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Rinnovato interesse per il grande utopista 

L'ANSIA 
DI FOURIER 

Una capacita visionaria e radicale di svelare la miseria mo
rale e materiale della societa borghese che avrebbe trovato 

la sua sistemazione teoretica nel marxismo 

• Dei tre maggiori esponen-
ti del « socialismo e cornu-
nismo critico utopistico > 
sui quali Marx e Engels si 
soffermano nel Manifesto 
del Partito Comunista, Saint 
Simon, Fourier, Owen, il se-
condo, Fourier, e forse quel-
10 che oggi, dopo una pa-
rentesi di relativo disinte-
resse, desta la maggiore at-
tenzione e il maggior fervo-
re di ricerche e commenti. 
Basti accennare che in Fran-
cia, negli ultimi anni, su di 
lui hanno scritto alcuni tra 
i piu attenti intellettuali: da 
Raymond Queneau a Roland 
Barthes, da Michel Butor ad 
Andre Breton, da Blanchot 
a Klossowski. 

' Anche in Italia sono state 
pubblicate, quasi contempo-
raneamente, nel 1971, tre 
scelte antologiche di Fou
rier: L'armonia universale, 
a cura di Mirella Larizza 
(Roma, Editori Riuniti, pa-
gine 168, L. 700); Contro la 
civilta, a cura di Maria Mo-
neti (Firenze, Guaraldi, pa-
gine 338, L. 2500); e Teo-
ria dei quattro movimenti. 
11 nitovo mondo amoroso, a 
cura di Italo Calvino (Tori
no, Einaudi, pagg. XXXVIII-
412, L. 2600). Ed esce ora 
la versione integrate di II 
nuovo mondo amoroso, un 
ampio manoscritto scoperto 
e pubblicato nel 1967 da Si-
mone Debout-Olesziewicz 
presso le edizioni Anthro-
pos di Parigi, nel VII volu
me delle Opere complete: 
reso in italiano da Paola 
Campioli e Paolo Caruso, e 
6tampato, con una estrosa 
prefazione di Giovanni Ma-
riotti, da Franco Maria Ric-
ci (Parma, 1972, 2 voll. 
pagg. 352 e 454). 

Una critica 
di fondo 

Le ragioni di questo rin
novato, e tutto attuale, in
teresse per Fourier appaio-
no abbastanza comprensibi-
li; mentre Owen e Saint Si
mon erano, a loro modo, de-
gli < industrialist >, accet-
tavano, cioe, di fatto, il mo-
dello della nascente socie
ta industriale, anche se con 
lo sguardo rivolto alia situa-
zione degli operai e alia sua 
necessaria trasformazione, 
Fourier si distacca netta-
mente da tale modo di pen-
sare. Non che egli negasse 
tutte le possibility positive 
insite negli sviluppi dell'in-
dustria (leggiamo, nel JVIIO-
vo mondo amoroso, Vol. II, 
pag. 436; < la grande indu-
stria, la cultura. le fabbri-
che, le scienze e le arti... 
sono gli element! di un mec-
canismo di armonia >); ma 
proprio il fatto di essere, 
sotto taluni aspetti, meno 
concreto, anzi piu • visiona-
rio » di Owen e di Saint Si
mon, fa si che egli coinvol-
ga nella critica alia socie
ta che vede sorgere — da 
lui definita • civilta >, in 
contrapposizione alia preco-
nizzata «armonia » — 1'inte-
ro mondo borghese, le sue 
ideologic, le sue istituzioni, 
la sua cultura, gli stessi rap-
porti tra gli uomini, la fa-
miglia, la vita sessuale, la 
educazione. 

E' pertanto, senza dubbio, 
il piu radicale di questi < so
cialist! critico-utopistici >; e 
« lui, meglio e piu che agli 
altri, si attagliano forse le 
espressioni e il giudizio del 
Manifesto: «Essi attaccano 
tutte le fondamenta della so
cieta esistente. Hanno quin-
di fornito materiale prezio-
•issimo per illuminare gli 
operai. Le loro proposizioni 
positive sulla societa futura, 
per esempio l'abolizione del 
contrasto fra citta e campa-
gna, della famiglia, del gua-
dagno privato, del lavoro sa-
lariato, 1'annuncio dell'ar-
monia sociale, la trasforma
zione dello Stato in una 
semplice amministrazione 
della produzione, tutte que-
ste proposizioni esprimono 
semplicemente la scompar-
•a dell'antagonismo tra le 
classi che allora comineia-
va appena a svilupparsi... >. 

Ora, e appunto questo ca-
rattcre radicale, e, come si 
e detto, persino «visiona 
rio » del pensiero e dell'ope-
ra di Fourier che ne ren-
de particolarmente recepibi-
li le idee in una situazione 
in cui lo sviluppo delle for-
ze produttive (soprattutto 
industrial!) in presenza di 
un non risolto antagonismo 
con i rapporti di produzione, 
ha palesato, proprio nei 
Paesi maggiormenie «svi-
luppati >, tutla la inumani-
ta di una realta che si vuolc 
intcramente conclusa entro 
un orizzonte produttivistico 
• tecnolatrico; in cui cioe 
§11 uomini, e i rapporti tra 

gli uomini, sempre piu sono 
asserviti, in tutte le loro di-
mensioni e manifestazioni 
di vita, alia tirannia delle 
cose: le merci e la produzio
ne di merci. 

Da qui appunto, da que-
sta immanente radicalizza-
zione della lotta delle clas
si, e dalla sua estensione ai 
contenuti stessi della vita 
quotidiana degli uomini, il 
nuovo interesse per Fourier, 
che si inscrive in quell'am-
pliarsi dell'orizzonte rivolu-
zionario che va di pari pas-
so con l'estendersi e l'ap-
profondirsi delle conseguen-
ze del dominio del tardo ca-
pitalismo impcrialistico su 
scala mondiale. 

La «teoria 
delle passioni» 

A suo tempo, dopo la pub-
blicazione delle tre antolo-
gie sopra ricordate, e sta
to giustamente osservato da 
Sergio Finzi (« Lo scarto as-
soluto di Fourier», in Uto
pia, luglio 1971), che ciascu-
no dei tre curatori aveva 
colto e sottolineato un mo-
mento — e solo un momen-
to — del pensiero comples-
sivo, e indivisibile, di Fou
rier. Mirella Larizza il nesso 

. tra Fourier da una parte, 
Marx e Engels dall'altra; 
Maria Moneti gli aspetti cri-
tici e c politici» nei confron-
ti della civilta che si anda-
va configurando; Italo Cal
vino quelli piu propriamen* 
te «visionari » e letterari. 

Veniva in tal modo posta 
in secondo piano — a parte 
la profonda unita della con-
cezione di Fourier — pro
prio quella < teoria delle 
passioni > che ne costituisce 
in certo senso il fondamen-
to piu generale e la linea di 
indagine piu stimolante. Uno 
studioso statunitense, Ernest 
Becker, ha recentemente 
sottolineato, sviluppando una 
indicazione gia presente nel 
Marx della Sacra famiglia,-
come Fourier appartenga a 
quel piu vasto movimento di 
< ricerca della felicita » che 
ebbe, tra la seconda meta 
del Settecento e il 1848, in 
particolare, illustri esponen-
ti tra economisti, scrittori, 
filosofi. Ma, in questo qua-
dro, l'apporto specifico di 
Fourier e, appunto, la sua 
teoria delle passioni (< La 
passione e la sostanziale for-
za umana tendente con ener-
gia al suo oggetto ». scrive-
va Marx nell'ultimo dei Ma-
noscritti economico-filosofici 
del 1844; e le somiglianze di 
molti passi di questo testo 
di Marx con passi del Nuovo 
mondo industriale e societa-
rio di Fourier, ove e espo-
sta la teoria delle passioni, 
sono numerose). 

II giudizio 
di Engels 

Di questa teoria, che in
clude tra le passioni, mate-
rialisticamente, i sensi e gli 
affetti, il punto di maggiore 
originalita e I'inclusione del
le tre passioni « poco co-
nosciute e diffamate >, che 
egli chiama rispettivamente, 
< cabalista », < farfallante >, 
« composita ». Sono esse, in-. 
fatti, che fanno accordare 
gli impulsi dei sensi con 
quelli degli affetti, creando 
cosi la possibility dell'ormo-
nia: «e grazie al loro in-
tervento combinato median 
te il reciproco contemperar-
st det piaceri che nasce la 
vera saggezza. o equilibrio 
delle passioni >. 

Schematicamente si po-
trebbe dire che la < cabali
sta > e * spirito di parte », 
gusto dellintrigo, - rivalita 
emulativa; la < farfallante > 
e * il bisogno di varieta pe
riodica. di cambiamenti di 
scena, di incident! piccanti, 
di novita capaci di animare 
la fantasia, di stimolare nel-
lo stesso tempo senso e ani-
ma »: si oppone percio a un 
« lavoro uniformc, tessitura, 
cucito, scriliura o altro iavo-
ro che non melte in eserci-
zio successivamente tutte le 
parti del corpo e della men
te ». Inline, la « composita », 
«crea gli accordi di enlu-
siasmu » e • nasce dall'insie-
me di parccchi piaceri dei 
sensi e dcll'anima, provati 
simultancamcnte » Essa ha, 
tra 1'allro, lo scopo di • elet-
trizzarc i gruppi nei tavori ». 
Tutte msieme, quelle pas
sioni, vengono detle • mec-
caniche » o « mcccanizzan-
ti», in quanto colkgano e 
muttono in giusto rapporto 
di movimento le restanti 
nove. 

A ben guardarc, anche II 
nuovo mondo amoroso, che 

specificamente analizza una 
delle passioni, e forse la piu 
« divina », l'amore, ubbidi-
sce alia regola che rende 
possibile l'armonia: la con-
temporanea presenza e in
fluenza delle passioni c mec-
caniche ». Nelle molte cen-
tinaia di pagine di quest'ope-
ra, Fourier si sfoi-za di di-
mostrare, attraverso una mi-
nuziosa classiflcazione, ma 
soprattutto attraverso l'ana-
lisi dcduttiva che ricorda ad 
ogni momento la sua ammi-
razione per Newton, come il 
fine supremo del rapporto 
amoroso sia quello di cnn-
temperare, o « bilanciare », 
i « due amori », quello ma
teriale, legato ad un «sen
so >, il tatto, e quello spiri-
tuale, che rappresenta un 
«affetto ». 

La strada che Fourier in-
dica pud apparire parados-
sale, sia per la sottolineatu-
ra onnipresente dell'esigen-
za di soddisfare variamente 
l'amore materiale per rag-
giungere la vera sintesi tra 
questo e l'amore spirituale, 
sia per la sua concezione di 
una molteplicita di rappor
ti e di modalita di rapporti 
che neghi e sostituisca il 
matrimonio, tipica istituzio-
ne di un'epoca ancora arre-
trata e disumana: quella 
della c civilta » (o del pre
sente), che egli, come si e 
detto, contrappone al futu-
ro regno delParmonia. 

Ma, di fronte a questa pos
sibility di rimanere sconcer-
tati, vale la pena di far ri-
corso a quanto scrive, di 
Fourier, 1'Engels dell'Anti-
diihring: «Fourier prende 
in parola la borghesia, i suoi 
ispirati profeti prerivoluzio-
nari e i suoi interessati 
apologisti post-rivoluzionari. 

La famiglia 
e la donna 

Egli svela spietatamente la 
misere materiale e morale 
del mondo borghese e le 
contrappone tanto le splen-. 
dide promesse degli- illumi-
nisti di una societa in 'cui-
regnera la ragione. di una 
civilta che dara ogni feli
cita e di una perfettibilita 
umana illimitata, quanto la 
ipocrita fraseologia degli 
ideologi borghesi contempo-
ranei, dimostrando come, 
dovunque, alia frase piu al-
tisonante corrisponda la real
ta piu miserevole, e copren-
do di beffe mordaci questo 
irrimediabile fiasco delle 
frasi. Fourier non e solo un 
critico; la sua natura peren-
nemente gaia ne fa un sa-
tirico e precisamente uno 
dei piit grandi satirici di 
tutti i tempi. 

* La speculazione e la fro-
de che fiioriscono col tra-
monto della rivoluzione, non-
che la generale grettezza 
da rigattiere del commercio 
francese di allora, vengono 
descritte da lui con uno spi
rito pari alia sua maestria. 
Ancora piu magistrate e la 
sua critica della forma bor
ghese dei rapporti sessuali 
e della posizione della donna 
nella societa borghese. Egli 
dichiara per la prima volta 
che, in una data societa, il 
grado di emancipazione del
la donna e la misura natura-
le della mancipazione gene
rale ». 

E' probabile che Engels 
avesse in mente, quando scri-
veva questa pagina, che, ol-
tre trent'anni prima. Marx, 
insieme con lui scrivendo 
La Sacra Famiglia aveva vo-
luto citare un passo, che sa-
rebbe divenuto celebre, di 
Fourier: «II cambiamento 
di un'epoca storica si pu6 
definire sempre dal progres-
so femminile verso fa liber-
t^, perche qui nel rapporto 
della donna con 1'uomo, del 
debole col forte, appare nel 
modo piu evidente la vit-
toria della natura umana 
sulla brutalita- II grado di 
emancipazione femminile e 
la misura naturale della 
emancipazione universale ». 
E. allora. Marx aveva com-
mcntato: •... e superfluo ri-
chiamarsi alia magistrate 
caratterizza7ione del matri
monio data da Fourier». 

E' proprio da quest'ansia 
critica ed emancipatrice che 
noi, lettori di Fourier che 
viviamo in questi tetri de-
cenni di esplosione di tutte 
le contraddizioni del capita-
lismo monopolistico, ci sen-
tiamo confortati. E se, cer
to, ]a ritreviamo in forma 
matura e teoreticamente 
sviluppata solo nel marxi
smo, cio non fa altro che av-
valorarc quanto Fourier, in
sieme con altri « utopisti», 
alio stesso marxismo ha da-
to; quanto ancora puo dare 
a una educazione al marxi
smo che non voglia limi-
tarsi ad uno scolasticismo 
impoverito. 

Mario Spinella 

Un regime di terrore e di rapina soffoca da vent'anni il Paese 

LE STRAGI DEL GUATEMALA 
Accertota la verito: il gruppo dirigente comunista e stato massacrato - Dal colpo di stato del y54 contro Arbenz 

alia ditfatura di Arana Osorio - Un pugno di latifondisti, di speculatori, di parassiti « nazionali», una dipendenza 

totale dalle grandi compagnie USA, una sterminata miseria - Comitato internazionale di solidarieta con la Resistenza 

II Guatemala e il piu popoloso paese dell'istmo centroamerica no con circa cinque milloni di abitanti. La popolazione vive in prevalenza nelle campagne (circa il 70%) ed e costituita 
per oltre Jue terzi da indios e meticci. L'indice di analfabeti smo supera il 70% degli abitanti. Pesantissimo e I'indice di mortalita. La proprieta dell'89% della superficie agrarla A in 
ma no at latifondisti (I'11% dei proprietari). La prodtzione agricola e essenzialmente monocoiturale, caffe e banane; ess a ha costituito il tradizionale monopolio della United Fruit 
Company. Le principal! linee ferroviarie del paese sono gestite dall'lnternational Railways of Central America e dalla United Fruit Company 

11 governo del Guatemala si 
ostina a negare Tarresto effet-
tuato dalla sua polizia, il 26 
settembre 1972, di Sornardo 
Alvarado Monzon segretario 
del Partido guatemalteco del 
Trabajo (comunista) e degli 
altri sette dirigenti calturati 
con lui in una casa della capi-
tale e, di conseguenza, dichia
ra di ignorarne la sorte. 

La verita tuttavia e accer-
tata: il gruppo dirigente co 
munista e stato massacrato. 
L'assassinio e stato per aitro 
anticipato, con il cinismo del 
gangster, dal minUtro degli 
interm guatemalteco che in 
una conferenza stampa. fin 
dallo scorso ottobre. dopo ave-
re negato l'arresto degli otto 
comunisti, cosi aveva ipotiz-
zato le ragioni della ioro scorn 
parsa: «Dato lo stato delle 
comunicazioni stradali accado-
no molti incidenti : a tail in 
luoghi quasi inaccessibili; d'al-
tra parte i contraobandieri 
che trasportano con piccoli 
aerei verso gli - Stati Uniti 
quanti desiderano abbandona-
••e clandestinamente il paese, 
dinanzi a una situazione di 
pericolo lasciano oadcre in 
mare 1 loro passeggeri». 

Si e consumata un'altra stra-
ge nell'orgia di sangue, di ter
rore che da vent'anni affoga 
il Guatemala, questo piccolo 
paese centroamericano (un 
terzo della superficie deU'Ita-
lia) la ricchezza del cui suolo 
e sottosuolo e pari alia mi
seria disperata della stragran-

de maggioranza dei suoi cin
que milioni di abitanti. Pagi
ne di una storia scarsamente 
conosciuta, eppure esemplari, 
da manuale, nel mettere a 
nudo l'essenza del rapporto 
cui gli USA vorrebbeio in-
chiodare l'America Latina. 

Comincio a Caracas nel mar-
zo del 1954 quando in una riu 
nione dell'Organizzazione de
gli Stati amencani (OEA) J.F. 
Dulles fece approvare — si-

.jg^nificativamente col ^olo voto 
contr'ario ."del Guatemala '— 
una dichiarazione anti-comuni-
sta che apriva la via all'inter-

tvento nella vita di ogni paese 
'del subcontinente. 

Nel 1951 era asceso alia pre 
sidenza dei Guatemala lacobo 
Arbenz con un programma di 

' riforme e di nazionaluzazio-
ni: la strapotente United Fruit 
Company e la Railways of 
Central America, signore del
la produzione e delle comuni
cazioni del paese oltreche del-
l'intera regione, erano parti
colarmente minacciafe. 

Nel '54 Arbenz decreto lo 
esproprio di circa trecentomi-
la ettari di terra da aistribui-
re ai contadini; sulla base del
la dichiarazione di Caracas. 
nel mese di giugno una co-
lonna di masnadieri, addcstra-
ti dalla CIA nel Nicaragua e 
con l'appoggio di aerei statu-
nitensi varco le frontiere del 
Guatemala, mettendo a ferro 
e a fuoco i villaggi occupati 
nella marcia verso la capi-
tale. Contemporaneamente Ca

bot Lodge aH'ONU Ijloccava 
ogni dibattito sostencndo il 
principio del « non intervento 
negli affari interni di un pae
se sovrano)). 

II presidente Arbenz riparb 
in esilio, il colonnello Castillo 
Armas che aveva capaggiato i 
mercenari ascese al polere e 
vi rimase fino al 1956, quando 
venne assassinato dai suoi luo-
gotenenti, ansiosi di succeder-
gli. Colpi e controcoloi di Sta
to. elezioni farsa, burattini e 
furfanti si susseguirono ai ver-
tici del paese, mentre la si
tuazione nelle campasjne ve
niva icasticamente riassunta 
dal titolo di un giornale del 
continente: «II Guatemala ri-
torna al senso feudale della 
Proprieta ». 

Nel biennio '62-*63,' gruppi 
di ufficiali e di studenti acce-
sero nel paese focolai di guer-
riglia che divamparono in al-
cune provincie deirentrofcerra, 
I gruppi erano combatlivi ep
pure lacerati dai contrasti tra 
le diverse component!, litnita-
ti dalla diffidenza di tanti con 
tadini indios che vedevano con 
terrore il sopravvenire della 
repressione organizzata dai 
« berretti verdi», gli »5truttori 
statunitensi piomba î dalle 
scuole della controguerriglia 
di Panama e di Fort Bragg. 

La guerriglia si sposto dalle 
campagne alia citta, ma fu 
progressivamente pressochd 
schiacciata nonostante 1'auda-
cia di molte sue azioni c l'eroi-
smo di combattenti. Caddero 

i comandanti, da Turcio Lima 
perito nel 1966 in un inci
dents nei pressi di Citta del 

- Guatemala, a Yon-Sosa ucciso 
dalle truppe messicane al di 
la del com me dove aveva cer-
cato scampo nel mag^io 1970 
(e tuttavia, nonostante le gra-
vissime difficolta e le perdite 
subite, alcuni nuclei di parti 
giani anche nella scorsa pri-
mavera hanno dato iuogo a 
scontri con Tesercito). 

Dietro ai reparti irnpegnati 
nella repressione, sovente or-
ganizzata da alti ufficiali, ven-
nero nel frattempo cosiituen-
dosi associazioni segrete di 
killer, reclutati tra i sottopro-
letari dei tuguri, con J1 com-
pito di a^sassinare i familiari 
dei guerriglieri, i sospetti di 
idee sovversive, quanti >nsom-
ma non potevano costituire 
bersaglio ufficiale della con-
troguerriglia. L'anno scorso, 
ad esempio, alle pendici dei 
vulcano Pacaya, poco distante 
dalla capitale, venne scoperta 
una fossa di fucilati m mas 
sa dai soldati. Nel quadrien-
nio '66-'70 si calcola ch2 al-
meno seimila furono 1 citta-
dini assassinati in casa, lungo 
le vie, sui luoghi di lavoro dai 
criminali delle organizzazioni 
squadriste, la a M.A.N.O.». la 
a Occhio per occhio a ecc. 

La violenza della destra si 
era fatta senza limite: da 
a miss Guatemala» acciecata 
e squartata viva perche sorel-
la di un glovane comunista, 
airarcivescovo primate, seque-

La quasi totalita dei militari americani ne ha avuto esperienza 

La droga a Saigon 
Un enorme mercato per gli spacciatori che allargano la diffusione dei micidiali prodotti tra la popola
zione • II rapporto di una rivista scientifica sui consumo dell'eroina e sulle sue tragiche conseguenze 

U soldato americano che fa 
parte del corpo di spedizione 
impegnato nella guerra di ag 
gressione al Sud Est asiatico 
svoige una dupl.ce funzione 
esporta la guerra da vivo. 
importa la droga da mortn 
Si legge (requentemente in 
fatti sulla stampa americana 
ed occidentale di soldati uc-
cisi nel conflitto vietnamita 
che vengono rimpatriati in 
bare imbottite di droga. Anz* 
sembra che questo sia uno 
dei canali piu sicuri attra
verso i quali si e s vol to il 
commercio deila droga tra il 
Sud Est asiatico e gli Stati 
Uniti. Un commercio che ren 
de moltissimo ai graduati ame
ricani che qualche volta re 
stano comvolti in scandali ma 
croscopici ass:eme a persn 
nalita politiche e militari del-
Kamministraztone saigonese dl 
Van Thieu. 

L'nso sociale e di massa 
della droga con i suoi ne-
fasti effetti sui tessulo cui-
turale. sociale e morale della 
popolazione del Vietnam del 
Sud. in particolare nelle gran 
di citta e una delle conse 
guenze dell'mtervento ameri 
cano nel Vietnam, che con 
la' sua furia devastatrice e 
barbarica ha scon vol to radl 
calmente la struttura dellor-
ganlzzazione civltc e culturaie 
L'espansione de] c.*s:sumo del
ta droga e uno dei cost! addl 
zionali della guerra nel Sud-
Est asiatico in generale e ne] 
Vietnam in particolare. Un 
costo addizionale la cui por-
tata non e possibile misurare 
solo In dati ed in elf re, ma 
che va valutato complesslva-
mente attraverso 1 rlfle&sl ohe 
easo determlnA nel costume • 

nelle abitudini di vita delle 
popolazioni del Vietnam del 
Sud ed anche in quelle del 
corpo di spedizione militare 
americano. 

Secondo 1 dati forniti dal 
Journal o] Psychedelic Drugs 
nel suo primo fascicolo del 
1972. si pud calcolare che la 
quasi totalita dei militari USA 
di stanza nel Vietnam nel 
1970 avevano esperienze di 
droga. Ii rapporto scientifico 
che si riferisce al consumo 
di eroina tra i militari ame 
ricani nel Vietnam del Sud 
afferma che su 255 mila sol
dati americani (tanti erano 
present! nel Vietnam nel 1970) 
170 mila erano esposti al ri-
schlo delferoina Di questi un 
terzo erano degli accaniti con 
sumaton di droghe naturali 
(in questo gruppo sono com 
presl I vecchi ufficialu; un 
terzo erano persone che face-
vano uso di alcool e mari
juana; un terzo invece erano 
individui con problemi di di-
sadattamento. immatunta, di-
sturbi del carattere e de| 
comporta mento. che avevano 
dimestichezza con allucmoge 
ni. oppicei e pluridroghe I 
verl consumatorl di eroina si 
aggiravano - intorno al 10-15 
per cento dei militari amen 
cam ed in alcuni reparti rag 
giungevano cifre intorno al 
25 per cento -

E' da ricordare che tra le 
droghe I'eroina e quella che 
miete 11 maggior numero dj 

' vittime. Si valuta che In Occi. 
dente il 75 per cento degli 
individui drogatl fanno uso di 
eroina. Nella sola New York, 
dove I'eroina viene conside-
rata una delle principal! cau
se dl roorte tra 1 teen-agers 

sono deceduti nel 1971 oltre 
mille giovani (esattamente 
1.049). 

Quali sono 1 motivi per 1 
quali ) militari americani di 
stanza nel Vietnam del Sud 
sono spinti a fare uso del IF. 
eroina? Secondo gli studiosi 
autori del rapporto, la dispe-
razione, la noia, la mancanza 
di obiettivi e di missione pre
cis! sono da annoverarsi tra 
le cause che piu frequente-
mente spingono il soldato a-
mericano a fare uso dell'eroi
na. ET stato anche riscon-
trata 1'esistenza di una corre 
lazione molto significativa tra 
uso crescente della droga e 
deterioramento crescente del 
morale e della disciplina mi 
litare. Intere compagnie si 
sono rifiutate di andare In 
combatti mento o di osservare 
le norme della disciplina mi 
litare tradizionale; esse face 
vano ricorso in massa alia 
droga, trovando nel suo con 
sumo una modalita di eva 
sione e di fuga dai problemi 
della realta circostante. 

D'altronde, il consumo di 
massa dell'eroina e fonte di 
ingenti guadagni per i gra 
duati; la stessa popolazione 
civile del Sud Vietnam e di 
Saigon costituisce un enorme 
mercato che i grossi impren-
diton d l̂la droga sfruttano 
molto bene, sia in senso eco-
nomico che sociale e politico 

Uno degli effetti piu vistosl 
dell'eroina (che e un deri-
vato della morfina ed ha una 
azione ad essa superiore da 
quattro ad otto volte) e quello 
infattl di provocare In chl la 
prende un elevato effetto eu-
forico accompagnato da un 
sonno prcfondo; essa tut con

seguenze deleterie sull'appa 
rato respiratorio, cardiocirco-
Iatorio e sui sistema gastro 
intestinale. In termini socio-
poiitici, queste condizioni psi 
copatologiche sono all'origine 
del dismteresse per i proble 
mi quotidiani. della fuga dalla 
realU, della ricerca di con
dizioni psicoJogicbe piu | ra
ti ficanti delle frustrazionl che 
il regime fantoccio dl Van 
Thieu e tutto il suo appa-
rato culturaie inducono nella 
popolazione. 

La scelta della droga e mo-
tivata da parte dei militari 
anche con l'insorgere di una 
ensi di Identity Molti m:li 
tari infatti non si riconoscono 
piu. non si identificano con 
un sistema economico e so
ciale. come quello dell'impe-
rialismo americano. basato 
sui concetti di tradizione ed 
autonta. Un elemento scon 
certante a questo proposito e 
l'alto tasso di suicjdi che si 
risoontra tra t veteran! del 
Vietnam, ai quali il sistema 
capitalistico americano offre 
lo spettro della disoccupazione 
e dell'emarginazione. 

Si pud dire senza ombra di 
dubbio che il fenomeno della 
droga tra I militari ameri. 
can! aiuta a creare una po
polazione permanent* dl e-
straniati, di alienati. di cit 
tadini di seconda classe che 
ritomati in patria vanno ad 
alimentare le file dei disoc 
cupatl e degli esclusl e che 
vanno ad Ingrossare il gruppo, 
ormal consistente, degli indi-
dlvldui deditl all'abuso ende-
mico della droga. 

Giuseppe De Lucel 

strato (poi rilasciato in extre
mis) per i suoi appelli alia 
pace. Questo nel 1968. 

Nel 1970 venne eletto (oltre 
il 60 % di astensioni, duecen-
tocinquantamila voti) 11 presi
dente della repubblica, il co
lonnello Arana Osorio, ed il 
nuovo parlamento. Cinque can
didal ,a deputati (dell'oppo-
sizTone consentita) erano stati 
assassinati durante la campa-
gna elettorale. II colonnello 
aveva,,'diretto la « paoificazio-
ne» della zona di Zacapa, 
nel nord-est del paese dove — 
ebbe a scrivere il Time — su 
«tremila uccisi, ottanta era-
no gli estremisti. contadmi gli 
altri ». 

Nel suo discorso d'assunzio-
ne de! potere Arana Osorio 
affermo che o rassassinio co 
me procedimento per intimi-
dire l'avversario o per preva 
lere su di lui non e forma le-
gittima di lotta politica» (!!!). 
Tra il novembre del *70 e il 
giugno del '71 settecento fu
rono gli uccisi dagli squadri-
sti. Poi la violenza sanguina-
ria della destra torno ad im-
pennarsi verticalmente, con 
una media di quattro assas
sin! al giomo nella sola capi
tale. « L'allucinante stillicidio 
ha colpito la donna di casa. 
lo studente e via via fino a 
Adolfo Mijangos Lopez, depu-
tato democratico cristiano, pa-
ralizzato agli arti inferiori, do
po essere stato crivcllato di 
colpi dinanzi alia automobile 
che doveva trasportavlo alia 
Universita (docente di Dirit-
to, il giorno prima aveva pro-
nunciato un discorso contro il 
perdurare dello stato d'as-
sedio). 

• Anche il regokmento di con-
ti tra i ribaldi, e spicciativo. 
Nello scorso giugno in un ri-
storante del centro tlella ca
pitale, durante il banchettc 
per 11 compleanno di sua fi-
glia e stato freddato a rivol-
tellate il vicepresidente della 
Camera Olivero Castaneda 
Paez, bieco caudillo della 
M.A.N.O. Guerriglia? No. uo
mini della guardia presiden-
ziale. Si approssima la stagio-
ne elettorale. 

Dietro alio sgranarsi impla-
cabile di questa vicenda, non 
vi e solo l'efferatezza del grup
po di sciacalli che esercita 11 
potere: esso stesso e I3 espres-
sione di una societa, di una 
politica. 

Le campagne sono cariche 
dei prodotti dell'ortofrutticol-
tura tropicale, ma 1'83 % delle 
terre appartiene all'll % dei 
proprietari che raccolgono le 
briciole consistenti di :uia ric
chezza pompata dai monopoli 
statunitensi. Alia periferia del
la capitale e delle altre citta 
si allargano a macchia d'olio 
1 quartieri dei tuguri, dove gli 
indios e \ meticci che costi-
tulscono i quattro quinU del
la popolazione si ad<i?nsano 
nella indigenza p:u nera. Gli 
investimenti stranieri («irca il 
90 % e statunitense, mentre 
crescono quelli tedesco-occiden-
tali) sono garantiti da un trat-
tato che li esenta dalle impo-
ste e assicura il rimpatno de-
gU utili. 

II Guatemala non e piii sol-
tanto una «Repubblica delle 
banane* (e del caffc): rono 
stati scoperti nel suo sotto
suolo grandi giacimenti di ni-
chel e di cobalto. Ii govemo 
ne ha concesso lo sfruttamen-
to alia Ekimibal (compagnia 
costituita per 180% dalla In
ternational Nickel e per il 20 
per cento dalla Hanna Mining, 
tra I'altro concessionana del
le colossal! miniere di ferro 
del Brasile) con un contratto 
che si riassume in un solo da
to: nei prim! vent'anni della 
sua durata lo Stato incassera 
200 milioni di dollar!, mentre 
la Ekimibal ricavera un utile 
dl un miliardo e 185 milioni 
di dollar!. Naturalmentc, alia 
scadenza del contratto quaran-
tennale 1 giacimenti e tuttl 

gli impianti torneranno nelle 
mani del Guatemala! 

Un pugno di latifondisti, di 
speculatori e di parassiti ((na
zionali »; dipendenza totale e 
brutale del paese dalle grandi 
Compagnie statunitensi (a vol
te travestite di multinaziona-
lita) e, dall'altra parte, due 
milioni e mezzo di abitanti il 
cui reddito medio annuo pro-
capite non supera i 330 quetzal 
(la moneta guatemalteca di 
valore^equivalente al dollaro) 
mentre 1 due milioni di abi
tanti che vivono fuori della 
sfera dello scambio monetario 
non raggiungono, secondo i 
dati dell'ONU. 1 100 dollari di 
entrata annua procapite: ecco 
il Guatemala, con la sua estre-
ma. lacerante divaricazione so
ciale. Ed ecco perche la cru-
delta della banda che detiene 
il potere non e manlfesta-
zione demenziale di un modo 
di vita «tropicale » bensl fun
zione necessaria, coerente. del 
sistema moderno di sfrutta-
mento e di dipendenza impe 
rialista. 

Due anni fa il presidente 
Nixon garanti l'appoggio degK 
USA ad Arana Osorio ohe ave
va chiesto aiuto per la aua 
opera di restaurazione della 
legge contro i sowersivl e in 
quel messaggio della Casa 
Bianca si colse il riscontro. 
l'approdo del destine cui il 
Guatemala era stato mchio-
dato sedici anni prima dalla 
aggressione di Foster Dulles. 

Adesso giungono in Europa 
familiari, amici di comunisti, 
di democratic! per sfuggire 
alia nuova ondata sangulna-
ria. Raccontano del cimiteri. 
dei vulcani. della casta del-
l'oceano. delle sponde dei la-
ghi di quel paese bellissimo 
e sventurato, dove sono state 
sepolte o gettate a migliaia 
le vittime, anonime quasi sem
pre, della quotidiana camefi-
cina. Ma aggiungono che i 
compagni del PGT, decapitato 
del suo gruppo dirigente. stan 
no ricomponendo le fila del 
partito, che negli anni seorsi 
si divise sulla via di lotta da 
seguire, ma il cui sacrif'cio e 
la dura tenacia rendono un'al-
tra testimonianza, di quanto 
significa milizia comunista. ri-
voluzionaria, alle soglie degli 
Stati Uniti di America. Chie-
dono solidarieta per una lot
ta che continua. 

Nel 1971, reduce daU'Ame 
rica Latina visitata come pre
sidente dell'Unione mondiale 
della DC, Ton. Rumor ^ccen-
nando alia sua sosta di noche 
ore a Citta del Guatemala dis-
se che laggiu era tomato al 
tempo della sua giovinezza 
(e'e da sperare che allora, nel
la resistenza, egli sia stato un 
no' meno cauto, un co* meno 
allusivo). Va pert detto che 
dinanzi all'ultima strage di 
comunisti, giornalisti e parla-
mentari dc italiani hanno par-
tecipato — da promotori — 
alia formazione di un comi
tato di solidarieta con la re
sistenza in Guatemala, Cn»-
diamo sia un impegno che do-
vra estendersi. 

L'America Latina e percor-
sa da un moto profondo di 
riscatto nazionale e social*. 
L'avanzata, che segna il ma-
tare dei tempi, si intreccia 
perd alia ritomante mmaccia, 
aU'assedio deH'imperialismo 
statunitense che nel Brasile 
ha trovato 1'epicentro aggres-
sivo. Nessuna gratuita predi-
cazione « strategica » dalla cat-
tedra europea dovrebbe veni
re nuovamente consentita; la 
solidarieta — compito com-
plesso al piu diversl livelli — 
significa prima di tutto fare • 
sapere. 

Come ci chiedono oggi 1 
compagni, 1 cristiani rWoluzio-
nari, i liberal! del Guatemala^ 
dove 1A rete asfissiante del 
meccanismi neocoloniali si n-
vela nella sua essenza spie-
tata, la piu vera. 

Renato Sandri 
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