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L'autocritica di un filosofo 

Marcuse oggi 
Egli dimostra di aver superato alcune 
tesi sostonute in un recente passato, 
, ma non la radice da cui esse derivavano 

Come Herbert Marcuse 
- fece irruzione nella opinio-

ne pubblica di sinistra, tra 
gli intellettuali e gli studen-
ti — tra il '68 e il '70 — 
cosl esso e caduto oggi, al-
trettanto rapidamente, al di 
fuori di questa attenzione. 
I fatti e il movimento reale 
lo hanno smentito: da un 
lato, il sistema capitalistico, 
lungi dal saper tutto « ra-
zionalizzare », «integrare », 
assorbire, ha rivelato nel 
modo piu acuto le proprie 

: contraddizioni, Pincapacita 
— soprattutto in Italia — di 
dirigere la societa civile, 
persino in quelle sue dimen-
sioni che sembrano — ma co-
si non e — aver bisogno di 
un intervento solo tecnico-
amministrativo; ha visto sal-
tare — o per lo meno andare 
in profonda crisi — i valori 
su cui si regge; dalPaltro la-
to, le masse popolari, la 
classe operaia in primo luo-
go hanno saputo dimostra-
re — a chi non lo avesse gia 
capito prima — di essere ca-
paci di lottare strenuamen-
te per precise alternative di 
classe al potere e al sistema 
capitalistico. 

E* iniziato cosi per Marcu
se un processo di autocriti-
ca, con cui egli cerca di te
nor conto dei nuovi svilup-
pi e delle nuove esperienze. 
Seguirlo in questo suo sforzo 
non sara inutile. E a questo 
puo servire anche quella che 
riteniamo essere la sua ulti
ma presa di posizione, una 
intervista a Le Nouvel Ob-
Mervateur dell'8 gennaio '73. 

Che cosa mantiene e che 
cosa abbandona Marcuse del
le sue precedenti tesi? 

In lui si e fatta acuta, e 
direi precisa, la coscienza 
della crisi da cui e investito 
oggi il capitalismo, della sua 
incapacity di dare < raziona-
lita» alia societa che esso 
impronta e domina; «il tes-
•uto sociale... la "societa ci
vile" e stata disgregata dal 
capitale stesso », « l'ideolo-
gia borghese e in rovina; i 
valori borghesi tradizionali 
— famiglia, lavoro, frugali
ty — sono reliquie che la 
borghesia stessa non prende 
piu sul serio >. 

A parte le generalizzazio-
ni troppo drastiche, l'indi-
viduazione dei fenomeni e 
precisa. Ben vede Marcuse 
che da cid deriva un pericolo 
di « controrivoluzione », an
che anticipata, e forme di 
difesa dell'ordine stabilito, 
« a volte psicologiche e poli-
ziesche, a volte — come nel 
Vietnam — totalmente bar-
bare e confrontabili alle a-
trocita naziste ». 

La soluzione del dramma 
non e fatale — l'alternativa 
e il socialismo o la barbarie. 

Ora Marcuse nega di ave-
re mai detto che l'alternati-
va rivoluzionaria vada vista 
nel sottoproletariato, negli 
esclusi e negli emarginati 
dei paesi sottosviluppati, e 
non si ricorda, ci pare, di 
quel che ha detto. Ma im-
porta quel che dice oggi: 
« ...non ci puo essere rivolu-
zione di cui non sia la clas
se operaia la portatrice ». E' 
semmai errata la motivazio-
nc che egli da di questo fat-
to: «sino a quando essa e la 
maggioranza della popolazio-
ne >; poiche non di questo 
si tratta, ma della posizione 
oggettivamcnte antagonist!-
ca che il proletariato assu
me nei rapporti di produ-
zione capitalistici. Ricono-
scendo la funzione della clas
se operaia, Marcuse giunge 
necessariamente ad altre 
conclusion!: al rifiuto dello 
c spontaneismo ». 

«La spontaneity — egli 
dice — non e rivoluzionaria 
per se stessa. Pud essere rea-
zionaria, puo essere il risul-
tato della introiezione di bi-
sogni forgiati neH'interesse 
dell'ordine stabilito». Cosi 
la parola d'ordine < distrug-
gere l'Universita » fa il gio-
co della classe dominante 
«che non sa che farsene di 
queste Universita che servo-
no cosi male i suoi interes-
s i». Sicche importa coglie-
re soprattutto la contraddi-
zione che si manifesta nelle 
Universita, per il fatto che 
esse sono, da un lato, il pi-
lastro deU'ordine costituito, 
ma, dall'altro, sedi in cui si 
puo lottare per una cultura 
critica, centri di lotta rivolu
zionaria. « Secondo me, la 
parola d'ordine "distruggcre 
l'Universita" e il rifiuto di 
ogni insegnamento univcrsi-
tario non sono che la mani-
festazione di un anti-intellet 
tualismo nefasto per il mo
vimento operaio e rivoluzio-
nario nel suo insieme ». 

Ma qui Marcuse si ferma. 
Ipnotizzato dalla situazione 
del movimento operaio ame-
ricano e di determinati pae
si europci, non sa vedere 
tutta restensione del movi
mento, il carattere delle lot
to, i loro contcnuti sociali c 
politici reali. Ripelcndo il 
ritorncllo della < sclerotica-
sione » del marxismo — e 
KOn neghiamo che un feno-

so del ignore ci sia sta-

to e in parte anche persi-
sta — non considera le at-
tente analisi degli odierni 
sviluppi del capitalismo, 
compiute da numerosi par-
titi comunisti, e la vivacita 
e liberty del dibattito teori-
co che oggi si compie nelle 
loro file. Resta fermo, al di 
qua del leninismo, nella in-
comprensione della funzione 
del partito rivoluzionario 
della classe operaia, come 
sintesi di coscienza, teorica 
e politica, e centro unitario 
di organlzzazione e di azione, 

I partiti comunisti gli 
paiono — perche centraliz-
zati e di massa — inevitabil-
mente burocratizzati, senza 
che egli intenda, da un lato, 
il valore rivoluzionario di 
una direzione e disciplina u-
nitaria, e dall'altro la neces
sity che la classe operaia 
contrapponga una organizza-
zione di massa alle media-
zioni politiche di massa di 
cui si valgono oggi le classi 
dominanti per l'esercizio del 
loro potere. Egli giunge cosl 
alia conclusions sconcertan-
te che «...la concentrazione 
delle forze della reazione e 
tale che e impossibile af-
frontarle centralmente .. », e 
che bisognera usare forme 
di organizzazione « decentra-
lizzate, piuttosto locali e re-
gionali ». Tutte le sue prece
denti analisi, peraltro acute, 
sulParte di dominio del ca
pitalismo, non gli insegnano 
— ci sembra — che proprio 
le forze e le organizzazioni 
locali e regionali sono piu 
facilmente neutralizzabili e 
«integrabili ». 

II fatto e che l'autocritica 
marcusiana non giunge — a 
nostro parere — sino alia 
base teorica della posizione 
assunta nel passato, che con-
siste nell'aver assimilato 
— negli scritti di maggiore 
lena, come L'uomo a una di-
mensione — alia condanna 
dei rapporti di produzione 
capitalistici anche quella del* 
le forze produttive, riportan-
do cosl la critica del siste
ma capitalistico dal marxi
smo a quello che Lenin de-
finiva < romanticismo econo-
mico »; protesta ancora in-
dividualistica ed utopica con-
tro il carattere oggettiva-
mente necessario dello svi-
luppo delle forze produtti
ve. Infatti il « marxismo » 
che ritorna in questa intervi
sta, per il modo in cui privi-
legia il comunismo per tan-
ta parte ancora antropolo-
gico del giovane Marx, per 
il modo in cui privilegia il 
momento unicamente sogget-
tivo della rivoluzione, resta 
nell'ambito del tradizionale 
umanesimo individualistico, 
che con il marxismo vero 
con il suo umanesimo reale 
ha poco da spartire. 

Non daremo certo torto a 
Marcuse — si badi — quan
do egli sottolinea il valore 
del momento morale, di co
scienza, nella lotta rivoluzio
naria. Non gli daremo torto 
quando egli afferma che la 
direzione della lotta rivolu
zionaria ha bisogno di uo-
mini diversi dal tipo di uo-
mo che il capitalismo ha co-
struito e vuole perpetuare. 
E non gli diremo che < la co
scienza ritarda » rispetto ai 
rapporti economici e socia
li. E* vero invece che la co
scienza anticipa. Ma anticipa 
partendo dal concreto della 
contraddizione di classe, che 
e immanente al sistema ca
pitalistico e di cui puo es
sere cosciente, prima che la 
trasformazione rivoluziona
ria sia compiuta, solo una 
avanguardia, seppure oggi 
con carattere di massa. Sic
che alia tesi non dialettica 
della coscienza che segue le 
trasformazioni economico-so-
ciali, non dobbiamo contrap-
porre una visione altrettanto 
non dialettica della coscienza 
che precede. Dobbiamo inve
ce vedere come una coscien
za rivoluzionaria d'avanguar-
dia, sorgendo dalla contrad
dizione oggettiva della so
cieta, guidi alia trasforma
zione dei rapporti di produ
zione, mobilitando le grandi 
masse su obicttivi politici, e 
crei le condizioni affinche la 
trasformazione dei rapporti 
sociali e politici consenta di 
trasformare la coscienza del
la grande maggioranza degli 
uomini e di mandare avanti 
il processo della creazione 
dell'uomo nuovo che gia ini-
zia con la lotta rivoluziona
ria dell'avanguardia 

Ora ci sembra che sia pre-
cisamente questo rapporto 
di realta e coscienza, la sua 
dialettica, che Marcuse non 
colga. Cosi e ancora soggetti-
vistico, idealistico il rappor
to che egli stabiliscc tra co
scienza e realta. Ecco per
che la funzione del Partito 
— anche quella pedagogi
cs — non vicne comprcsa; 
non vicne enmpreso che l'uo
mo diver so non si forma 
spontaneamente ma ha biso
gno di costruire se stesso, 
mentre costruisce la sintesi 
unificante che del Partito, 
e del Partito soltanto, e 
propria. 

Luciano Gruppi 

La vita del Vietnam del Nord dopo le devastazioni dei bombardamenti americani 

AJ lavoro tra le macerie 
Un impegno collettivo senza eguali che si rinnova malgrado le soffe-
renze e le tragedie - Nel quartiere Kham Thien e nell'ospedale di Bach 
Mai - Decorati i compagni che difendevano Hanoi con le armi e quelli 
che assicuravano la continuita della produzione e della vita civile 

HAIPHONG — II lavoro di ricostruzione nella via Quan Tung, bombardata il 
27 dicembre 1972 

Dal nostro inviato 
HANOI, gennaio. 

E" passato piu di un me-
se da quando alle 7 del pome-
riggio del 18 dicembre. la si-
rena di allarme si e fatta 
risentire ad Hanoi, ad Hai
phong sul Nord Vietnam Un 
attacco dei piu violenti e cri-
minali che siano stati por-
tati contro la RDV. Sono 
passate appena tre settimane 
dalla fine di questo attac
co, e Hanoi in questo momen
to vive in un clima teso di 
novita e di lavoro. Abbinmo 
avuto 1'occasione in questi 
gicrni di rivisitare Kham 
Thien. un nome che ormai 6 
conosciuto in tutto il mon-
do. Fino al 26 dicembre la 
fama di Kham Thien non 
superava i limiti di Hanoi. Og
gi Kham Thien significa de-
solazione. morte, distruzione. 
perche la notte del 26 dicem
bre su questi quartieri do
ve abitavano trentamila per-
sone per chilometro quadra-
to i B 52 hanno lasciato ca-
derc tonnel,1"'e di bombe. 

Le squadre 
di volontari 

II 28 dicembre scorso i 
giornalisti avevano potuto ve
dere Kham Thien. Allora la 
desolaztone era assoluta: per 
2 km. di lunghezza, in un de-
serto di crateri e macerie. si 
lavorava ancora a estrarre i 
cadaveri Oggi il panorama 6 
cambiato. Ritornando negli 

stessi luoghi si stenta a rico-
noscerli; certo, le distruzioni 
rimangono, ne gli edifici so
no stati ricostruiti. Ci sara 
tempo per questo. Ma squa
dre di volontari, dell'eserci-
to, della milizia hanno fatto 
miracoli. Mucchi di mattoni 
ben squadrati si allineano lun-
go le strade. le case lesiona-
te sono state abbattute. dei 
crateri non rimane quasi 
piu traccia, la via principale 
del quartiere ha ritrovato una 
certa animazione e dove e 
possibile negoyi, piccoli risto-
ranti. spacci cooperativi han
no ripreso la loro attivita. 

II quartiere. del resto, non 
manca di tradizioni gloriose; 
6 qui che nel 1930 fu fonda-
ta la prima cellula del Par
tito comunista indocinese. La 
easa che aveva osoitato quel
la riunione oggi e distrutta, 
ma sara ricostruita. 

Un altro dei nomi piu no-
ti e Bach Mai che era il piu 
importante ospedale della 
RDV. Gia il 27 giugno 1972 
una bomba venne lanciata 
contro l'ospedale e una sala 
operatoria venne distrutta. Al
lora il comando americano 
attribui il bombardamento a 
un errore. Ma il 19 dicembre 
l'ospedale e di nuovo colpito: 
un'altra sala operatoria, la se-
zione dermatologica e quella 
otorinolaringoiatrica vengo-
no distrutte. Infine la notte 
del 22 dicembre piu di cento 
bombe sono sganciate sulPo 
spedale. Nulla piu resta in 
piedi salvo qualche muro. 
qualche parte di padielione. 

, Bach Mai contava 930 let-

LA LOTTA DELLE P0P0LAZI0NI DELLA VALLE DEL BELICE 

Le forze della rinascita 
Una drammalica«verienza» di cinque anni - Come si organizza la mobilitazione democratica afiorno agli obief-
tivi della ricostruzione e di un nuovo sviluppo economico, confro le manifestazioni di clienfelismo e di qualunquismo 

Esperienze di grande inte-
resse sono state raccolte da) 
la delegazione di parlamenta-
ri comunisti che ha visitato 
la Valle del Bellce alia vigi-
lia della grande manifestazio-
ne unitaria tenutasi a Santa 
Ninfa nel quinto anniversario 
del terremoto del 15 gen
naio 1968. 

Vaste zone della Slcllia e 
della Calabria, colpite cosl du-
ramente dall'alluvione del ca 
pod'anno 1973. si trovano 
di fronte a problem! dram 
matici, per molti versi analo-
ghi a quell: aperti dal terre-
moto di cinque annl fa nella 
Valle del Belice. In varie zo
ne del Mezzogiomo si sta 
sviluppando un movimento dl 
lotta intorno alle cosiddette 
a vertenze territoriali», cioe 
attorno a precise piattaforme 
di sviluppo economico e ci
vile. Ecco allora la necessita 
di dare credibilita e sbocchl 
positivi alia «vertenza> che 
da cinque anni impegna le 
popolazioni della Valle del Be
lice 

Tutto cid hanno chiaro, d'al-
tro canto, le forze wonserva 
tricl e reazionarie che cerca 
no. con una vergognosa rum 
pagna qualunquistica, di se-
minare la sfiducia nelle p-> 
polazionl della Valle. L'impo-
stazione propagandistlca di 
queste forze e chiara: «in 
cinque anni non si e fatto 
niente»; a la colpa e di tuttl 
i partiti che ci hanno abban-
donaton; aesistono due soil 
partiti: i terremotati che sof-
frono e gli altrl che se ne 
infischiano ». 

Impegni 
da rispettare 
La Valle del Belice non € 

una landa desolata e deserta. 
Si tratta di una zona con una 
agricoltura in Iarga parte tra-
sformata (specie a vignetl) » 
suscettibile di ulteriori impor-
tanti trasfoi-mazioni e diffe-
renziazioni colturali su cut si 
pud innestare uno sviluppo 
industnale e turisticn Quella 
del Belice, Inoltre. e eente for
te intraprendente chp ha af 
frontato questa durissima pro-
va con una capacita di resi 
stenza e uno spirito dl Ini-
ziativa veramente eccczionali 
Mi ha riempito il cuore dl 
speranza lo spettacolo dei nuo
vi impianti delle « Cantine so
ciali » costruiti dopo II terre-
moto a cospetto delle rovinc 
dei paesi distruttl A Santa 
Ninfa, a Santa Margherita. a 
Partanna, a Menfi 

Tutta 1'impostazione che le 
forze democratiche della Val 
le hanno dato all'indomant del 
terremoto b st^ta di afTnncare 
alle richieste della ricostruzio
ne la rivendicazlone di un 
programma di sviluppo eco
nomico capace dl garantire 
un awenire di lavoro alle po
polazioni. E proprio sul ter-
reno dello sviluppo economi
co. attraverso grandi manife
stazioni di lotta che si sono 
sussegulte in tuttl questi annl, 

GIBELUNA Le baracche dei terremotati 

si sono strappatl lrnportantl 
impegni sia al governo nazto-
nale che a quello reglonale. 
Ma, tranne alcuni miliardi spe-
si dall'ESA, nessuno degli im
pegni assunti e stato realiz-
zato. 

Piu complessa e articolata 
si presenta la situazione per 
quanto riguarda • la ricostru
zione. Per la ricostruzione lo 
Stato ha stanziato fino ad 
oggi 162 miliardi di lire, ma 
non tutti destinati alia Valle 
del Belice. Una parte dl que
sta somma e stata spesa. II 
resto e legato a' procedure 
lunghe. Ma al dt la dei ritar-
di, quello che emerge e che 
le somme stanziate non ba-
stano. I sindaci nei loro in-
contri a Roma ai primt dl 
dicembre avevano chiesto at 
tri 200 miliardi per comple-
tare la ricostruzione. n gover
no si era impegnato a vara 
re un decreto legge entro di
cembre. ma ancora non ha 
fatto nulla. 

Questo era tl quadro della 
situazione alia vigilia del quin
to anniversario del terremoto 
Da qui scaturiva 1'eslgenza dl 
una forte npre*a de!l» mobi 
litazione popolare che si e 
tradotta nelle due importan 
ti iniziative di domenica 14 
gennaio al mattino ti gran
de concentramento delle po
polazioni della Valle a Sania 
Ninfa; nel pomerigglo il Con-
vegno unitario per rilanciare 
la lotta. Le due iniziative han
no avuto un successo senza 
precedenti. II convegno del 
pomeriggio si e trasrnrmato 
in un vero e proprio confron-
to tra gli ammintstraton co 
munali. i sindacatl dei lavora-
tori, i partiti democranci. il 
governo regionale (mancava II 
quinto mterlocutore. tl «over-
no centrale). Tuttl I parted-
panti al Convegno sono stati 
stimolatl ad un impegno uni
tario per superare gli osta-
coli, spezzare le reslstenze e 
accelerare la via della rina
scita. In questo clima le vocl 
che tendevano a rlcreare U 

qualunquismo sono rimaste al
ia fine isolate. 
- Lo stesso governo reglona
le. pur cosl inademplente, ha 
accettato questo terreno di 
confronto e il nuovo presi-
dente della Regione ha assun-
to impegni legati a precise 
scadenze. Egli ha annunziato 
di avere gia firmato il decre
to di approvazione dei due 
piani comprensoriali che con-
sentono, in modo particolare, 
di accelerare tutto 1'iter del 
la ricostruzione delle case. Ta
li piani, frutto di una elabo-
razione democratica dei comu-
ni costituiti in consorzio, era 
no in attesa di approvazione 
da oltre due anni. 

- II problema politico posto 
ai rappresentanti della regio
ne era quello di superare una 
contrapposizione tra i comu-
ni terremotati e la Regione 
stessa. Per creare queste con
dizioni occorre cambiare pro-
fondamente l'esercizio del po
tere regionale in Sicilia. La 
Regione non pud essere quel 
potere accentrato, burocratico 
e clientelare. sempre piu estra 
neo ai bisogni - delle masse 
popolari. a cui l*ha ridotta il 
gruppo dirigente democristia 
no Per questo. il potere re 
gionale va decentrato, e al 
Consign comunali va attribui-
to il massimo di autonomia 

Partecipazione 
popolare 

Certo, non tutto k andato 
bene a livello comunale: an
che qui, in molti casi, alii 
gna la mala pianta del clien-
telismo che tutto immisen-
sce e svillsce Ma il Consi-
glio comunale resta la sede 
in cui e possibile combatte-
re plO efficacemente II tnste 
fenomeno del malgoverno. Al
cuni Consign comunali Infat
ti presentano un bllanclo mot
to posltivo. Quello dl Sam-
buca e esemplare. Qui il sin* 
daco comunista, compagno 

Montalbano, ci ha fatto visi 
tare il nuovo edificio scola 
stico costato solo 36 milioni, 
frutto di una sottoscrizione 
lanciata dopo il terremoto nel
le scuole della provincia di 

Cosenza. Ebbene, in 18 mesi, 
II Comune di Sambuca, fibero 
da pastoie burocratiche, ha ul
timate la costruzione dell'edi 
ficio 

II problema e di fare vive-
re la democrazia dando vita 
a forme semplici di parteci 
pazione come le assemblee po
polari nelle aule dei Consizli 
comunali, che sono diventate 
una consuetudine nella Valle 
del Belice Alle assemblee po
polari parteci pano i smdaca 
ti, le organizzazioni contadi 
ne e dei ceti medi. gli stu 
denti e i partiti politici. E* 
in queste assemblee che, di 
volta in volta, si fa 11 bilan-
cio delle realizzazioni e si n 
lanciano gli obiettivi di lotta, 
dando vita a comitati umtari 
rappresentativi delle forze sin-
dacali e politiche di cia=cun 
comuhe. n comitato dei sinda
ci della Val'e del Bel;ce e 
il risultato di questo tessuto 
unitario di base Ecro perche 
esso puo asso'.vere la fun 
zione di guida della « verten 
za della Valle del Belice* 
concordando. ogni volta :e 
proprie iniziative con le or
ganizzazioni sindacali dei la 
voratori. 

Ai Convegno umtario del 14 
gennaio hanno parteci pato I 
dirigentt regionali e naziona 
li dei partiti democratic!, dal
la DC al PCI Dai discors: del 
segretario regionale della DC 
e del nuovo presidents della 
Regione e venuta la conferma 
del turbamento che sta inve-
stendo una parte del gruppi 
dirigenti demoensuani delle 
Region] meridionali. Certa-
mente questo e la conseguen-
za della drammaticlta del pro-
bleml: ma da qui occorre par-
tire per fare maturare 11 piu 
largo e articolato schieramen-
to di forze sociali e politiche 
nella rinnovata battaglia me-

ridionalista. Ecco il valore del
le a vertenze territoriali». 

A Santa Ninfa si e deciso 
di dare continuita al movi
mento fissando un nuovo in-
contro-per domenica 18 feb-
braio. In preparazione di que
sto incontro si e fissato un 
calendario di riunioni in sede 
regionale (per il piano E3A, 
per gli impianti Industriali 
dell'ESPI, ecc.) e poi a Roma 
per il confronto con il go
verno centrale. 

Ma cid non basta. Le popo
lazioni del Belice in lotta per 
la rinascita vogliono realizza-
re profonde trasformazioni 
nelle strutture economiche e 
sociali. Un contadino mi di-
ceva: oNon 6 possibile che il 
terremoto abbia tra vol to tutto 
e di immutabile debba esser-
ci solo la proprieta della ter
ra >. Ho gia ricordato 1 nuo
vi impianti delle cantine so
ciali. Occorre Iavorare per dar 
vita alle stalle sociali per I'al-
levamento del bestiame, alle 
cooperative di costruzione e 
lavoro fra gli edili e cosi via. 
Piu in generale occorre co
struire gli strumenti dl or
ganizzazione per accelerare 
tutto il processo di ricostru
zione Per esempio. 12 000 fa-
miglie che possedevano una 
casa, e che l'hanno avuta di
strutta dal terremoto, debbo-
no ricostruirla in altra zona, 
in base al piano urbanistico 
comprensoriale e debbono pre-
disporre il loro progetto per 
avere il finanziamento stata-
Ie. Risulta evidente che in 
questo caso £ assurdo presen-
tare 12.000 progetti singoli. La 
soluzione a cui ricorrere e 
quella di raggruppare in coo
perative gli intressati 

ET questo un terreno deci
sive di impesmo per tutti i 
partiti democratici. Ma questo 
significa cambiare profonda-
mente l'orientamento del grup
pi dirigenti dei partiti, a co-
minciare dal nostro. in molti 
Comuni, per aprire una vera 
e propria gara di emulazione 
tra tutte le organizzazioni de
mocratiche Certo a Sambuca 
di Sicilia abbiamo 1'organiz-
zazione di partito che e a li
vello dei centri piu avanzatl 
anche delle Region! rosse, e 

-.<? iltit1 nosjnvi si vedono. 
Ma in molte sezloni prevale 
ancora il primitivismo. con 
gruppi dirigenti che incontra-
no serie difficolta a darsi un 
programma. 

Sono questi limiti e tnsuf-
ficienze del nostro partito e 
di tutte le organizzazioni de
mocratiche che hanno favori-
to sino ad oggi la disconti
nuity del movimento. offren-
do margin! a! clientellsmo go-
vernativo. alle manovre oua-
lunquistiche della destra e al-
I'estremismo del gruppetti. 

In queste settimane nella 
prepirazione del grande ao-
puntamento di Santa Ninfa il 
partito ha acquistato nuova 
consapevolezza del suo ruolo 
quale componente insostitni-
bile dl un vasto schieramen-
to meridionalista dl forze so
ciali e politiche. 

Pio U Torre 

ti, ma soprattutto una prczio-
sa e modernissima attrezza-
tura sanitaria, apparecchi ra
diologic! che servivano alia 
formazione di oltre 800 stu-
denti di medicina. « E ora co
me possiamo formare i no-
stri quadri? x>. si chiedeva il 
dottor Do Doan, direttore del-
l'ospedale ricevendoci qualche 
giorno fa nella stanza ricava-
ta in uno dei pochi nadiglio-
ni rimasti in piedi. Con 1'av-
vicinarsi della stagione del
le piogge anche questi edifici 
fortemente lesionati non so
no piu sicuri. Tutt'intorno la 
attivita ferve. ruspe e tratto-
ri lavorano sui 16 pttari del
la cinta deH'ospedale. 

II bilancio di vite umane 
perdute e pesante. i danni so
no incalcolabili. e'e il ritar-
do nella formazione dei qua
dri medici e ci sono i mala-
ti che non potranno essere 
curati efficacemente per man-
canza di attrezzature adequa
te nella RDV. Eppure l'ospe
dale funziona di nuovo. T ri-
fugi che fortunatamente han
no resistito Dossono funziona-
re per le consultazioni, men
tre tutti i medici che non 
sono direttamente impegnati 
nelle visite o nei lavori di ri
costruzione sono stati divisi 
in piccoli gruppi e inviati in 
tu'te le zone del paese 

Kham Thien e Bach Mai so
no solo due tra i tanti esem-
pi che si potrebbero citare. 
Non solo un esempio dei cri-
mini di guerra americani. ma 
anche della capacita del po-
polo vietnamita di reagire e 
di risollevarsi. ogni volta. dai 
colpi piu duri e continuare la 
lotta. Quante volte si e par-
lato del « miracolo » del Viet
nam? E' un c miracolo » che 
si ripete e si rinnova ogni vol
ta e che ha spiegazioni sem
plici e razionali. 

n 1972 6 stato per il Viet
nam, al nord come al sud, 
un anno particolarmente du-
ro. ma k stato anche l'anno 
in cui si sono registrate le 
piu grandi vittorie militari. 
Al sud la grande offensiva ini-
ziata il 30 marzo ha dato un 
duro colpo alia < vietnamizza-
zione » della guerra. L'esercito 
di Saigon ha subito perdite 
disastrose. Quella che doveva 
essere la « spina dorsale del
la vietnamizzazione » e crol-
lata sia nello spirito che nel 
corpo. Allora si e assistito 
alia « riamericanizzazione del
la guerra >, alia ripresa dei 
bombardamenti sul Nord. 
Anche qui gli imperialisti han
no conosciuto una dura scon-
fitta, perdendo oltre la me-
ta degli aerei che avevano mo-
bilitato e perdendo soprattut
to la sicurezza che derivava 
loro dalla « invulnerabilita » 
dei bombardieri giganti B 52. 

I success! politici dei viet-
namiti sono altrettanto im-
portanti. «Mai — ha potuto 
scrivere il Nhandan — gli 
aggressori americani sono sta
ti condannati come lo sono 
all'ora attuale ». Rilevanti so
no anche i successi economi
ci. II blocco dei porti e i bom
bardamenti non sono riusciti 
nello scopo di distruggere la 
economia e impedire la pro
duzione II nord non e stato 
ridotto alia miseria e alia ca-
restia. come sperava Nixon. 
La popolazione e stata .sem
pre regolarmente alimentata 
e la produzione di riso e sta
ta particolarmente buona. In 
certe regioni non si sono po-
tuti certo raggiungere gli ob-
biettivi indicati dal piano co
me superficie. ma il rendi-
mento per ettaro e stato uno 
dei migliori di questi ultimi 
anni. 

L'albero 
nuovo 

Queste vittorie si spiegano 
con la capacita di rimettersi 
al lavoro immediatameme 
dopo ogni bombardamento: 
la volonta di indipendenza e 
di liberta. la politicizzazione 
delle masse, sono alForigine 
di questo immenso sforzo col
lettivo. Recentemente una se
rie di unita militari e di grup
pi di autodifesa sono stati dc 
corati per il loro comporta-
mento durante la battaglia di 
Hanoi. Tra di essi si trovano 
piloti di caccia e delle uni 
ta missilistiche, che certo han
no avuto un ruolo decisivo 
nell'infliggere all'aggressore 
uno scacco militare. Ma ac 
canto a loro si trovano sem
plici gruppi della milizia. re 
sponsabili delle comunicazioni 
e della produzione. unita sani 
tarie, villaggi interi. Tutti in
sieme hanno dato un contri-
buto di primo piano. 

Malgrado la centrale elct-
trica fosse stata colpita, in 
poco tempo le comunicazioni 
sono state riattivate. La radio 
Voce del Vietnam ha ripre
so le trasmissioni appena no-
ve minuti dopo essere stata 

colpita da una bomba. Si po-
trebbe continuare a citare in-
finiti episodi della stretta col-
laborazione tra chi difendeva 
il paese con le armi e chi 
assicurava la produzione, i 
trasporti, la vita civile mal
grado le bombe. 

Le forze del paese sono 
indirizzate alia ricostruzione 
e ai lavori. La grande capa
cita organizzativa non deriva 
soltanto dalle <t naturali capa
cita » del popolo. ma da un 
lungo lavoro, da una educa-
zione politica profondamente 
radicata. Non e vero che il 
popolo vietnamita non sia 
stanco degli orrori, che non 
senta il dolore, la sofferenza, 
che non soffra per i diaagi. 
Ma chi ricorda l'occupazione 
coloniale ha la consapevolez
za che queste sofferenze, so
no diverse da quelle che si su-
biscono sotto la dominazione 
straniera. Nei quartieri di Ha
noi bombardati si sentiva di
re: «I nostri fratelli del Sud 
sono ancora piu sventurati 
perche sono sotto la domina
zione tirannica dello stranie-
ro ». Di questo e fatto l'eroi-
smo del Vietnam. Ed e un 
eroismo che si manifesta nel
la vita quotidiana di ognu-
no ed e lontano da ogni re-
torica. Nel cortile dell'ospe 
dale di Bach Mai circondati 
dai bulldozer che riempivano 
i crateri, due operai cerca-
vano di sradicare paziente-
mente un albero spezzato dal
le bombe, un'operazione che 
sembrava inutile, secondaria. 
« Perche vi occupate di que-
st'albero? J>. ha chiesto qualcu-
no. I due operai hanno guar-
dato stupiti. «Per piantarne 
un altro», hanno risposto. 

Massimo Loche 

PER INIZIATIVA 

Dl Gunuso 

Pinacoteca 
d'arte 

moderna 
a Bagheria 
Dalla nostra redazione 

PALERMO, gennaio 
In una delle splendide ville 

settecentesche di Bagheria si 
realizzera una vecchia idea di 
Renato Guttuso: dotare la sua 
citta, e con essa la Sicilia, 
di una pinacoteca d'arte mo
derna. Essa sara costituita 
sulla base — via via incremen-
tabile — di una donazionc 
piuttosto consistente che Gut
tuso fara all'Amministrazione 
comunale soprattutto di dipln-
ti e di disegni suoi, ma anche 
di opere di altri artisti con-
temporanei di cui il pittore e 
in possesso. 

Questa vera e propria fon-
dazione dovra essere inoltre 
luogo vivo di iniziative e di 
attivita cultural!, coerente-
mente con il vivo patrimonio 
artistico che ne costituira lo 
embrione, e con la stessa esl-
genza di una valorizzazione 
dello inestimabile patrimonio 
architettonico e ambientale 
rappresentato dalle ville di 
Bagheria. 

L'idea della pinacoteca risa-
le a undici anni or sono. Ma 
la generosa proposta di Rena
to Guttuso era rimasta nel 
limbo delle intenzioni del Co
mune sino a quando una lnl-
ziativa del gruppo consiliare 
comunista non ha di recente 
costretto le altre forze politi
che e l'amministrazione muni-
cipale a misurarsi concreta-
mente con la prospettiva del-
l'attuazione del progetto. 

Nello esprimere a profonda 
gratitudine per la generosa e 
nobile decisione del grande 
maestro», 1 caplgruppo han
no Impegnato finalmente la 
Giunta «a svolgere con la 
massima sollecitudine tutti gli 
ulteriori adempimenti neces-
sarl a predisporre gli stru
menti tecnico-giuridici da sot-
toporre al piu presto all'esa-
me del Consiglio comunale*. 

Come primo passo per 1'at-
tuazione deJl'iniziativa k stata 
compiuta la scelta della sede 
della fondazione: sara villa 
Cattolica, edificata dal princl-
pe Bonanno nel 1736, e oggi 
alFingresso della citta. I la
vori per il restauro e 1'adatta-
mento della villa alia nuova 
destinazione, sono gia in cor-
so. VI sovTaintende l'archl-
tetto Camillo Pilangeri, della 
Universita di Palermo. Per 
ora il restauro e limitato alia 
edificazione principale; ma in 
un secondo tempo i lavori sa-
ranno estesi a tutto l'insieme 
della villa e al giardino, ecc. 
Si presume che la pinacoteca 
possa essere aperta entro la 
fine dl questo stesso anno. 

g. f. p. 
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