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Viaggi, trtfttative, voci su un accordo 

ger 
ei l Vietnam 

!l consigliere di Nixon ha dimostrato la propria abilita di po
litico, ma a proposito della guerra d'lndocina si e sbagliato 

Quando :fu chiamato alia 
Casa Bianca da Nixon, Hen
ry Kissinger assicuro ad al-
cuni suoi amici e colleghi 
dell'Universita di Harvard, 
preoccupati per le scadenti 
prove che altri intellettuali 
di prestigio americani ave-
vano dato prima di lui nolle 
vesti di consiglieri presiden-
ziali, che in pochi mesi la 
guerra del Vietnam sarebbe 
finita. 

Al momento dell'invasio-
ne della Cambogia, quando 
tutte le universita america-
ne erano in subbuglio, que-
gli stessi colleghi, irritati e 
perplessi, chiesero di vedere 
Kissinger a Washington per 
manifestargli la loro acco-
rata indignazione, ma si sen-
tirono assicurare: € Le vo-
stre preoccupazioni sono in-
giustificate: tornate tra un 
anno e vedrete». Un anno 
dopo la guerra continuava 
come prima, ma Kissinger 
fltava preparando il < colpo > 
sensazionale del viaggio di 
Nixon a Pechino. Ai suoi 
amici, sempre piu sconcer-
tati, egli disse: « Ma che vo-
lete? Quello che stiamo fa-
cendo con la Cina e talmen-
te grande, che la storia del 
mondo di domani gli dedi-
chera un intero capitolo; al-
lora la guerra del Vietnam 
non meritera piu di una nota 
a pie' di pagina». 

Ora Henry Kissinger ha 
molti motivi per essere sod-
disfatto. Quattro anni al 
fianco di Nixon gli hanno 
valso una celebrita mondia-
le. La sua abilita di « ebreo 
intelligente presso il gover-
natore generate > (come di-
cevano i russi all'epoca de-
gli zar, quando erano pro-
prio personaggi del genere 
a riuscire a far marciare le 
cose nella inetta burocrazia 
zarista) ha avuto meritati 
riconoscimenti ovunque. Il 
riawicinamento alia Cina e 
all'URSS e stato in gran par
te opera sua: egli e stato ca-
pace di ottenere una certa 
stima sia ,a .Pechino che a 
Mosca.-Dope-il sUorecente 
viaggio nella capitale sovie-
tica, ha avuto l'onore di ve
dere la Pravda titolare il 
comunicato sulla sua visita: 
«I colloqui di Breznev con 
Kissinger >. Egli e dunque 
salito in prima persona fra 
i protagonist! della politica 
mondiale. 

Per di piu il suo prestigio 
lntellettuale e intatto. Tan-
to che sul suo conto posso-
no circolare in America, per 
il caso in cui Nixon fosse 
rieletto, le previsioni piu 
contrastanti: c'e chi lo pro-
nostica futuro segretario di 
Stato al posto dello squallido 
Rogers e chi invece assicu-
ra che se ne tornera a Har
vard per non mettere a re-
pentaglio la fama conquista-
ta con altri quattro incerti 
anni di collaborazione con 
Nixon e per scrivere un li-
bro di memorie, che editori 
di tutto il mondo si conten-
deranno a milioni di dollari. 
Kissinger e anche uno sto-
rico e, comunque, dovrebbe 
sapere di che si tratta, 
quando si parla di storia. 
Eppure col Vietnam, si e sba
gliato-

•Noi non siamo owiamen-
te in grado di sapere che co-
sa vi sia dietro le voci su 
un imminente accordo fra 
americani e vietnamiti. che 
veneono fatte circolare da 
fonti americane, ma che non 
trovano per il momento ri-
scontro nel Vietnam. Ci au-
guriamo che un accordo pos-
sa essere concluso al piu 
presto, cosi come i vietnami
ti hanno sempre voluto, e 
che esso porti al popolo del 
Vietnam quella pace e quel-
la liberta. cui ha pienamente 
diritto. Non ci si pud tutta-
via sorprendere se quelle vo
ci sono accolte con una cer
ta diffidenza, anche mentre 
Kissinger e in viaggio fra 
Washington e Parigi. 

T primi ad essere inso-
•pettiti sono quei suoi col
leghi di Harvard, come ho 
potuto constatare di persona 
Incontrando uno di loro qui 
a Roma. Nixon sta conducen-
do la sua campagna eletto-
rale senza muoversi dalla 
Casa Bianca, proprio con le 
Indiscrezioni o le semplici 
voci che fa circolare saoien-

_ temente sulla stampa. Trop-
' pe volte egli ha prom esso 

la fine della guerra: nessu-
no fuori deirAmerica e piu 
disposto a firmargli assegni 
in bianco. 

Sono proprio i fatti, per 
H momento, a chiedere altri 
commenti. Di alcuni di essi 
la nostra stampa ha gia par-
lato. Ma non sara snperfluo 
aggiungere qualche informa-
zione complementare. Qual
che dato in piu. ad esempio, 
•a citato, estraendolo dalla 

. gia segnalata contihilitS sta-
tfctica. assai precisa ed ag 
giornata. che il Pentagono 
tiene per i homhardamenti 
nel Vietnam c che ha messo 
di recente a disnosizione di 

•* ana sotto-commissione del 
Senato. Risulta da quelle ci-
fre che tra il febbraio 1965 
(tnizio della guerra su va-

• • tm »cala) e il 30 agoslo 1972 

l'c aviazione americana ha 
sganciato sull'Indocina esat-
tamente 7.550.800 tonnellate 
di bombe, il che — si e gia 
detto — e ormai tre volte e 
mezzo di piu di quelle che 
si usarono nella seconda 
guerra mondiale. Ma il raf-
fronto pu6 essere piu elo-
quente. Sull'intero territorio 
della Germania furono get-
tate durante tutti i cinque 
anni di guerra 1.554.000 ton
nellate di bombe, cioe cin
que volte di meno che in 
Indocina: qui un quantitati
ve identico (1.560.000, per pi-
gnoleria) e stato impiegato 
in soli 21 mesi, cioe dal 1. 
gennaio 1971 al 30 settem-
bre 1972. Questa e la guerra 
di Nixon. 

E' davvero immeritato a 
questo punto che non abbia 
avuto il rilievo dovuto qui 
da noi la notizia, secondo 
cui si era costituito a New 
York (all'insaputa del presi-
dente?) un comitato che in-
tende proporre Nixon come 
candidato al premio Nobel 
per la pace. L'informazione 
ha suscitato nelle lettere al
ia stampa americana com-
menti di questo genere: 
«Bene, pero dovrebbe divi-
dere il premio con Lyndon 
Johnson >; < ottima idea, 
cui fara seguito, da parte 
del governo, l'emissione di 
un francobollo commemora
tive, contenente l'intera li-
sta delle " attivita pacifi-
che " di Nixon »; « se gli im-
piccati di Norimberga aves-
sero potuto prevederlo, pri
ma che il capestro si strin-
gesse, sarebbero morti dalle 
risate ». -

Ma lasciamo stare il ma-
cabro. Nixon con le sue ope-
razioni aeree voleva < vinee-
re » la guerra. Non vi e riu-
scito. Lo hanno detto con 
encomiabile onesta i giorna-
listi' americani, che sono sta-
ti ammes9i nel Vietnam del 
Nord. Gia alcuni sono stati 
citati. In piu vorrei ricorda-
re che cosa ha scritto un 
altro di loro, Richard Dud-
man, del St. Louis Post-Di
spatch, dopo avere trascor-
so quindici giorni nella Re-
pubblica democratica del 
Vietnam, assediata, bombar-
data, martirizzata. Le sue 
conclusioni sono significa
tive. 

I vietnamiti — egli dice 
— sono preparati anche al-
l'eventualita che Nixon sia 
rieletto, non facendosi nes-
suna illusione; essi sono di-
sposti a negoziare sia prima 
che dopo le elezioni, purche 
cid non significhi rinunciare 
< alia liberta e all'indipen-
denza > di tutto il Vietnam. 
Ma nello stesso tempo — ag-
giunge Dudman — < l'im-
pressione di questo reporter, 
dopo due scttimane di os-

servazioni ad Hanoi e 1100 
chilometri di , viaggio nella 
campagna, e che il Nord 
Vietnam sia capace di batter-
si, e disposto a farlo, quasi 
all'infinito». I bombarda-
menti hanno seminato pene, 
lutti, miserie indicibili. Ma 
non sono riusciti « a impedi-
re il rifornimento e la distri-
buzione dei beni essenziali... 
ne a indebolire sensibilmen-
te il morale...; non sono riu
sciti... a infrangere la capa
city del Nord Vietnam di 
condurre la guerra, ne a di-
struggere la sua economia 
e la sua volonta di andare 
avanti >. Dudman ricorda il 
testamento di Ho Chi Min, 
la dove*diceva~che,"se anche 
nuovi sacrifici saranno ne-
cessarl, «i nostri fiumi, le 
nostre montagne, i nostri uo-
mini resteranno sempre » e, 
un giorno ottenuta la vitto-
ria, « noi ricostruiremo un 
paese dieci volte piu bello ». 
Queste parole — e il solo 
commento del giornalista 
americano — « sembrano ge-
neralmente accettate come 
verita letterale ». 

Si dira che questa e la 
semplice opinione di un 
giornalista. Va segnalato al-
lora che oltre un mese fa la 
CIA era arrivata alle stesse 
conclusioni, sia pure con un 
linguaggio piu freddo: essa 
ha fatto sapere al presiden-
te che la sua mastodontica 
offensiva aereo-navale, • sca-
tenata dall'aprile scorso, avp-
va intralciato l'avanzata del
le forze di liberazione viet-
namite nel sud, ma non era 
riuscita a ostacolare l'afflus-
so di truppe e di rifornimen-
ti sui teatri di operazione. 

Non manchera neppure chi 
osservera, come degno di no
ta, che TAmerica lascia per-
fino andare i suoi giornali-
sti nel paese contro cui com-
batte. Ma e forse mai suc-
cesso che un paese accetti 
di accogliere con tutto ri-
spetto a casa propria gior-
nalisti provenienti da un 
paese nemico? O che liberi, 
prima della fine, delle osti-
lita, alcuni prigionieri e che 
questi siano invece immedia-
tamente messi sotto chiave 
appena tornati in patria? II 
fatto e che quella del Viet
nam non e — non e mai 
stata — una guerra < come le 
altre». Per questo in otto 
anni lo strapotente impero 
americano non ha potuto vin-
cerla. Per questo anche Kis
singer, che ha dimostrato 
per tanti altri versi persoi-
cacia di politico e qualita 
di storico. si e sbagliato pro
prio a proposito del Vietnam 
e della storia. Se accordo, 
come speriamo. vi sara, non 
e possibile che non porti 
l'impronta di questi fatti. 

Giuseppe Boffa 

INTERVISTA AL COMPAGNO GIORGIO NAPOLITANO 

Pesanti interventi che rientrano nelPattacco governativo alia liberta della cultura - L'intento 
di bloccare lo sviluppo di una produzione impegnata culturalmente e civilmente - Perche e 
indispensabile un dibattito aperto - Gli obiettivi proposti al piu largo schieramento di forze 

Da « Un cittadino al di sopra di ogni sospetto » 

Al compagno Giorgio Na-
politano, responsabile della 
Commissione Culturale del 
PCI, che insieme con i com-
pagni Carlo Galluzzi, della Di-
rezione del Partito. e Mino 
Argentieri, si e nei, giorni 
scorsi incontrato con una qua-
lificata rappresentanza degli 
autori cinematografici. abbia-
mo chiesto un giudizio sui re-
centi sviluppi della battaglia 
unitaria delle forze democra-
tiche del cinema italiano. a 
partire dal pesante interven-
to del ministro delle partecipa-
zioni statali, on. Ferrari Ag-
gradi. 

Ricordiamo ai lettori che il 
25 settembre. all'indnmani del 
fallimento di un'insidiosa ma-
novra rivolta a impedire il 
varo — in sede di Consiglio di 
Amministrazione dell'Ente Ge-
stione Cinema — di un film 
di Florestano Vancini sul de-
litto Matteotti. e a breve di-
stanza dal clamoroso succes-
so delle Giornate del cine

ma italiano a Venezia. il mi
nistro Ferrari Aggradi indi-
nzzd una lettera all'Ente Ge-
stione (di cui 6 presidente il 
socialista Mario Gallo) per ri-
chiamarlo drasticamente ' a 
una ' interpretazione restritti-
va ,e inaccettabile dei propri 
compiti e dei criteri cui uni-
formare la propria attivita. < 

Peraltro, nei giorni successi
ve. nel rispondere a un'inter-
rogazione del compagno socia
lista Signorile, e ancor piu 
in un incontro coi sindaca-
ti e in un comunicato ernes-
so • a conclusinne del collo-
quio col Presidente dell'Ente 
cinema Gallo, il ministro ha 
< parzialmente ritrattato> le 
affermazioni contenute nella 
sua lettera-direttiva del 25 set
tembre. Si pud allora — abbia-
mo chiesto al compagno Na-
politano — considerate c chiu-
so l'incidente? >. 

No di certo. Le affermazio
ni contenute nella lettera del 
25 settembre erano estrema-

L'ultimo numero del settimanale di Aragon 

II commiato delle Lettres f rancaises 
La rivista era nata nel fuoco della Resistenza per stabilire un legame per-
manente tra gli intellettuali antifascist! - E' stata per 30 anni un prezio-
so strumento di battaglia delle idee, anche nelle situazioni piu difficili 

Dal nostro corrispoadente 
PARIGI, 10. 

Le «Lettres francaises> ban-
no defimtivamente cessato di 
esistere questa mattina, con 
un numero di cocnmialo che 
Aragon ha voluto, come tutti 
gli altri, con le rubnche al 
bolilo posto, quasi che tutto 
dovesse cuntinuare come pri
ma, ma con in piu una sene 
di articou di addio (Aragon, 
Seghers, Cassou, Vercors, 
Da ix) ai quali e stato dato 
un Utolo polemico: «Come 
muore un giornale », 

Le « Lettres f rancaises > 
erano naie nell'agosto del 1941 
da una conversazione tra 
Aragon. Elsa Tuuiei e Jean 
Paulhan sulla necessita di 
create un giornale che nspon-
desse ai bisogni della Kesi-
slenza e al tempo stesso co-
stiluisse un legame permanen-
te tra gli intellettuali antifa
scist! di ogni tendenza. senza 
tuttavia isolare questi intellet
tuali dal resto del popolo 

Qualche tempo dopo veniva 
decisa la pubblicazione di un 
settimanale lelterano di Upo 
nuovo. basato sull'alleanza 
« resistente » c combattiva tra 
intellettuali e classe operaia: 
nascevano insomma le « Let
tres franchises » sotto la dire-
zione di Jean Paulhan e di 
Jacques Decour. 

Tremendo fu il battesimo. 
Alia vigilia della pubblicazia 
ne del pnmo numero t lede 
schi arrestavano Jacques De
cour, il filosofo Georges Po 
litzer e altri intellettuali che 
avevano aderito alKimpresa. 
Jacques Decour veniva fuci-
lato nel maggio del 1942 e fu 
soltanto in ottobre, al ritorno 

di Claude Morgan dalla de- f 
portazione, che la pubblicazio
ne pot£ riprendere con un se
condo numero e da allora ap-
parire fegolarmente per un 
lungo periodo di clandestinita 
e poi finalmente alia luce del 
sole della Francia liberata. 

Nel 1953 Aragon sostituisce 
Claude Morgan alia testa del 
settimanale. avendo al suo 
fianco come redattore Pierre 
Daix. Sono tempi estremamen-
te difficili: la guerra fredda. 
il conseguente declino deU'uni-
ta che si era forgiata tra gli 
intellettuali attorno agli ideali 
della Resistenza. Fanticomuni-
smo imperversante, e poi la 
guerra d"Algeria che scava al
tre lacerazioni nel tessuto cul
turale del paese. rendono ar-
duo il compito di tener vivo e 
all'offensiva un settimanale di 
questo Upo. piu esposto di al
tri agli atlacchi di un avver-
sario che non risparmia colpi 
e minacciato phi di altri dalla 
crisi economica che ha gia 
mietuto numerose vittime tra 
i fogli nati dalla Resistenza. 

II merito di Aragon. in que
sta congiuntura. e di tener fe-
de aU'impegno preso assumen-
do la direzione del settimanale 
e di fare di questo impegno 
una ragione di vita. Le « Let
tres franchises >. anziche bat-
tere in ritirata. danno batta
glia su tutti i fronti. in difesa 
delta liberta creativa e della 
cultura come patrimonio di 
tutti. E* una battaglia corag-
giosa. lucida. costante, nella 
quale Aragon impegna se stes
so fino in fondo. come uomo, 
come militante e dirigente co-
munista, membro del Comitato 
centrale del PCF. 

Per circa vent'anni le c Let
tres francaises > informano. 
approfondiscono, criticano. so
no presenti in tutti i campi 
della vita culturale francese e 
internazionale. Ietteratura. ci
nema. teatro. arti figurative. 
scoprono scrittori e poeti nuo
vi. sono uno strumento pre-
zioso di una grande battaglia 
delle idee che va al pas=o con 
la politica culturale del parti-
tilo «» che spesso la previene 
nel bisogno di allargare la ri-
cerca e il suo respiro umani-
stico. di combattere. la dove 
si manifestano, 1'ottimismo 
compiaciuto e acritico. il dog-
matismo e il conformismo. 

Nel mantenimento e nello 
sviluppo di questo impegno 
non mancano. owiamente, le 
amarezze. Avendo preso posi-
zione contro 1'intervento in Ce-
coslovacchia — sulla linea. del 
resto, della «riprovazione > 
della • direzione del PCF — 
avendo assunto la difesa di 
uomini di cultura cecoslovac-
chi destituiti dalle loro funzio-
ni. o criticato l'esclusione di 
Solgenitsyn dall'Unione degli 
scrittori deirURSS. Aragon e 
le « Lettres francaises > ven-
gono duramente criticati - a 
Praga o a Mosca e la diffu-
sione del settimanale viene in-
terdetta in URSS e in Ceco-
slovacchia. 

E' un duro colpo per i] gior
nale. certamente, e le « Let
tres francaises > non manca
no di sottolinearlo. Un duro 
colpo economico ma soprattut-
to politico. 

Questo e un aspetto del pro-
blema. L'altro, determinante, 
e l'aumento vertiginoso dei 
prezzi di costo, che ha gia pro-

' vocato in questi mesi la mor-
te di giornali finanziariamen-
te piu solidi; I'ampiezza pre-
sa dalle rubriche culturali nei 
settimanali politici di grande 
tiratura come «l*0bservateur» 
o «1'Express » (che godono di 
un apporto pubblicitario consi-
derevole). una certa strettez-
za nella battaglia culturale 
provocata da quindici anni di 
assolutismo gollista. si riper-
cuotono ' sulla vita di que
sto settimanale esclusivamen-
te lelterano e culturale come 
altrettanti fattori negativi. 

<n nostro giomale — ha 
scritto la redazione — e stato 
uno di quelli che hanno tenu-
to piu a lungo. Noi lo dobbia-
mo in gran parte aU'amicizia 
e alia comprensione di coloro 
che ce ne hanno fornito i mez-
zi. Noi li ringraziamo qui dal 
piu profondo del cuore tanto 
piu che nella storia della 
stampa non si sara mai visto. 
e per tanti anni. un aiuto cosi 
disintore.*sato come quello che 
ci ha permesso di sussistere 
fino ad oggi >. Questo omaggio 
va reso al partito comunista 
francese. 

In un paese come la Fran
cia, dove la concentrazione 
delle testate e dei capitali fi-
nanziari rende sempre phi dif
ficile e precaria la vita dei 
giornali d'opinione e d'opposi-
zione. la morte delle «Let
tres » rappresenta qualcosa di 
piu della semplice scomparsa 
di un giornale. segna una ri-
duzione innegabile della vita 
culturale intesa come possibi-
lita permanente di confronto 
e di dibattito. 

Augusto Pancaldi 

mente gravi. Assurda era la di-
stinzione tra il fine dell'ele-
vamento del gusto del pubbli-
co e * altre finalita specie di 
carattere politico > (e non par-
liamo della pedestre e ipo-
crita precisazione successiva: 
c principalmente se [le finali
ta!} contestino i principi co-
stituzionali e gli ordinamenti 
democratici del nostro Pae
se »). Incredibile, in secondo 
luogo, la pretesa di attribui-
re al Consiglio di Ammini
strazione dell'Ente — in buo-
na parte composto. ollrelut-
to, di rappresentanti dei mi-
nisteri. privi di qualsiasi com-
petenza specifica — I'approva-
zione della sceneggiatura e 
del cast di ogni film. Capzio-
sa e aberranle, infine, Vinter-
pretazione dei criteri di eco-
nomicita — previsti in genera
te per gli enti ed aziende a 
partecipazione statale — in ter
mini di *atlento esame* e 
di € dati documentati » circa 
le c risultanze economiche > 
(notoriamente imprevedibili, o 
quasi) di ogni film. 

Dietro queste assurdila e 
queste rozzezze, traspariva 
chiaramente l'intento di bloc-
care lo sviluppo di una pro
duzione cinematografica che 
si qualifichi per Vimpegno 
culturale e civile (come si e 
qualificato, e in senso sicu-
ramente democralico — con 
buona pace dell'on. Ferrari 
Aggradi — un consistente grup-
po di films italiani negli ul-
timi anni) e di bloccare lo 
sviluppo dell'Ente cinema 
tografico pubblico. cui spetta 
promuovere e sostenere films 
di idee e di qualita e mettere 
alia prova nuove energie, an
che assumendosi rischi e accol-
landosi oneri di carattere fi-

nanziario. 
Che di fronte alia mobUita-

zione unitaria delle forze de-
mocratiche, culturali e sinda-
cali, del cinema italiano, U 
ministro Ferrari Aggradi ab
bia fatto almeno in parte mac-
china indietro. con precisazio-
ni e assicurazioni di vario ge
nere. e mdubb:o: ne saremn 
noi • a sottovalutare questo 
primo risultato delle prese di 
posizione e delle manifestazio-
ni dei giorni scorsi. Ma per-
mangono pericolosi equivoci, 
e resta in piedi un grave e 
complesso tentativo di attac-
co al cinema democratico. 

A quali equivoci ti riferisci? 
Mt riferisco a tutti t giudi-

zi datt (anche nella nsposta 
del ministro al compagno Si
gnorile) e non ritirau. suite 
insufficienze o inadempienze 
dell'Ente Gestione Cinema e 
sull'cmminislrazione — da par
te di esso — del pubblico de-
naro. Noi comunisti vogliamo 
che si parli chiaro, e non si 
manovri, da parte del gover
no. per offrire pretesti a una 
operazione di spostamento a 
destra della direzione dell'En
te cinematografico pubblico. 
Anche per questo abbiamo 
chiesto una discussione nella 
Commissione Bilancio e Par-
tecipazioni Statali. < 71 Popo
lo* ha parlato molto a spro-
posito di < privilegi * che to-
luni vorrebbero difendere. e 
Von. Ferrari Aggradi ha par
lato molto inCautamente di 
inammissibili €feudi»: ebbe-
ne. noi comunisti siamo per 
discutere sul aerio su qumU 
siano le situazioni di vrivile-

gio e i feudi da smantellare, 
nell'ambito delle attivita con-
trollate dallo Stato (ivi com-
presa la RAI-TV) e della vita 
culturale. E siamo per un ra-
pido e pieno chiarimento sul-
I'Ente di Gestione Cinema. 

Ma equivoca i anche la pre
cisazione dell'on. Ferrari Ag
gradi in materia di cinema 
c politico »: si tratterebbe. se
condo il comunicato succes-
sivo al colloquio con ' Mario 
Gallo, di escludere qualsiasi 
produzione . che possa consi-
derarsi *mero strumento di 
propaganda partitica >. Pud 
sembrare, questa, una defini-
zione ineccepibile; pud appari-
re, quella del ministro, una 
preoccupazione legittima. E 
invece il discorso, a nostro 
avviso. rimane sommamente. 
ambiguo. Tra i films prodotti 
negli' ultimi anni. quanti e 
quali rientrerebbero, secon
do la DC. in una simile ca-
tegoria? In mancanza di speci-
ficazioni e di esempi concreti 
si pud iemere la piu estensi-
va e disinvolta • applicazione 
dell'etichetta ora coniata dal 
Ministero delle Partecipazio-
ni Statali. Ho parlato anche 
della DC: poiche a nessuno 
$ lecito nascondersi dietro un 
dito. Si facciano avanti espo-
nenti qualificati, politicamen-
te e culturalmente, della DC, 
e anche dei partiti laid suoi 
atluali alleati di governo, e 
dicano quello che pensano del 
cinema italiano degli ultimi 
anni, nelle sue espressioni 
piu vive; del cinetia < politi
co >, anche. se cost lo voglia
mo chiamare. Si vada a un di
battito aperto e di merito, e si 
isolino le manovre meschine e 
le gesuitiche operazioni di 
boicottaggio: ecco queUojche 
chiediamo e proponiamo "nlle 
correnti democratiche degli 
stessi partiti deWattuale mag-
gioranza. 

Tu hai accennato anche a 
un tentativo piu complessivo 
di attacco al cinema italiano 
democratico. 

Si. e non solo ad esso. Dal 
governo Andreotti sta venen-
do in forme subdole e altra-
verso varii canali, un attacco 
a lutta la cultura democra
tica. e alia liberta delta cultu
ra. Che cos'i se non questo, 
ad esempio, Vormai insisten-
te discorso contro i docenti 
che farebbero delta cattedra 
uno strumento di propaganda 

politica o di propaganda marxi-
sta? 

E per quel che riguarda 
il cinema, si deve guardare 
non solo al recente interven-
to nei confronti dell'Ente di 
gestione, ma alle operazioni e 
manovre che si stanno com-
piendo per condizionare piu 
pesantemente Vattivita della 
Commissione Centrale per la 
cinematografia e del Comita
to per il credito, e per ren-
dere la vita difficile agli auto
ri e ai films democratici sia 
lesinando il credito sia chiu-
dendo gli sbocchi, negando le 
sale. (E si deve anche non sot
tovalutare la portata della re
cente, nuova offensiva giudi-
ziaria contro l'ultimo film di 
Pier Paolo Pasolini, ipocrita-
mente scelto come pietra del
lo scandalo, a dispetto del 
suo significato e valore arti-
sttco e a pietosa copertura 
delle responsabilita di coloro 
che hanno in questi anni fa-
vorito il dilagare dei peggio-
ri films pornografici). Deri-
va da tutto cid la necessita sia 
di una persistente mobilitazio-
ne unitaria delle forze cultu
rali e sindacali, sia di un 
piu intenso impegno del movi-
mento operaio e democratico. 
tali non solo da respingere 
Vattacco del governo e della 
destra ma da consolidare e 
conquistare posizioni decisive 
per il libero sviluppo del ci
nema di idee e di qualita. Oc-
corre allargare — all'esercizio, 
soprattutto — I'area di un in-
te~rvento pubblico democrati
co, occorre andare a una nuo
va legge generate per il ci
nema, battersi per questi 
obiettivi.'riuscire a imporli al-
Vordine del giorno delle forze 
politiche e delle Assemblee 
elettive, coinvolgere, infine. in 
questa battaglia e in una mol-
teplicita di iniziative di base 
larghe forze lavoratrici, gio-
vanili e intellettuali. Si trat
ta di difendere e di afferma-
re principi democratici fonda-
mentali nella vita culturale, 
di sostenere Vimpegno creati-
vo e combatt'wo di uomini 
di cinema che con Vopera lo
ro contribuiscono al progres-
so democratico e civile del no
stro paese. di aprire la stra-
da a un positivo sviluppo del 
cinema italiano e delle possi-
bilita di lavoro per le nostre 
maestranze. di portare avanti 
un processo di formazione di 
un pubblico nuovo e di par
tecipazione crescente delle 
masse lavoratrici e popolari 
alia attivita culturale. 

Rinviata l'assegnazione del 
Nobel per la Ietteratura 

STOCCOLMA, 10 
La data delTassegnazione del premio Nobel per la Iette

ratura 1972, che in un primo tempo era stata fissata per 
oggi e stata procraslinata definitivamente a giovedi 19 otto
bre. Non si conoscono i motivi precisi del rinvio, ma e certo 
che, quest'anno, in seno airAccademia di Svezia si sono mani-
festate grandi disparita di opinione. Va anche tenuto conto 
del fatto che gli accademici. stavolta. hanno passato al setac-
cio phi di cento candidature, una cifra record negli annali del 
premio. 

Si e appreso da alcune indiscrezioni che nella rosa del 
grandi favoriti figura il nome di Eugenio Montale. ma circo-
lano con insistenza anche voci che danno. per probabile una 
divisione del premio fra due romanzieri tedeschi: Guenthe* 
Grass ed Heinrich Boell. Gli altri scrittori in lizza sarebbero 
W. H. Auden, Graham Greene. Patrick White, Zakaria Stanku, 
Eugen Jebdeanu. Andre Malraux, Jorge Luis Borges, Ezra 
Pound e Norman Mailer. 

Congresso a Varna 

L'uomo, 
il lavoro, 

l'ambiente 
Discorsi di Angel Todo-
rov e Josue De Castro 
Una relazione del compa
gno Giovanni Berlinguar 

Dal nostro corrispondente 
SOFIA, 10 

Sono lniziati a Varna i la-
vori del sesto Congresso del
la AMIEV (Associazione me-
dica internazionale per lo stu
dio delle condizioni di vita e 
della salute) aperto ufficial-
mente dal discorsi del mini
stro bulgaro della Sanita. An
gel Todorov, e dal presidente 
dell'AMIEV, JosuS De Castro. 

II congresso si svolge su 
due temi: «L*influenza delle 
condizioni di vita e dl lavo
ro sullo sviluppo ontogenetl-
co, la durata del periodo at-
tivo e produttivo deH'uomo» 
e «l'influenza delle condizio
ni di vita e di lavoro sullo 
sviluppo della tossicomania a 
livello sociale: alcoolismo, 
narcomania e nicotinismo ». 

Ai lavori partecipano oltre 
400 congressisti di 54 paesi. 
Gli italiani sono 17 tra me-
dici. docenti universitari, so-
ciologi, amministratori dl en
ti locali, dirigenti di orga-
nizzazioni o associazioni scien-
tifiche, 

II ministro Todorov ha ri-
levato nel suo discorso di 
apertuxa, che «il diritto alia 
salute e una dichiarazdone 
senza valore per masse im
mense)), che questa realta 
« fa appello alia coscienza so
ciale dl uomini di Stato e uo
mini politici» e unisce ele-
mehti di vaste categorie so
cial! nella lotta per il pro-
gresso e la salute degli uo
mini. • • 

II presidente dell'AMIEV, a. 
sua volta, ha detto che l'asso-
ciazione da tempo opera a di-
mostrare che «la ricerca del
la salute va al di Ik della 
terapeutica e della profllassi 
delle malattie, e si fonda 
principalmente sulla conqui-
sta delle condizioni di vita e 
di lavoro piu rispondenti alio 
sviluppo fisico e mentaJe del-
l'uomo ». 

II discorso di Josue De Ca
stro. oltre a ribadire i criteri 
generali che orientano l'azio-
ne deH'AMIEV, e stato una 
puntuale - presa di posizione 
sui di versi modi nei quali, an
che in sede storica, vengono 
affrontati i problemi -della 
salute e fondamentalmente 
quello ormai aH'ordine del 
giorno: l'ambiente. II prvi-
dente dell'AMIEV ha polemiz-
zato cnergicamente con il 
(tClub di Roman, cioe con 
gli elaboratori della teorla 
della acrescita zero» secon
do la quale bisognerebbe ar-
restare lo sviluppo della tec-
nica nei paesi piu avanzati 
per salvare il mondo dall'in-
quinamento, e con l'lstituto 
tecnologlco del Massachus-
setts (MIT) che questa pro-
posta estende addirittura a 
tutti 1 paesi, anche a quelli 
sottosviluppati. 

I mali che derivano dal sot-
tosviluppo. come quelli che 
vengono dall'alto grado di in-
dustrializzazione, hanno una 
stessa origine — ha detto in 
sostanza De Castro — nel mo-
do cioe come si e realizzato il 
« progresso » della nostra epo-
ca, all'insegna dello sfrutta-
mento, del profitto e della so-
praffazione. I paesi sottosvi
luppati sono un a inqumamefi-
to» della societa umana pro-
dotto dalla stessa matrice che 
distrugge le condizioni di vi
ta nelle zone piu progredi-
te. La strategia della lotta 
contro il sottosviluppo, • che 
si e voluta impiantare na-
scondendo questa verita. e 
fallita nel corso del decennio 
1960-'70, e questo scacco con-
tinuera a ripetersi — ha ri-
badito De Castro — fino a 
che dureranno le strutture 
economiche fondate sull'eeo-
nomia del massimo profitto, 
suireconomia di guerra, sul
la politica di spoliazione eco
nomica del Terzo mondo. 

Giovanni Berlinguer ha svol-
to una relazione su «Lon-
gevita. e rapporti di produ
zione nei paesi capitalistic!: 
dati statistici e considerazio-
ni ecologiche*. Berlinguer ha, 
dimostrato la tendenza all*au-
mento deU'inquinainento. e la 
tendenza al ridursi della du
rata media della vita quan-
to piu gli individui sono coin-
volti nel processo di produ
zione capitalistica. «D£i fe-
nomeni segnalati — ha affer-
mato Berlinguer — risulta. 
per coloro che giustamente si 
occupano della protezione del
la natura, che la prima na
ture vkrlata nella sua lntegri-
tit e quella dell'uomo e, fra 
gli uomini, quella degli ope-
rai». 

Berlinguer ha analizzato la 
«dilatazione» dello sfrutta-
mento e deirinquinamento. al 
punto che oggi <le malattie 
professionali diventano ma
lattie sociali*. Cid permette 
di risalire dalla critics gene
ric* della distruzione dell'am-
biente, alia nozione che il do> 
minio dell'uomo sulla natura 
e quello del domlnio dell'uo
mo suU'uomo, sono ujneettl 
strettamente correlaMs. 

Ferdinando Mauftno 
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