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ORGANO DEL PART1TO COMUNISTA ITALIANO 

tganra 

Pajetta all'Adriano 

celebra il 52° del PCI 
L, 

La responsabiiitd 
dei comunisti 

CELEBRIAMO 11 52« anni-
versario del nostro Par* 

tito in una situazione com-
plessiva del Paese che da 
esponenti di forze politiche 
e sociali diverse viene de-
•critta como una situazione 
di disordine, di sfacelo e di 
decomposizione. 

E' indubbio che l'ltalia si 
trova oggi in una condizio-
ne assai seria e delicata, 
sia sotto il profilo politico 
che sotto quello economico 
« sociale: siamo stati noi 
fra 1 primi ad awertirlo, a 
denunciarlo e a proporre i 
rimedl. Ma e an che proprio 
questo nostro ten ace impe-
gno a vedere come stanno 
effettivamente le cose e a 
comprenderne il senso, che 
ei fa giudicare la situazione 
attuale come una situazione 
di crisi generale, certo, ma 
nella quale sta maturando 
e pud essere awiata una 
•volta positiva. 

Su quali dati fondiamo 
questo giudizio? 

n processo di profonda 
modificazione degli equilibri 
sociali e dei rapporti fra le 
class) cominciato nel 1968-
'69 non si e arrestato. II 
movimento operaio, con le 
sue grandi battaglie sinda-
cali dell'autunno del 1972 
e con quelle ancora in cor-
so, che si vanno estendendo 
ed elevando in lotte politi
che di massa, sta dimostran* 
do non solo la propria com* 
battivita, ma sta rivelando 
chiaramente che quel muta-
mento cominciato con l'au-
tunno di tre anni fa non si 
ricaccia indietro, ma avan-
za, sia pure tra resistenze e 
ostacoli piu forti. 

D'altra parte, una fase di 
crisi generale della societa 
• di maturazione di svolta 
profonda — e un insegna-
mento antico della nostra 
esperienza e della nostra 
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dottrina — e sempre carat-
terizzata anche da process! 
di involuzione, di disfacl-
mento, da tenaci resistenze 
conservatricl che tendono a 
precipitare in forme di rea-
zione cieca e in tentazioni 
avventuristiche. 

Ed oggi assistiamo anche 
a questi segni: l'arroccarsl 
dietro le squallide e lugu-
bri insegne missine dei set-
tori piu retrivi e parassita* 
ri; lo stesso esperimento go-
vernativo di centro-destra, 
effettuato nella vana illusio-
ne di ridare, in chiave con
servative, una qualche ef-
ficienza airamministrazione 
pubblica e al sistema econo
mico; la confusione e gli 
acuti contrast! che si mani-
festano nel partito democri* 
stiano come conseguenza 
delle scelte a destra com* 
piute dal suo attuale grup* 
po dirigente. Tutti questi so* 
no indici dello sconcerto e 
del decadimento dei ceti so
ciali e dei gruppi poUtici 
minacciati dall'avanzata del 
movimento operaio e demo
cratic di cui il PCI e da 
mezzo secolo partecipe e 
animatore. Le masse popo-
lari non solo non vogliono 
piu vivere come per il pas* 
sato, non solo si battono 
per cambiare le loro condi-
zioni di vita e di lavoro, ma, 
soprattutto in questi ultimi 
anni, vengono traducendo 
la loro immediata consape-
volezza di classe nella co* 
scienza politica della neces
sity di iniziative e lotte di 
massa, costruttive e unita* 
rie, per imporre un pro-
gramma rigoroso di genera-
li riforme nelle strutture 
dell'economia e della socie
ta. 

ECCO dove e come misu-
riamo il cammino in 

avanti che il nostro Partito 
ha fatto compiere alia ma
turity e alia capacita diri
gente della classe operaia, 
alia qualita e all'ampiezza 
delle sue alleanze politiche, 
sociali e cultural!. Ecco do
ve - cdnsfatiamo l'impronta 
positiva che ha tracdato 
neUa vita nazionale l'azio-
ne e la presenza del nostro 
partito. 

Non per nulla, dunque, il 
52. anniversario della na-
scita del PCI segna anche il 
momento in cui verso di noi 
sono rivolte le speranze e 
le awersioni, la fiducia e i 
timori, le sollecitazioni e le 
riserve delle piu diverse for
ze politiche e sociali. II PCI 
e dunque al centro della si
tuazione del paese: la deci-
siva questione nazionale, 
qui da noi e oggi, e la « que
stione comunista ». 

Naturalmente, da una si
mile collocazione oggettiva 
del nostro Partito discende 
una accresciuta responsabi-
lita nostra. E infatti, senza 
cessare mai di batterci e 
premere, come sin qui ab-
biamo fatto, per un sem
pre piu profondo mutamen-
to dal basso dei rapporti so
ciali e politici, degli equili
bri nella distribuzione del 
reddito, per un allargamen-
to della democrazia, in pari 
tempo noi ci impegnamo 
per la soluzione positiva dei 
grandi problemi dello svi-
luppo nazionale, e cioe per* 
che si esca dall'attuale cri
si economica e politica per 
una via democratica e rin-
nova trice. 

Questo obbliga tutti i par
tita e le forze sociali che so
no interessate alle sorti del
la democrazia a fare i conti 
con noi. Ma si deve uscire 
una buona volta da quella 
coneezione per cui il PCI — 
uno dei principali artefici 
della Resistenza, della Re-
pubblica, della Costituzione 
che regge il nostro paese, la 
forza ieri e oggi decisiva 
per la salvaguardia e lo svi* 
luppo della democrazia — 
sarebbe semplicemente un 
partito tollerato e anzi tol-
lerabile solo a patto che 
venga mantenuto per prin-
cipio aU'opposizione, cioe 
estraneo alia direzione cen-
trale di quello Siato che es-
so ha concorso a fondare 
insicme ad altre forze poli
tiche deraocratiche e popo-
lari. 

Certo, oggi e preminente 
il problema di rovesciare 
l'attuale governo, di deter-
minare una inversione di 
tendenza. Ma quanti sono 
chiamati a realizzare una 
nuova soluzione governati-
va, si dimostreranno inade-
guati a questo compito, e 
non riusciranno forse nep-
pure ad adempierlo, se non 
prenderanno coscienza della 
svolta richiesta dalla crisi 
che scuote la societa italia-
na e quindi della necessita 
di un incontro con te forze 
e con le proposte che noi 
esprimiamo e che sono inso-
stituibili per la soluzione po
sitiva del problema italiano. 

.Enrico Berlinguer 
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: i passi avanti del negoziato 
sostenuti dalla mobilitazione unitaria 

Se Nixon non da a Kissinger nuove consegne Faccordo dovrebbe essere siglato la prossima settimana - I vietnamiti invitano alia 
vigilanza - Radio Hanoi ribadisce che il Vietnam e uno solo - Oggi Haig rientra a Washington dopo i colloqui con Thieu - Massicci 
bombardamenti deiraviazione USA in tutto il sud - Un altro pilota americano posto sotto accusa perche si rif iuto di bombardare Hanoi 

A Roma manifestazione nazionale dopo la conferenza mondiale (a:Pag. 19) 

Non impegnativi 
accenni di Nixon 

alia fine della guerra 
Eccezionale schieramento militare intorno al Cam-
pidoglio — Imponente dimostrazione pacifista 

WASHINGTON. 20. 
Nixon si e insedlato oggi po-

meriggio alia Casa Bianca. 
per il suo seoondo mandato 
presidenziale, pronunciando il 
discorso di Investiture sulla 
scalinata del Campldogllo, in 
una cornice di eccezionali mi-
sure di slcurezza. In tutto 11 
discorso, non e mal risuona-
ta la parola Vietnam, ne e'e 
stato alcun accenno alle trat-
tative in corso. Nixon ha sol-
tanto detto, dopo le prime bat-
tute, che «ci troviamo sulla 
soglia di una nuova era di 
pace nel mondo», ed U pro
blema e ora coome useremo 
qxiesta paces. • 

Piti avanti.. mentre sulla 
pla^a del Campidogllb afflul-

vano gruppi dl dimostranti 
paciflstl, Nixon ha aggiunto: 
«Mentre la piu lunga e diffi 
cile guerra dell'America giun-
ge alia fine, cerchlamo nuova-
mente di imparare a discute-
re le nostre divergenze con cl-
vilta e deooro». Un terzo ed 
ultimo accenno, infine. anche 
esso indiretto. 6 suonato come 
una vera e propria rivendica-
zlone della criminale escala
tion di dicembre: a Siamo or-
gogliosl — ha detto infatti Ni
xon — per le nostre coragglo-
se, nuove iniziative per la pa
ce con onore »; una pace — ha 
aggiunto, ripetendo un suo 
usuate slogan — «in grado 
(Segue in ultima fttgmm) 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 20 

Martedl prossimo I'attenzia 
ne mondiale ora rivolta a 
Washington e Saigon, si con 
centreri su Parigi dove Kis 
singer fara ritorno: e non per 
< proseguire il negoziato >, se-
condo la formula adottata 
nei mesi scorsi dalla Casa 
Bianca, ma per « completare 
il testo dell'accordo >. Quello 
di martedi. insomma. dovreb 
be essere veramente c I'ulti 
mo appuntamento per la pa
ce » — come titola stamattina 
un grande quotidiano parigino 
— che precederebbe di una do 
cina di giorni la firma Rolen 
le dei trattati e la cessa 
zione del fuoco nel Vietnam 
dopo 13 anni di aggressione 
americana. 

II problema. oggi. oon e 
di essere ottimisti o pessi 
misti. ma e di guardare la 

' realta in faccia. di misura-
re i'ampiezza del . cammino 

: percorso, di avere coscienza 
' che la pace pud e deve es
sere raggiunta entro brevissi-
mo tempo, senza dimenticare 

', un solo istante che Nixon e 
un uomo imprevedibile e sen
za scrupoli. cui non bisogna 

. dare tregua sino a che la fir-

; Aucjusto Pancaldi 
{SegU9"?n v ultima pagini) 

PARIGI1— I compagnl (da sinistra) Sergio Segre, Enrico Berlinguer, Xuan Thuy e Nguyen 
Mfnh Thong, net corso del fraterno incontro fra i rapprosentanti della RDV e la delega-
zione del Partito comunista italiano . —- :-

Iniziano 32 ore di sciopero articolato per il rin novo del contralto 

PIU FORTE LA DEI METALMECCANICI 
Cgil - Cisl - Uil: nuove azioni per le riforme 

La Federazione sindacale conferma il suo duro giudizio sull a politica del govemo.— «Battere il disegno di involuzione 
e di restaurazione» _— Grave rappresaglia all'ltalsider di Bagnoli — Domani si fermano per tre ore tram e autobus 

II movimento sindacale rafforza I'lmpegno di lotta per I'occupazlone, le riforme, il Mez-
zogiorno, i contratli proprio mentre piu grave si fa la situazione politica a sociale. Dopo 
lo sciopero generate del 12, una grande prova di unita, di fona • di rosponsabilita data 
da milioni di lavoratori la Federazione CGIL. CISL, UIL tntende continuare I'azione (un pro-
gramma di iniziative concrete sara definite assieme alle strutture delle tre organhaazioni). 
ribadendo il giudizio negativo sulla politica del governo. esprimendo pieno appoggio alia lotta 

di quel lavoratori. prim! tra 
tutti 1 metalmeccanlcl. cne si 
trovano alle preae coo un pa-
dronato provocatore. che ten
ia dl drammattsare la situa 
zione contrattuale sflda 1'in 
tero movimento sindacale. La 
risposta alia provocatoria 
rottura delle trattaUve decl-
aa dalla Federroeccanlca e 
stata pronta e declsa a. nei 
prosslml giorni, e destlnata a 
diventare ancora plii forte. I 
metalmeccanlcl hanno aperto 
una nuova fase dl lotta che 
prevede 32 ore dl scioperi fl 
no al 10 febbralo nelle azien-
de private e 24 ore nelle 
aziende a partecipazione sta-
tale con le quali nuove trat
taUve sono preriste per mer* 
coledl 24. Domani avra luogo 
ana rlunlone del slodacaU del-
llndustria promosaa dalla 
FMerazioae CglL Cisl. Oil per 
deddere le Iniziative da por-
tare avanti. Per martedl I me
talmeccanlcl ^ preparano una 
glomata dl lotu per roccu-
pazione. Altre fortl categorle. 
a partire dajll autoferrotran-
vleri che domani sdoperano 
per tre ore. sono nel pieno 
della lotta contrattuale 

D movimento sindacale qumdi 
e ben deciso ad andare avanti. 
come ribadisce la Federazione 
CGIL, CISL, UIL che ba dif 
fuso in antidpo I'introduzione 
dei segretari generali Luciano 
Lama. Bruno Storti. e Raffaele 
Vanni alia conrerenza stamps 
che si svdgera mercoledl 24 a 
Roma. I smdacati confermano 
« rapprezzamento negativo sulla 
mancanza di votoota politica del 
governo in materia di riforme 
ed in particolare di politica di 
svfluppo dei Mezzoeiorno e del-
l'occupazione >. affermano - di 
non voter veder «vanificato un 
Iungo e costante impegno politi
co e di lotta sui grandi temi del 
rinnovamento sociale del Paese*. 

La nota continue esprimendo 

Pesanti condanne ad Atene 
4 anni e mezzo a Panagulis 

20 mesi a Lorna Briffa 
Pesanti condamw tono stato I I M S M questa sera dalla corto 
marzialo di Atene. Stathis Panagulis — cha ha concluso la sua 
roquisitoHa contro il regime gridando «Viva la libarta » — o 
stato condannato a 4 anni o 4 mesi di career*. Lorna Briffa Ce-
vlglia a N most. Nella fete: Stathis Panagulis o Lorna Briffa 

A PAGINA I f 

(Segue in ultima pagina) 

INTERVISTA Dl THEN-
T I N : e BATTERE GLI 
STRATEGHI DELL' AV-
VENTURA > A PAG. t 

La colpa della rottura 
DtnaruA at rinnovaU tenia-

tivi di mistificazione e dinar* 
£1 atte ipocrite grida cTaUar' 
me che si levano suite sorti 
della prodmtone e suWtnasprt-
mento delta tenstone sindaca
le. occorre che Vopinione pub
blica sia bene tnformata e 
orientata su quanto sta acca-
dendo, e su chi ricadono le 
responsabUita. Se oggi la piu 
importante vertema contrat
tuale e in una fase partieolar-
mente acuta, se lo scontro dt 
classe. com'e inevitabtle. insi
de sulTandamento produttioo 
e la coUettivita ne subisce t 
costi. do accade perchi ti pa-
dronato metalmeccanico ha 
bruscamente e unuateralmen-
te rotto le trattative nel mo
mento stesso in cui esse sta-
vano entrando nel merito dei 
problemt 

Tate rottura — bisogna dir-
to chuvo — e stata delibera-
Jamente • decisa per •• motivi 
politfci ' generali. senza al
cana attinema con una 
normale dialetUca; sindacale 

fatta dl proposte a contro-
proposte. Chi, nella Feder-
meccanica, ha vobdo pot-
tare le cose a questo punto. 
lo ha fatto forzando to stesso 
equUtbrio interna deU'organiz-
zaztone padronale, ignorando 
le rcsponsabtti dichiarazioni di 
disponibUita prospettate dot 
sindacati operai, e tnfischian-
dosene delle consegueme che 
ne sarebbero derivate aWeco-
nomia nazionale. 

1 boss delta metalmeccantca 
hanno avamato Vassurda pre-
tesa che i sindacati nazionalt 
si 'assumessero impossibili e 
assurdi compiti nei. confronti 
dell'azione articotdta nelle 
4tdende e nei confronti delle 
autonome iniziative dei consi
gn di fabbrica ncWappUcazio 
ne del contralto e nella discus-. 
stone attorno aVLe innovadoni 

- tecnologtehe e aU'organizxaeio-
ne. 

E" dunque evtdente di che 
-si tratta. Siamo di tronte a 
un tentativo di umUiare U mo
vimento sindacale, an tentati

vo, grottesco quanto dispera-
to, di tornare a sistemi auto-
ritari che le lotte di quesu\ 
anni hanno detimtycamente 
spazzato via, > \ 

B' stntomattco deU'atfeggia-
mento del governo di centro-
destra verso le verteme del la
voro, che I'organo centrate del
ta I)C sia uscito proprio ieri 
con un editoriale nel quale 
si cerca di affermare anche in 
questo campo il principio del
la *centralita». No. E' falso 
parlare di eirrigidimento bi-
laterale », e falso dire che * le 
parti sono rimaste sostanzial-
mente ferme al punto di par-
tenza». la rottura e unilate-
rale, t politico, e un dtto gra
ve del padronato. Cib compor-
tera un duro prezzo, perchi 
lavoratori e sindacati non so
no disposti in alcun modo a 
lasciarsi umQiare, Ma it Paese 
e ptenamente consapevole di 
chi sono le eolpe, e a quali 
scelte reaztonarie esse vanno 
fatte risalire. 

I'annuncio dato dal president dell'ANPI Arrigo Boldrini 

Una grande petizione popolare 
per concrete misure antffqsciste 

GENOVA, 20 
• O compagno on. Arrigo Bol
drini. presidente dell'ANPI e 
vKepresidente' della Camera 
dei Deputati. ba -nnunciato 
oggi a Genova, nel corso di 
una manifestaziooe antifasd-
sta indetta dall'Associazione 
Nazionale Partigiani dltalia, 
0 lando di una grande peti
zione popolare nazionale — ri
volta al Presidente della Re-
pubblica — per concrete mi

sure contro la - rivhdscenza 
fasdstica. 
• I punti principali della peti
zione riguardano: 

1) Colpire tutte le attivita 
fasdste attraverso i mezzi le
gal! gia esistenti e queUi nuo-
vi che fl Parlamento riterra 
validi per la salvaguardia del
la legalita costituzionale. . 

2) Nomina di una Commis
sion* parlamentare di inchie-
sta sulla base delle proposte 

gia presentate in Parlamento 
sui promotori. fiancbeggiatori 
e fmanziatori dei movimenti o 
dei partiti che nella sostanza 
o nei metodi si richiamino al 
fascismo. 
- 3) promuovere lo sciogli-
mento di tutte le organizzazio-
ni paramflitari fasdste. 

,-.\ 
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A Parigi 

Incontri 
di Berlinguer 

con i delegoti 
della RDV 
e del GRP 

COLLOQUIO DEL SEGRETA-
RIO DEL P.C.I. CON IL COM
PAGNO MARCHA1S SEGRE-

TARIO DEL P.C.F. 

t compagnl Enrico Ber
linguer, Segretarlo generale 
del PCI e Sergio Segre, re-
sponsabile della Sezione Este-
ri, sono stati ricevuti dal ml-
nistro Xuan Thuy, capo del
la delegazione della Repub-
blica democratica del Viet
nam alia conferenza di Pari
gi All'incontro, che si e svol-
to nel cllma dl calorosa e f ra-
terna amicizia che caratteriz-
za 1 rapporti tra il Partito 
Comunista Italiano e 11 Par
tito del Lavoratori del Viet
nam, hanno participate i 
compagnl Nguyen Minh*Vy, 
vice capo della delegazione, 
Ng&yen Mal e Nguyen Minn ' 
Thong. Nel corso della con
versazione si e proceduto a 
uno scambio di informazionl 
sugli ultimi sviluppi della si
tuazione vietnamita e sulla 
azlone che 1 comunisti Italia-
ni conducono, insieme ad al
tre forze politiche, per la ces-
sazione def jnitiva dei bombar
damenti e di ogni altra azio-
ne di guerra contro la Re-

pubblica Democratica del Viet-. 
nam, per la fine di ogni in-
tervento militare nel Vietnam, 
per la salvezza f isica e la libe-
razlone dl tutti i detenuti po
litic! nel Sud, per la firma 
al piu presto degli accord! 
e il raggiungimento di una 
giusta soluzione d! pace che 
affermi 11 diritto del popolo 
vietnamita alia liberta, alia 
indipendenza e aH'unlta na
zionale. II compagno Berlin-
gier ha sottolineato inoltre 
l'impegno del PCI e di un am-
pio schieramento di forze po
litiche italiane per l'imme-
diato riconoscimento della 
Repubblica democratica del 
Vietnam da parte dell'Italia. 
D ministro Xuan Thuy ha pre-
ga*o 1 compagnl Berlinguer e 
Segre dl esprimere la sua pro
fonda riconoscenza al com
pagno Luigi Longo, al Comi-
tato Centrale e a tutt* 1 co-
musjsti Italian! per lazione 
che hanno svolto e svolgono 
per la pace e l'indipendenza 
del Vietnam, e dl rendersl 
interpret! — presso tutte le 
forze politiche democratiche 
e l'opinione pubblica Italia-
na — del suo alto apprez-
zamento per 11 grande movi
mento dl solidarieta con il 
popolo vietnamita, Nel cor
so dell'incontro e stato con 
forza sottolineato che la vigi
lanza, la mobilitazione e la 
pressione dei popoli sono in 
questo momento decisivi, piu 
che in qualsiasl altro mo
mento del passato, perche si 
addivenga al piu presto alia 
conclusione della guerra e al
ia firma degli accordL 

I compagni Berlinguer • 
Segre si sono poi recatl nel
la sede della delegazione del 
Govemo rivoluzionario prov-
visork) del Sud Vietnam al
ia Conferenza di Parigi dove 
sono stati ricevuti dal vice ca
po della delegazione, Dinh Ba 
ThL All'incontro hanno parte-
cipato Tran Van Tu e il dot-
tor Le Van Loc. Si e proos-
duto a un ampio scambio di 
informazionl, con particolare 
riguardo alia situazione nel 
Sud Vietnam e all'esigenza 
che si realizzl il piu ampio 
achieramento mondiale per 
impedire la Hquidazione dei 
prlgionieri politici nel Sud 
Vietnam e impome la libera-
zione. Anche a questo riguar
do, e con riferimento al viag-
gio che una delegazione del 
Fronte Nazionale di Libera-
zione ha compiuto recen-
temente in Italia. 1 rappre-
sentanti del GRP hanno e-
spresso la loro riconoscenza 
per l'imponente azlone di lot
ta e di solidarieta sviluppata 
dal comunisti e da tutte le 
forze democratiche e di pace 
Italiane, laiche e cattoliche. 

I compagnl Enrico Berlin
guer e Sergio Segre sono sta
ti poi ricevuti nella sede del 
Comitate Centrale dal compa
gno Georges Marchats. Segre-

(Segue in ultima pagina) 
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SETTIMANA POLITICA 

r^Tehsione nella DC 
i i > - > 

Non c'e dubbio cho Tat-
tuale momento politico e, 
como ha riconosciuto perfi« 
no 11 Popolo, € particolar-
mente teso e non privo di 
qualche incertczza». Nello 
stesso agitarsi di posizioni 
e di uomini all'intcrno della 
Democrazia cristiana si sta 
rivelando in forma sempre 
piu acuta un malessere ge
nerate, che ha un nome: 
centro-destra. In un arco 
abbastanza breve di tempo, 
molti nodi sono venuti at 

Jiettine. Innanzitutto, quel-
o net quale si riassume uno 

del cardini della situazione 
italiana: 1'esigenza, cioe, di 
una difesa coerente della 
Repubblica, uscita dalla Re-
sistenza, dai rigurgiti neo-
fascisti. II raduno missino 
e stato isolato all'EUR, in 
mezzo a nugoli di poliziotti; 
e nello svolgimento, squalli-
do e scontato, dei lavori, 
si e scorto il segno della 
crisi di una linea che insi-
ste in una mascheratura 
« legalitaristica » senza tut-
tavia poter nascondere l'au-
tentica vocazione squadrista. 
La questione e stata posta 
attraverso un grande moto 
popolare che da Roma —• 
con la manifestazione dei 
100 mila a Porta S. Paolo — 
«i e irradiato in tutto il Pae-
ge. Qualche giornale ha cer-
cato di nascondere questo 
dato politico di primo piano 
dietro un'esagerata gonfia-
tura degli scontri di alcuni 
gruppetti con la polizia. 

In realta, le manifestazio-
ni di unita antifascista di 
questi giomi hanno messo 
definitivamente a nudo la 
debolezza della posizione di 
chi aveva teorizzato la ri-
aposta al soprassalto fasci-
Bta nei termini di una < rin-
corsa >, di uno spostamento 
a destra. E' sulla base di 

FANFANI - Congresso 
senza < arllf ICIOM dl-
lazlonl», 

questa filosofia che la DC 
ha inventato la formula del
la « centralita >, giungendo 
poi all'approdo del governo 
Andreotti-Malagodi. Tutto 
cio oggi non regge piu. 

Non c'e uno solo dei pro-
blemi attualmente sul tap-
peto che possa essere affron-
tato e risolto seguendo Tot-
tica del governo. Da qui un 
progressivo complicarsi del
la situazione e un aggravar-
si di quella incertezza del
la quale parla anche il gior
nale dc. In pochi giorni, il 
governo si e trovato in dif-
ficolta in Parlamento sulla 
RAI-TV e sui superstipendi 
concessi a un pugno di alti 
burocrati: nell'un caso come 
nell'altro, contestato dall'in-
terno stesso della DC, ha 
dovuto accettare l'appoggio 
dei neo-fascisti nelle votazio-
ni avvenute in Commissione. 
Per il «fermo* di PS, il 
centro-destra ha presentato 
al Senato il progetto di leg-
ge preparato gia da tempo, 
facendo evidentemente un 
esagerato affidamento sull'a-
vallo del procuratore gene-
rale, Guarnera. La sinistra 
dc, per bocca di Donat Cat-
tin, ha ribadito che essa vo-
tera contro alle Camere. 

In Parlamento, la batta-
glia che si presenta come la 
piu immediata e quella sui 
fitti rustici. A Montecitorio 
cominceranno in settimana 
le votazioni sugli articoli, e 
per il governo sara il mo
mento di fare i conti non 
soltanto con l'esiguita dei 
propri margini di maggio-
ranza, ma anche con i dis-
sensi intemi. 

Questo e il quadro che 
martedi si trovera di fron-
te la Direzione democristia-
na. Possibile ignorarlo? Lo 
on. Forlani sta menando il 
can per l'aia da sei mesi. 
L'estate scorsa, fu lui a pre-
annunciare un grande dibat-
tito politico in un Consiglio 
nazionale (avrebbe dovuto 
svolgersi lo scorso settem-
bre), ma a tanta distanza di 
tempo il Consiglio nazionale 
non e stato ancora convoca-
to e la DC si e trascinata 
avanti senza discutere di 
politica, accettando in con-
creto di essere rappresenta-
ta dal centro-destra di An-
dreotti. II bilancio e molto 
severo. Le sinistre attacca-
no la segreteria del Partito; 
forze della stessa maggioran-
za dc premono per uscire 
dalle strettoie dell'attuale 
coalizione ministeriale. 

FORLANI — Evitato 
per sei mesi il dibat-
tito politico 

II < nodo > del Congresso 
nazionale (i termini statu-
tari sono largamente scadu-
ti) viene a riproporsi. Il 
sen. Fanfani, dopo un lun-
go silenzio, ha fatto d iff on-
dere una nota ufflciosa, non 
pubblicata dal Popolo, che 
contiene un brusco richia-
mo a Forlani, perche il 
Congresso sia convocato sen
za « artificiose dilazioni ». 
Congresso si, ma per fare 
che cosa? Ecco che torna in 
ballo la questione del siste-
ma di votazione interna. II 
< quorum » appare ormai li
quidate, e si parla del ri-
torno al maggioritario (la 
lista con oltre il 50 per cen
to dei voti dovrebbe avere 
un premio di maggioranza, 
e le altre si dividerebbero 
proporzionalmente il resto 
dei posti). Si discute sulla 
messa a punto di questo si-
sterna, ma intanto emerge 
qual e la questione di so-
stanza. E' logico che il < li-
stone» di maggioranza do
vrebbe formarsi intorno a 
una linea (il centro-destra?); 
ed e altrettanto logico che, 
stando cosl le cose, in sede 
nazionale la lista maggiori-
taria dovrebbe essere ca-
peggiata dalla pariglia For-
lani-Andreotti. 

Sollevando la questione 
del Congresso dc, dunque, 
si solleva inevitabilmente 
anche quella del governo e 
dell'assetto interno democri-
stiano. Se il Congresso ci 
sara, bisognera vedere chi 
avra la forza di dargli una 
impronta e di porsi alia te
sta delle liste vincenti. E 
molto dipendera da quan-
to sara larga e incisiva la 
generale battaglia contro il 
centro-destra. 

Candiano Falaschi 

II 27 gennaio una manifestazione nazionale a Roma 

IVA E CAROVITA: INDETTE 
DUE GIORNATE DI LOTTA 
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Larghe adesioni all'iniziativa della Lega 
prezzi, I'intervento pubblico e le riforme 
I'associazionismo e delle piccole impr 

delle cooperative — II collegamento fra I 
di struttura — Una scelta a favore del-

ese chiesta al Parlamento e al governo 

L'aumento dei prezzl pro-
segue a forte rltmo, per la 
azione comblnata dell'IVA e 
della speculazlone del grossl 
operatorl economlcl, ed 11 go
verno contrappone alle rlchle-
ste dl Intervento soltanto una 
ottusa inerzla. Nei prosslml 
giorni si avra. un'altra verifi
es della gravlta della situazio
ne: l'accertamento dell'lndlce 
del costo della vita, per 11 
quale si prevedono 4 o 5 scat
ti di scala mobile, con la re-
stituzlone ai lavoratorl della 
meta soltanto del potere dl 
acqulsto perduto e la diml-
nuzione secca di quello dl 
milloni di penslonatl, degli 
assegni famlllari e delle altre 
lndennlta prevldenziall per i 
quali nonostante le lotte sin-
dacali manca ancora un ade-
guato meccanlsmo di difesa. 

L'appllcazlone dell'IVA e pe-

raltro ancora incomplete ed 
aglra sul prezzi ancora nei 
prosslml mesi. La riduzlone 
del potere d'acqulsto e un col-
po alle posslbilita dl svllup-
po dl tutta l'economla nazio
nale: le piccole Industrie tro-
vano maggiorl dlfflcolta a col-
locare I prodottl; commer-
ciantl ed artiglanl vedono ri-
stagnare o dlmlnulre le loro 
vendite mentre 1 costl au-
mentano. La riduzione del
l'IVA e qulndl una necesslta 
dl tutto il paese e deve at-
tuarsi in due dlrezloni: 1) 
sgravio dei bent e servizi di 
uso generale: 2) esenzione 
dall'obbllgo dl dlchlarare 
1'IVA per le imprese com
mercial! e artlgiane fino a 12 
milloni dl affari all'anno. Que
sta rlchiesta specifica si un!-
6ce alle rlvendicazlonl piu ge
neral! che Slndacatl, Lega 

Su invito del comitato centrale del PCI 

Delegazione in Italia 
di compagni della RDT 

I rappresentanti del Partito socialista unificato 
tedesco (SED) avranno una serie di colloqui 

Su Invito del Comitato centrale del PCI giungerd domani mat-
tina a Roma una delegazione del Comitato centrale del Partito 
socialista unificato tedesco (SED) guidata dal compagno Werner 
Lamberz, membro dell'Ufflcio politico e segretario del Comitato 
centrale, deputato alia Camera del popolo. 

Fanno parte della delegazione I compagni Werner Kroli-
kowski, membro dell'Ufflcio politico e prlmo segretario della 
Federazione di Dresda, deputato alia Camera del popolo; Paul 
Markowski, membro del Comitato centrale, responsabile della 
Sezlone esteri e deputato alia Camera del popolo; Eberhard 
Heinrich, membro candidato del CC; Hans-Peter Minetti, mem
bro candidato del CC e presidente del Slndacato artisti; Alfred 
Marter e Klaus Mehlltz, collaborator! del Comitato centrale. 

Nei corso del suo sogglorno in Italia, che si prolunghera slno 
al 30 gennaio, la delegazione della Repubblica democratica te-
desca avra, oltre al colloqui con II PCI, una serie dl incontrl 
con personality politlcha e visiters Firenze, Llvomo, Siena 
• Grosseto. 

Attuata un'altra delle gravi iniziative inflazionistiche del governo 

BOLLETTA DEL TELEFONO RADDOPPBATA 
per milioni di f amiglie ed imprese 

I maggiori profitti per i concessional del servizio sti mati ora in cento miliardi di lire — Si comincid col dire 
che occorreva « ristrutturare le tar iff e » — I problemi giuridici e politici e posti da un servizio che non e piu ven-

duto «a l costo» ma includendo una vera e propria tassa di trasferimento a favore di soggetti privati 

U rincaxo del telefonl e an-
dato in vigore tre mesi fa 
zna soltanto in questi giorni 
la maggior parte degli otto 
milioni di abbonati ne preoi-
dono visione e si renderan-
no conto, percio, del caraite-
re predatorio della prima im-
portante decisione presa aal 
governo Andreotti-Malagodi 
dopo il suo insediamento. Le 
bollette che arrivano in que
sti giorni non contengono An
cora tutta la verita, in quan-
to si riferiscono non a tre 
mesi pieni di scatti, ma solo 
a, due mesi e qualche giomo. 
Un ultexiore rtnearo compa-
xira. dunque nella prossima 
bolletta. Ma gia. ora e possi
bile fare i conti, si puo avere 
un'idea di cosa sta SUCCA-
dendo. 

II raddoppio della spesa e 
un caso comune. Nonostante 
la riduzione del 25% agli ax-
tigiani, si vede come esso 
eolpisca tanto la famiglia 
quanta 1'impresa, nelle n 
spettive proporzionl. C'e l'at-
tacco diretto al reddito delle 
famighe ma quello indiretto. 
attraverso gli aumenti dei 
prezzl, e forse ancora piu izv 
•inuante e pericoloso: il pic 
eolo commerciante, rartigia-
no dei servizi cerchera di ri-
valersl dei suoi cost! ed ecco 
un formidaolle argomento per 
ehi vorrebbe scaricare la col-
pa dell'aumento dei prezzi sui 
piocoli operator!. I grandl 
gruppi flnanziarl prendono 
due piccioni con una fava, in-
cassano profitti e spingono 1 
lavoratori a corabatterKl fra 
loro. 

La stlma dei profitti deri-
vanti dal nncaro telefoni cre-
ace ogm glorno che passa. 
All'inizio si comincid col dire 
— con lavallo di fior di ml-
nlstri democrlstianl e imbo-
niroento attraverso giornall 
asserviti — che lo scopo era 
la «ristrutturazione delle ta
riffe» in modo da far pagan* 
meno certe categorie di abbo
nati, facilitare l'uso del tele-
fono e cosl via. L'entrata per 
la societa concessionaria non 
•arebbe aumentata. Era im 
modo semplicemente per na
scondere la mano. 

Poi, sotto le contestaziom. 
governo e concessionarie am-
misero che vi sarebbe stata 
una maggiore entrata dl 50-
•0 miliardi d! lire «per fi 
nnzlare nuovl lnvestimen-
tl». Ora si parla apertamente 
di un maggiore lntroito dl 

100 miliardi di lire mentre gli 
esempi di tariffe raddoppiate 
fanno pensare che l'aggressio-
ne alia borsa dell'utente sia 
andata anche oltre. 

Ma quali investimenti vuol 
finanziare il gruppo SIP con 
1 quattnni estorti all'utente? 
Coiitesnanio il metodo — lo 
utente ha l'obbligo di pagare 
il costo del servizio, non gli 

¥ Investimenti della SIP — ma 
anche la verita di queste at 
fermazioiu. Ancora oggi vi so
no 300 mila cittadmi che 
aspettano di avere l'apparec-
chio pur essendo passati 1 
termini previsti dalla conven-
zione di concessione. Ve ne 
sono altri che non avranno 
per niente il teletono percne 
abitano distant! dalle linee 
esistenti e la tsiP non vuoie 
spendere. In primo luogo, 
aonqiie. sono l profitti Cue 
l'utente e chiamaco a pagare. 
La SIP ha portato u capi-
tale sociale a 500 miliardi dl 
lire e per pagare un profitto 
del 10-12% su quel capitate 
occorrono 5060 miliardi di li
re all'anno di profitti da di
stribute. cioe dopo avere sod-
disfatto le esigenze di certi 
particolari soci e fornltori (co 
me il gruppo Pirelli, appalta-
tore e fomitore della SIPi. 

Dietro l'aumento delle ta
riffe c'e dunque la natura pn-
vatistica della gestione SIP. Vi 
sono 400 dirigenti superati 
pendiati e irresponsabili, deci-
ne di appaltaton famelici. 
azionisti come il Vaticano, la 
Pirelli, i gruppi tedeschi la-
renti capo alia Siemens. K 
ad essi che il goveruo An 
dreotti-Malagodl ha sacrlfira-
to un vitale interesse dell'eco-
nomia nazionale qua! e quello 
di mantenere fermi I preT î 
pubblici specialmente in s»t-
ton che. come in questo caso. 
erano gia in passato attivi • 
beneflciarl di profitti 

Lo snaturamento del servl-

Tutti I tcnalori cemunisti 
sono tcnutl ad cssarc presen
ts SENZA ECCEZIONE AL 
CUNA per I* due stdute di 
martedi 13 gtnnale. 

Tutti I deputati cemunisti 
sono ftnuti ad essere prctcn 
ti SENZA ECCEZIONE AL-
CUNA alia stdufa pomerl-
diana di marled! 23 gennaio. 

zio telefonico, la cui tariffa 
non riflette piu 1 costi ma 
include una specie di tassa 
di trasferimento a favore dl 
un monopolio. ripropone il 
problema della concessione 
ad una societa di natura siu-
ridica privatistica di compitl 
che appartengono per loro na
tura alio Stato e della r-nn-
trapposizione a l l ' interesse 
oubblico in cui e venuto ad 
operare il principale azinnlsta 
della SIP. 1'istituto puhblico 
IRI. Anzichfe servire l'lnt^re^ 
se dell'economia italiana in 
questo caso le Parted paziont 
statall hanno condotto un pe-
sante attacco imponendo al 
govemo una decisione a fa
vore della rendita monopoli-
stlca del gruppo SIP e di 
quanti vi fanno i loro affari. 
Tl pretesto degl! e investimen
ti » maschera male un dise-
gno dl Dotere che riversa co
st! economici e politici Inac-
cettabili sull' Uitera societa 
italiana. 

1) Utente 

Prima 

DUE BOLLETTE TRIMESTRALI 

familiare con 3 conversazioni al 

Canone 3.730 
Scatti 2.025 
Imposte 402 

Totale 6.157 

2) Utente 
al giorno: 

Prima 

Canone 
Scatti 
Imposte 

Totale 

Da gennaio 

Canone 
Suppl. 
Scatti 
IVA 

Totale 
piccolo operatore commerciaie, 6 

5.230 
5.550 

755 
11.535 

Da gennaio 

Canone 
Suppl. 

Scatti 
IVA 

Totale 
(1) II supplemento e una speciality riservata 

delle grandi cilta come Roma. 

giorno: 

4.400 
440 (1) 

6.750 
695 

12.285 . 
conversazioni 

7.500 
825 (1) 

13,500 
1.260 

23.085 
agli abbonati 

Scambio di lettere tra I'esponente dc e Orlandi 

LA POLEMICA TRA MORO E IL PSD! 
SUL SUPERAMENTO DEL CENTRO-DESTRA 

n dibattito politico, alia vl-
gilia della Direzione demo-
cristiana di martedi. tende an-
cor piu a concentrarsi sulle 
sorti del governo di centro-
destra, E" questo il problema 
che fa da sfondo a quasi tut-
te le prese di posizione. L'ul-
timo intervento di rilievo e 
stato. ieri, quello dell'on. Mo
ra, il quale ha risposto alia 
lettera aperta del segretario 
del PSDI, Orlandi. con un'al
tra lettera resa pubbllca at
traverso le agenzie di stampa. 
Lo spunto per la nuova messa 
a punto e offerto dalla pole-
mica che si e scatenata ri-
guardo all'af fermazione moro-
tea sulle responsabilita di 
quella ttpattuglia socialdemo-
cratican che h stata deflnita 
components di un «grigto e 
indistinto partito delta con-
servazione». Moro, replican-
do a Orlandi, scrlve che egli 
intende, per spirito conser
vatory un atteggiamento *di 

resistenza e di chiusura in or-
dine at temi oenerali dt poli
tico interna ed estera ed in 
ispecie al dibattito politico, al
ia dialettica democratica ed 
alle alleanze di governo*: 
anon sentire il tema del PSIn, 
per esempio, signified avere 
a animo di conservatore ». 

L'esponente democristiano 
rinvla «a suo tempo* un'in-
dagine sulla «gestione della 
politico di centro-sinistra», 
e ritoma, nei termini not!, 
sulla questione dei rapport! 
con P PCI. ricordando di ave
re escluso una comune * ge
stione del potere (col PCI) 
in qualsiasi forma»; «natu-
ralmente — soggiunge — sen
za pregiudizio di quella seria 
dialettica democratica, alia 
quale i singoli partiti e una 
autonoma maggioranza dt go
verno non possono sotlrarsi*. 
Rlguardo al PSI. Moro affer-
ma che si dovrebbe trattare 
dl a un processo ni facile ni 

breve», ma che occorre co-
munque «cominctare a muo-
verst e dare un segno di tnco-
raggiamento e di fiducia, Un 
incontro di verifica e non di 
pregiudiziali» (e qui e evi-
dente un accento critico nei 
confront! di alcune posizioni 
di esponenti socialdemocratici 
piu tegati aU'esperienza di 
centro-destra). 

Sulle question! di politica 
economica, intanto, e prean-
nunciata una replica di De 
Martino alia lunga lettera di 
La Malfa (il quale ieri na cn-
ticato la politica sindacale de) 
govemo). 

All'EUR sono proseguitl l 
lavori del raduno missino. in 
una squallida alternanza dl 
esibizloni della politica del 
« doppio petto » e di esaltazlo-
nl dello squadrismo. 

e. f. 

cooperative, Confesercenti, 
Confederazione artiglanl, U-
nlone inquilini presentano per 
la lotta contro l'aumento del 
costo della vita. 

MANIFESTAZIONE — II va-
sto e articolato movimento dl 
lotta al carovlta ha ora un 
momento di carattere genera
le nelle giornate di lotta na
zionale promosse dalla Lega 
cooperative per il 26 e 27 gen
naio. 

II 26 gennaio delegazioni di 
cooperatorl incontreranno l 
gruppi parlamentarl, i rappre
sentanti dei due ram! del Par
lamento ed alcuni minlstrl 
per discutere le rivendlcazio-
ni presentate. II 27 avra luogo 
a Roma, con un corteo da 
piazza Esedra a piazza SS. 
Apostoli. una manifestazione 
di massa. Le adesioni raccol-
te fanno prevedere la parte-
clpazlone di almeno 30 mila 
soci di cooperative e consorzi 
fra piccoli operatorl econo
mici. 

L'inlziativa presa dalla Le
ga nazionale cooperative e mu-
tue ha raccolto un vasto ar
co di adesioni. La CGIL sara 
rappresentata alia manifesta
zione da un suo segretario, 
Sllvano Verzelll. n Centro per 
le forme associative in agri-
coltura (CENPAC). cui fanno 
capo slndacatl e association) 
economiche del coltivatori, sa
ra rappresentato dal suo pre
sidente Renato Ognlbene. Le 
adesioni dell'Unlone naziona
le inquilini. Confesercenti, 
Consorzlo nazionale detta-
glianti (CONAD). dell'organiz-
zazlone degli artiglanl, del-
l'ARCI U1SP e dell'Unione 
donne italiane si tradurra an-
ch'essa in significative pre-
senze. Quanto alle altre cen-
trali sindacali. pur non con-
sentendo i rapportl attuali 
iniziative unitarie dl questa 
amplezza e signlflcato, sono 
tuttavia Impegnate anch'esse 
su moltl dei temi propostl 
dalla Lega. Alia base, le dele
gazioni e la parteclpazlone al
ia manifestazione nazionale 
comprenderanno cooperatorl 
di tutte le affiliazioni. 

II slgnificato dell'inizlatlva 
del 26-27 sta nei far uscire 
I problemi dalle ristrette im-
postazioni di categoria, per 
collegarll fra loro; nei porre 
in evidenza che il problema 
del carovita e connesso tanto 
alia manovra congiunturale 
dell'economia e all'azlone fl-
scaJe dello Stato (riduzione 
delle imposte dl consumo) 
quanto alle riforme struttura-
II di sett ore; che le soluzio-
ni concrete ci sono ma richie-
dono non dei rattoppl qua e 
la, bensl coerenti scelte poli-
tiche. 

PIATTAFORMA — Di c!6 e 
dimostrazione la piattaforma 
proposta dalla Lega stessa. 

Controlli: sui prezzi della 
grande industria fornltrice di 
beni di consumo, di materiali 
per l'edilizia e l'agricoltura; 
sui margini dl profitto degli 
importatori. specialmente sul
la came acquistata aU'estero. 

Rete distnbutiva: rinnovar-
la non asflssiando gli esercizl 
familiari. ma programmando 
lo sviluppo associativo fra 
dettaglianti e consumatori. 
A questo scopo la Lega chlede 
un fondo pubblico riservato 
alle iniziative associate e la 
attuazione della legge sulle li-
cenze. 

Imposte sui consumi: revi-
sione dell'IVA, per alleggerir-
la. e abolizione delle imposte 
di fabbricazione sui generi ali-
mentar) per un immediato 
contenimento dei prezzi. 

Agncolttira: promozione 
della produzione dei settori 
deficitari (carne. latte. casea-
ri, zucchero) ed a questo sco
po immediata consultazione 
delle associazioni cooperative 
e contadine. In particolare: 
trasferimento di poteri alle 
Regionl; finanzlamenti ade-
guatl e priorita a! progetti 
cooperativl; revisione del pro-
gramm! e dei rapportl fra In
dustrie all men tari a Partecipa-
zione statale e agricoltura, ri-
forma della Federconsorzi. 

Abitazioni: rifiuto di ogni 11-
mitazione al finanziamento dl 
progetti presentati da inquili
ni associati in cooperative, at
tuazione e miglioramento del
la legge per la casa. in dire
zione di una nuova legge ur-
banistica, aumento dei finan
zlamenti pubblici facendo del
le Region! il centro di spesa 
nei quale organizzare un rap-
porto diretto cooperative-ente 
pubblico. 

Opere pubbliche: le impre
se autogestite di edificazione 
edilizia si propongono come 
strumento dl intervento pub
blico. il quale deve essere 
riconosciuto come tale nella 
legge sugli appalti e nell'azio-
ne dei centri di investimento 
in edilizia. La Lega rlleva che 
un ruolo particolare pud gio-
care I'impresa autogestita. in 
ogni campo, nelle zone col-
plte da dlsastri natural!, per 
un'opera di ricostruzione che 
voglia evitare gli error! del 
passato. 

Credito: aumento a 100 mi
liardi del fondo Coopercredi-

to: fondo speciale per le for
me associative nella distribu-
zione; priorita dei programmi 
cooperativl in agricoltura ed 
edilizia sono punt! di parten-
za per una piu generale rifor-
ma del credito che deve pro-
porsi di ridurre gli alti tassi 
d'interesse che gravano sul
la produzione nella plccola-
media impresa aggravandone 
1 cost!. 

Questa piattaforma 6 un at
tacco realistico a molte delle 

• cause attuali deirinflazlone. In 
particolare alle posizioni di 
rendita e alia subordinazione 
dell'lntervento pubblico a Inte-
res&l privaU. 

Per rlcattare) 

il Parlamento 

Societa 
petrolifere 

fanno mancare 
combustibili 

a Genova 
Iniziative dl rlcatto al Par

lamento sono state prese dalle 
societa petrolifere con lo sco
po di ottenere al piu presto 
l'approvazione di un regalo di 
imposta dl 4 lire e 25 cente-
simi per lltro dl benzina ven-
duto, il quale comporta il 
trasferimento di oltre 300 mi
liardi dalle casse dello Stato 
a quelle dei gruppi finanziarl 
interessatl. Una di esse e se-
gnalata, a Genova, dai com
pagni deputati D'Alema, Ce-
ravolo e Gambolato, i quali, 
in un telegramma al presi
dente del Consiglio Andreotti, 
lo invitano a «intervenire per 
Impedire l'intollerabile ricatto 
delle oompagnie petrolifere 
che fanno mancare combusti-
bile a ospedali, scuole ed uf-
fici. Vivissima e l'indigna-
zione della popolazione ed in-
sufflciente la reazione della 
prefettura ». 

II venftears! di f-.pisodl dl 
questo genere richiede, come 
minimo, un'immediata sup-
plen2a dell'AGIP, che e una 
azienda dello Stato. 

E' da rilevare in proposito 
che il prezzo dei combusti
bili e stato bloccato soltanto 
da qualche giorno, dopo che 
il prezzo era stato considere-
volmente aumentato. E che 
dal 1. gennaio le societa pe
trolifere hanno rincarato del 
20 per cento 1 lubrificantl, 
portando un Htro dl olio fino 
a 1.450 lire (e le mlscele per 
motorinl fino a 200 lire) per 
lltro 

Ti dibattito parlamentare sul 
disegno di legge per il re
galo al petrolled riprende 
martedi • al Senato. In que
sta occaslone lTTnione petro-
lifera, assoclazlone padronale 
del settore, mette in circo-
lazione un fascicolo della sua 
rivlsta Petrolio in cut si ripor-
ta un brano stralciato dal re-
soconto del dibattito parla
mentare, col quale si cerca dl 
mettere in ridicolo l'azlone 
condotta dal parlamentari del-
l'opposizlone contro l'approva-
zione a ad occhi chlusi» del 
regalo flscale. 

dalle 
telecamere 

televisori 
questa 

forza 

gratis 
cataloghi televisori e telecamere 
richiedendoli a 
GBC italiana c.p. 3988 20100 Milano 

EDITORI RIUNITI 

MARX-ENGELS 

Opere complete 
La prima edizione italiana, in 50 volumi, di tutti gli 
scritti editi e inediti di Karl Marx e Friedrich Engels. 

Sono in libreria i volumi: 
IV (1844-1845); V (1845-1846); XXXVIII, Epistola-
rio (1844-1851); XXXIX, Epistolario (1852-1855). 
Ogni volume L. 5.000 

L'Ordine Nuovo 1921-1922 
Riproduzione fotografica delTintera raccolta del 
primo quotidiano comunista, diretto da Antonio 
Gramsci. 
Ouattro volumi per circa 3.000 pagine nei formato 
originate: L. 160.000. 

TOGLUTTI 

Opere complete 
A cura di Ernesto Ragionieri e in collaborazione con 
I'lstituto Gramsci. Introdotti da una densa e acuta 
biografia intellettuale, gli scritti e i discorsi editi 
e inediti del grande dirigente comunista. 

Sono in libreria i volumi: 
I (1917-1926) - L. 4.000; II (1926-1929) - L. 4.500. 
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II nostro 
cammino 
Nella azione quotidiana del Partito 
si raccoglie un patrimonio di storia: 
l'antifascismo, Tunita e la funzio
ne dirigente della classe operaia, 
l'avanzata verso il socialismo sulla 
base delle conquiste democratiche 
L'inizio di questo nuovo an

no di vita del PCI vede U 
nostro partito in buona salute; 
vigorosamente impegnato, e 
consapevole nello stesso tern 
po dell'asperita della lotta, 
per la causa della pace, del-
l'indipendenza e l'unita del 
Vietnam, per la difesa e lo 
sviluppo della democrazja re-
pubblicana. per i beni essen-
ziali del lavoro e del progres-
ao sociale e civile, per la o-
luzione delle grand) question! 
nazionali. di riforma della so-
cieta e dello Stato. Nel 1972 
11 successo elettorale. la ere* 
scita della forza organizzata, 
l'impegno nelle lotte, I'inizia-
tiva politica e ideale. la rifles 
sione, anche autocritica, e . 
l'approfondimento «. della no
stra linea hanno confermato. 
in modo preciso e -etto, che 
il PCI d piu che mai il nerbo 
politico delle dassi lavoratri-
ci e popolari. un punto ded-
sivo di orientamento, dj orga-
nizzazione. di lotta per una 
avanzata deraocratica e' per 
una trasformazione socialista 
deintalia. 

Si pud coprire di insulti chi, 
anche tra i nostri awersari, 
osa renders] conto di questa 
realta e riconoscere in qual-
che misura U dato concreto e 
operante della nostra forza e 
funzione di grande partito 
operaio e popolare. Si pud 
tentare di distorcere la politi
ca • e la prospettiva che noi 
indichiamo, quasi che dalla 
riaffermazione e dalla c. -sci
ta della nostra forza noi in-
tendessimo trarre il proposito 
di una < egemonizzazione >, 
come si dice, di un assorbi-
mento di tutte le component} 
della sinistra italiana. Ma 
quando noi comunisti rivendi-
chiamo la parte e la respon-
sabilita che d tocca nella di-
rezione della vita del nostro 
paese, quando affermiamo 
che non si risolve la ccrisi -
italiana 9 senza affrontare il 
problema dei rapporti con il 
PCI, quando ribadiamc che 
non si governa nel segno e 
nel senso della democrat. 
del progresso sociale. del rin-
novamento politico e morale 
senza fl nostro contribute, noi 
non obbediamo affatto a una 
qualche boria di partito. non 
siamo affatto tentati da esclu-
sivismi ideologic! e politid. o 
da ristretti calcoli di potere: 
indichiamo, in realta. una 
precisa esigenza storica e na-
zionale. 

I fatti stanno, del resto, du-
ramente dimostrando che 
quando si rifluta o si crede 
di • poter esorcizzare quella 
prospettiva e quel moto di ri-

; forma e di rinnovamento de-
• mocratico, che comportano 

rawicinamento, I'intesa, la 
collaborazione delle grandi 
component) popolari: quando 
si cerca, come hanno fatt i 
gruppi dirigenti della DC. una 
via d'usrita con una sterzata 
a destra. la conseguenza e un 
aggravamento di tutta la si-
tuazione, e fl rischio t' "a 
stagnazione e delTarretramen-
to economico e civile del no-

• stro Paese, e 1'awilimento e 
\ U' pericolo per le stesse isti-
' tuzioni, 0 regime. la vita de-
mocrau'ea. Ne d una confer-
ma fl bilancio di sei mesi del 
govemo Andreotti. con il vuo-
to deludente. con I'insuccesso 
dell' « efficientismo », della 
«normalizzazione» e del crior-
dino>, con la prassi Jell'ag 

, giramento e della prevarica-
zione nei confront) del parla-
mento. dei sindacati e delle 
forze politiche. comprese qi el-
le della maggioranza. 

Un vasto 
movimento 

Andreotti pud esaltare 8n-
che vuole fl pragmatismo, op-
ponendo Yammimstrazione al
ia politica, awilendo !e for-
mule di govemo. la funzione 
dei partiti (che importa alia 
gente che al govemo d siano 
4 o 5 o 6 partiti, importa che 
le cose marcino!), esprimen-
do fastidio per «lalta tso!o-
gia politica >. per i disegni 
organid di programmazione 
economica, secondo i modelli 
e le sollecitazioni qualunqui-
stiche e autoritarie del rap-
porto diretto con le forze so-
dali e i «corpi separati». 
Andreotti pud far ricorso. 
quando awerte il fiato grosso, 
alle reazioni nervose di mi-
naccia — li voglio vedere in 
facda i miej awersari — o 
ai richiami ammiccanti a un 
papa - astuto e imperioso - co
me Sisto V. e anche alle for 
z&ture e alle sfide, come ha 
fatto per la RAI TV e per il. 
fermo di polizia. Ma la real
ta e che tutti i nodi — dal-
l'occupazione al costo della 
Tita. dalla condizione del 
Mezzogiorno e delle campa-
ptt al tend della scuola, del

la salute, deH"assetto del ter* 
ritorio, dei servizi pubblici, 
dell'amministrazione della piu-
stizia — si sono fatti ancora 
piu stretti e preoccupanti; la 
realta e che nel paese, nel 
parlamento. nelle forze poli
tiche il governo di centro-de-
stra non solo non e riuscito 
a estendere le basi risicate e 
incerte su cui d sorto, ina ha 
visto crescere le manifesta-
zioni di critica e di dissenso, 
nella stessa maggioranza. ha 
incontrato la resistenza e i 
colpi della nostra ferma op-
posizione. e si e trovato e si 
trova oggi di fronte alio svi
luppo di un vasto movimento 
di protesta e di lotta che. co
me nello sciopero del 12 gen
naio. viene ponendo il proble
ma politico di un mutamento 
di indirizzo e di direzione. 

Necessita 
di una svolta 

La necessita di una -volta 
si fa piu netta e urgente. Ma 
proprio perchd abbiamo co-
scienza che una inversione di 
tendenza. che ci liberi dal co
sto e dal pericolo gravi del 
governo Andreotti ed eviti la 
ripetizione di esperienze *te-
ludenti e logorate. d proble 
ma che impegna a una dura 
battaglia. e ha bisogno di una 
linea e di un programma or-
ganico dello sviluppo demo 
cratico dell'Italia. di una ini-
ziativa politica di grande re-
spiro. di un forte, umtario 
movimento politico di massa. 
proprio per questo noi riba-
diamo l'essenzialita dell'espe-
rienza storica. delle idee, del
la forza del PCI. 

Sia chiaro. Si tratta in que
sto momento per il partito di 
avere il senso, sempre pid 
fermo e coerente, della pro
pria autonomia e responsabi- t 
lita di forza dirigente nazio-
nale. Si tratta per il partito ; 
di dispiegare la propria azio
ne politica e ideale. .nuoven-
do dalle conquiste « storiche > 
del suo lungo e positive cam 
mino: la scelta. che e stata 
alia base della resistenza e 
della rivoluzione antifascista. 
del terreno democratico come 
dato permanente della lotta 
proletaria e socialista: la po
litica delle alleanze come 
«legge» per la classe ope
raia delPaffermazione della 
propria egemonia, e come im-
pegno e capacita di risolvere 
le grandi question] nazionali 
e di avanzare. in ta] modo. 
verso il socialismo: il c fare 
politica ^ — nella lezione di 
Gramsd e di Togliatti — co
me senso corposo e concreto 
delle prospettive, dei îsogni 
e del movimento reals delle 
masse, dell'azione sull'area 
complessiva della societa e 
come capacita di ricondurre 
all'interesse e alia lotta del 
partito operaio i problem) del 
vivere civile, della moralita. 
della cultura. "''"', 

Se un compito preminente 
per fl partito d da assegnare : 
all'inizio di questo cinquanta-
duesimo anno della sua vita . 
e per fl fine piu immediato' 
delTawio di una svolta de
mocrat ica. mi sembra quello 
dello sviluppo del partito co
me grande organizzazione po
litica di massa per essere in 
grado di condurre avanti la 
costruzione di un ampio mo
vimento e fl dibattito. fl con-
fronto. I'iniziativa unitaria 
delle forze democratiche e di 
sinistra. Di fronte alle angu 
stie del pratidsmo. alle fur-
berie mediocri delle misure 
settoriali e corporative, al di-
spregio della c politica». di 
fronte alle tentazioni del < fa
re 9 al di sopra e al "i fuori 
dd partiti. delle istituzioni de
mocratiche. in cui sembra 
tradursi nella DC e in altre 
formazion] una crisi di stra-
tegia e di idealita. e di fronte 
al pericolo che un tale indi
rizzo rappresenta. occorre ri-
vendicare con forza la pre-
minenza della politica. la fun
zione dei partiti. le ragiord 
dell'unita. La nostra storia. i 
caratteri propri del nostro 
partito. il legame e fl consen-
so delle grandi masse lavora-
trid e popolari sottolineano 
quanto dipenda da noi — dal-
I'intelligenza delle proposte 
politiche e programmatiche, 
dalla combattivitn. dallo spi-
rito unitario del PCI — la lot- ; 
ta per bloccare e battere la -
involuzione conservatrice e 
reazionaria e per determinare 
una svolta democratica nella 
politica e nella vita del nostro 
Paese. Fare il nostro dovere 

'con fermezza e con chiarezza 
d essenziale per impegnare . 
tutte le forze democratiche e 
di sinistra a fare il proprio, - > 
con consapevolezza delVur-
genza. . ••'••... 

Alessandro Nafta 

Una lettera inedita di Togliatti del '44 ; 

Ritorno dall'esilio 
NBI glugno scorso II compagno Ernesto Raglonlerl, effettuando rlcercha preparatorle 

oer la ed;zlone delle opera dl Palmlro Togliatti nel • Fondo Dlmltrov • dell'ArchlvIo del-
I'lstituto dl storia del partito presso II Comltato Centrale del Partito Comunlsta Bulgaro, 
ha rltrovato questa lettera scrltta da Palmlro Togliatti II 29 aprlle 1944, all'lndomanl del 
suo ritorno In Italia L'esemplare della lettera la conservato consta dl tre fngll dattllo-
snrlttl in llnpua russa Non si tratta slcuramente deH'orlglnale. ma dl una traduzlone tra-
smessa a Giorgio Dlmltrov, che era stato II segretarlo generale dell'lnternazlonale Co-
munlstt* e quindl. uno del pID stretti compagnl dl lotta dl Togliatti. per Informarlo del suo 
viagglo delle sue prime ImpresslonI In Italia e dell'attlvlta che aveva comlnclato a svol-
qervl. Non sapplamo se I'orlglnale della lettera, evldentemente destlnata al famillarl o 
al comppgnl rlmastl ancora nell'Unlone Sovlettca, sla stato conservato. Sembra tuttavla 
nteressbnte fornlre sin d'ora una ritraduzlone In Itallano della copla In lingua russa, 
quale a', trova nell'archlvlo Dlmltrov. per I'lmmedlatezza e I'lmportanza che II documento 
••Iveste In esso. come II lettore constaterd senza blsogno dl alcun commento, notlzle 
sulle propria vlcende personall, ImpresslonI dal rlnnovato contatto col proprio paese, 
valutaz-one dello stato del partito ed elementl dl anallsl della sltuazlone Italiana si In 
trecctano In modo slngolarmente espresslvo. Rlngrazlamo fraternamente I compagnl bul-
qarl dl svercl messo a dlsposlzlone copla dl questo documento. 

Miel carl. 
non so quando questa let

tera vi arrivera, nd se vi ar-
rivera. I rapporti postali fra 
1'Italia e la Russia non sono 
ancora stati ristabiliti, e non 
10 saranno forse ancora per 
molto tempo. Percid sono co-
stretto a chiedere ad amid 
di consegnarvi questa lette
ra, ma anche per loro sard 
cosa diffteile e nient'affatto 
rapida. II mio viaggio d fi-
nito molto prima di quanto 
mi aspettassi: in aereo fino 
ad Algeri, poi per mare (due 
giorni, ma con tutte le co-
modita. senza il minimo ri
schio e senza pagare un sol
do. Anche nel resto del viag
gio i mezzi di trasporto sono 
stati completamente gratuiti. 
11 soggiorno d perd molto ca-
ro). Ho provato profonda 
commozione e gioia nel ritro-
varmi di nuovo nel mio paese 
e in mezzo al nostro popolo, 
anche se mi hanno dato su-
bito una cattiva notizia. Mio 
fratello Enrico d morto qual
che anno fa di un tumore al 
cervello e dopo I'operazione. 
Ne sono rimasto molto scos-
so. perchd ero sicuro di in-
contrarlo. 

Potete immaginare come 
mi hanno accolto. Non so 
quante centinaia di persone 
mi hanno abbracciato e ba-
ciato, e quante migliaia si 
sono af foil ate nelle sedi del 
partito per vedermi e strin-
germi la mano. La simpatia 
d cresciuta ancora. soprattut-
to fra i ceti medi senza par
tito, quando si d vista la po-
sizione assunta dal partito 
dopo il, mio arrivo. Ho rice-
vuto Iettere e regal) da per-

> sone che prima non solo non 

pensavano a me, ma che cl 
avevano sempre considerato 
con difftdenza e ostilita. II 
giorno di Pasqua mi hanno 
messo a disposizione lutta 
una villa a Capri, perchd vi 
potessi preparare la relazione 
che dovevo fare due giorni 
dopo. Le persone piu impen-
sate vogliono conoscermi. 

Sono finiti i giorni della 
beata clandestinita! E ora, 
dopo la formazione del go
verno. d ancora peggio. La 
portinaia e la ragazza che mi 
fa da mangiare mi chiaraano 
c cavaliere >! Ma la cosa piu 
curiosa d che, almeno per 
ora, non mi possono piCt arre 
stare: i commissari di pub-
blica sicurezza, che sono ri-
masti press'a poco gli stessi, 
mi guardano con l'aria di chi 
non capisce pid niente, anzi, 
sono costretti a chiamarmi 
c eccellenza >, e I carabinieri 
a farmi il saluto col fuci'e! 
Ma questa d la parte allegra 
della faccenda. Nel lavoro in 
contro invece enormi diffi-
coltd. e non so ancora bene 
come ne verremo a capo. I 
quadri mlgliori sono dall'a) 
tra parte, e quelli di qui. a 
parte alcuni. anche se sono 
svegli. non si d ancora ca
pita se ci si possa fare pieno 
affidamento. Bisogna dire ai 
compagni che a tutti i costi, 
e per tutte le vie possibili 
devono mandarmi rinforzi di 
ogni genere, e anche demen
ti non di primissimo piano, 
perchd qui tutto torna utile. 

H partito d dawero molto 
forte nel paese, e ora la ma 
autorita d cresciuta ancora, 
ma d molto debole dal punto 
di vista organizzativo, e 
quanto alia b'nea politica, si 
basa quasi completamente 

sull'autorita dl chi lo dirlge, 
e solo in misura minima sul
la maturita dei suoi aderenti. 
La situazione presenta per
cid molti pericoli, e spero che 
voi mi aiuterete. 

Un'altra cosa di cui ho ur
gente bisogno. d che voi mi 
spediate libri. riviste, opu-
scoli. ritagli di giornale e 
cos! via in russo. Qui non 
c'd assolutamente nulla. In-
fine, bisogna che mi si man-
dino al piu presto I quaderni 
di Gramsd. (Se qualcuno 
viene con gli stessi mezzi 
che ho usato lo, si ricordi 
che pud portare con sd qual
che libro. dato che il con-
trollo non d molto rigoroso). 

Anche la vita materiale 
qui d molto dura. Solo U cli-
ma d splendido e ci si sente 
rinascere. Da quando sono 
qui d piovuto una volta sola. 
C'd sempre un sole stupendo 
e fa caldo. Per il cibo e i 
prodotti alimentari. la situa
zione d molto curiosa. A dif-
ferenza di Algeri. dove non 
c'd nulla, e anche nei mi-
gliori ristoranti mangiano da 
far pena. qui c'd di tutto. 
sia nei negozi che nei risto 
ranti. ma i prezzi sono alle 
stelle. Un piatto di spaghetti 
in brodo costa cinquanta li
re. Una tazza di caffd (con 
lo zucchero). otto lire. Le 
paste dolci. da venti a qua-
ranta lire. Un pranzo. che 
non toglie la fame, costa piu 
di duecento lire. Si mangia
no molte mele (40 lire al 
chilo), molte arance (23 lire 
al chilo) e le verdure piu 
diverse con i 200 grammi d; 
pane della razione ufficiale. 

. Ma anche il pane, come tut
ti i prodotti razionati, si pud 
comprare a prezzi incredi-

bili e quanto se ne vuole. 
A ben guardare, la colpa 

d degli alleati, che in nome 
della liberta si oppongono a 
qualsiasi forma di organiz
zazione del mercato, e, so-
prattutto gli americani, si di-
mostrano molto rozzi e sgar-
bati: ma la popolazione sof-
fre molto e si corrompe sem
pre piu, perchd per vivere d 
costretta ad abbandonarsl 
alia speculazione piu sfre-
nata. 

Se dovrai venire (e pare 
che il tuo permesso cl sia 
gia), fatti ripetere esatta-
mente dall'amico Nikolaev 
tutto quello che mi disse pri
ma della mia partenza, per
chd io possa controllare se 
l'ho dimenticato. Digli che 
mi pud capitare la possibi-
litd di fare senza difficolta 
quello che lui voleva, ma 
non mi fido molto e prefe-
risco aspettare che mi man-
di Mondini o Galiussi. o Na 
gher. 

Dirai anche a chi di do
vere che li prego di non cre
dere ad una sola parola di 
tutte le interviste che. come 
mi d stato detto. sono state 
trasmesse come mie (qui an
che le informazioni interna-
zionali sono molto scarse, e 
si fa tutto il possibile per
chd noi non le riceviamo). 
Ci sono bande di giornalisti 
che mentono nel modo piu 
sfacciato, e poi hanno anche 
la facda tosta di venire a 
scusarsi. Percid vi mando al
cuni nostri giornali e docu
ment! per farvi vedere co
me abbiamo svolto la nostra 
attivita. 

29 aprile 1944 
i -. --« 
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Un disegno di Giacomo Manzu per il 52° del PQ 

Uno scritto di Antonio Gramsci del 1923 
rivolto ai giovani e finora sconosciuto 

«Studiate 
la realta italiana» 

Pubbllchlamo, per gentile concesslone della rlvlsta, 
uno scritto slnora sconosciuto dl Gramsci del 1923, che 
apparlra, con una Introduzlone del compagno Renzo Mar 
tlnelll, sul n. 4 dl « Studl storlcl», che usclra nel prossl-
ml giorni. SI tratta dl una lettera. apparsa sul perlorilco 
glovanlle • La Voce della Gloventu • — II giornale della 
Federazlone Glovanlle Comunlsta, che usclva sotto questa 
testata senza partito per megllo sfugglre al rlgorl della 
censura fascists — II 1° novembre 1923, Invlata da Mo-
sca con lo pseudonlmo « Giovanni Mascl», usato frequen-
temente In quel perlodo da. Gramsci. E' un Intervento 
nella discussions Inlzlatasl sul numerl precedentl del 
giornale Intorno al probleml post! al movimento operaio 
dall'awento al potere del fasclsmo. 

L'lmportanza dl questa lettera conslste nel fatto che 
vl si trovano dellneatl e antlclpatl I teml e I motlvl fon-
damentall sviluppatl da Gramsci nel dibattito per la for* 
mazlone del nuovo gruppo dirigente del partito comu
nlsta, cui Gramsci stava per dare I'awlo proprio In quel 
giro dl tempo; e nello stesso tempo vl si rlnvengono 
una serle dl Indlcazionl concrete dl studio e dl lavoro 
che troveranno poi la loro piu compluta espresslone nella 
meditazione del « Quaderni del carcere ». 

Gil Interrogate che si affollano Incalzantl nella lette
ra valorlzzano al masslmo II metodo maleutlco utlllzzato da 
Gramsci, nell'esigenza dl ancorare sempre I'azlone poli
tica ad una conoscenza sclentifica della realtd. L'anallsl 
concreta della sltuazlone concreta viene rawlsata In una 
rlcognizlone nazlonale che Investa la storia d'ltalla e del 
movimento operaio per rendere la classe operaia e II 
suo partito piu cosclentl e quindl piu capacl dl condurre 
I'azlone rivoluzlonaria: una Indlcazlone dl permanente va-
lldita che deve contribute a porre questo testo all'at-
tenzione del lettori e dei militant) del partito. 

Che fare? 
Car) amici della « Voce >, 

Ho letto nel N. 10 (15 set-
tembre) della <Voce> la in 
teressante discussione tra 
il compagno G.P. di Tori 
no e il compagno S.V. E' 
chiusa la discussione? Si 
pud domandare che anco 
ra per molti numeri la di
scussione rimanga aperta e 
invitare tutti i giovani ope 
rai di buona volontd a par 
teciparvi, esprimendo, con 
sincerita e onesta intellet-
tuale, la loro opinione in 
proposito? 

Incomindo io, e affermo 
senz'altro che, mi pare 
almeno, il compagno S.V. 
non ha impostato bene il 
problema ed d caduto in 

;. qualche errore. gravissima. 
dal suo stesso punto di vi
sta. ' --

Perchd d stata sconfitta 
la classe operaia italiana? 

; Perchd essa no; «veva una 
i unita? Perchd il fascismo 
d riuscito a sconfiggere, 
oltre che fisicamente. an
che ideologicamente, il 
Partito Socialista che era 
il partito tradizionale del 
popolo lavoratore italiano? 
Perchd il Partito Comuni 
sta non si d rapidamente 
sviluppato negli anni 1921 
22 e non d riuscito a rag-
gruppare intorno a sd la 
maggioranza del proleta
riate e delle masse conta-
dine? 

D compagno S.V. non s> 
pone queste domande. Egli 
risponde a tutte le ango-
sdose inquietudini che si 
manifestano nella lettera 
del compagno G.P. con la 
affennazione che sarebbe 
bastata l'esistenza di un 
vero Partito rivoluzionario 
e che la sua organizzazione 
futura basteri nel futuro, 
quando la dasse operaia 
avra ripreso la possibflita 
di movimento. Ma d vero 
tutto dd, o, almeno, in 
che senso ed entro quali 
limiti d vero? 

U compagno S.V. sugge-
risce al compagno G.P. di 
non pensare piu entro de 

- terminati schemi, ma di 
pensare entro altri schemi 
che non precisa. Bisogna 
predsare. Ed ecco cosa 
appare necessario fare 
immediatamente, ecco qua
le deve essere Tcinizioi 
del lavoro per la classe 
operaia: bisogna fare una 
spietata autocritica della 
nostra debolezza. bisogna 
incomindare dal doman-
darsi perchd abbiamo per-
duto, chi eravamo. cosa 
volevamo, dove volevamo 
arrivare. Ma bisogna pri
ma fare anche un'altra co
sa (si scopre sempre che 
l'inizio ha sempre un al-
tro... inizio): bisogna fis-
sare i criteri. i prindpi. le 
basi ideologiche della no
stra stessa critica. 

Ha la classe 
operaia una 
sua ideologia? 

Perchd I Partiti proletari 
italiani sono sempre stati 
deboli dal punto di vista ri
voluzionario? Perchd han
no fallito quando doveva-
no passare dalle parole al-
l'azione? Essi non conosce-
vano la situazione in cui 
dovevano operare, essi 
non ooDosoevano fl terreno 

in cui avrebbero dovuto 
dare la battaglia. Pensa-
te: in piu di trenta anni di 
vita, il Partito Socialista 
non ha prodotto un libro 
che studiasse la struttura 
economico-sociale dell'Ita
lia. Non esiste un libro 
che studi i Partiti politici 
italiani, i loro Iegami di 
dasse, il loro significato. 

Perchd nella Valle del 
Po il riformismo si era ra-
dicato cosi profondamente? 
Perchd il Partito Popola
re, cattolico, ha piu fortu-
na nell'Italia settentriona-
le e centrale che nell'Ita
lia del Sud, dove pure la 
popolazione d piu arretrata 
e dovrebbe quindi piu fa-

.. cilmente. seguire un Parti
to confessionale? Perchd in 

, „Sicflia i .grandi proprieta-
• *ri terrierisono autohomisti ' 
• e non i contadini, mentre 

in Sardegna sono autono
mist) i contadini e non i 
grandi proprietari? Perchd 
in Sidlia e non altrove si d 
sviluppato il riformismo .'" 
dei De Felice, Drago, Ta- L 
sea di Cutd e consorti? 
Perchd nell'Italia del Sud 
c'd stata una lotta armata 
tra fascisti e nazionalisti 

. che non c'd stata altrove? 
Noi non conosciamo llta-
lia. Peggio ancora: noi ' 
manchiamo degli strumen-
ti adatti per conoscere 
lltalia, cosi com'd real-
mente e quindi siamo nel
la quasi impossibilita di fa
re previsioni, di orientar-
d, di stabilire delle linee 
d'azione che abbiano una 
certa probability di essere 
esatte. 

Non esiste una storia 
della classe operaia italia
na. Non esiste una storia 
della classe contadina. Che 
importanza hanno avuto i 

•fatti di Milano del '98? 
Che insegnamento hanno 
dato? Che importanza ha 
avuto lo sciopero di Milano 
del 1904? Quanti operai 
sanno che allora, per la 
prima volta. fu affermata ,r 
esplicitamente la necessf 
ta della dittatura proleta
ria? Che significato ha 
avuto in Italia fl sindaca-
lismo? Perchd ha avuto 
fortuna tra gli operai agri-
coli e non fra gli operai 
industrial)? Che valore ha 
il Partito Repubblicano ? 
Perchd dove ci sono anar-
chid d sono anche repub-
blicani? Che importanza e 
che significato ha avuto il 
fenomeno del passaggk) di 
element] sindacalisti al na-
zionalismo prima della 
guerra libica e il ripetersi 
del fenomeno su scala 
maggiore per il fasdsmo? 

Basta porsi queste do
mande per accorgersi che 
noi siamo completamente 
ignoranti, che noi siamo di-
sorientati. Sembra che in 
Italia non si sia mai pen-
sato, mai studiato. mai ri-
cercato. Sembra che la 
classe operaia italiana non 
abbia mai avuto una sua 
concezione della vita, della 
storia. dello sviluppo della 
societa umana. Eppure la 
classe operaia ha una sua 
concezione: il materiali-
smo storico; eppure la 
classe operaia ha avuto dei 
grandi maestri (Marx, En-
gels) che hanno mostrato 
come si esaminano i fatti. 
Ie situazioni, e come dal-
1'esame si traggano gli in-
dirizzi per l'azione. 

Ecco la nostra debolez
za, ecco la principale ra-
gione della disfatta dei 
partiti rivoluzionari italia

ni: non avere avuto una 
ideologia, non averla dif
fusa tra le masse, non ave
re fortificato le coscienze 
dei militant] con delle • 
certezze di carattere mora
le e psicologico. Come ma-
ravigliarsi che qualche 
operaio sia divenuto fa-
scista? Come maravigliar-
sene se lo stesso S.V. dice 
in un punto: cChi sa mai, 
anche noi, persuasi, po-
tremmo diventare fasci- • 
sti? > (Queste affermazio-
ni non si fanno neppure 
per scherzo, neppure per 
ipotesi... di propaganda). 

Come maravigliarsene, se 
in un altro articolo, dello 
stesso numero della c Vo
ce >, si dice: < Noi non sia
mo anticlericali»? Non 
siamo anticlericali? Che si-
ghifica'ddr Che-non sia- '**• 
mo anticlericali in senso 
massonico, dal punto di vi
sta razionalistico dei bor-
ghesi? Bisogna dirlo, ma 
bisogna dire che noi. clas
se operaia. siamo anticle- • 
ricali in quanto siamo ma
terialist)'. che noi abbiamo 
una concezione del mondo 
che supera tutte le reli-
gioni e tutte le filosofie fi
nora nate sul terreno del-" 
la societa divisa in classi. 
Purtroppo... la concezione 
non l'abbiamo, ed ecco la 
ragione di tutti quest! er-
rori teorici, che hanno poi 
un riflesso nella pratica, e 
ci hanno condotto finora 
alia sconfitta e all'oppres-
sione fascista. 

L'inizio... 
dell'inizio! 

Che fare dunque? Da che 
punto incomindare? Ecco: 
secondo me bisogna inco
mindare proprio da questo. 
dallo studio della dottrina 
che d propria della dasse 
operaia. che d la filosofia 
deHa classe operaia, che d 

'ia sociologia della classe 
operaia, dallo studio del 
Materialismo Storico. dal
lo studio del Marxismo. 
Ecco uno scopo immediato 
per i gruppi di amid del
la cVoce»: riunirsi, com
prare dei libri, organizza-
re Iezioni e conversazioni 
su questo argomento, for-
marsl dd criteri solid! di 
ricerca e di esame e criti-
care il passato, per esse
re piu forti nell'awenire e 
vincere. 

La c Voce * dovrebbe, in 
tutti i modi possibili, aiu-
tare questo tentativo, pub* 
blicando schemi di Iezioni 
e di conversazioni, dando 
indicazioni bibliografiche 
razionali, rispondendo alle 
domande dei lettori, stimo-
lando la loro buona volon-
ta. Quanto raeno finora si 
d fatto, tanto piu d neces
sario fare, e con la mas-
sima rapidita possibile. I 
fatti incalzano: la piccola 
borghesia italiana, che 
aveva riposto nel fasdsmo 
le sue speranze e la sua 
fede, vede quotidianamen-
te crollare il suo casteHo 
di carta. L'ideologia fasd-
sta ha perduto la sua 
espansivita, - perde anzi 
terreno: spunta nuovamen-
te il primo albore della 
nuova giornata proletaria. 

Giovanni Masci 

Do c La Voce della Gio-
ventU>, a. 1, n. 13, Mila
no 1 novembre 1929. 
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DALLE MEMORIE DI CAMILLA RAVERA DI PROSSIMA PUBBLICAZIONE 

Dopo Farresto di Gramsci 
«Furono giornate di grande 

angoscia. E furono, 
insieme, giornate di necessaria, 
assoluta fermezza. Bisognava 

dimostrare che il PCI non obbediva 
ad alcun ordine di 

scioglimento: era e rimaneva 
Findistruttibile partito 

della classe operaia italiana » 

Vsciranno prossimamente per gli Editori Riuniti le memorie 
di Camilla Ravera. 11 brano che segue, che pubblichiamo 
per concessione delta Casa editrice e della compagna Ravera, 
ft riferisce all'arresto di Antonio Gramsci 1'8 novembre 1926 
e al periodo immediatamente successivo, nel quale i dirigenti 
comunisii scampati alle persecuzioni del fascismo lavorano 
alia riorganizzazione del centro del partito. 

Alle ore 22.30 di quella sera 
Gramsci venne arrestato e 
portato, ammanettato, in car-
cere. 

Non l'imprevidenza, non la 
retorica del gesto o del sacri-
ficio, da Gramsci sempre re-
spinta, lo avevano trattenuto 
In Italia fino a quel momen-
to. ma una linea di condotta 
di cui gia egli s'era prospet-
tato le possibili conseguenze e 
che intendeva mantenere. ' Lo 
sapevo da un pezzo quello che 
poteva succedermi >, scriver& 
a Tatiana. constatandone l'o-
biettiva impossibility a rivive-
re l'atmosfera di ferro e di 
fuoco attraverso la quale egli 
era passato. 

La padrona di casa mi ri-
feri i particolari dell'arresto. 
Gramsci era calmo e sereno, 
disse. Aveva lavorato in quei 
giorni a riordinare le sue car
te. a distruggere rid che rite-
neva di non dover conservare, 
a radunare i libri, le riviste 
e i giornali. stipati in g-ossi 
rotoli. E aveva indicalo la de-
stinazione e collocazione che 
avrebbero dovuto avere tutte 
le cose nel caso di un suo al-
lontanamento. 

Provvedemmo ad attuare 
quelle indicazioni: e ad orga-
nizzare la sua assistenza nel 
carcere. Di la riuscl a far 
sapere che uno dei rotoli di 
giornali da lui preparati do-
veva essermi consegnato. Lo 
svolsi con grande attenzione, 

cercando in ogni pagina il se
gno, l'indicazione di un mes-
saggio. Nel centro del rotolo 
c'era il manoscritto. incom-
piuto. del suo studio sulla que-
stione meridionale. d! cui tan-
to mi aveva parlato nei no-
stri ultimi incontri ' 1 \ 

In quella stessa notte dell'8 
novembre furono arrestati tut-
ti i deputati comunisti. all'in-
fuori di Grieco. che era rima-
sto a Milano, di Pendini e 
Gennari. II 9 novemore si ria-
pri la Camera dei deputati, che 
approvd la decadenza dei 124 
parlamentari oppositori; e ap
provd, senza discussione, il di-
segno di legge Rocco « per la 
difesa dello Stato > che isti-
tuiva la pena di morte e il 
tribunale speciale. 

Tensione 
Nella memoria il succedersi 

di quei pochissimi giorni, tra 
il 5 e il 9 novembre. e rima-
sto come un lungo ininterrot-
to momento di estrema ango-
sciosa tensione. Della ridotfis-
sima segreteria del partito ero 
rimasta io sola, con 1'aiuto 
di Amoretti e di Tresso. E bi-
sognava risolvere ogni ora 
nuovi e urgenti problemi: aiu-
tare i compagni feriti e sal-
varli da nuovi possibili inter
vene dei fascisti e della poli-
zia; assistere i carcerati; met-
tere al sicuro chi era sfug-
gito all'arresto. ma era anco-

ra sempie braccato; provve-
dere a richieste di documenti 
fittizi e ad espatri resi neces-
sari; rispondere politicamen-
te agli atti e alle decisioni del 
fascismo. Furono giornate di 
grande angoscia; dommante, 
permanente era il pensiero di 
Gramsci. E furono. insieme, 
giornate di necessaria, asso
luta fermezza. Bisognava af-
fermare e dimostrare che il 
Partito comunista italiano non 
obbediva ad alcun ordine 
di scioglimento. Era e rima
neva l'indistruttibile partito 
della classe operaia italiana, 
con la sua agguerrita milizia, 
la sua salda organizzazione, 
la sua ferrea disciplina, sulle 
sue posizioni di lotta contro il 
fascismo, per il diritto e la li-
berta degli operai e del po-
polo lavoratore italiano. 

Bisognava. subito. riorga-
nizzare il suo centro di dire-
zione e di lavoro, adeguata-
mente salvaguardandolo dai 
colpi della polizia fascist a. e 
riprendere la propria azione, 
il proprio compito, in contatto 
con la nuova realta e i suoi 
problemi, con gli operai e la 
gente del popolo, qualunque 
fosse la situazione creata dal 
fascismo e dalle sue nuove 
leggi. Mi tornavano alia men-
te le parole udite da Lenin in 
quel lontano, indimenticabile 
incontro del novembre 1922. 

Diedi rapida sistemazione 
alle cose sottratte dai nostri 

precedenti uffici centrali. Mi 
accordai con Tresso circa la 
provvisoria organizzazione in 
una localita dei colli romani 

' di un suo ufficio di collega-
' mento con il Mezzogiorno e 

con la segreteria del partito, 
' che pensavo si dovesse rico-

struire in una regione del 
Nord. , t . 

II giorno 10 novembre, con 
Amoretti, partii per Milano, 
per incontrarmi con Grieco, 
la rifugiato insieme a Tasca, 

• e con i compagni del Comita-
| to centrale che la fosse pos-

sibile ritrovare. 

Una decisione 
A Milano vidi subito Grieco 

e seppi da lui con precisione 
quanto era avvenuto di vio-
lenza, distruzione. fermi. ar-
resti. E a lui riferii quanto 
era accaduto e si era fatto a 
Roma. 

Grieco si disse allora molto 
' preoccupato per un errore che 

riteneva di aver momenta-
i neamente commesso. Aveva 

avuto il giorno prima un in 
contro con Tasca. rifugiato 

• con Germanetto nella casa 
della vedova di Serrati, e con 

' qualche altro compagno mila-
nese di cui non mi precisd 11 
nome. Avevano insieme com-
mentato le leggi eccezionali e 

• cercato di prevederne le con-
: seguenze. '•< < ' - - ' ' 

Tasca riteneva che t ormai 
ognuno dovesse ritirarsi nel 
suo guscio >, e limitarsi a stu-
diare i problemi del movimen-
to operaio, mantenere contatti 
personali con amici e gruppi 
di amici e che < solo qosl po-
tesse sopravvivere l'idea so-
cialista ». Grieco. solo della , 
segreteria presente a Milano. 
aveva subito l'influenza di Ta
sca; la posizione di liquidazio-
ne del partito sostenuta da 
Tasca era stata espressa in 
una breve dichiarazione, che 
Grieco aveva finito per accet-
tare e firmare col proposito 
di presentarla ai compagni. 

Quella sera stessa, Grieco 
aveva casualmente incontrato 
un compagno sovietico, da 
Grieco conosciuto a Mosca in 
quel momento occupato in un 
ufficio per i rapporti commer
cial! tra TURSS e l'ltalia; in
sieme avevano commentato 
gli avvenimenti di quei giorni 
e Grieco. parlando delle pro-
spettive aperte al partito, 
aveva mostrato a quel compa 
gno il documento preparato 
da Tasca. < Non e un docu
mento bolscevico >. aveva det-
to il compagno sovietico. Grie
co aveva riflettuto su quelle 
parole e s'era persuaso d'aver 
commesso un errore sottoscri-
vendolo e ne era preoccupato. 

Io lo rassicurai. Pensavo 
che non avesse alcuna impor-

- tanza un documento deciso e 

redatto in quel modo. Tra l'al-
tro, a Roma, Tresso stava cer
cando di stampare e diffonde-
re una dichiarazione in senso 
opposto, tra noi concertata e 
redatta da me. Comunque, poi-
ch6, contro ogni mia previ-
sione, esistevano e si erano 
espresse opinioni diverse su di 
un problema di cosl grande e 
decisiva importanza, dissi a 
Grieco che si sarebbero dovuti 
riunire subito a Milano i com
pagni del - Comitato centrale 
sfuggiti all'arresto e alle per
secuzioni del momento, per 
giungere a una decisione an-

' che formalmente regolare e 
valida. 

Consultazione 
Si trovavano a Milano Grie 

co. Tasca, Ravazzoli. Germa 
netto. Venegoni. Ravera; era 
possibile conoscere, oltre l'o-
pinione di Tresso gia da me 
riferita, quella di Leonetti e, 
con breve viaggio. di Ceria 
na e altri. Si poteva quindi 
raggiungere una consultazio 
ne non inferiore a quella rea-
lizzata neU'ultima riunione del 
Comitato centrale. 

Grieco straccid il documen
to. E la consultazione da me 
prevista awenne. Tasca so-
stenne la sua posizione, a cui 
io opposi fermamente, e con la 
massima convinzione, la mia. 

/Tasca rimase solo e non insi-

La compagna 
Camilla 
Ravera 

stette. E nel senso da me indi-
cato si decise di fare un co-
municato da diffondere nel 
partito e nelle fabbriche (2). 

Poi si passd a una serie di 
decisioni pratiche e imme
diate. 

Camilla Ravera 

(1) Quando, nel marzo del 
1927, fu costituito a Parigi il 
Centro estero con Togliatti, e 
io mi recci a Parigi per un 
primo scambio di informazio-
ni e opinioni fra i due centri 
e per concordare i modi del 
loro collegamento, consegnai 
a Togliatti il manoscritto dt 
Gramsci, che soltanto piu tar-
di, per ragioni di prudenza, 
nel 1930, fu pubblicato su 
Stato Operaio. 

(2) Dell'episodio a cui si ac-
cenna non esistono ni verbali 
n6 documentazioni, perchi si 
trattd di un'iniziativa perso
nate di Tasca, non accolta nel-
la riunione del Comitato cen
trale, che cadde senza alcuna 

. conseguenza, come semplice 
espressione del pensiero per
sonate di un compagno, che, 
percib, in quelle circostanze e 
condizioni nessuno pensb di 
verbalizzare e documentary 
Nel Centro estero di Parigi, 
perb, la cosa fu poi nota e fu 
oggetto di polemiche durante 
i contrasti sorti nel 1930 nel 
Centro estero. E soltanto in 
quelle dispute, nell'emigrazio-
ne, la cosa divenne piu const-
stente di quanto in realta non 
fosse stato. - .• . , V 

Per 
un ulteriore 
sviluppo del 
carattere 
di massa 
del Partito 

In questo obiettivo si inquadra 
l'impegno che sta davanti ai con-
gressi delle sezioni: il rafforza-
mento dell'Tjnita e delle altre 
pubblicazioni comuniste 

Un impegno nell'anniversario della fondazione del PCI: ogni compagno con la tessera del Partito, con I'abbonamento a I'Unifa e a Rinascita, con I'almanacco PCI / 

Tra le tante ragioni del-
l'affermarsi del paruto comu-
Bista come forza storica de
cisiva del rinnovamento de-
mocralico e socialists del-
l'ltalia, quella del carattere 
della sua organizzazione e 
certamente una delle ragio
ni decisive. Un < partito nuo-
vo > nazionale e internaziona-
Usta. operaio e popolare che, 
nel'e concrete condizioni in 
cui opera il movimento rivo-
luzionario in questo dopoguer-
ra e coerentemente con una 
strategia cornspondente alia 
struttura dell'Italia moder-
na, € rompe con gli schemi di 
un chiuso classismo corpora-
tivo. respinge ogni posizione 
di massimalismo aweninsli-
co e parolaio; non vive di mi-
stiche attese; esige nel pre
sente il lavoro per Jare della 
classe operaia la guida di un 
grande movimento democrati-
co e rivoluzionario >. 

Delineando cosi le caratte-
ristiche del partito di massa 
• di lotta, come avanguardia 
rivoluzionaria presente e ra-
dicata tra le masse e come 
forza dirigente capace di da
re risposte e soluzioni ai pro
blemi della vita della nazio-
ne e di operare per uno svi
luppo unitario delle forze de-
mocratiche, Togliatti indicava 
anche i tratti democratici che 
tccorre imprimere alia vita 
||t«zna di partito. Una vita 

interna fondata sul rifiuto di 
ogni paralizzante forma di 
fraziomsmo e nvolta a met-
tere a frutto tutte le nsorse 
creative dei • miUtanti attra
verso il dibattito. la ricerca, 
la piu ampia circolazione di 
idee, e anche l'indispensabi-
le capacita di riflessione cri-
tica del partito e dei singoli 
militanti sulla propria espe-
rienza. Un partito che ndu-
cesse i suoi compiti alia pre-
dicazione della «societa fu-
tura », di siffatte regole di vi
ta interna non avrebbe certo 
bisogno. 

I risultati 
Ma un partito che. come il 

nostro, opera nella realta della 
lotta politica e si fa carico 
dei problemi dei lavoratori e 
del Paese e proprio per que
sto e cresciuto e tanto conta 
nella vita nazionale, ha bi
sogno di verificare continua-
mente il suo operato. i suoi 
rapporti con le masse e con 
le forze politiche. i problemi 
della sua iniziativa e della 
sua organizzazione in un per-
manente confronto di idee e 
di esperienze. 

Ecco una delle ragioni della 
grande forza che, a 52 anni 
dalla fondazione, abbiamo 
conquistato. Ed ecco anche 
uno dei motivi che fanno del 

PCI un partito diverso dagh 
altri: un grande partito de-
mocratico. per gli ideali di 
liberazione che lo ispirano, 
per la sua linea politica e per 
il suo modo di organizzarsi 
come formazione aperta al 
dibattito critico nelle proprie 
file e collegata saldamente 
alia vita delle masse. 

E' a questi orientamenti 
generali che si ispirano i con
gress! annual! delle 11 mila 
sezioni comuniste che comtn-
ciano a svolgersi proprio in 
coincidenza con la celebrazio-
ne del 52' anniversario della 
fondazione. 

Abbiamo alle spalle un an
no di lotte aspre. Ma un anno 
in cui. come non capitava da 
molto tempo, il partito e cre
sciuto molto: un successo 
elettorale conquistato in con
dizioni particolarmente diffl 
cili, un forte sviluppo orga* 
nizzativo (90.000 iscritti in 
piu al partito e alia FGCI), 
una piu elevata capacita di 
iniziativa politica e di pro
paganda di massa (un solo 
dato: VUnita ha venduto oltre 
15 milioni di copie in piu del 
1971), una salda unita e una 
crescita generale — soprattut-
to di tanti giovani militanti — 
del livello politico e culturale, 
della passione ideale. 

Si potrebbe dunque pensare 
ai congress! di sezione come 
alia celebrazione di buoni ri

sultati. Ma sarebbe un errore 
assai grave. E' a un forte spi-
rito critico che occorre inve-
ce fare ricorso. E le ragioni 
di questo invito riguardano 
sia la pericolosita della fase 
politica che attraversiamo. sia 
il permanere di ritardi. di de-
bolezze nell'orientamento, nel
la elaborazione e nel lavoro 
di organizzazione, che anche 
un anno cosi ricco di succes-
si qua! e stato il 1972 ha pur 
messo in evidenza. 

II proselitismo 
L'obiettivo politico princi

pal ai rovesciare il ceniro-
destra e di concorrere all'av-
vio di un nuovo corso politico 
in Italia esige da tutto il 
partito una capacita di pre-
senza, di orientamento e di 
iniziativa unitaria di massa, 
di qualita e dimensioni straor-
dinarie, in grado di non la-
sciare terreni scoperti al tor-
bido gioco deU'awersario. di 
costruire e consolidare una 
rete fitta di convergent, di 
azioni comuni con altre for
ze, di forme di organizzazio
ne della partecipazione popo
lare. di impegnarsi in misu-
ra piu grande ancora sul fron-
te della lotta contro la pro
paganda insidioM t falsifi-

cante dei grandi mezzi di in-
formazione del governo e dei 
suoi sostenitori. 

Andreotti non se ne andra 
se il movimento popolare uni
tario. che e gia in grande 
sviluppo in queste seltimane, 
non si estendera ancora, non 
sapra dispiegarsi anche nei 
punti in cui ancora rivela de-
bolezze e se non riuscira a 
riflettersi ben piu profonda-
mente nella collocazione delle 
forze politiche italiane. 

E' un avvertimento che tut-
to il partito deve avere pre
sente. ma soprattutto devono 
averlo presente quelle orga-
mzzazioni che ancora regi-
strano. per ragioni diverse e 
certo anche di natura ogget-
tiva, forti ritardi. Basti pen
sare alle difficolta che an
cora permangono in ampie zo
ne del Mezzogiorno, alia no
stra esigua presenza nelle 
c zone bianche > del Nord, 
all'iniziativa ancora insuffi-
ciente verso i ceti medi di 
tanti centri urbani. i coltiva-
tori diretti, le masse femmi-
nili, i giovani. 

Ecco altrettanti punti su! 
quali solo un dibattito con-
gressuale impegnato critica-
mente pud permetterci di fare 
quei nuovi passi in avanti che 
sono necessari per fare usci-
re II Paese da una crisi pe-
ricolosa. 

Su due questioni. infine, chie-
diamo ai compagni che si riu-
niscono a congresso nelle se
zioni di discutere e di deci-
dere. La prima: un ulteriore 
impegno nel proselitismo co
munista. II "73 pud essere l'an-
no che ci porta ad tvvicinare 
queH'obiettivo di 2 milioni di 
iscritti al partito e alia FGCI 
che forse non e azzardato 
cominciare a considerare per 
il 1975 che sara l'anno del 
XIV Congresso nazionale e 
delle elezioni regionali e am-
ministrative. Lo sviluppo ul
teriore del carattere di massa 
del partito resta una condi-
zione fondamentale dello svi
luppo e del successo delle 
lotte unitarie dei lavoratori e 
delle forze democratiche in 
questo 1973. che si preannun-
cia come un anno cruciale 
per la vita del Paese. 

La propaganda 
La seconda: una propagan

da delle nostre posizioni poli
tiche, delle nostre proposte, 
dei nostri ideali decisamente 
piu ampia. Abbiamo piu volte 
parlato della e irrazionaliW » 
di certi •postamenti dell'opi-
nione pubblica. Dobbiamo pe
rt ricordare sempre che die-
tro qoella c im*ionaUt& » c'4 

l'azione, invece molto < ro 
zionale >. di awersari che ut' 
lizzano un gigantesco appa 
rato di informazioni di mass. 
per far prendere per buom 
idee false. Come, per esem 
pio. hanno fatto la DC e It 
destre con le campagne sul 
< disordine >. Non si creda che 
sia sufficiente la condizioni 
materiale di vita e di lavoro 
del singolo individuo o di un 
intero ceto sociale a produrrt 
idee. E' la lotta delle idee 
e la propaganda che contn 
buiscono in maniera decisive 
a vincere o a perdere. Ecco 
dunque. i significati piu pro 
fondi dell'obiettivo di racoo 
gliere 950 milioni per abbo 
namenti aU'Unita, a Rinascita 
e alle altre pubblicazioni del 
partito. 

Chiediamo tutto questo ai 
congressi delle sezioni comu 
niste. Una riflessione critica 
e decisioni di lavoro corrispon 
denti alia gravita della situa 
zione politica italiana e alia 
grande responsabilita naziona 
le. alia forza crescente de! 
nostro partito. 

Lo chiediamo a un milione 
e settecentomila comunisti che 
vogliono. che devono essere 
corresponsabili e protagonisti 
di una grande lotta rivoluzio
naria 

Ugo Pacchieli 

La campagna abbonamenti 
aU'Unita per il 1973 

Gia raccolti 
373 milioni 

Pubblichiamo gli obiettlvl e la graduatorla percentuata dalla 
campagna abbonamantl aU'Unita cha tlena con to dal vartamantl 
parvanutl aU'ammlnlitrazlona del glornale a tutto II 15 gannato. 
Sono atatl raccolti oltre 373 milioni di lire, del quail 177 In Emilia, 
62 In Lombardla, 40 In Toicana, 37 In Plemonte. La parcentuala 
nailonala aHora II 4096 dell'obiettivo di 950 milioni dl lire. II 
rliultato a apprazzablla a non metta In evidenza aolo la dimension! 
Hnanzlarla della campagna abbonamenti, ma anche i'amplezza del 
collegamenti del glornale col auol lettori. 

II nacaaaarlo eaame del risultati raggluntl da parte della nostra 
organlzzazlonl potra denunclaro I'eslstenza dl ritardi cha vanno 
auparatl con l'impegno che una campagna politica dl conqulsta 
permanenta alia lettura dal quolldlano del Partito rlchledo a tutta 
le nostro Sezioni a ad ogni mllltante. La condizioni per astlcurare II 
ragglunglmento dell'85% dell'obiettivo nazionale antro II 30 aprlle, 
prima tappa della campagna abbonamenti, stanno nel sapar collegaro 
la campagna stessa alle iniziativa del Partito sul grandi teml poll* 
tlcl attuall, nel lavoro di rinnovo degli abbonamenti del 1972, nel-
l'impegno per la conqulsta dl mlgliala dl nuovi abbonatl. 

Federazlone Obiettivo % 

Ravenna 
Bologna 
Lecco 
Vicenza 
Biella 
Reggio Emilia 
Novara 
Cremona 
Torino 
Modena 
Verbania 
Imola 
Vercelli 
Como 
Milano 
Venezia 
Alessandria 
Genova 
Cuneo 
Ferrara 
Prato 
Aosta 
Terni 
Treviso 
Belluno 
Ancona 
Imperia 
La Spezia 
Varese 
Foggia 
Udine 
Trento 
Napoli 
Sondrio 
Fori! 
Agrigento 
Chieti 
Asti 
Bergamo 
Mantova 
Piacenza 
Brescia 
Crema 
Potenza 
Pavia 
Savona 
Gorizia 
Lecce 
Taranto 
Rovigo 
Avezzano 
Siena 
Rimini 
Grosseto 
Ascoli Piceno 
Cagliari 
Pistoia 
Pisa 
Lucca 
Oristano 
Arezzo 
L'Aquila 
Parma 
Roma 
Verona 
Pordenone 
Benevento 
Campobasso 
Trieste 
Macerata 
Isernia 

Massa Carrara 
Nuoro 
Padova 
Pescara 
Sassari 
Firenze 
Pesaro-Urbino 
Brindisi 
Tempio P. 
Cosenza 
Avellino 
Frosinone 
Messina 
Matera 
Catanzaro 
Enna 
Viareggio 
Siracusa 
Reggio Calabria 
Salerno 
Perugia 
Bolzano 
Palermo 
Bari 
Ragusa 
Caltanissetta 
Viterbo 
Teramo 
Catania 
Rieti 
Trapani 
Crotone 
Caserta 
Livorno 

.Fermo 
Latina 
Capo d'Orlando 
Carbonia 

59.000.000 
92.500.000 
3.000.000 
3.000.000 
9.000.000 

60.000.000 
7.000.000 
7.500.000 
35.000.000 
80.000.000 
4.000.000 
13.000.000 
7.500.000 
4.500.000 

83.000.000 
6.500.000 
10.500.000 
12.500.000 
3.000.000 

20.000.000 
15.000.000 
3.500.000 
6.000.000 
4.000.000 
1.700.000 
8.500.000 
1.500.000 
9.000.000 
8.500.000 
2.500.000 
3.000.000 
1.500.000 
10.000.000 

750.000 
16.500.000 

300.000 
850.000 

3.000.000 
4.000.000 
14.000.000 
3.000.000 . 
10.000.000 

800.000 
900.000 

9.000.000 
6.000.000 
2.000.000 
6.000.000 
3.000.000 
3.700.000 
400.000 

21.000.000 
4.000.000 
20.000.000 

700.000 
2.000.000 
7.000.000 

23.000.000 
900.000 
200.000 

9.000.000 
500.000 

10.000.000 
40.000.000 
4.000.000 
1.500.000 
500.000 
200.000 

2.000.000 
1.300.000 
300.000 

1.000.000 
850.000 

5.000.000 
1.000.000 
400.000 

50.000.000 
6.000.000 
1.500.000 
150.000 

1.500.000 
1.000.000 
2.000.000 
400.000 
600.000 

1.000.000 
200.000 

2.500.000 
200.000 

1.000.000 
1.700.000 
6.000.000 
600.000 

1.150.000 
5.000.000 
200.000 
200.000 

2.000.000 
600.000 
550.000 

1.300.000 
200.000 
300.000 

1.300.000 
23.000.000 
1.000.000 
3.500.000 
150.000 
150.000 

59 
55 
55 
53 
52 
52 
50 
50 
49 
49 
48 
48 
48 
47 
46 
46 
45 
45 
44 
42 
42 
41 
41 
41 
40 
40 
40 
40 
39 
39 
38 
38 
38 
38 
36 
36 
36 
36 
35 
35 
34 
34 
33 
33 
33 
31 
31 
31 
31 
31 
30 
29 
29 
28 
28 
28 
28 
27 
27 
26 
25 
24 
24 
24 
23 
23 
22 
22 
22 
21 
21 
20 
20 
19 
19 
19 
19 
18 
17 
16 
16 
16 
16 
15 
14 
13 
13 
13 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 
11 
11 
10 
10 
9 
8 
8 
8 
7 
6 
6 
4 

— 
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OGGI 
RISPONDE 

FORTEBRfiCCD 
GAUDEAMUS IGITUR 

«Caro Fortebraccio, so-
no un compagno che ha 
studiato — parecchi anni 
fa — all'Universita di Pa-
dova. Og^i ho 40 anni. Ho 
seguito coil molta attenzio-
ne e ammirazione il movi-
mento studentesco che ne
gli anni &corsi ha agitato 
il mondo intero, Italia 
compresa. Anche con i 
compagni del partito ho 
spesso avuto accese discus-
sioni perche io ritenevo 
(e ritengo) che U Movi
mento studentesco era una 
opportunity eccezionale, 
una svolta di massima im-
portanza fra i giovani e 
che il movimento operaio 
e in pnmo luogo il suo 
massimo partito organizza-
to, che e il PCI, avrebbero 
dovuto coglierne con mag-
giore prontezza tutte le po-
tenzialita positive. 

«Ritennl anche, negli 
anni passati, che erano er-
rate molte posizioni di al-
tn compagni non del PCI, 
ma dei cosiddetti "grup-
pi", cioe extra parlamenta-
ri. Ho avuto anche occa-
sione di vedere per ragio-
ni di lavoro, che ora non 
sto a spiegarti perche mi 
pare superfluo, 1'incontro-
scontro tra questi giovani 
studenti che gridavano 
"slogans" avveniristici, ef-
ficaci quanto astratti, e 
operai che stavano entran-
do in fabbrica. Cera mol
ta lncomprensione recipro-
ca, ma sarebbe ingiusto 
darne la colpa solo ai gio
vani studenti (certo privi-
legiati rispetto agli operai) 
e non agli operai che tal-
volta reagivano malamente 
a parole come "rivoluzio-
ne subito". Gli studenti 
non capivano che a pagare 
quella rivoluzione (subito 
o fra poco. indifferente-
mente) sarebbero stati 
sempre e solo i lavoratori 
e non i ragazzi in blue-
jeans e capelli lunghi o le 
ragazze in mini-gonna; gli 
operai e i dirigenti politi-
ci e sindacali — a mio pa-
rere — sbagliavano spesso 
nel non cogliere, al di la 
delle astrattezze velleitarie 
degli "slogans", la carica 
di entusiasmo genuino e 
quindi la potenzialita so-
cialista e rivoluzionaria di 
quei giovani, borghesi o 
non borghesi che fossero. 
Perche rifiutare una orga-
nica alleanza con giovani 
studenti che chiedevano 
solo di appoggiare con con-
creto lavoro politico la 
classe operaia, quando (a 
mio parere giustamente) 
non si rifiuta l'alleanza 
con ceti medi, negozianti, 
professionisti che certo 
non sono meno "borghesi" 
dei loro figli? 

«Ci fu una vera man-
canza di comprensione re-
ciproca e ovunque infatti 
il Movimento studentesco 
falli. Tranne a Milano, va 
aggiunto, dove il Movi
mento ha avuto la capaci
ty di reggere alia controf-
fensiva, di legarsi al mo
vimento sindacale e anche 
al PCI. di evitare — mi 
pare — la trappola anti-
comunista "tout court" che 
ha fmito per ridurre al-
l'impotenza o alia peggiore 
strumentalizzazione di par
te capitalistica tutti gli 
altri "gruppi" 

«Tutto questo l'ho det-
to per spiegare che a mio 
parere i torti del fallimen-
to ormai palese del Movi
mento studentesco in Ita
lia (e in Francia, in Ger-
mania Ovest, negli Stati 
Uniti) e responsabilita e 
colpa di tutti. noi comuni-
sti compresi. noi classe o-
peraia compresa. Avrem-
mo dovuto ricordarci un 
po* di piu che cosa erano 
gli studenti prima della 
ventata del famoso "mag-
gio" francese del 1968, go-
liardi pigri, matricole e-
terne. giuggerelloni, oppu-
re avidi e attenti ammini-
stratori dei propri privile-
gi immediati o futuri. Ri-
cordo una manifestazione 
a Milano. nel '68, fatta da 
migliaia di studenti che 
gridavano frasi accese sot-
to la Scala ("Borghesi. an-
cora pochi mesi", "Ricchi, 
brutti. vi ammazzeremo a 
mucchi" e via di seguito). 
Ebbene. un signore con 
Borsalino in testa da com-
mendatore. disse con indi-
gnazione: "Ma guardali 11. 
scioperati. Ai miei tempi 
gli studenti pensavano so
lo alia f„. e ora si mettono 
a fare politica" 

aAppunto. E vengo al 
vera tema della mia lette-
ra che e, scusami. un po* 
lunga. Lo scorso 8 gennaio 
il Capo dello Stato Leone 
e andato a inaugurare il 
750.mo anno accademico 
della Universita patavina. 
E* stata l'Universita di 
Concetto Marchesi, uno 
degli ultimi baluardi della 
resistenza antifascista ne
gli anni bui. Per primo ha 
parlato il Rettore rivol-
gendo una stanca omelia 
agli studenti sulle difficol-
ta della scuola italiana. Poi 
ha parlato il ministro Ru
mor che ha svolto la rela-
zione ufficiale e ha ricor-
dato. con acceso spirito an
tifascista. anche Concetto 
Marchesi Ha dimenticato 
perd di dire che il nostro 
compagno Marches! fu per-
seguitato anche in pieno 
regime democristiano per
che era comunista: cosa dt-
sdicevole Der un Rettore 
Magnifico Per di piu l'i-
pocrisia di Rumor — ri-
sultata in modo irritante 
anche In TV — ha fatto 
evitare il ricordo dell'at-
tentato al Rettorato di Pa-
dova, dovuto (come ormai 
appare chiaro) a quei pi-
rati della "trama nera" 
scoperti ora dal giudice: 

e Rumor era presidente 
del Consiglio quando si 
scatenb la caccia agli anar
chic! e ai comunisti, quan
do scoppiarono (dopo quel
le di Padova e dei treni) 
le bombe di piazza Fon-
tana o di Roma. Quello-
omaggio all' antifascismo 
suonava macabro, pronun-
ciato dalla stessa persona 
che aveva permesso le vio-
lazioni di legge, le omis-
sioni proditorie di indizi 
dei Catenacci, dei Proven-
za, degli Allegra oggi in-
diziati di reato. 

« Ma andiamo piu oltre. 
II Capo dello Stato a un 
certo punto si alza a par-
lare e la cronaca dei gior-
nall riporta: "Mentre il 
Presidente si accingeva a 
pronunciare il suo discor-
so, gli studenti presentl in 
Aula lo hanno calorosamen-
te applaudito, intonando 
inni universitari che han
no piacevolmente (sic) 
colpito il Capo dello Sta
to. (...) Giovanni Leone si 
e posto sul capo il cappel-
10 goliardico di giurispru-
denza che gli era stato da-
to dal "Tribuno", dopo la 
lettura di un "papiro" di 
accompagnamento. Quindi 
si e intrattenuto per diver-
si minuti con gli studenti 
che. di nuovo, hanno can-
tato inni goliardici e infi-
ne anche l'inno nazionale ». 

«Ecco, caro Fortebrac
cio, la miseria a cul siamo 
tornati. Ricordo anch'io 1 
"pontefici massimi", i "tri-
buni" goliardici dell'uni-
versita, il "latinorum" dei 
papiri per le matricole: 
allora io cominciavo a fa
re politica e provavo il 
piu profondo disprezzo e 
disgusto per questo modo 
ridicolo. frivolo e torvo di 
evadere da una realta che 
l'indomani ho infatti visto 
afTrontare. da quegli stes-
si personaggi. con la du-
rezza avida e oscena degli 
arrampicatori sociali, dei 
professionisti intrallazzato-
ri e ladri. In quel "goliar-
dismo" apparentemente in-
nocuo era gia viva la ser-
pe del mascalzone delle 
speculazioni edilizie. delle 
evasioni fiscali, dello sfrut-
tamento brutale. della 
"maggioranza silenziosa". 

« Ebbene — e questo ora 
spiega il mio troppo lun-
go cappello iniziale — og
gi siamo tornati molto in-
dietro. Negli anni della 
contestazione studentesca, 
Leone nemmeno ci sareb
be andato a Padova e so-
prattutto — se ci fosse an
dato — avrebbe sentito e-
sprimere (magari con ec-
cessi, ma viva la faccia) 
ben pesanti giudizi sul-
l'ltalia "patria del diritto" 
che tiene tre anni in ga-
lera Valpreda e Gargamel-
11 in attesa di giudizio, 
che fa ammazzare De 
Mauro e Scaglione senza 
battere ciglio, che infine 
si compiace — lo ripeto — 
di "papiri" I quali piu che 
frivoli ormai appaiono ma-
cabri. Avrebbe invece sen
tito parlare di Vietnam, 
del tradimento di Nixon, 
degli operai di Porto Mar-
ghera. 

«La restaurazione ha 
quindi senz'altro vinto una 
battaglia, ma non soltanto 
per le indubbie colpe dei 
"gruppi" extraparlamenta-
ri, ma anche per colpa no 
stra, di disattenzione. Per
che se noi comunisti non 
vogliamo degli anarchici 
immaginifici e esagitati 
nelle scuole. non vogliamo 
neppure dei pulcini stupi-
di e contenti, soddisfatti 
dei paterni sorrisi del Ca
po dello Stato e delle "au-
torita". Sbaglio forse? Tuo 
Umberio Baldi - Milano». 

Caro compagno, come 
vedi, ho pubblicato la tua 
lettera per intero (ma de-
sidero precisare che si 
tratla di una eccezione. la 
quale, mi raccomando. de-
re confermare la reaolaf 
perch?, essa e venuta a col-
mare una lacuna the non 
cestavo di rimproverarmi. 
Subito dopo la cerimonia 
di Padora io avrei voluto 
interrenire con un com-
mento. ma lo spazio dei 
soliti corsivi non me lo 
avrebbe consentito. cos) 
speravo in una lettera, e 
siccome le lettere non me 
le inrento mai. non mi re-
stava che questa speranza. 
Tu ora me la soddisfi, di-
cendo cose molto interes-
santi. su alcune delle qua
li ci sarebbe da discutere. 
ma non su quelle conclu
sive. che mi tromno asso-
lutamente Concorde: inten-
do quelle che rilevano il 
caratlere squallidamente 
restauratorio della cele-
brazione patavina. Jl pre
sidente Leone, con la Ti-
dicola berrelta goliardica 
in testa, $i mostrava fe
nce. Spero che abbia in-
tonato lui. per primo, il 
«Gaudeamus igitur»: ne 
aveva ben donde. Eppure 
il mondo andra avanti, 
nonostante i «tribumr> e 
« i pulcini slupidi e con
tenti » Tanto piu che epi-
sodi come quello che hai 
citato non rispecchiano 
certo tutta la realta attua-
le del mondo studentesco. 
Ci sono nelle Universita 
ricchi fermentt dt lotta, 
spinle positive al rinnova-
mento ,come le manifesto-
zioni anlifasciste di questi 
giorni hanno confermato. 
Non credl che anche le 
aautoritav, lasciate a Pa
dova le illusorie berrette, 
ne riabbiano nuovamente 
I'inquietante sospetto? 

Fortebraccio 

LA FRANCIA VERSO LE ELEZIONI 

La sfida delle sinistre 
/ . . . . . . . . . i ' . 

Un « Programma » che tende a modificare radicalmente la societa con un'azione di lungo respiro e rappresenta 
una svolta senza precedenti nella storia del movimento operaio francese - In crisi l'antico ottimismo degli 
uomini del potere di fronte al prospettarsi di una alternativa concreta dopo quindici anni di regime gollista 

Una manifestazione operaia a Parigi 

II disegno reazionario del governo Andreotti 

RAI, perche icolpi di mano 
Come si e svolta, da agosto, la trama degli interessi che premono per condizionare la riforma televi-
siva e controllare I'informazione nel Paese - Si allarga I'area della risposta democratica e si accentua 
la debolezza del centrodestra che fa ricorso all'aiuto fascista - Dalla tv a colori alio scandalo Mattel 

' Pochl minuti prima delle 
18 di giovedi 4 gennaio, al pa-

• Iazzone di vetro della Dire-
• zione Generale della Rai, il 
socialista Massimo Fichera 
. (da tre anni membro del Co
mitate Direttivo dell'azienda) 
veniva informato che 1'assem 
blea degli azionisti, convoca-
ta per le 18, non lo avrebbe 
neletto contranamente ad 
ogni previsione ed agli impe-
gni governativi. Al suo posto 
sarebbe stato eletto, come in
fatti e avvenuto il giornalista 
Enrico Mattel, collaborator 
del Tempo e dei giornali del 
petroliere nero Attilio Monti 

Si consumava cosi il piu vi 
stoso di una lunga serie di 
colpi di scena reazionari con-
tro la RAI-TV. secondo la 
espressione, che negli ultimi 
mesi e ricorsa con maggiore 
frequenza su moltl giornali. 
Pochi giorni dopo, martedi 
scorso, Andreotti completava 
Topera. con il determmante 
appoggio fascista imponeva 
ad una Commissione parla-
mentare di vigilanza profon-
damente licerata di approva-
re le decision! assunte dalla 
assemblea della Rai. L'in 
gresso della estrema destra 
nel massimo organo di infor 
mazione nazionale rlceveva. 
cosl una drammatica sanzio-
ne di forza. 

Primo allarme 
Come si e arrivati a que 

sta soluzione e quali sono I 
suoi sigmficati, a breve e 
lunga scadenza? La risposta 
va rintracciata, colpo dopo 
colpo, in tutta la piu recen 
te storia radio-televisiva do 
minata dalla presenza strari 
pante dei fanfaniam Ma assu 
me vlstosa chiarezza se si col 
legano le fila degli avvem-
menti che si sono succeduti 
dallinlzio deH'agosto 1972 
quando, all'ombra del giova 
ne govemo Andreotti-Malago-
di si fa strada la notlzla che 
Enrico Mattel sta per essere 
nominato vice presidente del
la Rai-TV, accanto al social 
democratico Italo De Feo. 
L'allarme destato da questa 
lpotesl non e determinate sol
tanto dalla personalit*. del 

protagonista: bensl, e soprat-
tutto, dalle forze e dalla poli
tica che Mattel oggettivamen-
te rappresenta. • 

- In quei gioml, Infatti, la 
Rai-TV sta per concludere 1 
venti anni della sua conven-
zione con lo Stato: siamo. 
dunque. In pieno clima di ri
forma. Forti gruppi privati 
(dalla Fiat fino a Monti, ap-
punto) premono da tempo su 
tutto il fronte delle strutture 
di informazione per piegarle 
definitivamente ai propri in
teressi: si battono da mesi, 
sempre piu scopertamente, -
per privatizzare la RAI-TV. 
spezzando il monopollo di Sta
to e rifiutando una trasfor-
mazione democratica della 
azienda. Mattel alia Rai rap
presenta la manifestazione fi-
sica di questa manovra che 
coinvolge, sia pure a volte in 
forme contraddittorle e con 
profonde lacerazioni interne, 
un vasto schieramento reazio
nario. 

La vlvacissima risposta de
mocratica costringe tuttavia il 
governo a mollare. L'assem 
blea degli azionisti Rai, con-
vocata per il 9 agosto, vie 
ne rinviata a settembre: Am-
dreotti assicura che .iulla sa-
ra fatto per precostituire una 
situazione che pub scavalca-
re i poteri del Parlamento. 
Anche la Commissione di Vi
gilanza che doveva riunlrsi 
il 9 agosto, viene cosl rin
viata a dopia le ferle estive 
del Parlamenro. II centro-de. 
stra in effetti, sa di non pote
re contare su alcuna -naggic* 
ranza in seno a quest'organo 
parlamentare: e prepara, dun
que il primo tradimento. 

Non appena le assemblee 
legislative vanno in vacanza, 
infatti, il governo vibra clan-
destinamente un triplice col
po ricorrendo a tre attl am 
ministrativl. II 12 agosto 11 
ministro fanfanlano detle Po-
ste, Gioia, decide l'awio del
ta cosidetta sperimentazione 
della TV a colori, firma una 
convenzione - con la STET 
che precostltulsce il futuro 
deirimportantissima TV via 
cavo, nomina una «commis
sione dl riforma », chlamando 
a fame parte proprio Enrico 

Mattel. II tutto nell'arco dl 
24 ore. 

Occorre un mese perche la 
sinistra riesca, una alia vol-
ta, a mettere a nudo le tre 
operazioni: e si intuisca quin
di la trama che corre in di-
rezione di quella privatizza-
zione della RAI che era sta
ta decisamente rifiutata al 
primi di agosto. Lo scandalo 
e intenso e la trama degli 
interessi che premono per 
condizionare la riforma televi-
siva (e controllare I'informa
zione nel paese) diventa sem
pre piu chiara. Andreotti, al 

-primi di ottobre, e costretto 
dall'incalzare delle sinistre a 
presentarsi dinanzi alia Com
missione di Vigilanza. L'isola-
mento politico in cui si muo-
ve il governo appare evidente: 
il Presidente del Consiglio e 
Infatti costretto a a rassiciira-
re» che nulla e stato pre-
giudicato, che nulla si vuol fa
re contra la riforma. Le sue 
parole non sono rivolte soltan 
to a comunisti e ?ocialisti, 
bensl anche ad ampie forze 
della stessa maggioranza (e 
della stessa democrazia cri-
stiana) che mostrano di vo
ters! opporre ai disegni del 
centra destra-

False promesse 
Ma le promesse vengono 

nuovamente smentite. II go 
verno agisce nuovamente con 
un colpo di mano, malgrado 
che. intanto, anche le Regioni 
e le tre grand i confederazio 
ni sindacali abblano preso po-
sizione per la riforma e per 
ampi poteri al Parlamento 
Annuncia infatti che la Con
venzione con la Rai-TV, che 
scade il 15 dicernbre, verra 
prorogata con atto ammini-
strativo, sottratto dunque al 
controllo del Parlamento. 

Le ragioni dl questa scelta 
burocratica sono evidentl 11 
13 dicernbre, quando Andreot
ti e nuovamente costretto a 
rispondere del suo operato e 
delle sue intenzioni dinanzi al
ia Camera: quella seduta e 
Infatti la testimonianza che 11 
governo non pud contare su 
una maggioranza parlamenta
re, e pub salvarsi soltanto 
con le promesse e le menzo-

gne. Andreotti, infatti, pro-
mette al Parlamento quel che 
sa benissimo di non poter 
mantenere se vuole conserva-
re 11 favore di quelle forze 
economiche reazionarie che lo 
sorreggono. Queste forze chie 
dono spazio all'intervento pri-
vatistico sul terreno dell'in-
formazione radio-televisiva; e 
l'atto di proroga varato dal 
governo soddisfa m^vitabil-
mente queste richieste. 

E' grazie alia proroga, In
fatti, che 1'assemblea degli 
azionisti, puo compiere addi-
rittura una modificazione del
lo Statuto che apre la porta 
a Enrico Mattei e ad un 
gruppo dj bu roc rati mini-
steriali; e con la proroga 
che si vogliono coprire nuovi 
finanziamenti straordmari al 
dissestato bilancio dell'ente, 
per favorire la nuova gestio-
ne di destra. Inoltre mano-
vTando attraverso 1'IVA. il 
govemo tenta di modificare 
la natura giuridica del ''ano-
ne di abbonamento per sot-
trarre la Rai ai controlli del
lo Stato e del Parlamento. 

La strategia del centra de
stra matura cosl, passo a pas-
so, verso una serie di piccole 
conquiste ma anche verso la 
disfatta finale. Alia nomina 
di Mattei, infatti, reagisce du-
ramente anclie il PSI. Invi-
tando alle dimissioni l'ammi-
nistratore detegato socialist a 
della RAI e rompendo. dun
que. un'antica struttura di 
rapporti a?iendali; reag^scono 
anche le sinistre democristia-
ne. in un arco di opposizione 
che va dai morote: ai basi-
sti a Forze Nuove. E* per que 
sto che. il 26 gennaio. Andreot
ti e costretto a rlcorrere al-
1'aiuto fascista (arma di ri-
serva dei grandi gruppi eco-
nomici privati) per salvarsi 
dinanzi alia Commissione di 
Vigilanza: ma e un aiuto che 
conferma in modo sp'.etato 11 
senso complessivo di una lun
ga serie di scelte e sottoll-
nea la debolezza estrema del 
gruppo politico che le sostiene. 

La battaglia, infatti, e ben 
lungi dairessere finita e la rl-
serva di utili colpi di mano 
potrebbe essere agli sgoccloli. 

Dario Natoli 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI, gennaio 

Sul muri, le colonnette pub-
bllcitarie, nel corrldol del me
tro, alle fermate degli auto
bus, tra mllle manifest! di 
gusto e colori dlversi, un gran-
de rettangolo scuro a lettere 
verdi grida: « Questo program
ma e il tuo». Un «tuo» diret-
to a tutti quelll che vlvono 
del proprio salario, a tutti 
quelll che la rapida concen-
trazione capitalistica respinge 
nell'immensa categoria de' sa-
larlati, ai tecnici, agli spe-
cialisti, ai piccoll e medi com-

• mercianti, agli artigiani, ai 
piccoli risparmiatori minaccia-
ti dairinflazione. 

Deve dare, un certo brivi-
do agli uomini del potere que
sto manifesto Jelle sinistre u-
nite che disorienta i loro pla
in elettorah e travolge in una 
incertezza plena dl Interroga-
tivi il lOro antico ottimismo. 
Per anni e anni il potere si 

era cullato nell'illusione del-
1'impossibilita di una alleanza 
delle forze di sinistra. Per an
ni e anni uno dei punti dl 
torza del regime era stato 
la debolezza dell'opposizione, 
la mancanza di una reale al
ternativa di sinistra al gol-
lismo. Ancora pochi mesi fa 
Chaban Delmas si consolava 
delle difflcolta Interne della 
maggioranza dicendo che 1 
guai delle sinistre erano mol
to piu gravi e incurabili dl 
quelll del partito gollista. 

«Esistono certo — diceva 
con ironia l'ex presidente del 
Consiglio — degli oppositori 
che ci attaccano. Ma questi 
oppositori si lacerano tra di 
loro. Una vera opposizione non 
esiste. Lo dico senza passio-
ne e lo noto senza piacere »• 

Quando ci si crede forti 
perche gli altri sono deboli 
si fa sempre un cattivo cal-
colo e ci si espone al rischio 
ui un amaro risveglio. In lu-
glio, dopo cinque mesi di ne-
goziati non sempre facili, co 
munisti, socialisti e radicali di 
sinistra firmano il « Program
ma comune di governo»: e 
allora il panico prende di fian-
co il movimento gollista, Pom
pidou perde il suo sorriso. 

Non c*e bisogno di risali-
re troppo indietro nel tempo 
per trovare le sinistre disuni
te. Nel 1968, dopo died an
ni di potere gollista che a-
vrebbe dovuto riaccostarle, le 
sinistre sono ancora a bal-
bettare piu che a dialogare 
su un possibile discorso poli
tico comune. I soil progress! 

' ch'esse hanno registrato dalla 
disfatta del 1958 sono la can-
didatura unica di Mitterrand 
alle presldenziali del '65 e un 
accordo elettorale per le le
gislative del '67. Poco, se si 
pensa che intanto i gollisti 
hanno assorbito tutti i partlti 
di centro-destra e sono diven-
tati la piu grande formazio
ne politica di Francia. 

II maggio 1968 semora for-
nire l'occasione buona per un 
definitivo accostamento • dei 
grandi partiti dl sinistra. Die-
cl milioni di lavoratori sono 
in sciopero. II potere sembra 
incapace di dominare una si
tuazione che si fa giorno per 
giorno piu sfuggente, piu im-
prendibile. Ma la mattina in 
cui de Gaulle raggiunge il 
generale Massu a Baden Ba
den per chiedergli l'eventuale 
appoggio delle sue truppe co-
razzate, Mitterrand e Mendes 
France lanciano l'idea di un 
governo d'emergenza aperto 

, ai centristi e a dimenticano » 
di consultare 1 comunisti sulla 
loro iniziatlva. 
- La dimenticanza non e ca-
suale. Dietro ad essa si cela 
un oscuro disegno che mira a 
resuscitare la vecchia tripli
ce alleanza socialista, radica-
le e moderata che ha sempre 
portato le sinistre alia disfat
ta e che ha condotto a mor-
te la Quarta repubolica. II 
lento lavoro di ricostruzione 
del tessuto unitario e annulla-
to. E de Gaulle, davanti a 
questo regalo. ritrova tutta la 
sua proverbiale capacita di 
manovra: torna a Parigi, scio-
glie le Camere e {ndice quel
le aelezioni della pauran che 
nel giugno successivo danno ai 
gollisti una maggioranza mai 
avuta in passato e fanno re-
gistrare un regresso di tutti 
i partiti di sinistra. 

Un anno dopo, per le ele-
zioni presidenziali, la scena si 
ripete con una sola variante. 
ET infatto Defferre, stavolta, 
ma ancora accanto a Mendes 
France, a ritentare il gioco 
centrista mentre i comunisti 
propongono vanamente una 
candidatura unica per tutte le 
sinistre. E Defferre e clamo-
rosamente baltuto raccoglien-
do meno voti del centrista 
Poher, meno voti del comu
nista Duclos, e naturalmcnte 
meno voti del gollista Pom
pidou che verra eletto al se
condo tumo con una confor-
tevole maggioranza. 

Questa e la situazione nel 
1969. Ii regno della diffidenza 
s'e di nuovo Installato tra i 
partiti di sinistra. 

La svolta si produce nel 
1970 al Con gresso socialista di 
Issy les Moulineaux. Ammae-
strati da tante disfatte, i vec-
chi Ieoni della SFIO si riti-
rano dietro le quinte e la-
sciano ad altri 11 compito di 
determinare la linea politica 
del partito. Ne esce, per la 
prima volta con tanta chia
rezza, un impegno ad abban-
donate per sempre la vocazlo-
ne centrista ed a fare della 
sinistra d 'asse d'azlones so
cialista. Dopo trent'anni vie
ne abbandonata anche la vec
chia denomlnazione di SFIO 
(Section francaise de l'inter-
nationale ouvrlere): e non si 
tratta di un formale camblo 
dl etichett*. Si tratta della 

rlnuncia ad un costume e ad 
una pratlca che sono sta
ti quelli della socialdemo-
crazia francese e Internatio
nale, l'anticomunismo. 

Quello che i gollisti non ca-
piscono e che una pagina del
la storia del movimento ope
raio francese e stata volta-
ta forse per sempre e che, 
se le tendenze socialdemocra-
tiche non sono tutte elimina
te dal nuovo partito sociali
sta, il dlalogo con i comu
nisti ridiventa tuttavia possi
bile. E il dlalogo riprende, 
infatti, anche nella profonda 
diversity dl linguaggio deri-
vante da lunghi anni dl dl-
visione. 

Nel 1971, al Congresso dl 
Epmay, Mitterrand diven
ta primo segretarlo del par
tito socialista. Mitterrand e 
un uomo che « viene da lon-
tano », cioe da esperienze mol-
teplici e non sempre felici. 
Ed il modo in cui 6 stato 
eletto — la combinazione dei 
voti della destra e della si
nistra del partjto per battere 
le posizioni central! dl Sava-
ry e Mollet — lascia molti 
dubbl sulle sue possibilita di 
dirigere con autorita il par
tito. 

Ai comunisti che pubblicano 
un loro «Programma» 1 so
cialisti rispondono con un al-
tro programma. Semora una 
sfida destinata a dissotterra-

re le vecchle discordie perch6 
1 motivi di differenziazione ap
paiono subito evident!: le na-
zlonallzzazloni, l'Europa, l'a-
tlantismo, l'alternanza del po
tere, l'autogestlone. 

I gollisti si sentono rassl-
curati. L'alleanza non si fa-
ra. Ma 1 gollisti contlnuano 
a non caplre che qualcosa di 
Irreversibile e accaduto nel 
partito socialista dal congres
so di Issy les Moulineaux: i 
socialisti hanno capito che non 
e'e salvezza al dl fuori della 
sinistra e che se si vuol dare 
a! francesi, al d! la dl una 
breve illusione elettorale, una 
prospettiva a lunga scadenza. 
una reale alternativa al gol 
lismo, non si puo evitare Tin-
contra coi comunisti su una 
piattaforma comune. 

La pubblicazione del due 
programmi, se ha messo In e 
videnza le divergenze esisten 
ti tra i due partiti, e servi 
ta perd a qualcosa di me 
gllo, a dlmostrare cioe che I 
capitoli di intesa sono cosi 
numerosi da far apparire rea-
listico l'lmpegno a formulare 
un programma comune. Ed e 
partendo da quanto gia esi 
ste come patrimonio acquisi-
to dalle due parti, da que 
sta solida base di idee e d; 
convinzioni comuni, che i due 
partiti riescono a superare gli 
scogll delle divergenze mai: 
glorl. 

Un impegno unitario 
II programma che ne sca-

turisce, rispettando !a perso
nality dei contraenti, i loro 
caratteri divers! e insoppri-
mibili perche determmatisi di-
versamente, e un impegno — 
per la prima volta nella lo
ro storia — a procedere as-
sieme nella gestione del po
tere sulla base di atti che 
toccano tutti gli aspetti della 
vita della societa francese. 

Chi ha parlato di « manovra 
elettorale» non sa evidente-
mente che il « Programma » 
e la codificazione di tutta una 
azione tendente a modificare 
radicalmente la societa, dal
la nazionalizzazione dei mag-
giori centri di produzione a 
quella delle banche di *nte-
resse pubblico, dalla democra-
tizzazione della vita del pae
se alia reale partecipazione 
dei cittadini alia gestione del 
potere, dal miglioramento del 
livello di vita dei lavoratori 
alio sviluppo delle infrastrut-
ture tecniche, sociali e cul
tural!: un'azione insomma che 
deve realizzarsi in un lungo 
arco di anni e non ha nien-

te a vedere con le combinazio 
ni elettorali del passato. 

Quando 1 comunisti, og
gi, parlano di « documento di 
portata storicaw non commet-
tono nessuna esagerazione: es-
si non fanno che collocare 
il « Programma» al cermine 
delle vicende che hanno ca 
ratterizzato la vita dei par
titi contraenti per mettere in 
rilievo il carattere di svolta 
senza precedenti, e quindi sto 
rica, ch'esso imprime alia sto
ria del movimento operaio 
francese. 

Certo, il « Programma » non 
e, in se, uno strumento ma 
gico che una volta sottoscnt-
to elimina con la sua sola 
presenza tutti i mali dl cui 
ha sofferto la sinistra france
se. Non rappresenta un punto 
di arrivo ma di partenza. Non 
sopprime di colpo gli union 
socialdemocratici che continua-
no ad albergare nel corpo del 
partito socialista. Non e un 
programma «per il bociali-
smo» ma e un programma 
che pud rendere possibile il 
socialismo. 

Nella tradizione democratica 
La sua forza e duplice: da 

una parte esso e un elemen-
to di mobilitazione, un fat-
tore di dinamica unitaria, un 
polo di attrazione per tutte 
le forze ancora disperse del
la democrazia francese. Dal-
l'aitra esso e la prima al
ternativa concreta che si apra 
al paese dopo quindici anni 
di potere assoluto gollista, la 
garanzia che la societa pud 
mutare radicalmente nel ri
spetto delle grandi tradizionl 
democratiche della Francia. 

Naturalmente ogni program
ma, per bello che sia, lascia 
il tempo che trova se non 
diventa il programma di mi
lioni di uomini: non a caso, 
dal mese di luglio, tutto il 
PCF e mobilitato per la sua 
diffusione 

A questo punto 1 gollisti sen
tono che qualche cosa sta per 
cambiare nella « routine » che 
essi hanno impresso al paese 
da quindici anni. Nel discor
so pronunciato 1*8 dicernbre 
alia Facolta di Scienze poli-
tiche il presidente Pompidou 
ha detto che «11 popolo fran
cese sente periodicamente il 
bisogno incosciente e incon-
trollato di un cambiamento, e 
di un cambiamento che ri-
mette tutto in questione, non 
soltanto gli uomini ma 1 prin-
cipi e le istituzionl». 

Se Pompidou ha espresso 
questa acuta preoccupazio-
ne in un discorso che vole-

va essere di filosofia politi
ca e al di fuori di ogni con 
tingenza, e che il «Program
ma)) ha dato una gran vo-
glia di cambiare a folle di 
francesi deluse dal goiiismo, 
disgustate dagll scandali, 
stanche del servilismo del go
verno verso 11 grande capi
tate. 

« E se la sinistra vincesse? >-
si chiedeva qualche tempo fa 
su Le Monde Pierre Vians-
son Ponte, uno dei piu pro-
fond! conoscitori della societa 
francese. E anche lui, come 
Pompidou, ricordava che i 
francesi «sono incerti e im-
prevedibilin e non disdegna-
no di modificare 11 numero 
della repubblica o di fare una 
nuova Costituzione quando li 
prende I'estro di cambiare. 

E* interessante notare che 
tanto Pompidou che Viansson 
Ponte parlano di estro, di 
qualcosa di incosciente che 
spinge i francesi, periodica
mente, a rovesciare un regime 
come ci si cambia di scar-
pe o di cappello. Segno e rhe 
in questa Francia alia vigi-
lia delle elezioni sta maturan 
do uno di quel periodici de- • 
sideri al cambiamento che 
fanno tanto paura ai conser-
vatori. E se e cosl, non e'e 
dubbio che il o Programma » 
sia stato il Iievito di que
sta maturazione. 

Augusto Pancaldi 

i 

Brillanti risultati 
della 
DMAS nel 1972 

Nel corso del 1972. la DI.LI.AS. Distributor! Llbrl Asto-
clatl — lorganizzazlone rateale della Case Editrice del 
Partito — ha reallzzato un forte potenziamento della sua 
rete di vendita. 

Attualmente operano In Italia 28 agenzle e 70 concea-
sioni che assicurano la presenza delle edizioni degli Editorl 
Riuniti in quasi tutte le province. L'organlzzazione dl ven
dita e stata presente in quasi tutti I Festivals de "l/Unita" 
nel corso dei quali ha diffuso libri per oltre 100 milioni. 
Nel corso del Festival Nazionale de "l/Unlta" ha diffuso 
libri per oltre 40 milioni. 

Attraverso la sua caplllare organizzazione, la DI.U.AS. 
e oggi uno dei piu validi stmmentl per la diffusione della 
editoria democratica e marxista essendo rluscita a portare 
il libra tra I lavoratori, nelle fabbriche, nelle scuole e 
nelle organlzzazionl democratiche dl masse. 

La DI.U.AS. coglle l'occasione per rlngrazlare I suoi 
artuali 100 mlta client!. asslcurando!l che prowedera a 
tenerli tempestivamente Informati delle novlta che nel 
corso del 1973 saranno edite dalla Case Editrice del Par
tito (Editorl Riuniti). 

SEDE CENTRALE: ROMA - Via Sardegna n. 50 
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SETTIMANA SINDACALE 

Giu la maschera 
I padroni « moderni » del-

la Fcdormcccanica hanno 
gcttato la maschera. Ncl mo-
mento stcsso in cui i sinda-
cati mctalmeccanici davano 
una enncsima prova di buo-
na volonta e di grande re-
sponsabilita, hanno abban-
donalo il tavolo delle trat-
tative. E' questo il fatto cla-
moroso che ha caratterizza-
to la settimana c che gia 
ha avuto immediate riper-
cussioni. Grandi manifesta-
zioni e forti scioperi si so-
no registrati in ogni parte 
dol paese. E non 6 che l'ini-
zio. 

I mctalmeccanici, in lotta 
per il rinnovo del loro con-
tratto di lavoro, non sono 
davvero soli. Lo testimonia 
l'appello lanciato dalla Fe-
dcrazionc CGIL-CISL-UIL, 
cho invita i lavoratori di 
tutte le categorie alia mobi-
litazione gencrale. Gli ope-
rai, gli iinpiegati e i tecnici 
della industria metalmecca-
nica (sono oltre un milio-
ne e quattrocentomila) rap-
prcsentano un punto essen-
ziale clello schieramento sin
dacale. La loro lotta, cosl 
giusta negli obiettivi da ot-
tenero riconoscimenti signi-
ficativi anche da giornali 
come 11 corriere d'informa-
zione. va dunquc sostenuta 
a fondo. So passa la linea 
dclla Federmeccanica 
una linea tesa alia dramma-
tizzazione della vertenza sia 
per nascondere divisioni in
terne sia per ottenere altri 
privilegi dal governo — a 
ricevere un colpo e tutto il 
inoviniento largo e unitario 
che si batte per gli obietti
vi economici e sociali delle 

DIANA — II centro-dc 
stra gli,va bene 

riformo, dell'occupazione e 
del Mezzogiorno. Gia si pre-
para una nuova poderosa 
giornata: il 9 febbraio a Ro
ma i metalmeccanici daran-
no vita a una manifestazio-
no nazionale. E domani, nel 
corso di una apposita riu-
nionc, tutti i sindacati del-
Tindustria esamineranno la 
situaziono e trarranno le 
loro conclusioni in termini 
di iniziative e di lotta. 

Ancora una volta quindi 
i padroni (quelli della Fiat 
addirittura sono passati al
io provocazioni vere e pro-
prie) hanno la risposta che 
si meritano. E anche il go
verno di centro-destra, che 
tanto piace a < lor signo-
ri > (le ultime attestaziont 
di stima sono venute dal 
presidente della Confagrieol-
tura Diana nel corso della 
annualo conferenza stampa) 
avra modo di riflettere. La 
lezione di unita c di lotta 
fornita dallo sciopero gene-
rale nazionale del 12 gen-
naio dovrebbe avere inse-
gnato qualcosa. Nel paese 
si e in presenza di un gran
de movimento politico di 
massa, che giustamente e 
stato definito «inarrestabi-
le » perche « inarrestabile » 
si e fatta la volonta di mi-
lioni di lavoratori di avere 
contratti nuovi in un qua-
dro economico e politico di-
verso, profondamente modi-
ficato da una seria azione 
riformatrice e da indirizzi 
completamente rinnovati. I 
lavoratori e i loro sindacati 
non vogliono pagare le con-
seguenze di una politica e-
conomica errata, vogliono 
andaro avanti e nel contem-
po contribuire alia soluzio-
ne dei gravi problemi che 
travagliano il paese. C'e il 
contratto ma c'e anche del-
1'altro. Ecco perche i « no » 
dei padroni al tavolo delle 
trattative si sposano con i 
«no» del governo. E* la 
stessa linea che li ispira ed 
e contro di essa che giusta
mente ci si batte. 

I metalmeccanici — come 
si e detto — non sono soli. 
Gia adesso al loro fianco 
hanno altre important! ca
tegorie di lavoratori. I 150 
mila autoferrotranvieri, ad 
esempio, che domani scen-
deranno in sciopero anche 

Intervisfa con Trentin dopo la rottura delle trattative da parte dei grandi industrial! 

« Batte re gli strateghi del lTa v ventura » 
Di fronte alia disponibilita espressa dal sindacato dei metalmeccanici, il padronato privato ha scelto la «fuga » 
dal negoziato per mantenere la propria unita interna -1 rischi per il paese - Pronti a trattare ma anche a una lunga lotta 

AGNELLI — II meslie-
re della rappresaglla 

per liberare le nostre citta 
dal caos che essi pagano in 
prima persona, ma che tutti 
paghiamo. Poi ci sono i gra-
fici, da tempo impegnati in 
una dura lotta contro pa
droni agguerriti. con Fiat e 
noti petrolieri in testa. E 
l'elenco continua con i 220 
mila dipendenti dei pubbli-
ci esercizi (proprio ieri 
hanno sospeso il lavoro), 
con i 125 mila elettrici del-
l'Encl e delle aziende mil-
nicipalizzate (due ore di 
sciopero il 23), con i 700 
mila tessili che hanno qua
si messo a punto la loro 
piattaforma rivendicativa, 
con i parastatali che il 31 
riprenderanno gli scioperi, 
con i chimici Anic-Eni e con 
gli 80 mila ceramisti. 

II quadro e tutt'altro che 
completo: ci sono le verten-
ze di gruppo (Pirelli, Zanus-
si, Montedison) aperte e in 
pieno sviluppo contro piani 
di ristrutturazione inaccet-
tabili. II movimento e for
te ed e destinato a rag-
giungere positivi sbocchi. 
E' stato cosl per i chimici, 
per i bancari, per gli edili. 
Aperture si sono registrate 
nelle trattative dei 180 mi
la postelegrafonici e dei 
300 mila statali. Con l'uni-
ta, con la mobilitazione e 
con la lotta al servizio di 
obiettivi che travalicano 
sempre piu i limiti delle 
categorie per diventaro di 
interesse generale, il movi
mento dei lavoratori si e 
fatto piu forte. Governo e 
padroni trovano e troveran-
no pane per i loro denti. 

Romano Bonifacci 

Documentazione della FLM 

Fiat e Autobianchi: 
violenze antioperaie 

Colpiti i lavoratori in sciopero e le siruflure sindacali 
Marfedi prossimo si riunira I'eseculivo della FLM 

Dalla nostra redazione 
TORINO, 20. 

' Nei prossimi glorni la Fe-
derazlone lavoratori metal
meccanici portera a conoscen-
za dl tutta l'oplnione pubbll-
ca una volumlnosa documen
tazione su centinala dl vio
lenze antioperaie e gravl pro
vocazioni awenute in queste 
ultime settimane negll stabi-
Hmenti Fiat dl Torino (Ml-
rafiori, Rivalta, Lancia, Osa, 
Motori-Avlo, ecc.) e dl altre 
parti d'ltalia, come ad esem
pio aH'Autoblaiichl di Milano. 

Questa documentazione e 
gia- stata In parte rinfaccla-
ta all'azienda in un confronto 
con 11 sindacato unitario. «In 
concomitanza con la rottura 
delle trattative per il rinnovo 
del contratto, valuta chiara-
mente dalla Federmeccanica 
per drammatizzare lo scontro 
in atto da tre mesi — dice il 
comunicato del coordlnamen-
to nazionale Fiat della FLM, 
In cui si annuncia la prossi-
ma pubbllcazione del ((dos
sier)) sulle violenze padrona-
11 — si veriflca nei grandi 
gruppi, Fiat in testa, la ten-
denza a colpire i lavoratori 
in sciopero e le strutture sin
dacali. 

«La Fiat in particolare, 
strumentalizzando ed ingigan-
tendo atcuni episodi veriflca-
tisi in questt giorni, anche in 
relazione a gravi azloni pro-
vocatorie di alcuni capi ed, 
a disposizioni prese dalle dire-
zioni sezionali, servendosi di 
certa stampa interessata ha. 
teso a presentare la lotta con-

trattuale come lotta violenta 
di opposte fazioni, per giusti-
flcare decine di provvedimen-
ti disciplinari, volti chiara-
mente a rompere lo sciopero 
unitario dei lavoratori. 

« F1M, FIOM, UILM — pro-
segue 11 comunicato del coor-
dlnamento — sottolineano la 
palese contraddizione tra le 
ripetute dichiarazioni dei mas. 
simt esponenti Fiat, che ma-
nifestano la propria disponi
bilita per "migliorare il rap-
porto dell'uomo con il lavoro 
nella fabbrica", e la ricerca 
della drammatizzazione del 
confronto attraverso la rottu
ra delle trattative per il con
tratto. il violento attacco alle 
strutture sindacali in fab
brica. 

a La Fiat, se vuole mante
nere, come asserisce, il con
fronto sindacale in "termini 
civili", deve assumerst /Ino in 
fondo le proprie responsabi-
lith, cosl come ha fatto il sin
dacato unitario, distinguendo 
la propria posizione da quella 
di deternxinati elementi delta 
sua gerarchia intermedia, con-
dannandone pubblicamente 
gli atti provocatori ed antisin-
dacali, oltre ad intervenire 
per far cessare questi atti». 

Martedl prossimo si riunira. 
a Torino, presso la Camera 
del lavoro, l'esecutivo del 
coordinamento nazionale Fiat, 
con la presenza delle segrete-
rle nazlonall FLM, per valu-
tare globalmente H*atteggia-
mento Fiat e decidere Inizia
tive politiche e dl lotta. 

in. c. 

150 mila autoferrotranvieri domani scioperano per tre ore 

MIGLIAIA Dl SUGLI AUTOBUS 
PER SPIEGARE IL VALORE DELLA LOTTA 

Gli obiettivi per il contratto e una vera riforma del servizio — Una vertenza non facile che coinvolge 
gli interessi dei lavoratori di altre categorie — «La gente ci capisce » — La solidarieta dei pendolari 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 20. 

Lunedi, per tre ore, dalle 
9 alle 12, in tutte le cltt& e 
In tutte le reglonl si fermano 
i mezzi di trasporto pubbll-
co. I 150 mila lavoratori delle 
aziende municipalizzate dei 
trasporti pubblicl local!, delle 
ferrovie In concesslone. della 
navigazione interna e 'acuale. 
delle autolinee in concesslone 
privata entrano cosl nei vivo 
di una battaglia sindacale in 
cui gli obiettivi per la rifor
ma di uno dei settori piu im
portant) dei servizl e quelli 
per il migltoramento delle 
condizion: di lavoro e di vita 
de.la c.Vt€«ona sono stretta-
mente collegatl. 

Davant: agli autoferrotran-
v.er - i. loro sindacati stan-
no in:.itti due controparti dl-
Stinte La assoclazione delle 
aziende municipalizzate e del 
Eervizi in concessione e le 
eutor.ta centrnll Ml jiovernoi 
e perlTeriche (Comunl, Pro
vince. Region! »• le une chla-
mate a discutere le richieste 
avan/nte per ;! rinnovo del 
contratto. le a'tre chiamate a 
risolvere. con le organ:/~'*azio-
ni dei lavoratori. i problemi 
sempre piu gravi del traspor
ti pubblicl urban! ed extra 
urb^ni 

Non e una vertenza facile 
e zh autoferrotranvieri cosl 
come i loro sindacati. hanno 
p:ena co-cienz.T rii questo ET 
una battaglia che co:nvo!ge 
gii interessi ch «nig!.a:a e mi-
gi:aia di cittadini. di lavora
ter. ci, aitrc categoric e:l fc 
con I'appogg:o di questi lavo-
r.'tor; e di questi c'.ttadin: che 
occorre combattere perohe ri-
sulti vincente 

Propno in questi giomi. su 
tutti » mezzi ai trasporto pub-
blico di Milano sono comin-
ciati ad appar:re. distnbuiti 
dagli stessi b'.gliettai e dal 
tranvien. migliaia e mmUaia 
di vo!antlni. Ce ne sono un 
po' tiappTtutto sui sedih del
le vetture. nelle stazionl del
la metropolitana. ai cap.linea 
delle linee interurbane. 

« Ne abb:amo distnbuitl 150 
mila, sono volatl via in poche 
ore e se ce ne fosse ro stati 
di piu. li avremmo dlstribul-
ti tutti senza dlfficolta". dl-
cono I tranvleri che si sono 
offerti per il volantlnagglo. E* 
un modo nuovo per prendere 
contatto con gli utenti del 
pubbllco trasporto. per prepa-
rare 11 primo sciopero della 

categoria. facendo conoscere in 
modo capillare a chi tutti I 
Riorn: dc\e fare I conti con 
la cnsl del trasporti quali 
»ono le proposte e le richie
ste dei s'ndflrat: per *upcra 
re la situaz'one 

Nel fliHinniiiin c)in r -,t,U< 
preparato dalla Kederazlonc 
aMlonale del lavoratori auto

ferrotranvieri, si parla, lnfat-
ti, della necessity dl affronta-
re il continuo degradamento 
a cui sembrano destinatl i 
servizl di trasporto pubblico 
nelle grandi citta. cosl come 
nelle piccole e medie. con i 
provvedlmentl che i lavorato
ri da tempo hanno indicate 
con precislone: tracciati pre-
ferenziali per 1 mezzi pub
blicl, investlmenti adeguatl 
Der il rinnovo di tram, auto
bus e filobus. riorganlzzazlo-
ne del sisteml tariffari, revo-
ca delle concessioni ai priva
te assunzione del personate 
necessario per elimlnare gli 
straordinari (In un anno al
ia sola ATM di Milano si so
no fatte 1.400000 ore) e per 
consent! re una di versa utiliz-
zazione dei mezzi di proprie
ty delle aziende. 

La reazione del passeggeri e 
dei pendolari alia distribuzio-
ne dei volant! nl e piu che sod-
disfacente. « La gente ci legge 
e capisce anche le nostre for
me di lotta. Questo e impor-
tante per noi piu dl qualsiasl 
altra cosa perche 6 deli'ap-
poggio della gente che abbia 
mo bisogno. non certo della 
strumentalizzazione del disa-
g.o ». Questo dicono i tranvie 
ri milanesi che si sono im-
provvlsatl propagandlsti del
la battaglia per la riforma 

dei trasporti. 
L'inlziativa non e comun-

que la sola per creare attor-
no a questa importante ver
tenza contrattuale quel fron
te vasto di alleanze che e ne
cessario per ottenere i prlmi, 
important! risultati. A Mila
no sul terreno della ricerca 
dl un legame stretto fra lavo
ratori del mezzi pubblicl e 
utenti si sono gia fatte nume-
rose esperienze. La battaglia 
per la pubblicizzazione e Tarn-
modernamento delle Ferrovie 
Nord Milano. uno dei mezzi 
piu Importanti - dl trasporto 
ferroviario per pendolari an
cora in mano ai pnvati. ha 
visto la partedpazione diret-
ta dei ferrovieri delle Nord 
e dei comitati del pendolari 

La stessa necessita 51 pone 
per la revoca del!e concessio
ni delle linee automobillstl-
che ai privatt o per la rlor 
ganizzazione dei trasporti ur
ban!. sempre sull'orlo del col-
lasso anche nel piu impor
tante centro industrialeecom-
merciale d'ltalia. 

E* indubbio che la batta 
glia contrattuale pu6 costltui-
re un'occasione per rilan-
ciare la battaglia per una 
nuova politica del trasporto 
pubblico e questa occaslone 
non pud esse re lasclata ca-
dere. 

Bozza di accordo 
per i cementieri 

Dopo due giorni di ininterrotta trattativa. ieri mattina e stata 
siglata I'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto di lavoro 
dell'induslria del cemento e dell'amianto-cemento. A tale ipotesi si 
e pervenuti dopo oltre quattro mesi di dura lotta che ha visto impe-
gnata I'intera categoria. per un totale di 128 ore effettive di scio
pero per ogni lavoratore. II giudizio dei sindacati sull'ipotesi di 
accordo — alTerma un comunicato — e largamente positive 

In sintesi I'ipotesi di accordo prevede: aumenti salariali uguali 
per tutti di 16 mila lire mensili; aumenti parametral! per le cate
gorie operaie di 4 mila lire ed un ulteriore scatto di anzianita pari 
al 2 per cento. 

Per gli istituli normativi sensibili miglioramenti sono stati otte-
nuti per le ferie. con il raggiungimento di 4 settimane minime per 
tutti; per I'indennita di anzianita e per le trasferte 

Per quanto riguarda 1'infortunio viene corrisposta una integra-
zionc agli attuali tratlamenti I NAIL pari al 100 per cento della 
relribuzione fino a 18 mesi, con conservazione del posto fino a gua-
rigione clinica. Per la malattia la conservazione del posto e di 
8 o 12 mesi secondo le anzianita con un'integrazione dell'attuale 
trattamento INAM pari al 100 per cento per i primi 3. 5 od 8 mesi. 
a seconds dell'anzianita. e successivamente del 75 per cento e dei 
50 per cento fino ai limiti della conservazione del posto. 

Altre conquiste riguardano: il riconoscimenlo del Consiglio di 
fabbrica. la mensilizzazione del salario operaio. con una classifi-
cazione unica su 7 livelli (eliminate la quarta e quinta categoria 
operai e quinta impiegati). il consolidamento delle 40 ore settima-
nali e il controllo dello straordinario. I'elevazione deU'indennita di 
turno. L'ipotesi di accordo e ora demandata alle assemblee 

Abblamo posto alcune do-
mande al compagno Bruno 
Trentin, segretarlo generale 
della FLM, su questa nuova 
fase della battaglia contrattua
le aperta dal metalmeccanici. 

Quale significato ha la 
rottura delle trattative a 
cui e ricorsa la Federmi*.-
canica? 

La protervia contenuta nel
le dichiarazioni degll esponen
ti della Federmeccanica, l'esal-
tazlone accorata di una una
nimity che non c'e piu, 1'af-
fannoso alternarsl delle motl-
vazlonl dl volta In volta lnvo-
cate per giustificare la rottu
ra delle trattative, dimostra-
no soltanto una cosa: nell'uv 
capaclta dl darsi una linea 
coerente nel negoziato e nella 
costruzione di una soluzlone 
ragionevole della vertenza dei 
metalmeccanici, I dlrigentl 
deU'organizzazlone padronale 
hanno finlto per trovare l'unl-
ta In una logtca dl dlspera-
zione e di avventura. 

La rottura operata dalla Fe
dermeccanica e in primo luo-
go, quindi, un atto di lmpo^ 
tenza. Di fronte alia disponi
bilita autonomamente espres
sa dalla FLM, che si e assun-
ta la responsabillta dl com* 
plere, per prima, un atto rl-
volto ad attenuare le contrap-
poslzlonl iniziali, forte dl una 
partecipazione senza prece
dent! dei lavoratori agli scio
peri e alle manlfestazlonl, la 
controparte si e trovata nel-
1'impossibilita di continuare 
nella tattica dei negozlatl in-
concludentl e lmperniatl «ul 
confront! fumosi intorno alia 
« difesa del slstema ». Essa si 
e vista, infatti, costretta a en-
trare nel merito delle singole 
questlonl o contrapponendo 
una posizione dl rigldo rlflu-
to alle disponibilita espresse 
dal sindacato — posizione 
questa un po' scomoda anche 
di fronte all'opinione pubblica 
e alia stessa massa degli im-
prendltori — oppure accettan-
do un confronto piu ravvlci-
nato e costruttlvo, con il rl-
schio che a questo punto ap-
parlssero anche al suo Inter-
no le contraddtzloni eslstenti 
fra chl comlncia a rlpensare 
con magglore reallsmo al co-
sto comportato da un prolun-
gamento della vertenza e fra 
chl resta dlsperatamente as-
grappato all'isterismo antisin-
dacale e al sogni « autoritari» 
e a poujadistl» proclamatl nel-
Testate scorsa.. 

Per sottrarsi a questa pro
va e lmpedlre l'esploslone del
le sue contraddlzloni interne, 
la Federmeccanica ha scelto 
la strada piu disperata: quel
la di.fugglre dal negoziato. 
dl Interromperlo sublto prima 
che esso dlventasse periP.olo«w> 
per la sua stessa unita Inter
na, gettando cosl 11 Paese in 
una sltuazlone dl accresciuta 
tenslone 

Che cosa pensi delle giU' 
stificazioni addotte dai 
rappresentanti deU'orga-
nOzazione dei grandi indu-
striali privati? 

Risulterebbe patetlco, a que
sto punto, se il momento non 
fosse cosl grave, il goffo ten-
tativo dei rappresentanti della 
Federmeccanica di giustifica
re in qualche modo la loro 
decisione di rottura. Di fron
te a un atto del sindacato 
volto. tra 1'altro, ad accorcia-
re le dlstanze eslstenti fra le 
parti, anche In termini dl co-
sti, di fronte al ribadimento 
della FLM di avere voluto, sin 
dairinlzio, contenere le sue ri* 
chleste entro l'onere comples-
slvo del contratto del 1969, 1 
portavoce della Federmecca
nica non hanno saputo trov*-
re nulla dl meglio che fare 
passare la loro valutazione 
sul cost! del nuovo contratto 
dal 40% dl qualche mese fa 
al 50% dl oggi. 

Questo dato di fatto non cl 
fa placere: un awersario inca-
pace dl govemare le sue scel-
te e impriglonato dalle sue 
contraddlzloni e come un ani-
male Imblzzarrito e pud reca-
re al Paese un danno molto 
magglore dl un awersario ma-
gari duro e ostinato. ma capa-
ce di decidere e di pensare 
politica mente. 

Quale sari ora Vatteggla-
mento dei sindacati? 

Ai sindacati non resta — a 
questo punto — altra scelta 
se non quella dl ribadire la 
loro disponibilita a un nego
ziato rauldo. a partire dalla 
esplicitazione di nuove dispo
nibilita da parte dei padroni, 
ma predisponendo, al tempo 

La categoria in sciopero per il contratto 

Nei grandi centri ieri 
fermi bar e ristoranti 
S. e svolto ieri in tutta Ita

lia. il primo sciopero dei la
voratori dipendenti da pubbli
cl esercizi 1 bar. ristoranti. au-
togrill. mense aziendali, ecc.i 
in lotta per i\ rinnovo del 
contratto. 

L'azione Indetta dalle orga-
nizzazioni sindacali di catego 
ria. FILCAMS CGIL. FI-
SASCAT-CISL e UILAMT -
DTL. dopo la rottura delle 
trattative awenuta il 12 scor-
so ha visto una larga e 
combattiva partecipazione. 

Soprattutto nelle grandi e 
medie aziende — riferisce un 
comunicato sindacale —. dove 
vi sono alte concentration! di 
lavoratori, le astensioni dal 
lavoro si aggirano attorno al 
100 per cento. Da sottolinea-
re anche la partecipazione in 
molti centri, di dipendenti da 
piccole aziende. Sono rima-
s'e aperte le numerosc azicn 
de a condu/ione familiarc. 

Cortci, manifCbta/'oni c co
rn! zl al sono svolti quasi dap-

pertutto. Dopo questa prima 
manifestazione i lavoratori 
del settore effettueranno al
tre 8 ore dl sciopero artico-
Iato. provincialmente e azien-
dalmente. dal 22 al 31 gen-
naio. 

TESSILI — E' aperta la 
consul tazlone fra gli oltre 700 
mila lavoratori tessili per il 
nuovo contratto che prevede 
tra 1'altro l'unlflcazlone di va-
ri settori (maglie, confezioni 
in serie, cappelli). Ieri a Mi
lano i calzaturieri hanno dato 
vita ad una riunione per met-
tere a punto la piattaforma 
che riguarda circa 120 mi
la lavoratori. 

POSTELEGRAFONICI — 
La vertenza dei 180 mila po
stelegrafonici e ed una svol-
ta. L'ultimo Incontro fra sin
dacati e minlstro ha infatti 
messo In luce alcune interes-
santi soluzioni per quanto ri
guarda la riTorma clcll'azicn 
da c il nuovo ordinamento del 
personate. Nelle prossimo set

timane dovranno essere defl-
niti gli obiettivi della piatta 
forma e il ministro dovra da
re concrete garanzie per il 
rispetto degli impegni as-
sunti. 

ELETTRICI — Proseguono 
gli scioperi articolati dei 110 
mila lavoratori elettrici che 
martedl effettueranno 2 ore di 
sciopero nazionale. La lotta 
sara intensificata qualora lo 
andamento delle trattative do-
vesse continuare ad essere 
«insoddlsfacente ». 

GRAFICI — Il 26 avra luo-
go a Milano una, manifesta
zione nazionale del 60 mila 
graflcl, impegnati nel rinno
vo del contratto. n program-
ma di scioperi articolati si e 
concluso ieri, ma fin da do
mani le organizzazionl sin
dacali ne stabillranno uno 
nuovo. A Milano a termine 
del corteo parlcra Bruno Stor-
tl, segretarlo della Fedcra-
Hone COIL, COSL, UIL. 

Allarme per la fuga di capitali 

Misure valutarie 
decise dal governo 

I ministri del Bilancio e del
la Programmazione e del Te-
soro. hanno emesso un comu-* 
ntcato congunto. che testimo-" 
nia preoccu pa zione per il fc-
nomeno della esportazione al-
l*estero di capitali: «Si 6 rite-

nuto opportuno — afferma fra 
1'altro la nota — attuare prov-
vedimenti atti a contenere i 
movimenti di capitali a lungo 
e a breve termine suscitati da 
politiche monetarie non conver
gent! e che si manifestano so
prattutto sotto forma di antici-
pati pagamenti di importazioni. 
sotto forma di ritardate riscos-
sioni di esportazioni e sotto for
ma di acquisto di titoli esteri >. 
Verranno perci& adottati i se-
guenti prowedimenti: a) ridu-
zione. da 3 mesi a 1 mese, del 
pcriodo di tempo conccsso per 
il pagamento anticipato delle 
imimrtazioni, e da 1 anno a 3 
meal deU'iacasso posttcipato 

delle esportazioni; b) riduzio-
ne. da 6 mesi a 1 mese, del 
periodo di giacenza dei depo-
siti dei conti valutari; c) man-
tenimento di un mercato uffi-
ciale riscn-ato afie operazioni 
che appartengono alle partite 
correnti della bilancia dei pa
gamenti. sul quale la Banca 
Centrale continuera a interve-
pire per il rispetto delie parita 
e delle fasce di oscillazioni pre-
viste dagli accordi cosiddetti 
smithsoniani e degli accordi co-
munitari; d) formazkme di un 
secondo mercato. separato dal 
primo, dove confluiranno i mo
vimenti di capitali, e dove il 
cambio si formera liberamentc 
attraverso l'incontro della do-
manda e dell'offerta di valuta: 
ciA — conclude il comunicato — 
secondo l'espericnza di altri 
pacsi comunitari, come la Fran-
da e U Belgio. 

stesso, tutte le condlzlonl per 
un proseguimento ordinato 
della lotta sindacale, anche 
In tempi lunghl se sara neces
sario. Si tratta, a questo pun
to. di fare pagare 11 prezzo 
piu alto posslbile, con il tem
po, agli strateghi dell'awentu-
ra 

G In questo lmpegno dl lot
ta 1 metalmeccanici non sa-
ranno soli. Le prime declslo-

nl assunte dalla Federations 
delle Confederazlonl dlmostra-
no che l'lntero movimento sin
dacale italiano e pronto a ri-
spondere a un attacco che e 
rlvolto non al metalmeccanici, 
ma a tutte le categorie. 

Tocchera a quanta fra gli 
lmprendltorl metalmeccanici 
non intendono pagare il « con-
to » degli esperlmentl di que
sti apprendlstl stregoni dl fa

re eentlre la loro voce, per 
lsolare le forze oltranziste e 
consentlre la conclusion* eu 
basl raglonevoli della sola co
sa posslbile nell'attuale sltua
zlone: un contratto dl lavoro, 
con il solo interlocutor* poy-
slblle, un sindacato di classe, 
unlto, che non metterfc mai 
in vendlta l'autonomla e il 
potere contrattuale del Consi
gn di fabbrica. 

la mattina 
del giorno dopo 
e piu bella 
La mattina del giorno dopo e piii bella: il confetto 
di frutta FALQUI rejgola 1'organismo, si pud 
prendere in qualsiasi ora del giorno, prima o dopo i pasti. 
Al vostro farmacista di fiducia chiedete FALQUI il confettr 
dal dofce sapore di prugna. 

FALQUI 
basta la parola 
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LETTERE E POESIE DI UN 
PATRIOTA VIETNAMITA 

LozioHo 
e un albero 

che vfae eter no 
I document! che seguono — lettere, poesie e brani dl dlarlo — sono stati trovatl 

nello scorso aprile indosso a un combattente vletnamita caduto nella battaglia di Quang 
Trl. Un corrlspondente brltannico, Donald McCullin, e intervenuto presso alcunl soldati 
collaborationist! che circondavano I'ucciso, frugando nelle sue tasche e dilegglandolo, 
per farseli consegnare, e li ha poi fatti pervenire a Hanoi. I testl sono apparsi sull'ultimo 
numero del c Sunday Times Magazine ». Li riproduciamo come una viva testimonianza 
del sentiment! con cui I'ignoto combattente e tanti suoi compagnl hanno affrontato la 
dura guerra contro I'invasore americano e come un omaggio al loro eroismo. 

Nella nostra patria eroica 
Mio caro Phuong 
cos) come la corda di un'arpa si pud 

spezzare ne] pieno di un gioioso concerto, 
no! parliamo di separazione nel momen-
to stesso in cui costruiamo la nostra ami-
cizia. Caro Phuong, dopo un tempo assai 
breve la nostra amicizia diviene sempre 
piu profonda. Pino ad oggi, nessuno di 
not pensava davvero che ci saremmo se-
parati. E' dawero un peccato, vero, 
Phuong? E* quello che si dice sempre: 
quando si e insieme, tutto e normale; 
quando ci si lascia, i sentimenti traboc-
cano. Ma che cosa possiarao fare perche 

ognuno dei due sia informato? Vediamoci 
presto. Ci vedremo di nuovo in questo no-
stro paese, nella nostra patria eroica. Ti 
auguro per il tuo ritorno felicita e buona 
salute. Quanto a me. sono qui per curarmi. 
Un bel giorno partird di nuovo per il 
fronte per battere tutti i primati della cam-
pagna. 

Ti do la mia mano in amicizia. 
Arrivederci per ora. 
II mio saluto a Quang Binh e a Quang Tri. 
Fraternamente 

Bui Thai Lien 
(senza data) 

La Canzone di Hanoi 
Camminiamo per le strade di Hanoi, 

strade che risplendono di grandi eventi. 
La nostra grande. storica Avenue di Ba 
Binh. D boulevard di Koan Kiem, che 
diventa cos) vivace in primavera. Nel 
cuore della capitale udiamo i) tuono della 
battaglia, la battaglia contro gli aggres-
sori americani. 

Ehi, ragazza col fucile in spalla! Per
che scompari dietro l'angolo? Dove vai 
con i tuoi occhi cos) chiari? Dove vai 
cos) decisa? 
'. Ehi, combattente della liberta! Te ne 
stai flero accanto al tuo fucile e guardi 
con tanta passione ad ogni strada. 

O capitale fatta della nostra carne e 
del nostro sangue, versa tutto il tuo odio 
sugli aggressori americani. Difendiamo la 

terra e il cielo della nostra amata capi
tale. 

Ehi, ragazza t La nei campi dove le 
bombe sono appena cadute. la dove il 
furao si leva nel sole, il riso cresce gio-
vane e verde! 

Nella notte i nostri lavoraton. gli elet-
tricisti, lottano per darci luce. 

Gli altoparlanti annunciano la loro vit-
toria. una vittoria che protegge la terra e 
il cielo della valorosa capitale. Ovunque 
udiamo levarsi le canzoni. Qui e la capi
tale, qui e il cuore orgoglioso della nostra 
terra, qui Saigon, qui Hue. qui tutto il 
paese. Gli aggressori cadranno su questo 
suolo. il suolo eroico della nostra capitale. 

La nostra capitale. Hanoi, e un canto 
di gloria. 

(senza data) 

Ti ricordo 
Mi ricordo il momenta in cui ti bo lasciato. 
Conto sulle dita: sono gia tre primavere. 
Sono lontano da te ma il mio cuore 
ti e molto vicino. 
Combatto nella reslstenza 
per la causa del popolo " -> 
ma come posso dimenticare fl nostro amore 
come posso dimenticare 0 tnomento in cui 
ci siamo separati? 
Era primavera quando sono partite 
per adempiere al mio sacro 
grande compito. 
QueUa sera, prima che ci dicessimo 
arrivederci 
ti guardavo, incapace di parlare. 
Sopraffatto dalTesitazione e dall'ansia 
son partito senza dirti 
quando torner6. 
Da allora io marcio 
diritto nel cuore della battaglia. 
Detesto questi <yankee> odiosi che soffocano 
la nostra felicita, la felicita 
del nostro paese. 
Amor mio, ogni volta che ti penso 
sento piu odio per fl nemico. 
Sono deciso a ueddere 
tutti i lupi per salvare tutti gli uomini. 
Malgrado le awersita, fl morale e alto. 
Mi importa poco di versare il sangue. 
Voglio assolvere fl mio dovere di giovane 
per costruire la felicita di domani. 
Sui palchi voleranno le bandiere 
il giorno della vittoria totale. 
Quel giorno, cara, • nostro amore 
sara anche piu forte 
fl mio amore per te e per fl paese 
sara piu ricco. 
L'umanita pacificata cantera 
ad alta voce per celebrare la pace 
che regnera sull'universo. 

luong Nguyen, 15 gennaio 1971 

Odo di nuovo le sue parole 
H pensiero di lui mi da speranza. D mio 

amore per lui k grande come una foresta 
piena d'alberi. Mi ricordo lo zio Ho quando 
k venuto una volta a piantare albeit Era 
vecchio, ma forte. Per amore del popolo 
ci ha consigliato e guidato, dedicando se 
stesso alia giovento come una madre ai 
figli- Per tutta la sua vita ha dato se 
stesso alia patria. Lo zio ascolta ancora 
le nostre canzoni. AUraverso il mormorio 
dei fium Lam, oltre fl monte Hong, come 
un saluto alia patria. odo di nuovo le sue 
parole. 

Egli esistera finche esiste fl nostro pae

se. D popolo di Nghe An ricorda i suoi 
consigli. 

Ricordo quando tornd al suo villaggio 
natale e fece visita ai vecchi e ai giovani. 
I filari di alberi verdi ondeggiavano come 
se volessero salutarlo. La sua visita al 
villaggio Son fu una visita all'intero paese. 
Per tutta la vita ha dato se stesso alia 
patria. 

Lo zio vive come un albero eterno. Le 
montagne e le colline vegliano su di lui. 
Le canzoni della foresta lo cullano nel 
suo sonno. 

23 gennaio 1971 

Dissi addio a mia madre 
Quando ero ragazzo andavo a scuola 

due volte al giorno. Amavo il nostro pae
se attraverso le pagine dei libri di testo. 
Chi pud dire che far la guardia ai bufali 
sia una ooia? Mentre gb uccelli sugh 
alberi cantavano la loro canzone, io so-
gnavo ad occhi aperti. Qualche volta tra-
scuravo il lavoro per cacciare le fa rf a lie 
sulla riva del lago. Quando mia madre 
nri sorprendeva, sooppiavo in la grime sen
za che lei mi picchiasse. 

La bambina sulla porta accanto mi guar 
dava ridendo. Pieno di vergogna. mi na-
scondevo dietro la finestra. 

Venne la rivoluzione e poi i lunghi aniu 
della resistenza. Da allora fl mio paese e 
martinzzato dai nemici Dissi addio a mia 
madre e partii 

La bambina della porta accanto — ehi 
lo avrebbe mai pensato? — si un) anche 
lei alia resistenza. 

L'ultima volta che ci siamo incontrati. 
mi ha sornso da dietro la manica, gli 
occhi tondi amabili. Pu durante un'opera 
zione militare. Non fui capace di dirle 
neppure una parola. Quando la mia unita. 
fu passata, mi voltai a guardarla. Pio-

veva, ma dentro di me sentivo caldo. 
Quando la pace verra 

tornerd in quel luogo 
ritrovero la mia vecchia scuola 
e il campo di carina da zucchero. Ritro
vero lei. modesta. nascosta dietro la fine
stra. coo lo stesso sorriso burlone rispon-
dera alia mia domanda segreta. 

Sapeie. non e facile essere eioquenti sul 
malrimonio. 

Profondamente commosso, guardero la 
sua mano nella mia e lei lascera la sua 
calda mano nella mia. 

Oggi, bo avuto notizie incredibili ep-
pure vere. D nemico I'ha ucdsa e ha 
buttato via fl suo eorpo. Ha fatto que
sto solo perche era una guerrigliera. 

Ho il cuore pieno di lagrime. Mi sen
to mezzo morta 

Prima, amavo fl mio paese per i suoi 
fiori e le sue farfalle. E per questo. 
qualche volta. le prendevo per avere tra-
scurato fl mio lavoro. Ora. amo il mio 
paese perch* in ogni granello della sua 
terra ci sono fl sangue e la came della 
mia piccola sorella. 

28 gennaio 1971 

I bambini italiani per il Vietnam 
AH'appello dell'Unita hanno gia risposto centinaia di piccoli - Classi, circoli, singoli alunni da ogni parte 
d'ltalia hanno inviato i loro lavori - L'iniziativa prosegue: tutti i disegni verranno raccolti in un album 
e consegnati al ministro Xuan Thuy, capo della delegazione della RDV alia conferenza di Parigi 

Le bambino della 111 
elementare del 60. cir-
colo di Napoli ci han
no mandato I loro di-
•egnl. Ecco quello di 
Agneae Slmonella che 
lo accompagna con la 
dedlca • La guerra e 
brutta, perch6 uccido-
no gli uomini e le defi
ne, i bambini e I vec
chi >. 
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Da Suuara (Manto-
va) Maurlilo Guinda-
linl della II elementa
re cl manda II tuo 
movlmentato dlsegno 
•plegato con quests pa
roles • Lo mamma del 
Vietnam plangono, per
che I bambini muolo-
no, e anche I bambini 
piangono perche le tue 
mamma • I iuol papa 
muoiono. E allora Ni
xon deve far amettera 
di fare la guerra. Cod 
vol bambini aarete con
tent! che II vottro 
Vietnam dopo tantl 
annl e llbero. II vo-
stro amlco Maurlilo a, 

f.<.* 

Da Roma Paolo Ra-
maldi, di 10 anni, cl 
ha mandato questo ve
ro e proprio « raccon-
to scenegglato » In cui 
II cannone dice « pa
ce » e le bombe ven-
gono cancellate. Paolo 
ha messo in calce al 
suo dlsegno una dedl-
ca: • con salutl a! vlet-

' ' namiti ». 

Piu di quattrocento disegni per i bambini vietnamiti 
sono gia arrivati allUnita da tutta 1'Italia. In meno di 
quattro giorni centinaia di piccoli hanno gia risposto al 
nostro appello con un entusiasmo straordinario. 

La prima ad arrivare e stala una busta grande, aran-
clone in cui le 31 alunne di una V elementare della scuola 
Salvatore Traina di Misilmeri (Sicilia) ci uanno spedito 
i loro lavori: in ognuno una dedica a un bimbo vietnamita. 
Vorremmo riferirle tutte, perche e impossibile scegliere 
la piu bella Ne prendiamo una a caso: cCari bambini 
vietnamiti — scrive in un angolino del suo disegno Gi-
rolama La Barbera — io vi ho disegnato questo aero-
plano, questa bandiera e questo soldatino perche e'e la 

guerra. Io vorrei che ci fosse la pace come da noi. Se 
veniste qui in Sicilia vi darei tutto, perfino la mia vita*. 

Molti altri bambini ci hanno mandato i disegni o da 
una classe o da un doposcuola, qualcuno ha raccolto 
quelli del suo caseggiato, qualche altro ha unito al suo 
quello della sorellina e del fratellino piu piccoli. Da Co-
macchio (Ferrara) ne sono arrivati una ventina: tre 
alunni della V BM Cesare. Gianluca e Fernando ne han
no fatto two in comune. mentre i piccoli del Club Ra-
gazzi di Roma sono venuti tutti insieme a portarci i loro 
in redazione e gli scolari della II Montessori di via Santa 
Maria Goretti ce li hanno spediti collettivamente. 

Lo slancio col quale i bambini hanno risposto all'ini-

ziativa dell'Unita, l'impegno che hanno messo nel fare 
i disegni indicano fino a che punto la condanna della 
barbarie USA, l'ammirazione per la lotta dei vietnamiti. 
la volonta di contribuire al grande movimento per im-
porre la pace siano sentimenti popolari e di massa nel 
nostro Paese. L'Unita rinnova l'appello a tutti i bam
bini: € mandate un disegno per i piccoli vietnamiti*. I 
disegni verranno raccolti in un album e consegnati a 
Xuan Thuy, capo della delegazione della RDV a Parigi. 

INVTATE I DISEGNI ALL'UNITA'-SCUOLA. VIA DEI 
TAURLNI 19. ROMA, RICORDANDOVI DI METTERCI IL 
NOME. COGNOME. L'ETA* E LA DEDICA AI BAMBI
NI DEL VIETNAM. 

Nella capitale della RDV, dopo la imposta cessazione dei bombardamenti USA 

Ad Hanoi, fra la gente 
La citta attende le decision! sulla fine della guerra — E' consapevole delPimportante vittoria di pre-
stigio riportata su Nixon, ma continua a prepararsi a parare nuovi attacchi — L'animazione del sabato 
e della domenica, quando migliaia di cittadini allontanati per motivi di sicurezza rientrano a casa 

Dal nostro inviato 
HANOI, gennaio 

In questi giorni la capita
le del Vietnam attende. Nel 
mondo. gli occhi di cctoro che 
hanno a cuore questo paese 
sono rivolti altrove. E* a Pa
rigi che si giocano i desti-
ai del Vietnam in questo 
tnomento? Forse. Le ootizie 
che arrivano portano segnj 
positivi, segni di pace? Ma 
nella calma apparente di que
sti giorni la citta si prepara 
a resistere ancora, a parare. 
se sara il caso. nuovi attac
chi. 

La citta e ancora- quasi 
vuota. ehi ba cooosduto Ha
noi in tempi oorraali dice 
che e quasi deserta. Ma cer-
to l'animazione e maggiore 
rispetto ai giorni dei bom
bardamenti. soprattutto il sa 
bato e la domenica. quando 
molti rientrano per i loro ac 
quisti o per venire a trovare 
parenb ed amid che le esi-
genze della produnone e del
la difesa impegnano a resta
te in dtta. Le coppie di in-
namorati vengono ad occu-
pare di nuovo le panchine nei 
giardini che circondano il 
« piccolo lago >. La via presso 
fl grande mercato ora chiuso 
si ripopola di gente. di bam
bini e di venditori che por
tano i prodotti deDa carapa 
gna Una folia meridionale, ca 
lorata e quasi gioiosa. Qua
si. perche di tan to in tan to 
ai soopre in mezzo agli altri 

un viso teso per il dolore, de-
gli occhi che hanno pianto a 
lungo. Oppure un artigiano. 
bra gli altri. un marmista 
che prepara piccole lapidi 
mortuarie. Molte. troppe, al-
lineate lungo il marciapiede 
per un lungo tratto. Le da
te: 18. 22. 26 dicembre; i luo-
ghi: Kham Thien. Deing. Mai 
Huong, nomi che indicavano 
strade ed oggi macerie. 

Ma dove la folia si ispes 
sisce e diviene come quella 
della Hanoi in tempo di pa 
ce. tra la quale e necessario 
aprirst la strada lavorando 
di gomito, & di fronte ai car-
telloni che mostrano le di 
struzionj in tutto fl paese, 
le carcasse degli aerei abbat-
tuti. Ie foto dei pilou" cattu-
rati, le caricature di Nixon 
Non e'e ad Hanoi luogo piu 
frequentato della espnsizione 
che mostra I'andamento del
la guerra al Nord come al Sud 
con la grande carta che da 
in dettaglio il numero degli 
aerei abbattuti. le battaglie 
terrestri p:u importanti. i re-
sti daerei e dell'incredibUe 
equipaggiamento dei piloti 

In questi ulthni tempi la 
esposizione si e anicchita co
me non mai. La popolazione 
ha seguito giorno per giorno 
I'andamento complessivo del-
le battaglie e giorno per gk>r 
no si e fatta strada la con 
vinzione che una vittoria o 
forse la vittoria si awicina-
va. Per questo motive- non si 
sono mai avuti segni di tco-

raggiamento. La cosa piu im-
portante era di tenere il con
to dei B 52 che la difesa an-
tiaerea. i missili < Sam 2 » riu-
scivano ad abbattere ogni 
giorno. 

Non si e trattato solo del 
sempuce fattore psicologico. 
della vittoria di prestigio. del
la dimostrazione del fatto che 
grazie ai rcezzi fomiti dai 
paesi socialist! e alia intelli 
genza vietnamita, si era di-
strutto il mito tecnologico del 
la invulnerabflita dei B-52. 
In realta si e dato un duro 
colpo a tutta una concezio-
ne della strategia della guer
ra moderna, secondo la qua
le la superiorita aerea e na 
vale garantisce la vittoria. 

In particolare. come ha 
scritto U giornale dell'eser 
cito Quan Doi Nhan Dan, il 
31 dicembre scorso si e scoo-
fitta la strategia di Nixon 
t Nixon continua a pensare 
che Vaviazwne e la marina 
USA costituiscono sempre la 
forza fondamentale della stra
tegia militare americano. 
Strategia militare che const-
ste nel far mostra di ma 
grande forza e alio stesso tern 
po dimostrare questa form 
nei fatti, nella speranza di 
ragghingere gli scopi deUm 
politico militare di prevenzio 
ne, di intimidaxione e d3 an-
vertimento verso coloro che 
osano opporsi a nri. UtQizzan-
do tutte le forze dell'aviazio-
n* USA neWAsia del Sad per 
attaccare Hanoi e Haiphong. 

Nixon pensava di aver porta-
to dei colpi precisi alle posi-
zioni nevralgiche awerse. co
sa che potrebbe permettere 
agli Stati Urtiti di raggiunge-
re i loro scopi militari e psi-
cdogici. Tuttavia U calcolo de
gli USA & stato sconvolto dai-
la lotta ostinata detle forze 
annate della popolazione del 

Nord Vietnam. Ottenendo una 
gloriosa vittoria sui B-52 ab-
biamo sconfitto la "guerra 
americanizzata" nixoniana 
portata al phi alto grado, e 
dando scacco ad un grande 
contrattacco lanciato dagli Sta
ti Uniti in un momento di 
significato molto importante*. 

La coscienza di questo fat 
to e diffusa nel popolo viet
namita. Ci si guarda bene 
perd dairaffermare che si 
tratta di una vittoria defini-
Uva. Qui si pud avere la spie-
gazione dell'altra faccia del 
volto che presenta Hanoi in 
questi giorni. 

Mentre si sente gia nell'aria 
1'awicinarsi del Tet, della 
grande festa del capodanno 
lunare, si continuano a sea 
vare i rifugi. I rifugi mdi-
viduali soprattutto, buche lar 
ghe 60-70 centimetri e profonde 
un metro e mezzo, rivestite di 
cemento e chiuse da un co-
perchio della stessa materia 
Secondo 1'opinione generale, 
questi rifugi si sono rivelati i 
mezzi piu efficad per salva
re le vite umane dai bom
bardamenti. Una delle tante 
c invenzioni» vietnamite, il 

cui inventore e rimasto sco-
nosciuto. Alio stesso tempo 
continua, discretamente ma 
efficacemente, la dispersione 
nella campagna della popo
lazione e degli organismi am-
minjslrativi. 

L'attivita ferve e tutti vi 
partedpano perche se la vit
toria delTultima decade di di
cembre si rivelasse non def ini-
tiva sara necessario risponde-
re ancora con gli stessi mez
zi. Se Nixon non ba capito 
la lezione, dovra impararla, 
ecco la spiegazione di questo 
atteggiamento che potrebbe 
sembrare contraddittorio. Del 
resto, se esprimete i vostri 
dubbi a un responsabile viet
namita, vi rispondera che non 
si tratta ne di pessimismo 
ne di ottimismo, ma dell'espe-
rienza. In tutte le sue forme 
raggressione americana al 
Vietnam e una < guerra a ca-
rattere neocolonialista*. doe 
una guerra che deve distrug-
gere la volonta del popolo a 
resistere all'aggressione eco-
nomica dei capitali Usa e 
alleati. a costruire un'eoono-
mia nazionale indipendente. 

Pud sembrare strano. ma si 
pud citare a dimostrazione di 
questo e a simbolo dello spi-
rito che regna ad Hanoi in 
questi giorni, uno spettaco-
lo dnematografico. Qualche 
sera fa i giornalisti presen-
ti ad Hanoi sono stati invi-
tati alia presentazione di due 
film che i dneasti vietnami
ti hanno terminato proprio 

nei giorni dei bombardamen
ti. II primo mostrava con ra-
ra efficacia la battaglia dm 
giorni scorsi. Si potevano ve-
dere le distruzioni. gli aerei 
in fiamme cadere a poche 
centinaia di metri dalla mac-
china da presa. Ie battaglie 

della contraerea, la cattura dei 
piloti, la carcassa di un F-ll 
quasi intatta precipitata in 
mezzo alia foresta La sorore-
sa vera d perd venuta dai 
secondo film. 

Si trattava di un cortome-
traggk) a disegni animati che 
racconta la storia della lotta 
tra il c genio delle acque -> e 
il «genio della montagna*. 

E' un'antica leggenda che 
simboleggia l'immane e seco» 
lare lavoro dei vietnamiti per 
controllare il flusso delle ac
que. per prevenire le uronda-
zioni che distruggono le col-
lure. La storia e semplice e 
breve da raccontare. C'd un 
popolo che vive operoso e fe-
lice fino a quando il c genio 
delle acque » non scatena em
tio di lui la furia degli ele
ment!'. una serie di visciili 
mostri verdastri. Contro di 
lui gli uomini resistono, co-
strmscono dighe, lottano e sa
ra l'intervento soprannaturale 
del buon «genio della mon
tagna > a ottenere la vittoria. 
Saranno perd ancora gli u> 
mini con il loro lavoro a ri-
costruire le dighe e a riptr 
rare le distruzioni. 

Massimo Loch* 
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Ucciso un poliziotto, feriti altri due, in fin di vita un giovane 

NOTTE Dl FUOCO A BROOKLYN 
4 giovani barricati con gli ostaggi 

> Avevano tentato di rubare in un magazzino — Scoperti, sono stati circondati da 300 agenti — Serrata sparatoria 
per oltre sedici ore — L'assedio continua — « Sappiamo cosa ci aspetta e intendiamo resistere fino alia fine » 

Approvata dal consigl io regionale 

L'assistenza agli anziani 
in una legge dell'Umbria 

II provvedimento tende a reinserire nella society 
gli «esclusi»: vecchi, inabili al lavoro, minori 

Un'immagine scattata durante la battaglia fra t quattro rapl-
natori e i poliziotti, a Brooklyn. Si seorge un agente colpito 
a morte sul marclapiede, e un altro ferito aiutato da un collega 

Le indagini sul grave episodio 

Per il poliziotto 
ucciso a Bari 
altri 5 arresti 

Dal nostro corrispondente 
PERUGIA. 20 

II consiglio regionale dell'Um-
bria ha approvato ieri una leg
ge di grande valore sociale per 
l'assistenza ai minori. agli an
ziani ed agli inabili al lavoro. 
II provvedimento e stato appro
vato da tutti i gruppi dcH'arco 
democratico. 

La nuova legge della Regione 
va inquadrata nell'ambito di 
quella serie di interventi regio-
nali tesi a rimuovere le cause 
del disadattamento e dell'emar-
ginazione sociale. di cui riman-
gono vittime i giovani e gli an
ziani nel nostro paese. ed a 
combattere la «logica del pro-
fltto > che esclude automatica-
mente dalla vita economica. po-
litica e culturale gli «elementi 
non produttivi ». L'obiettivo prin-
cipale al quale tende infatti la 
legge. e quello del reinserimen-
to dell'escluso — sia esso mi-
nore, anziano o inabile al lavo
ro — nella vita sociale attiva. 

Sono quindi previste forme di 
assistenza a domicilio. altre 
c prestazioni idonee a favorire 
l'inserimento ed il mantenimen-

tc dell'assistito nella vita co-
munitaria ». Con la legge regio
nale sono inoltre favorite 1'orga-
nizzazione ed il finanziamento di 
piccoli nuclei comunitari. ed agli 
assistiti sara erogato un asse-
gno personale. integrativo del 
trattamento pensionistico. La 
Regione ha stanziato per l'anno 
in corso. 140 milioni di lire per 
il Finanziamento della legge. 

II consiglio regionale ha pre-
so anche in esame i rilievi mos-
si dal governo alia legge costi-
tutiva della Societa flnanziaria 
regionale che, come si ricor-
dera, era stata respinta dal 
consiglio dei ministri. Sono state 
accolte alcune eccezioni gover-
native che non hanno tuttavia 
snaturato il senso politico del 
provvedimento. In proposito il 
capogruppo del PCI Vinci Gros-
si. ci ha rilasciato la seguente 
dichiarazione: «II consiglio re
gionale ha respinto la interpre-
tazione restrittiva che il gover
no aveva dato alia possibilita di 
intervento della Regione nel pro-
cesso economico*. 

I. C. 

A i f l 

Tra i fermati anche i genitori del bandito cfee ba-
sparato sul sottufficiale di PS — Nascondeiano 
refurtiva in casa — Ancora gravi le condizioni di 
una delle due ragazze ferite nella sparatoria 
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II CIM premiato 
quale migliore scuola d'ltalia 

Dal nostro corrispondente 
BARI, 20 

Permangono gravi le condi
zioni del bandito 23enne Giu
seppe Carenza che ieri pome-
riggio ha ucciso in un conflitto 
a fuoco, il maresciallo di PS 
Vittorio Maggiore e che a sua 
volta e rimasto ferito insieme 
alle sorelle Rosalba e Bruna 
Maria. II Carenza, che si trova 
piantonato al Policlinico, e 
stato sottoposto ad un delica
te intervento chirurgico per 
estrargli uno dei proiettili pe-
netrati nella spina dorsale. 
Gravi sono anche le condizio
ni di una sorella del Carenza, 
Bruna Maria di 13 anni, rico-
verata al Centro rianimazioni, 
che 5 stata colpita da un 
proiettile nella regione cervi-
cale. Se la cavera invece in 
una ventina di giorni l'altra 
sorella del bandito, Rosalba 
di 19 anni, rimasta ferita al 
ginocchio sinistro. 

Le due sorelle erano sul se-
dile posteriore delta «500» 
del fralello quando questi. sul-
la via interna Orazio Flacco, 
nel quartiere Poggiofranco, vi-
stosi individuato dalla pattu-
glia della Squadra Mobile al 
comando del maresciallo Vit
torio Maggiore, sparava contro 
gli agenti; la guardia Ognls-
santi veniva sfiorata da un 
proiettile, mentre il marescial
lo Maggiore. che balzava sulla 
c500» del bandito per disar-
marlo. veniva colpito a mor
te. II bandito continuava nella 
sua folle sparatoria a cui ri-
spondevano gli agenti colpen-
do anche le due sorelle del 
Carenza. 

II maresciallo Maggiore era 
l'uomo adatto per catturare 
11 giovane bandito perchd lo 
eonosccva quasi da bambino 
avendo abitato ftno a pochi 
mesi or sono in una palazzina 
vicina a quella deH'abitazione 
dei genitori di Giuseppe Ca
renza, del quale aveva potuto 

LAVORARE 
STANCA 

(C. PAVESE) 

e n o n lavorare? 
P a r l i a m o n e . 

Stiamo assumendo nelle 
grand! citta ambosessi U-
berl e dinamici, per un'ec-
cezionale esperienza uma-
na, piena di soddisfazioni 
e, subito, ben retribulta. 
Cerchiamo Inoltre dirigen 
ti per la distribuzione di 
important] opere a rate 
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seguire quasi passo passo la 
carriera delinquenziale. Una 
carriera rapida che aveva vi-
sto il Carenza prima mecca-
nico in una officina insieme al 
fratello, poi ladruncolo. infine 
sfruttatore della prostituzlone 
e assassino. Prima del tragico 
episodio di ieri pomeriggio, 
ed esattamente il 23 agosto del 
1972, il Carenza era stato pro-
tagonista di una sparatoria 
con un altro esponente della 
malavita barese, Nicola In-
gravallo di 34 anni, che voleva 
impartirgli una lezione. L'ln-
gravallo colpl prima con una 
scarica di pugni il Carenza, 
che si dette alia fuga insegul-
to dall'avversario. Questi perd 
cadde e allora il Carenza gli 
spard a bruciapelo tre colpi di 
pistola che lo colpirono al to-
race e all'inguine. II Carenza 
spard anche contro il 16enne 
Giovanni Anaclerio che ac-
compagnava l'Ingravallo, fe-
rendolo al braccio sinistro. 

Da quel giomo Giuseppe Ca
renza veniva continuamente 
ricercato dalla polizia. II ban
dito riuscl a fuggire ad un 
appostamento della polizia il 
12 novembre scorso. Gli uomi-
ni della Squadra Mobile — 
e'era anche il maresciallo Mag
giore — circondarono Tabita-
zione di una donna che il Ca
renza sfruttava, Giulia Palmle-
ri di 25 anni, ma il bandito 
riuscl a farla franca scappan-
do seminudo dalla finestra 
dell'abitazione al piano rialza-
to. Da quel giorno sembrava 
che il Carenza fosse scomparso 
del tutto. Si faceva viva in 
questura perd. sua moglie. Te
resa Lisco, per denunciare il 
marito perchS la minacciava 
con la pistola per spingerla 
sulla strada del vizio. Quando 
ieri pomeriggio giunse la se-
gnalazione in questura che il 
ricercato era andato a casa 
del padre, scattava il disposi-
tivo di emergenza: veniva av-
vertito subito il maresciallo 
Maggiore. che era nella pro
pria abitazione. alia quinta tra-
versa di via Giulio Petroni, a 
poche centinaia di metri dalla 
casa del Carenza. 

II maresciallo ancora una 
volta. per la precisa cono-
scenza che aveva del bandito. 
veniva chiamato per catturar-
lo. non sapendo che questa 
volta ci avrebbe rimesso la 
vita. 

I funeral! del maresciallo dl 
polizia, la cui salma dall'isti-
tuto di medlcina legale e sta
ta trasportata nella chiesa di 
San Francesco, si svolgeran-
no domani mattina. Poi la sal
ma verra fatta proseguire per 
Ceglia Messapico In provincia 
di Brlndisi, paese natale del 
Maggiore. 

Intanto sono stati arrestati 
II fratello. il cogmto e un 
amico del bandito sntto l'ac-
cusa di oltraggio e reslstenza. 
In casa del Carenza sono stati 
trovati un sacco postale e dl-
versa refurtiva, per cui sono 
stati arrestati anche 1 genitori 
del bandito. 

Italo Palasciano 

NEW YORK. 20 
L'esptoslone dl violenia, che sta semlnando mortl e ferltl In molte citta amerlcane, ha In 

queste ore il suo eplcentro a Brooklyn/ II popolare quartiere dl New York. Da sedici ore quattro 
giovani negri sono asserragliatl In un negozio dl artlcoll sportlvl con set uominl e una donna In 
ostaggio. Per tutta la notte fra essl e i trecento poliziotti che li hanno circondati si e svolta 
una furiosa sparatoria: un agente e morto, altri due sono rimasti feriti, uno dei giovani e 
ridotto in fin di vita all'interno del magazzino. « Prima di uscire — hanno gridato ai poliziotti — 
preferiamo morire. Abbiamo 
armi e munizioni a volonti e 
continueremo a difendercL.n 
Tutto questo mentre in un ae-
roporto di Louisville un gio
vane militare disertore (si ri« 
tlene mortalmente colpito da 
un cancro) ha tentato un 
massacro sparando alia cle-
ca sulla folia dl vlaggiatorl. 
Nessuno e rimasto ferito e U 
giovane si e barricato in un 
aereo: fuori lo aspettano i tl* 
ratori scelti. 

Sono questi gli ultiml gra-
visslmi episodi di inaudita vlo-
lenza che fa registrare la 
cronaca americana in que-
st'ultima settimana. Si era 
comlnciato con la folle spa
ratoria dl Saint Louis: un 
cecchino barricato nella tor-
re di un albergo spar6 sulla 
folia sottostante uccidendo 
sette persone e ferendone al
tre. Cera poi stato il plurl-
mo bestiale omlcidio nel Mis
souri: padre, madre e figlia 
strangolati, legatl ad alberl 
con i corpl fasciati dl dina-
mlte. Pol ancora la strage di 
Washington: cinque bimbl e 
due adultl massacratl nel re
sidence di un noto giocatore 
di basket. Infine l'episodio dl 
Brooklyn che minaccia di 
concludersl con un bilancio 
di vittime e feriti ancora piu. 
pesarrte. 

I quattro giovani sono stati 
sorpresi mentre tentavano un 
furto all'interno del magazzi
no. Appena entratl nel « John 
and al sporting goods store », 
pochi minuti prima della 
chiusura, i quattro hanno ta-
gllato i fill della luce, non 
rendendosi conto che in que
sto modo avrebbero azionato 
il dlsposltivo di allarme dl-
rettamente collegato con un 
vicino posto di polizia. Cen
tinaia di poliziotti sono af-
flulti sul posto; l'enorme dl-
splegamento dl forze (anche 
un elicottero ha iniziato a 
sorvolare a bassa quota i lo
cal! del magazzino) ha fini
te per aggravare la sltuazio-
ne. I giovani, infatti, si so
no sentiti stretti in una mor-
sa dalla quale non sarebbero 
mai usciti; cosl sono stati 
presl dalla disperazione ed 
hanno bloccato come ostaggi 
le undid persone che In quel 
rriom/sBtd si:.troTavano mel^o-^ 
call. Pol e cominciata la spa-

^ •©il'T3«rto la polizia ha fat-
to - intervenire anche un'auto 
blindata. mentre contempora-
neamente e stato dato l'ordi-
ne di staccfre la luce in tut
to 11 quartiere. I fari delle 
auto dei poliziotti sono stati 
piantati sulle porte e sulle 
finestre del magazzino. I 
quattro giovani hanno reagito 
rabbiosamente, sparando raf-
fiche di mitra e fucilate sen-
za sosta. Un poliziotto e sta
to colpito mortalmente, al
tri due sono stati trasportatl 
all'ospedale In gravi condi-
«ionl. Uno dei giovani negrj 
— come ha riferito uno degli 
ostaggi rilasciato insieme ad 
altri tre, in fasl successive, 
durante la notte — e stato 
colpito al petto: a Sta seduto 
per terra — ha detto il testl-
mone — e sputa sangue dalla 
bocca ». 

Contemporaneamente, con i 
megafoni visto che era im-
possibile usare i telefoni in-
terrottl, e cominciata la trat-
tatlva per sbloccare la situa-
eione. I giovani hanno per6 
respinto ogni invito ad arren-
dersi. «Sappiamo cosa ci 
aspetta — hanno fatto dire da 
un altro ostaggio liberato — 
qulndl non ci resta altra seel-
ta che continuare a sparare. 
Chiediamo un medico per il 
nostro amico Jerito...i>. I quat
tro sono tutti giovanissimi, di 
eta. compresa fra i venti e 1 
trenta anni. Fra loro si chia-
mano a numeri e In sedici ore 
non hanno mai lasciato le fi
nestre dalle quali sparano sui 
poliziotti. 

Durante la notte la folle 
sparatoria e cessata. Sembra 
che fra i poliziotti sia esplo-
sa la polemica sul modo di 
condurre la trattativa con i 
quattro giovani; qualcuno ha 
anche criticato l'eccessivo 
spiegamento di forze che e 
stato mobilitato per fronteg-
giare la situazione. Spiega-
mento che ha finito per far 
saltare I nervi ai quattro che, 
prima di vedersi sopraffatti 
come purtroppo e awenuto 
sempre piu frequentemente 
in conflitti del genere, hanno 
deciso di resistere fino alia 
fine. 

Quesfultimo gravissimo epi
sodio di violenza ha profon-
damente colpito tutto il po
polare quartiere di Brooklyn: 
la popolazione ha passato la 
notte a ridosso dei cordoni 
organizzati dalla polizia in-
tomo al magazzino. Si in-
trecclano commenti amari sul 
perch6 di tanta violenza. Le 
cause vanno evidentemente 
ricercate nel profondo males-
sere che travaglia la society 
americana, dove migliaia e 
migliaia di cittadini — soprat-
tutto negri — non hanno nes-
sun margine di soprawlvenza 
e spesso — come per i fatti 
di cronaca di quesfultima set
timana — sono costretti a ge-
sti dlsperati di violenza che 
vengono repress! con atti al-
trettanto violent!. 

E1 comunque la popolazione 
negra americana a pagare in 
prima persona remarginazio-
ne in cui la costringe la so
cieta americana. Inquietante 
a questo proposito e ripotesi 
che a ca usare la strage di 
Washington siano stati otto 
giovani razzisti che. entratl 
nella villetta sede di una as-
sociazlone musulmana, non 
hanno esltato a trucldare set
te persone, fra le quail cin
que bimbl. 

Ancora aperte le indagini a Camerino 

Permangono dubbi 
sulla yicenda del 
deposito di armi 

Assurda campagna dei giornali di destra — Dl-
mostrata I'estraneiti ai fatti di aderenti alia; 
FGCI e al PCI — Incertezza nella magistratura 

Dal nostro inviato 
CAMERINO. 20 

II deposito dl armi dl Came
rino ovvero un clamoroso ca-
so dl pre-confezlonamento dl 
una provocazione polltica? II 
dubbio e legittimo. E certa-
mente ha asslllato gli lnqui-
renti 1 quail se lo sono trovato 
davantl ad ogni fase dell'inda-
glne. Anche adesso sulla vlcen-
da non dovrebbe eslstere una-
nimlta d'opinione nemmeno 
all'interno della stessa magi
stratura se e vero che la Pro-
cura della Repubbllca aveva 
chiesto l'emisslone di quattro 
mnndatl dl cattura. ridotti poi 
a due (gli altri sono stati tra-
sformati in comunicazionl glu-
diziarie) dal giudice istruttore 
dottor Spagniuolo. 

Dei quattro lndizlatl — pur 
sotto quella diversa colloca-
zlone processuale — tre ven
gono presentatl come appar+e-
nentl o vicini a « gruppettl» 
estremistl. Diverso il discorso 
per il quarto, uno studente 
greco iscritto aH'Universlta dl 
Perugia, sul quale e stato e-
messo i'avviso dl reato: nel 
capoluogo umbro fe noto per la 
sua serieta e 11 suo Impegno 
civile, per il contributo pro-
pagandistico che offre alia 
causa della resistenza greca. 
Ecco un giovane assal «fastl-
dioso» per i reazionarl e i fa
scist! — nostrani e no — 1 
quali ben volentierl lo vorreb-
bero Imbrigliato e «Imbava-
gliato »! Non a caso da tempo 
e preso di mlra dagli amici 
dei colonnelil. I reati contesta-
ti sono pesonti: l'associazione 
per sowertlre l'ordinamento 
dello stato e la detenzione di 
armi. 

Un dato rilevante: questi 
priml atti della formallzzazio-
ne dell'inchiesta escludono — 
se ce ne fosse stato bisogno — 
ogni responsabilita di militan-
ti del PCI e della FGCI, coin-
volt! ad un certo punto traml-
te perqulsizioni domicillari, 
risultate del tutto infruttuose. 

Alcunl giovani comunistl 
Ieri sono stati ascoltati dal 

giudice Istruttore solo in qua
nta dl testl e non hanno potu
to che ribadlre quanto e dl 
pubbllco domlnlo: la illustra-
zlone della loro attlvlta dl mi
litant! impegnati in prima f ila 
ed alia luce del sole Insieme a 
tutto il movlmento democra
tico nella battaglia per 11 rin-
novamento della nostra socie
ta. Chi si attendeva — In ex
tremis — da queste deposlzto-
nl un ultimo appiglio per « ag-
ganclare» il PCI ha rlcevuto 
una cocente delusione. Naufra-
ga cosl vergognosamente — 
questo non vuole dire, si badl 
bene, che qualcuno non ci rl-
provl — la campagna dl Inven-
zlonl e di illazionl condotta 
dal fogll di destra — accesi 
sostenltorl del governo An-
dreottl e della teoria degll 
« oppostl estremlsml» — tut
ti lnteressatl a coinvolgere, in 
modo piu o meno plateale, 11 
nostro Partlto. Da quel fogll 
(II Tempo, II Resio del Carli-
no, II Giornale d'ltalia) si era-
no propagate notizie minac-
ciose e Istrionesche su una 
fitta rete di « bast everslve» 
(addirittura analoghe a quel
le del commandos feddayn) 
dell'Italia centro-settentrlona-
le su un tessuto dl collegamen-
tl clandestinl. su trafficl d'ar-
ml — sotto la protezione del 
PCI! — con la Jugoslavia. 
l'Ungheria. la Germania, su 
migliaia e migliaia di studentl 
greci in Italia — una specie dl 
belllcosa armata dl mercenari 
— tutelat! dai comunlsti anche 
nella loro funzione di «cor-
rleri della guerrlglia». 

Tuttavia, il caso di Cameri
no, rimane costellato di zone 
d'ombra e di punti Interroga-
tivi. Da cltare: una Hsta in cl-
frato di potenziali guerriglie-
ri e dl «vittime» collocata 
lncredlbilmente a fianco del 
deposito dl armi (come rega-
lata ad uso e consumo degli 
lnquirenti), le «soffiate» sul 
deposito e sui presunti colle-
gamentl provenientl da am-
bienti della malavita romana. 

Walter Montanari 

II Ministro Athos VeJsecchl el congratula con II Fondatore • Dirattore) Generale del CIM. mentre viene Insignito dell'alto 
riconosciiTMnto per aver fondato • diretto la ntfgliora Scuola di Meccanografia Elettronica d'ltalia 

II CIM, la Scuola d'aran-
(uardia, durante il cono di 
una cerimonia nfficiale ivolta-
ei appositatnente a Villa Olaw 
di Como, ha ricevuto dal aai-
nistro ValseccU II premio Com-
pinter attribajtofji dopo fl re-
fcfendam che lo ha riconoecia-
to la migliore eenola di Mecca-
aografia Elettronica d'ltalia. 

II CIM, fondato nel 1961 
come Scuola d'avanguardia, fu 
fl primo in Italia ad insegnare 
la Meccanografia Elettronica. 
Si sviluppo ed affermd rapida* 
mente per la sua agilita di azio-
ne e per la nia profondita di 
vedute che vanno al di la del 
presente, imponendosi in cam* 
po narionale per la eerkta 
della fua organizrazione e per 
le sue indtscusse capacita di-
dattiche e pedagogiche, richia-
mando sempre su di se Fatten-

•kma del pubbllco e delle An-
torita Scolastiche che gli at-
tribuirono i piu significativl ri-
conoscimenti. 

II CIM a ana Scuola di 
chiara forma che, in dodici an
ni dlntensa atttrita ecolastica, 
ha acqutsHo una coscienia edo-
cativa che lo pone atcritata-
mente al di sopra di ogni con-
fronto. 

II CIM, In dodici anni din-
segnamento, ha specializzato e 
diplomato decine di migliaia 
di allicvi nelle piu moderne 
discipline al passo con i tempi, 
i quali si sono inscriti van-
taggiosamente nel mondo del 
lavoro, arrecando grande bene-
ficio all'economia nazionale, la 
quale sta vivendo un periodo 
di profondo rinnovamento. 

II dilagare delle modem* 
tecnoiogie c la loro continua 

evoluzione, eoTJecitata sempre 
da nuovc esigenze, crea un bi
sogno permanente e universale 
di spccializzazione • riquaiifi-
cazionc delle forze del lavoro. 
La ecienza nel suo rapido di-
venire, obbliga gli uomini mo
dem! ad aggiornarsi perma-
nentemente. 

II CIM in questo contesto 
ha sempre operato e continue-
ra ad operare, insegnando. edu-
cando, istruendo, dando cos) 
il suo contributo per la rea-
lizzazione di un mondo sem
pre migliore. 

II CIM ha avuto quindi un 
giusto riconoscimento nel ve
dersi assegnato il premio Com-
pinter, il quale acquista un 
maggior significato, ore si con
sider! che le possibilita di seel-
t» erano tante, ma il verdetto 
e stato uno solo: fl CIM e la 

migliore Scuola di Meccanogra
fia Elettronica d'ltalia. 

Ci piace pensare che non e 
stato un verdetto emesso da un 
giudice unico, ne da un colle-
gio giudicante appositamente 
nominato; e bensi stato un giu-
dizio di massa, un coro di con-
sensi, un giudizio plebhcita* 
rio e, pertanto, un verdetto 
inappeliabile, definitivo, che fa 
stato. 

Le iscrizioni ai nuovi corsl 
per programmatori di calcola-
tori elettronici, analisti di pro* 
grammazione elettronica, perfo-
ratori di schede meccanografi-
che, insegnanti prattci di mac-
chine contabili e di aggioma-
mento sull'IVA, i quali ini-
zieranno fl 10 marzo p.v., si 
ricevono presso i seguenti in-
dirizzi: 

FIRENZE 
L1VORNO 
PERUGIA 
MODENA 
FERRARA 
RIMINI 
ROMA 
MILANO 
BERGAMO 
BRESCIA 
BOLOGNA 
VERONA 
PADOVA 

- Via de' Tomabuoni, 1 . Tel. 260.272 
- Via Cairoli, 30 - Tel. 30327 
- Via Leonardo da Vinci, 70 - Tel. 30.603 
- Via Cesarc Battisti, 12 - Tel. 218.185 
- C. della Giovecca, 3 . Tel. 21.988 
- C. d'Augusto, 115 - Tel. 54.060 
- Via Barberini. 86 - Tel. 471.294-478.434 
. Via Senato. 12 . Tel. 790.055-793.143 
- Via Angelo Maj, 10 . Tel. 211.227 
- P.zza della Vittoria. 10 - Tel. 52.512 
- Gall. Ugo Bassi, 1 - Tel. 276.535-275.752 
- Via C. Montanari, 14 - Tel. 23.587 
• G. Trieste, 6 . Tel. 611.966 

MESTRE 
TORINO 
GENOVA 
PESCARA 
BARI 
NAPOLI 

- Via Cappuccina, 40 . Tel. 962.264 
. Via Roma, 255 - Tel. 533.876-533-889 
- V.le Brigata Bisagno, 2 - Tel. 566.468 
- Via G. Carducci. 97 - Tel. 43.109 
- Piazza Roma, 33/a - Tel. 246.088 
- Via S. Lucia. 173 - Tel. 402.107-391.800 

ALESSANDRIA. Corso Roma. 100 - Tel. 41.384 
TARANTO 
COSENZA 
CATANIA 
PALERMO 
CATANZARO 

. Via Anfiteatro. 37 . Tel. 21.203 

. Via Massaua, 25 - Tel. 26.859 

. Corso Italia, 13 - Tel. 372.174 
- Via P. di Villafranca, 50 - Tel. 247.474 
- Via Crisp!, 166 - Tel. 42.437 

SALERNO - C. Vitt. Emanuele, 58 - Tel. 329.66* 

Lettere— 
SLlL LJlXltiX 

Le battaglie ideal! 
portate avanti con 
le lotte social! 
Caro direttore, ' 

V Insegnamento principale 
che il successo dell'iniziativa 
comunista per la modlflcazlo-
ne del 2? comma dell'art. 277 
del codice di procedura pena-
le (gla passato legittlmamen-
te alia storia col name dl 
tt legge Valpreda a) ci offre — 
e che e necessario sottolinea-
re specie in questa fase di 
involuzlone reazionaria del 
padronato italiano — e la 
stretta connessione delle ti-
vendicaztoni ideall e politiche 
con le lotte economlche e so-
dali. 

Al di la delle motlvazionl ri-
gorosamente glurldiche, che 
tuttavia contribuiscono a da
re una caratterizzazione de-
mocratica all'iniziativa parla-
mentare, I'esperienza di que
sta lotta conferma ancora una 
volta che le battaglie ideall 
non possono andare disgiunte 
dalle battaglie sociali, dalle 
lotte doe che hanno come fine 
immediato il miglioramento 
della condizione umana nelle 
fabbriche, nelle aziende agri-
cole, nelle scuole, negli ufflci, 
all'interno della stessa comu-
nita familiare. Questa espe
rienza conferma un nostro 
presupposto metodologico fon-
damentale, e cioe che nella 
misura in cui progrediscono 
le condizioni materiali di vi
ta, nella stessa misura progre
discono gli aspetti formali, 
gluridicl, sovrastrutturali del
la societa, progredisce lo 
Stato. -

Questo rapporto non e mec-
canico, come certa scuola so-
ciologica intende, sulla scorta 
di una somma incredibile di 
pregiudizi positivistici. E' un 
rapporto dialettico. Soggetti 
d'azione storica non sono le 
«coses o le idee «reiflcate», 
ma gli uomini vivi, reali e 
realmente esistentl su questa 
terra. Ed infatti questa espe
rienza non sarebbe stata pos-
sibile senza la presenza atti
va del PCI, senza il profondo 
legame che unisce questo par
tite alle masse lavoratrici, 
senza I'azione stessa di queste 
masse in direzione delle ri-
vendicazioni materiali. E' un 
discorso, questo, che va rin-
novato a tutte le forze politi
che di sinistra che si richia-
mano al sociallsmo. 

LETTERA FIRMATA 
(Roma) 

I sold! delle lotte-
rie finiscono quasi 
tutti in mano a 
enti legati ai 
preti e alia DC 
Caro direttore, . 

sulla Gazzetta Ufficlale del 
1» dicembre 1972 viene pubbli-
cato un decreto presidenziale 
che stdbilisce di assegnare a 
320 enti che si interessano del-
I'assistenza, la concessione de
gli utili della aLotteria Italian 
estratta a Roma il 6 gennaio 
1972. Ho voluto vedere quali e-
rano gli enti beneficiati in 
questo tcbenedetto paese a di
retto dalla DC. Su 320 enti, 
246 (dot piu dell'80 per cen
to) rientrano nella sfera di in
fluenza delle organizzazloni 
della Chiesa cattolica (parroc-
chie, asili, orfanotrofl. ecc). 
Valtro 20 per cento non va 
tuttavia ad enti laid (questi 
si contano sulle dita dl una 
mano), ma sempre ad istitu-
zioni legate ai soliti notabill 
della DC. 

Nel decreto del Presldente 
della Repubblica non si dice 
tuttavia esplicitamente qual e 
la somma distribuita agli enti. 
Ci si limita soltanto a fornire 
una percentuale. Faccio un e-
sempio: a Lanciano (Chieti), 
Istituto Gesii Bambino delle 
Suore Francescane Missiona-
rie, percentuale assegnata di 
0.014556 ». E cosl per gli altri 
319 enti. Come awiene la ri-
partizione di questi fondi? So
no miliardi? A parte i criteri 
arbitrari e discriminanti, per-
che tutto questo smisterov, 
per cui non $1 sa quanti sono 
i quattrini ricevuti da tali en
ti? Si tratta di denaro dello 
Stato, e il cittadino ha dirit-
to di sapere dove vanno i 
suoi soldi. (Da tener presen
te, che lo stesso criterio vale 
anche per le lotterie di Agna-
no, Monza, Merano, Canzonis-
sima eccj. 

Cftf serire questa letlera e 
mamma di una bambina 
spastica. E d'ico subito — per 
evitare malintesi — che sono 
contraria a questo modo di 
elargire la beneficienza pub-
blica. Ma devo pur ritevare 
che nell'elenco degli enti be
neficiati, su 320 non ne trovl 
uno laico che si interessa del-
l'assistenza al fanciulli sub-
normali, poliomielitici. spasti-
ci e affetti da altre invalidita. 

Cordiali salutl. 
ANNA GIOVANNINI 

(Pirenze) 

Con 1'IVA anche 
il kerosene 
diventa un lusso 
Signor direttore, 

da parte del governo. si era 
detto e ridetto che VIVA non 
avrebbe colpito i generi di 
prima necessita. Veda un po' 
lei se I'impegno t stato man-
tenuto. Le accludo le ricevute 
per I'acquisto di due ncane-
stri 9 di kerosene, una in data 
28 dicembre 1972, l'altra in da
ta 5 gennaio 1973. Come pub 
vedere, nella prima figura che 
ho pagato lire 1800; nella se-
conda. la ricevuta e di lire 
2000 (cioe lire 1800, piu lire 
200 per VIVA). 

Allora questo kerosene, per 
uso privato di riscaldamento, 
dobbiamo ritenerto un genere 
di n prima necessita », o lo si 
deve catalogare in un'altra ca-
tegoria? Chissa se il ministro 
interessato sapra darmi una ri-
sposti. 

Sincerl salutl, 
MARIA RADAELLI 

(Milano) 

Fu testimone ' 
dell'eccidio 
compiuto dai 
fascisti a ,Torino 
Cara Unita, , ' 

e ricorso nel mese di dicem
bre scorso il cinquantesimo 
anniversario dell'eccidio fasci-
sta a Torino. Fui testimone 
della criminate vicenda, dalla 
quale uscil indenne per il con-
correre di favorevoli drcostan-
ze, ed anche per molta for-
tuna. Posso quindi portare 
qualche testimonianza diretta. 
Preciso prima di tutto che 
non e esatta I'affermazione 
che t'Ordine Nuovo sia stato 
messo a sacco dallo squadri-
smo, in occaslone della mar-
cia su Roma. 11 giornale fu 
infatti occupato dagli uomini 
del cornmissario Norcia, del
ta « politica », e dalla guardia 
regia. I fascisti, come le iene, 
si gettarono sul corpo morto 
del giornale, quando esso doe 
era stato invaso dalla polizia 
e quando nol avevamo smes-
so di difenderlo data la ces-
sazione forzata della pubbli-
cazione del quotidiano. 

Circa il numero preciso de
gli assassinati, la polizia mor-
tuaria dl Torino sarebbe in 
grado, anche oggi, di fornire 
dati prectsi. Anche il telecro-
nista Zavoli, nel suo roman-
zetto sidla « nasdta della dit-
tatura» fascista, avrebbe po
tuto, lui a cui furono aperti 
uffici e archivi, fare luce sul 
piii vile episodio del fascismo. 
Nella citta immersa nel ter-
rore si poteva comunque leg-
gere I'entita della strage. 

Non seppi mai come avven-
ne I'assassinio del compagno 
Berruti, segretario provincia
te della lega ferrovteri, nffi
ciale in congedo, credo anche 
decorato al valore. Sull'assas-
sinio del compagno Ferrero 
posso invece portare una pre
cisa testimonianza. Era pre
sente, nella mattinata all'in-
contro all'anyoio di corso Sic-
cardi. Fu assassinato nel tar-
do pomeriggio in corso Gari
baldi, mentre da solo si di-
rigeva verso la sede clande-
stina della lega provinciate 
metallurgici, in una viuzza 
nella zona della Consolata. Do
po che fu colpito, il corpo di 
Ferrero ancora vivo fu lega
to ad un carrettone trainato 
da un cavallo e trascinato 
nelle vie centrali tra un co-
dazzo urlante di sciagurati. 

Non e poi esatto affermare 
che Ferrero fosse anarchico. 
Era sindacalista borghiano, 
ma dopo la scissione di Li-
vorno s'era awicinato al no
stro partito. Legato di stret
ta amidzia a Giovanni Rove-
da, prima ancora che questo 
assumesse la responsabilita 
della Camera del Lavoro di To
rino, era stato, in occasione 
della occupazione della fab-
brica, sia come responsabile 
provinciate dell'organizzazione 
dei metallurgici, sia come co-
sdenza rlvoluzionaria, uno dei 
piii accesi e convinti sosteni-
tori della nostra lotta. 11 suo 
atlassinio fu una dura per-
dita per i lavoratori, ma fu 
anche testimonianza del fat
to che i migliori del mondo 
del lavoro combatterono — 
mentre altri si risparmiavano 
per le chiacchiere di Zavo
li — fino alia morte per il 
loro ideale. 

PEPPINO FRONGIA 
(Varese) 

Tra i militari 
di P. S. e'e via 
libera solo per 
chi va a destra 
Gentilissimo direttore, 

slamo alcunl agenti di PS t 
vorremmo far conoscere, at-
traverso l*Unita, uno dei tan-
ti soprusi che si verificano 
all'interno delle caserme a 
proposito del problema della 
<r apoliticita» dei militari di 
PubbUca sicurezza. Costoro, 
secondo le disposizioni vigen-
ti, dovrebbero essere aapoli-
tici a, ma la apoliticita e uni-
direzionale. Accade infatti ne
gli ambienti militari che sia 
considerato lecito argomenta-
re di Democrazia cristiana, di 
monarchici e di MSI, sino a 
tollerare Vapologia del fasci
smo; guai perd a parlare e 
discutere ta politica dei par-
titi di sinistra. 

Nelle caserme dl polizia 
hanno accesso libero tutti i 
quotidiani e riviste del partiti 
di centro-destra, sino a dar 
via libera al fascista II Bor-
ghese; ma non vi e posto per 
i giornali di sinistra, ed in 
particolare per lTmita, che e 
assolutamente * tabu ». Quan
do questo giornale tratta ar-
gomcnti che interessano i mi
litari, per poterlo acquistare 
al fine di essere informati sul 
problema dibattulo, bisogna 
fare delle acrobazie, percht 
altrimenti si finisce con Vesse-
re segnati a dito con tutte I* 
conseguenze immaginabili. 

Con lo stesso sistema, ai 
condiziona il dipendente mili
tare che risultasse avere pa-
renti propri o delta moglie di 
tendenza verso i partiti di si
nistra, ciod di cidee sovver-
sive». In questo caso, un im-
previsto trasferimento d'uffl-
cio t ancora una gratia; se 
poi dovesse rtsultare che il 
militare mantiene contatti con 
questi suoi parenti o cono-
scenti «estremisti e sovversi-
vi v, si trova il modo di «li-
quidarloo moralmente e pro-
fessionalmcnte. Al contrario, 
se i parenti (o il militare stes
so) tendono verso idee di e-
strema destra, o anche se fan-
no parte delle siramaledette 
Ksquadracce neres, tutto va 
bene, ami rende cbenemeri-
ti» i militari di PS in questio-
ne, gli si spalancano le porte 
del comando. 

Non e tutto questo in con-
trasto con la Costituzionc? E' 
necessario conquisiare il di-
ritto di organ'izzazione e le 
Ubertd sindacali anche per il 
personale militare di PS, in 
modo da impedtre rappresa-
glie e soprusi di ogni genere 
da parte di chi dctiene il po-
tere. contro i militari e i loro 
familiari. 

LETTERA FIRMATA 
da alcune guardie di PS 

(Bologna) 
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Nelle zone delta Sicilia e delta Calabria devastate dall'alluvione 

Ancora drammatica la situazione 
Inadeguate misure del governo 
II consiglio del ministri ha varato un decrcto legge per i provvedimenti alle popolazioni colpite - Una 

linea di ritardi e di carenze - Appena 77 miliardi di fronte a un bilancio di danni ben maggiore 

Disastrosa OTpsiinazione 
del soccorso in Sicilia 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 20. 

A ventl giomi dal dlsastro-
al smottamentl che hrmno 
sconvolto anche tanta parte 
della Sicilia, un drammatico 
appello e stato lancmto rial 
la popolazione del piccolo 
comune del messlnese d Fun 
dachelll Fantlna dove <;r.a gl-
gantesca frana ha provocato 
quattro delle sedicl vlttime 
sicillane e devastate due in-
tere frazioni. 

L'appello e sconvolgente: 1 
primi e ridottissimi aiutl so-
no gia finiti; degii 'nterven-
ti d'emergenza con cui fron-
tegglare almeno 1 danni rl-
mediablli e dare un'ombrn dl 
civile sistemazlone ai .sinistra-
ti non c'e traccia. 

Le frane che hanno inve-
stlto Fondachelli Fantina 
— ed in particolare quella 
che ha sconvolto la contra-
da Raju — erano state ma-
tematicamente previste e per-
sino esattamente locallzzate 
da un rapporto sul movlmen-
tl franosl redatto congiunta-
mente died annl fa dal Con
siglio superiore del LL.PP. e 
dalla direzione generale del-
TANAS. ma al quale non era 
stato dato alcun segulto. II 
rapporto e stato rivelato dal-

VUnita all'indomanl della tra-
gedia, ma ne 11 minlstero del 
lavori pubblicl ne la presl* 
denza del consiglio del go
verno Andreottl hanno speso 
una sola parol a per repli
ca re alle contestazlonl dl una 
grave e colposa condotta. 

Ma 11 pegglo doveva anco
ra accadere: neppure dopo 11 
prevlsto disastro — dopo cloe 
che la frana aveva travolto 
e sepolto quattro persone — 
neppure allora si e messo 
in moto un qualsiasi mecca-
nismo 

La situazione e analoga o-
vunque, nelle altre zone e 
province disastrate. 

Da cl6 I'importanza del aver-
tice» delle regionl meridional! 
che — appunto per condan-
nare una linea comune dl con-
trattazione con lo Stato per 
riparare al caos idrogeolosrl 
co — si tlene mercoledl roat-
tina a Palermo, a Palazzo del 
Normannl, sede del parlamen-
to siciliano. Alia riunlone. che 
e stata convocata dal presl-
dente dell'Ars raccogliendo 
una proposta formulata dal 
gruppo comunista. parteclpe-
ranno 1 presl dentl del con
sign regionall 

g. f. p. 

II Consiglio del ministri. 
riunitosi sotto la presldenza 
dell'onorevole Andreottl. ha 
leri approvato. come pnmo 
punto all'ordine del giorno, 
il decreto legge riguardante 
1 provvedimenti a favore del
le popolazioni calabresl e si
ciliane colpite dalle recentl 
avversita atmosferiche. 

Nel corso della riunlone 
— come viene preclsato nel 
testo del comunicato dlra-
mato alia fine dell'incontro — 
il vicepresidente Tanassi ha 
rlferito sulla sua vislta nelle 
zone alluvionate. 

In sostanza, per quanto ap-
pare chlaro il decreto legge 
si muove sulla stessa linea di 
rltardo e dl carenze che la 
azlone del pubblicl poteri ha 
ampiamente dlmostrato nella 
fase del soccorso immediate. 
Ad esempio, si eleva di 27 mi
liardi 11 fondo dl pronto In-
tervento dell'articolo 3 della 
legge 364, prevlsto In 50 mi
liardi: dunque, In tutto, ver-
rebbero per ora stanzlati ap
pena 77 miliardi di fronte ad 
una situazione dl gravlsslmi 
danni e per la quale era sta

ta formulata dal parlamenta-
ri comunistl una richiesta di 
prlmo intervento dl 500 mi
liardi. 

II Consiglio del ministri ha 
lnoltre deliberato una serif 
dl provvedimenti e dl mora-
torie per tuttl 1 settori pro-
duttivi delle zone colpite dal
l'alluvione; In particolare la 
esenzione dalle imposte e un 
assegno di 500 mila lire al 
capifamiglia. 

Per quanto riguarda pol le 
opere dl rlprlstino, dl assesta-
mento e di consolidamento dl 
inf rastrutture, strutture e ser-

vlzl. 11 Consiglio del ministri 
si e limitato a «confermaro 
formalmente», per 11 prossl-
mo futuro, 11 varo dl uno 
schema di legge speclale per 
la Sicilia e la Calabria oltre 
a stanziare cifre da erogare 
all'ANAS per riparare strade 
e pontl. E' stata lnoltre au-
mentata di 30 miliardi la do-
tazlone del fondo di solidarie-
ta nazionale. 

Quanto tall provvedimenti 
slano affrettatl e inadeguatl 
viene sottollneato da una pre-
sa di poslzione della Feder-
braccianti-CGIL, che lerl ha 
diffuso un comunicato In me-
rito alle alluvionl nel Mea-
zoglorno e sul dissesto ldro-
geologlco del territorlo nazio
nale. «II governo in carica 
— dice tra l'altro 11 documen
ts della Federbracciantl-CGTL 
— deve decidere un sostan-
zlale anmento del ftnanzta-
mento ordinario per le opere 
di riassetto idro-geologico con-
nesso con la difesa del suolo. 
Devono essere rimosse le pa-
stole burocratiche che ritar-
dano I'erogazione di stanzia-
menti gia decisi a guesto fine. 
E' necessano e urgente che 
tutto il flnanziamento pubblt-
co stanziato per le opere di 
difesa idrogeologiche venga 
immediatamente reso dlspu-
nibile per le Regioni. 

lnoltre, sempre nella gloi-
nata dl lerl, la Federazione 
CGIL, CISL-UIL ha lnvlato 
una lettera (a flrma Lama, 
Stortl e Vannl) al President© 
del consiglio e a tuttl 1 mi
nistri Interessatl, per chie-
dere un confronto in merito 
ai provvedimenti da adottare 
per le zone alluvionate della 
Calabria e della Sicilia. 

Da domani sard interrotta I'assistenza diretta 

GRAVI DISAGI TRA I LAVORATORI 
PER LA VERTENZA MEDICI-INAM 

Le medicine saranno prescritte sul ricettario privato -1 mutuati dovranno pagarle? - Difficoita per 
ottenere I'indennita di malattia -1 medici di Pesaro contrari ad azioni che danneggiano i lavoratori 

Inammissibili forme di lotta 

La declsione della Federa
zione degli ordini del medi
ci di dichiarare dal 22 gen-
naio l'agitazione del sanlta-
ri mutualisticl con la formu
la del ritorno alia libera pro-
fessione nei confront! dei 
mutuati e una misura dl ec-
cezionale gravita che costl-
tuisce una riprova delle con
tinue sterzate a destra del 
governo Andreotti-Malagodi. 

E" anzitutto inammissibile 
che quelle decisiom siano 
state prese sotto la presiden-
za dell'on. De Lorenzo che, 
oltreche presidente della Fe
derazione degli ordini dei me
dic! e anche sottosegretario 
alia Sanita. E' inammissibi
le che la FNOM si comportl 
scopertamente come un sin-
dacato che dichiara agitazion! 
e Iotte, mentre essa e e deve 
restare solo 1'organo che re-
golamenta la iscrizione ob-
bligatoria dei medici all'albo 
professionale. 

Inammissibili sono le forme 
di lotta decise dalla FNOM 
piu nettamente che per 
11 passato rivolte a danneg-
giare i lavoratori. 

II quadro assume, qumdi 
tinte assai piu scure e aspet-
ti piu ignobili di quel che sia 
awenuto per il passato E* 
11 quadro di un'offensiva che 
la FNOM muove non solo per 
la vertenza dei medici mutua-
llstici ma con uno scopo piu 
generalmente politico. 

La proposta dl contro-rifor-

ma del governo comincia al-
l'art. 1 con queste parole: 
a l l servizio sanitario ricono-
sce 11 dirltto del medico di 
curare gli assistiti nel modo 
che ritiene tecnicamente ap
propriate ed il diritto degli 
assistiti alia libera scelta del 
medico nonche 11 diritto di 
servirsi dell'assistenza sani
taria privata». £ ' questo il 
manifesto del liberismo In me-
dicina, che nega 1 principi dl 
tutela pubblica della salute, 
di dovere dello Stato di inter
vento preventivo, di lotta con-
tro le cause delle malattie e 
contrappone a tutto cib all 
diritto » del medico ad eserci-
tare la professione nel mo
do piu redditizio. 

La FNOM e forse scontenta 
dl cib? No e quel che essa ha 
voluto. Solo che la burrasca 
che si e scatenata nella DC 
contro l'aberrante ritorno In-
dietro che la proposta dl con-
tro-riforma rivendica, si e ac-
compagnata alle sdegnate 
reazioni nel parti to repubbll-
cano, in parte nella stessa so-
cialdemocrazia e alia lotta 
aperta delle Confederazioni 
sindacali e delle forze politt-
che deU'opposizione di si
nistra. 

E* contro questa situazione 
di protesta nel paese, spe
cie ad opera delle Regioni. 
per bocciare la contro-riforma, 
che la FNOM scende in lotta 
sperando nell'effetto del vec-
chio espediente dl lusingare 

i medici con miraggl dl piu 
alti guadagni, cercando di at-
tuare un blocco conservatore, 
che sfondi facendo prevalere 
11 mercimonio della medici-
na, cosl come e effigiato dal
la proposta Gaspari-Coppo. 

Solo una Irrisoria minoran-
za di medici pub accettare le 
arcaiche formule della FNOM 
che sogna 11 medico di faml-
glia, adagiato in un quieto la-
voro di poche prestazionl 
aonorates da elevate retrl-
buzioni. 

Basta scorrere le rlchleste 
dei medici a proposito di ora-
rio di lavoro, riposo settlma-
nale con turn! di guardla, fe-
rie ecc^ per capire che la 
massa dei medici vuole un 
contratto moderno, un lavoro 
razionale, una retrlbuzkme dl-
gnitosa, il tutto.in luogo del
la disperata oorsa cosiddetta 
libero-professlonale. al piu 
gran numero di prestazionl 
amanuensi e squallficate per 
cumulare grass! lntroitL 

La grande massa dei me
dici ripudia, nella propria 
coscienza. questo modello. 
Una soluzione nuova cultural-
mente e professionalmente 
qualificante e reperibile nella 
riforma. L'incontro della clas-
se operaia e delle masse po-
polari co! medici pub propl-
ziare questo risultato con 
l'aiuto decisivo degli entl lo
cal i. 

Sergio Scarpa 

Lavorava solo a 170 metri di profondita 

Muore schiacciato dalla benna 
un minatore della Montedison 
Dal nostro corrispondente 

GAVORRANO. 20 
Un nuovo e grave infortunio 

gul lavoro che c costato la vi
ta deH'operaio Ivo Cerboneschi, 
di 39 anni. e accaduto ieri sera 
quasi al termine del turno di 
lavoro nella miniera di pirite 
della Montedison di Gavorrano 

II Cerboneschi, che era resi-
dente a Ribolla. lascia la mo-
glie e una bamhina di II anni. 
Un cerchio di silcnzio circonda 
il grave fatto e le cause dell'in-
ci dente. 

Da notizie da noi raccolte, dai 
compagm di lavoro. risulta che 
il Cerboneschi lavorava solo 
ad una autopala meccanica a 
livello meno 170. quando im-
prowisamente il mezzo si are-
nava nel panlano. II Cerbone
schi allora ccrcava di rimuo-
Terla con una binda quando 
fcBprowisamonte scattava la 
benna del grosso mezzo mecca-

nico che colpiva il povero ope-
raio uccidendolo sul colpo. Solo 
dopo diverso tempo alcuni com-
pagni di lavoro recatisi sul luo
go dove lavorava il Cerboneschi 
si sono accorti dell'accaduto. 

Forte e la rabbi a dei mina-
tori e delle popolazioni della 
zona per questo nuovo sacrificio 
di una vita umana alia causa del 
profitto della Montedison. In-
fatti alia luce di questo falto 
non possiamo non richiamare 
I'attenzione sulle gravi responsa-
bilita che porta la Montedison. 
Appare quanto mai emblemati-
co, infatti. che un operaio sia 
lasciato solo a svolgere il suo 
lavoro ad una macchina che per 
il ritmo infernale sostenuto, sot-
topone I'individuo ad uno stress 
e tensione psicofisica a] limi'e 
della sopportazione. 

Se a questo poi aggiungiamo. 
come sembra apparire dalle pri
me indicazioni. che nessuna mi
sura preventiva di sicurezxa era 

allestita a questo livello. con 
nuova e drammatica attualita si 
pone il compito di imporre alia 
Montedison un controllo operaio 
reale sulle misure di preven-
zione e di sicurezza. E' questo 
insieme alia diminuzione dei r;t-
mi un obiettivo su cui insisto-
no le organizzazioni sindacali 
e i minatori per uscire dall'in-
cubo sempre presente di nuove e 
piu gravi tragedie. E alia luce 
di questa nuova tragedia vi 
6 una sola considerazione da 
fare: modificare radicalmente la 
condizione operaia e Torganizza-
zione del lavoro che atlualmen-
te vigono nelle miniere Monte
dison. 

Questo e I'imperativo cui non 
devono sottrarsi colore che in 
quesU giorni cercano di eludere 
e nascondere ii vero problema 
che e insito nella politica di ri-
strutturazione del monopolio. 

Paolo Ziviani 

Da domani decine di milioni 
di lavoratori e i loro familiari 
saranno costretti a subire le 
conseguenze della rottura della 
trattative per il rinnovo della 
convenzione INAM-roedici gene-
rici. In concreto, le forme di lot 
ta adottate da un comitato di 
agitazione ed approvate dal co
mitato centrale della Federazio
ne nazionale degli ordini dei me 
dici (FNOM) - che CGIL. 
CISL, UIL hanno giudicato 
«inaccettabili» perche il danno 
maggiore ricadra sui lavoratori 
e non sulla controparte, 1'INAM 
— avranno come risultato la 
interruzione, anche se non to-
tale, dell'assistenza indiretta. 

I medici generici visiteranno 
il mutuato senza pretendere il 
pagamento (in precedenti ver-
tenze era stata adottata questa 
ritorsione), ma sia il certiflcalo 
di malattia che la prescrizione 
delle medicine saranno compi-
lati non sui moduli dell'INAM 
bens:] sul ricettario privato. In 
sostanza — hanno detto i diri-
genti della FIMM (U sindacato 
dei medici generici). dei medici 
condotti e della FNOM in una 
conferenzastampa — poiche la 
convenzione e scaduta. i medici 
tornano alia libera professione. 
•• Le conseguenze di questo at-
teggiamento — di cui va addos-
sata la responsabilita non sol-
tanto sui dirigenti degli orga-
nisrai medici ma anche sul go
verno e sull'INAM — saranno 
molto gravose se la ritorsione 
decisa dalla FNOM sara attua-
ta dai medici (ma gia si sa che 
rOrdine dei medici di Pesaro si 
e dichiarato contrario e che in 
altre provincie si sono svolte 
agitate assemblee). 

Per quanto riguarda le medi
cine il ricettario privato potreb-
be non essere accettato dal far-
macista (a meno cbe 1'INAM 
non dia disposizioni contrarie) 
e in questo caso il mutuato do-
vra pagare di tasca propria. 
lnoltre. considerandosi libero 
professionista. il medico potra 
prescrivere medicinali non com 
presi nel prontoario INAM, e 
anche in questo caso il mutuato 
dovra pagare di tasca propria. 

Ancora piu gravi conseguenze 
si profilano per i lavoratori cbe. 
a causa di una malattia, non 
sono in gradb di andare al la
voro. In questo caso la disposi-
zione data dalla FNOM e che 
i medici non rilasdano alcun 
certiflcato medico-legale, inch"-
spensabile per ottenere dal-
l'TNAM I'indennita di malattia e 
per giustiflcare la propria as-
senza dal lavoro. in mancanza 
di cui il padrone puo decidere 
fl Iicenziamento. 

La FNOM ha affermato che 
questa certiflcazione medico-le
gale i medici mutualistici non 
debbono farla piu: in questo 
modo — e stato detto — i me
dici non potrebbaro essere piu 
accusati dalla Conflndustria di 
favorire l'assenteismo nelle fab-
briche. 

Secondo la FNOM I1NAM do-
vrebbe affidare il controllo me
dico-legale ad uno specifico cor-
po di medici pagati a parte. Su 
questa richiesta sarebbe awe-
nuta la rottura delle trattative. 
La stessa FNOM, d'altra parte. 
riconosce che attualmente lo 
INAM non dispone di un corpo 
medico per eseguire il controllo 
medico - legale. Sembrerebbe, 
quindi, una via senza uscita, 
a meno che la FNOM non punti, 
senza dichiararlo, ad ottenere 
una tariffa mpplementare. 

A Catanzaro un 

convegno PCI-PSI 

II governo 
emargina 
i poteri 
regional! 

Nella relazione del com-
pagno Ambrogio le pro-
poste per fronteggiare la 
situazione dopo I'alluvio-
ne - Oggi gli interventi 

di Ingrao e Mancini 

Dai nostro inviato 
CATANZARO. 20. 

Sono inizlatl nel tardo po-
merlgglo dl oggi 1 lavori del-
I'asslse regionale unitaria 
convocata da PCI e PSI sul 
probleml apertl dalla alluvlo-
ne. Sono presentl numerosl 
slndaci e amministratori pro-
vinciall e regionall. rappre-
sentantl delle organizzazioni 
sindacali e contadlne e dl al
tre forze polltlche. La ma
nifest azlone si concludera nel
la mattlnata dl domani con 
gli interventi del compagnl 
Ingrao e Mancini. 

La relazione lntroduttlva e 
stata tenuta dal compagno 
Franco Ambrogio, segretarlo 
regionale del PCI. 

«GU awenimenti dl questi 
giorni — ha detto fra l'altro 
11 compagno Ambrogio — tot* 
levano una serie di questioni 
immediate e di prospetttva, 
di drammatica gravita uma
na, sociale ed ecanomica. Dal-
le prime notizie che abbiamo, 
risulta che il governo ha pre-
disposto un prowedimento 
che emargina ed umilia, con
tro il dettato costituzionale, 
le leggi, le competence e i 
poteri delta Regione*. 

« Noi ritentamo inoltre — ha 
contlnuato — che insieme con 
le misure di interventi e aiu-
ti immediati, contenute nel'de-
creto legge governativo, biso-
gna mettere in movimento tut-
ta una serie di leve statali. 
per awiare una vera e pro
pria svoUa nella politica agru-
rta e dl difesa del suolo che 
ne faccia uno dei momenti 
caratterkaanti di un nuovo ti-
po di svUuppo. 

< Bcco le •- direztoni prinet-
pali verso cut — a nostro 
parere — bisogna orientare 
I'aztone dello Stato, nei suoi 
vari momenti: 

a) utilizzare in tempi 
fortemente raccorclatl 1 250 
miliardi dlsponiblll per la 
«legge speclale calabrese», 
varando rapidamente una leg 
ge regionale che metta final 
mente nelle manl della Re
gione la gestione di questa 
legge 

b) mettere In movimento 
una serie dl misure previ
ste dalla legge per 11 « Fondo 
di solidarieta», dalla legge 
per la casa, dalla legge per -
la montagna, alio icopo dl 
favorire il ripristino delle col-
ture danneggiate, la ricostru-
zione di determinati abitati. . 
rapprontamento dl planl zo
nal! di risanamento e dl svl-
luppo per la montagna e per 
la collma; 

e) procedere ad una re-
vlslone del bilancio dello Sta
to che va ora all'esame del 
Senato. operando quella cor-
rezione degli atanziamentl e 
degli indirizzl che gia un me-
•e fa noi chiedemmo alia Ca- . 
mera e che deve aumentare 
1 fondi e i poteri real! datl 
alle Regioni, sotto la voce de
gli stanziamenti per 1 m Pla
nl di svfluppo* e per t «Con-
tributl speciall » da riconosce-
re al Mezzogiomo; 

d) finalizzare agll oblet-
tlvi della difesa del suolo e 
delle trasformazlonl agrarle 
determinant! « progettl specia
l l* previstl in sede dl pro-
grammazione per II Mezzo-
glono e fare delle Regionl e 
della rete del potere locale 
la leva per la loro elabora-
zione e realizzazione; 

e) glungere alia elabora-
zlone da parte dei consign 
regional! e del parlamento dl 
nuovl indirizzl per la difesa 
del suolo. 

Franco Martelli 

Ivo Delia 
Savia 

arrestato 
in Germania 
Ivo Della Savla e stato ar

restato dalla polizia tedesca a 
Wiesbaden. 

Ivo Della Savia — fratello 
di Angelo Piero Delia Savla, 
arrestato nei giom! scorsi In 
Germania su richiesta della 
Procura della Repubbltca di 
Milano — e implicato nel pro-
cesso per gli attentat! del 12 
dicembre 1969. con I'accusa dl 
aver detenuto material! esplo-
sivi In un deposito sulla via 
Tlburtlna Insieme con Pletro 
Valpreda e Roberto Mander. 

Appena le autorita ltaliane 
sono state informate dell'ar-
resto di Ivo Delia Savla hanno 
dato awlo alia procedura di 
estradizlone. 

1'ELETTRICITA 
per il nostro 

vitto quotidiano 

Quanti saremo nel 2000? 
Secondo 1 piu recentl calco-
11 fra trent'anni saremo non 
meno dl sette miliardi. B nel 
2040? Saremo, anzi, saranno 
per la rr.aggior parte dl not, 
12 miliardi destinati a salire 
a 30 nel 3000. 

Clfre da capoglro. E lo so 
no tanto piu se si pensa a 
quail probleml 11 genere uma-
no sta andando Incontro In 
termini di bocche da sfamare 
Gia oggi due terzi della po
polazione mondiale e sotto-
alimentata. Ma anche questo 
dato, gia di per se lndlcatlvo, 
ha bisogno di ulterior! espll-
cazloni per dare il senso esat-
to della gravita della situa
zione. II 10-15 % della popola
zione della terra soffre la fa 
me, non ha insomma cibo 
per far fronte ad eslgenze 
primordlall. II 35-50% soffre 
per malnutrlzione, per una 
allmentazlone insufficlente 
dal punto di vista qualitatlvo. 

In tutto 11 mondo occorre-
rebbero 60 mlllonl dl tonnel-
late dl prodottl anlmall, SO 
mlllonl dl tonnellate dl frut-
ta e legumi e 5 mlllonl dl 
tonnellate dl materle grasse. 

QuesU datl impresslonantl 
10 sono ancora dl piu se si 
pensa che per sfamare la po
polazione la produzlone nel 
2000 dovrebbe essere raddop-
piata.' Gil sqpillbri eslstentl 
diventerebbero ancora piu 
gravi. 

II problema e quindi gigan-
tesco. Qual e il contrlbuto che 
da l'elettiicita con tuttl I 
6Uol impieghi? Una lnchlesta 
Gulla elettrificazione rurale, 
a cura dell'Ufflclo stamps 
dell'Bnel, consente, a questo 
proposito Interessantl spuntl. 

t L'elettriclta — e scritto -
offre un dupllce fondamenta-
le contrlbuto: consente d! 
produrre megllo e dl piu, 
permette dl conservare 1 pro
dottl allmentari al fine dl 
prolungarne U perlodo dl 
conservazlone e dl consentlre 
la disponibllita di un raccolto 
e di quello dell'anno succes-
elvo ». 

Vedlamo sublto perche l'e
lettriclta consente dl produr
re meglio e dl piu. Bastera 
portare un solo esempio, 
quello relatlvo al riscalda-
mento delle coltivazionl e 
deirirradiazione delle piante 
e del fiori. Le possibllita di 
successo dl tali tecniche sono 
dimostrate dalle produzionl 
dell'Olanda. del Belgio, del
la Germania. In questi ultl-
ml due paesl si producono 
fuori staglone ortaggi ed in-
salata. Anche In Italia 1m-
planti dl tal genere stanno 
avendo un positivo sviluppo. 
Una lndagine condotta dal-
I'lstituto centrale dl statlstl-
ca ha accertato che nel 1989 
esistevano nel nostro Paese 
circa 70 mlla serre con una 
superficle coperta dl 5,141 
ettari. La maggiore superfi-
cie coperta si trova In Sici
lia. Seguono 11 Lazio. la Cam
pania. la Toscana. La stra-
grande maggioranza delle 
serre, circa II 72,4% riguar
da coltivazionl ortive. 

Quail sono 1 vantaggl che 
11 rUcaldamento elettrico del 
terreno offre? In primo luo
go viene mantenuto 11 liveilo 
termico desiderato regolan-
dolo in funzlone delle condi-
zioni atmosferiche. Inoltre U 
calore prodotto dai condutto-
ri e un calore secco e sano 
che ostacola la riproduzione 
di mlcrorgantsmi dannosi. 
Inflne le colture da trapian-
to. cresclute In terreno sec
co, s! trovano In notevole 
vantaggio. all'atto del trasfe-
ri mento In campo aperto. rl-
6petto ad altre allevate in 
ambiente umido. 

Veniamo alia conservazic-
ne dei prodottl. L'impiego 
del freddo non e una novita. 
Gil antichl popoll nordicl 
esponevano alle temperature 
glacial I ambientall came e 
pesce per congelarlo. Ma 
qualcosa dl nuovo, rispetto al 
passato va segnalato e non e 
certo dl poco conto. Oggi si 
pud produrre 11 freddo nella 
qualita e nella quantita de
siderata mediante macchlne 
adatte ad impiego Industria-
le. E* stato possibtle, nel cam
po delPalimentazione, trasfe-
rire ingenti masse di derrate 
a'.imentari da una stagione 
all'altra. da un punto all'al-
tro del globo 

Senza l'apporto dl energia 
eleltrica tutto questo non e 
pensabile. Le appllcazlonl del 
freddo non sarebbero state 
posslblll neppure per le pic-
cole azlende e per te nostra 

L'Enel e l'elettrificazione rurale 
Nel 2000 saremo non meno.* 

di sette miliardi di persone 
Per sfamarli occorre perlomeno 

raddoppiare la produzione 
II 10-15% della popolazione della 

terra non ha cibo - L'energia 
elettrica per una maggiore 

e migliore produzione, 
per la conservazione dei prodotti 
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stesse case. Grazie all'energia 
elettrica si complono tante 
altre operazioni relative alia 
conservazione. Apposite ap-
parecchiature, piu o meno 
complesse. consentono la se 
Iezione, la calibratura, la con-
fezione del prodotto destina-
to a conservazione. Partico-
lari sistemi di trasporto fa-
cilitano rimmagazzinamento 
nelle celle frigorifere, veico 
II frigoriferi consentono II 
trasporto dei prodotti a lun-
ghe distanze mantenendoli 
nelle condizionl ideal!. 

Altro contributo dato dal-
l'energia elettrica e relatlvo 
al settore degli aliment! sur-
gelati. E poi. tanto per fare 
ancora un esempio, la lavora-
zione del latte. Pastorizzato, 
scremato, magro. omogeneiz-
zato, sterilizzato. concentrato, 
In polvere, fermentato: cam 
biano ! nomi ma il denoml 
natore comune e sempre II 
solito e cioe l'elettriclta. 

La fame dell'uomo dunque 
e 11 contributo deli'elettnci-
ta: un problema che l'Enel 
non trascura Indirizzando I) 
suo Impegno per l'elettrifica
zione delle campagne. 

La sete delle campagne e 
l'impiego deU'elettricita: al 
tro problema che l'Enel af-
fronta. 

In poco piu dl un secolo II 
consumo dl acqua e passato 
da 50-60 litri a testa a 450 
litrl consumatl daU'uomo dl 
oggi. In una citta dl medta 
grandezza. Per fare una doc-
cia di tre minuti sono neces-
sari circa 50 litrl di acqua, 
per un bagno In una vasca 
100 litrl, per 11 riscaldamento 
di una casa dl otto piani 3 
milioni di litrl al giorno. A 
questo consumo va aggiunto 
quello dell'lndustrla e - del-
ragrlcoltura. La magglor par
te dell'acqua dolce e usats 

per trngazione. in tale se^ 
tore 11 consumo mondiale si 
aggira sui 170 mila metri cu-
b\ al secondo, pari a circa 
1'8 % del consumo mondiale 
di acqua. Per produrre una 
tonnel lata di cereali occorro-
no 450 mila litri di acqua, 
1.800.000 per una tonnellata 
d! canna da zucchero e ben 
31.500.000 per una tonnellata 
dt came dl manzo. Nel nostro 
paese le irrigazioni praticate 
sono alimentate da circa 30 
miliardi di metri cubi annul. 
L'ltalia dispone tutt'ora dl 
ingenti volumi Idrici utiliz-
zabill per lo sviluppo del-
Tagrlcoltura. Vast! territorl 
ancora asciutti potrebbero 
essere vantaggiosamente tra-
sformati. C'e bisogno di ave-
re piu acqua. Cid significa 
maggiore bisogno di forza 
motrice, di energia, 

Con le trivellazionl oggi si 
possono raggiungere profon
dita prima impensabili. Con 
I'applicazione di motori, pom-
pe elettriche, l'acqua pu6 es
sere sollevata agevolmente 
fino alia superficie. Le elet-
tropompe sono lo strumento 
migliore per conseguire i due 
fin! che si propone l'elettri
ficazione rurale. In via di 
realizzazione da parte del-
l'Enel e la diffusione capil-
lare dell'utilizzo di energia 
elettrica. 

Le elettropompe servono 
sia per migliorare le condi
zionl dl vita dei lavoratori 
dei campl, sia per un radi
cate sviluppo quantitative e 
qualitativo delle colture e 
delle relative produzionl. 

In questa direzione della 
elettrificazione rurale nel pe
rlodo dal 1963 al 1969 l'Enel 
ha effettuato lnvestlmenti in 
nuovl Implantl per 2.057 mi
liardi. U 43% degli lnvestl
menti total! dell'Bnel nel pri

mi sette annl dl attivita so 
no stati spesi per 11 poten-
ziamento e l'estensione delle 
ret! dl dlstribuzlone. Per il 
perlodo '70-*75 sono previstl 
lnvestlmenti pari a 4.920 mi
liardi. 

Agricoltura da una parte, 
probleml ambientali dall'al-
tra sono due poll dell'attivita 
dell'Enel. Due poll che, a ben 
pensare si collegano l'uno con 
l'altro. La difesa dell'ambien-
te dipende anche dalla difesa 
che riusclamo a fare della 
terra. 

Quail sono le tecniche a-
dottate dall'Enel per deter-
mlnare, per esempio la diffe-
renza della temperatura nel-
l'acqua dl mare o di un flu
me impiegato dalle grand! 
central! termoelettriche e sal-
vaguardare l'ambiente, pro
blema al centra oggi di dl-
battltl e polemlche? 

U rilevamento della dlstri
buzlone della temperatura al
ia superficie del suolo e delle 
acque riveste un Interesse 
particolare, sia per Indivl-
duare alterazionl dl tempera
ture provocate dall'opera del
l'uomo, sia perche dalla tem
peratura del suolo dipendono 
altri fenomenl, come la tur-
bolenza deH'aria che condlzio-
na l'inqulnamento atmosfe-

. rlco. 
I^raggl' uifrartssl sono un 

mezzo < dl lndagine potente. 
Vedlamo di spiegare questo 
complesso uso dei raggi In-
frarossl. Partiamo da una 
premessa: qualsiasi corpo ir-
raggia energia nello spazio 
sotto forma di onde elettro-
magnetlche, In misura di pen
dente dalla temperatura del
la sua superficie. Dalla tem
peratura dipende anche il 
« calore » della radiazione e-
messa. Facciamo alcuni esem-
pi: il filamento di una lam-
padina a incandescenza e-
mette una luce bianca, la spi-
rallna di una stufa elettrica 
emette luce rossastra, il fer-
ro da stiro caldo una a luce » 
che l'occhlo non vede (radia
zione infrarossa) ma che la 
mano avverte se si awicina. 
II suolo scaldato dal sole !r-
raggia a sua volta energia 
anche dl notte, sotto forma 
di radiazione infrarossa. piu 
debole di quella di un ferro 
da stiro perche il suolo e piu 
freddo. I sensibili strumenti 
del fisico sono perd in grado 
di misurarla per risalire 
quindi alia temperatura della 
superficie emittente. Occor
re tener presente che l'atmo-
sfera e trasparente al raggl 
infrarossi per cui la tempe
ratura del suolo pud essere 
mlsurata dall'alto. Si possono 
insomma piazzare gli adatti 
strumenti a bordo di un ae-
reo per eseguire le operazio
ni necessarie. Un sistema che 
pu6 sembrare complicato e 
che pu6 far sorgere la do-
manda: «Che bisogno c'e di 
salire in alto per misurare 
la temperatura di qualcosa 
che sta in basso?». 

In realta mentre 1'aereo vo-
la, l'occhio dello strumento 
fissa il suolo e man mano 
che va avanti «legge» 1» 
temperatura delle zone sot-
tostanti. La misura viene me-
monzzata in un nastro ma-
gnetico, simile a quello usa-
to alia TV per la registrazio-
ne dei programmi e, nello 
stesso tempo, modula un se-
gnale Iuminoso che lmpres-
siona una pellicola fotogra-
fica. La pellicola scorre sotto 
il pannello di luce e fomisce 
una immagine della zona 
ispezionata in cui il maggio
re o minore annerimento cor-
rlsponde a temperature di
verse. Se 1'aereo vola a cln-
quecento metri di altezza la 
immagine fotograflca produ
ce una striscia di terreno lar-
ga mezzo chilometro con det-
tagll di un metro e la precl-
sione e tale che si possono 
distinguere temperature che 
differiscono tra loro di meno 
mezzo grado centigrado. 

Questo metodo e usato dal
l'Enel per seguire 11 percorso 
dell'acqua che le grand I cen-
trali termoelettriche preleva-
no dal mare o da un fiume, 
per il raffreddamento del 
condensatorl di vapore. 

Elettricita e acqua, uomo e 
campagne, campagne e am
biente: binomi inscindiblll. 
Usl sempre nuovl dell'ener-
gia. Cambiano le dimension) 
delle varie operazioni, 1'am-
p:ezza dell'uso di energia. 
Ma la sua applicazione ai va
ri camp! di attivita diventa 
sempre piu un fattore deter-
mlnante per lo sviluppo del-
l'lntero genere umano. 
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