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// diritto alio studio comincia dalla prima Manila 

A SCUOLA 
A TRE ANNI 

// valore educativo della precoce scolariuaiione • Le prime esperien-
ze di * gestione sociale)) tatte dal Comune di Modena • Perc/ie e in
dispensable delegare alia Regione la competent in questo sethre 

L'esperienza sulle scuole 
dell'infanzia del Comune di 
Modena deriva dalla |M)litica 
scolastica che l'Amministra-
zione comunale ha elaborato 
e attuato nel corso di questi 
anni con la collaborazione dei 
consigli di quartiere, dei con
sign Scuola-citta e delle di
verse organizzazioni democra-
tiche, sociali e politiche. 

L'Amministrazione comuna
le ha infatti operato per su-
perare i limiti settoriali per 
far diventare il problema della 
scuola parte del patrimonio 
di lotta dei lavoratori, 

Nella scuola dell'obbligo ab-
biamo individuato i modi fon-
damentali della crisi della 
scuola italiana. Abbiamo con-
centrato il nostra impegno in 
questa fascia perche e nella 
scuola di base che si attua 
la prima fondamentale discri-
minazione, e nella scuola di 
base che si decide la desti-
nazione sociale dei ragazzi. 

E* la carenza delle scuole 
dell'infanzia, sono i doppi tur-
ni, sono le pluriclassi, le ripe-
tenze, il sovraffollamento, la 
distinzione di classi maschili 
e femminili, la formazione 
discriminatoria delle classi, la 
inflazione delle classi diffe-
renziali, il mancato adegua-
mento di strutture materiali 
all'aumento della popolazione 
scolastica, le carenze di strut
ture e di strumenti culturali 
nei quartieri; e ancora: il 
governo burocratico-autorita-
rio della scuola. i contenuti 
educativi arcaici, 1'insipienza 
dei programmi e dei libri di 
testo, la separazione tra scuo
la e societa. sono tutte queste 
le caratteristiche che si ritor-
cono particolarmente a danno 
dei figli dei lavoratori nella 
scuola di base (e che deter-
minano l'esclusione dei « disa-
dattati», degli handicappati, 
ecc ) . 

Partecipazione 
AI centra del nostro lavoro 

e stato percio posto l'obiet-
tivo di contribuire a realiz-
zare una scuola uguale per 
tutti dai 3 ai 14 anni. Creare 
cioe l'eguaglianza reale di tut
ti gli scolari nella scuola per 
conquistarla nella societa. Con-
temporaneamente alia lotta 
per il diritto alio studio e 
stato posto il problema del-
l*affermazione di una demo-
crazia reale nella scuola. 

Abbiamo cosi avviato le 
prime esperienze di gestione 
sociale con la partecipazione 
degli insegnanti. del perso-
nale inserviente. dei genitori 
e dei cittadini, perche soltan-
to con la presenza e la parte
cipazione perrnanente della 
societa esterna alia scuola e 
prima di tutto dell'ente locale. 
delle organizzazioni dei lavo
ratori, e possibile garantire 

alia scuola una conlinua e 
rinnovata aderenza alia realta 
e alia vita democratica. 

Per quanto riguarda la scuo
la dell'infanzia gli obiettivi 
per i quali abbiamo lavora-
to possono essere cosi sinte-
tizzati: generalizzazione della 
scuola materna pubblica, ri-
valutandola come vera e pro
pria scuola dell'infanzia dai 
3 ai 6 anni, quindi non pill 
semplice « parcheggio» dei 
bambini, ne soltanto prepara-
zione alia scuola elementare, 

, ma autonomo e irrinunciabile 
momento dello sviluppo intel-
lettuale e culturale di tutti i 
bambini. 

Fatta nostra la parola d'or-
dine « il diritto alio studio 
comincia a 3 anni », abbiamo 
assegnato un valore educati-
vo alia scuola dell'infanzia che 
e un bisogno pubblico, primo 
pilastro su cui poggia la co-
struzione di provvedimenti, 
che hanno come obiettivo il 
diritto effettivo di istruzione 
per tutti, una scuola realmen-
te uguale per tutti. Con la 
precoce scolari/zazione si ri-
tiene di favorire un processo 
di culturizzazione dei bambini 
provenienti da tutti i ceti so
ciali e di attenuare le disu-
guaglianze che si operano nel
la scuola e nella societa. 

Pochi dati testimoniano i 
risultati di questa esperienza. 
In pochi anni il servizio sco-
lastico per l'infanzia del Co
mune di Modena e passato da 
3 scuole a 21 scuole, da 380 
bambini ospitati a 1749 bam
bini. Queste realizzazioni. ol-
tre al programme in corso 
che prevede la costru/.ione di 
13 scuola per ospitare 1140 
bambini, sono state possibili 
perche si e creato un movi-
mento di lotta che ha impe-
gnato le scuole. i quartieri. 
gli insegnanti, i genitori. le 
organizzazioni politiche e so
ciali. 

Questo programma tuttavia 
e nuovamente in pericolo per 
la carenza di mezzi finanzia-
ri. Si impone percio un ampio 
movimento di lotta per con-
quistare al Comune poteri e 
mezzi per estendere questo im-
portante servizio sociale, per 
rispondere alia domanda cre-
scente di servizi sociali da 
parte della popolazione. 

Che cosa ha fatto lo Stato 
nel corso di questi anni? Solo 
nel 1968 il Parlamento ha 
approvato la legge di istitu-
zione della scuola materna sta-
tale. Fino ad ora pero a Mo
dena e in tutta Italia non 
si e costruita nessuna scuola 
materna statale e i miliardi 
accantonati non sono stati spe-
si. Le uniche scuole materne 
statali istituite sono quelle 
aperte con l'intervento mas-
siccio dei Comuni che hanno 
messo a disposizione locali. 
attrezzature. refezione. tra-
sporti. personale di servizio 
(nel Comune di Modena, per 
esempio. si sono aperte 4 scuo
le materne statali). 

L'arte dei primitivi 
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RIMINI, 27 agosto 

II 9 seilembre sara inaugurato a Rimini un museo singo-
lare. Si tratta del Museo di Arti primitive, ospitato nel Palazzo 
del Podesta. l a raccolta e nata dalla attivita di csplorazione 
e di ricerca di uno studioso, Delfino Dinz Rialto. Per la-ric-
chezza e la varieta dei pezzi esposti. oltre che per la agilita e 
la modernita culturale dei criteri che hanno presieduto all'e-
sposizione. il Museo di Rimini sembra non avere precedent! in 
Europa. II panorama storico-geogralico e assai vasto: si v* 
daU'Africa all Oceania aU'America latina. Un'occasione unica, 
in sostanza, non solo per conoscere i prrdotti di civilta che fl-
r.ora sono state indagate attraverso l'ottica distorta del colo-
nialismo, ma anche per cogliere, alle ongini, i motivi ispirato-
ri di tanta parte dell'arte plasties ccntemporanea, 

NELLA FOTO: particolare di una icultura dalla Cotta d'Avorlo. 

Si e continuato a utilizzare 
in modo sfacciatamente clien-
telare i fondi previsti dalla 
legge 1073 (dal 24-12*62) a 
vantaggio delle scuole materne 
conlessionali, discriminando 
quelle gestite dagli enti lo
cali. Basti pensare che nel 
1970 contra 4 miliardi e 87 
milioni distribuiti a scuole ge
stite da enti locali, ben 12 
miliardi e 286 milioni sono 
andati alle scuole private. 
Dopo 3 anni, nel 1971 si sono 
istituite 2000 sezioni di scuole 
materne statali. 

II bilancio del 1972 preve-
deva la istituzione di 7.800 
sezioni per una spesa di 40 
miliardi. II piano quinquen-
nale Giolitti prevede di isti-
tuire 15.000 sezioni per 500.000 
bimbi. Questo programma pe
ro non trova una corrispon-
denza nel bilancio dei LL.PP. 
per la costruzione di scuole 
materne statali. quindi si ten-
dera in sostanza a fare rica-
dere ancora una volta sugli 
enti locali il peso della scuola 
materna statale. 

// programma 
Dovrebbero essere, secondo 

questo piano, gli enti locali 
a provvedere alia messa a 
disposizione dei locali, alia 
manutenzione. al personale in
serviente. al trasporto, alia re
fezione ed eventualmente al 
prolungamento dell'orario. in 
quanto gli orari delle scuole 
materne statali non rispon-
dono alle esigenze dei lavo
ratori. 

Per quanto riguarda la no
stra Regione ci risulta che i 
provveditorati agli studi han
no preparato un programma 
che consiste nella richiesta di 
istituire per il prossimo anno 
135 sezioni delle 202 richie-
ste dai Comuni della Regione. 
II programma e stato presen-
tato senza il concorso degli 
enti locali. senza predisporre 
alcuria indagine conoscitiva. 
senza porsi minimamente il 
problema di come giungere a 
realizzare il diritto alio studio 
che comincia a 3 anni per 
tutti i bambini. 

II Consiglio regionale giu-
stamente ha rinviato questo 
piano elaborato in modo buro-
cratico dai Provveditorati agli 
studi e ha richiesto che venga 
rifatto con la partecipazione 
delle Regioni e dei Comuni. 

Quanto all'edilizia scolasti
ca delle scuole materne si sa 
che il ministero dell'Istruzio-
ne ha elaborato un program
ma, ma ancora una volta sen
za consultare ne Comuni ne 
Regioni. A Modena ci risulta 
che delle G scuole richieste. 
per le quali abbiamo messo 
a disposizione le aree. e stata 
approvata la costruzione di 
una scuola materna statale. 

Da questi dati di fatto ri
sulta chiaro che si impone 
con urgenza la costruzione di 
un movimento teso a sbloc-
care immediatamente i mi
liardi accantonati e non uti-
lizzati. e a imporre una svolta 
negli indirizzi e una riforma 
radicale sulla legge della 
scuola materna statale. Si 
deve andare verso l'elabora-
7ione di una proposta di legge 
che affidi un ruolo centrale 
nel campo della scuola del
l'infanzia alia Regione. 

Delegando alia Regione la 
competenza delle scuole ma
terne per l'infanzia sarebbe 
possibile rendere organica sia 
la programmazione scolastica, 
sia l'attivita nei confront! del
l'infanzia. Le Regioni dovreb
bero programma re e colloca-
re sul territorio le scuole ma
terne e delegare i Comuni a 
istituire tali scuole e a pre-
siedere alia loro gestione so
ciale. Alle Regioni dovrebbe; 
essere inoltre assegnato il 
compito di erogare i contri-
buti statali destinati alia scuo
la materna privata. 

Su questa linea politica con
cordats diverse forze politi
che: tra l'altro lo stesso pia
no Giolitti si pronuncia favo-
revolmente su una soluzione 
in chiave regionale del pro
blema della scuola per l'in
fanzia. 

Alcuni dati dimostrano la 
assoluta improrogabile neces
sity di prowedere immedia
tamente all'apertura di nuove 
scuole materne. Le domande 
di iscrizione per scuola del
l'infanzia sono ogni anno in 
aumento. A Modena in questi 
giorni i Consigli Scuola-citta 
hanno ultimato l'esame delle 
1720 • domande pervenute : 
avendo a disposizione 853 po-
sti, hanno percio dovuto esclu-
dere ben 867 bambini. 

Per rispondere a questa do
manda crescente. per dare 
una risposta positiva a quanti 
sono stati esclusi dalla scuola 
dell'infanzia occorre 1'impe
gno di tutti, Comune. quar
tieri. partiti, sindacati e par-
lamentari. 

Liliano Famigli 
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Argentina: elezioni o «putsch»? 
• • . . . • \ , . 

// masmro dei guerriglieri nella base di Trelew e stato I'ultimo episodio clamoroso di una lotta Ira opposhione e regime che dura da anni • La prospet-
tha delle elezioni del mano 7973 e le tallite manovre di Lanusse per arrhare a un taccordo naiionale* tra i partiti • II ruolo di Peron e dei giusthialisti 

L'Argentina va veramente verso le' elezioni general! e quella che il generale Lanusse chiama 
la «istituzionalizzazione» (cioe la normalizzazione del predominio deir.ohgarchia), oppure si 
avvia, come a volte sembra piu verosimile, sulla strada di un putsch militare alia brasiliana, 
che condurrebbe inevitabilmente a un urto aperto, drammatico e incerto fra le forze popolari 
e il regime? Certo e che la presente situazione e di crisi profonda e incolmabile. L'espJ.osione 
del «caso Argentina» e stata subitanea solo apparentemente; per la stampa mondiale e in 
parte anche latino-americana ha fatto da detonatore il massacro di guerriglieri operato dai 
marines della base di Trelew, ma sono anni che il confronto fra torze popolari e regime di 
Lanusse e in atto; esso ha gia 

Una recente manifestazione organizzala a Cordoba, in Argentina, dal sindacato degli impiagati pub-
bliei per protcstare contra la politica antipopolare del governo. 

sommato una tale quantita di 
esplosioni, conflitti, prove di 
forza da avere imposto — 
prima di tutto al potere oli
garchic locale e agli agenti 
di Washington sulle rive del 
Plata — la ricerca frenetica 
di una via di uscita: finora 
appunto quella crelle elezioni 
e della normalizzazione. Ma e 
bastato il solo annuncio di 
una prospettiva elettorale a 
mettere in movimento ancor 
piu accelerato tutte le forze 
argentine, del regime e del-
l'opposizione; il governo ha 
accentuato la repressione; le 
organizzazioni popolari hanno 
moltiplicato le loro iniziative: 
in prima fila in manifesta-
zioni e scioperi, sindacati e 
movimento studentesco. 

I termini della situazione 
argentina, un autentico rom-
picapo, sono numerosi e com-
plessi. E', per questo, indi-
spensabile qualche riferimen-
to anche sommario agli ulti-
mi 17 anni della storia ar
gentina (cioe al periodo tra-
scorso dalla caduta del regi
me di Peron) e un po' piu 
diffusamente alle vicende post-
'66 (quando fin! il regime co
st ituzionale con il rovescia-
mento del presidente lllia e 
l'instaurazione di tutta una 
serig di governi militari), per 
cercar'e di districarsi nell'at-
tuale vicenda politica del gran-
de Paese latino-americano. 

Campagna 
antioperaia 

Nel 1955 un certo tipo di 
equivoco trovo largo credito 
fuori dell'Argentina e anche 
airinterro. Esso tendeva a 
identificare il periodo e la 
politica peronista con la fi
gure di Peron e con la co-
reografia, la demagogia e la 
corruzione che avevano ac-
compagnato il regime «giu-
stizialista»: e che forse ne 
erano anche state la compo-
nente piii rilevante ma certa-
mente non la sola. Si tento 
allora anche di identificare, 
nelle forze autrici del colpo 
contro Peron, uno strumen-
to che avrebbe fatto evolve-
re la situazione argentina per 
il semplice fatto che erano 
state ripristinate le liberta 
tradizionali. In realta la si
tuazione argentina subi addi-
rittura una involuzione. Fa
cile fu rannullamento — sul
la base della campagna an
tioperaia « da destra» — di 
quelle conquiste e di quelle 
istanze che restano un meri-
to del peronismo avere alme-
no formulato e avanzato; pri
ma fra tutte la carica anti-
nordamericana che in certi 
periodi il « giustizialismo » a-
veva avuto. 

Di pari passo con il recu-
pero del prmcipio « antipopu-
lista» e borghese che a go-
vernare devono essere le 
« classi preparate e non i de-

scamisados » (frase attribuita 
proprio a Lanusse, da parec-
chi anni al vertice della ge-
rarchia militare), si attub una 
violenta repressione del mo
vimento studentesco e di quel-
lo sindacale, fortemente vin-
colato alia figura di Peron e 
soprattutto alia carica mes-
sianica del « giustizialismo », 
ma anche consapevole dei di-
ritti concreti da difendere e 
della necessita di preservare 
il patrimonio nazionale dalla 
rapacita USA. Da un'azione 
di repressione e di asservi-
mento al capitale USA si dis-
sociarono in qualche modo 
president! come Frondizi e 
lllia, ma a parte i limiti 
obiettivi dei lor.o governi re-
sta il fatto che proprio il 
presidente lllia fu l'ultimo ca
po costituzionale del Paese, 
dopodiche l'Argentina precipi-
to nelle mani della gerarchia 
militare per conto dell'oligar-
chia interna e del capitale 
straniero. 

Si apri cosi il periodo du-
rissimo delle repressLoni; ma 
in coincidenza con questo 
venne il maturare del movi
mento popolare, prima di tut
to con il « depuramento » del
le organizzazioni peroniste 
— o almeno di molte di es
se — dai vincoli del carisma 
di Peron. Di fr.onte alia re
pressione sorsero anche mo-
vimenti di gruppi guerriglie
ri che — pur nella loro ten-
denza aH'awenturismo e nel
la velleitaria speranza di ri-
solvere i problemi del Pae
se con un « foco » guevaria-
no — hanno messo in cruda 
evidenza la natura del regi
me, le repressioni, i delitti 
degli «squadroni della mor-
te» anaLoghi a quelli brasi-
liani (duecento « scomparsi >>. 
25.000 persone passate nelle 
varie prigioni, mille perqui-
sizioni in sei anni). 

Nel contempo. di pari pas
so con il decadere della si
tuazione economica, si accen-
tuo il movimento rivendicati-
vo (si oensi agli scioperi di 
Cordoba alia FIAT e alia Ci
troen, alle battaglie per i sa-
lari degli insegnanti, alia ri-
volta dei bancari); e proprio 
in queste lotte si e verificato 
il citato* fenomeno di «de
puramento » del peronismo. 
Esso e ormai una forza in 
larga parte autonoma da Pe
ron; ha un suo peso a pre-
scindere dal ritorno dell'esu-
le; e — come si e visto con 
la dimostrazione di martedi 
scorso — ha acquistato la 
spregiudicatezza di fischiare 
in piazza 1'inviato dell'ex pre
sidente, Camoora. e chiede 
oggi al vecchio presidente e 
ai leader in vista del movi
mento di orecisare una « Car
ta per l'Argentina», oltre a 
f.ormulare petizioni per il ri
torno al potere del «giusti
zialismo ». 

Alia base si manifestano 
anche saldature fra le varie 
componenti dell'opposizione 
popolare e, pur se restano in-

Gli americani usano le nuove teenkhe per perfezionare le stragi in Vietnam 

II laser per la guerra 
Le bombe guidme con precision? mat raggiunta sugli obiettivi - ISegli Stati Uniti si studia per al' 
largarne Vapplicazione ai missiti e alVartiglieria fino « creare il «raggio della morte» - Settanta 
milioni di dollari sono stati stansiati per proseguire le ricerche - La terribile arma che brucia gli occhi 

L'uso del laser nelle tec-
niche chirurgiche polra, 
grazie a recentt studi in 
questo campo. avere nuo
ve applicazioni nelle rese-
ziom piu delicate: finora 
infatti questo dispositivo, 
capace di qenerare ed am-
plificare I'intensita di una 
luce monozromatica. ceni-
ca solo uttiizzato nel cam
po della microchirurgia 
nella distruzione dei tumo-
ri, nel distacco della reti
na. L. Schawlou:, un pro-
fessore della Stanford Uni
versity. e stato il prtmo 
scienzmto che teortzzb » 
principi dell'applicazione 
di questa sorgente di cner-
gta nelle operazioni chirur
giche. 

In un suo recente tiag-
gio negli Stati Uniti ha te-
nulo molte conferenze sul-
l'uso dei laser, ma in es
se non ha mai accennato 
alle sue possibili applica-
zioni m campo militare, 
precisando ami nello scor
so febbraio m to non so 
quali sisno le applicazioni 
del laser nella tecnica dt 
guerra: non voglio cono-
scerle* ed aggiunge che il 
loser e * una grande forza 
per la scienza e Vumanila, 
ma io penso che potrebbe 
essere usato per scopi mal-
vagi». 

Le ricerche di nuovi mez
zi belJici hanno portato il 
laser sul campo di batta-
glia. La rivista scientifica 
tnglese * New Scientist» 
pubblica infatti nello scor
so luglio un vasto articolo 
in cui denuncia che gli 
americani nell'ultima cam

pagna di bombardamenti 
nel Vietnam hanno intro-
dotto i laser nelle moder-
ne tecniche di guerra. Bom
be guidate da laser per-
mettono la distruzione di 
obiettivi militari. difficil-
mente raggiungibili prima. 
con una precisione mai 
raggiunta. 

Questi bombardamenti 
sonoiniziati nelNord Viet
nam circa tre mesi fa. ma 
bombe guidate da laser 
erano state gia sperimen-
tate due anni fa nel sud-esl 
asiatico. Un sensore instal-
lato nella bomba ricerca il 
raggio laser riflesso dal 
bersaglio ed un sistema 
guida indirizza il percorso 
della bomba sino a meno 
di quattro metri dal bersa
glio. 

Questo tipo di bomba 
costa dteci tolte di piu di 
una bomba normale. ma 
ha una potenza distruttt-
va cento volte maggiore: 
questi congegni hanno per-
messo agli Stati Uniti di 
distruggere in quest'ultimo 
breve periodo piit attrezza
ture e punli strategici che 
durante I'intera campagna 
di bombardamenti dal 1966 
al 1968. 

II successo ottenuto con 
tali bombardamenti ha per-
messo nuovi sviluppi nel
lo studio di proiettili gui-
dati da laser per allargar-
ne Vapplicazione ai missi-
li. all'artiglieria e ad ogni 
tipo di armi. Inoltre, in 
estrema segretezza. fin dal 
1959 il Pentagono si sta 
interessando al potenziale 
energettco dei laser per 

realizzare t* «raggio della 
morle ». 

Nel 1961 si avevano i pri-
mi risultati positivi di que
ste ricerche con un pro-
getto della Advanced Rese
arch Projects Agency, ma 
gli alti costi, la limitata 
ctficienza, il basso potere 
distruttivo furono i moti
vi determinanti che non 
consentirono Vapplicazione 
del laser come craggio del
la morte*. Tuttavia il 
nolevole livello raggiunto 
negli studi sulla dinamica 
dei laser portava i tecnici 
americani alia realizzazio-
ne di un progetto. chiama-
to in codice « Eight Card », 
che secondo VAir Force 
Magazine «e paragonabile 
al progetto per la bomba 
atomtca nella seconda guer
ra mondiale ». 

Gli studi per questa rea-
lizzazione si sono svolti 
presso VAir Force Special 
Weapons Laboratory, silua-
to presso la Kirtland Air 
Force Base, vicino ad Al
buquerque (nel New Me
xico) non lontano da Ala-
mogordo dove esplose la 
prima bomba atomica. Nel 
giugno del 1971 sui monti 
Manzano venne sperimen-
tato il primo gigantesco 
cannone a raggi laser, chla-
mato in codice XLD-1, la 
cui energia raggianle ad 
emissione continua incen-
diava gli obiettivi posti a 
due miglia di distanza. 
Questa primavera VAir For
ce provava VXLD-1 contro 
aeroplani telecomandati: il 
Pentagono esprimeva il 

suo compiiicimento per i 
brillanti risultati. 

II Dipartimento della di-
fesa degli Stati Uniti ha 
stanziato per il corrente 
anno oltre 10 milioni di 
dollari per le ricerche e 
lo sviluppo dell'applicazio
ne bellica dei laser, soprat
tutto per ottenere il rid-
do dei gas che li genera-
no, alio scopo di poter ave
re con una riduzione dei 
costi una immediata ap-
plicazione di quella che es-
si definiscono la «guerra 
termica ». 

// maggiore generale Dou
glas T. Nelson afferma che 
: cannoni a raggi laser 
* sembrano motto promet-
tenti» e che essi saranno 
in un prossimo futuro di 
normale dotczione dei bom-
bardieri supersonici B-l. 
Queste armi, come ripor-
ta V* Armed Forces Jour
nal » <r saranno capaci di 
penetrare ogni barriera di-
fensiva finora conosciuta : 

Si prevede che Vartiglie-
ria antiaerea a raggi laser 
sara pronta fra qualche an
no. ma un laser * eye-pop
per*, che brucia gli occhi. 
non richiedendo Valto li
vello energetico necessario 
per forare i metalli, far& 
quanto prima la sua appa-
rizione in Vietnam. Esiste 
infatti un programma del-
VAir Force per il quale il 
governo degli Stati Uniti 
ha stanziato per quest'an-
no 5 milioni di dollari 
chiamato eufemisticamen-
te « guerra elettro-ottica • 
che si interessa di ncontro-

misure visices. come ripor-
ta «Avion V/eekn. che com-
prendono lo studio dei mez
zi per danneggiare tempo-
raneamenle o defimttva-
mente il tessuto della reti
na umana. 

Mentre Vopmione pub
blica viene tenuta all'oscu-
ro su do che riguarda l'uso 
beltico de» laser. Vindustria 
e informata della necessi
ta dello sviluppo di queste 
applicazioni tramite pub-
blicazioni e simposi del Di
partimento per la difesa. 
Melrin Laird, segrelario al
ia Difesa, riportando al 
Congresso nella sua annua-
le relazione che VUnione 
Sovietica stava sviluppan-
do un sistema per aboatte-
re i satelliti ortificiali USA, 
trascurava di menzionarc 
che VAir Force americana 
sta mettendo a punto un 
programma chiamato in 
codice * Black Eye; Oc-
chio Nero, per distruggere 
tramite raggi laser obiet
tivi nello spazio. e per 
inattivare i sensori dd sa
telliti « nemici». 

II laser come fonte di 
energia potrebbe essere 
per gli scienziati di oggi, 
tl punto di partenza per 
realizzazioni con le quali 
Vumanita potrebbe risol-
rere molti dei suoi attua-
li problemi. Sfortunata-
mente oggi il laser, come 
dice il consulente indu
strial americano Robert 
R. Manley, e «per Vuma
nita Varma piit bellica do
po la bomba atomica ». 

Laura Chiti 

comprensionl profonde e per-
mangono echi delle ben giu-
ste e fondate riserve avanza-
te (per esempio dal Partito 
comunista) sulla figura di Pe
ron, sul suo regime fino al 
1955. sulla ideologia e gli o-
biettivi della dirigenza attua-
le, e fuori di dubbio che 
con questo insieme di forze, 
politicizzate in senso progres-
sista e antimpenalista, devo
no fare i conti la gerarchia 
militare, l'oligarchia, la CIA, 
Washington. 

Non si pub dire che la rea-
zione argencina e internazio-
nale non ubbia visto il pe
ricolo. Cosi, andato al pote
re l'anno scorso, il presi
dente Lanusse ha lanciato la 
parola d'ordine delle elezio
ni, della u istituzionalizzazio
ne » e del «progresso», ac-
compagnando l'annuncio del-
l'impegno per «libere elezio
ni » a un invito alle forze 
politiche per un « grande ac-
cordo nazionale ». Lanusse ha 
posto subito dei limiti alia 
partecipazione dei partiti e 
dei loro leaders alia campa
gna elettorale e soprattutto ha 
cercato di impedire la can
didature di Peron. Non si 
tratta, in questo caso, di una 
adesione alle riserve che an
che altre forze — fuori del 
regime — hanno sull'ex pre
sidente, ma della paura che 
Juan Peron possa effettiva-
mente portare al successo la 
opposizione di sinistra. 

La dinamica 
del massacro 

E' nel pieno deila polemica, 
durante le prime battute di 
questa Iunghissima e dram-
matica campagna elettorale, 
che si inserisce il massacro 
di Trelew. La dinamica e le 
originJ del massacro vanno 
spiegate meglio rispetto a 
quello che si e saputo dai 
vari dispacci dei giorni scor-
si. Lanusse aveva urgenza di 
screditare al massimo l'oppo-
sizione popolare in tutte le 
sue componenti. L'mvito ai 
partiti per l'accordo naziona
le e caduto quasi nel vuoto. 
Alle riunioni, tra i cinque 
partiti convocati, partecipano 
infatti soltanto l'Unione civi-
ca radicale e il Fronte della 
sinistra popolare. II Movimen
to «giustizialista», il Movi
mento di integrazione e di 
sviluppo dell'ex presidente 
Frondizi e il Fronte civico 
di liberazione nazionale ri-
spondono sis'ematicamente di 
no a ogni convocazione. 

Lanusse aveva dunque bi
sogno di qualche clamorosa 
affermazione; per di piu si 
era registrato il caso di eva-
sione e poi di dirottamento 
di dieci guerriglieri che si 
sono rifugiati in Cile (e so
no poi partiti per Cuba). 

Mentre sei avvocati parto-
no per Rawson per indagare 
sulle condizioni atroci in cui 
sono tenuti i prigionieri po
litic!, scat ta la montatura del 
nuovo «tentativo di evasio-
ne» che i marines della ba
se di Trelew reprimono a raf-
fica uccidendo quindici guer
riglieri. Tra loro sono rappre-
sentanti di tutte e tre le di
verse forze della guerriglia: 
« Montoneros » (legati al pe
ronismo). FAR (Forze anna
te rivoluzionarie: nazionalpro-
gressisti), trotskisti dell'ERP 
(Esercito rivoluzionario del 
popolo). 

Ma il calcolo che il nuovo 
episodio di «evasione» e la 
repressione suscitino simpatie 
all'opera del governo e la-
vorino per raffermazione di 
un candidato del « sistema» 
alle prossime elez^jni. risul-
tano del tutto infondate. La 
sollevazione morale e politi
ca di questi giorni in tutta 
l'Argentina ne e la prova. 

Ora si toma all'interrogati-
vo iruziale: a chiedersi quali 
saranno gli sviluppi dell'im-
mediato futuro. Non si tratta 
tanto di sapere se Peron tor-
nera effettivamente in Argen
tina nel prossimo ottobre (an
che se un fatto del genere 
sara senza dubbio clamoroso); 
ne di prevedere se Peron 
«sara ucciso al primo met
tere piede nel suo Paese» 
(una dichiarazione in questo 
senso, ha detto il leader dei 
glovani peronisti, Rodolfo Ga-
limberti, e stata fatta da La
nusse ai genereli argentini in 
una riunione .^egreta); non si 
tratta nemmeno di sapere 
quali alleanze potranno sta-
bilirsi al livello delle forza 
popolari per tentare di vin-
cere le «presidenziali» del 
1973 (qualche contatto e cer-
tamente m corso fra le sini
stra del Paese. anche se per 
ora si e in una fase poco 
significativa). II vero proble
ma e se le elezioni potranno 
essere dawero libere o no; 
e — nel caso che l'oligar
chia giudichi impossibile sta-
bilire in anticipo un succes
so dei conservatori — se si 
tentera o no la soluzione del 
putsch di qui alia data fissa-
ta delle elezioni. Non e'e dub
bio che alcuni generali mira-
no a saldare neirAmerica au-
strale il fronte controrivolu-
zionario che fa pemo sul Bra-
sile e comprende Bolivia. Pa
raguay, Uruguay. Ma, abbia-
ma gia detto, quali conseguen-
ze avrebbe un sollevamento 
dell'alta gerarchia reazionaria 
militare? L'Argentina non e. 
o almeno non e piu, nell« 
condizioni in cui si trovava 
11 Brasile nell'aprile del 1964. 

Camillo Pitani 
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