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Il problema del sottosviluppo 

nell'analisi di un economista francese 

LO SCAMBIO 
INEGUALE 

Arghiri Emmanuel rispolvera la teoria dslla 
«integrazione operaia» per approdare ad una 
proposta socialdemocratica: una politica dei 

redditi su scala internazionale 

II libro di Arghiri Em
manuel, «Lo scambio ine-
guale», — ora tradotto in 
italiano dalla Casa Editrice 
Einaudi — ha suscitato, tan-
to nel nostro paese che in 
Francia, un dibattito teori-
co di vaste proporzioni. E* 
stato qucsto il risultato del 
modo « provocatorio », an
che se in realta non ecces-
sivamente originale, con cui 
11 problema dei paesi sotto-
sviluppati e stato impostato 
e risolto, sulla falsariga del-
le polemiche che, da anni, 
si agitano all'interno del mo-
vimento operaio internazio
nale, e che Pautore estre-
mizza fino a negare, alle ra-
dici, per il prolctario occi-
dentale, definitivamente tra-
sformatosi in « "aristocrazia 
operaia", sottoprodotto del-
l'imperialismo» (p. 210), 
ogni residua potenzialita ri-
voluzionaria. 

Alia base di questo pro-
cesso storico e il fenomeno 
dell'« integrazione capitali-
s t a» , realizzatasi grazie al 
costante aumento del reddi-
to nazionale dei paesi svi-
luppati, ottenuto attraverso 
la permanente sottrazione 
ai « paesi proletari » di par
te del valore prodotto. II 
meccanismo, che opera que-
sti trasferimenti, e quello 
dello « scambio ineguale », 
determinato dal rapporto tra 
i relativi prezzi di esporta-
zione. I primi tendono co-
stantemente a crescere, i se-
condi a flettere. Ne deriva 
che, dallo scambio, i paesi 
gottosviluppati subiscono uno 
svantaggio crescente, essen-
do costretti ad aumentare il 
flusso fisico di esportazione, 
per acquistare lo stesso 
quantitative di beni indu
strial! prodotti dai paesi 
sviluppati e necessari al pro-
prio sviluppo economico. 

Al fine di spiegare il fe
nomeno, 1'autore rovescia la 
nota posizione di Ricardo sui 
« costi comparati » (la divi-
sione internazionale del la-
voro conviene a tutti i pae
si che partecipano alio scam
bio) negandone l'assunto 
teorico ed individuando le 
motivazioni strutturali del 
sottosviluppo proprio nelle 
caratteristiche tecniche del-
la specializzazione produtti-
va. Quest'ultima, inevitabil-
mente, riproduce il mecca
nismo dello < scambio ine
guale », interagendo, in mo
do immediate, su due feno-
meni specifici: la perfetta 
mobilita del capitate a cui 
si contrappone il relativo 
immobilismo del fattore la-
voro. Ne deriva che il prez-
zo di produzione, essendo 
pari al montante del saggio 
medio del profitto, conside-
rato dall'autore costante, sui 
livelli salariali corrisposti, 
risultera, in definitiva, de
terminato dall' altezza di 
questi ultimi. 

Sulla base di questo mec-
eanismo, in verita abbastan-
za elementare, Emmanuel 
giunge ad individuare un 
vero e proprio rapporto di 
sfruttamento tra i «paesi 
proletari» e i paesi svilup
pati, sfruttamento indotto, 
in ultima istanza, dalla lot-
ta dei lavoratori dei paesi 
industrializzati, in difesa dei 
propri livelli salariali e dal 
cui successo deriva 1'incre-
mento dei prezzi di esporta
zione e, quindi, l'accentua-
zione della dinamica dello 
« scambio ineguale ». 

Diciamo subito di non po-
ter condividere questa im-
postazione, direttamente rap-
portabile ad un'interpreta-
zione di Marx difficilmente 
•ccettabile. Alia base del 
tentativo di Emmanuel non 
e, infatti, 1'analisi dei < rap-
porti di produzione», che 
caratterizzano 1'intera situa-
zione di classe, nazionale ed 
internazionale, ma il rifiuto 
delle fondamentali categorie 
teoriche del marxismo. La 
•tessa « legge del valore-la-
voro », il perno centrale del-
la teoria dello sfruttamento, 
viene relegata, daH'autore, 
nel limbo delle < condizioni 
della produzione mercantile 
precapitalista > (p. 30), il 
che lo porta a considcrare 
esclusivamente la tematica 
dei « prezzi di produzione », 
esposta da Marx nel terzo 
libro del Capitate, ed, in tal 
modo, a rompere la fonda-
mentale unita teorica, che 
lega i diversi passi dell'o-
pera. 

Grazie a questa rottura, 
consumata fin dalle prime 
pagine, tutta la successiva 
analisi si risolve in una trat-
tazione che si allontana sem-
pre piu dal marxismo, ver
so un approdo di tipo ricar 
diano, venato di economici-
smo. On errore qucsto tan-
to piu grave se si conside-
ra il fatlo che 1'autore tra-
•eura completamente il ben-

che minimo accenno al cosi-
detto « problema della tra-
sformazione» e le contro-
versie che, dopo la critica di 
Bohm Bawcrk a Marx, si so-
no susseguite. 

R i s o l t o empiricamente 
questo nodo teorico, ne-
gando semplicisticamente li
no dei due termini del pro
blema (la legge del valore-
lavoro), il resto e solo con-
seguenziale: la pretesa di 
una velleitaria soluziono 
tecnica ai problemi politici 
del sottosviluppo (la diver-
sificazione produttiva e non 
la lotta di classe contro i 
gruppi elitari); le imposta-
zioni teoriche (gli aumenti 

/ dei prezzi sono determinati 
dagli aumenti dei salari) 
gia esplicitamente criticate 
da Marx, in polemiche fe-
roci, contro Proudhon ed 
Owen; la visione illuministi-
ca della dinamica sociale 
(«democrazia = imperiali-
smo piu riforme sociali» 
p. 220). 

II filo rosso che unisce 
queste formulazioni, solo ap-
parentemente episodiche, e 
la riduzione della ricchezza 
e dell'originalita del marxi
smo (nei confronti della 
stessa tematica classica) ad 
una prospettiva metodologi-
ca che non considera il da-
to economico come il rifles-
so di una piu generale si-
tuazione di classe, ma come 
l'elemento assoluto delPana-
lisi, capace di racchiudere 
in se ogni ipotesi risolutri-
ce. E' questa, in definitiva, 
l'ottica che giustifica l'in-
comprensibile denuncia di 
una sorta di « monopolio » 
(p. 207) «degli operai dei 
paesi sviluppati », responsa-
bili di alimentare con le 
proprie lotte salariali il rial-
zo dei prezzi di esportazio
ne, come premessa necessa-
ria per invocare una «po
litica dei redditi su scala in
ternazionale » (p. 306) e ri-
proporre, quindi, la piatta-
forma tipica della visione 
socialdemocratica. 

L'aspetto pegglore di que
sta formulazione non e tan-
to la sottovalutazione dei 
drammatici problemi che ca
ratterizzano, oggi, le condi
zioni della classe operaia 
nei paesi occidentali quan-
to la teorizzazione di un ruo-
lo subalterno di quest'ulti
ma alia dinamica dello svi
luppo economico e, quindi, 
alia borghesia che ne guida 
1'indirizzo. Questo processo 
logico pud realizzarsi solo 
a condizione di disconoscere 
apertamente esplicite affer-
mazioni di Marx e di En-
gels. Per questi ultimi, in
fatti, il problema non era 
quello di sapere < che cosa 
questo o quel proletario, o 
anche il proletariato intero si 
propone temporaneamente 
come meta », ma « cosa es-
so e e cosa esso sara co-
stretto a fare in conformita 
di questo sno essere». 

Se questa e la prospettiva, 
tutta 1'analisi di Emmanuel 
risulta sfocata dall'artificia-
le scissione tra l'aspetto eco
nomico e quello politico 
dei singoli problemi, e dal
la conseguente sottovaluta
zione di quegli elementi del
la lotta di classe, che pun-
tano direttamente ad una 
modifica dei rapporti di for-
za nella societa e sono il 
frutto non dell'astratta ela-
borazione di una avanguar-
dia illuministica, ma della 
concezione scientifica del 
processo storico, inscindibi-
le dal livello raggiunto dal
lo scontro sociale. anche sui 
piano salariale. E' solo allo-
ra, infatti, che «le forze 
produttive material! della 
societa entrano in contrad-
dizione con i rapporti di 
propricta dentro i quali ta
li forze per I'innanzi si era-
no mosse. Questi rapporti 
da forme di sviluppo si con-
vertono in loro catene. E 
allora subentra un'epoca di 
rivoluzione sociale ». 

r ta in questa contraddizio-
ne il presupposto su cui de-
finire un nuovo « ruolo na
zionale > (sono parole del 
Manifesto di Marx ed En-
gels) che la classe operaia 
dei paesi sviluppati deve es
sere in grado di svolgere. 
Ad esso corrispondera un 
nuovo modo di produzione 
e di consumo, in prospetti
va una modifica di quelle 
stesse legei che oggi rego-
lano il mercato internazio
nale, il vero comune obiet-
tivo che le varie forze ri-
voluzionarie, esistenti tanto 
nei paesi soitosviluppati che 
in quclli sviluppati, devono 
porsi. Una slralegia che 6 
mille miglia lontana dalle 
ipotesi di una « politica dei 
reddit i», tanto caldeggiata 
dall'economista francese. 

Gianfranco Polillo 

MOZAMBICO: LOTTA ARMATA E LOTTA PI RICOSTRUZIONE NAZIONALE 

La scuola dei partigiani 
* f v 

Come nasce, nelle retrovie della guerriglia, Tossatura dei quadri della rivoluzione - La gestione dei campi di educa-
zione - Si insegna a debellare Panalfabetismo e le malattie, a conoscere e far produrre la terra, a combattere il triba-
lismo, ad amministrare le zone liberate - II nostro sostegno a una delle piu dure prove della lotta contro Timperialismo 

Nostro servizio 
1 TUNDURU, settembre. 

Quando sarete partiti. cl di-
cono, aprlremo • un dibattito, 
con i ragazzi. sulla vostra vl-
sita, approfondiremo cpn gli 
studenti i teml che abbiamo 
discusso insieme, sviluppere-
mo in ogni classe quello che 
ci avete splegato e racconta-
to dell'Italia. Niente va perdu-
to a Tunduru. tutto diventa 
occasione e materia di inse-
gnamento. II gemellaggio con 
Bologna, del resto, sta a cuo-
re, e molto. qui al Campo. 
E" un sostegno morale, non 
solo materiale. Gli ainti ver-
ranno, ma la solidarieta in-
ternazlonalista, antiimperiali-
sta. da diecimila chilometri di 
distanza, e gia arrivata, con 
la delegazione. E* davvero 
molto importante per questi 
combattenti del Frelimo sen-
tire che la loro lotta non e 
isolata, che anche in un pae
se lontano come l'ltalia diven
ta popolare. Poi e'e il prece-
dente di Reggio Emilia. L'ho 
gia ricordato questo gemel
laggio di Reggio Emilia con 
l'Ospedale di Capodelgado, ma 
devo ripetere quello che i 
compagni del Frelimo ci ripe-
tono, che 1 risultati sono me-
ravigliosi, che loro sono vera-
mente soddisfatti. che Reg
gio Emilia e l'esempio di un 
tipo di collaborazione per lo
ro molto utile, da estendere. 
Dunque anche da Bologna ci 
si attende parecchio. E intan-
to, ci dicono, Bologna, e le 
lotte democratiche in Italia, 
e la vostra guerra partigiana. 
e !e conquiste del movimen-
to operaio italiano. saranno al 
centro delle nostre prossime 
lezioni di politica. Vogliamo 
che i nostri giovanl. i nostri 
militanti. conoscano bene gli 
amici. 

Queste cose ce le dicono gli 
insegnanti di Tunduru, Cor-
nelio Peres, Giobbe Chamba-
le, Amandio Nkavandio. Dio-
linda Raoul Guezimane, Ga
briel Simbine, Joaquin Car-
valho. Cito soltanto queLIi dl 
cui trovo il nome nel mio tac-
cuino. Sono in realty una 
trentlna. Sono tutti la dimo-
strazione di che cos'e 11 qua-
dro intermedio del Frelimo. 
Un quadro di alto livello, e 
non certo soltanto perche al-
cunl sono perfino Iaureatl, In 
America o in Europa. Ci6 che 
li qualifica e la formazione 
politica e intellettuale alia 
scuola della Rivoluzione, che 
gli ha dato la concretezza, 
1'efficienza, la capacita di ini-
ziativa, o anzi la fantasia ri-
voluzionaria per cui un Cam
po educazionale come questo, 
di Tunduru, e un modello di 
intelligcnza didattica e di for
mazione di una gioventu pro-
gressista. 

Allievi e 
professori 

Ho seguito molte lezioni e 
ho visto con quale metodo 
si studia. come e aperto il 
dialogo. la partecipazione di 
ognuno. la liberta, 1'autodi-
sciplina. Sono cose che da 
noi. nelle nostre scuole me-
die, fanno scandalo, quando 
le si sperimenta. Qui sono la 
regola e fra l'altro si intrec-
ciano benissimo con la stes
sa severita con cui ognuno 
si prepara a essere nello stes
so tempo un guerrigliero e a 
essere un quadro del Freli
mo. Perd Tunduru e appena 
una tappa. Dopo, almeno per 
quelli che dimostrano parti-
colare attitudine alio studio, 
e'e Bagamoyo, il Campo del
la scuola superiore. A Baga
moyo e'ero stato tre anni fa, 
quando era appena nato, 
quattro baracche e una cin-
quantina di allievi. Adesso si 
e triplicato. gli allievi sono 
centocinquanta. gli alloggia-
menti sono piu che sufficien 
ti e tutti in muratura. Baga
moyo e a cinquanta chilome
tri da Oar es Salam. ed e 
stato quindi piu facile orga-
nizzarsi. avere il necessario. 
Senza che per questo (non lo 
si pensi) i problemi siano tut
ti risolti. Anche qui il Freli
mo vive sulle sue forze, e'e 
il problema della alimenta-
zione insufficiente. c*e il pro
blema del materiale didatti-
co che non basta, e'e il pro
blema di diventare autosuffi-
cienti attrezzandosi meglio 
per la coltivazione dei terre-
m assegnati al Campo. 

L'organizzazione del Campo 
l'hanno in mano gli allievi, o 
meglio funziona I'autogestio-
ne di allievi e professori. C e 
il Comitato per I'approvvigio 
namento. quello della stam-
pa, quello del laboratorio, 
della sartona. del giomale 
murale. del materiale scola-
stico. della biblioteca, della 
agricoltura e produzione in 
generale. delle costruziom, 
dell'igiene. della cultura, del
lo sport, del movimetito. O-
gnuno e formato e diretto da 
due o tre allievi. piu un pro-
fessore. Poi e'e un organo di 
coordinamento che e mvece 
composto soltanto da tre al
lievi e che e nello stesso 
tempo il comitato politico de! 
Campo. A turno tutti gli al 
lievi si succedono nella dire 
zione dei comitati. perche cia-
scuno imparl a essere respon-
sabile. a governare una co-
mumta. I professori, da par
te loro. sovraintendono, con-
trollano. intervengono quan
do e necessario o gli si richie 
de di intervenire. Ma e ra-
ro, ci assicura Mario Sive. 
che cid avvenga. 

Gli allievi si nunlscono in 
assemblea due volte la set-
timana. a discutere 11 loro la-
voro, e ogni due settimane 
e'e un rapporto generale su 
come vanno le cose. Inline. 
ogni sel settimane, I'assem 
blea complete, di allievi e pro
fessori, a dibattere, analizza-
re, critlcare, fare l'autocrltl-

L'incontro della' delegazione del Comune di Bologna con gli studenti del campo educazionale di Bagamoyo 

ca. Mario Sive, membro del 
CC del Frelimo, che sovrain-
tende a Bagamoyo. ha natu-
ralmente la massima respon-
sabilita di tutto. Ma il suo 
maggiore orgoglio e dl dimo-
strarci come l'autogestione. la 
democrazia, il governo degli 
studenti, funzionino perfetta 
mente. Di qui, da Bagamo
yo. spiega. devono uscire del 
militanti maturi, anche se so
no ragazzi di sedici, dicias-
sette. diciotto anni. Devono sa
pere arrivare in un villaggio 
e diventarne i dirigenti, i rap-
presentanti del Frelimo. Per-
cio fin da adesso al Campo 
cl stanno nove mesi, a stu-
diare, e per gli altri tre me
si vanno all'interno, a farsi la 
esperienza diretta, a vivere 
con le formazioni guerrlglie-
re. a insegnare quello che nan-
no gia imparato. 

L'anno scorso. per esemplo. 
al Campo e'e stato per un 
lungo periodo 11 nostro com-
pagno Pampiglione. parassito-
logo dell'Universita di Bolo
gna, a tenere un corso di 
educazione sanitaria. Ha scrit-
to (e il Frelimo ha stampa-
to) perfino un agile manuale 
in cui si spiega cos'e e co
me si previene c combatte la 
bilarziosi. cos'e e come si pre
viene o combatte la malaria. 
ecc. Alia fine del corso. gli al
lievi sono andati all'interno. 
in Capodelgado. in Niassa. in 
Tete. e hanno educato e assl-
stito la popolazione. E* stato 
un grande successo. E ne e 

nata addirittura una forma dl 
spettacolo didattico, popolare. 

I/ultima sera che eravamo 
a Bagamoyo ci hanno fatto la 
sorpresa. Uno storico narra 
l'azione, mtercalandola con 
veri e propri recitativi parla-
ti. E l'azione comincia con il 
projessore che tiene lezione 
agli allievi, seduti in cerchio. 
Poi questi vanno ciascuno nel 
villaggi, e radunano gli abi-
tanti. e spiegano e dimostra
no quello che hanno impara
to. Gli abitanti si convinco-
no, applicano le misure di 
igiene, accettano le cure. La 
azione e intercalate da canti e 
da danze. Mi sembra di assi-
stere a un Lerstuke brechtia-
no. Mi assicurano che que
sta rappresentazione e nata 
nel vivo della campagna sa
nitaria. che ha una grande 
efficacia educativa. che coin-
volge la popolazione dei vil
laggi e aiuta a convincerla. 
a capire. 

II giornale 
murale 

Certo, gli insegnanti di Ba
gamoyo assolvono il compi-
to della direzione didattica. e 
seguono con attenzione gli 
studenti. uno per uno. Ma 
tanto piu qui accanto alle ma-
terie di studio e la forma 
zione politica. la conoscenza 
dei problemi sociali. culturali. 

economicl del Mozamblco, che 
conta. Gli studenti devono sa
pere come si affronta l'anal-
fabetismo,, ma anche come si 
combattono gli elementi di 
sovversione controrivoluziona-
ria. il tribalismo. l'opportu-
nismo. il pregiudizio conser-
vatore contro le trasforma-
zioni socioculturali che la lot
ta di liberazione porta 
con se. 

Gli stessi insegnanti. del re
sto, sono scelti sulla base del
la loro esperienza rivoluzio-
naria, e non solo per la loro 
preparazione. Ben inteso, a 
Bagamoyo abbiamo incontra-
to anche due giovani profes
sori olandesi e uno della Re-
pubblica democratica tedesca, 
venuti volonteri a dare il lo
ro contributo Internazionali-
sta. Ma il corpo degli educa-
tori e di mozambichiani che 
hanno alle spalle un lungo 
periodo di lotta armata, co
me appunto il Comandante 
Mario Sive. come Edmundo 
Libambo. come Ferrao Vale-
riano. Alberto Cossinu. Elisa-
bette Andrade. Jouan Fereiza 
che e stato anche parecchio 
tempo a Cuba. Insegnano geo-
grafia, storia,- matematica. 
portoghese. scienze. elementi 
di medicina. ma nel loro in-
segnamento portano soprat-
tutto la loro preparazione po
litica che forma i nuovi qua
dri. 

Ho sotto gli occhi una dle-
cina di numeri del Jornal de 
Parede. il giornale murale 

di Bagamoyo. Me 11 hanno 
datt, prima che partissimo 
per Tunduru, i ragazzi che 
lo fanno. Alfredo, caporedat-
tore, Gregorio, Daniel, Adria-
no, Francesco, Caterina. redat-
tori. Ho avuto una riunione 
con loro. II Jornal de Pare
de esce una volte la settima-
na, e di otto pagine. lo si 
stampa in ciclostile. Gil arti-
coli sono per lo piu redazio-
nall. ma ce ne sono anche di 
commissionati ai compagni 
del Campo. E trattano argo-
menti diversi. non solo quel
li che riguardano la vita del 
Campo. Queste. naturalmen-
te, occupa una buona parte 
dello spazio. E la si tratta 
senza molti compliment!. Nel 
numero del 4 giugno. per 
esempio. si segnalano caren-
ze. ritardi. mancanze organiz-
zative (nell'igiene, nello stu
dio. nella disciplina). e tutto 
viene ricondotto correttamen-
te al fattore politico. La que-
stione sta nel rafforzare la 
coscienza politica dei giova
ni, e anche nell'accrescere la 
vigilanza contro il disfatti-
smo, gli intrighi. le infiltrazio-
nl nemiche. Bisogna tener 
conto, mi fanno notare, che 
gli agent! dei portoghes! pul-
Iulano attomo ai campi del 
Frelimo. e di contlnuo cerca-
no di diffondere false noti-
zie e scoraggiamento. Parec-
chi, anche di recente. sono 
steti smascherati. 

II Jornal de Parede si 
preoccupa di queste attivita. 

e apre una discussione su co
me essere vigilanti. Poi si 
analizzano i singoli settori 
di lavoro, i problemi delle 
aule. dello sport, della cultu
ra. e cosl via. Un articolo 
si intitola Che cosa signi/ica 
essere responsabile; un aitro 
Tribalismo e regionalismo. 
Sono tern! che riguardano di
rettamente la formazione ri-
voluzionaria dei quadri che 
devono uscire da Bagamoyo. 
Ma si parla anche di come 
funziona la macchina colonia-
le portoghese in Mozambico. 
in Guinea, in Angola, e di 
quello d'importante che suc-
cede nel mondo. 

La forza 
del Frelimo 

Le notizie vengono per lo 
piu prese dal giornali tanza-
niani. Poi. regolarmente, I co-
municati militari della guer
ra. In poche pagine, il piu pos-
sibile. e con molta attenzio
ne a essere concreti, a dare 
un'idea precisa dell'argomen-
to. Alfredo mi ha chiesto a 
sua volte di parlargli del-
YUnita. di scrivere un artico
lo sulle lotte popolari In Ita
lia. Mi ha chiesto anche se 
possiamo inviare al Campo 
VUnita. Gli ho detto che tro-
veremo il modo di sottoscri-
vere un abbonamento. La stes
sa richieste la fanno a Tun-

IL «CORRIERE DELLA SERA» E I FATTI DI MONACO 

UNO STORICO PER DAYAN 
Leggendo un recente edito-

riale del vCorriere della Se
ra » intitolato « Le due Mona
co J». mi sono domandato per
che mat Leo Valiant, un 
uomo generalmente corretto 
verso la storia, avesse scritto 
un articolo simile. Pub ba-
stare il titolo, «Le due Mo-

I naco». a sintetizzare la con-
clusione politica dello scritto 
La Monaco del 1938 — dice 
Valiant — fu una tragedia per 
Vumantta percht i pacifistt 
Daladter e Chamberlain ce-
dettero a Hitler, mil principe 
del ncalto*. La Monaco 1972. 
quella delle Olimpiadi. per 
fortuna e stata migliore: non 
si e ceduto. «Di fronte al 
ricatto. scrive Valiant, bivxrna 
sforzarsi di non cedere mat 
Meglio morire Certo, e stra-
ziante. ecc. ecc ». E cosl con 
un colloquiare spedito e una 
disinvoltura di analogie sto-
nche degna di un dtscorso 
ticulturale* in treno fra let-
tort di « Selezione». avendo 
la forza fe Vaudacia storio-
grafica) di tstituire un pa-
rallelo tra Hitler e t terro-
risti palestinesi. si arriva alia 
conclusione piu ovvia: Vuntca 
e ammazzarU tuttt e farsi 
ammazzare, percht. pmtta\to 
che cedere. « meglio morire » 

Orbene, a parte (I fatto che 
sarebbe sempre meglio non 
dire « meglio morire » quando 
lo si scrive a tauolino e a 
morir* wono gli altri, n$ta 

da specificare un po' la do-
manda che ct ponevamo al-
I'intzto: come si fa a scri
vere cose come queste? Come 
fa un intellettuale, uno sto
rico, a tstituire un parallelo 
fra Hitter, il depositario della 
piit colossale macchina da 
guerra che VEuropa abbia co-
nosciuto, e i disperatt «com
mandos s palestinesi. tra il 
terrorismo della potenza che 
schiaccia e il terronsmo della 
disperazione che si nbella? E 
se e vero che nella Monaco 
del 1938 Chamberlain e Dala
dter furono cedevolt e non 
tanto perche fossero «poci-
fisti* quanto perche spe-
ravano di convogliare la spin-
ta naztsta verso Est. con 
tro I'URSS — e su questo 
non vi sono piu dubbi in sede 
storico — sarebbero al con-
trarto erot ammtrevoli e sal-
vatori della pace coloro che 
nella Monaco del 1972 hanno 
dato ordine di spcrare nel 
mucchio pur di non cedere 
perche • meglio monre »7 

A questa incredibtle con 
clusione. vuole portare Varti-
colo di Leo Valiant Prova 
sconcertante del punto (una 
sorta di apologia del massa-
cro preventivo) cui si pud 
giungere quando, per amore 
di test fin questo caso la 
tnviolnbilita del diritto di 
Israele di tenersi la Pale
stine e di massacrare in que
sti giorni centinaia di arabi) 

si arriva a sal tare a pie" part 
il diritto della storia ad es
sere nspettata. E Leo - Va
liant, ce ne displace, non l'ho 
nspettata. 

Non e facendo « polverone ». 
mettendo sullo stesso piano 
Hitler e t palestinesi. che si 
compte il dorere di cercare 
di andare al fondo di fatli 
come quelli di Monaco 1972. 
Che in quet fatti la mano ter-
roristica dei «Settembre ne-
TO» sta truscorsa dalla lotta 
politico al crimme politico, e 
chiaro a tuttt. Che tale dege-
nerazione si sta nsolta in un 
grosso servtzto per la causa 
opposta, in un ngurgilo raz-
zisla anttarabo su scala man-
dtale, e altrettanto chiaro 
Meno chtara e la predtspo-
siztone dt alcuni. anche Intel-
lettualt, a nftutarsi di essere 
mloici*; e quindi di capire 
— e iat capire — (se non ai
tro per bloccare Vondata dt 
razztsmo anttarabo) che alia 
radice di tutti i malt, in que
sto caso, m e una circostanza 
stortca. Pub servire alia pro 
paganda ufftciale di Israele — 
ma non alia celebrata * causa 
della vertta* — dimenticare. 
come fa Valiant, che nessun 
problema palestinese, nessun 
terrorismo. esisterebbe se est-
stesse la Palestina. Ma la 
Palestina non e'e, il suo ter-
ritorio e spartito fra Israele 
e Giordania. E allora? Per 
dtsperati e isolaU che siano 

questi mfeddayn*. essi non 
nascono dal cielo. nascono 
dalla storia e dalla politico. 

Valiani perd dt questo non 
parla. Eppure net suo arti
colo egli cntica, dopo tanti 
anm, I'Auslrta-Ungherta: dice 
che tn fondo se essa «fosse 
venuta incontro alle esigenze 
naztonali degli slavi del sud », 
il terrorismo serbo non vi sa
rebbe stato, I'attentato di Sa
rajevo nemmeno e neppure la 
prima guerra mondiale. Sara
jevo e roba di piu di mezzo 
secolo fa, I'attentato di Mo 
naco di pochi giorni fa. Come 
mai Valiani, che fa il pro
cesso all'Austria-Ungheria.di-
mentica un accenno. un solo 
accenno, al fatto che se Israe
le avesse affrontato seria-
mente il problema di venire 
incontro malle esigenze nazto
nali ed economichen dei pa
lestinesi, il terrorismo pale
stinese non sarebbe mat nato? 
n terrore chiama il terrore, 
si dice. Ed e vero. Ma perche 
deve chiamarsi «terrorismo » 
(e lo e), U dirottare aero-
plant, prelevare ostaggi, met-
tere bombe e non deve chia
marsi « terrorismo * il bom-
bardare villaggi tnermi, occu-
pare territori altrui, tentare 
di cancellare dalla faccia del
la terra oltreche ta Palestina 
anche i palestinesi? 

Ci pub amareggiare. come 
prova della difficolta dt rom
pere secolari egemonie cul

turali, il fatto che in questo 
tranello della < doppia verita.» 
per cui e criminate mettere 
una bomba di soppiatto e non 
lo e lanciarne mille da un 
aereo all'improwiso, cadano 
anche uomim sempltct Ma 
non toccherebbe agli intellet-
tuali, quale che sia la parte 
in cui militano, rtbellarsi per 
primi all'imperio delle verita 
apparenti? Non e compito del
ta cultura, almeno cosl ct di
cono ogni giorno certi suoi 
sacerdoti, aiutare il «vero» 
ad emergere dalla coltre del 
conformismo? 

Sappiamo che il compito e 
difficile, talora ingrato, talora 
periglioso. Ma che ci stanno 
a fare certi intellettuali se, 
di fronte al massacro di cen
tinaia di arabi do parte del-
Vaviazione israeliana non tro-
vano il coraggio di condan-
nare, dopo il terrorismo di 
mSettembre new*, anche a 
terrorismo di Dayan? O si 
e contro il terrorismo o non 
lo si e. E se si e contro 
il terrorismo non si pub scri
vere che i palestinesi sono 
m delinquenti» e poi, se la 
TV riferisce sut bombarda-
menti israeliani e americani 
sulla Palestina e sui Vietnam, 
guardare, sbadigliare. spegne-
re il video e andarsene a 
letto. 

Maurizie Ferrari 

duru, e anche qui dico che 
troveremo il modo. Per loro, 
insistono, a Tunduru, a Ba
gamoyo. sarebbe un grande 
aiuto. Ogni giornale che arri
va, e arrivano di rado, viene 
letto da tutti, e si discute su 
quello che si legge. si impa-
rano cose nuove. L'italiano, 
oltre tutto, non 6 un ostaco-
lo, ci sono alcuni che lo leg-
gono, fra 1 professori. 

II Jornal de Parede, per 
come e e viene fatto. e una 
prova di matunta politica. 
Le altre prove ci vengono di-
scorrendo con gli studenti e 
i professori. Sanno bene per 
che cosa si preparano. Ora-
mai un quarto del Mozambi
co 6 libero, e cioe sono libe-
ri oltre un milione di mozam
bichiani. Mario Sive non ha 
dubbi. I giovani di Bagamoyo 
sono i pionieri dell'istruzione, 
della lotta alle malattie, del-
l'impegno a produrre, della 
partecipazione politica. dl tut
to cid che per quel milione di 
mozambichiani liberi nel 
quarto di Mozambico libero, 
significa la presenza del Fre
limo. Perci6 vuole che studi-
no bene e soprattutto che si 
autoorganizzino, che sappia-
no fino in fondo che cosa 
vuol dire lavoro rivoluziona-
rio. Fuori del Campo h at
tende una realta molto dura, 
che non ammette incertezze, 
idee confuse. II Frelimo non 
puo permettersi di sbagliare, 
ed e proprio perche ci sono 
militanti come Mario Sive che 
sanno formare altri militanti 
come loro, che si sono supe-
rate crisi anche difficili co
me quella recente del tradi-
mento di Simango. Se Siman-
go se ne e andato senza se
guito, come due anni prima 
se ne e andato Nkavandame, 
e perche la spina dorsale del 
Frelimo e politicamente sa-
na, perche lo sono i suoi qua
dri intermedi, non solo i suoi 
massimi dirigenti. 

Un grande 
salto 

Ecco che il discorso ritor-
na su questi quadri interme
di che escono da Bagamoyo 
o che a Bagamoyo vengono 
fatti crescere, e che troviamo a 
Tunduru, negli altri campi, al
l'interno del paese. Mi e par-
so dawero che siano la for
za, la garanzia di solidltd. del 
Frelimo. Per restare a Baga
moyo, a sentire parlare i ra
gazzi e le ragazze che fra po
chi mesi o fra qualche anno 
si troveranno addosso la re-
sponsabilita di dirigere una 
parte di territorio liberato, 
mi sono convinto che sta ve-
nendo su una generazione di 
prim'ordine, pronta ai com-
piti pratici e teorici che gli 
si vuole affidare. Parlano dei 
loro compitl didattici, politi
ci, produttivi. come se gia 11 
vivessero. Conoscono gli oste-
coll di una cultura arretrata, 
di una economia primitiva, di 
un mondo colonizzato da se-
coli. Sanno che lo sviluppo 
del Mozambico dipende an
che da loro. e in cid sono 
dei rivoluzionari. Ma li pre
parano i loro insegnanti. 
Jouan Fereira. voglio ricorda-
re lui per tutti, li prepara 
fra l'altro a conoscere la ter
ra. la loro terra, a sapere co
me la si dissoda. la si rende 
fertile, la si semina, la si fa 
produrre. E gli insegna come 
produrre un chilo in piu di 
manioca. per gli altri e non 
solo per se, e un grande pas-
so avanti della Rivoluzione. E' 
il salto dalla sussistenza alia 
produzione. Bisogna seguire 
da vicino la giornata di que
st! professori. per capire il 
loro ruolo. e ammirarli. Quan
do non fanno scuola o non 
guidano un gruppo dl lavo 
ro. studiano. cercano di mi-
gliorare la qualita e la resa 
del Campo. danno tut te le lo
ro energie aH'impegno di lot
ta che gli chiede il Frelimo 

Anche a Bagamoyo. come a 
Tunduru. la delegazione del 
Comune di Boloena ha preso 
i suoi imoegni di solidarieta 
Le si e chiesto materiale di
dattico. testi di asronomia. 
consigli zootecnicl. aiuto sa 
nitario. La sera cl riuniva 
mo con I compaeni mozam 
bichiani a discutere che cosa 
si potra fare. In pochi gior
ni ci siamo sentiti parte di 
questa vita, di questa lotta. 
ne 2bbiamo capito il valore 
e 1'autenticitA. Un risultato si-
curo di queste missione a 
Tunduru. a Bagamoyo. nel vi
vo della guerra di liberazione 
del Frelimo. e che il soste
gno. il gemella?eio deciso a 
Bologna, come quello di Reg
gio Emilia, dara un contribu
to a una delle piu belle lotte 
antiimperialiste che si com
battono oggi nel mondo. 

Ermanno Lupi 

EDITORI RillNITi 
Battagia, 
LA SECOND A 

Universale pp. 464 
L 1.600 
Le raglonl, la coodotta • 
le consegiMiwe del pfi 
grande conflitto della 
etorle. 


