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Watergate e il Medio Oriente 

Nixon e il gioco 
della segretezza 

In una conferenza, Mc George Bundy, gia consigliere 
di Kennedy e di Johnson, contesfa il dogma di un 
decennio e invoca una polilica esfera «aperta» 

Uno dci temi di fondo po-
sti dalla vicenda del Water
gate e dal modo come Ni
xon ha tentato di sottrarsi 
alle sue responsabilita — il 
ruolo della segretezza nella 
condotta degli affari inter-
nazionalj da parte del presi-
dente —• 6 stato sollevato 
nei giorni scorsi, in una con
ferenza tenuta dinanzi al St. 
Louis Council on World Af
fairs, da McGeorge Bundy, 
gia consigliere per la sicu-
rezza nazionale di Kennedy 
e di Johnson e attuale pre-
sidente della Fondazione 
Ford. Bundy, che ha svolto 
mansioni paragonabili a quel
le di Kissinger in una epoca 
in cui il «confronto» pre-
valeva nettamente sul « ne-
goziato >, attinge alia sua 
propria esperienza per con-
siderazioni che si riferisco-
no tanto alia questione in se 
quanto alia sua incidenza in 
un problema attualissimo: la 
politica degli Stati Uniti nel 
Medio Oriente. 

Ogni presidenza, egli osser-
va, ha il suo «s t i l e» . Ma 
nella prassi dei presidenti 
che si sono succeduti alia 
Casa Bianca nell'ultimo de
cennio, c'e una costante che 
sara « profondamente fuori 
•luogo » nel prossimo quarto 
di secolo: il dogma del se-
greto e dell'iniziativa perso-
nale nelle grandi questioni 
di politica internazionale. E' 
questo « un atteggiamento 
che viene di rado sostenuto 
con argomentazioni ragiona-
te e la cui validita puo esse-
re discussa anche in relazio-
ne con interessanti casi par-
ticolari come la diplomazia 
verso la Cina, l'URSS e il 
Vietnam ».. 

Bundy crede di poter af-
fermare, riflettendo sulla 
lunga vicenda delPinterven-
to americano nel Vietnam 
(nel quale ebbe responsabi
lita di primo piano) che la 
lezione da trarre non riguar-
da tanto i pericoli insiti in 
una « presidenza forte » — 
le tragiche scelte del '65 fu-
rono piuttosto il • frutto di 
« debolezza » e di « divisio-
ne » all ' interno del governo 
di Washington — quanto 
quelli della «segretezza». 
Tra il 1961 e il 1966, la rea-
zione emotiva dominante al
ia Casa Bianca fu la « fru-
strazione », dovuta tanto al 
« comportamento intrattabi-
le di amici e avversari nel 
sud-est asiatico > quanto < al
le divisioni, alle incertezze e 
alia sensazione di non poter 
pienamente controllare Pa-
zione dei subordinati »; fu la 
sensazione di una «debolez
za » della politica estera a-
mericana, che solo una pro-
grammatica segretezza a-
vrebbe potuto compensare. 

Nella sua esposizione, Bun
dy non entra in particolari. 
Ma sulla storia di quel .pe-
riodo si sa abbastanza per 
capire quali ricordi egli ab-
bia in mente: la « diploma
zia di vertice» iniziata da 
Kennedy con Krusciov, la 
sua pericolosa partita con 
gli uomini di Saigon, che 
cred le premesse del coin-
volgimento' americano nella 
guerra civile vietnamita, Faf-
fare della Baia dei porci e 
la « crisi » del '62, il doppio 
gioco di Johnson tra pace 
e guerra nel sud-est asiatico, 
sfociato in una guerra non 
dichiarata della quale 1'Ame
rica porta ancora le ferite, 
Yescalation, I'improvvisa ri-
proposizionc e dilatazione 
della « dottrina di Monroe » 
con l'intervento arnialo a 
Santo Domingo, e il tortuoso 

Antichi 
giocattoli 

esposti 
al Louvre 

PARIGI , 26. 
Nelle sale del Museo del-

I t arti decorative al Louvre 
un'originale esposizione e 
stata allestita dal ptu cele-
bre Museo di giocattoli di 
Europa, quello di Sonneberg, 
nella Repubblica Democrati-
ca Tedesca. Si tratta di 3S4 
giocattoli che consentono di 
seguire I'evoluzione non sol-
tanto d«lla tecnica degli ar-
tigiani, ma anche della vita 
sociale della cittadina della 
Turingia dove fin dal sedi-
cesimo secolo gli abitanti si 
dedicarono a questa produ-
zione. I giocattoli infatti ri-
producono interi villaggi, nel
la varie epoche storiche, con 

. le case, gli abitanti, i carri, 
I giardini, gli albori. 

E' la prima volta che il 
Museo di Sonneberg autoriz-
za la temporanea esportazio-
ne del suol capol*vori, de-
stinati normalmentc a esse-
re utilizzati come materiale 
di studio dagli artisti dell'ln-
dustria del giocattolo. L'espo-
slzlone restera aperta fino al 
14 gcnnalo 1f74. 

itinerario della politica ver
so Mosca. Molto meglio sa-
rebbe stato, dice ora il con
sigliere di quei presidenti, 
avere maggior fiducia nel 
pacse e nelle sue istituzioni 
e definire una politica estera 
« aperta ». 

II Medio Oriente ripropone 
ora lo stesso problema. E 
Bundy comprende, natural-
mcnte, la delicatezza dell'a-
zione che Washington ha in-
trapreso, insieme con Mo
sca, sieche non pretende che 
Nixon e i suoi collaboratori 
sbandierino ai quattro ven-
ti « cio che dicono e cio che 
fanno ». Ma considera an
che aperta fin da ora la que
stione di sapere se la sua a-
zione riposi o meno su « un 
concorde sentimento nazio
nale », notando che e le-
gittima e «cresce rapida-
mente » l'attesa per un'illu-
strazione della politica che 
gli Stati Uniti seguono in 
questa parte del mondo che 
vada oltre la generica indi-
cazione di obbiettivi buoni 
per tutti. E' tempo, insom
nia, di « portare nuovamente 
all 'aperto» la politica este
ra nazionale. 

Queste l'analisi e le con-
clusioni di quello che po-
tremmo definire un Kissin
ger rimasto senza successi. 
Se le abbiamo riferite este-
samente, e perche, come ab
biamo gia accennato, esse ri-
flettono l'esigenza, cos! dif
fusa oggi negli Stati Uniti, 
di ricavare da quel nuovo 
trauma che e la vicenda dei 
nastri magnetici della Casa 
Bianca indicazioni utili per 
identificare le falle del siste-
ma, per modificare vecchi in-
dirizzi, per risanare la vita 
politica. E tuttavia, parados-
salmente, esse stesse rien-
trano — con le loro reticen-
ze e con le loro ambiguita — 
nella crisi, ne sono parte-
cipi, ne portano i segni. 

Uno dei massimi collabo
rator! e ispiratori di presi
denti che hanno trascinato il 
loro paese nella piu sangui-
nosa guerra della storia e 
che, a piu riprese. hanno por-
tato il mondo sull'orlo dell'a-
bisso, ci dice ora che dietro 
quella « arroganza di pote-
re » c'era un'intima debolez
za, che le bombe, il napalm 
e i veleni profusi sul Viet
nam nascondevano « divisio
ni e incertezze », e, in defi-
nitiva, un vuoto di politica, 
che una parte non irrilevan-
te dei « superpatrioti » pre-
senti a tutti i livelli nell'am-
ministrazione disobbedivano 
al presidente per servire al-
tre affiliazioni. Sorvola, pe-
ro, sulle storture di fondo 
che questo stato di cose ri-
fletteva e riflette: lo strapo-
tere di gruppi che, con qual-
siasi presidente, sono in gra-
do di imporre i loro interes-
si come base della politica 
nazionale, l'esclusione dalla 
vita politica della stragran-
de maggioranza della popo-
lazione, il mito del potere 
che spinge uomini politic! 
spesso privi di qualsiasi vi-
sione del futuro, oltre che di 
contatti reali con la base, a 
cercar di carpire il consenso 
di quest'ultima con operazio-
ni tortuose e macchinosi col-
pi di scena, l'incapacita dei 
partiti a formare e interpre-
tare la volonta delle masse 
nell'azione quotidiana e, non 
ultima, la macchina della re-
pressione, scmprc pronta a 
colpire ogni forma di inizia-
tiva politica eterodossa. 

E si puo parlare. non sen
za fondamento, anche di am
biguita. Perche, dopo aver 
giustamente indicato come il 
piu attuale tcrreno di pro-
va di una « politica aperta > 
il Medio Oriente e il proble
ma di sanere « in quale mi-
sura gli Stati Uniti siano di-
ventati una forza indispensa-
bile per assicurarc la so-
prawivenza di Israele * co
me il punto cniciale, Bundy 
omctte di dare un contribu-
to, sia pur minimo, a quel 
dibattito nazionale che di 
una « politica aperta » e sen
za dubbio la prcmessa. Ci 
sono voluti molti anni per
che si facessc strada nella 
opinione pubblica amcrica-
na, malgrado gli sforzi del 
governo, l'idca che la pace 
nel Vietnam c possibile nel 
rispctto dei diritti elementa-
ri del popolo vietnamita e 
che il vero ostacolo e la 
« intrattabilita > degli allea-
ti di Washington. Per il Me
dio Oriente, le cose non stan-
no in modo molto divcrso. 
Ma il dibattito, in America, 
e tuttora invischiato nella 
mitologia coltivata dalle or-
ganizzazioni sioniste c i cri-
tici di Nixon hanno fatto 
ben poco per chiarire a sc 
stessi e al paese i termini 
reali del problema. 

Ennio Poliffo 

IL PORTOGALLO ALLA VIGILIA DELLE ELEZIONI-FARSA 

La truffa di Caetano 
II privilegio di ricevere il certificate elettorale e stato concesso, nella stragrande maggioranza dei casi, a coloro che sono ritenuti fedeli al regime 

Il governo di Lisbona cerca di procurarsi un attestato di legalita, ma la repressione dei movimenti democratici, la sorveglianza poliziesca, la 

censura stanno a indicare, malgrado certi aggiornamenti scenografici, la continuita del salazarismo - Patto unitario fra comunisti e socialisti 
Dal nostro inviato 

LISBONA, ottobre 
Una grande « V x>, a strisce 

b'xanche, blu e arancione, si 
ripete con martellante insi-
stenzu sui marmi che rive-
stono i lussuosi edifici delle 
grandi societa nelle «aveni-
das » commerciali di Lisbona, 
sui muri delle catapecchie del 
quartiere operaio di Almadu, 
lungo le strode che costeggia-
no la ferrovia per Oporto. 
Sono i manifesti elettorali del
la lista di governo. Sotto la 
« V J> gli slogan cambiano, ma 
il piu frequente dice sempli-
cemente: « Vote, eleja a nova 
assembleia nacional». Al go
verno fascista capeggiato da 
Marcelo Caetano preme es-
senzialmente questo: che chi 
ha diritto di voto vada alle 
time domenica prossima e 

non solo perche' non ha scelta, 
essendo rimasta in <r gara » 
solo la lista dell'Accdo Nacio
nal Popular », cioe la sua li
sta, ma perche (anche prima 
che il Movimento di ovposi-
zione democratica decid"s.<se 
di ritirare i propri candida-
ti) il privileaio di ricevere il 
certificato elettorale <? stato 
concesso. nella • stranrande 
mapaioranza, a coloro che so
no. o sono ritenuti, fedeli al 
reaime. 

La farsa inscenata aunifro 
anni fo dal successore di Sa-
lazar. dunnue. si fi arr'wrh'tn 
stnvoVa di nuovi elementi sce-
nnpraf'ci. Lo sforzn in nuesU) 
senso non e stato da poco: ri-
soetto alle « plezioni > del '69. 
d> nov>t(i ne ho trovate altre: 
dimnstrano dn un lato rjjp In 
renin si <* afdnata, ma, dal-
I'altrn. che e aumentatp' la 

preoccupazione del regime fa
scista di darsi una patina di 
legalita per fronteggiare il 
crescente isolamento interna
zionale e all'interno del pae
se, mentre matura e estende 
le sue radici nella societa 
portoghese I'opposizione anti-
fascista. 

Te ne accorgi appena met-
ti piede nell'aeroporto: il tim-
bro sul passaporto e cambia-
to, la scritta « P1DE » (la fa-
migerata « Polizia Internazio
nale di difesa dello stato») 
e sostHuita con « DCS » (Di-
rezinne generate di sicurezza) 
e poi niente controlli al ba-
gaglio. Compri i giornali e 
non trovi piu sulla prima pa-
gina il tassello « Visato pela 
censura •». Tutta la stampa, 
persino quella ufficiosa. infor-
ma sullo svolgimento delle 
assemblee deU'opposizione. U 

partito di governo ha cam-
biato nome: da « Unione na
zionale » in « Azione naziona
le popolare». Poliziotti in di-
visa ne vedi pochi, di solito, 
in giro- 11 turista e lo stesso 
cittadino portoghese disimpe-
gnato (perche indifferente o 
rassegnato. soprattutto) pud 
avere la sensazione che tutto 
vada per il meglio o comun-
que di non trovarsi in un pae
se fascista. E' proprio a que
sto che mira Caetano, che ha 
fatto riempire i muri di ma-
nifesti, tra una « V» e Yal-
tra. con la sua fotografia sen
za il nome e, sotto, la scrit
ta: xprogresso em paz ». 

Ma quando parli con la gen-
te, quando vai appena in su-
perficie ad indagare su questi 
cambiamenti hai la conferma 
che il «caetanismo » e solo 
un « salazarismo » grossolana-

Nel quartiere Ribeira di Oporto 

UN INCONTRO DI STUDIOSI A OXFORD 

L'ITALIA NELLA STORIA 
I diversi orientamenfi della ricerca a confronto in un dibattito originato dall'opera in corso di pubblicazione presso 
I'editore Einaudi - Un invito all'analisi concreta dei problemi dei passato ancora operanti nella vita del nostro paese 

Nostro servizio 
* OXFORD, ottobre 

I problemi della storia di 
Italia, e dei diversi orienta-
menti storiografici che su di 
essa si confrontano. sono sta
ti oggetto di dibattito in un 
incontro, tenutosi in questi 
giorni al St. Antony's College 
di Oxford, fra storici italiani 
e britannici. Vi hanno par-
tecipato fra gli altri, studio-
si come Dennis Mack Smith. 
James Joll, Stuart Woolf. 
Trevor-Roper, Dennis. Hay, 
Francis Yates. Corrado Vi-
vanti, Rosario Villari. Ruggie-
ro Romano. Giuliano Procas-
ci. Franco Venturi. 

Occasione immediate di 
questo - incontro e stata la 
pubblicazione in corso. a cu-
ra dell'editore Sinaudi, della 
Storia d'ltalia. Una discussio 
ne. quindi. contimnmente 
rapportata al concreto di una 
impresa culturale. con i pro
blemi di contenuto e di me-
todo che essa pone, specie 
quando — come ha ricordato 
nel corso deU'incontro lo sto-
rico Ruggiero Romano — si 
fa storia per rispondere a 
questa domanda fondamenta 
le: odovc va questo paese»? 
Questa domanda e gia indica-
zione di metodo, «richiamo 
al realismo storico. invito al
ia ricerca concreta di pro
blem! del passato ancora ope
rant! rel'a vita d^l nostro pae
se ». Cosl ha detto lo stesso 
Giulio Einaudi. richiamandnsi 
esplicitamente. in aperture 
dei lavori. all'insegnamento di 
Antonio Gramsci, al vigoroso 
rinnovamento da lui impresso 
alia storioerafia italiana. 

Ne! corso della prima gioi-
nata di dibattito non si e pe
rt sfuggltl airimpressione di 
una disputa tendente a volte 
ad eludere le questioni di me-
rito — di qui «l*invito at 
realismo» — per attardar.si 
in una contesa, spesso di 
stampo tecnicistico, su quali 
siano gli indirizzi storinKrafl-
ct prevalenti all'interno del-
l'opera. Impresa non facile 
poichS molto diversi sono In 
u u i contrlbutl metodoloalci 

utilizzati. | 
GH elementi unificanti van- I 

no cereatl — ha detto Ro
sario Villari — in certi crite-
ri di fondo; ad esempio nel-
1'avere assunto il presente co
me punto di partenza e di 
arrivo dell'opere. Ma quale 
present*? Quale realta? II 
presente della esperienza 
dell'Italia - post-fascista, la 
realta della • crisi attua
le del paese. della co-
scienza di essa e delle possi-
bilita che vi sono di risolverla 
positivamente. guardando al
le strutture del paese uscito 
dalla Resistenza e compiendo 
al tempo stesso una ricerca 
intorno alle «differenziazio 
ni » in esso esistenti. 

Non si tratta tanto — ha 
detto Villari — di valutare 
la ' co'nsistenza " di passati 
moti centrjfughi (un esempio 
potrebbe essere il separati-
smo siciliano) quanto di in
dagare • sui nodi della crisi 
attuale. di andare alia radi-
ce degli squilibri che «incep-
pano il paese» ed in partico 
lare dello squilibrio fon 
damentale: la questione meri-
di^nale. • 

Villari ' ha messo In luce 
una certa eteroeeneita di con 
tributi. alcuni dei quali schiet-
tamente criticati. come il sag-
gio di Giuseppe Gilasso in cut 
si pone alia base della crisi 
del paese la partitocrazia ed 
il particolarismo. de! quale 
ultimo « sindacati sarebbero 
port<»ton. 

Nel suo intervento lo storl 
co insrlese Trevor-Roper, pur 
ammettendo il valore di una 
storiografia intercssata al 
presente. ha sollevato alcune 
riserve. Piu che di sostanz*. 
esse si sono rivelate spesso 
delle boutades: a Si guarda-
no i fatti del passato come 
attraverso un cristallo iride 
scente... o un telescoplo alia 
rovescla... T>; oppure: «tleri la 
storia cinese era storia di 
grandi dinastie intervallata 
da sporadiche rivolte con tad i-
ne, oggi e storia dl rivolte 
contadine intervallata da spo
radiche dinastie ». 

Nel cor«o del dibattito tut

tavia e gradualmente pre-
valsa la tendenza a conside-
rare in tutta la loro attuali
ta le questioni di fondo po-
ste daila storia d'ltalia: ad 
esempio il rapporto paese-na-
zione. citta-campagna. e l'in-
terrogativo su come e fino a 
che punto lo Stato unitario 
costituito il 1861 abbia realiz-
zato le premesse del Risor-
gimento. 

II primo problema e stato 
sintetizzato da Ruggiero Ro
mano rei termini del rappor
to «paese vecchio - nazione 
giovane»; i vari interventi 
hanno successivamente rile-
vato come per approtondire 
correttamente la natura di 
questo rapporto (che in ulti
ma analisi chiama in causa 
Telfettiva unita culturale e 
politica del paese) occorra 
procedere ad una generate ri-
custruzione storica della poli 
t:ca, della cultura (come han
no - ricordato Lyttelton e 
Koeinsberger), dolla econo 
mia italiana (stimolanti gli 
interventi su questo ultimo 
problema di Stuart Woolf e 
Ginzburg). 
- Lungamente dibattuto an 
che il tema del rapporto cit-
ta-campigna. come lerreno 
(in tal senso si e espresso 
Corrado Vivanti) favorevole a 
una indagine comparata che 
consideri Ie peculiarity ita-
liane nel contesto europeo, P 
la consistenza unitaria del 
paese e della nazione, la na
tura del suo tessuto cultura
le ed economico. 

Giuliano Procacci ha pre-
so in esame lc different! te-
si sostenute in questo ambito 
da Argan, Gambi, Sereni, Ro
mano. Certo — egli ha detto 
— vi sono effettlve diversity 
fra citta e citta, fra periodo 
e periodo (ad esempio:- una 
cosa e la aMilano operosa* 
di Cattaneo, altra cosa c la 
«Napoli famelica» descritta 
dagli illuministi). Fondamen-
tale criterio di analisi re-
sta tuttavia il concetto gram-
sciano che individua un du-
plice ruolo della citta Italia
na, una coesifltenza in essa 

di spirito imprenditoriale o 
epirito redditiero, che la 1c-
ga con un particolare rappor
to di natura parassitaria alia 
campagna. Un'economia cor
poral! va — lo av\erti appunto 
Gramsci — che combina 
elementi feudali con elemen
ti mercantili e che comunque 
non permette di parlare delle 
citta italiane come culla del 
capitalismo. 

bi puo dire invece — questo 
si — che l'ltalia era i'area 
piu urbamzzata d'Europa, che 
nelle sue citta si affermo e .=i 
sviluppo, con anticipo rispetto 
agli altri centri europei, un 
grande « personale culturale » 
ed un tipo di cultura citta
dina che costituisce uno dei 
«caratteri originali» della 
storia italiana. 

Franco Venturi ha posto a] 
centra del suo intervento la 
questione della <*ecadenza ita
liana alia fine del 700, e il 
problema del carattere radi-
calmente nuovo dello Stato 
unitario, affermando infine 
che lo stesso termine Risor-
gimento e un termine im-
proprio: non esiste infatti al-
cuna continuita fra il a popo 
lo vecchio» e la «nazione 
nuova ». Lo stato unitario non 
ha cioe nulla in comune con 
I vecchi stati ad esso preesi 
stenti 

Procaccf e Villari a loro 
volta. hanno posto 1'accento 
sulla esistenza di un forte ele-
mento di continuita nella per-
sistenza di vecchi problemi. 
vecchi squilibri, vecchie que
stioni (come quella meridio
n a l e quella agraria). E' at-
torno a questi a nodi n che si 
e verificato anche un tipo 
diverso di frattura: quella 
fondamentale fra reazione e 
progresso di cui gli intellet-
tuali sono principale parte In 
causa. Cosl si e pasta in tut
ta la sua centralita la questio
ne del ruolo degli Intellettua-
li, come gruppo sociale, e, 
insieme ad essa, l'obiettivo 
di un loro ruolo progressive 
per la trasformazione del 
paese. 

Mauro Sbordoni 

mente e parzialmente trave-
stito. 

La «DGS» (Direccdo Ge
neral de Seguranca) — affian-
cata dalla Guar da Nacional 
Republicana, dalla Policia de 
Seguranca Publico e dalla 
Guarda Fiscal — e" formata 
dagli stessi uomini della P1DE 
il cui none e legato alia piu 
brutale repressione salazaria-
na e del primo periodo del 
governo Caetano: usa gli stes
si metodi di tortura; si conti-
nua a perseguire e arrestare 
chi tenta di orgunizzare scio-
peri o chi solo ne parla in 
pubblico o ne fa propaganda: 
chi viene sospettato di appar-
tenere al partito comunista, 
costretto alia clandestinita da 
47 anni, e imprigionato e con-
dannato, come e accaduto tre 
giorni fa a Eulalia Goncalves 
Paulo, di 43 anni, e a Liberti-
no Sousa Goncalves, di 32 
anni. condannati rispettiva-
mente a 16 e a 12 mesi di car-
cere e alia perdita dei diritti 
civili perche Vuna riceveva, 
come dice la sentenza, I'orga-
no del PCP «Avante» 
e « ospitava riunioni cospirati-
ve dei quadri " legali " (?) 
e " illegali " della suddetta 
organizzazione *>, mentre I'al-
tro «aveva mantenuto con
tatti col partito comunista 
franrese ricevendone la col-
laborazione per la raccolta di 
fir me a favore dei prigionieri 
pnlitici portoghesi ». 

Questi stessi organi di po
lizia, soprattutto servendosi di 
elementi in borghese (e 
le fonli ufficiali non hanno 
alcun pudore nell'ammetterlo 
attraverso comunicati ufficia
li. come una settimana fa il 
governatore civile del distretto 
di Oporto), hanno dato la cac-
cia in queste settimane agli 
attivisti deU'opposizione de
mocratica che distribuivano 
volantini non preventivamen-
te vistati dalla censura o che 
raccoglievano • fondi per la 
propaganda elettorale del mo
vimento: il piit delle volte si 
e trattato di arrtsti durati 
alcune ore, seguiti dal rilascio 
dietro cauzinne (4.500 scudi a 
testa, in genere), ma serviva-
no a stroncare ogni tentativo 
di informare la gente sunlt 
argomentitabu, argomenti dei 
quali neanche ai candidati era 
consentito parlare: lotte stn-
dacali, prigionieri po'ifici. le 
galizzazione dei partiti. e, so
prattutto. guerra coloniale. 

La persecuzione giudiziaria 
non e solo compito del ma
gistrate penale; vi pud prov-
vedere anche auello del la-
voro. che. per esempio. e sta
to incaricato di occuparsi di 
undid medici, comparsi da-
vanti ai piudici mercoledi 
scorso perche — in quanto 
dirigent't dell'Ordine professio-
nale — avevano svolto «at-
tivita estranea ai fin't del
l'Ordine, contraria alia legge 
generate del paese, lesiva del-
Vinteresse pubblico e delle 
autorita legalmente costitui-
te >. La richiesta presentata 
dalla difesa di un rinvio del
la causa e stata accettata ra-
pidamente: alia vigilia delle 
elezioni una condanna di per-
sonalita di quella portata (no-
tissimi professionisti che ave
vano caratterizzato in senso 
democratico il loro atteggia
mento sui problemi della me-
dicina, < sindacalizzando > in 
certo senso I'Ordine, il cui or-
ganismo dirigente era stato 
percio sciolto) non avrebbe 
certo giovato alia farsa legu-
litaria di Caetano. 

Anche quel c visto della cen
sura > sui giornali guastava 
un po' il quadro. E' stato eli 
minato, ma la censura resla. 
Solo che si chiama «examc 
previa*. Spelta al direttore 
decidere quali articnli vanno 
inviati in bozze all'apposiia 
commissione, che li approva. 
o li boccia. o decide i tagli 
da eseguire; spesso sono ta
gli fatti male, frasi troncate 
a met a. che i giornalisti stam-
pano senza ricucirle. in modo 
che i lettori possano accor-
gersene. Se viene pubblicatn 
un articolo ritenuto c sower-
sivo* senza che sia stato in
viato all'* esame prerentivo > 
il giornale pud essere seque-
strato, e il direttore ne paga 
penalmente le conseguenze. 1 
resoconti, dunque, delle ma-
nifestazioni della opposizio 
ne apparsi nelle scorse selli-
mane sulla stampa sono stati 
regolarmente « purgati »; pe-
rb il grosso pubblico poteca 
avere Villusione che I'infor-
mazione fosse obiettica, 

Ma perche il fascismo por
toghese ha dovuto avere di 
queste preoccupazioni? Per
che queste « novita *? Perche 
le cose cambiano nella real
ta del paese. Caetano non ha 
concesso ntdla di sua inizia-
tiva; la stessa farsa delle ele
zioni e una cosa alia quale 
egli c stato costretto. Non sem-
bri un'assurdita. Ancora quat
tro anni fa la base del con
senso — soprattutto dopo che 
egli aveva annunciato di vo
ter apportare un c ammoder-
namento* al salazarismo. e 
dopo che aveva parlato di ri-
forme di fronte al gia mon-

tante dissenso di larghi strati 
della stessa borghesia e al 
succedersi delle lotte rivendi-
cativc di importanti settori 
operai, impiegatizi e studen-
teschi — appariva incrinata 
ma non compromessa. 

La reprettior\9 mmata del
le popolazioiu dl Angola, Gui
nea e Mozamblco era in ri-
levante misura accettata dai 
portoghesi • come necessaria 
p*r \a talvaguardia della « in-
tegrtta territor'mle > del 
PoribQoUo c della sua econo-
mta. Senta \ territori africa-
ni — dice ancoia oggi la pro
paganda ufficiale — sarem-
ma una piccolo provincia del-
I'Europa, un lembo della pe-
nisola iberica; ma non pud 
piii dire che senza le colonie 
i portoghesi vivrebbero peggio 
di come vivono: la gente si 
fa i conti in tasca e vede che 
il costo della vita e aumentato 
vertiginosamente, superando 
di gran lunga I'incremento 

Dichiarazioni 

di parlamentari 

italiani di 

ritorno dal 
Porlogallo 

Un gruppo di parlamentari 
italiani — MalaguginI e 
Fabbrinl del PCI, Castigllo-
ne e Concas del PSI, e Fra-
canzani della DC — si e re-
cato in quest! giorni in Por-
togallo in occasione della 
campagna elettorale. In di
chiarazioni rese al ritorno in 
Italia I cinque deputati de-
nunciano la pesantezza del 
regime autoritario di Cae
tano e il clima di grottesca 
farsa in cui vengono fatte 
svolgere le elezioni. Queste 
— ha fatto rllevare Concas 
— dovevano servire soprat
tutto per mascherare il re
gime poliziesco e get la re un 
po' di fumo negli occhi del-
I'opinione pubblica mondia-
le. Ma — come ha sottoli-
neato Castiglione — I'opposi
zione democratica ne ha 
tratto occasione per svilup-
pare fino in fondo la sua 
appassionata accusa e con-
testazione: mi ha colpito la 
massiccia partecipazione di 
giovanl, donne e operai, mal
grado la repressione. 

Tra i cattolici — ha ag-
giunto Fracanzani — questo 
sviluppo di prese di posizio-
ne e d'impegno sta assumen-
do proporzioni di grande ri-
levanza, e testimonia di una 
speranza anche nella sollda-
rieta dei democratici euro
pei, speranza che non deve 
essere deiusa. 
" Certo, pochi giorni di pa-

rentesi di «democrazta > 
ogni quattro anni — ha fat
to notare MalaguginI — non 
possono bastare a determi
nate la caduta di Caetano, 
ma possono servire (e sono 
serviti) ad alimentare il pro-
cesso di aqgregazione delle 
forze social! e politiche an-
tifascisfe. D'altra parte — 
come dice anche Fabbrinl 

— il fascismo degli anni *70, 
non soltanfo in Porlogallo. 
si differenzia per certi 
asDetti dai rpqimi fascist! 
sviluppatisi in Europa tra le 
due guerre anche per il ri-
flesso della sifuazione Inter
nazionale. Di Qui H tentativo 
d! camuffament! c democra
tic! »: a fntfi i democratici, 
fuori del Portogallo, spelta 
contribuire a smascherarli. 

nominate dei salari; che le 
condizioni generali del paese 
rimangono stazionarie (addo-
ve non peggiorano per un'in-
flazione galoppante; che il bi-
lancio dello stato continua a 
destinare il 45'"< delle spest 
alia guerra e ai servizi di po
lizia contro l'8% per la scuola 
e il 2,8r/i per la sanitd; e ve
de che il sangue versato dai 
giovani nei territori africani 
per negare Vindipendenza ai 
popoli colonizzati (10.000 mor-
ii. 30.000 feriti, 20.000 invali-
di, allarmante aumento della 
criminalita e dei cai>i di foU 
lia tra i rcduci del servizio 
militare, che ha qui la durata 
piit elevata tra tutti i paesi 
della NATO: 4 anni) porta 
benefici solo alle grandi so
cieta finanziarie con capital* 
misto portoghese (in misura 
limitata) e straniero(in per-
centuali mai inferiori al 70%). 
La forbice tra ricchi e poveri, 
tra citta e campagne si al-
larga. 

Caetano ripropone, sotto. la 
grande « V », in molti manl-
festi dell't Azione nazionale 
popolare », lo slogan « evolu-
cao sem revolucdo », una sor-
ta di «progresso senza av-
venture». Nelle passate ele
zioni aveva funzionato in cer
ta misura: c'era stato chi si 
era dichiarato disponibile a 
credervi e s'era prestato a 
far gli da opposizione di co-
modo, proprio quella che Cae
tano cercava, come avevano 
fatto i socialdemocratici in 
alcuni distretti presentando 
proprie liste (le CEUD) in 
concorrenza con le CED (che 
raggruppavano comunisti. so
cialisti. cattolici e alcune 
frange liberali). Adesso non 
ha funzionato: prima dell'ini-
zio della campagna elettora
le il partito socialista e il 
partito comunista, i cui orga-
nismi dirigenii si sono riuni-
ti in una localita segreta del 
paese, hanno stipulato un pat-
to unitario quale base per un 
allargamento del movimento . 
democratico di opposizione, 
che in un congresso naziona
le svoltosi ad Aveiro aveva 
definito la piattaforma alia 
quale potessero fare riferi-
mento tutti gli strati della 
popolazione che intendnno da
re comunque espressione al 
loro dissenso verso il regime. 

La denuncia ha fatto parec-
chia strada, ha trovato corri-
spondenza in quello che i por
toghesi vivono giorno per 
giorno: il momenta di sia pur 
formate legalita i stato uti-
lizzato fino in fondo dall'oppo-
sizione, che solo tre giorni 
prima del voto. giovedi all'al-
ba, ha annunciato il ritiro dei 
propri candidati, per i quali 
non esisteva nemmeno una so
la possibilitd di entrare nel-
I'assemblea nazionale. 

Caetano temeva proprio 
questo. Di qui il martellante 
invito ad andare alle urne. 
Ma rivollo a chi? A quei po
chi ai quali egli ha dato in 
teoria il diritto di votare: 
1.800.000, cioe il 20r/c circa 
dei 9 milioni di cittadini ma 
in realta l'8ri> dei 23 milioni 
di persone che il regime pre
tende di definire portoghesi, 
compresi. cioe, gli abitanti 
delle colonie. Ora, per porta
re a termine la farsa, non 
gli resta che cambiare il fi
nale: mogari falsando le ci-
fre dei votanti. 
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