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GUERRA E AFFARI 

«Cero Fortebraccio, so-
no un giornalista della 
Mondadori. Su uno del 
giornall femmlnili della 
^malson" e uscito 11 6 
maggio 1973 (n. 1680) un 
servizio a dlr poco vergo-
gnoso. Titolo? "Grazla in 
Vietnam". Contenuto? 
Una serie dl fotografie 
con In prlmo piano una 
slavatissima Indossatrlce 
Findus e in secondo le lm-
maginl tragiche della guer-
ra nel Vietnam. II tutto 
* colori, ben patinato, le
vigate nello stile della 
migliore "stampa femmi
nile". La settimana pri
ma, nel presentare servizl 
"dove la moda si unisce 
alia politica" il direttore 
di Grazia, tale Pier Bo-
selll, conte basso-padano 
dai baffetti Ispidi e dal 
qualunqulsmo a fior dl 
pelle, scrlsse che un gior
nale come Grazia non de-
ve avere " pruderie". II 
commento riguardava 11 

I>rimo servizio, quello sul-
a moda e la contestazio-

ne che, a pochl glorni dal-
l'assassinio da parte del 
fascistl dell'agente Mari
no, presentava indossatri-
ci standavestlte fotografa-
te sullo sfondo dl poliziot-
tl accaldatl e di operal in 
corteo. 

«Devo dire che tali ini-
ziative direttonali hanno 
avuto scarso successo fra 
le redattrici di Grazia che 
si sono nfiutate di andare 
In Vietnam a compiere un 
servizio macabro-rotocal-
chistico. Ha accettato in-
vece tale Cianetti, braccio 
destro del direttore e dl-
scendente di una ben no
te scniatta dl fascisti. Ma 
oltre alle foto indegne, 
pngionieri, ordignl crl-
mmali di guerra, citta e 
paludi devastate, vi sono 
oommentl ignobili. I pllo-
tl del boia Thieu, assas-
sini di vietcong e di bam
bini. sono definiti "valo-
rosi piloti". I poliziotti 
mlhtari dl Saigon, famosi 
in tutto il mondo per la 
loro abilita di torturatori 
(basti pensare alle gabbie 
di tigre): "Un corpo scel-
to presente in tutti i mo-
menti piu dellcatl" e gll 
orrendi " marines" ame-
ricani "liberatori" o porta-
tori di civilta. 

Ma ce di piu: l'atmosfe-
ra dipinta nelle didasca-

' lie e volta ad illustrare un 
Vietnam innamorato degli 
USA ("i saigonesi llberati 
dai viet si buttano subito 
sulle bottighe di Coca Co
la") e dotato di una " pax 
americana" tale da garan-
tire ai vietnamiti soggior-
ni beati sulla spiaggia alia 
moda dl Vung Tau e nei 
nights di Saigon. Fame, 
terrore, guerra, sangue, 
sfruttamento, torture, tut
ti fenomeni connaturati al 
regime dl Thleu e dei suoi 
padroni americani sono 
problem! che non interes-
sano ne al direttore di 
Grazia ne" al Lunardi fo-
tografo che con ctnismo 
inforca la sua Nikon e ri-
prende la indossatrlce scu-
lettante sopra gli orrori 
del Vietnam del Sud e del 
suo popolo martoriato e 
oppresso. Caro Fortebrac
cio, vorrei che anche tu di-
cessl la tua In merito a 
una vicenda cosl vergogno-
sa. Tuo - Lettera firma-
ta - Milano ». 

Caro Collega, sul nume-
ro di «Grazia» in cui fi-
gura il servizio «"Gra
zia" in Vietnam » ho rice-
vuto quattro lettere e tre 
tele/onate di tettori non 
meno indignati di te, ma 
io vorrei, come si dice, ri-
dimensionare I'episodio, 
che si riduce secondo me 
a un caso forse piu unico 
che raro di inqualiflcabile 
fatuita e a un tentativo, 
questo non raro ma nuo-
vo, di legate gli affari alia 
guerra. 

Si tratta di un reporta
ge pubblicitario, e se c"i 
una cosa veramente igno-

bile in questa vnpresa I 
che essa venga presentata 
come un proposito «di 

. portare un messagglo dl 
fraternita ad un popolo 
che da troppi annl non ha 
vlsto che guerra, tragedle 
e luttl». Se era cosl, e'era 
da aspettarsi che un gior-, 

'nale femminile, e doe un 
giornale che deve illustrar-
ci i compiti civili della 
donna, non meno gravi e 

, consapevoli e responsabili 
" che quelli dell'uomo, an-

dasse in un povero Paese 
dove ancora si odono i 
pianti e jumano le rovi-
ne della guerra, per farci 
vedere una donna, «la» 
donna, in mezzo a questo 
tremendo sfacelo e per 
mostrarci cib che pub fare, 
che sa fare, che vuol fa
re. Ma a Grazia del Viet
nam tmporta mow che ze-

' ro: essa ha concluso un 
accordo pubblicitario con 
un grande magazzino e il 
suo problema e vendere, 
non altro che vendere. Nel 
suo assento «messaggio 
di fraternita » non e'e po-
sto nl per la rtflessione 
ne per la soltdarieta. Ha 
mandato la sua bambola in 
Vietnam perchl le I sem-
brato inedito e originate: 
se to avesse giudtcato pub-
blicitariamente piu produ-
cente, Vavrebbe mandata 
ad ancheggiare davanti 
alle camere a gas di Da
chau. 

Tu scrivi che in questo 
servizio sono rttralte « cit
ta e paludi devastate», 
ma I la tua indignazione, 
ed I cib che sai del Viet
nam che te le ha fatte ri-
trovare nelle foto di Gra
zia. In realta qui non si 
vedono che soldati, i qua-
li in questo disgraziato 
Paese devastato sono i so
li che possono comperare 
i prodotti che Vindossatri-
ce esibisce. La guerra e gli 
affari qui si intrecciano. 
C'l una grande foto sotto 
la quale si legge: «I pri-
glonieri del Vietcong ar-
rivano cosl come 11 vedc-
te, cioe in mutande. Ap-
pena saliti sul grande eli-
cottero che si nota a de-
stra, e che e andato a 
prenderll nella zona co-
munista, hanno gettato dai 
flnestrini la tuta blu, cioe 
l'uniforme vietcong che 
erano stati costretti ad in-
dossare. Preferiscono arri-
vare nudi. Solamente un 
giornale femminile e pre
sente: "Grazia"». E su
bito sotto, testualmente: 
« Camicia originate Standa 
(L. 4000) indossata con 
pantaloni in gabardine a 
vita alta (L. 5500) ». 

Tutle le foto del servi
zio si presentano cosl. Le 
didascalie, spesso dramma-
tiche, riferite alle imma-
gini ritratte, si concludo-
no immancabilmente con 
un richiamo pubblicitario 
che assume un carattere 
di ripugnante cinismo. Si 
vedono in una pagina dei 
bambini che giocano con 
un gippone abbandonato: 
«Anche i bambini hanno 
imparato a giocare con le 
armi, a considerarle og-
gettl che fanno parte della 
loro vita». E immediata-
mente sotto: «Sui panta
loni in raso modello jeans 
Standa (L. 4000) una bel-
la camicia in puro cotone 
(L. 5000) ». Ma non ho vi-
sto, fra le fotografle di 
Grazia, una foto che ha 
vinto il Premio Pulitzer: 
vi si scorge una bambino 
vietnamita che fugge, 
piangente, sotto un bom-
bardamento al napalm. E' 
comptelamente nuda e la 
si vede denutrita, sfinita, 
urlante di paura e di or-
tore. Pensa come le sta-
rebbe bene «una bella ca
micia in puro cotone (li
re 5000) ». Ma questa bam
bino non comprera la bet-
la camicia: fra poco sara 
marta e a Grazia non in-
teressa. Ai morti, ai dispe-
rati, ai miseri non si ven-
dono «pantaloni in raso 
modello jeans*. Chi se ne 
impipa di loro? 

GIUSTIZIA E' FATTA 

• Caro Fortebraccio, giu-
stizia e fatta. Tuo A. R. -
Sanremo ». 

Caro R.. perchl i lettori 
tntendano il significalo 
della tua lettera lapidaria 
e vedono quanto hoi ra-
gione, debbono sapere che 
mi hai mandato un rita-
glio della iGazzetta del 
Popolo» del 3 maggio in 
cui I data notizia delta 
scarcerazione, awenuta U 

\ 2 maggio a Venezia, del-
ring. Alberico Biadene, 
quello delta Sade, uno dei 
maggiori responsabili del
la tragedia del Vaiont, 
condannato, a suo tempo, 
dalla Corte d'assise di Pe
rugia a cinque armi di go
lem. Tre gli furono condo-
nati e Valtro giorno Vin-
gegnere «pagato il suo 
debito con la giustizia — 
scrive la m.Gazzettn del 
Popolo* — e uscito da 
Santa Maria Maggiore, at-
teso dai suo awocato 
Brass, dalla moglle e dal
la figll* (...)• Alia riva del 
carcere e'era un motosca-
fo privato~ i'ing. Biadene 
vi e salito con passo sicu-
ro» e, raggiunto il piaz-
zale Roma, i parttto per 
una localita di montagna. 
Ma ecco il bello fl sempre 
il giornale torinese che ci 
informa): «L'uacita del-
Ting. Biadene dal carcere 
ha diffuao tra i detenuti 
on certo rimpianto. Con 
la su* semplkjita • soprat-
tutto con la sua serteU 

Biadene era riuscito a 
farsi aware da tutti: dai 
detenuti ai quali faceva le-
zionl di italiano, matema-
ttea e latino, dalle guar-
die carcerarie che lo aiu-
tavano a mettere in ordine 
la blbUoteca, molto arric-
chita, ora, con i volumi 
usciti da oasa Biadene. £T 
11 caso di dire ch'egli non 
ha passato neH'ozio questi 
due anni. Non trascorrevm 
giomo, raccontano di lui 
le guardie carcerarie, che 
non "inventasse" qualche 
lavoro. Tra l'altro egll ha 
messo a disposizione le 
sue capacita tecniche per 
realizzare l'impianto di ri-
scaMamento in tutto il 
carcere*. 

Vedi che acevamo ra-
gione noi comunisti quan-
do sostenevamo che a un 
uomo cosl bisognava dare 
almeno vent'anni, per con-
sentirgli di rendersi sem
pre piii utile, benemerito e 
diletto? Una sola cosa mi 
fa venire i brividi, pen-
sando al disastro del Va
iont: che adesso Vinge-
gner Biadene abbia crea-
Hzzato rimpianto di riscal-
damento in tutto il carce
re*. E se scoppia? Se 
scoppia e fa, Dio non vo-
glia, alcune dedne di mor
ti, una certezza mi con-
sola: che Biadene verra su
bito preso, messo sotto 
processo e pot, per via del-
le proporzioni, tnflessibil-
mente condannato a venti 
mtnuti di galera. 

Intervista al compagno Gian Carlo Pajetta 

Unite e diversita neir America Latina 
. II compagno Gian Carlo 

Pajetta ha guidato una de-
legazione del PCI, compo-
sta dai compagni Gouthier 
e Saltarelli, che ha recen-
temente visitato l'Uru-
guay, l'Argentina, il Cile, 
il Peru e il Venezuela. 
Pubblichiamo un'intervista 
con il compagno Pajetta 
sulle esperienze e le im-
pressioni raccolte nel cor-
so del viaggio. 

— Quale e stato lo scopo 
della vostra misslone e di 

.- un cosl lungo viaggio at-
travarso I'America Latina? 

— I comunisti italiani han
no voluto riaffermare la -loro 
partecipazione alia lotta an-
timperialista in una delle /one 

' dove il confronto, anche se 
non porta oggi alio scontro 
aperto, e forse piu pesante. 
Hanno voluto e.ssere presenti 
in paesi nei qunli si assiste, 
la di la delle facili illusioni 
di scoppi improvvisi e di so-
lu/ioni immediatatnente riso-
lutive. a un processo gene-
rale di resisteiua, di risveglio 
popolare e di unita. E' stato 
ai comunisti di quei paesi 
prima di tutlo. ma insieme a 
tutte le forze rivolu/ionarie 
che sono in lotta o che in 
qualche mudo si muovono, 
die abbiamo voluto portare 
la solidarieta del Partito co-
munista italiano. 

Non avevamo certo bisogno 
di questa delegazione, che era 
stata del resto preceduta da 
piu di una visita di giornalisti 
e di dirigenti di partito, per 
confermare il nostro giudizto 
per quello che si riferisce al 
rifiuto delle facili mitizzazio-
ni che corrono in certi ambien-
ti europei e italiani di sinistra. 
Siamo stati a incontrare uomint 
e partiti che si muovono in una 
situazione difficile e dura. La 
nostra non ha voluto essere 
una visita a una immaginaria 
polveriera, ne il nostro e stato 
l'incontro con chi crede che 
a dar fuoco alle polveri basti 
il fiammifero dell'avventura o 
della volonta disperata. No'' 
abbiamo gia dato in passato 
un giudizio severo dell'awen-
turismo, anche se abbiamo in-
teso la gravita di certe situa-
zioni disperate e se abbiamo 
difeso coloro che si sono ri-
bellati, qualche volta contro 
ogni speranza che la loro ri-
bellione potesse essere qual-
cosa piu di un grido ammoni-
tore. Piu che mai ci pare oggi 
che si debba rifiutare ogni sem-
plificazione di una realta as-
sai complessa e che non si deb
ba dimenticare la specificita 
dei fenomeni nazionali. Se e'e 
una parte del Terzo Mondo 
nel quale le nazioni sono una 
realta, fatta di una storia or-
mai secolare, & quella dell'A-
merica Latina dove pure qual
che militante ci ha detto an
cora che c per i rivoluzionari 
non devono esistere le na
zioni >. 

Abbiamo parlato con decine 
di dirigenti e di militanti. se 
una lezione ne abbiamo tratta 
e stata che per i rivoluziona
ri le frasi ad effetto non pos
sono sostituire l'analisi reali-
stica e le prospettive fondate 
sulle situazioni concrete. 

II viaggio della delegazione del PCI in Uruguay, Venezuela, Argentina, 
Cile e Peru - Le prospettive dei processi ;di. emancipazione in una situazione 

che rifiuta le semplificazioni mitologiche e che invita a non dimenticare 
le particolarita nazionali - Sviluppo e sottosviluppo: un nesso 

inscindibile - L'esperienza cilena: incontri con Allende e Corvalan 
La presenza dei comunisti nelle lotte di massa contro Fimperialismo 

S A N T I A G O DEL CILE — La d e l e g a z i o n e de l PCI a c o l l o q u i o c o n Sa lvador A l l e n d e 

— Avete visto infatti si
tuazioni concrete molto di
verse che forse difflcilmen-
te permettono un giudizio di 
insieme? 

— Siamo stati dall'Uruguay 
al Venezuela attraverso l'Ar
gentina, il Cile e il Peru. Le 
situazioni sono qualche volta 
cosi diverse da considerarsi 
difficilmente assimilabili e da 
indurre forse a una tentazione, 
altrettanto semplificatrice, che 
porterebbe quasi a negare l'e-
sistenza di un'America Latina 
come - entita unitaria e di 
elementi unificatori dei pro
cessi in corso e del
le prospettive di liberazio-
ne. Ma anche questa tentazio
ne semplificatrice e da rifiuta
re come del resto ogni sempli-
cismo. 

Ci sono intanto caratteristi-
che comuni non solo tra i pae
si dell'America Latina. ma fra 
questi e altre zone del Terzo 
Mondo. Anche un viaggio cosi 
rapido permette di avere una 
percezione che potremmo chia-
mare visiva, di quel nesso in
scindibile tra sviluppo e sotto
sviluppo, a proposito del qua
le debbono ancora riflettere 
e approfondire i rivoluzionari 
che vogliono lotta re davvero 
contro rimperialismo. Una con-
cezione riformista, un sottopro-
dotto della cultura neocolonia-
lista. tende a indicare le zone 
di sottosviluppo come zone in 
ritardo. Si tratterebbe di ave
re pazienza e di aspettare o 
al piu di fare qualche cosa per 
accelerare processi in atto. ma 

troppo lenti. Ci e bastato vede
re a che cosa e ridotto l'Uru-
guay, che cosa sia la sua ca-
pitale per poter quasi tocca-
re con mano come si tratti non 
del ritmo di un processo trop
po lento di progresso, ma ben-
si del prezzo di una stagna-
zione e di una crisi. pagato a 
favore di uno sviluppo lontano, 
pagato alia dominazione ester-
na dell'imperialismo che ha i 
suoi centri mille e mille mi-
glia piu a nord. negli Stati 
Uniti. La capitate di quella 
che fu chiamata la Svizzera 
dell'America Latina, e oggi 
come una citta fatiscente. nel
la quale si scontrano la corru-
zione di tipo liberate e la di
sperata ribellione dei tupama-
ros. Oggi vi costituiscono ele
menti di forza. che forse po-
trebbero non contrapporsi fron-
talmente. l'esercito. portato 
imDrowisamente sulla . scena 
della vita politica, e le organiz-
zazioni sindacali e democrati-
che che ritrovano nuova ragio-
ne di vita e di unita nel rifiu
to delle conseguenze di una 
crisi che travolge i vecchi ceti. 

Certo. anche un viaggio tan-
to rapido pud servire a rende-
re piu evidenti fenomeni che 
gia conosciamo, ma dei quali 
ci rendiamo poi conto come 
non 'siano conosciuti abba-
stanza. 

— Che cosa vuoi infen-
dere con questa constata-
zione? 

— Credo che tutti gli italia
ni sappiano delle difficolta eco-
nomiche del Cile. che tutti ab-

biano inteso parlare delle code 
e delle proposte di razionamen 
to in quel paese. Mi pare di 
poter essere anche piu sicuro 
che pochi sappiano, e che co-
munque nessun giornale abbia 
fatto campagna. a proposito 
del fatto che in Argentina, il 
piu grande paese produttore 
di carne, ci si pud sentire ri-
spondere al ristorante die si e 
in una settimana di veda. Cioe 
in quella settimana. ogni due, 
nella quale non si pud mangia-
re came, perche il governo ha 
deciso che il prodotto sia espor-
tato in cambio di valuta. 

Del resto l'intreccio tra svi
luppo e sottosviluppo non ap-
pare soltanto nei paesi dove e 
in atto una crisi la quale ag-
grava profondamente la situa
zione dei decenni passati, ma 
appare anche in paesi che per 
molti aspetti potrebbero essere 
considerati emergent}, come e 
il Venezuela, o in un paese che 
non si ritiene in crisi come e 
il Peru. Si tratta qui di svi
luppo distorto. di squilibri de-
terminati dalla monocultura o 
dalla presenza dei grandi grup-
pi petroliferi. J . 

Caracas, con le sue strade di 
cemento a piu piani. con i suoi 
sindacati c aH'americana ». e 
circondata da una popolazione 
accampata nei < rancho », • a 
proposito dei quali solo qual
che diplomatico europeo pud 
dire, con noncuranza. che e 
« gente che si trova piu vici-
na alle condizioni secolari di 
vita del suo paese > e vantare 
la possibilita di resistere. fra 
le pareti di cartone, visto che 

Stanno per essere varate nuove norme penali 

SAN MARINO CAMBIA CODICE 
Un progetto che adegua ai nostri tempi le leggi formulate nel 1865 — Abolizione del-
I'ergastolo e ampi poteri discrezionali affidati ai giudici — Quando e possibile scon-
tare la pena « a rate » o pagare la « multa a giorni» — Tutelati i diritti sindacali e politici 

Dal aostro nmto 
SAN MARINO, 12 

Nella Repubblica di San 
Marino sara abolito l'ergasto-
lo, mentre la pena massima 
comminabile dal giudice oscil-
lera fra i 24 ed i 33 anni: 
questa una delle piu incisive 
fra le numerose mnovazioni 
contenute nel progetto di codi-
ce penale che sara tra bre
ve portato all'approvazione 
del Consiglio Grande Genera-
le, il masskno organo legisla
tive del piccolo stato. 

L'elaborazione del progetto 
— il vecchio codice risale al 
1865 — fu commissionata dallo 
stesso Consiglio nel 1960 ad 
un grupoo di magistrati e 
giurisU (Leandro Giocoli, Ar-
turo Santoro, Giuseppe Sab-
batini. Salvatore Messina, Al
fonso Colomese, Marcello 
Scarpia, Orlando Falco, Pi.;ro 
Casadei Monti). Gli esperti 
terminarono i loro lavori nei 
1966. Indi Telaborato passd al 
vaglio di awocati e giuristi 
sammarinesi i quali proposero 
una serie di emendamenti; poi 
di una commissione ristretta 
— composta di rappresentan-
ti di tutti i partiti politici — 
che ha approvato all'unanimi-
ta H progetto dopo avervi ap-
portato varie modifiche. Ora il 
consenso del Consiglio Gran
de Generale si da per scon-
tato. 

Fra i principi generali alia 
base del nuovo codice sam-
marinese si rileva l'ampiezza 
delle attribuzioni discreziona
li riconosdute al giudice c nel
la indtvidualuzatione dei fat-
U ^^L^tm! fat m w w MI 

personality del colpevole >. II 
giudice, fra l'altro, ha lar-
ga possibilita di scegliere tra 
diverse pene in rapoorto al-
l'eta. alia psiche. alle condizio
ni sociali ed economiche del-
l'imputato. 

« L'ampia discrezionalita — 
osserva l'avvocato Virgilio 
Reffi — indubbiamente com 
porta dei rischi. Possiamo in
contrare il giudice prevenuto 
su determinati aspetti del'a 
vita, arroccato su taluni pre-
concetti. Pud capitare. Co-
munque. penso che sia un ri 
schio da correre. Non si pud 
continuare ad erogare pene 
sommando e sottraendo anni 
di carcere con la macchina 
calcolatrice >. Sono state pe-
raltro stabilite garanzie: il 
giudizio non sara reso opera-
tivo sino a che non verra ela-
borato un nuovo codice di pro-
cedura penale e ristrutturato 
il tribunale. 

H codice penaie sammari-
nese applica inoltre nuovi cri-
teri di umanizzazione del si-
sterna punitivo: citiamo la ra-
teizzazione della prigionia fat
ta scontare. cioe. nei giorni 
non lavorativi come il sabato 
e la domenica. La norma si 
applica owiamente alle oene 
lievi. Con la rateizzazione si 
mira ad eliminare le consa 
guenze della perdita della re-
tribuzione, particolarmente 
pesanti per un lavoratore an
che se limitate ad alcune set-
timane. E' previsto inoltre il 
rinvio deU'esecuziooe della pe
na detentiva allorche lo con-
sigb'ano spedali condizioni fa-
mfliari <M 

Un ampio spazio e concesso 
alia riabilitazione. Nel ca
so delle pene piu pesanti, il 
condannato, dopo avere scon-
tato i due terzt del periodo di 
prigionia (ad esempio, • d:eci 
anni su quindici) gradualmen-
te viene inserito nella societa 
con la concessione di < oer-
messi d'uscita» a fine mese o a 
fine settimana, per ore o par 
giornate. Al fine di impedire 
l'insorgenza fra le mura del 
carcere di tristemente no
te deviazioni psichiche e ses-
suali, il codice sammarinese 
ammette la visita di persone 
di csesso diverso> al pri-
gioniero o alia prigioniera. Vi-
site penodiche nel corso del
le quali i due c interlocutori » 
saranno lasciati soli, senza 
sorveglianza. Gli incontri. per 
non creare dispanta di tratta-
mento. potranno awenire an
che fra persone non conjugate-

Fra le altre interessanti "n-
novazioni viene introdotta la 
cosi detta < multa a giorni > 
Ecco come congegnata: il 
giudice in caso di infrazioni 
conteggia la multa sulla ba
se di giorni di prigkme. Poi 
la traduce in pena pecuma-
ria correlandola perd al red-
dito della persona colpita: per 
la stessa infrazione un ope 
raio. ad esempio. paghera me
no di un professionista. 

Un'altra norma punisce 1'in-
setninazione artificiale quan
do praticata da donna coniu-
gata senza il consenso del ma-
rito o con la violenza e l'in-
ganno. Non h reato la deten-
zione di stupefaoenti per uso 
personale. 

n codict iii—irl affar 

ma il principio della liberta 
religiosa e tutela tutte le dot-
trine religiose. Nel campo del 
le manifestazioni sindacali e 
politiche. I'occupazione . delle 
fabbriche viene compresa dal
la nuova legislazione nell'eser-
cizio dell'azione sindacaie e 
pertanto non e punibile come 
violazione di domicilio. Non e 
reato I'azione di picchettag-
gio. Cortei e comizi non co
stituiscono piu « ostruzione >. 
di strade. 

Anche se ogni giudizio deve 
essere proporzionato alia ese-
guita di territorio e di popola
zione della piccola Repubbli
ca. indubbiamente il progetto 
di codice penale riflette uno 
sforzo di adeguamento alia 
crescita culturale, civile e 
ideate della societa. Sforzo. 
che dovrebbe applicarsi a tutti 
i settori della legislazione 
sammarinese. non certo esen-
te da parti oscure ed inac-
cettabili. Non si pud tacere. 
ad esempio, la condizione di 
< ridotta capac<ta di intendere 
e di voleje > in cui viene co-
stretta la donna che a San 
Marino pud votare. ma non 
gode del diritto di eleg^ibi-
lita. 

Inoltre esiste ancora — *ia 
pure non applicata — la nor
ma del fermo di polizia solo 
per il semplice sospetto. Fu 
emessa in un momento ecce-
zionale. nel periodo bellico al
lorche a San Marino trovaro-
ne riparo oltre 120 mila per
sone. L'occasione per abrogar-
la potrebbe essere il nuovo 
codice di procedura penale. 

Walter Montanari 

il clima non e mai « molto ri-
gido ». 

Lima e Santiago hanno supe-
rato i tre milioni di abitanti. il 
grande complesso di Buenos 
Aires i nove milioni. Non e ne-
cessario andare fin la per cono-
scere queste cifre, ma forse e 
opportuno parlare con dirigenti 
politici e sindacali. con comu
nisti cl>e a volte intendono tut-
ta la novita di questi processi 
e a volte meno, per rendersi 
conto che non bastano perd 
squilibri e distorsioni, le fun-
gaie di baracche, le popolazio-
ni ammucchiate, per offrire la 
materia prima gia pronta alia 
esplosione rivoluzionaria. 

— Ma e'e un elemento co-
mune di resistenza sociale 
ed e possibile parlare di 
una comune prospettiva 
politica? 

— Certo. Si pud dire intanto 
che la presenza e I'oppressio-
ne dell'imperialismo statuni-
tense e un elemento per molti 
aspetti unificatore. Si pud dire 
che la resistenza all'imperiali-
smo USA e un elemento di uni-
ficazione delle forze nazionali 
e dei vari paesi che pure si 
muovono a livelto diverso. Si 
tratta di processi complessi, 
penso che si debba parlare di 
tempi non brevi, che bisogna 
intravedere lo svolgersi del 
fenomeno liberatore attraver
so momenti qualche volta an
che profondamente contrad-
dittori. 

— Insomma non vuoi ne
gare che si possa parlare di 
< una » America Latina? 

— No, certamente. Anzi, 
penso che anche quando la 
parola viene lanciata quasi 
soltanto con il valore di un 
mito, quando il nome di un 
capo o di un martire • supe-
ra le frontiere nazionali per 
diventare sud americano. an
che questo abbia un valore 
e anche questo non awenga 
a caso. D'altra parte sareb-
be stoito credere che Tunifi-
cazione sia fatta soltanto di 
leggenda o di speranze illu-
sorie. che del resto sarebbero 
rapidamente destinate a ca-
dere. 

Fenomeni di lotta violenta 
fino alia guerriglia. fenome
ni di terrorismo che hanno 
avuto la profondita e l'ampiez
za di quello dei tupamaros 
denunciano la gravita di si
tuazioni che richiamano la 
attenzione e 1'impegno di for
ze nuove e invitano a una 
nuova unita. Credo che dopo 
il periodo. indicativo come 
lio detto. ma di fatto illuso-
rio dei tentativi di guerriglia 
noi assistiamo a qualche cosa 
di nuovo che forse ha un va
lore per il continente. Ha fal-
Iito la teoria della guerriglia 
come punto focale, come mo
mento di aggregazione. Non ha 
fallito la convinzione che e 
necessario resistere e per re
sistere sia necessario aggre-
gare sempre piu largamente 
forze popolari. 

Abbiamo assistito. a Monte
video a una riunione di massa 
del Fronte Ampio. per ascol-
tare una informa zione del 
generale Libera Seregni che 
tornava da un viaggio in Ar
gentina, in Cile e nel Peru. 
Abbiamo avuto rimpresskme 
di un movimento popolare 
consistente, di forze autono-
me che. senza rinunciare a 
una articolazione che ha ra-
dici storiche e sociali, inten
dono dawero la necessila di 
marciare uniti. In Argentina, 
oltre che dall'incontro con l'Al-
leanza Popolare Rivoluzionaria 
che vuole continuare. al di la 
di quello che avrebbe potuto 
essere una pura combinaaone 
elettorale. siamo stati colpiti 
dalle testimonianie che ci sono 
state date dei rapporti unHari 
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tutto dei rapporti fra i giovani 
e nelle fabbriche di cui tanti 
ci hanno parlato. 

Nel Venezuela il movimen
to delle nuove forze presie-
duto da Paz Galarraga indi-
ca che qualche cosa di si
mile e in atto. Le forze po
polari cercano una strad a 
nuova, vengono superati vec
chi pregiudizi anUcomunisti. 
si intende la necessita di mo-
vimenti di massa che in un 
modo nuovo si pongono co
me protagonist!, non solo del
le vicende elettorali, ma del 
processo sociale e della lot
ta antimperialista " nel loro 
complesso. 

— E in Cile, dove I'Unita 
Popolare e al governo, co
me si manifesta questo fe
nomeno? 

— Abbiamo parlato a lun
go con il compagno Corva
lan, con dirigenti c militanti 
comunisti e socialisti- Siamo 
stati due volte dal presiden-
te Allende. Si e gia tanto 
parlato del Cile, I'Unita ha 
informato cosi largamente che 
mi permetterai di riassumere 
il mio giudizio. Due momenti 
fondamentali della prospetti
va rivoluzionaria (che sono 
stati due momenti essenziali 
delle elezioni che hanno visto 
l'affermazione di Unidad Po
pular). ' sono i rapporti fra 
comunisti e socialisti e la po
litica nei confronti della DC. 
Per parlare con molta fran-
chezza devo dire che i rap
porti fra comunisti e socialisti 
possono essere. e pare che 
stiano diventando, di maggio
re e piu effettiva unita. Una 
politica. verso la Democra-
zia cristiana. che eviti di 
mantenerla come forza mono-
Iitica nelle mani del conser-
vatore Frei e che la divida 
dalla destra fascista ha come 
condizione l'unita dei comuni
sti e dei socialisti per una 
politica di sviluppo democra-
tico. Coloro che negavano la 
possibilita di un governo di 
tipo socialista sulla base di 
un risultato elettorale sono 
stati battuti dai fatti. Questo 

non toglie che l'esperienift 
sia difficile e dura; il nemi* 
Co non e disarmato. Garan-
tire la democrazia, e questo 
appare chiaro nel Cile, non 
vuol dire soltanto dare ga
ranzie ai partiti non socia
listi, vuol dire prima di tut
to garantire che la democra
zia non venga distrutta da 
questi, Oggi mi pare che il 
punto essenziale, intorno al 
quale qualche democratico 
cristiano anche autorevole con 
il quale abbiamo potuto in-
trattenerci sta riflettendo. • 
che una avventura di destra 
non solo comprometterebbe, 
ma travolgerebbe la stessa 
Democrazia cristiana. Sareb-
be comunque letale. non solo 
per l'esperien/a socialista del 
pae.se, ma per la sua vita 
deinocratica. I comunisti ci-
leni dimo.strano un saldo rea-
lismo nel giudizio su una si
tuazione della quale non si 
nascondono le difficolta, gra
vi soprattutto in campo eco-
nomico. Peiseguono con te-
nacia una linea giusta e do
po il risultato positivo delle 
elezioni hanno visto crescere, 
non solo la loro forza. ma il 
loro prestigio e la loro auto-
rita nel confronto di tutte le 
forze democratiche e operaie. 

— Puoi dirci qualche cosa 
del Peru? 

— Davvero in una inter
vista come questa, gia an
che troppo lunga, posso dir-
vi soltanto che abbiamo vo
luto avvicinare i rappresen-
tanti di un movimento origi-
nale, di carattere nazionale 
e radicalmente riformatore 
per dire loro del nostro in-
teresse e della nostra soli
darieta, che vanno al di la 
dei rapporti che abbiamo con 
i partiti comunisti. II messag
gio del nostro partito e stato 
accolto e anche questa mi e 
parsa una testimonianza che 
il carattere largo e effetti-
vo della nostra azione antim
perialista sia conosciuto e 
apprezzato anche in quei pae
si lontani. Noi abbiamo la-
vorato anche in questa oc-
casione secondo la linea pro
pria del Partito comunista ita
liano. del riconoscimento del
le diversita, dell'incontro con ' 
tutte le forze antimperialiste, 
dell'apprezzamento dei movi-
menti reali. 

.Colgo qui l'occasione per ri-
cordare che nel Venezuela 
abbiamo incontrato anche i 
compagni del Mas. dal qua
le pure ci distingue piu di 
un apprezzamento sul movi
mento comunista e sulla si
tuazione internazionale. 

— E dei comunisti di que
sti paesi che cosa puoi 

. dirci? 

— Anche nel loro confronto 
deve pure valere il nostro 
principio, della unita nella 
diversita. La prima cosa pe
rd da dire e che dovunque ab
biamo trovato compagni, sia
mo stati accolti da compagni 
in modo fraterno. Dappertut-
to Rinascita. Critica Marxi-
sta portano la nostra parola; 
grande ovunque e la stima per 
la forza che rappresentiamo 
e per la politica che ci per
mette di essere forti. Ci pare 
che, in gradi diversi, i co
munisti dei paesi dell'Ame-
rica Latina sentano la ne
cessita di una loro sempre 
piu effettiva presenza nei 
processi unitari di massa. 
Essi intendono che a questa 
presenza si accompagna la ne
cessita di una base piu ampia 
di partito. di una avanzata di 
quadri nuovi e di un processo 
di rinnovamento. Ma ho co-
minciato col dire che rifiutia-
mo le semplificazioni, vogho 
concludere che anche a que
sto proposito non e'e nulla che 
possa essere considerate sem
plice e univoco, neppure unl-
forme. 

unpo 
di febbre 

La purezza espressh/a di un 
grande poeta per la prima vol

ta alia prova del racconto. 
168 pagine, 2200 lire 

Garzanti 
U ' i > * - . ,r* ii<4>-r-jl*?v-» • * «*.<• - i l "jy> . .̂-4 ' * * - .14 i>-^ :vv£nL.£iAsh • «^»* 'K»-. ~u .i 'M* A1 <**—i#* v>. - .* 

http://pae.se

