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II discorso del compagno Scoccimarro al Senato 
(Contlnua^loni- dalla t. pag.) 

ca, perche essa non e deter-
miiKiia dalla azione del go-
verno, qualunque es io sia. 
Le fasi di ascesa e discern 
nel ciclo cconomico sono de
terminate da leggi oggett ive, 
proprie del sistema capitali* 
tUieo. La politica del governo 
puo avere, invece. una m-
ituenza determinante s ti 1 
in o do come si realizza lo 
svi luppo economico e ronie 
es^o si riflctte nolle enndi-
zioni delle diverse classi so-
ciali. I passati govern! del!n 
DC hanno maneato appunto 
al compito di risolvere il 
prop res so economico a be-
neflcio non soltanto di ri-
stretti gruppi privilegiati. 
ma di tutta la nazione e del 
suo ulteriore progresso eco
nomico e 60ciale. Si sono in
fatti create e rafforzate. du
rante questo processo. le po-
sizioni di privilegio dei grup-
pi monopolistici, mentre si 
sono aggrnvati gli squilihri 
e i contrasti economici e so 
cial!. 

A questo proposito, Scoc
cimarro ha citato l'enornie 
auinento dei profitti verifica-
tosi nell'industria italiana. 
mentre assai l ieve 6 stato lo 

incremento dei salari. che re-
6tano i piu bassi dei sei Pae
si del M F C In questi paesi 
6 avvenuto il contrario: cost 
in Francia ed anche nclla 
Get mania occidentale, dove i 
salari sono aumentati del 12 
per cento e i profitti del 4 pet-
cento. Questo significa che fn 
Italia la condizione operaia 
si e aggravata. perche il li-
mitato aumento del salario 
non ha compensato l'eccessi-
vo aumento deH'intensita del 
lavoro. di cui si ha tin indice 
nel rapido moltiplicarsi degli 
infortuni sul lavoro Nella 
vita deU'operaio. questo si-
gnifica un accelerato logorio 
tisico. un invecchiamento 
precoce. un ridotto periodo 
di capacita lavorativa. poiche 
in piii breve tempo 6ara 
espulso dal processo produt-
tivo come uno straccio inu
tile. 

Tra gli altri dati dell'ag-
gravarsi degli squilibri, l'ora-
tore ha ncordato il peggio-
ramento della situazione di 
yaste masse contadine e del-
la crisi agrai ia e il fenomeno 
imponente e doloroso delle 
migrazioni interne. II costo 
del miracolo economico e 
stato dunque duramente pa-
gato dagli operai, dai conta-
dini, dal ceto medio, accen-

tuando la spaccatura tra 
I'ltalia dei ricchi e dei pri
vilegiati e I'ltalia dei lnvo-
ratori e dei diseredatl, pro-
prio nel centenario doll'Uni-
ta nazionale. 

Ma perche e avvenuto que
sto? Perche — ha afTermato 
S c o c c i m a n o — la direzionc 
della vita economica e poli
tica del Paese e stata domi-
nata dal potere opprwsivo 
del grande capitale mono-
polistico. II problema decisi
ve di oggi e dunque di ri-
durre e subordinare quel po
tere alle necessita dello sv i 
luppo democratico della so
cieta italiana: e per questo 
occorrono un indirizzo e una 
volonta politica capaci di da
re un orientamento e un con-
tenuto antimonopolistico a 
tutta l'attivita dello Stato. 

Quando n o i solleviam.". 
questo problema di fondo, 
il governo risponde riferen-
dosi alia legge sui monopoli. 
Ma questa legge non va ol-
tre i limiti del le vecehie leg
gi anti-frusfs di ispira/ione 
liberate, per regolare e di-
sciplinare le intese di «car-
tello » tra imprese private. 
a tutela della « libera -con-
correnza ». I.eggi analoghe 
sono state adottate da tem
po in altri paesi. senza ave-
re mai impedito il sorgere 

Stima e affetto per la popolare dirigente triestina 

Maria Bernetic (Marina) 
compie sessant'anni 
II compngno Palmiro Togliatti ha invinto alia compagna 

Maria Bernetic. a Trieste, il seguente telegramma: 
- Ricevl le nostre affeltiinse fellcltazlonl per II tuo 60. 

complcaniio. Tutta la tua vita e strettnmente legata flu dal-
I'adolescenza alle lutte del movimento operalo trleitlno e del 
nostro partlto, c Intessuta dl erolsmo e dl sacrificio, dl fer-
mez/a e pusnioitc rlvnluzlonarla. Organlzzatrice instanca-
bllc della altlvita rlandestlna contro II faacUmo. due volte 
rondannata dal Trlbunalc speclale, Intreplda partlglana, at-
tlvu purtcclpuntc a tutte le battaglle democratlche del do-
poKuerra, nel diveutata una dirigente amata del lavoratorl 
itailani e sloveni e del partlto comunlita a Trieste. Nell'esprl-
mertl la nostra fraterna simpatia tl augurlamo cordlalmente 
di poter contlnuure uiu-oru a lungo la tua opera proflcua per 
la causa del comiinlsnio. Palmiro Togliatti ». 

La biogrnfia di Marina c hi-
minosa, rcttiiincti, acuta incer-
tczze. Fare la sua storia perso-
mile, qurlla di qiiarantaqiialtro 
mini ilcilicali alia causa del so-
citdismii, e cosa ladle. Kppurc 
si tratta di una exixtenza vissu-
ta in una cantintia lotla, che si 
si o/gc nella legnlita c nvH'ille-
galita. in guerra c in pace, co
me lavoralrice c come parti-
piana, in liberla e in prigianc, 
in pnlria vd in cxilin. 

Marina c naia in una famifilia 
npvraia. La sua infanzin c la xna 
prima piovinczzn sono quclte 
di una ragazza chr cnnn.icc 
priraziiini e stcnli. A scuala i? 
brnvn. ma non puu conlinuarc 
KH xtudi pprchi' la lamiglin non 
f* in erndo di toxlencrne In xpv-
»a. Pvrcib divenla sarin. A 16 
anni ximpatizza con la eiovrnti't 
sucialixtn e poi ilivpnta comn-
nista. A S. Giaromo. il sun rio-
nc — perche Marina r irirsti' 
/ M c slorcna — i compagni co~ 
minciano n conoscrrla nelVim-
mrdiain dnpogitcrrn quandn le 
xquadrarce di Francesco Giunta 
assallano le sedi operaie e w" 
sconlrnnn con i tavaralori. La 
vita politica di Marina inizia 
nella lotta dei giovani comuni' 
xti contra i laxcixti che vnglio-
no distruggere il movimento 
operaia e sterminarc gli slove
ni e croati di questa regione. 

I laicisti. can Vnppaggin dei 
capitalist! e delta monorchia. ii 
impadrnniscono del potere. Ca
rina e nel movimento e nttiva-
mentc collahora nclla sua orga-
nizzazione. canoicc Regent. Src-
hemic ed altri dirigenli camu-
nisti. ilaliani e sloveni. Sfugec 
nlle perseenzioni della polizia 
dun al ln27. quando viene ar-
restata per In prima voltn. Un 
2t mini. I'iene hastonatn ed ae-
ensnta di es*ere una organizza-
trice e una propagandista co-
niunitta. Per aggravarc I'accusa. 
\i agpiunge che v una tlorrna 
pcricnloxa. 

II Tribunate Spccialc — e 
una delle prime donne enndan-
natr da qucxtn Trihnnalr — la 
tnnndn in pricione per due an
ni. Srnnta la condanna nrlle 
enrceri di Perugia e *uhi*rr p»t 
tttir anni di vigilnnza sprcinle 
r la enndanna nirinterdizinne 
prrpctua dai pubhlici ulfici 

Scl 1929, quando esce dal car-
rrrc, ogni suo pa**n e vigilain. 
Intann cerca lavoro Ln poli
zia si interest*! selnnlemenle 
prcsso padroni e sartorie njfm-
che non sin data un'occupazm-
ne n \larina A fin ,»i scorns-
gin. non cede airintimidazianr. 
riUuta con fierezza ntni conw-
gtin n piegarsi. continua a tare 
il suo dot ere di comuniua 

\el 1931 i iene nuovamtnte 
nrrestata. Rimane in carccrr 
nuattro mesi. 

Scl /",?.?. la situazione di Ma
rina divrn;a molto difficile e 
il Partita le ordina di pa**are 
If. frontiern e di rifugiarsi in 
Francia. Si stabiliser a Parigi, 
dot e lax ara e dit enta uno degli 
rlcmemi piii atlivi delta emi-
grazinne politica. I'iene inviata 
nl (.onprcssa della Pace di 
Hruxelles nssieme ad altri dele. 
f.ti degli emigrati politiri. Mn. 
rina latara. latta e studio. Ap-
prmde ensi il Irancev. . / ru\-
\t> rd on pa' di tedrsca 

\el 193? il Partita hn hi%npnn 
di compagni da iniiare in Ita
lia. II trrrarr # la prnrm azinne 
hanno i reatn dei ruoti nrlle 
filt del mot irnento clandestinn. 
Alio %les*n tempo si irriHra una 
riprr*a di I mnrimrnlii antila-
uisla Marina rtrne *cclla Ira 
colitro che drrona nentrare nrl 
Pntse ljiscin il *JM> /«JI oro r In 
MIO attii ita in favore della Re-
puhhlica spagnola c rientra in 
llalim per ivolgeni important! 

missioni. E' fra gli elemenli pin 
nttivi in questo pericoloso lavo
ro. Per due nnni, sfidando la po
lizia, viaggia inccssanteinente, 
stabilisce collegamcnti in varia 
citta. organizzn gruppi di atli-
visti. 

A Trieste ancora oggi non si 
sa qilnntn' Marina e amata in 
Italia, dove cenlinaia e ccnti-
naia di vecchi compagni I'accol-
cono nffcttuosamentc e ricarda-
'i«» quando essa venivn ad in-
cornggiurli nelte loro citta che 
vixitnva nei pegginri tempi del 
lasrismo. 

N»7 1939. a (lenova cade nelle 
muni delta polizia. I'iene Inrtu-
rnin durante nn mete, ferncc-

mente. Quando i compagni ar-
restati vengono porlnti inttanzi 
a lei non la ricanascono tanlo 
dtiri sono stati j mnltraltamen-
ti siibtti. Ma Marina non par' 
la. I poliziotti sono infuriati c 
alto slesso tempo »orpresi dalla 
resistenza di questa donna. 

Portata at Tribunate speciale, 
viene condannata a 16 nnni di 
carcere. II Presidcnte Tringali-
Casanovn davanli all'atteggia-
mento ftero della nostra compa
gna, grida stizzito: '« Inutile 
cJiiederle nulla! E' tempo 
persol i). 

Marina rimane in prigionc ft-
no al 1943. Viene liberata con 
la caduta del fatcismo. Ritorna 
nella sun Trieste per riprende-
re immedintamente il suo poslu 
di lotta. Collaborn con il grap
pa dirigente di I.nipt Frnnsin. 
Giordano Pratolongo. Gigante, 
'/.occhi, I'aldemurinu, Fncchin, 
Morgan. Koss e tanti altri bra-
ri compagni. caduti sotto il 
piombo nazista o bruciati nclla 
Itisiein. iXcl noveinbre del 1914 
viene nrrestata dalla banda Col-
lotli e portata alia a I'ilia Tri
ple ». ('on un inlelligenle inler-
vento dei compagni si riesce a 
liherartn. Ricercata dalle SS, ri-
ceve I'ordine dl unirsi al par-
tigiani. K Marina divenla una 
linn a partigiana nel battagtione 
t Alma Vivoda P. Passu poi nlla 
Hrigata a Triestina •> e. infme. 
e Irn i fondntori della Hrigata 
i Fonlnnot ». 

Marina ha partccipalo alia 
Kucrrn di liberiizione come mi-
gliaia di triestini ilaliani e slo
veni. sopporlundo tulle le lati-
clie e i sarrifici. aniniando con 
it sun esempio i giovani senza 
mai snllrarsi ai gruvi prricati. 

Finitn la gnerra. riconqni*ta-
la In liberla. Marina ritorna a 
Trieste. Canosciiitn a S. Ginco-
mo come a Dolinn, in ttarrie-
rn come nd Aurisina. nvunque 
stimata come rnmballenle di 
ieri e di oggi. come dirigente 
di vnlore. 

Ogni cilia e ogni pac\c sa-
rebbc orgoglioso di mere Ira i 
stioi ciltadini una donna come 
Marina. F. nni triestini. ilaliani 
e sloveni. nc siama veramente 
fieri. Essa e una delle piii belle 
figure della nostra rlasse op*1-
raia. delta lotta nnlifawista. del 
Partita ('amiinistn. F. Marina 
« una slnvena che fa onnre al 
*uo popala e at nostra Partita. 

VITTORIO Vin .M.I 

II « cartone » lascera l'Inghilterra ? 

Troppo caro il «Leonardo 
per il governo britannico 

LalmriMi e romervatori inlrrvenpono per rer-

rare ili <i salvare » il preziofo <lis?t;no leonanlesro 

LONDRA. 13 — Le preorcu-
PrtZioni e*:«tent: in Gran Bre-
:agna c;rca !» possib:l;tA che 
un d.jegno d Leonardo da 
V.nc. da! valore m^st.mab'le 
po?s-» l.-isc-.aro •.! parse, fono 
.incora p ii aumrnTat** q:isndo 
5; e viputo che 1 pr^z o«o 
-cartone- era stato offerto :nu-
::Imente a: governo d >ua 
m.'i^sta 

Cizn'e r.oto. s tra'ta di un 
d:s-snn dol grande mac?*ro del 
Rna«<"m«-nto :ta!:3no che r -
tr.-.o - La V-rjj.ne ed :l Bsm-
b.no con San G.ovann: Batt -
sta e Sant'Anna -

L'accadem a rt'.ile ha cercato 
d. ass.curar?. dei jondi alio 
?copo 1. manter.ere la sua m-
d:r>endenza f nanz:ar.a ven-
d^ndo :l d.s«»«no A g:ud:z'o A. 
aicun: e.-pert: !a vendita po-
trenbe fruttare all'sccadenra 
un m.none d: sterline 

I! pres dente deil'accadema 
*.r Char'e? Wheeler, ha r.Invi
to che v; sono state trattative 
.••on :l governo per vedcre ie 
fo.-*e possb.le I'acqu sto del 
d Si ; m rlcorrondo a fond, 
pubbl.c: e che la dec.sione d 
v e n d e r s aU'rsta e stata presa 
.n conseguenza del fallimento 
d: queste trattative 

Ct6 che molti mglesi temono 
> che un aequ: rente straniero, 
con ogni probabilita un ameri-
cano. possa acquistare il Leo
nardo all'asta cosicche il - car -

tone- c-arebbe dt-.-'in .:o a la-
sc.aro I'lnch.lt^rr:. Infatt. i 
aov.-rnt) pvtr»'bb^ lmporrc «o!o 
un d.vieto trmporarieo ;ili'u.-ri-
:.. ei«-: ditegno da! pa<»-<-

A mono chf> il pr^z/o d*!-
I'a^rju.rente non po55.> e-'ere 
>;iprr.'i*o da qucllo offerto da 
un en'e naz.onalc o da un pr -
vato .n^ese. ;1 governo .n de-
f.n.TAa non p:ii> IHT nu'lr. per 
.mp^d.rr- al d ?ecnr> d- lri*ci;.re 
i! p.i^«o 

Ed or.-, ch" i! te.-oro ha rc-
<p nto J'orc.'i.- one d: acqu.stare 
:I - c a r t o n e - ad ua orezzo cer-
tamente p ti basso sembra .m-
probab.lt- che s; impegnera ;. 
fame i'acqu.sto all'asta dove -.1 
prczzo e destinato a ragRainjto-
re quote assa. elevate 

Frattanto :n Pariamento c. si 
sta dando da fare per conser-
vare alia Gr.'̂ n Bretaana ii fa-
mo.to Leonardo 

S r Ham:!ton Kerr e Bernett 
Strns?. presiden*. r.spettiva-
mente de' comitat: parlamen-
tar: conservatore e labunsta 
per le Belle Art., hanno an-
nunc;;.to un passo comune 
presso il cancfihere dello scac-
chiere alio scopo di esaminare 
se e>ista qualche poss;b;rta 
per salvare il disegno 

E' probabile che di questa 
questione si parli anche alia 
Camera dei Comuni la prossi-
ma settimana. 

dei monopoli e l'estendersi 
del loro predominio. K non 
muta il carattere della legge 
antimonopollo Taggiunta .li 
una riforma del le societa per 
azioni. 

1 grandi monopoli indu-
striali e fiuanziari hanno in-
fatti gia raggiunto una con-
centra/ ione di potere econo
mico e politico enoinie . Non 
solo essi sfuggono alle leggi 
di mercato. ma sono essi a 
dettare legge al mercato e 
a subordinare alia loro vo
lonta anche lo Stato. a con-
dizionare e dettare lo svi
luppo ili tutta l'economia 
nazionale. a ridurre la li-
berta di a/ ione degli organi 
dello Stato e dei pubblici po-
teri, a comprimere le liberta 
popolari. t^ssi obbediscono 
alia sola legge del massimo 
profitto. che e in contrasto 
con Tinteresse nazionale. Da 
cio sorge la esigenza demo-
cratica di un intervento che 
sostituisca alia direzione dei 
gruppi monopolistici una po
litica rispondente alle es i -
genze della collett ivita. IV 
I'esigenza di un coutrollo 
pubblico democratico nella 
attivita del grande capitaie 
m o n o p o l i s t i c , al io scopo di 
infrangerne il potere dispo-
tico. Si tratta. infatti. di sa -
pere quali sono i cent i i di 
potere. che devono ilirigere 
lo svi luppo economico del 
Paese in senso piu equili-
brato. e che devono inoltre 
compie ie una restaurazione 
».li liberta politica, per rida-
re alio Stato una capacita di 
direzione e nl popolo lavora-
tore quel le liberta ilemocra-
tiche perdute in parte sotto 
la pressione soflocante del 
grande capitale. Questa 6 la 
chiave dello sv i luppo demo
cratico della societa italiana. 
ma il governo ha compiuto 
la sua seelta in un'altra di
rezione. 

Da questa assenza di un 
chiaro indirizzo antimonopo
listico derivano 1'ambivalen-
za, i limiti e le contraddizio-
ni rilevabili nei vari punti 
del programma governativo. 
Cio vale per la programma-
zione economica. per il Mez-
/ogiorno e gli altri squilibri 

regionali, per la nazionaliz-
zazione - deU'industria elet-
trica, per la mezzadria e gli 
enti di svi luppo, per le Re-
gioni, per la scuola: afTron-
tando ognuno di questi te -
mi, si possono postulare so-
luzioni divergenti: che siano 
di sempl ice correttivo mar-
ginale o addirittura di soste-
gno a una estensione del po-
icre dei monopoli, oppure 
che s iano in una direzione 
di rottura di questo potere. 

Una considerazione parti-
colare Scoccimarro ha fatto 
a proposito ili alcuue q u e 
stion! esaenziali che interes-
sano la classe operaia: I'eser-
cizio del le liberta democra-
tiche e dei diritti sindacali 
nei luoghi di lavoro, la tute
la dell'attivita degli organi-
smi rappresentativi dei la-
voratori. la garanzia contro 
I'intervento della polizia nel
le lotte del lavoro. Ass icu-
rare la sostanza di un rap-
porto democratico con il 
mondo del lavoro, che il 
grande padronato oggi mi-
sconosce, e condizione essen-
ziale di rafYorzameuto della 
democrazia in Italia; eil e 
una lacuna grave del pro
gramma governativo n o n 
averne avvertito l*importan-
/a. Su tjuesto problema al-
tendianio — h.i iletto l'ora-
toie — una n.sposta del p i e -
siilente del (.'on^igliv'. 

Venendo ai teini della po
litica estera. Scoccimarro ha 
osservato chi' la situazione 
internazionale si e negli ul-
tiini tempi notevohnente ag
gravata: tutte le questioni 
eontroverse tendono a esa-
sperarsi fino al punto ili rot
tura: ogni ini/i.itiv.i distensi-
va v iene sommersa da una 
azione di sabotaggio e pro-
voca/ ione; la corsa al riar-
tno v iene risospinta a un 
ritmo vertiginoso. In que
sta situazione, l'affermnzii>-
ne dell'on. I'anfani che og
gi non 6 piu pensabile una 
alternativa di pace o di gner
ra, perche la guerra signifi-
cherebbe la (listruzione ili 
tutti. dell'ima e dell'altra 
parte, contie.u- senza dubbin 
un fondo di verita. Ma in 

II I'oiupaKiiii si'iititore Sciicclinario iniMitro pronuiu-la It sun 
(llscorso nl Sennto 

essa e implicito un e lemento 
di eccessivo ott imismo, per
che puo significare che la 
guerra oggi e iinpossibile. ln 
verita. la guerra non e ine-
vitabile, ma e ancora possl-
bile; e i fan tori della guer
ra fredda ne sono gli arte-
fici. Negarlo significa indur-
re a snttovalutare il perico-
lo di guerra, mentre contro 
i fautori della guerra fredda 
bisogna mobilitare la volon
ta o l'azione dei popoli. K 
questi sono un compito e un 
dovere anche per un go
verno. 

Nel concreto, si tratta tra 

l'altro, di inserire nella po
litica atlautica una compo-
nente italiana avversa alio 
oltranzismo e alia guerra 
fredda. A questa esigenza si 
tenta di sfuggire in nome 
della < fedelta atlautica ». 
Con essa e stato per esempio 
giustificato l'accordo scelle-
rato sulla installa/ioi if snl 
nostro territorio di basl niis-
sil istiche americane. Kppure 
altri paesi atlantici vi si so
no rifiutati, senza venir me
nu ai patti. Quella dei go-
verni democristiani non e 
stata dunque < fedelta >; si 
tratta di servi l ismo ai co-

mandi militari americani. 
Ora vi e la richiesta degli 

Stati Uniti ai paesi atlan
tici di adottare sanzioni con
tro la Repubblica di Cuba, 
come premessa a una nuova 
aggressione contro quel pae
se. Che cosa fara il governo 
italiano? Anche qui, non si 
tratta di < fedelta >, poiche 
alcuni paesi atlantici hanno 
gia respinto sdegnosamente 
la pretesa americana. 

Un'ampia argomentazione 
Scoccimarro ha qttindi svi -
luppato sul problema del di-
sarmo. a proposito del quale 
Ton. Fanfani ha nccennato 
a * pregiudizi o pretese so-
vietiche > come a un ostaco-
lo da superare, riferendosi 
ev identemente alia posizio-
ne del l 'UHSS sul controllo. 
favorevole al control lo mil 
disarmo. inn che non ammet-
te que l le sugli armamenti 
senza disarmo. Non si tratta 
di pregiudizi e di pretese in-
giustificate — ha detto Scoc
cimarro — ma di una posi-
zione dettata da una neces
sity di difesa, per la stessa 
situazione geografica e stra
tegics d e i r i l R S S . per cui 
(piel paese non puo svelare 
il proprio disposit ivo mili-
tare di difesa, prima ed in-
il ipendenteinento dal disar
mo. senza csporsi n un pe-
ricolo mortale. Di piu, non 
bisogna dimenticare d i e at-
torno alle frontiere soviet i -
che gli Stati Uniti hanno di-
sposto un cerchio di basi ato-
iniche. nei confront! del le 
quali la segretezza del dispo
sitivo di difesa soviet ico 6 
condizione essenziale di s i -
curezza. Nulla di s imile esi-
ste per gli. USA. Invece di 
parlare di < pregiudizi e j>re-
tese ingiustificate > bisogna 
allora rlconoscero la fonda-
tezza e la sericta del le argo-
mentazioni sovietiche. 

L'lIUSS del resto ha indi-
cato la via per risolvere la 
questione: il disarmo totale 
e generate, in inodo che 
qtianto piu si estende il di
sarmo tanto piu si estende 
il controllo. Sono gli Stati 
Uniti a non accettare questa 
soluzione. perche ne manca 
la volonta politica. nella spe-

Le trattat ive di Ginevra 
(Ccmtlmin/lnnr ttalla I. pac.) 

tivc, unn ultvrinre richiesta 
ostrazionistica: quella di eon-
trollarc non snltantn evvn-
tuali < esplosiotii pirate », ma, 
fin dn ora. eventuali < pre-
p'trativi scgrcti » rnndntti 
dui. sovietici mentre la trat-
tutivu t' in cursii. In realty 
la richiesta e suprattutto 
americana. Gli inalesi rico-
noscono tacilmrnlc, al di fu<i-
ri della discussione diploma-
tica, che t mezzi per rraltz-
zare un controllo del gene-
rc TIOJI csistono. I hut discus
sione in proposito si e st'o/-
ta nelle ulf imc i>en(iqtiuttro 
ore tra I rnppr«»5rnfnnfl del
le due jHitcnzc anglosassoni c 
si e conclusa con I'annuncio 
nfticiosu che la richiesta sa-
rebbe stata ritirata. Poco 
dopo. e giunta dn purfe amc~ 
riennn unci snientild. 

iVon si su nncoru tpiali pn>-
poste specifiche i due alleati 
intendono prcsentare: e cln-
morosamente evidente. tut-
tavia. che si tratta di una 
« falsa questione > sulla qua
le alt stessi promatori sono 
divisi. 

Un elemento nuovo e co-
strttttivo e stato portato in
vece dhi snt'irfiri nella di
scussione von le lettere di 
Gromiko rose note ieri. 

L'URSS, come c ormai no
lo, ha comunicato al Segre-
tario dellOiXU. V Thnnt. di 
esscre favorevole sia ad tin 
accordo internazionale per lu 
proibizione delitmpiegn del
le armi nucleari e per la di-
struzione delle scorte est-
stenti. sia ad una cumpagnu 
che bandisca la produzione 
e lo stnzionamento delle ar
mi nucleari in alcune zone 
del mmuio. e tra l'altro in 
Eurojia. II valore che un ac
cordo del genere assuwereb-
be e cmdente td e stato ri-
con/i.«ciufo ierj ufficiosamen-
te da fnnti britanniche. An
cora una voltu ab america
ni non ri hanno visto. invece. 
nulta di nuovo. 1 ted'-schi 
hanno accolto In pro}yista cm 
difddenza. legge.ndn in essu 
unn * disrriminazione » nei 
loro conlronli 11 mintstro 
Segni, rappresentante italia
no. I'ha giudicata poco \mpor-
tantc. Di diverso avviso il ca-
nadese Green che. giungendn 
oggi a Cointrin, ha salutato 
si punti comuni emersi nelle 
posizioni dell'Oriente e del-
VOccidente >. Green s: e 
compiactuto per la presenza 
dei neutrali ed ha espresso if 
parcrc che cio facilitera un 
progresso della trattativa. 

Sc si considera I'eco fa
vorevole che le idee di Gro
miko hanno trovato Ira i 
rappresentanti dei Paesi non 
impegnati. e facile prevede-
re che esse occuixranno un 
posto di rilievo nella discus 
stone dei prosximt piornr. Aia 
i sorietici . contrariamente a 
quanto talune fonti occiden-
tali li hanno accusati di vo-
ler fare, non intendono fa
re di queste proposte parzia-
It il centro della discusstone. 
Ttitto (axcui ritenere che es
si porranno i loro interlocu-
tori dinanzi al reale ed am-
bizioso obiettivo astegnato 
alia Conferenza. sottolinean-
do la possibilita di rcalizzar-
lo, con la buona volonta di 
tutti. 

E' evidente. pcro, che le 
proposte di Gromiko, anche 
sc contenutc in una lettcra al 

segrctario generate dcll'CiSlJ. 
e qttindi avanzate >n una ."••-
de dirersa da tiuclla deliu 
trattativa, eonstituiscono un 
confrioiito di prima piano 
diretto a creare almeno una 
piattaforttty minima di accor
do. E' prccisamcntc per qtu-
sto che britannici. ranadesi 
ed altri vi si richiamun.i ron 
insisfenru. /VcM'nffrppiiimen-
fo snsfdM.riufincfifi' tirf/nfiro 
fentifd dagli americani e da 
scorgcrc probabilmente la re-
tlcenza di Washington -id ab-
bandonare def'tnitiramente i 
progetti relativi <// riurm>> 
utomico della NATO. In <(it"-
sto quadro va valututu I i 
affermuzionc di Segni •.<•(•<>»!-
do m i le profioste contcitite 
ne'Iei lettcra di Gromiko sa-
rebbero poco imjyirtanti ta
le affermuzionc significa, tn 
]>ratica. che il governo I'elic-
no non e affatto disjtortit a 
schierarsi dalla jxirte di quci 
paesi occidental! che soim fa-
vorerolt al blocco delle ar
mi atomichc e, quindi, c-m-
trar't at progetti di armumen-
to atomicn della NATO. 

La cronaea niricrrtntt tegi-
stra anelte ofjtp una intensu 
at ti vita diplomatica. 

Stamane. il tedesco Schroe-
der e andato a fare a Gro
miko la preunnunciatn <-• vt-
sita di cortesia >; •'• rimasto 
da lui un'ora e venti. .S'i sn-
rebhe parlato. tra l'altro, di 
llerlino e delle relaziom ?o-
vietico-tcdesche alia luce del 
noto memorandum. Uscendo 
Schroeder ha affermato che 
la discussione e stata < molto 
intcrcssunte ». // snlito ten-
tativo tedesco di tmprc*sto-
nare gli alleati? 

Nel pomeriggio Schroeder 
ha lasciato Ginevra in treno 
per rientrnre a Bonn. 

Poco dotn> la visitu del te
desco, Gromiko si e recr.io a 
colazione da Rusk. Gli •'• sta
to chiesto sc nvrebbc dircus-
so anche oggi di Tterl-no 
* Piu precisamente — cgli 
ha rispost'* — del iratto'n »/• 
pace tcdcfrn >. Groni'l: > «• 
Rusk sono runasti in<ienc tre 
ore, cio che porta a iVe:i il 
totale delle ore di disci'siin-
ne avutesi fmora. Non J: .<M 
se la questione della letle^a 
a 11 Thant sia stata soltevnta 

Stasera Gromiko ha pr-in-
zato con Lord Home cJ>.e ;x>-
oo prima aveva r icrru'o SV-
pTii. Qurst'ii/fimo ha avuto 
un breve eontatto anche con 
it rappresentante messicc.no 
Padilla Nervo. Domatfita, 
prima che i * diciotto > s* 
riuni.«rnno. avra luogo il sc-
rondo incontro a tre av.glo-
franca-sovietico. 

Evian 
fCnnilnuazlnnr dalla 1. pax.) 

In resistenza algcrma non 
riguarda soltanto I'aspetto 
formate del come avverra la 
firma, ma le implicaziom mi. 
litari che (ptesto comporta. 

I portavoce uffictosi fran-
cesi non lo dicono aperta-
mentc, ma per tutti e chtnro 
che questo sistema servireb-
be egregiamente a Dc Gaul
le per annunciare poi da so
lo, e dall'alto della sua torre. 
la * fine dei combattimenti > 
in Algeria c Vinstallazionc 
dcll'Esccutivo provvisorio. 

Cos\, il generate farebbe 
figura di vincitorc, pur avcn~ 
do dovuto nei fatti piegarsi 

alia trattativa diretta eon 
il GPRA e ricoaoATrrc la 
autorita futura di questo uo-
verno .s-all'/Wf/criu indipfii-
dente. 

II senso della battaglia che 
si sta svolgendo al tavolo 
della conferenza. all'Hotel 
du Pare, si svela esterior-
mentc in due atteggiamenti 
opposti. l.a fretta sbrigativa 
e dispotica dei franc.esi nel 
voler arrivare alia firma del
la cessuzione del fuoeo. trat-
tando anche sommariamente 
i problcmi politici purticolu-
ri, e invece la fermu resisten
za droli (ilncrnii per o i tene-
re che di ogni dettaglio fulu-
ro, sia ditto fin d'ora il dise.-
f/m> piii jireeiso e piii confa-
eente alia prospettiva della 
indipendenza. 

La fermezza ulgcrina e an
che un certo foiio drummuti-
co che lu delegazione del 
GPRA ha voltttn imprimere 
alle ttltime ore della discus
sione sinm serviti a qiialclie 
cosa: nell'unsiu di far presfo. 
t frunccsi hanno dovuto fare 
alcune eoncessioni, per tenia 
di rottura. Cos), ad esempio. 
il problema della forza loca
le sarebbe stato ri*oltn con 
u n cotnpromesso soddisfa-
ccnte per gli ulgcr'nii: il co-
mandante sunt algerino (pro-
babllmente Be,, Haddad, at-
tuale vicc-prclctto di Co-
stantina. legato al FLNi. 
Xulla si <;(i frirerc sugli ef-
fettivi (si dice che saranno 
almeno sessantamila); la 
* lorza » dipi'iu/i'ru dall'cse-
cutivo provvisorio e sura im-
picgata anclie nelle citfn di 
Algeri e Orano. Non vi sara. 
dumiuc, la temuta spartizio-
nc militare fche avrebbe po
tato servire da trampolino 
per una spartiz'tone political 
tra le due piii grandi citta 
nltterine. abitate in prrrn-
lenza da enropei, «• il resto 
dell'Alacrin. 

Quanto all'eseciitivo pror-
visorio die prrparera tl re
ferendum. sarii composto da 
quatlro france^i. quattro al-
perini di tendenza FLN e 
nltri quattro mnsulmnni. che. 
pjir ri'iri essendn membri di-
chiarat't del FI.N. non si op-
porranno certo alle sue di-
rcttirc. Tra quest! dodici 
membri. verra scelto il pre-
sidente algerino (si parla 
ora di Hamoudi. che vive a 
Rabat ed e strettamentc le
gato agli amhicnti nazionali-
sti) e il riccpresidente fran-
eese. L'cscctttivo sard fian-
cheggiato da un alto eommis-
sario francesc (si fa il nome 
del generate Billotte. un 
gollista che ama definirsi di 
sinistra) che fungera da in-
termediario tra I'orqano di 
gestione alaerino e il gover
no di Parigi. 

Un'altra iptestionc che 
preoccupava molto il GPRA 
e che non era stata risolta 
nelle trattative segrcte, era 
quella della liberazione dei 
prigionieri. Anche su questo 
punto, sembra che il com-
promesso raggiunto sia di 
ptenn soddi.ifnzione per H 
governo algerino: e rerosi 
mile che De Gaulle si sia 
impegnato a utilizzarc Var-
t'teolo 16 della Costituzione. 
per decrctare subito una 
amnistia generale. Che Dc 
Gaulle intendessc assumere 
di nuovo i pieni potcri, era 
cosa gia nota: non e il pro
blema della Uberazionc dei 

prigionieri cite gliene for-
tiird il pretcsto. 

A questo panto, re.stavano 
insoluti i proMcmi nodiiti 
dello statttto delle forze ar-
mate francesi che. rimarran-
no in Algeria, del l 'ucauifo-
namento dell'esercito di li 
berazione nazionale all'inter-
no delle frontiere algeritie e 
delle madalitd dell'armisti-
zio. r." stato ipii che la dele
gazione francesc ha mostra-
to intenzioni scopertamente 
neocnlonlallste. E' chiaro che 
De Gaulle si prepartt ad an
nunciare la cessuzione del 
fuoeo e la permanenzu per 
fre anni dl truppe francesi in 
Algeria, come una vlttaria 
della Francia. I delegati 
francesi purlano infatti di 
mantenimento delle truppe c 
non di evacuazione; e voglio-
no che la cessuzione del fuo
eo sia firmata unieamente dai 
militari e unnuncinta sepa-
ratamente. in modo da esclu-
dere ancora qttalsiasi formu
la che implicit! un riconosci-
mentn del GPRA. La dele
gazione algerina. su questi 
punti si e irrigidita in ma-
niera tale, da dare al lotto 
di certe dichiarazioni fatte 
tier telefono da qualche suo 
esponenle «} ijiomnlisti. tin 
senso drammatico di una 
vera e propria messa in guar-
dia verso la dplennzione 
frnneese. 

Tra le varie ipotes't che si 
fanna stasera, vi e anche 
tpiella sneondo cut la cessa-
z'one del fuoeo potrebbe es-
sere firmata segretamente e 
annunciata solo dopo 48 ore. 
per dar modo al governo 
francesc di attuare con mag-
giori guranzie di sicurezza 
la liberazione di Ben Bella 
e degli altri ministri algeri-
ni e il lorn trasferimento in 
Morocco. Di sicuro sappiamo 
che gia alcuni esponenti mi
litari e politici che fianchcg-
giavano la delegazione alge
rino in Svizzera sono parti-
ti per Rabat. II comandnnte 
Kassi, per esempio. e stato 
visto satire stamattina su un 
acrcn per il Morocco all'ae-
ropnrto di Ginevra. 

Parigi 
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nerali dei due agenti ucci-
sj ncl l 'esplosione di Issy-Ies-
Moulincaux. l e loro lodi a l 
ia polizi.i. < eroica. capacc, 
pronta al sacrificio ». 

Si accarezza la belva di cui 
si hn paiira, che non r mai 
tanto buona. brava. fedele 
quanto piu si t c m e che e s 
sa az/anni il domatore. 

E l'esercito? Sappiamo da 
ottima fonte che centinaia di 
ufflciali sono seomparsi in 
questi giorni, e le loro foto-
grafie, con I'ordine di arre-
starli appena riconosciuti, 
sono state d i s t r i b u t e nei 
commissariati . Ma non ci n -
sulta che nessuno sia stato 
-inora prcso. Dove sono fini-
t questi ufflciali? Hanno p a s . 
sato la frontiera spagnola 
per raggiungere l'OAS, in 
Algeria o si preparano ad or-
ganizzare un movimento di 
resistenza nella metropoli? 
Nessuno lo sa. neppure il 
governo, che ev identemente 
teme il peggio: u n purxch ad 
Algeri al momento della pa

ce, un so l levamento ili forze 
annate in Francia, un' inva-
sione nerea... 

Paris Presse spiega oggi 
che anche da un apparccchio 
da ti i i isino si possono get-
tare bombe e che i piccoli b i -
motori sono gia stati impie-
gati nel Katanga per azioni 
offensive. Cio giustifica lo 
spiegamento di forze aeree. 
Ma sparerauuo poi. se sara 
necessario. o punternnno le 
can ne contro le citta? Anche 
questo e iucerto. Ieri il vento 
era aU'ottimismo. Si diceva 
che persino il gen. Challe 
— uno dei dirigenti del man
eato colpo di Stato del l 'apri-
le ad ) \ lgei i — si era dichia-
rato. dalla sua prigionc, 
contro una insurrezione. O g 
gi la mogl ie del generale hn 
siueutitn la not i / ia . Challe 
resta in cella. m;i a lianco 
degli insorti. Kvidentemente 
egli conta su \m nuovo pro-
nunciaiuento militare. 

Qtianto aU'esercito tli stan
za in Algeria, esso ha ormai 
preso pnsizione. nella sua 
quasi totalita. Qui esso spara 
sui musulmani , fraternizza 
con l 'OAS. apre i siioi arse-
nali ai ribelli. Oggi , a Me
dea, «"' addirittura scomparso 
un cannone ila 75. Ieri sono 
state < m b a t e > sei atitoblin-
do, insieme a uno stock di 
armi... Non occorre dire altro. 

In questa incertezza, il mo
vimento nntifascista si sfor-
/a di niobilitaru gli spiriti e 
ili estendere la sua azione. La 
grande riuscita de l lo sciopero 
ant i -OAS. di ieri. ha dato co-
raggio alio masse, e nuovo 
manifestazioni si sono avute 
un po' dappcrtutto. dinanzi 
alle case <li Lefay, tli Le I'en 
e di altri parlamcntari noto -
riamente rompromessi con 
gli I'stremisti. Grandi scrit-
te sono state dipinte sul le 
loro cafe: < Le Pen uguale 
OAS assassini >. Centinaia di 
migliaia di manifest! sono 
stati distribuiti . Su di essi si 
legge: « Quest'uomo c un 
complice del l 'OAS, gli assas
sini di Issy-les-Moulineau.v. 
i plasticatori di Dolphin e Kc-
nard. gli assassini di Locu.i-
sol sono i stioi amici . Ricor-
datevelo ». 

Dall'AIgeria le not iz ie che 
s{ ricevono confermano che 
il terrorismo v in piena az io
ne. Decine di attentati han
no avuto luogo dall'alba alia 
notte. col consueto corollario 
di decine di v i t t ime. Fra le 
azioni piu spottacolari . ricor-
diamo il tentato omic idio del 
procuratore generale del la 
Corte di Appel lo . Yves Le -
merle. Fgli usciva s tamane 
dal suo appnrtamento, a Ora
no. quando un u o m o gli ha 
spara to parecchi colpi ili pi-
stola a bruciapelo. Lemerle c 
stato ferito gravemente . Ha 
dichiarato oggi al l 'ospedale 
che il suo aggressorc era un 
europeo. Anche ques to 6 un 
attentato de lFOAS. II procu
ratore generale. infatti. d u 
rante una recente ccrimonia 
aveva v io l entemente nttacca-
to gli c ultras ». 

Un altro attentato sangui-
noso si e avuto davanti a 
una fabbrica a Mers-e l -Ke-
bir: proprio mentre gli ope
rai s tavano uscendo, un'auto 
•> sfrecciata a grande veloci-
ta davant i a loro, sparando 
rafflche di mitragliatrici . Sul 
terreno sono rimasti tre u o -
mini e parecchi fcriti . 

ranza di riconquistare una 
posizione di superiorita mili
tare sul l 'URSS. II problema, 
dunque, 6 politico: per que
sto sono grav i , le decisloni 
del governo.americario dl ri-
fiutarsi a un incontro al ver-
lice in occaslone della Con
ferenza di Ginevra e di ri-
prendere gli esperimenti nu
cleari. E' tempo che il go
verno italiano smetta di ac-
codarsi con la posizione ol-
tranzista americana su que
sto problema, mentre 6 gra
ve che esso abbia annunciato 
proprio in questi giorni una 
adesione nl riarmo atomieo 
della NATO. 

Con vigore Scoccimarro 
ha anche condannato il fat
to che il governo italiano 
non abbia mostrato alcun 
segno di solidarieta con il 
popolo algerino, che sta per 
giungeru alia conclusione 
della eroica lotta di libera
zione. Dopo avere ricordato 
i crimini del l 'OAS e le azii*-
ni condotte da questa orga-
nizzazione di fascist! e di 
colonialisti anche in Italia e 
contro i giornalisti italiam, 
egli ha cli iesto che cosa si 
attenda a ripulire il nostro 
paese da questa banda e a 
colpire le organizzazioni fa-
sciste italiane che le danno 
aiuto e solidarieta. 

Venendo alia parte conclu-
siva del suo discorso, l'ora-
tore ha ricordato che il pre-
sidente del Consigl io ha ri-
tcmito di rivolgere anche ai 
comunist i il monito a non 
attentarc agli ordinamenti 
democratici . Tale monito vn 
invece rivolto ad altri set-
tori. non escluso il banco del 
governo, dove s iedono alcu
ni di coloro che hanno gia 
peccato in tentative autori-
tarii. Fanfani ha inoltre at-
tribtiito ai comunist i una 
autitesi tra giustizia e liber
ta. Ma questo e un errore 
storico e politico insieme. F 
Scoccimarro ha letto, a que
sto proposito un brano del-
Tappello lanciato dal PCI al 
popolo italiano nel se t tem-
bre 1943, nel quale si indi-
cava la volonta dei comuni
sti di contribuire alia crea-
zione di una democrazia che 
rendesse i inpossibile alle for
ze reaz.ionario < di rifugiarsl 
nel suo seno per alimentarla 
del loro spirito c volgerla 
al loro profitto >; di una < de
mocrazia nuova > che tracsse 
forza e autorita dalle masse 
popolari per < assicurarne lo 
svi luppo sulla via del pro
gresso e di una piii alta ci-
vilta >. In ipicsto spirito ab-
biamo lottato, egli ha ng-
giunto. concependo lo svi lup
po della societa italiana ver
so una maggiore giustizia 
sociale non in antitesi o nt-
traverso la distruzioiie dell.i 
libertA. ma al contrario co
me suo svi luppo ed allarga-
mento progressivo. 

Scoccimarro ha inline af
fermato che ravvic lnamento 
tra il mov imento socialistn c 
il mov imento cattolico e ixn 
fatto posit ivo se significa al-
largamento dell' imita delle 
forze popolari: se invece si-
gnillcasse rottura dell'unlta. 
dove essa gin esiste. ci6 pre-
parerebbe le condizionl di 
una rienduta air indietro, a 
favore della conservazlone. 
La diversity di giudlzio e 
quindi di voto tra comunisti 
e socinlisti non e mot lvo di 
rottura. Un pericolo reale 
potrebbe sorgere. pero. qua-
lora si sunerasse il l imite se-
trnato dalla necesista «U un 
Iibero e autonomo svi luppo 
del movimento operaio. del
la sua lotta economica e po
litica. l imite oltre il quale 
alia e lasse operaia verrebbe 
assegnata una funzione su-
balterna. con il sacrificio dei 
suoi interessi eenerali e per
manent i e della sua funzio
ne di avanguardia nella lot
ta per il r innovamento de
mocratico e socialistn della 
societa italiana. 

Concludendo. Scoccimarro 
ha affermato che nella pro
spettiva di uno sv i luppo de
mocratico il PCI si muove e 
determina la sua opposizio-
ne al nuovo governo. Tale 
opposizione terra conto del
la nuova realta di un gover
no nel quale si incontrano e 
scontrano tendenze conser-
vatrici e tendenze progres
s ive: la nostra critica tende-
ra percio a st imolare e a fare 
avanzare la spinta progres
siva contro le resistenze con-
ser\atr ic i . Nel le questioni 
concrete, essa tendera a svi-
luppare gli nspctti positivi e 
a farli prcvalcre nel le solu-
zioni e realizzazioni pratfehe. 
affincho si compia vcramen-
te un passo avanti sul la via 
del r innovamento e del pro
gresso del Paese c si giunga 
ef fct t ivamente a una svolta 
a sinistra. 

La seduta si e conclusa 
con I'intervento del dc BO-
NADIES che si e intrattenu-
to brevemente sul problemi 
della politica sanitaria del 
Paese, ausnicando un poten-
ziamento del relat ivo bl lan-
cio e la riorganizzazione dei 
servizi sotto la direzione del 
ministcro della Sanita. allar-
gnndone le compotenze ed i 
poteri. 
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