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II terzo volume della « Storia » di Einaudi 

Lltalia e I'Europa 
I saggi di Stuart J. Woolf, Nicola Badaloni, Albedo Caracciolo 
e Franco Venturi confermano la validita di un'opera che aiuta 
le nuove generazioni ad impadronirsi criticamente del passato 

Quando c come l'ltalia 
usci dal suo isolamento pro-
vinciale cui l'aveva ristretta 
per quasi duo sccoli la do-
minazione spagnola? Quando 
e come, ripreso il contatto 
con I'Europa, ricevette e 
scambio prodotti e idee, si 
reinsert nel moto generale 
di progresso della civilta 
europea (in particolare del
la Francia, dell'Inghilterra, 
dell'Olanda) e prese coscien-
za di essere e voler essere 
una Italia non piu archeolo-
gicamento legata alle gran-
di memorie del suo passato, 
ma capace di un nuovo rit-
mo vitale? II punto di par-
tenza giustamente segnato 
dagli storici e il Trattato di 
Aquisgrana (1748), cioe l'ul-
timo rimaneggiamento che 
la carta dei numerosi Sia-
ti italiani subi prima della 
nuova redistribuzione opera-
ta da Bonaparte: si tratla 
all'incirca di un cinquanten-
nio di neutrality e di pace. 

Ma come si realizzo I'in-
•erimento politico dell'Italia 
nella Europa e con qucllo 
1'integrazione economica? A-
vanzarono di pari passo, e 
con quali speranze, volonta, 
iniziative da parte italiana, 
e con quali sollecitanti in-
fluenze da parte europea? K 
con quale scadenza di tem
pi? Quella che divento per 
eccellenza la < questione ita
liana » in che modo «da 
problems diplomatico scot-
tante ma di secondo piano >, 
attraverso il periodo della 
rivoluzione francese e poi 
di Napoleone, prima emer-
gendo sotto lo stimolo degli 
illuministi, poi dei giacobi-
ni, deprimendosi e ritornan-
do ancora ad emergere nol
le rivoluzioni del 20-21, del 
31, del 48, arrivo a farsi 
quasi repentinamente « que
stione dominante per le re-
lazioni internazionali nel 
1859-60 »? 

Un secolo e mezzo 
A queste fondamentali do-

mande rispondono in diver-
sa misura i quattro amplis-
simi saggi che compongono 

.,.,.. il terzo volume della Storia 
' * d'ltalia einaudiana, cioe Dal 

primo Settecento all'Unita, 
e in particolare quelli del 
Woolf e del Caracciolo. Per 
chiarire le cose, diro che i 
saggi sono, per la storia po
litics e sociale, dell'inglese 
Stuart J. Woolf, per la sto
ria economica, di Alberto 
Caracciolo, per la cultura, 
di Nicola Badaloni, per l'l
talia, vista e giudicata, mes-
sa a frutto e agevolata da 
altri Stati, America compre-
ga, (< l'ltalia fuori d'ltalia >) 
di Franco Venturi. E sono 
tutti e quattro revisioni, ri-
pensamenti in profondita in-
torno a quel secolo e mez
zo di storia di un'Italia nuo
va in formazione fino alle 
soglie dell'eta postunitaria, 
che ci interessa cosi da vi-
cino e sara lo sviluppo e la 
conseguenza di tutto quel 
«vuoto di contenuto» la-
tciato scoperto dall'indipen-
denza (ideale e conquista ca-
vurriana) e dalFunita (idea
le e conquista mazziniana). 

In altro modo e ad altri 
problemi risponde con sin-
golarissima originalita e non 
comune (ne facilmente ac-
quisibile) efficacia intellet-
tuale e culturale il capito-
lo del Badaloni sulla cultu
ra di quel vasto periodo: 
una ricostruzione di storia 
delle idee, che prende Tab-
brivo del ragionamento da 
molto piu lontano nel tem
po, addirittura dal Rinasci-
mento, per arrivare alia 
sommita deU'equilibrio ten-
tato dal Cattaneo, ma non 
xeso stabile, o meglio, fru-
strato dalla classe di intra-
prenditori del suo tempo. II 
modello del Cattaneo, dice 
il Badalon^ <rappresenta il 
massimo di dominio offerto 
ai ceti produttori ed il mas-
•imo di limitazione ai ceti 
proprietari, compatibile con 
le condizioni tomplessive di 
una societa capitalistica, di 

Polemiche 
in USA 
sul libro 

« Marilyn » 
NEW YORK, 7 

II libro di cui piu si parla 
in questi giorni negh Stati 
Uniti e «Marilyns, una bio 
grafia di Marilyn Monroe 
scritta da Norman Mailer Di 
immediate successo (tre edi 
sioni esaurite in poche setti-
mane). adatto a suscitare un 
vespaio di discussioni e pole
miche per alcune nvelazioni 
«piccanti» sulla vita sent) 
mentale deU'attrtce scomparsa 
undici anni fa- e probabile che 
il libro porti Mailer davantt a 
un tribunale a causa della de 
nuncia che un altro biogralo 
della diva, Maurice Zolotow 
minaccia di sporgere contro lo 
scrittore. Zolotow asserisce 
che Mailer ha commesso un 
plagio utilizzando mien cap: 
toll ai un libro che lui. Zo 
lotow. pubblico nel I960 Mat 
ler ha ribattuto che laccusa 
* del tutto infondata ed ha 
agglunto che fara causa a sua 
TOlta contro Zolotow se que 

K non la ritlra e non presen-
! • sue SCUM. 

una societa cioe in cui il la-
voro accumulato attraverso 
i meccanismi della rendita 
fondiaria e dell'interesse del 
danaro si trasforma in pro-
prieta privata ». 

Tutto questo, e altro, im-
plica una sillabata lettura 
del saggio del Badaloni, con 
il quale possono solo discu-
tere filosofi ben piu che e-
conomisti e sociologi. E' uno 
studio tutto nuovo e tutto 
a se nella sua impostazione, 
che non e una tesi, son d'ac-
cordo con l'autore, ma e una 
interpretazione tutta elevata 
nel campo delle idee e dei 
principi, o va sostenuta o 
contraddetta con l'uso tli an-
cor altre armi di indagine, 
altri angoli di lettura (ma 
i paragrafi sul Conti, suo 
quasi assoluto dominio per-
sonale di studioso, e sul Mu-
ratori e il Giannone, e sul 
Manzoni, sul Leopardi, sul 
Cattaneo ci scoprono in par
te una visuale inconsueta). 

Questo per dire almeno, 
con l'esempio particolarissi-
mo del Badaloni, che quc-
sta Storia d'ltalia dell'edito-
re Einaudi conferma, se mai 
ce ne fosse bisogno, la con-
cezione tutt'altro che mera-
mente informativa, sia pu
re ad alto livello, di questa 
opera. Tutto vi e esposto 
non come somma di risul-
tati, il < punto * cui sono 
arrivati tutti gli studi su un 
argomento (anche questo si 
intende), ma come un « pun
to » cui e arrivato il singo-
lo studioso, oflrendolo alia 
sollecitaziono di altri ragio-
namenti. L'attuale genera-
zione sentiva davvero il bi
sogno di essere nuovamen-
te aiutata a intendere il 
passato. Questo passato 6 
tomato ad essere affar suo. 
Ecco dunque il principale 
proposito degli editori rea-
lizzato. Per esempio, chi 
vorra capire questo tema 
fondamentale del perche con 
tutte le trasformazioni che 
avvennero allora, soprattut-
to mediante il nuovo rap-
porto Italia-Europa, in ogni 
campo della reale vita ita
liana, non si pud parlare di 
mutamenti dei rapporti so-

2 ciali fondamentali (dal tem
po del Muratori, appunto, 
al Cattaneo) e come questa 
difficolta peso gravemente 
sulla storia d'ltalia dopo il 
'60, (e non della sola Ita
lia, ma con conseguenze da 
noi meglio awertibili) tro-
vera una tale questione im-
plicitamente o esplicitamen-
te al centro di questo terzo 
volume. 

Lo dira il Woolf, facendo 
considerare l'alto prezzo che 
costo 1'unificazione e l'indi-
pendenza per aver trascura-
to accanto ai problemi eco-
nomici e amministrativi i 
grandi problemi sociali. Non 
riuscira a correggere que
sto giudizio il Caracciolo 
nel suo ricco e raro disegno 
della storia economica d'l
talia — o meglio, come egli 
dice, della storia delle « Ita-
lie economiche » — se pur 
osserva che < nella varieta 
dei suoi livelli, delle sue ca 
pacita di apporti, la classe 
dirigente in Italia riusciva 
a tenere il passo, intorno 
alia meta del secolo, con lo 
sviluppo di quella europea, 
non perdeva i contatti con 
essa, partecipava ai suoi 

problemi», anzi si inscriva 
nei suoi quadri strutturati 
in senso capitalistico e ri-
portava un discorso intorno 
ai problemi deH'economia 
svolto « a un livello tutt'al
tro cho primitivo ». 

Qui torniamo a portare in 
primo piano il problema 
principe del terzo volume, 
cioe dell'Italia che incomin-
cia a farsi europea in sen
so moderno. « Dalle prime 
rivoluzioni liberali fino al 
sogno mazziniano di eman-
cipazione democratica na-
zionale o alia contrapposta 
visione moderata di pro
gresso economico e civile 
graduale e pacifico, i pa-
trioti italiani pensarono in 
termini europei o videro il 
futuro dell'Italia neU'ambi-
to — e in dipendenza — 
del progresso generale del
la civilta europea, da loro 
identificato con la stessa 
causa deU'umanita >. Cosl 
Stuart J. Woolf. Tutto cio 
non secondo un moto linea-
re, ma attraverso contraddi-
zioni profonde, contrasti la-
ceranti e pagando l'alto 
prezzo che si e detto. 

Una certezza 
E I'Europa come guardo 

all'Italia e che cosa ne im-
paro? Padrone di tante co-
noscenze meditate e rimedi-
tate piu volte (il suo Sette
cento riformatore del 19C9 
conclude una parte delle sue 
indagini e analisi predilet-
te) toccava al Venturi ri-
spondere. L'ha fatto in cin-
quecento pagine di chiara 
e vivace scrittura, nelle qua
li con luci piu o meno di-
stanti, piu o meno rade, la 
Italia sembra stare sotto il 
fuoco dell'osservazione del-
l'Europa. Dell'osservazione e 
dell'amore. E' la parte che 
l'ltalia offre di se, agli am-
miratori del Beccaria, a 
Herzen, o al contadino rus-
so che sperava solo in Ga
ribaldi, a tutti quei popoli 
stranieri che guardavano al
l'Italia «come ad un inci-
tamento e ad una speran-
za >. Lasciamo andare tutto 
quello che il Venturi ci in-
vita a leggere o rileggere, 
per esempio i tanti resocon-
ti di viaggio in Italia degli 
stranieri, ventaglio di noti-
zie non certo aperto a fine 
erudito o aneddotico. Ma bi-
sogna seguirlo la dove egli 
si chiede quel che l'ltalia 
fu per chi la spadroneggia-
va, o comunque rimetteva 
sul tappeto la 'questione 
italiana >. Che cosa fu l'l
talia per Napoleone (qui e 
un ritratto efficacissimo del-
l'imperatore)? Che cosa fu 
per Metternich? E quali ra-
gioni in un paese o nell'al-
tro alimentavano la simpa-
tia e l'interesse per il no-
stro? Tutto questo dialoga-
re storico con i problemi, 
dove nuovo non e, e si co-
nosceva per contributi set-
toriali riguardanti questa o 
quella nazione, nel saggio 
del Venturi diventa un 
amalgama di notizie illumi
nate da questa generale cer
tezza: l'ltalia non era piu 
espressione geografica, o 
letteraria, o artistica o an 
tiquaria. II risultato e forte-
mente suggestivo. 

Franco Antonicelli 

Viaggio tra i guerriglieri di Oman e del Golfo arabo 

CHIMUORE 
DI FUCILE 

Sulla linea del fronte - La fattica di combattimento im-

piegata dall'esercito popolare contro le truppe del sui-

tano e i commandos inglesi - L'unita delle forze rivolu-

zionarie e la nascita di nuovi focolai di lotta armata 

ALTIP1ANO DEL DHOFAR. 
agosto 

Verso sera il bosco si anima 
e il * Campo della Rivolu
zione" risuona di risa, di rt-
chiami, di discussioni. Sono 
i compagni del Fronte popo
lare per la liberazione di 
Oman e del Golfo Arabo 
(FPLOGA) che tornano dalla 
fatica quotidiana dell'adde-
stramento. Ragazzi e ragazze, 
per lo piu giovanissimi, si 
concedono un breve riposo 
sotto gli alberi, prima che 
inizino le lezioni di educa-
zione politica. Ogni squadra 
quindi preparera da mangia-
re, andra a prendere I'acqua, 
disporra i tumi di guardia. 
E cost ogni giorno, fino al 
termine dell'addestramento, 
sei mesi per gli uomini e un 
anno per le donne. Tutti poi 
raggiungeranno le unita del-
I'esercito e della mil'tzia po-
polari, i reparti che dal '68 
hanno liberalo piu del 90 per 
cento del Dhofar e minacciano 
sempre piu da vicino quel 
gigantesco serbatoio di petro-
lio che £ il Golfo Arabo - Per-
sico. 

Quando lasciamo il Campo 
della Rivoluzione, un compa-
gno. Abdullah, si unisce alia 
nostra scorta per raggiungere 
con noi le linee del fronte 
Abdullah • £ un negro gigan
tesco e silenzioso e come tutti 
i negri che militano' nel 
FPLOGA k discendente dagli 
schiavi che i sultani di Oman 
hanno importato dall'Africa, 

ed ex schiavo lui stesso. Per
che in Oman la schiavitu non 
e un ricordo del passato e 
ancor oggi in questo < Stato 
sovrano* che gli alleati in-_ 
glesi non esitano a definire 
«un baluardo di democrazia 
contro la sovversione >, uomi
ni di razza nera trascinano 
la loro vita nel fondo di un 
^ifema che riesce difficile 
credere pbssa ancora esistere. 

La diserzione 
degli schiavi 

Abdullah apparteneva a uno 
sceicco. Non era niente. Po-
teva essere venduto, frustato, 
incatenalo, ammazzalo, come 
piaceva al padrone. Valeva 
meno di una bestia. Quando 
e scoppiata I'insurrezione. Ab 
dullah, come molti altri schia
vi, £ stato arruolato a forza 
nell'esercito del sultano, < per 
andare a combattere i comu-
nisti». Ma strane voci co-
minciano a circolare fra gli 
schiavi su questi comunisti. Si 
dice che sulle monlagne nes-
suno £ padrone e nessuno £ 
schiavo e non esistono diffe-
renze fra arabi e negri. Al-
cuni scuotono la testa, come 
di fronte a una delle tante 
leggende con cui da secoli 
consolavano la loro miseria 
Ma per altri, quella parola 
incomprensibile, comunista. di-
viene simbolo di liberta, suona 
come il rifiuto di essere be-
stie. E sono i primi tentativi 

Studi americani sulle conseguenze dell'impiego di erbicidi in Indocina 

Dopo la guerra biologica 
Su campioni di pesce raccolto nei mari del Vietnam due scienziati di Har
vard hanno riscontrato la presenza di forti tracce di diossina, una sostanza 
contaminante che e all'origine di aborti, malformazioni congenite, tumori 
Secondo un reoente studio 

oondotlo da Robert Baughman 
e Matthew Mestlson. due emi 
nenli scienziati di Harvard. 
peso e croilacel provenienti 
dajle zone dei Vietnam irrora-
te con defolianti durante l'ag-
gresslone USA. contengono 
una signirtcativa quantita dt 
diossina nelle loro cami LA 
diossina rappresenta un con 
tamtnante industriale di mol
ti erbicidi ed e nota per i 
suoi effetti tossict e per l e 
terminate malformazioni con 
genite II Iavoro di Meselson 
e Baughman costituisee in 
campo scientlfico. come <*i-
porla 1'autorevole nvista 
« Science » del 20 apnle scor 
so. • la prima prova conireia 
cue la diossina e presume 
nella dieta del popolo vietna 
mila e che potrebbe quindi 
e=>pon-e a risen! la salute 
umana ». 

Le dicniarazjoni dei due 
scienziati sono stale estrema 
menle caute fc^si si sono 
aslenuti dai coniermare cne 
ijuuin soaianza e responsa 
bi.e ueii auinento delta mci 
denza di aborti e di mall or ma 
zlom congenite neile zone pre 
se in ennme ruiiavia Hanno 
dich arato. parlando della dias 
sina one e.t.ia • sla rag^iun 
tjLiido livelli significdlivi. i»n 
cf nuatxlosi man rrutno cue ->i 
avanza nella catena alini-n 
u.re > 1) IOIO iavoro e stato 
presentato ad un slmposlo sul
la diossina curato dal National 
Institute for Environmental 
Health Sciences. 

Meselson ha svolto questa 
indagine per conto della Com 
misaione dt studio sugli erbi 
cidi dell AAAS. una associa 
zione americana per il pro 
giesso della scienza; i cam
pioni studiatl sono stati pre 
levati in quattro localita della 
III Zona militare amencana 
che comprende anche Saigon. 
surgelati ed analizzati in la-
boratorio con metodl di spet-
tros»»pia dl massa che hanno 
permesso di stabilire la pre 
sen2a di questa sostanza nelle 
carni con una percentuale rtl 
540 parti per tnlione Espe-
rlm^nti di laboratorto effev 
tuan su animali nanno di 
mostrato che analoghl quan 
ti'ativi di diossina sommini 
strati nel cibo di cavie. hanno 
dato una percentuale di *> 
pravvivenza net lotti prest in 
esame del SO per cento, men 
tre altri esperimenli confer 
ma van© in possibuita che la 
diossina ventsse concentrata 
nellorganismo delle scimmie. 

Non e stato tuttavta possl 
bue spiegare come la diossina 
abbia potuto conuminare t 
pesci ma Meselson in un'in 
tervisla ha dichiarato con la 
sonta cauteia * Non abbiamo 
potuto mdivtduare altra orl 
gine della Uissina se non lei 
I Agent Orange • Ma in che 
mndo la f1io.-t.stna ha nsalito 
la catena alimentare fino al 
pesci? • II rltrovamento di 
questa sostanza In questo tlpo 
dl campioni suggerisce pur 
senza provarlo la posslbtliu dl 
una bioooncentrazlone ». 

La possibility che la dios
sina potesse essere un agente 
teratogeno aveva splnto 
i'AAAS a compiere questo ti 
po di tnrhiesta dopo che le 
prove di laboratono e 1 dati 
provenienti dal Vietnam con
ferma vano un aumento del 
1'incidenza di aborti. nascite 

di bambini con malformazioni. 
tumori piacentart, in colnci-
denza con .'irrorazione in Viet
nam deU'Agent Orange. Le 
dichlarazioni di Baugnman e 
Meselson hanno provocato un 
certo seal pore negli ambient! 
scienlifici americani che stan-
nc ora facendo di tutto per 
smtnuire rimportanza del la 
voro e ta ciedibilua dei due 
scienziati. notl peraltro in tut
to II mondo per la seneta dsi 
loro studi 

John constable, della Har
vard Medical School, membro 
della commission? medica del 
I'AAAS. • aiferma che 11 rap-
porto pur dimoslrando la pre 
senza di diossina anche in 
zone non direllamente espo 
ste airirrorazione dl erbicidi. 
non ne comprova la presenza 
neirorgantsmo umana Pred 
Tschiney. e&perto di pestlcidi 
del Dtpartlmento dell'Agricol 
tura precise che. sebbene la 
indagine condotta da Baugn
man e Meselson « dia Jdito a 
pensare» egli vorrebbe che 
I nsultatt fossero com pro vat I 
in un altro laboratorlo e pur 
dlchlarando di avere la rr\s-
slma flducla nei due sclen-
eiatl, igglunge che «vl sono 
su questo argomento un gran 
numero dl cattivl lavori ed 

lo sono sempre diffidente ver
so i lavori che provengono 
da un solo laboratorto». 

Nuove indagini stanno tutta-
vla ponendo in evidenza che 
la diossina pud essere perl-
colosa anche in dosl estre-
mamente piccole. la qua) cosa 
prova il pericolo che rappre
senta a tutt'oggi per la sa
lute del popolo vletnamita A 
campagna di defoliazione con
dotta slstematicamente dagli 
Stati Uniti nel Vietnam 

Quanto sia invece attendl-
blle II Iavoro presentato da 
Baughman e Meselson e di-
mostrato dal fatto che 11 Cen
tro studi per le responsabi 
lita legal! ha immediatamente 
in vi tato I'EPA (Environmen
tal Protection Agency) a so-
spendere tutti gli usl del 2, 
4. 5-T e del SI I vex, due erbi
cidi in vendita anche in Italia. 
con Tinvito a cessame anche 
resportazione aU'estero 

Le controversle sorte intor
no al Iavoro presentato ia 
Baugnman e Meselson hanno 
Indotto I due scienzati ad un 
assoluto riserbo sul risultati 
di un'analoga Indagine che 
stanno conducendo su cam
pioni di latte umano rac
colto fra le donne Viet
nam ite e che " presenteran-
no fra qualche mese al mon
do scientlfico. Solo allora si 
potra conoscere In qual ml 
sura il popolo del Vietnam 
stla ancora subendo le conse
guenze della guerra biologica 
USA. 

Laura Chiti 

di fuga, pagati spesso con 
la vita. Man mono che i ri-
voluzionari consolidano le loro 
posizioni, sempre piu nume-

•rosi sono gli schiavi che si 
uniscono alle loro file, e la 
diserzione diventa un fenome-
no di massa. 

•^Piu ci'MVvicituajno'.alle IK 
nee del fronte e pM ll pae-
saggio si fa lunare, desolato, 
sconvolto. Una terra butte-
rata dai crateri profondi delle 
bombe, interi boschi ridotti a 
scheletri contorti ed anneriti 
e. dov'erano i pascoii, la di-
stesa giallastra delle stoppie 
bruciate. Anche nel Dhofar 
vengono sperimentate le piu 
raffinate tecniche di distru-
zione: napalm, defolianti, 
bombe a biglia, mine antiuo-
mo. Ma la misura della bar-
barie e del tentativo di geno-
cidio £ data dall'impiego di 
veleni sparsi nelle sorgenti. 
E tuttavia, malgrado la su-
periorita di mezzi, gli aerei 
e gli elicotteri (tra cui do-
dici Agusta recentemente ac-
quistati dal governo di Ma-
scat), le truppe del sultano e 
i commandos inglesi dello Spe
cial Air Service non riescono 
piu a penetrare nelle zone 
liberate. 

La tattica di combattimento 
dell'esercito popolare, che 
combina guerra di posizione 
e guerra di guerriglia. riflette 
questa nuova siluazione che 
vede Viniziativa nelle mani 
dei rivoluzionari. Nella ca-
verna che serve da base al-
I'unitd che visitiamo al fronte 
i combattenti seguono atten-
tamente il comandante che 
spiega I'operazione che do 
vranno compiere. D'wisi in tre 
pattuglie di una decina di 
uomini ciascuna, i compagni 
risalgono la collina. Giunti su 
uno spiazzo, prendono posi
zione. Un compagno con un 
cannocchiale scruta il campo 
inglese a non piu di cinque 
miglia di distanza. e dirige il 
tiro. Pochi minuti di fuoco 
intenso e poi, smontati i pezzi, 
si corre verso la base. Alcuni 
compagni restano alle mitra-
gliatrici. attendono gli aerei 
della RAF e, prima che si 
scateni un bombardamento 
violento quanto inefficace, sia-
mo al sicuro in quel rifugio 
naturale che £ la grotta. II 
risultato deU'operazione £ d't 
tre autoblindo distrutte e un 
aereo colpito. 

• • • 

Amna £ una ragazza esile, 
minuta. e dimostra molto me
no dei suoi 18 anni; a vederla 
cosi fragile, sembra quasi im-
possibile che sia la stessa che 
poche ore prima ci correva 
davanti con una mitragliatrice 
in spalla. E' la cosa che piu 
colpisce il visitatore straniero 
vedere queste ragazze vivere. 
comba'tere e cond'widere con 
gli uomini tutti i rischi delta 
guerra 

ET stato il congresso di 
Hamrein che nel '68 ha de 
ciso di accogliere le donne 
come combattenti. * Certo». 
dice Amna, t ci sono state 
resistenze da parte delle fa-
miglie Si trattava di cambia-
re tutto un modo di pensare 
Mi ricordo quando le brigate 
di propaganda dell' Esercito 
popolare venivano nelle case 
dei pastori e dei contadini ad 
affrontare questo problema. 
" Portereste fuori le bestie ", 
dice vano, "o andreste a zap-
pare nei campi con una mono 

Altipiano del 
Dhofar - Com
battenti del-
I'Esercito po. 
polare co-
struiscono la 
« strada del
la rivoluzio
ne » 

sola? No, naturalmente. Ecco, 
il popolo £ come vol: ha due 
mani, una £ Vuomo, Valtra 
la donna, e per vincere ha 
bisogno che tutt'e due le mani 
lavorino insieme ". E cosi, col [ 
tempo, conclude ,Amna, : la' 
idea che la donna combattesse 
£ divenuta una cosa natu
rale, . senza drammi ,e senza 
scaridali. Ed ecd/tntf. <&i?i:-S< 
':• La'; rivoluziotie'.' tip^fowote 
Ytelle'donne una fo¥za"-immeh-
sa, allargando enormemente 
la sua base di massa. Basti 
pensare che nell'Esercito po
polare quasi la meta £ co-
stituita da donne che hanno 
incarichi politici e militari di 
rilievo. Ma non solo la con-
dizione delle combattenti £ 
cambiata, ma quella di tutte 
le donne. La donna insegna, 
cura i feriti, elegge e parte-
cipa ai consigli popolari. La 
poligamia £ stata vietata. 

• • • 

E' lontano il tempo in cui 
Stati Uniti e Arabia Saudita 
polevano sperare di servirsi 
del Dhofar per sostituire la 
presenza britannica nella zo
na. La svolta socialista del 
Congresso di Hamrein ha fatto 
del Dhofar il polo attorno a 
cui si aggrega il fronte rivolu-
zionario delle masse sfruttate 
del Golfo. La conquista del 
potere da parte della sinistra 
dell'FLN nello Yemen demo-
cratico, nel giugno del '69, 
e la trasformazione socialista 
delle strutture del paese £ la 
prima prova di quanto sia 
contagioso l'esempio del Dho
far. Non solo, ma dal '68 
VURSS, la Cina e gli altri 
paesi socialisti riconoscono co
me giusta e appoggiano la 
rivoluzione del Golfo. Non £ 
piu quindi solo il regime di 
un sultano corrotto ad essere 
minacciato. ma tutto quel 
complesso di interessi econo-
mici, politici, militari, che 
fanno della Penisola e del 
Golfo Arabo una zona vitale 
per I'imperialismo. E per Sta
ti Uniti, Gran Bretagna, Ara
bia Saudita ed Iran, le quat
tro maggiori potenze interes-
sate all'* equilibrio » della zo
na (cio£ al suo petrolio, piu 
del 60 per cento deUe riseroe 
mondiali di grezzo) £ giunto 3 
momenlo di abbandonare le 
loro rivalita tradizionali. tni-
ziano frenetiche consultazioni. 
Bisogna correre ai ripari. A-
dottare un nuovo stile. II cOj 
lonialismo diventa neocolonia-
lismo. 

L'lnghilterra 
e il sultano 

E' VlnghUterra a dare il 
via al nuovo corso, annun-
ciando nel '68 il Tttiro delle 
propne forze dal Golfo per la 
fine del 11 e la costituzione 
di un nuovo Stato, la Fede-
razione degli Emirati Arabi, 
che oltre ai sette protettorati 
della Costa dei Pirali, do-
veva comprendere Bahrein e 
Qatar. II progctto di Federa-
zione risponde a un preciso 
disegno strategical decantare 
con la concessione deU'indi-
pendenza la gia tesa situa-
zione del Golfo, dove si teme 
Vaprirsi di altri focolai ri
voluzionari; costituire una sor-
ta di polizia del Golfo, capace 
di contenere le spinte insurre-
zionali; creare un mercato 
unificato nella zona, aperto 
alia penetrazione di benl occi-
dentali; formare una lumpen-
borghesia nazionale legata al 
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carro inglese e amehcano. 
Questo c gentlemen's agree
ment* assegna poi il ruolo 
di gendarme all'Arabia Sau
dita e all'Iran. La prima, col 
compito di abbattere il re-
gime Hvoluzionario di Aden e 
tagliare la principale via al 
rifornimento al Dhofar; la se-
conda-von'rqueUo di viguare 
sidl'jtjtceato' Al Golfo, confrol-
Idndb .lo?Stretto di Hortkuz, 
lo stretto del petrolio,' che 
separa I'lran dal Sultanato 
di Oman. 

II sultanato ha un'importan-
za fondamentale, perch£ £ 
propria in questo paese amico 
e alleato, e soprattutto c tndt-
pendente», che l'lnghilterra 
intende c ritirare > le sue for
ze. Non £ una novita: da 
oltre 170 anni Oman ospita 
le basi militari inglesi. Ma 
bisogna che I'operazione sia 
condotta secondo il nuovo sti
le, sia cioe sancita da un 
regime che assomigli almeno 
vagamente a un regime na
zionale. E del resto il vec-
chio sultano Sayd, cot suoi di-
vieti, ha fatto il suo tempo. 

Da Sayd 
a Kabbus 

Tutto il complesso disegno 
rischia pero di naufragare il 
12 giugno 1970, quando un 
nuovo focolaio di guerriglia 
si apre sulla Montagna Verde, 
nel cuore di Oman. II Fronte 
nazionale democratico per la 
liberazione di Oman e del 
Golfo Arabo, che si assume 
la paternita dell'azione dichia-
ra la sua piena identita 
politica col Fronte popolare 
che agisce nel Dhofar. E' il 
panico: la rivoluzione ha var-
cato gli 800 km. di deserto 
che la separano dal Dhofar. 
Le sue fiamme sono pericolo-
samente vicine ai pozzi pe-
troliferi del Golfo. L'esplosio-
ne sembra prossima. Una mo
derata liberalizzazione del re
gime appare I'unico mezzo per 
contenere il movimento rivo-
luzionario. La sorte di Sayd 
£ segnata. 

Poco phi di un mese dopo, 
il 23 luglio 1970, una rivolta 
di palazzo, organizzata con 
scarso senso di *fair play* 
dagli < alleati» inglesi, rove-
scia Sayd, cui viene sostituito 
U figlio Kabbus, in odore di 
* progressismo». Per non 
smentire la sua fama, U nuo
vo sultano promette ampie ri-
forme in futuro; per il mo-
mento proclama che a tutti 
i cittadini di Oman £ per-
messo portare occhiali e gio-
care al calcio. E siccome Q 
suo deve essere un regime 
nazionale, nomina lo zio TarVc 
primo ministro; ma, per non 
esagerare, lascia il generale 
inglese Oldman al suo posto 
di ministro della Difesa. In-
vita infine i rivoluzionari a 
deporre le armi. 

c Kabbus, qui! Buono... Kab
bus! >, e il cane arriva sco-
dinzolando. c ET la nostra ma-
scotte », dicono ridendo i com
pagni. « E poi >, fa uno, cosa 
£ Kabbus, 0 sultano, se non 
un cane come questo che fa 
la guardia e obbedisce ai suoi 
padroni inglesi e americani?. 
E* la risposta dei rivoluzio
nari agli inviti del nuovo so-
vrano. La lotta non solo con-
tinua, ma si intensifica. 7 col-
coli di chi sperava di arginare 
la rivoluzione con qualche ri-
forma marginale, si rivelano 
infondati. Anche il progetto 

di federazione non resiste alia 
concorrenza fra i colossi pe-
troliferi inglesi e americani. 
Bahrein e Qatar, satelliti USA, 
preferiscono un'indipendenza 
separata che viene loro con-
cessa nel settembre '71, e la 
Federazione che nasce il 2 
dicembre dello stesso anno £ 
assai piu debole del previsto. 

A questo traballante accordo 
risponde la piu ampia unita 
delle forze rivoluzionarie. Ne
gli stessi giorni in cui la Fe
derazione va in porto (e I'lran 
occupa, secondo i patti, tre 
isole strategiche dello Stretto 
di Hormuz), i due fronti che 
agiscono nel Dhofar e in Oman 
annunciano la loro unificazio-
ne: nasce cosi il Fronte po
polare per la liberazione di 
Oman e del Golfo Arabo 
(FPLOGA), che £ la denomi-
nazione attuale del movimen
to. Ma altri importanti passi 
seguiranno sulla via deU'unita. 
Nel '72 il FPLOGA lancia un 
programma di Fronte unito, 
definite come cl'alleanza di 
tutte le classi nazionali del 
Golfo, operai. contadini, pic-
cola borghesia, sotto la dire-
zione del proletariato *. 

II risultato £ la ripresa, do
po anni di stasi, del movimen
to popolare in tutti gli emi
rati. Nuovi focolai armati na-
scono, in stretta collaborazio-
ne col FPLOGA, come a Ras 
al Khaimah e nelle regioni 
meridionali dell'Arabia Sau
dita. La rivoluzione raggiunge 
Valtra riva del Golfo con la 
costituzione del Fronte di Li
berazione iraniano. Non solo, 
ma tutti gli attacchi contro il 
piu fedele alleato deUa rivo
luzione, lo Yemen democra
tico, falliscono 

* • • 

Poco piti di died anni sono 
passati da quando re Feisal 
poteva orgogliosamente dichia-
rare: e Noi abbiamo bandito 
per sempre la rivoluzione dal
la Penisola Araba ». £ ' quan
to pensiamo mentre la barca 
che ci conduce ad Aden si 
stacca dalle coste di Hauf. U 
villaggio sudyemenita che £ la 
base arretrata del FPLOGA. 
Ma grazie al coraggio e al 
sacrificio di questi compagni 
la rivoluzione £ oggi una real-
ta vittoriosa. € Certo molta 
strada» dicono i compagni 
€resta ancora da percorrere. 
E molti di noi*, e lo dicono 
senza retorica, con umilta, 
<cadranno. Ma siamo certi 
della vittoria, perchk siamo 
col popolo*. 

Le case di Bauf diventano 
sempre phi piccole e sulla 
spiaggia i compagni quasi non 
si distinguono piu. Molte sono 
le immagini che ci si affol-
laso alia memoria: gli uomini 
nei campi con la zappa in 
mono e HI fucile in spalla; 
la € Strada della Rivoluzio
ne *, piu volte distrutta e sem
pre tenacemente ricostruita; 
i compagni che corrono lungo 
la collina durante Vattacco. 
E una immagine che rias-
sume in si tutto quanto ab
biamo visto: una combatten-
te, dal volto dolcissimo, ri-
tratta con un mitra, su un 
manifesto del Fronie. E sotto 
queste parole: tChi muore 
di fucile, deve vivere col fu
cile*. 

Giulio Stocchi 
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