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II 7° Congresso della FIR 

Le alleanze 
della Resistenza 

La continuity di un impegno ideale nella intesa avviata tra le associazioni 
partigiane e dei perseguitati antifascist! e quelle degli ex-combattenti 

Dal 26 al 28 novembre si 
e svolto a Parigi il VII Con
gresso della Federazione In-
ternazionali* della Resisten
za (FIR) con la partecipa-
zione di 230 delegati in rap-
prcsentanza di 54 Associa
zioni nazionali appartenenti 
a 22 Paesi di Europa. Esclu-
sivamente europco fu, infat-
ti, il grandioso memorabile 
fenomeno storico della lot-
ta armata di popolo contro 
gli eserciti nazi-fascisti sca-
tcnati aU'aggressione, alia 
distruzione c alia strage su 
estensione continentale. Fu 
dunque su piano europco 
chc nel 1945, all'indomani 
stesso della liberazione vit-
toriosa, sorsero e si strinse-
ro in patto solidale le orga-
nizzazioni doi superstiti del
la guerra partigiana e delle 
persecuzioni con le quali le 
dittaturc avevano tentato di 
spegnero nei popoli che a-
vevano ridotto in soggezio-
ne ogni ultimo anelito di 
liberta. 

Sola eccezione nella FIR 
e al Congresso di Parigi fu 
e rcsta Israele che, pure, es-
sendo geograficamente asia-
ticc, annovera nella sua po-
polazione un'alta percentua-
le di oriundi europei fra i 
quali numerosissimi sono i 
R?sistenti. cola trasferitisi 
dopo essersi coraggiosamen-
te battuti nelle piu varie 
formazioni nazionali per la 
liberazione dei loro paesi 
originari e insieme. da par
te di molti, per la resur-

rezione della loro antica e 
mai dimenticata patria. In 
quanto all'Italia essa e 
presente nella FIR attra-
verso l'Associazione Na-
zionalc Partigiani Italiani 
(ANPI) e l'Associazione Na-
zionale Perseguitati Politici 
Italiani Antifascist (AN-
PPIA) a carattere unitario, 
oltre ad una piccola orga-
nizzazione piemontese i cui 
appartenenti, richiamandosi 
al nome di Giacomo Matteot-
ti, hanno prescelto di con-
tinuare a fare parte a se an-

. che nei tempi di pace, cosi 
come avevano fatto durante 
la guerra partigiana. II che 
d'altronde non contrasta con 
lo Statuto della FIR, la qua
le accoglie singolarmente o 
in forma associata, indipen-
dentemente dalla loro qua-
lificazionc politica o ideolo-
gica, tutti coloro che com-
battereno nella Resistenza, 
al solo patto che restino 
apertamente fedeli agli idea-
li dell'indipendenza di ogni 
nazione e della liberta e di-
gnita dell'uomo in un mon-
do di pace e di giustizia. 

Naturalmente, commisu-
rando a questi suoi principi 
programmatici fondamcntali 
gii avvenimenti che hanno 
segnato negli ultimi trenta 
anni il corso agitato della 
vita mondiale e dei singoli 
paesi, la FIR e venuta di 
volta in volta traducendoli 
in adeguali oriemamenti di 
azione, nella cui delermina-
zione ha dovuto sempre evi-
tare, pur neH'osservdnza in-
derogabile di quel principi, 
di ferire e di respingere 
qualcuna delle moltepiici 
componenti del suo quadro 
associalivo. E quanto cio non 
sia sempre facile lo si com-
prende quando ad esempio 
si tenga presente che la Re
sistenza franccse e presente 
c attiva nella FIR, come gia 
lo fu nel maquis combatten-
te. attraverso i due suoi fi-
loni principali che attingono 
rispettivamente al gollismo 
e al comunismo. Ma dalle 
tempestosc mutevoli con-
giunture del trentennio — 
a part ire dalla rottura del-
l'alleanza antihitleriana al
ia guerra fredda, dal risor-
gentc militarismo tedesco 
all'ingigantita minaccia ato-
mica, dalla rinascita mala-
mente mimctizzata del fasci-
smo c del nazismo alia per-
secuzione contro i combat-
tenti partigiani — sono sem
pre emerse alcune alternati
ve dinanzi alio quali nessu-
no che avesse vissulo l'epo-
pea resisten7ia!e avrohbe po-
tiito avere dubbi o esita-
zioni. 

Cosi la FIR, dinanri allc 
inlTdipendenti minacce al
ia pace e alio istituzioni de
mocrat iche. non tardo a 
prenderr posizione a favore 
della pacifica cocsistenza e 
contro i blocchi contrappo-
stiT per il definitivo ricono-
scimento delle frontierc se-
condo i risultati della vitto-
riosa guerra antinazista e 
contro il riarmo della Ger-
mania. per la ratifica dcl-
1'accordo di sospensione de
gli esperimenti alomici e 
contro la corsa a] riarmo, 
per la sictirezza curopea e 
contro ogni forma di inter
vene negli affari interni 
dei singoli paesi. per la pu-
niziono dei criminali nazifa-
scisti c contro la prescrizio-
ne dei loro d.*lilti, per il di-
vieto della riorganizzazione 
sotto qualsiasi forma dei 
partiti fascista o nazista, ecc. 

€CC. 

II Congresso di Parigi, ri-
' s ' eonfennando all* unanimita 

queste direttive, cho hanno 
trovato in adeguata maniera 
applicaziono da parte di 
tuttu le associazioni resi-
stenziali nei loro rispettivi 
paesi, ha rilevato con sod-
disfaziono come esse, an-
cho grazie. al suo conlribu-
to, abbiano assicurato per 
intanto il raggiungimento 
di notevoli risultati nel cam-
po dei rapporti internazio-
nali o nella situaziouc inter
na di numerosi paesi con il 
miglioramento delle relazio-
ni fra l'URSS e gli USA, la 
stipulaziono del trattato de
finitivo di pace tra la RFT 
e la Polonia, il reciproco ri-
conoscimento della RDT e 
della RFT, le riunioni pre-
paratorie della Conferenza 
per la sicurezza europea e 
di quella per il disarmo. 

Ma il Congresso non ha 
fatto proprio l'ecC'?sso di ot-
timismo manifestato in pro-
posito da alcuni degli ora-
tori intervenuti nel dibatti-
to, sottolineando nei pro-
prii documenti conclusivi la 
gravita dei pericoli che tut-
tora incombono sulla pace 
nel mondo e ehe insidiano 
in tanti paesi di ogni conti-
nento le istituzioni e le li
berta democratiche, come 
dimostrano ad evidenza le 
non sopite fiamme di guerra 
nel Medio Oriente e la pro-
secuzione dei combattimen* 
ti nel sud-Vietnam, la so-
pravvivenza di tanti regimi 
fascisti in Europa nella 
complice tolleranza dei regi
mi democratic! e il loro mol-
tiplicarsi nell'America lati-
na. il susseeuirsi dei « gol-
pe », militari e no, accom-
pagnati da orrende stragi e 
spietate repressioni, 1'impu-
nita assicurata ai tessitori 
di trame eversive che vanno 
mano a mano collegando in 
un solo piano di continente 
in continente le forze ostili 
al progresso civile e socia-
le deH'umanita, la mancata 
distruzione delle armi ato-
miche e la loro sempre piu 
diffusa dislocazione in ogni 
zona geografica, l'aumento 
pauroso dei bilanci mili
tari. 

Tutto cio impone non solo 
una costante mobilitazionc 
delle Associazioni della Re
sistenza a guida e avanguar-
dia dei popoli nella difesa 
della loro indipendenza na-
zionale e delle loro liberta, 
ma la ricerca e il consoli-
damento di nuove alleanze 
fondate su un comune im
pegno ideale di civilta e di 
progresso. E qui il Congres
so ha salutato con entusia-
smo l'avviata intesa tra la 
FIR e la FMAC (Federazio-
ne Mondiale degli Ex-Com-

battenti), che, superando 
una contrapposizione susci-
tata e alimentata a lungo 
per torbide finalita politicne 
tra le file dei reduci di 
guerra dai professionisti del 
nazionalismo piu deteriore, 
hanno ritrovato finalmente 
i motivi di una loro neces-
saria congiunta battaglia 
per la salvezza del mondo 
dalle rovine che lo minac-
ciano. E cio nonostante la 
innegabilo diversita che in-
tercorre come qualificazione 
istituzionale e come forma-
zione ideologica fra chi 
combatte per obbligo impo-
sto in un quadro gerarchico 
retto da dure norme di di-
sciplina e chi impugno le ar
mi per servire volontario in 
formazioni governate demo-
craticamente una causa li-
beramente prescelta. Ma, a-
vendo tutti vissuto e softer-
to le stesse terribili espe-
rienze. in tutti e maturato 
in definitiva il convineimen-
to di una comunita di desti
ne c di azione della quale la 
Conferenza di Roma del no-
vembro 1971, che vide riu-
niti assieme gli ex Combat-
tenti. i Resistenti e le Vit-
timo della .guerra aveva se
gnato il primo promettente 
traguardo. 

Ora. con significativa coin-
cidenza di luogo e di data, 
la FMAC e la FIR hanno 
convocato contemporanea-
mente a Parigi i loro Con-
gressi per affrontarvi in pa-
rallelo e in confluenza i 
maggiori problemi che i tem
pi propongono e ripropon-
gono insistentemonte agli 
uomini, alle Nazioni e al 
mondo: i problemi della 
pace, della liberta e della 
giustizia. E con 1'anplauso 
tinanime con il quale esse 
hanno salutato l'abbraccio 
che le loro Presidenze si so
no scambiate in reciproca 
visiia di saluto, le due As-
sembtee hanno definitiva-
mente consacrato il patto 
di alleanza. 

A conclusione dei propri 
lavori il Congresso della 
FIR ha poi riconfermato al
ia pronria presidenza il 
oomna*»nu snnatore AriaHo 
Ban*"! in rirnnoscim^nto d^i 
meriti da lui acnuistati di-
riPenrtn fun <;agpe77a e riso-
lutez7a ''at nrecedente Cnn-
f»rp«;s;n di Venecia la Forlp-
rp-'inn" n»a anch° npr ?»t°-
s'ar'-- so^-iinprnente a't^ pp-
sisf^n^a Ttal«ana i sentimen-
ti di ammirazione che per 
le sue imorese eroichp pli 
ero^i mnvim»nti resistenz'a-
li d> tutta Enron? fraterna-
mentp 1P dedicano. 

Umberto Terracini 

IL PAESE ALLA VIGILIA DELLE ELEZIONI 

Hcchezza e n t o i a del Venezuela 
Un tumultuoso processo di sviluppo segnato da aspre contraddizioni sociali — Domenica si vota 
per eleggere il presidente della Repubblica, i membri delle Camere, delle assemblee legislative 
degli stati della federazione e dei consigli municipali — Lo schieramento delle forze in campo 

CARACAS - Un quartiere di baracche a ridosso dei moderni grattacieli 

Nostro servizio 
CARACAS, dicembre 

Dopo alcune settimane di 
una frenetica e folkioristica 
campagna elettorale, domenica 
9 dicembre i venezolani si re-
cheranno alle urne per elegge
re il presidente della Repub
blica, i membri delle due Ca
mere, quelii delle assemblee 
legislative dei venti Stati del
la federazione e quelii del con
sigli municipali. E' la quarta 
volta che si tengono elezioni 

dopo la caduta, nel 1958, del ge
nerate Perez Jimenez, il ditta-
tore che aveva rinverdito la 
tradizione della repressione 
conservatrice, ergendosi ad ar-
bitro dei gruppi di pressione 
dell'alta borghesia e dell'eser-
cito secondo 1'antica profezia 
di Simon Bolivar, il quale pre-
vide che dopo di lui il paese 
« sarebbe stato abbandonato a 
tirannp'Ii senz/i scrupoh e sen-
za nerbo ». 

S?"mbrd gia un fatto miraco 
loso che nel *63 al termine del 
mandato presidenziale di Ro 
mulo Betancourt — I'uomo 
che avrebbe dovuto portare il 
paese sulla via della democra-
zia e che lo trascino, invece, 
nelia guerra civile — fosse 
pos^ibile eleggere regolarmen-
te un successore. nella perso
na fii Raul Leoni di ^ccidn 

democratica come " Betan
court. Nella terza consulta-
zione (1968) la violenza del
la repressione esercitata dai 
governi di Action demo
cratica, favori la vittoria 
del cristiano sociale COPE! 
(Comitato di Organizzazion« 
Politica Elettorale Indipen-
dente) e Rafael Caldera fu e-
letto presidente (ma la mag-
gioranza del Congresso resto 
ad Action democratica). 

Le istituzioni 
dello Stato 

Dovendo definire la caratte-
ristica di queste elezioni 1973, 
non si pud non tener conto 
del processo di sviluppo, spes-
so tumultuoso, del paese. La 
popolazione del Venezuela che 
cresce .*• ritmo di un milio-
ne di p rsone ogni tre anni, 
ha superato gli undid milio-
ni, raddoppiandosi dai temp; 
di Perez Jimenez. Lo sviluppo 
della produzione del petrolio 
e del ferro fanno del Venezue
la il paese piu ricco per red-
dito procapite di tutto il sub 
continente latino americano; ii 
bolivar e una moneta forte; il 
paese e diventato da agricolo. 
fortemente industriale; si e 

i creata una borghesia ricca, 

Gli scritti di padre Bartolomeo Sorge 

Un appuntamento per i cristiani 
Una ricerca che affronta il tema della «scelta anticapitalistica» senza allonta-
narsi dal magistero della Chiesa — « Crescono sempre piu i cristiani che cre-
dono di trovare nel socialismo una maggiore aderenza ai principi evangelici» 

La necessita, per ta Chie
sa e per i cristiani, di mi-
surarsi con tl mondo di 
oggi e quindt di non elu-
dcre il confronto e anche il 
dialogo con movimenti di ispi-
razione marxista per costruire 
insieme una societa dtversa e 
piii giusta, era stnta intuila 
10 anni fa da Giovanni XX!TI. 
Egli, nella distinztone com-
piuta tra le grandi reolta sto
riette e le dottrine filoiofi-
che, aveva infatti indicato la 
via per superare vecchi stec-
cah di natura ideologica ed 
ogni forma di integritmo. 
Xella Pacem in terrls si affer-
mava a Pud venficarsi che un 
avvicmamento o un mcontro 
rft ordine prattco. ten rite-
nuto non opportunn o non fe-
condo oggi invece lo szo o lo 
possa divenire domam ». 

Le encicliche 
sociali 

Nel dtbattito che da allora 
si c aperto e che tn tutto il 
periodo postconciliare lino ad 
oqgi ha visto manifestarsi nel 
mondo cattolico e nella stes-
sa Chiesa non pochi contrasti 
e polemiche, si inseriscono 
le confer erne ed i saggi di 
padre Bartolomeo Sorge scrit
ti negli ultimi tre anni ed ora 
pubbltcatt da Comes Edizioni 
con tl litolo Capitahsmo scel
ta di ciasse socialismo La 
pubhltcazione di questi sag
gi ha acqmstato, per due 
ragioni, mngg ore interesse. 
Innanztlut'o Vapparizione su 
Civilta Cattolica, di cut padre 
Sorge a partire dai pnmi di 
ottobre e diventato direttore. 
di un suo saggio su « Fcde e 
impegno politico» fsu questo 
tema si srolgera nel 1974 tl 
Smodo mondiale dei vescovi 
a Roma). In secondo luogo, 
un dtscorso che egli ha tenuto 
al convegno di Rimini (11-13 
ottobre) promosso dalle AC-
LI, da cui i emerso un certo 
ripensamenlo crttico della 
Chiesa nei confrontt del movi-
mento aclista, , , . . . 

La ricerca di padre Sorge 
— a differenza di quella di 
altri autorevoli teologi e so-
ciologi cristiani che hanno e-
laboralo la teologia della li
berazione, retnterprelando tl 
messaggio cristiano in rap-
porto alle aspirazioni dei po
poli sfrullati dell'America La
tino e del Terzo mondo — af
fronta i lemi della « scelta an-
ticapitalisticar). della «scelta 
di ciasse » e della « scelta so
cialist a » senza mat presctnde-
re dal magistero della Chiesa 
e dal gradualismo che lo in-
forma. 

Muocendosi su questa linea, 
con Vintenlo di mantenere a-
perto il dialogo tra movimen-
to (ACLl, FUCI, Azione Cat-
tohca, sindacaltstt cristiani). 
operat caltolici e gerurchta, 
egli tutta via non perde di 
vista l'esigenza di andare ol
tre le scelte gia falte. La 
sollecitazione che ne vtcne £ 
di sviluppare quell inseana-
mento cristiano avviato con la 
Populorum progressio ed altrt 
documenti recentt per contri
bute all'analtst del sistema 
capitaltstico e per rendere 
partecipi il mondo cattolico e 
la stessa Chiesa dei processt 
rivoluzionart che si aprono nel 
mondo. 

a Le encicliche sociali — 
scrive padre Sorge — hanno 
sempre esorlato i cattoltci ad 
adoperarsi per correggere il 
sistema economico capitaltsti
co, non per abolirlo», anche 
se — egli aggtunge — tl magi 
stcro della Chiesa, a comtn-
ciare dalla Rerum novarum 
di Leone XIII, «ha sempre 
condannalo il capitalismo in 
lutte le forme n. L'analist del
le contraddizioni del capitali
smo, visle net loro aspctto e-
conomico, sociale e cullurale 
vtene ripresa ed approfondtta 
da Giovanni XXIII con la Ma
ter et magUtra. la dove si af-
fermava che «se le strutture, 
il funzionamento, gli ambienti 
di un sistema economico sono 
tali da compromettere la di-
gnitd umana», bisogna dire 
die « MM siffatto sistema eco
nomico e ingimto ». • •. , 

«La stessa Populorum pro
gressio di Paolo VI si pronun-
cia per una riforma coraggio-
sa e radicale del sistema capi
talistic di cui riconosce le 
a profonde mgtustizie ». L'en-
ciclica ammette d'altra parte 
cite ci si potrebbe trovare in 
una situazione in cui sl'al-
ternattva rivoluztonarta al si
stema capitalistico potrebbe 
divenire un dovere di coscien-
za». qualora siano compro-
messi & i diritti fondamentali 
della persona» c minacciato 
«il bene comune ». 

Riconosciuta la necessita 
che i cattolici lottino a fondo 
a perche il sistema capitalisti
co sia superato» la tesi ai 
padre Sorge rivela tuttavia lo 
stesso hmite e to stesso gra
dualismo che si riscontrano 
negli ultimi documenti ponli-
fict. Affrontando infatti t pro
blem! che stanno dinanzi a un 
cattolico che voglia optare per 
il socialismo o misurarsi con 
esso, egli si preoccupa soprat-
tutto di non operare rotture 
con Vtnscgnamento del magi
stero della Chiesa quale e 
oggi (e che potra essere — 
come ci fa intendere tra le 
righe — diverso domani). 

II cammino 
da percorrere 

L'aulore sottolinea che la 
Octogesima adveniens di Pao
lo VI « denuncia le contraddi
zioni dell'interclassismo stati-
con, su cui si sono attcslati 
in questi anni movimenti e 
partiti di ispirazionc cristia
no, fra cui la DC. Da .questa 
denuncia, egli trae la conse-
gucma che oggi us'impone il 
passaggio ad un tipo nuovo di 
interclassismo dtnamico ». ca-
pace di impedire. a medianle 
strumenti idonei di controllo 
sociale, che le classi piii fortt 
possano sfruttare impunemen-
te quelle piii debolin. 

Se queste sono le sue tesi 
per quanto riguarda il tem
po presente, per il Juturo egli 
penta che tl debba accertare 

fino a qual punto ale recenti 
esperienze del mondo sociali-
sta possano giustificare un 
giudizio nuovo sul marxismo 
di oggi» da parte della Chiesa 
e dei cattolici. Una verifica in 
tal senso — afferma padre 

-Sorge — pud essere compiuta 
tenendo presente la Pacem in 
terris la dove si afferma che 
«le dottrine, una volta elabo
rate e definite, rimangono 
sempre le stesse. mentre i mo
vimenti, agendo suite situazio-
ni storiche incessantemente e-
volventisi. non possono non 
subirne gli influssi e quindi 
non possono non andare sog-
getti a mutamenti anche pro-
fondi J». 

Se cio che tl cristiano non 
pud accettare — scrive ancora 
Sorge — «e il marxismo co
me ideologia e come visionc 
totalizzante, globale dell'uo
mo ». nessuno tuttavia ' pub 
«negare quanto di valido il 
marxismo ha portato alia no
stra conoscenza dei mecca-
nismi della vita sociale ed 
economica ». 

Sorge aggiunge: «Sugli a-
spetti disumanizzanti del ca
pitalismo possiamo essere tut
ti d'accordo. Tutti vogliamo il 
superamento del sistema e la 
liberazione dell'uomo dallo 
sfruttamento e dalle sue alie-
nazioni». II da to che egli e 
interessato a porre in rilievo 
6 dunque questo: * la comuni-
tft cristiano rimane essenzial-
mente aperta al dialogo con 
tutti». « E' questo un cammi
no — conclude padre Sorge 
— che il Concilio ha chiara-
mente iniziato. ma che resta 
ancora in massima parte da 
percorrere. Eppure sta qui 
I'appuntamento della Chiesa 
con la storia, oggi*. 

Un discorso, dunque, volto 
a sollecitare la Chiesa ed i 
cattolici a comprendere « i se-
gni dei tempi», mutati a fino 
al punto che crescono sempre 
piu i cristiani che credono di 
trovare nel socialismo una 
maggiore aderenza ai principi 
evangelici». 

. . . A l e t t e Santini 

mentre la fascia della popola
zione disoccupata si e estesa 
a quasi 800.000 unita. II 60" o 
della popolazione ha meno di 
24 anni ed mfme, accanto a 
una straordinaria ricchezza si 
e - formata un'altrettanto 
straordinaria miseria. Le ten-
sioni sociali conseguenti all'in-
sopportabile ingiustizia socia
le dettero luogo nel recente 
passato a manilestaziom di lot-
ta ad oltranza. Per anni alia 
feroce e sanguinosa repressio
ne di Betancourt e Leoni, si 
rispose con la guerriglia ru-
rale. 

Ebbene, cio che carattenz 
za queste consultazioni non e 
piii il fatto, abbastanza in^o-
lito neHa storia venezolana, 
che i poten statali vengano 
trasmessi per la quarta volta 
consecutiva attraverso la pro-
cedura elettoraie, ma che si 
voii in un chma di maggiore 
distensione sociale e politica, 
assolutamente assente nelle e 
lezioni del 1963 e del 1968. Ba
sil pensare cne il Partito Co-
munista ed il MIR (Movtmitn-
to izquierda revolutionary) 
nentrati nella legalita parteci-
pano alle elezioni e che pro
prio in questi giorni e stata 
vietata dal Consiglio superio-
re elettorale ogni campagna 
ideologica antisocialista, del ti
po, per intenderci, di quella 
che in Italia era di moda ne
gli anni della guerra fredda. 

Questo non significa che ia 
tensione sociale e politica sia 
scomparsa o che la democra-
zia sia divenuta carne della 
carne della Repubblica. Ai con 
trario ci sembra che ne Tuna 
ne l'altra cosa si siano verifi-
cate, perche in realta mai come 
oggi i contrasti tra ricchezza 
e miseria sono stati tanto acu-
ti e ia democrazia venezolana 
ha riveiato la estrema debo-
lezza delle sue strutture. Ci pa
re invece che la politica di pa-
cificazione di Caldera abbia a-
vuto l'obiettivo di allargare il 
piu possibile la base dello sta
to, nuscendo a renderlo, quin
di in una certa misura, piu 
solirio rlspeito ai possibih as-
salti delle forze eversive tra-
dizionali: i grupoi di pressio 
ne manovrati da**esterno e u-
na parte delle forze armate. 

Ma questa politica non po
trebbe essere pienamente com-
presa se non si tenesse conto 
dell'altra sua faccla: la politi
ca nazionallsta, cioe la dife±a 
degli interessi e dei valori na
zionali visti nel quadro delia 
solidarieta politica ed economi
ca latino american*. Sia mo di 
fronte. in altre parole. aH'at-
teggiamento di uno strato im
por tan t della borghesia vene
zolana, rappresentato dal CO 
PEL che in questo modo cer-
ca di orientare secondo una 
sua visione di ciasse il proces
so di sviluppo nazionalc. 

Se si parte da questo pun
to di vista e piu facile inten
dere in che cosa si differenzia 
in sostanza la politica. e quin
di il programma del COPEI. da 
quelii di Action democratica. 
Quest'ultima e l'altro protago 
nista principale di queste ele
zioni. Anche Action democra
tica e un partito della bor
ghesia ma la sua visione del 
lo stato e della politica nazio-
nale venezolana e assai diver-
sa da quella del COPEI. Lo 
slogan popolaresco e pacioso 
di Lorenzo Fernandez, il can-
didato copeiano. e: « Lorenzo. 
un presidente amico!». men-
tre quello dell'antagonista. 
Carlos Andres Perez, gia mi-
nistro degli interni di Betan
court e quindi ritenuto respon 
sabile della repressione pol'.zie-
sca di quegli anni. e: « Demo
crazia con energia!». E men
tre il presidente uscente Cal 
dera conduce una campagna 
elettorale, in buono stile cri
stiano sociale, inaugurando o-
pere pubbliche. Carlos Andres 
Perez detta alia stampa una 
intervi6ta in cui biasima la 
proliferazione dei partiti fa-
cendo intendere che spetta al 
governo, e quindi a lui quan
do sara presidente, di stabi-
lire quali sono utili e quali 
dannosl e quindi da vietare. 

AI problem a dello stato i par
titi che si richiamano fonda-
mentalmcnte alia concezione 
democratico borgnese, sembra-
no dare Ia priortta rlspetto al 
problem* Mciale. Al contimrio 

gli schieramenti elettorali che 
si richiamano non demagog:-
camentt al socialismo, e cioe 
Nueva fuerzu di Jesus Angel 
Paz Galanaga. di cm fa par
te oltre al MKP (Movinuento 
electoral del Pueblo) e alia 
UPI (Unidad popular de Iz
quierda) il Partido Comunista 
da un lato, e dali'altro quello 
che comprende il MAS (Movi
nuento ai sociaiismo, uscito da 
una scissione del P.C.) ed il 
MIR iMovimiento izquierda 
revolucionaria) il cui candida-
to e Jose Vicente Rangel, av-

vertono si Timportanza del pro-
blema dello stato ma dicnia-
rano che esso pud risolversi 
soiamente nel quadro di una 
soluzione prioritaria del pro-
bicma sociaie. 

La sensibilita di fronte al 
problema dello Stato e dei rap
porti tra l i>joi poteri, legisia-
tivo, esecutivo e giudiziano, e 
indice, quanto meno, della co-
scienza difiusa che la realta 
sociale ett economica si e svi-
luppata ad un ritmo molto piu 
veioce di quanto non abbiano 
fatto le istituzioni statali scle-
rotizzate da una visione un po* 
astratta quale e quella pro
pria delia Costituzione del 
1961. II tentativo che COPEI 
e Action democratica fanno di 
aifrontare la soluzione di que
sto problema, seppure da pun-
ti di vista diflerenti, ha que
sto, in comune, che Tuna e ia 
altra continuano ad avere del
la democrazia, e quindi dello 
Stato, una concezione staccata 
dalla realta del processo socia
le ed economico, e quindi a-
stratta. 

Coinpleta il quadro dei par
titi di centro sinistra, per usa-
re un'espresslone che dia per 
approssimazidne l'idea della 
collocazione politica dei vari 
schieramenti. l'URD - o U-
nion republicanodemocratica 
di Jovito Villalba, vecchio uo-
mo politico appartenente co
me Betancourt e Leoni alia 
« generazione del 1328». anno 
in cui con un poderoso scio-
pero studentesco ebbe inizio 
Ia lotta contro Ia dittatura mi-
litare di Gomez. La URD a-
veva aderito alio schieramento 
di Nueva fuerza, ma la scel
ta a cxndidato del dottor Paz 
Galarraga, un pediatra indio, 
vecchio militante di Action 
democratica e carcerato poli
tico sotto Perez Jimenez, ha 
spinto Villalba fuori della coa-
lizione. La sua posizione e 
quella di un radicalismo bor-
ghese pnvo di una visione or-
ganica e vcramente progressi-
sta dell'azione politica. 

Ai primi 
posti 

industrie di base. Ambedue so
no favorevoli al Patto Andino 
e ad una politica d'integrazio-
ne economica 3ei paesi latino-
americani. Ma cio che distin

gue principalmente i due schie. 
ramenti e il diverso atteggia-
mento di fronte alle elezioni. 
La posizione di Nueva fuerza 
e piu possibilista e concreta, 
poiche si pone di fronte ai 
problemi reali del paese con 
1'intento di suggerire una so
luzione socialista in un qua
dro di trasformazlone a lungo 
termine della societa. La posi
zione politica dello schiera
mento MAS e MIR di Jo
se Vicente Rangel, appare piut-
tosto come una dichiarazione 
di principio, e percio stesso 
assai vaga ed Imprecisa, e non 
un concreto programma. Lo 
scopo sembra allora essere 
quello di attrarre il maggior 
numero possibile di scontenti, 
specialmente giovani ed intel-
lettuali. 

La volonta 
di autonomia 
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MfiTiT 
RIUNITI 

NOVITA' 

STORIA DEL 
SOCIALISMO 

a cura di Jacques Droz 

Vol. I 
Dalle origin! al 1875 
prefazione di Enzo Santareltl 
— Grandi Opera • pp. 768 • 
48 tavole f. t. • L. 8.500 • Per 
la prima volta una storia ON 
ganica e documentatistlma 
del movimento socialista nel 
mondo ad opera dei piii qua-
lificati specialistl internazio-
nali. come Jacques Droz, Jean 
Chesneaux, Albert Soboul, 
Jean Bhuhat, Annie Kriegel, 
Claude Mosse, Francois Be* 
darida. Questo primo volume 
va dalle piii antiche utopie al
ia I Internationale. 

NERUDA 
Incitamento 

al nixonicidio 
XX secolo • pp. 160- L 1.000 
Si tratta dell'ultimo poema 
pubblicato dal poeta cileno 
prima di morire sui tragi-
cl destini della sua patria 
e sulla incombente minaccia 
reazionaria. Una violentissima 
requisitoria in versi contro I 
general! e soprattutto una ro-
vente chiamata in causa delle 
responsabilita americane e di 
Nixon in prima persona. 

ISTITUTO GRAMSCI 
Scienza 

e organizzazione 
del lavoro 

a cura di Franco Ferri - Nuova 
biblioteca di cultura • 2 voll. 
- pp. 900 • L. 7.000 • Lotte 
operaie, sviluppo tecnologico 
e tendenze generali dell'eco-
nomia nel vivo e appassio
nato dibattito di studiosi, eco
nomist!. tecnici. sindacalisti • 
ricercatori marxisti. 

MARIATEGUI 
Lettere dall'ltalia 

a cura di Ignazio Delogu - Bi
blioteca del pensiero moder-
no • pp. 448 • L. 5.000 - Sono 
qui raccolte quaranta letters 
che Jose Carlo Mariategui — 
intellettuale di rilievo e fon-
datore del Partito socialista 
del Peril — ha inviato da Ro
ma — ove si trovava in esi-
Ho politico — a vari giornali 
di Lima negli anni 1919-1923. 
Una nuova e autorevole testi-
monianza sul periodo di mag
giore crisi italiana. 

E" estremamente probabile 
che COPEI e Accibn democra
tica si contendano la vittoria 
e conquistino i primi due po
sti nella graduatona elettora-
.e del 9 dicembre. II COPEI 
ha da vincere anche le elez:o-
ni al Congresso per non re-
stare "in minoranza come av-
venne nel 1968. La mancata 
conquista della maggioranza 
al Congresso non soiamente :n-
debolirebbe la politica del y.e 
sidente copeiano, ma costitui-
rebbe un pericolo perche, in 
caso di scomparsa del presi
dente eletto. gli succederebbe 
secondo la costituzione il pre
sidente del Senato. Ora si 
mormora. non si sa con quale 

, fondamento, che la salute di 
Lorenzo non sia, a causa del 
cuore. molto soddisfacente. II 
terzo e il quarto posto dovreb-
bero andare alle due forma
zioni socialist?, a quella di Paz 
Galarraga con il PCV e a 
quella di Jose Vicente Rangel 
con il MAS che si e staccata 
recen'emenle dal partito. Se 
a Paz non fosse venuta meno. 
inop!natamente. I'adesione del-
l'URD di Jovito Villalba, Fuer
za nueva sia pure a prezzo 
di un'omogeneita politica di-
scutibile avrebbe ottenuto un 
sicuro successo. 

Cosa distingue le posizionl 
di Paz da quelle di Jose Vi

cente? Ambedue postulano una 
radicale trasformazlone della 
societa venezolana in senso so
cialista. si dichtarano favorevo
li alia nuloiMliziazlone delle 

Tutti i partiti e gli schiera
menti elettorali che abbiamo 
fin qui presentato si dichiara-
no fautori di una politica na-
zionalista: essi percio appro-
vano l'ingresso nel Patto Andi
no avvenuto nel febbraio scor-
so con l'accordo chiamato *il 
Consenso di Lima»; si dichia-
rano favorevoli ad anticipare 
la nazionalizzazione dello sfrut
tamento del petrolio, gia fissa-
ta per ii 1983, dichiarano di 
voler regolamentare l'afflusso 
di capitaie straniero. Ma da 
partito a partito la differenza 
dei modi e dei tempi di appli-
cazione di tali misure politi-
che. da il senso esatto della 
reale posizione di ciascuno. 
Poiche e chiaro che il maggio
re o minor radicalismo nella 
loro applicazione indica la piu 
decisa o la meno decisa. o del 
tutto inesistente, volonta di 
staccarsi dalla dipendenza im-
perlalista nord americana. In 
realta anche nel caso venezo-
lano sono i partiti dei lavora-
tori che si richiamano al socia
lismo quelii che innalzano la 
bandiera dei concreti interessi 
nazionali. Questo spiega la lo
ro crescente fortuna nei con-
fronti delle masse popolari, del 
giovani. del ceti medi. 

Degli altri schieramenti po
litici l'unico che meriti di es
sere ricordato e quello che fa 
capo all'ex dittatore. generate 
Perez Jimenez. Costui, sbalza-
to dal potere nel 1958 e fuggi-
to negli Stati Uniti, fu sostitui-

| to daU'ammiraglio Larrazabal, 
j allora appoggiato dai comuni-
, sti ed oggi fiancheggiatore del-
j la campagna di Lorenzo Fer

nandez. Rientrato in Venezue
la l'ex dittatore subi un pro
cesso per malversazioni e altri 
reati comuni e fu privato del 
diritto di voto. Perez Jimenez 
conta qualche centinaio di mi-
gliaia di voti che provengono 
dalla fascia conservatrice e fa
scists del paese. Questi voti so
no sollecitati e desiderati da 
tutti i partiti di centro sini
stra e di destra. 

Nel 1968 sembra che andas-
sero al COPEI, oggi non si sa 
perche mentre Perez Jimenez 
ha dichlaralo dhe i suoi voti 
non debbono andare a nessun 
candidato presidenziale. tutti i 
candidati si dichiarano certi 
che avranno i voti dei perez-
jimenisti. Perfino il MAS 
pubblica senza commento. sul 
numero del 23 novembre del 
suo giomale Punto, una 
documentata dichiarazione se
condo la quale «Jose Vicente 
(Rangel) ricevera i voti anti-
sistema dei perezjimenisti». 

Dove va il Venezuela? I pros-
simi risultati elettorali non sa-
ranno forse decisivi per chia-
rirlo perche altri fattori inter-
vengono a determinare l'orien-' 
tamento politico del paese, ol
tre a quello elettorale. Tutta
via l'esito della consultazione 
popolare potra accelerare o ri-
tardare il processo di svilup
po democratico e sociale del 
Venezuela, e soprattutto quel
lo d'integrazione e di libera

zione di tutta 1'America Latlna. 

.. Antonio Borniori 

FORTEBRACGIO 
Dalla nostra parte 

Corsivi 1973 

preiazione di Aniello Coppo
la — disegni di Gal — Fuori 
collana • pp. 280 +• 16 tavole 
f.t. • L. 2.000 • Si tratta di 
una nuova raccolta — la quar
ta — degli ormai famosi cor
sivi che Mario Melloni — 
sotto il popolarissimo pseu-
donimo di Fortebraccio — ha 
pubblicato sull'« Unit* » dal 
gennaio al settembre di que-
st'anno. Con la sferza del-
I'ironia o della impietosa de
nuncia si va da Andreotti al 
colera. al dramma del Cile. 
L'illustrazione e dovuta al no-
to disegnatore satirico. Gal. 

MORRICONEPEOICINO 
II Buonadieta 
Guida completa 
all'alimentazione 

Fuori collana - Vol. 1: per i 
bambini da 2 a 6 anni - pp. 
240 - L. 3.000 - Vol. 2: per 
i bambini da 7 a 12 anni • 
pp. 240 - L. 3.000 - Vol. 3: per 
adolescenti. adulti. anziani. 
gestanti, nutriei - pp. 240 -
L. 3.000 - Non piii una diet* 
generic* per tutti ma una 
alimentazione appropriata per 
ogni eta e tipologia. Final
mente dunque un'opera alle 
stesso tempo agevole e sy
stematica — in tre volumi — 

' che permette a ognuno di 
costruirsi la propria dieta o 
di prescriverla a un bambino. 
a un adolescente. a un adul 
to. a un anziano. 

RISTAMPE 

MANTOUX 
La rivoluzione 

industriale 
Biblioteca di storia • pp. S72 -
U 5.500 

COLLOTTI-PISCHEL 
Storia della 

rivoluzione cinese 
Biblioteca di storia • pp. 456 • 
L. 4.500 

MAJAKOVSKIJ 
Poesia e rivoluzione 

•uuvru^K - * * « M M 4 W -w ~\rV* «- - f -ur t '» j :A - r^ J Via&Ai \> ' - r . v^fc>i. 

I* idM - pp. IS* • L 980 
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