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La conferenza economica dei comunisti siciliani 

PER UN NUOVO PATTO 
AUTONOMISTICO 

II valore della elaborazione del piano regionale di sviluppo 
Non e piu sufficiente denunciare I'immobilismo, si tratta di 
romperlo e di elevare tutto il terreno dello scontro politico 

La conferenza economica 
dei comunisti siciliani d ie 
si e tenuta alia fine della 
settimana scorsa a Palermo 
e stata giudicata da voci 
autorevoli di ogni parte po-
litica un fatto significativo 
ed importante che ha avvia-
to in Sicilia — come ha af-
fermato Francesco Pignato-
ne in un articolo di fondo 
del Giornale di Sicilia — un 
proccsso politico nuovo, con 
il quale tutte le forze poli-
tiche, sociali ed economiche 
siciliane dovranno necessa-
riamente fare i conti. 

Un fatto significativo — 
abbiamo detto — per lam-
piezza dei consensi e della 
partecipazione attiva delle 
varie forze politiche ed in-
tellettuali; un fatto impor
tante per l'impegno con cui 
esponenti di altri partiti — 
ed in primo luogo della DC 
— si sono misurati nel di-
battito, entrando nel meri-
to delle proposte contenute 
nel « progetto Sicilia » ela-
borato dal Partito eomu-
nista. 

Ma ci si potrebbc chie-
derc: il solito pasticcio al
ia siciliana, condito dal tra-
dizionale trasformismo me-
ridionale? Niente affatto. 
L'importanza di quell'avve-
nimento politico consiste 
proprio nella sua caratteriz-
zazione tutt'altro che isola-
zionista; abbiamo infatti as-
sistito ad un dialogo che ha 
ritradotto in siciliano, in mo-
do autonomo ed originale, se 
cosi si pud dire, i motivi 
piu significativi dell'attua-
le momento politico e del 
suo dibattito, da quelli del-
l'opposizione alia tematica 
del «compromesso storico». 

Ma cio e avvenuto nel con-
testo di un autentico impe-
gno di verifica degli obiet-
tivi su cui misurare l'azio-
ne dell'oggi, che ha permes-
so di mettere in evidenza — 
come ha rilevato il compa-
gno Reichlin concludendo il 
convegno — che la Sicilia 
democratica ed autonomista 
non e morta, ma vuole muo-
versi, vuole contare. 

' Questo e il senso di cio 
che e accaduto a Palermo 
in questi giorni. Ma cio e 
avvenuto perche si e tocca
ta la corda giusta, la cor-
da sotterranea ma sempre 
viva dell'autonomia, nella 
consapevolezza, come ha ri-
cordato sempre Reichlin, 
che la rivoluzione meridio-
nale ' significa far entrare 
le masse meridionali sulla 
scena politica con le loro 
bandiere, vincerne la passi-
vita, renderle attive, anche 
se incominciano a muover-
si sotto bandiere che non 
sono le nostre. 

Questo sforzo, che ci ha 
portato a tener fede alia 
vecchia indicazione di To-
gliatti e ad andare alia ela
borazione di un piano regio
nale di sviluppo come con-
dizione fondamentale per 
dare concretezza e nuovo 
respiro all* autonomia, ha 
preso le mosse dalla consa
pevolezza che non c piii suf
ficiente denunciare I'immo-
bilismo, anche se con un 
generoso impegno di prote-
sta, ma che si tratta di rom
perlo, contribuendo ad ele
vare tutto il terreno dello 
scontro politico siciliano. 
. Si e dunque cominciato a 

portare, anche nelle file de
gli altri partiti che espri-
mono la realta siciliana, il 
dialogo su nuovi contenuti 
e quindi la ricerca del ter
reno, dei momenti e delle 
vie del confronto e della 
collaborazione. E cio avve-
niva con 1'incombcnte pre-
scnza della drammatica si-
tuazione dctcrminata dalla 
crisi economica nazionale 
ed inlernazionale e con ia 
viva consapevolezza della 
crisi che si apriva nel vcc-
chio blocco clientelare e di 
potere. 

Da qui il problcma con-
creto per la Sicilia e per 
11 Mezzogiorno: mettere i 

\ remi in barca, chiudersi 
* sulla difensiva e ritornare 

alia semplicc protesta, op-
• pure passarc attravcrso la 

crisi con la coscienza che 
da cssa puo venire una 
grande occasione per pro-
fonde trasformazioni socia
li ed economiche? 

Gli stessi interlocutori dc 
hanno fatto intravedcre la 
possibility di questa secon-
da soluzione, nella consape
volezza che solo attravcrso 
un impegno con i comuni
sti, pur nella riaffcrmata 
diversita idealc e stratcgi-
ca, e possibile difcndere la 

' Sicilia, fare della Sicilia 
non un problema, ma una 
risposta alia crisi. 

Affiorava cosi, nel corso 
del dibattito, lo sgretola-
mento del falso meridiona-
lismo neocapitalislico, del-
1'attcsa ascaristica nella 
espansione automatica del 
vecchio modcllo di svilup
po, ed apparivano in tutta 
la loro rcale dimcnsione i 
guasti della subordinazione 
4tJU regione siciliana alia 

nuova rapina coloniale del
le « cattedrali nel deserto », 
dell'abbandono e del sac-
cheggio dell'agricoltura, del
la pura redistribuzione del 
capitale burocratico e pa-
rassitario. 

< La fusione di politica ed 
economia e apparsa nella 
sua totalita concreta pro
prio perche il piano di svi
luppo proposto dai comuni
sti siciliani — e * che sara 
oggetto di una grande con-
sultazione di massa — non 
si presentava come l'enne-
simo libro dei sogni ma co
me una proposta politica 
unitaria, che riscopriva nel
le soluzioni oggettive i ne-
mici esterni e i nemici in-
terni alia Sicilia, attraverso 
una definizione di priorita 
per le strutture da riforma-
re ed una conseguente visio-
ne politica e culturale del-
lo sviluppo italiano e sici
liano, dei rapporti tra in-
dustria ed agricoltura, tra 
cilta e campagna, della ne-
cessaria riconversione di 
tutto l'apparato industriale 
italiano di fronte all'incal-
zare della crisi, e della con
seguente risposta alle csi-
genze di una nuova do-
manda. 

Cosa soslituire all'auto 
privata? Tutti hanno rispo-
sto: il Mezzogiorno, la Si
cilia; si, anche la Sicilia 
con i suoi antichi torti su-
biti nella carne stessa di 
tutto il popolo dissanguato 
e, in parte, deportato dalle 
leggi di una economia di 
rapina. 

Ma perche la Sicilia e il 
Mezzogiorno siano una ri
sposta, non devono presen-
tarsi come dei questuanti. 
Le Regioni, e segnatamen-
te quelle meridionali, devo
no diventare le protagoniste 
di un nuovo sviluppo, di 
quel modello diverso di cui 
tanto si parla. 

La programmazione re
gionale non si presenta dun
que come una forma rinno-
vata di chiusura autarchica 
ma come sollecitatrice della 
programmazione nazionale e 
moderno strumento critico e 
di intervento meridionalista. 

Da questa rinnovata con
sapevolezza ha preso corpo 
la proposta politica cent ra
le presentata dai comunisti 
siciliani alia conferenza eco
nomica: un nuovo patto au-
tonomistico, la «creazione 
di una forza politica com-
plessiva» attorno alia ban-
diera dell'autonomia. Ma cio 
non in astratto, o come sem-
plice reminiscenza cultura
le; i comunisti hanno, in 
realta, di fronte all'incalza-
re della crisi economica, 
avanzato la proposta concre
ta di alzare il baluardo del
l'autonomia, di fare della 
Regione uno strumento di 
difesa del popolo siciliano 
rendendolo capace di racco-
gliere e mobilitare le sue 
risorse, utilizzando tutti i po-
tcri offerti dallo statuto 
della Regione siciliana. 

Programmazione regiona
le c rilancio dell'autonomia 
devono dunque andare avan-
ti di pari passo. Solo cosi 
la grande idea del riscatto 
del popolo siciliano, dell'au
tonomia come raccolta del-
1'cnergia migliore di quel 
popolo. si presenta non co
me scmplice atto di accusa 
nei confronti dello Stalo ma 
come idea attiva e concreta-
mente opcrante. 

L'appassinnata ricerca 
con cui e stata scguita que
sta proposta e la dimostra-
zione piu cloquente del fat
to che questo 6 il niodo con-
ercto di dare nuovo slancio 
alia protesta politica del po
polo siciliano. Su questo 
terreno si rende infatti ne-

cessario superare confusl 
unanimismi nella protesta 
antistatale, come e stato 
avvertito dallo stesso ex pre-
sidente della Regione sici
liana, on. Mario Fasino, 
quando ha sollccitato un 
esame critico, da parte di 
tutte le forze politiche sici
liane, della comune scon-
fitta sublta in altri momenti 
della lotta di riscatto della 
Sicilia. 

Cio non puo che voler di
re che la Sicilia ha biso-
gno di una Regione che si 
presenti con le carte in re-
gola nella contrattazione 
con lo Stato,' quindi di una 
Regione rinnovata, animata 
da un modo nuovo di fare 
politica, di una assemblea 
regionale che non svolga 
solo una attivita legislativa, 
ma che lavori, controlli, de-
cida e susciti un nuovo im
pegno autonomistico. 

Ed e sulla base di chiare 
discriminanti volte ad am-
pliare le basi produttive dal
la Sicilia — a partire dalla 
proprieta contadina — che 
si e proposto di rinnovare 
il patto autonomistico. Que
sto processo — di cui l'in-
contro di Palermo non e sta
to che un primo passo an-
cora circondato da molte in-
sidie ed anche da debolez-
ze nostre — deve prendere 
le mosse da una valutazione 
critica dcll'incapacita della 
regione di presentarsi come 
strumento di difesa del po
polo siciliano dalle nuove 
forme di colonizzazione im-
poste dai primi governi di 
centrosinistra. . 

Qui e l'origine di un cer-
to offuscamento dell'ispira-
zione autonomistica che ne-
gli ultimi anni aveva messo 
capo alio ascarismo subal-
terno da un lato, ed alia di-
sillusione disperata, morali-
sta e settaria dall'altro. 

Assistiamo ai primi passi 
di una inversione della ten-
denza? Credo che si possa 
rispondere di si. La stessa 
presenza critica e pessimi-
sta di sperimentate bandie
re della battaglia siciliani-
sta — che non hanno potu-
to nero sottrarsi, dopo an
ni di appartato lavoro intel-
lettuale, al fascino e alia ten-
tazione di un ritorno alia 
polemica diretta — sta a 
dimostrare che politica ed 
economia possono fondersi 
nella costruzione del blocco 
autonomistico. 

Si tratta ora di fare coe-
rentemente questa politica 
e di farla con le masse si
ciliane, muovendosi su 
obiettivi itnmcdiati. I comu
nisti siciliani non hanno 
proposto una formula, ma. 
come e stato riconosciuto da 
piu parti, la costruzione di 
un grande fatfo democrati-
co auale notrebbe essere il 
soraere di un articolato mo-
vimento pooolare, per una 
au'entica risrossa- siciliana. 

Come e stato detto al 
convesno di Palermo tutto 
cio non significa per 1'im-
mediato un governo auto-
pnmistico con i comunisti 
di rnj non esistnnn ancora 
in Sicilia le condizioni. ma 
un natto autonomistico i cui 
confini sono auelli • che si 
esprimono nelle antiche cor-
dc della «ruestione sici
liana ». Qurste oorrenti sot-
terranee, che hanno sem-
vrp ocrcorso la vita della 
Sicilia. debbono trovare npl-
l'alveo della grande corren-
tn nazionale e democratica 
dpll'inconfro storico tra le 
component! nopnlari. comu-
nisfa. socialista. e cattolica. 
il mo^n nuovo di riomerrt ' '-
rn 3 handi»»rc spie2ate. al'a 
luce d^' cnlc. 

Le violente tensioni sociali e politiche delFArgentina 

e i 
Gli ufficiali superior! sono in parte fendenzialmente contrari al corso politico apertosi con il ritorno del leader giustizialista - Nel 
gradi bassi vi e una certa inquietudine, ma non ostilita - Di queste division! sono la prova piu recente le dimissioni del comandante in 
capo dell'esercito, esponente di una tendenza che rifiuta il condizionamenlo di Washington - Le pressioni USA e dei «gorilla» brasiliani 

• DI RITORNO DAL-
L'ARGENTINA, dicembre. 

« Ma voi della Juventud Pe-
romsta, che volete democrazia, 
socializzazione e lotta all'oli-
garchia, cosa pensate delle for
ze annate che hanno govertia-
to fino a pochi mesi fa I'Ar-
gentina? ». 

Risposta: « Ecco: lino a sei 
mesi fa noi ci scontravamo 
con I'esercito. Lo considerava-
mo una forza di occupazio-
ne del Pentagono. Ora i no-
stri rapporti sono diversi. Ab
biamo visto che nelle forze ar-
mate non e'e una posizione 
unica verso di MO/. II gene-
rale Carcagno, per esempio, 
ha ditnostrato di essere dalla 
nostra parte. Sono almeno ten-
denzialmente antiperonisti gli 
ufficiali supcriori, ma non tut
ti. Nei gradi bassi invece e'e 
una certa inquietudine, ma 
non ostilita». Cosi parla il 
dirigenle della JP per la pri
ma regione di Buenos Aires. 

Debbo precisare che questo 
colloquio ha preceduto di qual-
che settimana la notizia. re-
centissima, delle dimissioni del 
generate Carcagno da coman
dante in capo dell'esercito, in 
seguito al riftuto del senato di 
approvare la promozione di 
quattro colonnelli, da lui pro
posta. Queste dimissioni, co
me quelle, di poco anteriori, 
del capo della marina, confer-
mano il contrasto di posizioni 
esistente all'interno delle forze 
annate e tra una parte di 
queste e la destra peronisla. 
I senatori giustizialisti. va ri-
cordato, sono la maggioranza 
e il loro veto alle promozioni 
dei quattro ufficiali equivale a 
un veto di Peron. Personaggio 
scomodo, Carcagno lascia il 
posto a un generate, Leandro 
Enrique Anaya, del quale per 
ora non si sa se conservera 
alio Stato maggiore I'impron-

ta che il dimissionario gli ave
va dato. 

L'antiperonismo dei colon
nelli e Vinquietudine dei tenen-
ti di cui parlava il dirigente 
della JP, derivano dal fatto 
che i primi hanno compiuto la 
loro carriera in un periodo 
furiosamente antiperonista, 
quando essere contro Vesilia-
to Peron era fruttuoso e inert-
torio; mentre gli altri, visto 
crollare il regime militare con 
il quale avevano iniziato il 
mestiere delle armi, stentano 
a trovare una posizione salda 
nel rapporto con il nuovo po
tere. I contraccolpi dello scuo-
timento generate in atto, dun
que, sono ricevuti in modi di
versi. 

Lo «scandalo 
Dorrego» 

' E' un fatto che i generali 
argentini hanno fino ad ora 
mantenuto un atteggiamen-
to di sorprendente mitezza nei 
confronti del govenio, gia du
rante il breve periodo di Cam-
pora. Nella sua prima dichia-
razione Carcagno non esitb ad 
esprimere la «incondizionata 
sottomissione » dell'esercito al 
govenio. E s\ che, come pri
mo atto, Campora aveva ap-
pena licenziato ben nove ge
nerali antiperonisti. 

Mn Carcaano andb assai piu 
in la. prendendo una iniziati-
va che non piaceva ad altri 

comandanti militari (marina e 
aviazione comprese), ne ai di-
rigenti della burocrazia sinda-

- cale e neanche — questo e so
lo un «si dice » — alio stesso 
Peron. E il voto del Senato 
contro le promozioni pronoste 
dal comandante in capo t pro-
babilmente la vendlcativti ma-

nifestazione di questo scon-
tento. 

Ecco in che cosa consiste 
lo «scandalo Dorrego». In 
una zona della provincia di 
Buenos Aires e'era stata una 
alluvione e reparti dell'eserci
to furono mandati sul posto. 
La JP mandb a sua volta dei 
gruppi di giovani con le-pro-
prie bandieie e i propri di-
stintivi. Il generate Carcagno 
inquadrb operativamente que
sti giovani insieme ai militari 
e alia fine dell'intervento pas
so in rasscgna gli uni e gli al
tri ben schierati insieme e poi 
assistette alia parata finale. 
Un'esperienza preziosa, un 
successo elettrizzanle per i gio
vani peronisti, avvezzi fino a 
quel momento a un ben diver
so rapporto con gli apparati 
del potere, e soprattutto con 
quello militare. 

L'«operativo Dorrego» 
(Dorrego e un eroe dell'otto-
cento argentino) fu un succes
so, ma non mancarono le dif-
ficolta. C'erano ufficiali osti-
li, tipo il « gorilla contumace 
colonnello Bugatti» e altri che 
«non capivano niente, per i 
quali i civdi sono per princl-
pio degli eslranei e, se pero
nisti, ancora peggio». Per la 
JP stessa si trattava di com-
piere un salto: « Questo stes
so esercito era Vimmagine del
la repressione durata 18 anni. 
Era anche quello che aveva 
rovesciato Peron nel 1955. Cio 
per quanto riguarda I'istitu-
zione. Si trattava di vedere se 
anche gli uomini erano i me-
desimi. Erano certo gli stessi 
quelli che sabotarono V" ope
rative " fin dall'inizio. Quelli 
che posero le sentinelle, lesi-
narono i wezzi di lavoro, ne-
garono la collaborazione o proi-
birono agli uomini ai loro or-
dmi di "fralernizzare" con 
la JP. C'erano quelli die non 

A c h i l l e Occhet tO ' BUENOS AYRES - La guardia presidenziate sfila nella Calle Florida 

UNA CONFERENZA DELLA SCRITTRICE AMERICANA A ROMA 

CANDORE E CONFUSIONE DELLA SONTAG 
Mancanza di senso storico in un discorso sulle «rivoluzioni cuiturali» che pone sullo stesso piano destra e sinistra, Marinetti e Majakovskij 

« Ogni vera ' rivoluzione non 
puo essere sol tanto politica. 
ma anche culturale. Cio non 
\uol dire tuttavia che una si
mile rivoluzione possa \enfi-
car.M senz-i I'lmpeRno politico, 
con la sola predicazione della 
non \;o!cnzrf ». Con queste pa 
role la s<nttnce americana 
Su^an Sontag ha concluso una 
sua conrerenza. orgamzzata a 
Roma all'Eliseo sul tema del
le < rivoluzioni cuiturali >. 

Si tratta di una conclusione 
autocritica sulla quale la scrit-
tricc ha invitato a riflcttcrc la 
fiio\cntu (americana ed euro-
pea) che negli anni '60 si 6 RC-
nerosamente impeffnata in una 
battaglia per il rinnovamento 
della societa. ma che non c 
stata capace di comprendcre 
il profondo lcj?ame esistente 
tra politica e cultura in una 
societa industriale di massa. 
Per questo la Sontag invita a 
nfletterc sull'idea delle cri\o-
luzioni cuiturali >: per com-
prendere la complessita del va
lore « cultura >. 

Anche un fenomeno reaziona-
rio come il fascismo — ha 
detto la scrittnee — pud ap-
parirc in determinate circo 
stanze. come un fatto « rivolu-
zionario > agli ocehi delle gran 
di masse. Richiamandosi al-
rcspenenza dcili anni '20 in 
Italia, la Sontag ha fatto os
sein arc come la incomprensio-
ne del fascismo anche come 
fenomeno culturale da parte 
delle sinistre (c Gramsci — ha 
dclto — fu la sola cecezionc >), 
ne fa\ori la rapida affcrma-
zione. accreditandone indirct-
tamente alcuni cavalli di bat
taglia ideologici. La critica ro-
mantica della eivjlta. del ca-
pitalismo. 1'irrazionalismo, un 
certo t ritorno ai principi e al-
I'ordinc », sono stati alcuni de
gli argomenti della propagan
da fascista: «essi — ha soste-
nuto la Sontag — rispondeva-
no in qualchc modo ad esigen-
zc delle masse rimaste incom-
prese, cui la sinistra nel suo 
insieme non fu capace di ri
spondere ». 

Cio che la Sontag sottolinea 
c la dialettica interna ai feno-
meni cuiturali. Ia dialettica 
della sovrastruttura. E Ia sua 
conclusione. autocritica. e as
sai interessante. La semtrice 
ha roluto mettere in guardia 
il pubblico dalla cieca fiducia 
nel progresso linoare delle idee 
e delle ideologic: gli sconvol-
gimenti — la rivoluzione «og-
gettiva > — prodotti dal capi-
talismo provocano costantcmen-
te tra le masse la compresen-
za e 1'intreccio di istanze cui
turali eterogenee e di segno 
opposto. La Sontag ha defini-
to tali istanze ncilo stesso mo
do: secondo lei, entrambe au-
spicano una € rivoluzione >. 
aspirano ad una «rivoluzione 
culturale ». 

Se l'argomentazinne svolta 
dalla giovanc scrittrice ame
ricana e degna di interesse, 
non ci pare si possa dire al-
trettanto delle sue — per la 
verita intcrlocutorie — conclu
sions. E' possibile ritcnere il 
fascismo una « rivoluzione ». e, 

ancor piu. una rholuzionc cui 
turale? Mettere sullo stesso 
piano, almeno sul piano de 
scrittivo. Ia sinistra c la de
stra. non significa forse rinun 
ciarc in partenza aU'escrcizio 
della sola critica i/alida. che 
e quella — auspicata dalla 
Sontag stessa — dell'impcgno 
politico, della scclta politica? 
Rilevando questa contraddizio-
ne dell'intellettuale americana. 
non possiamo non mettere in 
evidenza il prezzo pagato dal
la Sontag al taglio sociologi
st ico «made in USA » del suo 
discorso. Un prezzo. pagato 
prima di tutto in termini di 
semplicismo culturale. di man
canza di senso storico: come 
quando ad esempio. per awa-
lorare la sua tesi, la Sontag 
ha insistito nel voler mettere 
sullo stesso piano. «cultura
le >. l'esperienza futurista di 
Majakovskij e quella di Filip-
po Tommaso Marinetti. O come 
quando ha voluto separare il 
lato «prescrittivo > (i valori) 
delle rivoluzioni cuiturali da 

quello « descnttivo *. (i fatti) 
che come ogntino sa. e ben dif
ficile tcnere distmti. Una pura 
sciocchezza e poi affermare — 
come la Sontag ha fatto — che 
in URSS non vi c mai stata 
una « rivoluzione culturale ». 

Come ' si vede. e'e molta 
confusione in tutto ci6 che Su
san Sontag va esponendo attor
no alle esperien7e che in que
sti anni ha vissuto. a contatlo 
con i piu drammatici proble-
mi del nostro tempo (ricordia-
mo il suo viaggio nel Vietnam 
del Xord. e le belle pagine 
scritte al suo ritorno). Ma e'e 
anche tanto candore. ingenuita 
e viva partecipazione autocri
tica per contribute alia com-
prensione del nostro mondo. 
gravido di drastici mutamenti 
e rivoluzioni. assediati come 
siamo — sono parole della Son-
tag — c persino dalle parole, 
se dobbiamo difenderci dalla 
mistificazione che nascondono >. 

Duccio Trombadori 

hanno eambiato e quelli che 
considerano I'esercito I'angelo 
salvatore di una democrazia 
che serva solo a proteggere gli 
interessi dell'oligarchia e del-
I'imperialismo e abbia come 
funzione principale il colpo di 
Stato e la repressione «. Que
ste considerazioni si leggeva-

• no in ottobre in un articolo 
.dell'organo della sinistra pe-
ronista « El Descamisado ». 

• Aggiungiamo che organizza-
I tore e direttore di questa ma-
' novra militare di nuovo gene-
're fu il colonnello Juan Ce-
>sio, uno dei quattro ufficiali 
tdei quali apprendiamo essere 
stata rifiutata la promozione. 

II generate Carcagno era sta
to posto a capo dello Stato 
maggiore dal Presidente Cam
pora. Era stata una scelta di 
opposizione verso il passato 
di Ongunia e di Lanusse, ma 
anche nei confronti dei setto-
ri della dirigenza peronista 
piii accomodanti verso Wa
shington come dimostrarono 
alcune iniziative. «operativo 
Dorrego» a parte: per esem
pio, Carcagno chiese subito 
che gli Stati Uniti ritirassero 
la low missione militare dal-
I'Argentina e alia conferenza 
dei capi di Stato maqgiore del 
continente, a Caracas, denun-
cib senza eufemismi I'imperia
lismo USA. 

La politica 
estera 

Anche in Argentina, come si 
vede, e'e qualche esemplare di 
quel nuovo elcmento militare 
latino americano che rifiuta il 
condiztonamento e la manipo-
lazione di Washington e che 
allinea personaggt come il ge
nerate peruviana Velasco Al-
varado. I'uruguajano Seregni, 
il boliviano Torres e il cileno 
Prats. 

Ma Carcagno e quelli come 
lui non sono tutto I'esercito. 
Le sferzanti parole del « De
scamisado » a proposito del 
contegno di certi ufficiali du
rante T« operazione Dorrego » 
sono rivelatrici. Si pub parla-
re di una posizione di corret-
ta passwita nei confronti del 
regime, assai meno di una con-
solidata lealta. Quanti di que
sti colonnelli e generali pen-
sano al vicino Brasile o alio 
ancor piii vicino Cite mentre 
attendono il momento in cui 
Peron uscira di scena? 

Peron, prodotto genuino del
la classe militare argentina — 
carriera regolare e brillante, 
sottotenente a 18 anni, capita-
no a 24, professore di storia 
militare nella Scuola superio-
re di guerra a 29, tirocinio 
diplomatico come addetto mi
litare in Cile e in Italia, mis-
sioni di studio in vari paesi 
d'Europa — si e sempre tro-
vato nei guai per colpa dei 
militari. Vero artefice del col
po di Stato militare del 1943, 
un anno e mezzo dopo fu ot-
bligato da un gruppo di uffi
ciali a dimettersi da ministro 
e confinato nell'isola di Mar
tin Garcia, alio sbocco del Pa
rana 11 suo torto era stato 
quello di accoppiare uno dei 
soliti « golpes » dell'epoca a un 
programma sociale troppo am-
bizioso. Egli si professava ga-
gliardamente anticomunista, e 
nemico delta lotta di classe. 
ma it suo gioco era fuori del
le regole per i proprietari ter-
rieri, per gli oligarchi della fi-
nanza e per gli amici degli 
Stati Uniti. 

Riportato poco dopo al po
tere, anzi al potere totale. riu-
scira a far marciare i suoi 
colleghi militari per died an
ni. ma il 16 giugno 1955 la 
aviazione di marina bombar-
da la Casa Rosada e poi, il 
16 settembre, tutte le forze ar-
mate gli si ribellano. Dovra 
cercare scampo su una can-
noniera paraguauana in ripa-
razione nel porto di Buenos 
Aires. I militari gli impedi-
ranno per 17 anni di rimelte-
re piede nel paese. • 

In questo momento, il ba-
rometro segna tranquillita ap-
parente. Dall'una parte come 
dall'altra si attende lo sbollire 
del polverone suscitato dal 

• gran ritorno di Peron per va-
lutare la dimensione politica 
nuova. mettere a fuoco i pro-

. blcmi e misurare le recipro-
• che forze in campo. Alle for
ze annate non sfugge che in 
questo momento Peron e il piu 
forte perchi pub contare su 
un seguito di massa. sull'ap-
poggto di forze politiche im-
portanli, sulla costituzionalita 
di una parte degli alti gradi 
(piu neU'esercito, natural-
mente, che nella marina e nel-
Vaviazione) e infine sui gio
vani ufficiali che non possono 
essere rimasti impermeabili 
alle recenti burrasche. 

Costretto dalla situazione e-
conomica e dalla pressione po-
polare. il governo dovra pren
dere certe decisioni e adotta-
re certe misure che toccheran-
no degli interessi, anche del 
ccto militare. Ma saranno gli 
strati piu alii a sentirsi colpi-
U, pensa forse Peron. quelli 
che si sono gia integrali nel
la grande borghesia, non quel
li bassi che hanno ancora in
teressi vicini al popolo. Ad 
ogni buon conlo V8 ottobre e-
gli e andato a festeggiare il 
suo compleanno non nel club 
degli ufficiali, ma al circolo 
sottufficiali. 

Sul collo dell'Argentina sof-
fia intanto il respiro del Bra
sile. E dietro, quello ancora 
piu pesante degli Stati Uniti. 
Si sa bene che nelle forze ar-
mate argentine non manca chi 
si chiede « E se la ricetta bra-
siliana fosse migliore? ». 

Per la destra militare e ci
vile — che comprende anche 
un'ala peronista — il Brasile 

tignifica niente populismo, com-
pressione dei consumi della 
maggior parte del popolo, al
ti tasst di incremento produt-

tivo, rapida espansione econo
mica, stato forte, strette e red-
ditizie relazioni con gli Stati 
Uniti. Visto da Buenos Aires 
il Brasile e un paese dotato 
di enorme forza di penetrazio-
ne nel continente, piazzafor-
te di poderosi interessi ame-
rlcani che assicurano agli USA 
il controllo economica dell'A-
merica latinu. La diffidenza 
di Buenos Aires verso il gros-
so vicino e ripagata d'ugual 
moneta, perchi anche il regi
me brasiliano sospetta del 
nuovo corso argentino, con la 
sua pertcolosa spinta alia or-
ganizzazione delle masse, alia 
accensione della coscienza po
litica. alia lotta per obiettivi 
sociali. 

L'Argentina di Peron, dopo 
i colpi di Stato in Uruguay e 
in Cile, si vede oggi assegnu-
re la funzione di principale 
contestatore degli Stati Uniti 
nel Sudamerica, dove il Bra
sile ne e invece il fiduciario 
e il gendarme. Questo sostie-
ne con anni e denaro il co
lonnello Banzer in Bolivia, ha 

portato Bordaberry al potere 
in Uruguay, appoggia i gene
rali di Santiago, 1m tentato di 
agganciare al proprio curro la 
stessa Argentina durante la 

dittatura dei militari. II 20 set
tembre il giornale « O Globo » 
— notonamente docile alle di-
rettive del governo brasiliano 
— pubblicava come notizia del 
giorno, a caratteri di scatola 
in prima pagina un'intervista 
esclusiva dell'ex Presidente 
argentino generate Levinston 
(giugno 70-marzo '71) le cui 
nere previsioni erano sintetiz-
zate in questo titolo: «L'Ar
gentina torna al caos sociale 
ed economico del 1966 ». Le ri-
viste scrivono che «il Brasi
le ha bisogno di vicini forti e 
sani». A fine ottobre sulla 
frontiera con I'Argentina le 
forze armate brasiliane mon-
tano una manovra militare 
con il tema: «Occupazione 
di una citta ostilen. 

Sfruttando le incertezze di 
una politica estera che deve 
agitare lo stendardo della li-
berazione ma nel contempo 
vuole evitare una «escala
tion » delle molestie con i pae
si che la serrano in un cer-
chio di dittature, la destra se
gna qualche punto, come la 
concessione discreta, da parte 
del governo Peron, di vn pre-
stilo di died milioni di dolla-
ri alia Giunta cilena, proprio 

' mentre la gioventii peronista 

inneggia al martire Allend*. 
II prestito e stata una mossa 
evidentemente difensiva ano-
mala rispetto alia «position 
tercerista » che Peron rivendi-
ca come precorritrice dell'idea 
di Terzo mondo e che ancora 
oggi pub consentirgli una po-

' lemica non sospettabile nei 
confronti degli Stati Uniti. 

Quanti dei generali e ammi-
ragli argentini sono disposti a 
sostenere il ruolo nazionale di 
contraddittore anti-« yanqui»? 
Quanti approvano le posizio
ni prese dal gen. Carcagno nel 
periodo in cui lui comandato 
I'esercito? 

I rischi 
presenti, 

Domando: « Pensa che sia
no possibili iniziative ugoril-
listen dei generali o tentativi 
di colpo di Stato? I comuni
sti, come lei sa, giudicano la 
situazione inolto pertcolosa, da 
questo punto di vista ». 

Risponde il dirigente della 
JP della regione di Buenos 
Aires: « Non credo che inizia
tive golpiste siano imminenti. 
Ai militari lealisti come a 
quelli filobrasiliani conviene, 
nella situazione attuale, atte-
nersi all'esercizio della profes-
sione assecondando, senza 
compromettersi. I'azione del 

governo. Ma bisogna tencr con-
to, naturalmente, degli Stati 
Uniti. da dove partono gli or-
dini per i colpi di Stato in A-
merica latina ». 

«In origine Peron fu accu-
sato di essersi ispirato a for-
mule dei fascismi europei. Sul
le vostre frontiere adesso si 
affacciano da ogni parte regi-
mi chiaramente fascisti. Non 
avvertite il rischio di un ri-
sticchio regressivo del nuo
vo peronismo? ». 

<» Noi non siamo fascisti. Ma 
una cosa le posso dire con as-
soluta certezza: se noi gioven
tii, noi sinistra, noi base, non 
usciremo vincitori da questa 
lotta che ci impegna contro la 
destra del Movimento. contro 
la burocrazia sindacale, con
tro il gangsterismo. allora »7 
peronismo sara fascista e que
sto Paese sard un Paese fa
scista ». 

- Giuseppe Conato 
(Fine — I precedent! artico-
li sono stati pubblicati il in. 
15 e 1ft rii^emtre) 

Natale 
tempo di 
grand libri 

Defoe 
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Fogazzaro 
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Questo mese, ai 47 volumi 
gia usciti nella collana 
I Grandi Libri, si aggiungono 
Moll Flanders di Defoe, 
La Sinfonia pastorale 
di Gide e Piccolo mondo 
antico di Fogazzaro. 
Meno noto del Robinson 
ma non meno accattivante 
e spettacolare, 
Moll Panders e 
il formidabile ritratto di una 
donna prima prostituta e 
ladra, poi ricca, onesta e 
penitente. 
Delicata, urnanissima, 
patetica. La Sinfonia 
pastorale narra la profonda 
e intensa relazione > 
spirituale tra un pastore 
protestante svizzero e una 
povera ragazza cieca. 
II volume comprende 
anche il racconto Isabelle. 
In Piccolo mondo antico, 
capolavoro di Fogazzaro, 
gioie e dolori di una coppia 
di coniugi coinvolti nelle 
passioni e nelle speranze 
di un'ltalia alle soglie 
dell'unita che lautore 
rievoca con delicatezza 
e rimpianto. 

Garzanti 
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