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trale c pacifism hi campo 
intcrnazionale si ri/rt pro-
prio a ques to elumento po-
sitlvo c rlnnovnlorc, che 
non deve in alcun modo 
csserc trascurato e sottova-
lutato. A questo tlato po
sitive fanno tuttavia ri-
scontro gravl scgni di in-
voluzlone economlco-so-
cialc. Nelle campagne — 
alia base, doe, delta so
cieta Indiana — i piani di 
trasjormazionc hanno in-
contrato una ferma resi-
sterna da parte dot gruppi 
interessali alia conserna-
zione di un regime semi-
jeudale. D'altra parte, a 
mlsura che I'lntervento 
statale adempiva ai com-
piti di sviluppo cconomico 
generale c cominciavu a 
porsi il problcma di xolu-
zioni, anchc graduali, di 
tipo socialista, si sono vc-
mite accentuando in seno 
alia borghesia indiana 
certc caratterlstlche rc-
trive. 

Qucste due forze combi-
natc, quella dcgli intercssi 
agrari semifeudall ("clip 
vanno ovviamente In un 
pacsc arretrato assai al 
di la dclla sola classe 
del proprictarl terricrl piii 
o ineno latlfondlstl) e quel
la della borghesia che co-
mlncla ad cssere dominata 
da forme monopolistlche 
csplicite, sono riuscite ne
gli ultimi annl a bloccare 
in modo sempre piii con-
crcto la spinta rinnovatrl-
cc nclla societa e ncll'eco-
nomia indiana, riducemlo 
lc parole d'ordlne dl Nehru 
a vuote affcrmazioni di 
principio. D'altra parte, il 
cxipltalc amcricano ed oc-
cidentalc c riuscito ad in-
staurare una serie di ipo-
feche sostanziali sulla poli
tico di sviluppo indiana, di-
storcendone il corso dal 
perseguimento di una rca-
le e totale indlpendenza 
economica e di un effettivo 
sviluppo autonomo. 

Ora — a differenza di 
quanto ' e avvenuto negli 
ultimi anni — le forze con-
servatricl indianc, esplici-
tamente ed energicamente 
appoggiate dagli amerlcani 
stanno ricercando un sue-
cesso politico che consenta 
loro di operate una svolta 
in senso dedsamente con-
scrvatore sul piano intcr-
tertio ed altrcttanto apcr-
tamente ftlo - occidentalc 
sul piano intcrnazionale. 

E' neccssnrio a questo 
punto ricordare che il Por-
tito del Congresso e una 
varia, molteplice e contrad-
dlttoria compaginc, suffi-
clentcmcnte clastira per
ch 6 in seno ad essn sussi-
stano correnti diverse c 
contrappostc: propria quc
ste caratteristlchc gll con-
scntono di rapprescntare le 
istanzc di una serie di 
gruppi sociali strulturul-
mente contraddittori. 

Se qtiindi molti uomlni 
del Congresso sono ormai 
legati in modo inequivoca-
bilc allc forze conscrvatri-
vi ed nl tentativo di dare 
•una svolta decisa versa de
stra in India, altri uomini 
in seno ad esso rapprcscn-
tano ancora forze sincera-
mente rtnnovatrici. indi-
spensabili per ogni politico 

L'uomo considerato il 
maggior rapprcscntante dc
gli dementi di sinistra, 
del Congresso sin per la 
sua visione economica sia 
per la sua impostazionc in-
ternazionalc fermamente 
anti-colonialista (all'ONU 
e nell'episodio di Goal «• 
vcutralista, e Kriscna Mc-
non. Contro di lui. nel 
suo collegio (in India 
c stato crcditato il siste-
ma elettoralc uninominale 
inglcse, con serie conse-
guenze politichc negative! 
c stata mobilitata una vera 
e propria « santa alleanza > 
conservatrice di tutti gli 
dementi piii rcazionari 
dell'lndia, dai razzisl\ in-
rfii, at socialdemocratici, 
fino ai fasdsti seguaci di 
Chandra Bose. I neo-colo-
nialisti amerlcani hanno 
dato sistcmatico oppoagia. 
non certo solo morale, a 
questa campagna. 

Per contro gli uomini di 
destra del Congresso. pri-
mo fra tutti il ministra dcl-
Ic finanzc. Morarji Dcsai. 
notoriamentc legato ai mo-
nopoli americani c tede-
schi. ricevono ogni niuto 
cd incoraggiamentn dalla 
destra interna cd intcrna
zionale. 

Battcrc il tentativo rea-
zionario in India, battcrc 
il Congresso da sinistra. 
togliendogli la maggioran-
za assoluta e aprendo la 
via ad un rcale progresso 
democratico — una r'tfar-
ma agraria die spezzi il 
latifondo c il sistema di 
intercssi ad esso collegati. 
politica di industrializza-
zione attraverso I'inter-
vento decisivo dello Stato, 
eliminazionc ddlc ipatc-
chc stranierc — questa e 
la parola d'ordine in cni 
si pud sintctizzare il pro-
gramma del Partito romii-
nista Indiana per le etc-
zioni. I comunisti sono. in 
effetti. Vunica forza poli
tico indiana che si collo-
chi. sotto ogni punto di 
vista, a sinistra del Con
gresso, Vunica il cut suc-
cesso potra consentirc uno 
sviluppo dcgli dementi 
progressisti in seno al Con
gresso stcsso. 

I movimenti 
conservator! 

Quali forze si oppongo~ 
no, oltrc al Partito comu-
nista, al movimento di Se-
hru? In sostanza. altri ire 
gruppi, spesso alleati elet-
toralmcnte tra loro con 
prccisi scopi rcazionari. 

In primo luogo, t movi
menti confessionali di e-
strtma destra — tndu in 
prevalenza. ma anchc mu-

sulmani — che attaccano 
•una delle maygiori con-
quiste dell'lndia di Nehru: 
la liquldazlone gluridlca di 
tttttc le discriminazioni 
religione, razziali e di ca
sta. Proprio questi movi
menti si sono rafjorzati 
negli ultimi anni, fucendo 
riapparirc in India I'om-
bra di un pussato di lotto 
oscuro e sanguinoso. 

In secondo luogo. la 
maggiore forza < nttova » <• 
rappresentata dal partito 
Swatantra, sorto alenni 
anni fa su posizioni co/i-
servatrici dassiche — cioi' 
privatistiche, initipianin-
catrici, flla-occidentuli — 
in contrappnsizione agli 
atteggiamenti (nxinzati del 
Congresso. Nato da que-
st'ultimo, lo * Swatantra » 

J ha raccolto molti uomini 
I che ne rappresentavuno la 

destra: esso hn intimi W-
gami, sia al centra che 
negli Statl, con il gruppo 
conservatore e reazionario 
che da anni rvnde la vita 
difficile a Nehru nclla sua 
stessa compaginc In su-
perficie, esso ostenta un 
certo carattere di mader-
nlta c di tecnicismo che 
gli conscnte di sostenerc 
con una certa efflcacia 
parole d'ordine libcrlste 
(molto spesso nfflni a quel
le di Ehrard). 

Tcrzi vengono I social
democratici che, tra tutti, 
rappresentano forse I'elc-
mento piu provocatoriu-
mente reazionario in In
dia. Sotto gli orpclll di 
parole d'ordine rinnovatri-
ci, relativamente fuvnre-
voli alia pianiftcazionc, lai-
che c democrutiche, i so
cialdemocratici indiani da 
anni stanno canducendo 
una campagna violenta 
contro ogni aspetto effl-
clcntemente rlnnovatore 
della politica di Nehru c 
soprattutto contro la sua 
politica estera. Sono i so
cialdemocratici indiani die 
hanno sostenuto nel 1959 
la campagna a favore del 
ribclH tibetani e die da 
tempo attingono al favo-
loso tcsoro die il Dalai 
Lama ha nortato con se 
nclla sua jugu dal Tibet; 
sono i socialdemocratici 
che hanno chicsto die 
VIndia si anni di tutto 
punto, bo nib a ntamica 
compresa. per fare la gucr-
ra alia Cina. che i militari 
indiani abbiano mano libe
ra per accantoitare Afcnon 
e lo stcsso Nehru c per 
murciure alia testa dei 
volontari (che i socialde
mocratici stessi avetmno 
gia enminciato a recluta-
rc). contro le guurniginni 
einesi. Sono stati i social
democratici, con i loro in
timi legami con i sinducuti' 
americani attraverso I'ap-
parato dei sindacati padro-
nali indiani. a chicdcrc la 
messa al bando dei comu
nisti. a muovere sistema-
tici attucchi in Portamen
to contro ogni tentativo di 
Nehru di sistemare con un 
accordo la vertenza eoafi-
nuriu con '" Cina e sono 
stati ancora i socialdemo
cratici, dopo anni di cane 
grandiloquenze anticoln-
nialistc. a prendere posi-
zionc contro la liberazio-
ue armatn di (ion. Per 
questo al loro capo die si 
presenta chiaramentr co
me il piii qualificata rap
prcscntante in India di 
quella politico di neoco-
lonialismo che sembra et-
serc ora I'idenle dell'am-
ministrazlonc Kennedg in 
Asia, c toccata la funzionc 
di punta di essere I'anta-
gonista di Menon nel col
legio di Bombap al fine di 
montare la campagna <te-
nerale contro l'uomo niii 
avanzato del Congresso. 

II Bengala: 
punto nodale 

Quanto allc prospet-
tivc, e difficile pronun-
ciarst preventivarnenlc: i* 
assai probabile che il Por
tamento centrale possa 
continuare ad essere con-
trollatn dal Congresso, 
mentre pi it apcrtn c il gia
nt negli Stati perifertci. 
in particolare in nlcuni tra 
essi die sono carattertzzoti 
da pi it intensi cantrasti di 
classe e nci quali il mal-
rjowrrjo delle cansorterie 
locali del Congresso e tta-
to piii grave, soprattutto 
nel Bengala. Se in questa 
grande provincia davesse 
afjennarsi lo prospettiru di 
an governo locale camu-
uista. come anni fa atwen-
ne nel Kerala (nel Kera
la nan si votera ora per 
I'Assemblea tocale), molti 
nuovi problemi si npri-
rebbero nclla vita politico 
indiana, sia che il Con
gresso accettt la sfida de
mocratico e la presenza 
dei comunisti in questa 
posizione ntalc. sia che la 
destra riesco ad imrtorre 
una soluzione autoritaria 
di reprcssionc anticamit-
nista. 

I., v 

Nomina fa la Giuria 
del Premio Viareggio 
I; c.im.t.'ito porm.inonto •!«•' 

premio Viarpggin, ruinitosi j t r 
l.i second.! volta a Milano. Sia 
r.ommato la giuria per il tr:en-
nio 1962-1964. 

La Ritiria. che e presied»i!a 
da Leonida Rcpaci. si divide 
in due sezioni di lavoro. Dcl
la prima sczione (narrativa c 
poesiai fanno parte: Liboro 
Bigiaretti. Giacomo Debenc-
detti, Sandro De Fco, France 
sco Flora. Eugcnio Monta:e 
Alberto Moravia. Pier Pai>!o 
Pasolim, Carlo Salsa. Giusep
pe Ungarctti. Cesare Zavatt'ii 

Delia seconda sezione < o g . 
gisticai farr.o parte: Franco 
Antonicelh. Norbcrto Bobbio. 
Eugcnio Gann. En/o Pa a . 
Geno Pampaloni. Giuseppe Ha. 
vegnani. Natnhno Sapegno. Al. 
frcdo Schiafflm, Bonaventura 
Tccchi. Leo Vnliani. 

Segretario pcrmanentc dcl
la giurin c Leon c Sbr.-ma. 

II tesseramento e reclutamento al P.C.I. 

Cinquantamila reclutati 
Messina al 100 per 100 

'8 febbralo 
di Messina 

Alia data de 
la Federazione 
ha toccato il 100% mentre 
3 Federazionl hanno supe-
rato i| 90r" : Ravenna 96,4 
per cento, Siena 94,4%, Bo
logna 92',{. Altre 11 Fede
razionl hanno superato I'80 
per cento e sono: La 8pe-
zia, Reggio Emilia, Torino, 
Alessandria, Como, Lecco, 
Goril la. Trieste, Imola, Mo-
dena, Pesaro. I compagni 
che quest'anno hanno ade-
rlto per la prima volta al 
nostro Partito sono oltrc 60 
mlla. Tra le Federazionl 
che presentano un numero 
elevato dl reclutati flgura-
no Pesaro (con 1.095 reclu
tat i ) , Milano (1.700), Bolo
gna (1.470), Modena (1.903), 
Reggio Emilia (1.253), Na-
poll (1.700), Torino (1.659), 
Foggia (1400), Lecco (1012), 
Bar) (1000), Cosenza (1140), 
Crotone (800), Trapanl 
(780), Catanzaro (700), Reg. 
gio Calabria (670). 

Pubbllchiamo, reglone 
per reglone, la graduatoria 
delle Federazionl In base 
alia percentuale sull'oblet-
tivo 1962, a fianco della 
quale flgura anche la per
centuale relativa agll iscrlt-
tl del 1961. 

sull'oblettivo sul '61 

AOSTA 

P I E M O N T E 
Alessandria 
Torino 
Vercelli 
Verbanla 
Biella 
Novara 
Asti 
Cuneo 

L I G U R I A 
La 8pezia 
Genova 
Savons 
Imperla 

L O M B A R D I A 
Como 
Lecco 
Monza 

68,6 77,7 

67.2 
82,1 
74,3 
62,7 
60,2 
66,8 
56,2 
54,6 
36,4 

73,9 
86,1 
72,6 
70,3 
58,0 

67,5 
77.1 
76,8 
75,0 

73,6 
82,4 
85,2 
66,2 
61,6 
63,4 
60,9 
61,9 
43,4 

77,6 
89,8 
76,4 
73,2 
63,0 

71.1 
83,5 
82,2 
79.6 

Milano 
Bergamo 
Crema 
Varese 
Mantova 
Cremona 
Sondrio 
Brescia 
Pavla 

VENETO 
Rovlgo 
Venezia 
Verona 
Vicenza 
Belluno 
Treviso 
Padova 

T R E N T I N O 
Trento 
Bolzano 

F R I U L I 
Tr.este 
Gorizia 
Udine 
Pordenone 

E M I L I A 
Ravenna 
Bologna 
Reggio E. 
Imola 
Modena 
Rimini 
Ferrara 
Forll 
Parma 
Piacenza 

TOSCANA 
Siena 
Flrenze 
Arezzo 
Livorno 
Prato 
Pisa 
Grosseto 
Massa C. 
Plstoia 
Lucca 
Viareggio 

M A R C H E 
Pttaro 
Ancona 
Ascoll P. 
Fermo 
Macerata 

U M B R I A 
Ternl 
Perugia 

LAZIO 

72,9 
71,6 
70,5 
69,8 
66,4 
63,3 
61,0 
57,8 
48,8 

60,1 
67,0 
65,5 
62,0 
60,1 
59,3 
55,9 
44.9 

62,3 
63,3 
60,2 

74,0 
80.5 
73.0 
69,0 
67.2 

80,7 
93,8 
90,9 
87.1 
83,3 
80,3 
76,7 
74.6 
70,8 
68,4 
62.4 

74,3 
92,0 
76,3 
75,5 
71.4 
70.0 
67.1 
66,9 
60,4 
57,7 
52,8 
50,0 

70,7 
82,9 
67,4 
63.0 
52.9 
52.6 

55.0 
66,6 
50.4 

74,6 
75,4 
79.1 
82,6 
69,1 
66,8 
65,7 
62,7 
53,2 

66,1 
67,0 
68,3 
71,7 
69,4 
63,1 
65,4 
56.1 

69,4 
68,6 
71.7 

78.8 
K3.8 
85,0 
73,2 
74.2 

82,9 
96.4 
92,4 
89,6 
83.4 
81,6 
76,7 
74.7 
73,8 
76,6 
71.3 

76,6 
94.4 
76,4 
76,3 
73,2 
79,8 
69,9 
71,0 
69,2 
59,4 
58,3 
52.4 

75,1 
87.2 
72.4 
69.6 
52,9 
58.6 

60,3 
74,0 
D4.4 

Froslnone 
Roma 
Cassino 
Vlterbo 
Latina 
Rieti 

ABRUZZO 
Teramo 
Aqulla 
Pescara 
Isernla 
Avezzano 
Campobasso 
Chieti 
Sulmona 

C A M P A N I A 
8alerno 
Avellino 
Caserta 
Napoli 
Benevento 

PUGLIA 
Lecce 
Taranto 
Foggia 
Bar) 
Brindlsi 

LUCANIA 
Potenza 
Melfi 
Matera 

CALABRIA 
Crotone 
Cosenza 
Reggio C. 
Catanzaro 

S ICIL IA 
Messina 
Scincca 
S. Agata Mi l . 
Trapani 
Caltanissetta 
Agrigento 
Ragusa 
Palermo 
Termini 
Siracusa 
Catania 
Enna 

SARDEGNA 
Carbonla 
Cagliarl 
Nuoro 
Sassarl 
Oristano 
Templo 

I m . 

68,5 
67.3 
67,2 
64,0 
49,1 
43.7 

55,7 
68,0 
58,8 
67,5 
51.4 
50,0 
49,0 
46.5 
42.7 

55.6 
65,1 
59,2 
59,0 
53,0 
50.2 

51.1 
70,6 
54,7 
53,8 
45,0 
37.5 

60,1 
66,7 
61.2 
52,2 

58.5 
74.6 
62,9 
53.3 
44.8 

52.9 
71.6 
64.6 
63,3 
61,8 
58.7 
57.2 
53.1 
52.3 
50,0 
45,0' 
42,6 
35,1 

45,1 
64,4 
44.0 
42.5 
41.0 
40.0 
35,5 

73,4 
72.4 
85,1 
71,1 
57,0 
45.9 

68,4 
78,9 
65,9 
68,1 
51,4 
67,6 
74,2 
57,3 
65.8 

64,7 
69,5 
66,9 
67.9 
63,3 
58,6 

54,8 
78,6 
62,8 
57,3 
45,5 
44.3 

64,5 
74,9 
64,3 
54.3 

66,1 
83,6 
65,2 
66,2 
53.2 

64,8 
100 
77,2 
76.8 
63.7 
72.3 
63,2 
63,7 
79,7 
53,5 
52,8 
54,0 
43.0 

52,7 
77,0 
49,4 
51,9 
48,2 
45,5 
42,9 

64.4 70.1 Percent, nazion. 68,1 73.3 

Successo di una iniziativa dell'UDI 

Dibattito a Roma sul ruolo 
delle associazioni femminili 

• • ' ' • • « - • • • " • — * — " • " - • 

Attn « Turolu rotomln » hanno preso parte Von. liozzi, il prof. Frassi-

nclli, ravvovaU'.ssa Ijanza-Spa^notrlti o la campagna Marisa Rotlano 

Dopo avervi militato dal '21 al '30 

Ha uvuto luogo icri sent n 
Palazzo Mari^noli un vivace 
ed interessaule dibattito sul 
tenia: « Hanno un ruolo le 
associazioni femminili nclla 
societa moderna'.' >. I'miuos-
si» dairUDI, I'incontii) e sta
to .struttin.ilo come una ta-
vola rotondu, alia quale han
no preso pare Ton. Aldo Boz. 
zi. del PLI, il prof. Augtisto 
Frassincli. I'avvocatcssa Ma
ria Sofia Lanza - Spagnoletti , 
Ton. Marisa Hodano. Ha as-
solto alia funzionc di « ino-
deratrice » la s ignoia Tullia 
Zevi. 

11 primo a prendere la pa
rola e stato Ton, Bozzi. II 
parlameiitaiL* liberale ha in-
tratteuuto i presenti — as
sai ntnnerosi ed attontissimi 
— illustrando |e tappc fon-
damcntali della battaglia per 
I'emancip.T/ione femminile. 
ed affennandn che nclla Co-
stittizione rcpubblicana le 
domic italiane hanno avuto 
una prima codif ica/ ionc dei 
loro diritti. 

11 profes.soi Kiassiiu'li. dal 
canto suo. ha sottolinento In 
grande importan/a che. nelln 
vita moderna. va assumendo 
il inolo della donna: questo 
ruolo. secondo I'opinione del 
p u f . Krassineti. v estrenia-
niente vivo e stunolantc. in 
quanto U» (inniu' riescono. in 
diverse e difficili occasioni. 
:i supeinre tutta una serie 
di prci;iudi/i. ti|>ici del 110-
slro rorpo sociale. 

E" stata poi la volta ilclla 
rompagna Marisa Hodano. 
che ha portato nel dibattito 
il peso della sua e spenenza 
di orgnnizzatrice del niovi-
mento femminile democrati-
cu ed unitario. E* stata Ma
risa Rodano. in effetti. che 
e entrain pin decisamentc 
uej tenia proposio daU't'DI: 
:utatti. l x n t r i i c h-i t i . ittato 
essen/ ia lmente del m o l o «lel-
lf a>soci,j/ioni feniininili nel 
I'.issetlo Min.ile quale si pie-
senla oRgi. nella vita quo'.i-
diana. Non e vcro — ha so
stenuto — che le donne si 
muovoiio sul terreno di n-
\enduM^nnie corporative. Le 
tionne sono inserite e deb-
bono esserlo sempre di p:u 
nel U'-^ îitu Mici.de del I'aese. 
Sen/. i le assoria/ioi i | femmi
nili, sen/a il loro o n g i n a l e 
conlrihuto. v e n e b b c a man-
care alia demorra/ ia italiana 
una faceia della realta. 

I n mipoitante contubti to 
a! dibattito e stato poi por
tato dalle nunierose interve-
nute. tra cui la signopa lo-
landa Torraca. Segre tana 
generate- del Consiglio nazio. 
nale donne italiane; la si-
gn«»ra Bianchina Kiccio del 
Partito radicale che ha ri-
badito la validita del le asso
ciazioni femminil i . 

fermento in citta. 
La Gitinta municipale e 

quella provinciale. partecipi 
clello sdegno dolln popnlnzin-
ne. hanno uiviato telegrainnii 
al prefetto nei quali invitano 
l'alto ftiiizionarin ad evitare 
•- Siena grave atto che offen-
de eoseienza democratic.! eitta-
dmanza e crea motivo turb.i-
mento ordine put>blico - Un 
docuinento e stato approvato 
dal Consiglio federntivo della 
ltesistenza. e sottoseritto dalla 
Asbociazione goliardici senese. 

dal PSD1. PIU. PSI. PCI. dal-
rUDI. Partito radicale. FOCI. 
UIL. CCdl. e FUSI 

t'na delega/.ione del Consi
glio eoinuii.ile si e reeata dal 
prefetto. ed un'altra del Con
siglio della Kojistenza dal 
(piestore. II funzionario ha co-
iniiiiie.ito che la nianifest.iziotie 
fascist.! sarebbe stata spostata 
in un cinema piii periferico 

Domenica al l e 11. le forze 
nntifasciste terranno un comi-
zio unitario di protesta al ci
nema Odeon 

Siena protesta 
per il comizio del MSI 

contro le Regioni 
SIEN'A. 16 — La noiizi.i che 

.1 movimento neofasc.st.i ;n-
tende tenere domcnic.i a Sie
na una manifestazione anti-
regionalista ha suscitato vivo 

Manifestazioni 
e comizi del PCI 

Confer erne provincial! del

le donne comunisle 

OGGI E D O M A N I 
A R E Z Z O : Ingrao 
M A N T O V A : Alicata 
C R E M O N A : Colombi 
V E N E Z I A : N. Gessi 
ROVIGO: Flamigni 
R I M I N I : L. Cecchi 
COSENZA: Gallarinl 
T E M P I O P.: Pirastu 
V E R O N A : Tiso 

tniziative differenziate 

D O M A N I 
F E R R A R A : Conferenza sul 

tema: « Emancipazione 
femminile e svolta a si
nistra >: Fibbi 

F E R E N T I N O : Conve g n o 
donne contadine: Compa-
gnoni 

Altre manifestazioni del 

partito 
OGGI 

P I G L I O : D. Forti 
A N A G N I : Galleni fTribuna 

politica) 
PISA: lacovielto 

D O M A N I 
GROSSETO: Barontinl 
ANCONA: Relchlln 
L A T I N A : Li Causl 
CECCANO: Perna (Tribuna 

politica) 
PORTO S. E L P I D I O : Cat-

varesi 
SA8SUOLO: Cavina 
C H I A N C I A N O : Mechlnl 
P O N T R E M O L I : Vicchl 
G R O P P O L I : Vicchl 

L U N E O I * 

FUCECCHIO: Ingrao 
L IVORNO: G. Pajetta (Tr i 

buna politica) 

M A R T E O I ' 

P O P P I : Monier 
politica) 

(Tribuna 

/ / Partito 

sinistra 
sv olta 

Nei prossimi giornl sul 
tema della svolta a sinistra 
si terranno in numerose cit
ta decinc di 'manifestazioni. 
Ne diamo qui un elenco: 
Torino 15; Genova 9; Mi 
lano 7: Venezia 7: Bologna 
7; Modena 28; Firenze 10; 
Roma 36: Napoli 8: Bar! 15. 

Perche Alfonso Leonetti 
e rientrato nel P. C. I. 

. . . , _ . - 4 

Dai gruppi di opposizione trotzkista alia lotta contro il fascismo - « Non si 
puo — egli afferma — essere marxisti nel chiuso della propria stanza » 

II compagnn Alfonso Leo
netti (al ias Feroci o Guido 
Saracetio), rientrato nelle 
file del Partito comunlsta 
italiano, aderi alia gloven-
tit socialista, ad Andna, nel 
1914. Nel 1918. a Torino, 
inizio a colloborare con 
I'AvuntV e con Gramsci, 
Divenne redattore capo del-
rOrdine Nuovo fquotidfa-
TIO; nel 1921. dopo aver par-
tecipato alia fondazlonc del 
PCI. a Livorno. Fu diretto-
re del Lavoratore di Trie
ste alia fine del 1922. e. do
po il dditto Mattc(dti. dcl-
r i ln i ta 

Nel 1923 entro a for par
te della Direzione del par
tito e net 1924 portecipn al 
V Congresso dell'lnterno-
zionale, a Mosca. Arresta-
to. ferito e perseguitato dal 
fascismo. dopo un periodo 
di lavoro dandestino in Ita
lia ctnigrd in Francia. Dal
la fine del '26 fino alio 
€ svolta > del 1930, partect-
pa attivamente al lavoro di 
direzione del Partito. 

Nel 1930 fu espulso con 
altri compagni in seguito a 
dissensi sulla Unca genera 
le del partito. Mllitd. fino al 
1930, nei gruppi dl c oppo-
sizione > trotskisti, r fece 
parte, dal 1930 al 1938. del 
segrctariato intcrnazionale 
di questi gruppi di opposi
zione, sotto gli pscudonimi 
di Martin e Sog6. Restofo 
in Francia durante la se
conda gucrra mondlale. qui 
partedpo alia Resistenza. 
nell'Alta Loira 

F. a ipicsto periodo risate 
il suo distacco definitivo dai 
gruppi trotskisi c il suo 
riavvidnamento al partito 
Attualmente il compagno 
Leonetti inve a Roma, si oc-
cupa di studi a carattere 
storico. Recentemente, in-
sicmc con altri, ha pubbli-
cato c commentato la rac
colto di sentenzc del Tri-
bunule specialc (*Anla IV>) 
e ha in preparazione un vo
lume (< La Chiesa contro il 
Risorgimento ») in collabo 
razionc con Ottavio Pa
st ore. 

Da noi uvricinato, il enm-
pugno Leonetti ci ha preci-
soto i molivi c le circostan-
ze che. dopo il suo riavvi-
clnamento. lo hanno spinto 
a chiedere di rientrare nel 
Partito comunista italianp 

€ Rlentrando og'gi nel PCI 
— egli ci ha detto — non 
mi cansidcro un tuirncola-
to del XXII Congresso. In-
fatti il mio distacco dai 
gruppi di oppositori. nei 
quali militai dopo il 1930, e 
it mio accordo can i partiti 
comunisti, risnlpono in mo
do netto all'epoca della Re
sistenza, che io vissi in 
Francia. Fin da allora io ri 
ccrcai ed ottenni il confnt-
fo con il partito comunista 
francese c da allora. ben-
che ancora non tomato in 
vosscssn dclla tessera, mi 
considerai politicamente le
gato soltanto al partito co
munista. respingendo ogni 
invito n iscrivcrmi, in Fran
cia e in Italia, ad altri par
titi operai. In realta fin dal-
I'epoca dei fronti popolari 
si fece strada in me la con-
vinzione della giustczza po
litica delle posizioni del 
partito comunista e maturd 
la critico del trotskismo. 

« 11 riconoscimento della 
gittsta linea dei partiti co
munisti e degli errori del 
trotskismo nell'nnalist e nel 
giudizio sui partiti comuni
sti e sull'URSS, mi si fece 
poi chiarissimo attorno al 
1940, all'inizio dclla grande 
lotto intcrnazionale contro 
il fascismo. Oggi tutti i mo-
tivi di dissenso con la linea 
generale del PCI. vecchi di 
trcnt'anni. sono per me ca-
rfiifi. II XX c il XXII Can-
aresso del PCUS hanno re-
stituito un grande slnncio. 
con la critico a Stalin e agli 
errori del passato, per la 
edificozione del comunismo 
e il rafforzamento del leni-
nismo nei partiti romnnisfi 

*La mio canvinzionc sulfa 
giustczza della linea del 
PCI. il cm mcrito. mt pare. 
rada per tanta parte ascrit-
to all'azione politica di Pal
mira Tnaliatti, si e dunguc 

venuta sempre pin raffor-
zando: e sempre piii si e ri. 
confermata in me la fiducia 
nella capacita del PCI di 
guldare le lotte dclla classe 
operaia e del popolo, di raf-
forzarsi e di rinnovarsl c o -
stantcmente. Per questo, e 
da molti anni, ho scntito il 
bisogno di tornare a mili-

• tare nel PCI, dnndo ad esso 
il contributo che potro e 
sapro darali. Ed e motivo 
per me di grande giola e 
commozlone essere ritorna-
to a lavorare c lattarc insle-
me ai vecchi e giovoni com
pagni comunisti. 

c Per cio che riguarda i 
dissensi c i motivi che, nel 
1930 spinscro me ed altri 
compagni a porsi fuori del 
Partito, ritengo che si trat-
ti ormai di (fucstioni che. 

nel merito, rtguardino so
prattutto gll storici del mo
vimento operaio, italiano c 
international e. 

tErrore grave, comunque, 
'fu certamente il nostro, di 
splngere la nostra opposi
zione cAa lotta politico fi
no alld'rottura, E questo in 
un momento in cui il par
tito comunista era impe-
gnato in una lotta a fondo 
contro il fascismo in Ita
lia. La mancanza di ogni 
collegamento con le masse 
Italiane c con Vemigrazione, 
,1'ostilitti alia "politica di 
froute popolare" inaugura-
ta in Francia con la mani-
festazione del 14 luglio 
1935, portd al nostro com-
pleto isolamento e alia di-
sgregazione del nostro 
gruppo. 

Attraverso la « Cinzano » 

Racconigi 
al ia H A T 

II celebre parco dei Savoia assegnato per 
5 anni alia societa - Battuto il Comune 

TORINO — I.a farcluta Interna del rastello dl Racconigi. 
<|tiella che da sul parco 

(Dal nostro invlato speciale) 

RACCONIGI. 16. — Se si 
fosse trattato di una gara di 
tiro a yolo. forse qualcuno 
dei presenti avrebbe avuto 
qualche speranza di spuntar-
la. Ma si trattava di una pa
ra a colpi di milioni. 

I giornali avevano parlato 
di industriali, di proprietari 
terrieri. di armatori che a-
vrebbero tentato ieri di ag-
giudicarsi l'asta sui diritti di 
caccia e di pesca nella tenu-
ta di Racconigi; ma nessuno 
avrebbe immaginato di avere 
a che fare con il gruppo IFI-
FIAT. Invece e andata pro
prio cosl. 

Aperte le buste del le of-
ferte si e scoperto che la dit-
ta Cinznno, con una offerta 
iniziale di 10.575.000 lire. n\N.«-
va largamente battuto ogni 
altro concorrente. Per c inque 
anni. quindi, i padroni del la 
FIAT godranno dei diritti di 
caccia e di pesca nell 'ex Par
co reale di Racconigi, che si 
svi luppa su di un'area di 900 
ettari. litta di alberi secolari . 
e nella quale sono compresi 
.'IO km. di strade. un lago. R 
km. di canali: la tenuta ospi-
ta. a dir poco. un migl ia io 
tra fagiani e lepri e non si sa 
quanti altri tipi di selvatici 
e di pesci. 

Certo facevano un po' pe-
na, stamattina. quei caccia-
tori impenitenti per i quali 
la passione per la caccia era 
stata piii forte della paura 
del fisco. 

C*e stato addirittura un 
omone corpulento. il s ignor 
Alessio Sorasio. di Carigna-
no. che quando si e accorto 
della presen7a dei giornalisti 
ha domandato al funzionario 

Per disposizione del ministero delle Finanze 

Sospesi i s oprailuoghi 
per i danne di guerra 

Lc stime verranno eseguite a tavolino — Praticamente bloccate migliaia di pratiche 

Il m.n.-:ro d«*i:0 Finanze h.. 
dato ordine ;. tutti cli uff.ci 
er.tnrili. e in part.colare a quei-
lo di Roma, di sospendere si. 
.iccert anient i-sopr.tUuosi> per 
\h nsoluzione delle prat.che 
relathe .-1 dann. di 4;i«"rr... al-
IWf-:one delle voiture tne«o-
sjuil.il.. alle stime dei ben. pub-
blici e privati. sii'asziornr.men-
to delle niappe o.itastali. aile 
pratiche per i beneliei fise.ih 
rel.'.t.vi ai fabbnc.t'.i di nnova 
coitnizione. :.i reperinient; dei 
fondi per contnb.it; di nm;l:o-
na. nir.ipprov.izione della eon-
itniita dei prezzi 

N'on î  cos.1 da poco Tutta 
la macchina (isoa'.e. noncht 
nmtli.iia di pratiche di inte-
resse priv-.to c pubblico. ri-

«ch:ano d. mettere la barb.i. 
non 50I0. ma tutte le stime :>d 
tiro f:>c,i!e. o rn̂ r indenn.zzo 
(come ?ono quelle rer i d:^nn: 
di suerra> inevitabilmente 
a\ r..nno l i tendenza aireoci'*-
^o cautel.«t.vo per oh; l.ivor-
e>clusivamente sulla sonv.tii:.i 
Da tali inesattczze deriveranno 
ricorsi. appelli e di conse«ucn-
za il rallentamento di tutte le 
pratiche con sr.ix'i danni <:a 
per lo Stato che per i pr'.vati 
cittadini 

Ma :l motivo che Pta al 
fondo di questo incredibile 
provvedimento che inceppa an
cora di p.vi la sta lenta -mac-
china- fiscale drllo Stato. e 
addirittura clamoroso. L'.iboli-

zionc de. soprailuoghi dire'.t.jne con qu.il. enter; — ai \ a n 
per le stime. infatti. ha il solo uffici tecn;c. crarial. Una vol-
scopo di far - ri6p.irmi.ire- ;.i esaurit: tali fondi — :nfor-
qii.ilche m.hone al mese •••\ Mi-'nia il Minlitero — s. invitano 
n:<;tero Perch^? F.icendo le i cii uffici tecnici crar;aii a ii-
>t;me sedut: dietro le scrivanielni'.tare il -numero delle mis-
I tecnici des.i uffic; eranali is.oni -. in attesa di - asse*na-
(fra l'altro pacati male) saran- z:one - d. quote supplements-
no pnvati della indennit.i di 
trasferta fissa. che si assira 
stille 30 000 mila lire merwili 

I'na c!nmoro5a conferma del
le d:*po5izioni impartite acli 
ufflc, ttx-nic. era rial; * stata 
data :en dil ministero delle 
Finanze attraverso una asen-
z:a di c=tampa, nella quale si 
conferma che gli nccertamenti 
tecnici sono subordinati a 
- quote di missione - che ven-
sono asscsn.ite — non si sa be-

ri! Secondo la ste-«.i aaenzia. 
:l Ministero avrebbe p r o w e -
duto 'ma ancora perdurano le 
l.mitaz:om> £ia da otto giorni 
ad - assesnare - airnfficio di 
Roma l'ulteriore stanziamento 
Per nh uffici delle altre pro-
\nnce d'ltalia. ai quali sono sta
te impartite disposizioni l;mi-
tative. il Mmistcro non ha pre
so alcun provvedanonto di 
cmcr.^enza. 

del Ministero se non potevn 
ritirare la sua offerta. Ma or
mai era cosa fatta. L'ofTerta 
del s ignor Sorasio, letta su-
bito dopo quella del la Cin
zano, e risultata essere la piii 
bassa di tutte: 6.511.000 lire. 
Troppo poche, certo, per bat-
tere la Cinzano e il gruppo 
IFI-FIAT che le sta dietrr.; 
ma certamente piii a l te del la 
denuncia dei redditi del si
gnor Sorasio. 

L'ofTerta piii alta, dopo 
quella del la Cinzano, e stata 
presentata da Mario Altissi-
mo di Torino. 

Dalla fine della guerra, la 
tenuta e amministrata dal 
pubblico demanio e dalla so-
vrintendenza aj monument i 
per quel lo che riguarda il 
castel lo di st i le juvaresco . Da 
diciassette anni e in corso 
una vertenza giudiziaria, fra 
i Savoia, che accampano di
ritti sul castel lo c sul parco. 
e lo Stato. 

In tutto questo tempo il 
parco e stato affittato a pri-
vato. Al io scadere del con-
tratto, il Comune ha propo-
sto al demanio che gli venir.-
se affidata — dietro compen-
so, si intendc — la gest ionc 
dell 'ex propricta reale. II de
manio si e trincerato dietro 
la < particolare s i tuazione 
giuridica del compendio > ed 
ha e luso la richiesta. l imitan-
dosi a invitare personalmen-
te il s indaco di Racconigi a 
partecipare all'asta. Era un 
modo come un altro per met
tere garbatamente al ia por
ta rAmminis traz ione comu-
nale. Ed infatti cosi e avve
nuto. 

Nel corso del l'asta di i c n 
non e stata letta la cifra che 
il demanio aveva fissato per 
la cess ione in affitto del par
co; ma ci sarebbe da scom-
mettere che era l eggermen-
te superiore ai sei milioni 
di spesa notoriamentc del ibc-
rati, per laff i t to del parco. 
dal Consigl io comunale di 
Racconigi. 

Cosi per aitri c inque anni. 
nel parcti. considerato uno 
dei piii belli d'ltalia. avranr.o 
diritto di accesso so lo ptichi 
privilegiati . i quali gia godo-
no di privilegi nel l 'ex tenuta 
di Pal lenzo. ncl l 'Albese. 

Ma il Comune di Racconigi 
non ha ancora rinunciato al
ia battaglia per mettere I.i 
tenuta a disposizione di tutt: 
i cittadini. per f a m e un cen
tra di attrazione mrist ica di 
tutto il Piemonte. Gia e sta
ta fatta verbalizzare una ir-
regolarita amministrat iva nel 
corso dell'asta: I'ofTcrta del
la Cinzano era contenuia in 
una busta priva dei sipilli i 
previsti dal capitolato d'asta 

Vivo interesse ha susci»nt<i 
a Racconigi la notizia che 
Ton. Biancani. deputato co
munista di Cuneo. presente-
ra un'interrogazione al P P T -
lamento sulla quest ione 

FERNANDO STRAMBACI 

c Sono certo che. in con-
dizioni di vita politica di
verse, a contatto con le 
masse e nel corso di un di
battito democratico, i dis
sensi sarebbero stati ricom-
posti, sul terreno dell'unita 
politica c ideologlca. Fu, ri-
peto, da parte nostra, alme-
no da parte mio, un errore 
aver rotto con il Partito. 
poiche i fatti hanno sempre 
dlmostrato che un comuni
sta non ha ragione che nel 
Partito e con il Partito. il 
quale esprlmc gli intercssi 
dl classe del pralctariato. 
Lo so .non in astratto, ma 
per la esperienza persona
te che ne hn fatto. 

< La lotta contra il fasci
smo — con lo scoppio del
la seconda guerra mondla
le •— fu il banco di prora 
di tutti i gruppi e movi
menti politici. Ed e stata 
soprattutto in (piella can-
giuntura storica decisivo 
che si pote vcrificarc I'in-
sufficienza dei piccali grup
pi sorti marginalmente e in 
opposizione ai partiti comu
nisti. Dispersi e niinati dal 
sctturismo. dal dogmatisma 
e dalle lotte personali. que
sti piccoli gruppi non rcs-
sero alia prova, furono in-
capaci di legarsi alle masse. 
e crollarono. mostrando In 
loro debolczza. volitica r 
ideologlca. 

€ Per quanto riguarda il 
nostro gruppo in particola
re. esso in realta si era di-
sgrcgato fin dal 1935. con 
la entrata dei suoi compo
nent net partiti socialista e 
massimalista. Gli anni da 
me trascorsi, fuori del par
tito a militando nelle di
verse "opposizioni". mi han-
TIO dimostrato la sterilitd 
dell'azione di questi grup
pi. senza alcun legame vi-
ventc con la classe operaia 
e il suo movimento di svi
luppo reale. Mi hanno di
mostrato anche la stolta 
prcsunzione di questi pic
coli gruppi di potersi sosti-
tuire e contrapporre ai par 
titi comunisti con le loro 
gloriose tradizioni di lotta. 
le loro indistruttibili radici 
di classe. la loro esperimen-
tata capacita di sviluppo e 
rinnovamento costantc. In
fatti non e soltanto molti-
plicando le "tcsi" o scriven-
do delle mozioni che si puo 
lottare, nelle condizioni pin 
diverse, contro il ncmico di 
classe e ver il socialismo. 
Le posizioni politichc. per 
un marxista. devono csserc 
sempre verificate con le 
masse e nelle masse. Non 
si pud cssere marxisti ne 
da soli no nel chiuso della 
propria stanza, fuori dal 
contatto con la classe ope
raia c lc masse popolari. 

< II movimento comunista 
mondiale organizzato. or
mai, conta circa mezzo se-
colo di vita e la Rivoluzio-
ne socialista e uscita dal-
I'isolamento. e divenuta il 
fatto dominante dclla storia 
contemporanca. Essa si e 
realizzata ncll'VRSS c in 
molti altri pacsi. a prezzo 
di dttri sacrifici e di lotte 
aspre. il cui ccntro r stata 
il partito comunista. La 
esperienza dunquc dimostra 
che fuori dal partito comu
nista non puo csservi, per 
un marxista. una vera espe
rienza rivoluzionaria. Lo 
rirorano il fallimento stori
co del trotskismo e della so-
cialdemocrazia. movimenti 
che, pure, assorbirono ca
pacita individuali notevoli 
condannatcsi tuttavia alia 
sterilitn per il solo fatto di 
essersi poste fuori della 
rcale corrente rivoluziona
ria moderna. la cut c o m p o -
nenfc essenzialc e data dai 
partiti comunisti. 

* Dovunque essi operina. 
quali che siano le condizio
ni dclla loro lotta. i parti
ti comunisti csprimono la 
eoseienza c la volonta della 
classe operaia: ad essi devc 
ondare Vappoggio di quan
ti vogliono lottare per il so
cialismo. E i partiti comu
nisti. in ogni condizione di 
sviluppo. devono corrispon 
dere concrctamente ai desi-
deri delle masse, che si 
muorono su un terreno di 
cantinuo progresso ed avan
zato rerso il socialismo V 
Partita comunista italiano e 
su questa strada gittsta. ha 
dimostrato di essere caparc 
di affrnntarc i momenti pin 
duri rofforzandos't c rinno-
randosi. usando Varma dcl
la discussione e dclla criti-
ca. secondo il grande in*c-
gnamento di Lenin Mi au-
(jiiro che qucste di^cussioni 
continuino c siano apprn-
fonditr. c da cio il partito 
non pi»A trarrc che nuoro 
rinrifjorimrnfo 

€ Gramsci ha detto. in 
qualche parte, che 11 prc-
*cntc c la tomha del passa
to c la culla dell'arrenirc 
Quel che conta rcramentc 
rtcr un marxista e opcrarr 
sul r>rc<ente ver evitare oM 
errori del riatsato cntfrnrn-
do Vavvcnire Percio pensr 
che \l darcre dell'orn e d\ 
unirsi. r>cr nartarc semprt 
nri"/ arnnti 'n lotta del rtar-
tito rnmnni*ta — anzi dc. 
nf»rf»ff comunisti — ner lc 
nace fa Uhcraziono di tut
ti i nonoN nnprcs*! e defh 
ma*<c tarorntriri dnIU 
tfruttamento del capital' 
smo e per la creazionc d 
una vera democrazla so 
dale >. 
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