavano alia loro testa quel Mohammed Ufkir, nuto piu per 
le sue qualita di gran poliziot-
to che per le sue virtu militari. 
Eliminati i capi della rivolta 
veniva imbastito un processo 
contro i mille cadetti che ave-
vano materialmente e forse 
senza troppa coscienza esegui-
to il massacro del 10 luglio 
del 1971. Bisogna dire che le 
condanne erano state demen
ti e che successivamente Has
san II aveva « generosamen-
te» graziato la maggioranza 
dei giovani militari. 

C'e da dubitare, ed ora con 
ragione. della «generosita» 
del prowedimento reale; si 
trattava di nconquistare con 
tutti i mezz- possibili la fidu-
cia nella monarchia oramai 
profondamente scossa nello 
esercito considerato ancora e 
comunque il pilastro essenzia-
le del regime. Gli altri mezzi 
erano il terrore ed il sospet-
to seminati tra i militari e la 
corruzione abbondantemente 
praticata per calmare gli spi-
riti piu ribelli. 

Le esperienze 
dei «colleghi» 

Malgrado cio in questi mesi 
1 giovani ufficiali avevano 
icoperto due cose: che il re 
non era immortale ed U gusto 
della politica Queilo che era 
considerato l'esercito piu tra-
dizionale del mondo arabo co-
minciava a mostrare segni d'in 
sofferenza e velleita di potere. 
Si d:ce che gli ufficiali. forma-
ti nelle accademie francesi. 
spagnole ed americane. tra-
scurassero I loro manuali ed 
iniziassero a leggere di politi
ca sul'e esperienze dei loro 
« collesrhi » degli altri paesi a-
rabi ed altrove. 

II nome di Nasser comin-
ciava a circolare tim:dam?nie. 
si guardava aU'espenenza li-
bica e non c'e dubbio che a!-
cuni gruppi rti a baasisti » me 
dionentali se:ruissero con una 
certa attenz:one quanto anda 
va cambiando nell'esercito ma
rocchino. Ma alio stesso tem
po. per la loro stessa forma-
zione i giovani ufficiali s: la-
sciavano tentare da esperien 
re p:ii dichiaratamente fasci
s t s e reazionane. Quando nel 
giugno scorso tra Alzeria e 
Marocco venne definitivamen-
te regolato il prob!ema delle 
frontiere e 1'ereditA della as 
surda guerra del 1963. voci d: 
fronda corsero tra gh ufficiali 
marocchm; che si sentivano 
colpiti nel loro spinto di casta 
e nella lodo albagia professio 
nale. Si consideravano « v.nc; 
t o n » d: quella guerra di po 
\ e n e non vo.evano che si ce-
desse il territono che ntene 
vano di aver conquistato con 
le loro armi moderne. 

Ma dietro tutto questo c'e 
mo I to di piu. equilibr! di ca 
rattere feudale sono SXAV. scos 
SI profondamente dall'attenta 
to di Skhirat. Si ncordera che 
appena passata l'ondata re 
pressiva il re del Marocco si 

rivolse inopinatamente a lie for 
ze politiche nazionaliste. il 
parti to dell'Istiqlal e l'Unione 
Nazionale delle Forze Popolari 
lnvitandole alia partecipaz-o 
ne al governo Non era la pn 
ma volta che il trono s; nvol 
geva a queste forze. II padre 
dell'attuale re, Maometto V, sa-

Eeva di dovere il suo trono al 
i lotta dei nazionalistl e con 

ess! aveva formato 1 suoi pri-
ml govern! non fidandosi del-
]ft feudalita tradizionale che 
quando non lo aveva csplicita-

mente tradito aveva comunque 
preferito mantenere almeno un 
piede nella staffa francese. 

Ma poco a poco le forze tra-
dizionali — che controllavano 
praticamente tutto l'esercito — 
avevano ripreso piede ed His-
san II dopo aver governato 
per breve tempo con le forze 
di sinistra trovo tutto som 
mato preferibile e piu consono 
alia sua vocazione assolutista 
l'alleanza della grande feuda
lita berbera contro la borghe-
sia e la piccola borghesia cit-
tadine che l'lstiqlal e la Unfp 
rappresentavano. 

Licenziati i partiti mziona 
listi si apri il gngio e duro 
periodo di feroce dittatura che 
fu inaugurate dalle sanzu:no 
se repressioni di Casablanca 
del marzo 1963 Da allora lo 
esercito divento padrone incon-
trastato del paese mentre l 
comunisti ed i combattivi mi
litanti della UNFP venivano 
imprigionati. torturati ed uc-
cisi dai plotoni di esecuzione 
o dai sicari come nel caso di 
Mehedi Ben Barka 

E quando Hassan II lo 
scorso anno propose alle for
ze nazionaliste che si erano 
accordate per formare un 
fronte nazionale. 1* «Kut'ah 
Al Uatama». era ancora in cor-
so il processo di Marrakesh 
che si concluse con numerose 
condanne a morte (finora pe-
raltro non esesuite). 

Tutto quest'anno ha visto 
una serie di « gesti » da parte 
del re ne: confronti delle op 
posizioni che per6 sono giu-
stamente restate diffident;. 
Subito dopo il colpo di Skhi
rat veniva costituito un nuo 
vo governo. diretto da un 
a tecnocrate neutro » (e lega
to profondamente agli interes 
si franees.) che varava una 
serie di nforme piu demagog;-
che che sostanziali per cerca 
re di allentare la tens:one tra 
le masse popolari opprcsse 
dalla loro indicibile miseria 
ed offese dai Iu.->so e dalla 
cornizione regnant: a « pa 
lazzo» Veniva allargata la 
parziale hberta di stamps e=:-
stente e si apphcava una cer
ta tregua nella repressione 

S: cont:nuava a colp.re ora-
ma: soltanlo il Partito della 
Liberazione e del Soc.ai_smo 
e qualche :ntellettuale di estre-

'ma sin.stra 

Lo sciopero 
degli studenti 

II compagno Ah Yata si ve 
deva nfiutare di fatto il d int 
to sancito dalla iegge di far 
usc.re una n v . s u Alia fine 
d: luglio il compagno Bourkia 
ed altri militanti venivano 
condannati per «diffusione di 
volantin: atti a turbare l'or 
dine pubbheo» con pene che 
g.ungevano fino ai sei mesi 
di prigione Lo sciopero degl: 
studenti veniva represso con 
1'arresto dei suoi principal; 
• leaders » anche se il governo 
si vedeva costretto ad accet-
tare le rivendirazion: pnnri 
pali del mov:mpnto. 

Le conversaz.oni che vi era 
no state nel gennaio scorso tra 
il re ed i rappresenianti della 
Kutlah Uatania, Alial El Fassi, 
Bouabid ed Ibrahim, si erano 
nsolte in un nulla di fatto do
po che era circolata inslsten-
temente ed ufficlosamente la 
voce che un accordo era stato 
raggiunto per lndire nuove 
elezioni: condizione posta dal-

l'lstiqlal e dall'UNFP per ac-
cettare di partecipare al go
verno. Ma con una serie di 
iniziative umlaterali il re ave
va sciolto il parlamento, mo-
dificato la costituzione in sen-
so appena p:ii liberale attra 
verso referendum popolare ed 
mfine indetto per la fine del 
1972 nuove elezioni generali. 
Era in corso attualmente la 
campagna per la iscnzione 
massiccia nelle liste elettora 
li. condiz:one perche i citta-
dini potessero partecipare 
dell'allargamento del diritto 
di voto stabihto dalla costi
tuzione 

La campagna era condotta 
soprattutto dai conipagm dei 
partito deda Liberaz.one e del 
Sociaiismo. L'UNFP da parte 
sua mostrava volonta di un 
maggiore dmam.smu e m una 
riumone tenuta giorni fa ave 
va deciso di convocare il suo 
congresso naz.onaie e messo 
da parte, in aitesa delle de 
cisioni definitive de.la base. 
la « commiss^one amm.nistra 
tiva» »di cui facevano parte 
tra gli altri Buoabid ed Ibra 
him) che dingeva praticamen 
te quel partito dalla scompar 
sa di Mehedi Ben Barka. 

Critiche 
al regime 

Ma, fatto piu importante. si 
era notato da Skhirat in poi un • 
notevole nsveglio delle mas 
se popolari marocch ne: nei 
caffe e ne. a SUK » si discuteva 
di poi:tica e si cnticava aper-
tamente il regime, aimeno nei 
ie c.ita I! congresso della 
potente Confeaerazjone sinda 
caie UMT (.egata all UNFP e 
nena quale nuLtano l comu 
n^sti) era staio parucolarmen 
te v.vdte. Va detto, tra pa 
rentesi. che per la prima voita 
nella stona del Marocco Has 
sari II aveva mviato un mes 
saggio ai ccngresso. un altro 
dei suoi gesti. 

Sembra\ano aprirsi per ia 
prima volta dopo tanti anni 
nuove prospettive per il po 
polo maroccmno e le forze na
zionaliste che attendevano la 
aata delle elezioni. II re si 
sarebbe r.vouo p^u decisamen-
te al.e forze nazionaliste eli-
minando dai potere 1'ansto 
craz.a beroera dell'esercito 
de.ia quaie si fidava sempre 
meno? Questa eventualiia ha 
forse spinto i putsch»sti? E' 
d.If.ci»e r-spondere. ma non si 
de^e d.meaticare 1'imporian-
za e il ruolo delle grandI 
tam.ghe sulla politica maroc 
china 

Altrettanto difficile e dire 
quanto s.ano pniJsenti :ntere.-»s. 
stranien dietro questo tenta 
tivo e dietro tutti i comploit; 
che si sono andati tessendo 
in Marocco negli ultimi anni. 
Ma non e un mistero per nes 
suno che tra Francia e USA 
vi sia una lotta sorda per il 
controllo del Marocco rimasto 
uno dei pochi paesi «sicuri » 
di questa zona d'Afnca 

Oggi. tutte ;e possibilita 
semorano aperte, e certo che 
Hassan II sulla cui vicenda 
ncade la responsabilita prima 
delia situaz.one ~ delle masse 
marocchme e la crisi profon 
da che attraversa il paese. 
se pub ancora nngraziare la 
sua fortuna personale si ve-
dra costretto a cambiare poli
tica per non perdere oltre al 
trono la sua stessa vita. 

Massimo Loche 

Mohammed Ufkir, Puomo forte di Rabat 

La camera di un assassino 
Nelle d'scussionl politiche in Marocco il suo 

nome non si faceva. Quando si parlava dl Moham
med Ufkir, ci si limltava a dire « lul », tanlo era 
il terrore che quesi'uomo dl 52 anni seminava in-
torno a se. Figllo di una grande famiglla berbera 
del sud del paese, Ufkir come moltl giovani ari
stocratic! marocchini aveva scetto la carriera delle 
armi ed aveva parleclpato, soito l'esercito fran
cese, alia campagna d'ltalia alia testa delle trup-
pe marocchine. Una volta rientrato nel suo paese 
si era dimostrato tra i piu fedeli seguacl del re 
Maometto V e ne aveva ricevuto la riconoscenza 

Ma le sue vere prove Ufkir le aveva fatte du
rante la rivolta del Riff del 1957, quando si era 
distlnto per la ferocia con la quale aveva fatto mas 
sacrare dalle sue truppe I montanari. Divenuto m -
nlstro dell'interno si era dedicato alia organizza-
zione di una efficientlsslma polizia segreta serven-
dosi deH'aiuto e dei consigli dei servizi segreti 
francesi. 

Fu Ufkir a rep rim ere selvaggiamente le mani 
festaz oni popolari dl Casablanca, fu lul ad « in 
ventare > di sana pianta I c complotti » che sono 
serviti a decimare le file della UNFP. Ma I'ope-
razione per cui e piu conosciuto fu I'assassinio 
del prestigioso leader dell'UNFP Mehedi Ben Bar
ka, la cui lucidita teor.ca e la cui determinazlone 
rivoluzionarla erano considerate II pericolo piu 
grave per il putrldo regime. Per questo assassinio 
— commesso in Francia — Ufkir fu riconosciuto 
mandante e condannato all'ergastolo da un tr bu-
nale francese. Pare che da questo momento il gran 
poliziotto del regime marocchino, deluso nel suo 
amore per la Francia, si sia sempre piu rivolto ver
so gli USA di cui ammirava in particotare I'effi 
ciente organizzazione sp onistica. 

Lasciata la direzione di polizia dopo I fatti di 
Skhirat, Ufkir si vide assegnare dal «suo re» 
l'« incarico di fiducia » di controllare l'esercito, 
cosa che in questi mesi ha fatto col terrore e la 
corruzione. Tra i giovani ufficiali veniva chiamato 
il « generale bustarella >. 

II suo potere non era certo diminuito e forse 
avendo fallito nel tentativo di assumere tutto il 
potere in prima persona, o come altri d'eono ac-
corgendosi che tutto il sangue che aveva fatto 
versare non aveva reso piu sicura I'esistenza del 
trono, ha liberato della sua presenza la vita po
litica marocchina. II ministro Mohammed Ufkir 

L'inchiesfa sull'attentafo contro I'aereo israeliano decollate da Fiumicino 

L'ESPLOSIONE SUL JET PROVOCATA 
DA UN ORDIGNO NEL MANGIANASTRI 

Due ragazze inglesi, ignare di tutto, lo hanno introdotto a bordo del Boeing 707 - « Era un regalo di 
due amici iraniani conosciuti a Roma » - Una notte di indagini per accertare la causa deli'incidente 

Alcuni dei passeggeri dell'aereo israeliano mentre si 
lanciano sugli scivoli d' emergenza 

Non ci sono p.u dubbr si e 
trattato di un altentato I-a 
esplosione che l'altra sera si e 
\enficata a bordo di un Boeing 
707 delle hnee aeree i-.raeliane. 
pochi nunuti dopo il deco'.lo dal 
l'aereivortn di Fiumi^mo. e 
stata provocate da un ord gno 
e~>pu«ivo co.lotato a!l'mienii» 
di un mangianastn. Fare si trat-
tasse di circa 100 150 grammi di 
(.s,)(o,iu «.i>:ieg.«ti ail un con 
gegno elettneo a tempo una 
sorta di b*)mt>a ad oroiogena. 
m aitri tcrm.ni. 

A qurite conclusioni sono 
g:unti. nelle pnme ore di ien. 
i tecnici c gli mqiiirenli die 
per tutta la notte hanno esanu-
nato I'aereo e i^pezionato i ba 
gagli di cm era ingombra la 
stiva dove si e \enficaia la 
esplosione. Sul fondo. infatti. 
sono stati ntrovati framtnenti 
del mangianastri e sono hastate 
pot be occhiate perche gli arti 
ficien potessero dedurro che 
l'ordigno era stato nascosto 
propno all'interno di tale ap 
parecchio 

In tin primo tempo si era 
pensato che po'esse trattarsi 
dello scoppio di un tulio c.ito 
dico d. un televisore o della 
lampada a gas di un proiet 
tore: e in effctti i due oggetti 
erano stali trovati, com plot a 
mente in frantumi, dentro il 
bagagliaio dell'aereo; solo piu 

• tardi si ^ riusciti a ncostruire 
• la meccanica deli'incidente rhe 

poteva provocarc una catastro-

fe (a bordo si trovavano 140 
pas->eggcn e 9 uomini riell'equi 
pajg-.o) 

I-o >coppio ha pro\ocato al 
cum piccoli fori sul tetto dcila 
stiva che corrisponde a) pavi-
mento della cabina nasseggon 
e alcun: danni di non gr.tn 
de entita al portello 

I penti "^osti-ngono che la po-
tenza distmttrice dell'ordjgno 
s a stata smorzata poche il 
mang anastr: era stato collocato. 
cosi come tutti gli effetti perso
nal] dei passoggeri dentro un 
contenitorc all'interno del baga-
gliaio deH'aereo. Se invece 'a 
esplosione si fosse venficatn 
nella cabina passefigeri. sareb 
be stata piu che sufficiente ad 
altcrare rec|iiilibno tra pres-
sione interna ed esterna e a far 
esplodrre I'aereo. 

Si tratterebbe. secondo le in 
dagini. di una bomba com post a 
da polvcre da mina. tntolo c 
nitrato di ammonio in quantita 
non supenore ai 150 grammi e 
innescato ad un congegno elet
tneo. a pile, collegato ad una 
miccia die si e incendiata non 
appena una delle battene si e 
esaurtta e l'altra ha surriscal 
dato una resistcnza (un mecca-
nismo a tempo, quindi, prcdispo-
sto per esplodcrc quando I'aereo 
era in volo, gta lontano dal-
I'aeroporto). 

II mangianastri & stato in
trodotto a bordo da due giova
ni inglesi, ignare del fatto che 

era pieno d'esplosivo. Sono Ruth 
Wat kin e Audrey Walton, en 
trambe di 18 anni di Liverpool, 
giunte a Roma il 3 agosto scor
so. in trono. provenienti da 
Parigi. Hanno preso allogmo 
nei pressi della stazione Ter 
mini e appena pochi giorni do 
po hanno mcontrato per ca^o 
due gun am. i quail hanno detto 
di essere iraniani e di chiamar 
si Safai Kohsrov e Gamand.i-
rian Kayhavou.s. I loro nomi in 
re.ilta sono Ahmed Zaid. 24 an 
ni. passaporto indiano e Ziad 
Hasham tra l 25 e i 30 anni. 
(Jli agenti hanno in mano an
che delle foto dei due. scattate 
durante le passeggiate romane 
con le inglesine. Sono entrainbi 
di media statura. 1'uno porta i 
baffi c l'altro la brrba. L'in 
contro e stato del tutto castia-
Ie: le due ragazze Ii hanno fer 
mati per chiedere loro un'infor 
maz;one; poi gli i iraniani » -i 
sono offcrti di accompagnarle; 
ne e nata un'amicizia. finche i 
quattro sono andati a \ i w r e 
per una settimana circa in un 
appartamento a Monte Sacro in 
via Val Trompia. n. 50. 

Le ragazze hanno raccontato 
che i due amin hanno pn>po»lo 
loro di fare in^ienic un viaggio 
in Israele. Avrebbero pagalo 
loro sia il viaccio che il sog-
giorno Cosi hanno prenotaio 
I'aereo per il 27. La sera lei 
15. pero Ahmed e Hasham han 
no preso la scusa che per impo 
gni urgenti non pote\ano piu 
partire il giomo fissato. « An 
date pnma voi. hanno detto alle 
inglesi. che poi \T ragguingiamo 
tra pochi giorni >. Al momento 
della nartenza. 1'altro ion. han 
no regalato alle gio\ani il man-
gianastn « Von dite pero che 
e un regalo — =i sono racco 
mandati — altnmenti vi fanno 
pagare le lasse alia dogana * 
Uno dei due ha accompagnato 
le gio\an; aH'acroporto con una 
auto presa a noleggio 

La compagma EL AL. nella 
serata di ien. aveva continuato 
a npetere che 1'incidente era 
stato provocato dallo scoppo 
del tubo catodico di un televi 
sore e aveva escluso che si 
trattasse di un attentato. in 
quanto i loro controlli. estrema 
mente minuziosi. avrebbero re
so praticamente impossible la 
presenza a bordo di un ordi-
gno esplosivo. Successivamente. 
il ministro dei trasporti israe
liano Shimon Kepres. in una in 
tervista alia radio de! suo pae 
sc, ha defmito 1'incidente « un 
tipico tentativo arabo di sabo 
tare le aviolinee usraeliane». 

IiC due ragazze inglesi sono 
state trattenute dalla polizia in 
stato di fcrmo in un albergo 
nei pressi di Roma. 

Lo scrittore 
Jules Romains 

e morto 
a Parigi 

PARIGI. 17 
Lo scrittore Jules Romains e 

morto a Parigi il 14 agosto. ma 
la notizia e stata data soltanto 
ogsi. a tumulizione avvenuta. 

Jules Romains — il cui vero 
nome era Lou's Parigoule — 
era nato il 2S agosto 1B85 a 
Saint-Jul'en Chapteuil (Haute 
Loire). Compi studi filosofici e 
biolopici alia Scuola normale 
supsriore di Pirigi. Agreqc di 
fi'oscfia nel 1909. inse:mante 
poi re: licei. dopo la prima 
guerro mond:ale si dedico n 
teramente alia letteratura Tra 
le sue opere di poesia piu 
note sono: L'ame des horn 
mes (1904». La ne vnani 
me (1908>. Europe (1916). 
L'hommr blanc (1936). Mais-
onx (1956); tra le commedie 
Knock (1923): tra i romanzi 
Psuche (1922-29). Le copains c 
Les homme* de bonne volonlc. 
in 27 volumi (1932 1947). 

Con i] suo vero nome lo scrit
tore ha anche pubblic^to una 
rcerca nel campo della psico 
fisiolo? a sperimentale e della 
fisiolcgia Lstoloeica. 

Dopo la sconfitta della Fran 
cia e l'occupaznone nazista. 
Pomams si nfugio pr.ma ne 
si: Stati Uniti e poi nel Mes 
sico. dove sog? o m o dal 1940 
al 1945. Con Henry Bonnet 
fondo l'Assemblea dell'Avana 
di cu: facevano parte scritto 
ri e filosofi amencani, e rifu 
giati europei. 

Rientrato in patna. fu elet-
to aH'Accademia di Francia 
nel 1946. Comincio allora la 
sua attivita g ornalistica che 
prosogui come ed.tonalLsta a 
L'Aurore dal '53 al '67. Era pre 
sidente della Societa dei poeti 
francesi 

Lettere— 
all9 Unitec 

LEGGETI 

Rinascita 

Gramsci 
nella scuola 
e negli csami 
Caro direttore, 

ho recentemente sostcnuto 
I'esame di maturity classica, 
fortunatamenle senza danni, 
Si ii detto che la presenza del 
nome di Gramsci nei temi 
d'esame e una vittoria della 
cultnra democrattca italiana. 
Personalmcnte ho potuto ve-
rificare che si trattava di una 
grossa illusione. 

In sede di «col loquio» 7io 
discusso con la commissione 
il mio tema. II tema era 
«L'Europa unita come neces
sity etico-politica contempora-
nea e riconoscimento di una 
comune civilta ». Dunque non 
quello riguardante Gramsci, 
ma un altro tema, apparente-
mente tranquillo e scontato. 
Ecco il punto. lo ho sviluppa-
to un concetto molto sempli-
ce: non esiste nessuna civilta 
europea che valga la peita di 
riconoscere. Esiste piuttosto 
una civilta europea da supe-
rare: le strutture sociali pro-
dotte dalla rivoluzione indu-
striate e dal capitalismo. Tale 
superamento. in un contesto 
europeo, esalterebbe il senso 
etico-politico dell' unita del 
continente 

Dopo essere stato criticato 
per aver scritto Societa, Mas-
sa e cose del genere con la 
leltera maiuscola (!!!), mi so
no visto appioppare I'etichet-
ta di nemico della cultura. Al 
liceo classico, cultura signifi-
ca di fatto classicismo. Mi e 
stato detto che ho svalutato e 
distrtitto secoli e secoti di sto-
ria e civilta. Mi sono difeso. 
facendo osservare che la ci-
vilth ctassica e basata sulla 
discriminazione e sulla spitita 
imperialistica, mentre quella 
medioevale cresce sulla man-
canza di rapportt sociali au-
tentici e intensi Per questo, 
entrambe. non possono asso-
lutamente intercssare VEuro-
pa unita. sul piano appunto 
etico-politico. 

II presidente di commissio
ne ha ribattuto- anche Ber-
linguer (gli era anche sfuggi-
to il nome) ha recentemente 
detto che senza cultura non 
si fa la rivoluzione... Abba-
stanza sorprao. ho detto che 
l'« intuizione» fu qia di Le
nin, senza contare (anzi a con-
ferma) che ogni impepno di 
rinnovamento nasce dalla co-
noscenza e dallo studio del
la realta. mentre reazione e 
ignoranza ranno costantemen-
te a braccetlo. 

Proprio questo dovrebbe far 
riflettere su vn certo tipo di 
cultura e sui goffi tentativi di 
riesumare anche la funzione 
antisociale. conservatrice e di-
scriminante. Mi sono pertan-
to spaventato per Videa d'Eu-
ropa che presumibilmente e 
propria di un certo strato di 
intellettuali italiani: Parla
mento europeo + Accademia 
della Crusca. Posso solo com-
mentare che nella scuola ita
liana. dove entra ufftcialmen-
te il nome fe nient'altro) di 
Antonio Gramsci. una critica 
di base marrista resta unila-
terale. offensira della cultura. 
infantile! In questa scuola chi 
penta e un estremista. e in
fatti un futuro disoccupato 
non deve imparare a pensare. 
per non imvarare ad agire di 
conseauenza. 

(Lettera firmata) 

RAI-TV: 
« Radio aiiflizioni 
americane » 
Cara Unita, 

permettetemi di sfogarmi: 
propongo che la RAI-TV veil-
ga denominata RAA-TV (Ra
dio Audizioni Americana) poi-
cht in realta per le notizie 
italiane e dato ben poco spa-
zio (e con tante bugie) men
tre non sento parlare molto 
ampiamente altro che di Ni
xon, Pentagono, delle posizio-
ni americane sul Vietnam. Si 
sente sempre dire- Nixon vuo-
le la pace nel Vietnam e ruol 
trattare purche r i sia serieta 
da parte dei vietnamitr Vat-
telapesca in che cosa consi-
ste questa n serieta»; forse 
che i rietnamiti dovrebbero 
imitare gli amencani bombar-
dando Washington, le dighe 
americane, le popolazioni i-
nermi, fare i massacn ecc? 
Fanno ridere non piangere 
quando dicono: I B 52 hanno 
bombardato obbiettiti milita
ri. I milanesi e tutte le cit-
ta d'ltalia sanno per loro a-
mara esperienza quail sono 
questi obbiettivi militari: i 
bambini di Gorla. le case, 
gli ospedali ecc. 

Perche * I'Unita » non fa co
me nella campagna elcttora-
le una rubrica delle falsita. 
delle omisstom".' Mi rendo 
conto che a dire tutto non 
ci sarebbe spazw. 

ANGELA CIGOLINI 
(Milano) 

L'auto, la ca*a 
e Ic... prrditc. 
dei petrolieri 
Cara Unita, 

mi £ capitato di leggerc un 
articolo dal titolo «Primcto 
sgradito», pubbhea'o sul nu-
mero 7 di luglio della nvista 
Quat i remote (organo ufjicio-
so della grande industrta au-
tomobihstica) a firma del suo 
direttore Gianni Mazzocchi 
e, confesso. sono rimasto sba-
lordito nel constatare le ba-
nahta. il qualunquismo. i so-
liti luoghi comuni, 1'inqcnui-
ta (?) nel trattare i proble-
mi in qucstione: tl dio CM/O 
mobile, tl prezzo della benzi-
na, la mentalith deqli Italia 
m ecc 

Uautore afferma che «I'au 
tomobilc per I'itahano e piu 
importante, piu necessaria. 
piu tndispensabile della stes
sa casa ». A rolcr essere qua 
lunquisti — o superficiali — 
come il direttore di Quattro 
mote si dorrebbe rispondcrc 
che gli italiani, se le cose 
stanno in questo modo, non 
sono molto intclligenti Sic 
come reputo il popolo ita 
linno meno infantile di quan 
to il Mazzocchi — Inconscia 

mente — crede, diciamo ehe 
t stato costretto a dover su-
bire una determinata politi
ca, voluta e diretta dai «pa
droni del vapore» e attuata 
dalla classe politica democrU 
stiana e i suoi alleati. 

Se invece di sviluppare la 
motorizzuzione privata, aves-
sero dato la precedenza ad 
un bene molto piii tndispen
sabile dcll'auto, cioe la casa, 
e con criteri popolari, stron-
cando la speculazione edili-
zia, il popolo italiano in gs-
nerale e i lavoratori in par
ticotare avrebbero scelto di-
versamente. 

I lavoratori con 150 000 men-
sili, famiglie da mantenere t 
con le banche che non con-
cedono loro crediti, come fan-
no ad acquistare I'apparta-
mento che, al giomo a'oggi, 
casta 13-15-20 milioni? 

Altra amenita letta nell'ar-
ticolo sopraccitato: «Tutta-
via i petrolieri sono in per-
dita, e le loro perdite sono 
forti: decine di mihardi ogni 
anno ». 

Non si e mat saputo che i 
petrolieri fossero anche dei 
fllantropi. Devolvono in bene-
flcenza all'utente della strada 
e al governo (la tassa) miliar-
di. Lavorano in perdita, per 
puro altruismo. I petrolieri 
texani, ai qttali e stato attri-
buito I'assassinio di Kennedy, 
il rovesciamento del governo 
di Mossadeq, lavorano in per
dita, nel nostro Paese. 

WALTER BONARDI 
(Parma) 

Quando gli 
uffici postali si 
ergono a censor! 
Caro direttore, 

leggo SM.TUnita dell'8 ago
sto che il telegramma dei 
compagni della FGCI dt Cor-
reggto inviato all'on. Rumor 
per protestare cont'o I'tsti-
tuzione nel territorio del no
stro Paese dei famigerati 
campeggi paramilitari fascisti 
ha avuto nuovi sviluppi, e la 
parola fucilatore tnserita nel 
testo del telegramma ha sco-
modato financo Vavvocato An
tonio Magnanini da Correg-
gio, vice-questore. Giustamen-
te Von. Cam ha portato la 
questione alia Camera affin-
che venga rispettato il diritto 
di liberta di comunicazione. 

Puriroppo non e la prima 
volta che uffici postaii si ele-
vano a censori e rcspinaono 
telegrammi di protesta o di 
solidarieta che cittadini anti-
fascisti inviano a manijesta-
zione antifascista oppore a 
congressi di partiti antifasci
st!. E' accaduto la sera del 
7 luglio 1972 in occasione del-
I'anniversario dell'eccidio del 
1960: il presidente della Pro-
vincia comunicb che gli uffici 
postali avevano respinto un 
telegramma di solidarieta in
viato alia manifestazione pre-
sieduta dal presidente della 
nostra Regione, on Fanti. 

E' capitato al sottoscritto 
nel 1960. -nese di aiugno. pri
ma dei fatti di luglio. II tele
gramma da me inviato a Pa
lermo al Congresso det ~omu-
nisti siciliani in cui si augu-
ravnno successi nel lavoro e 
nella lotta contro il governo 
clericofascista di allora mi e 
stato respinto. il fatto e stato 
pubblicpto s»//TJnita net giu
gno 1960. 

Percib sono anni che si con-
tinua con questi metodi. que
sta storia si ripete. red; caso 
prima con Tambrom e ora 
con Andreotli, tl che £ tutto 
dire. Intanto i fatti ct sono e 
la protesta della lotta anti
fascista va avantt I censori 
fascisti prima, quelli tambro-
niani dopo, sono stati battuti 
e spazzati via dalle forze po
polari. Questa sara la sorta 
dei nuovi censori e dell'at
tuale governo di centrodestra. 

DANTE BIGLIARDI 
(Poviglio) 

Fatti individuali 
e tragedie 
collettive 
Cara Unita, 

leggendu il commovente ar
ticolo sul massacro nazifasci-
sta di S. Anna apparso su 
I'Unita del 10S'72. mi e i>#-
nufo spontaneo pensare a 
quanto di analogo avviene an
cora oggi nel Vietnam, ma 
ancora di piii alia sostanziali 
indifjerenza che a volte poa-
sono provocare la distanza 
gcografica (piu la tragedia av-
rtene lontana, meno colpisce 
sul piano umano), razziale 
(quando il popolo colpito pre-
senta caratteristiche molto di
verse dal nostro). social* 
(quando la sensibthta viene 
suscitata solo nell'ambito del 
proprio ceto sociale). 

Ma c'e da aggiungcre che in 
certi tipi di lettort fa spesso 
piu effctto il fatto individuals 
di cronaca nera che quello 
collettivo, come una repres
sione sanguinosa o un disa-
stro tcllurico, oppure il par
ticotare allucinante rispetto a 
quello meno cvidcnziabile; 
che un certo tipo di educa-
zione reazionaria o qualun-
quistica « rimuore» dalla co
scienza di molti il senso di 
solidarieta che — ad esempio 
— dovrebbe isptrare la si-
tuazione degli omicidi bian-
chi: rimuove'e la paura e la 
responsab'.Uta di fronte alia 
tragedie del traffico automo-
bilistico 

Credo tnsomma che si pos-
sa indtvtduare una serie dl 
preoccupanti analogic nel com-
portamento psicologico di mol-
ta cittadinama, quando si no-
ti il pericolo che corre I'in-
diriduo nel distacco tra il 
sempltce scntimento umano ed 
una razionale presa di co
scienza politica che I'attuale 
meccantsmo sociale tenta in 
ogni maniera di tnibire. e non 
solo per crimtni sociali o ca-
tastrofi. Ed £ percib che si 
impone — oggt piu che mai — 
una sempre maggiore azio-
ne nel movimento operaio su 
di un piano contemporanea-
mente morale e conoscitivo. 

PIETRO COSIMI 
(Romn> 
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