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rassegna 
internazionale 
De Gaulle 
in Olanda 

Do Gaulle comjiie oggl una 
breve visita in Olanda dove 
eara ospite della regina Gin-
liana e del principe Hernar-
do. La notizia, die circolava 
gin da qualche giorno, e di-
\cntata ufficialo icri nttraver-
«» nn coniuhicato diramato 
contemporancamente all'Aja c 
a Parigi. Essa ha suscitato una 
certa sorpresa. L'Olanria, in-
fatti e tra i paesi del Mcrcato 
comuno qucllo che pin si era 
impegnato in una politics di 
oppoMzione al disegno < golli-
sta nella <i Comunilh europea ». 
Dopo la rottura di RruxHIes, 
infalti, l'Aja e stala la capita
te dalla quale sono partite le 
piu violente prese di posizinne 
contro ii veto franccse all'in-
gresso deiringhilterra. La piu 
recente manifestazionc di que-
elo atteggiamento e stato il rl-
finto olandese di* firm a re la 
convenzione di associazione 
dei paesi africani, rifiuto del 
resto motivato dalla esigenza 
di allargare l'associazionc an-
che ad altri paesi, che era nn 
mo do pe"r riproporrc l'ingresso 
dell'Inghilterra. 

A che cosa si dove, dtinque, 
questa improwisa ripresa di 
enntatti tra Parigi e l'Aja? Se-
condo indiserezinni diffuse ieri 
• Parigi, I'iniziativa sarebbe 
venuta dalla Corte olandese e 
particnlarmente dal principe 
Bernardo. Vero e che De Gaul
le sarebbe dnvutn andare- in 
ogni caso in Olanda per resti-
tuire la visita di Stain compiu-
ta a Parigi dalla regina Gin-
liana. Ma e altrettantn vero 
die ii protocollo diplomatico 
ofFre infinite pnssihilita qtian-
do si vuole rinviare una visita 
inopportuna. II falto e, inveee. 
che, a quel che scmbrn, alia 
Corte dell'Aja si e ritenuto 
che una visita di De Gaulle 
fosse in qnesto momenta quan-
io mai opportuna e proprio 
per riannodare le fila di un 
dialogo che era stain interrnt-
to da quelle che oggi vensono 
definite le « intempcranze » del 
tninistro dcgli Esteri olande
se Luns. L'iniziativa della Cor
te, in altri termini, assume-
rebbe ii valore di una rorre-
zione della politica di Luns. 

Sc questa interprctazione e 
esalla, cio significa che I'Olan-
da sla lornando indietro nella 
sua opposizione a De Gaulle. 

' Una conferma indirelta e si
gnificative si e avula d'altra 
parte attraverso la notizia Be-
condo cui il governo dell'Aja 
sarebbe ora pronto a Pirniare 
la convenzione di associazione 
dei paesi africani al Mercato 
coniune, firm a che era stala 
decisamente rifiutala a feb-
braio. Fine, dunque, della op
posizione a De Gaulle nel 
Mercato coniune? Molt! indizt 
lasclano pensare che questa 
debba essere la conseguenza 
della visita che il generate 
francesc compie oggi all'Aja. 
Giaeche nnn e pensabile che 
una volta venuta mono la op
posizione dell'Olanda, il Rcl-
gio possa continuare da solo 
in un atteggiamento di ostili-
ta che e sempre stato del re
sto assai meno prnnunciato di 
quello dell'Aja. - t , 

Di qui, probabilmente, la 
grande sicumera di De Gaulle 
sia nei riguardi dell'Inghilter
ra rile nei riguardi degH Stati 
Unit!. Ieri si e appresa a Pa
rigi una notizia abbastanzn 
rlamnrosa. II tninistro degli 
Esteri Coiive de Murville 
nvreblie declinato, e in nn mo-
do piuttosto pesante. un invi
to a una cnlazinne offerta dal 
mill is! ro degli Esteri inglese, 
lord Home, ai ministri degli 
Esteri dei paesi della Nalo che 
saranno presenti a Parigi mer-
coledi prossimo e ai rappre-
sentanti permanenti al Consi-
glio atlantieo. Per quanio ri-
guards gli Stati Uniti, infine, 
mentre il senatore democrati-
eo Morse propone la sospen-
sione degli aiuti americani al
ia Francia come rappresaglia 
alio srarso impegno di Pari
gi nella Nalo e alle barriere 
protettive elevate dai paesi del 
Mec contro le esportazioni 
agrirole> americane, i ginrna-
li franee^i pin vieini all'Eliseo 
rispondono spri'??antemente 
alle accuse di Acheson a De 
Gaulle. Tntto questo semhra 
indicare che, almeno per ora, 
gli sforzi coneinnti della Gran 
Brelagna e degli Stati Uniti 
per indebolire la posizinne di 
Do Gaulle nnn hnnno sorlito 
cfTetti apprezzabili. 

a. | . 

Al Club della stampa 

Agiubei paHa 
a Vienna dei 

colloqui romani 
VIENNA, 15. 

II direttore del le Isvestia, 
Agiubei , ha tenuto oggi al 
« Presse Club Concordia » di 
Vienna l'attesa conferenza 
stampa, rispondendo a varie 
domande sul suo v iaggio a 
Roma. 

Circa l 'eventualita di una 
vis i ta del premier soviet ico 
ne l la capitale italiana, ^ui 
hanno fatto cenno molti g ior-
nal i dopo l'incontro Agiubei-
Fanfani a Roma, egli ha det-
to : < Una cosa e certa. II 
pres idente del consigl io dei 
ministri de l l 'URSS, il capo 
c ioe di un grande paese. non 
s i rechera in nessun paese se 
n o n sara invitato ». Richiesto 
s e la sua visita al papa sia 
da porre in rapporto con la 
eventual i ta di una scarcera-
z ione del cardinale unghere-
se Mindszenty, Agiubei ha 
precisato c h e l 'URSS non ha 
n iente a che fare con il car
dinale , che si trova notoria-
m e n t e presso la legazione 
americana; « S e ei trovasse 
presso la nostra ambasctata 
a Budapest — egli ha deltu 
— allora il discorso sarebbe 
diverso e saremmo noi a do-
vercene occupare >. 

Su l lo s tesso argomento 
del la visita in Vaticano sono 
s ta te scambiate altre doman
d e e risposte. 

Domanda — « E* vero che 
l e i porta al presidente del 
consigl io dei ministri , Kru-
sc iov , un messaggio del pa
pa? E quale impressione ha 
riportato dal la visita in Va
ticano? >. 

Risposta — c Non ho rice-
v u t o nessun messaggio spe-
c ia le . La mia impressione: in 
nessun campo (nel la lettera-
tura, nel teatro, nel l 'arte) . si 
pud arrivare a una coesisten-
za del comunismo con altre 
ideologie, e quindi con la re-
l ig ione. Negl i ultimi tempi. 
eg l i ha fatto dichiarazioni 
per la pace e contro la guer-
ra, che hanno incontrato lo 
apprezzamento della nostra 
opinione pubblica. Tutto cio 
determina una certa disten-
s ione in campo internaziona
le . Cid conferma la fondatez-
za della nostra politica di 
coesistenza tra Stati con di-
versi s istemi sociali ». 

Un'altra serie di domande 
e risposte ha toccato il pro-
b lema della Germania e il 
« muro » di Berlino, a propo-
s l to d«l quale ha citato lo 

esempio della chiusura della 
frontiera italiana con 1'Au-
stria, per un certo tempo, 
per la tensione dei rapporti 
causata dalla quest ione alto-
atesina. 

Anche l'agricoltura sovie-
tica e stata argomento di d o 
mande e risposte. Agiubei ha 
affermato che non esiste una 
« crisi » della agricoltura s o -
vietica. Ha ricordato la pe
sante eredita lasciata dalla 
amministrazione zarista al 
regime soviet ico e ha fatto 
presente tra l'altro che. nel-
Io scorso anno, la 6ola Re-
pubblica soviet ica russa Ka 
prodotto piu cereali di quan-
ti ne producessero, prima, 
tutti i territori, Ucraina com-
presa, i quali oggi compon-
gono l 'URSS. 
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Attesa la fine della conferenza tripartita 

Sempre piu aperta la 
m 

rivalita tra 

RAU e Irak 
In difficoltd i servizi americani di fron-

te ai nuovi sviluppi della situazione 

Dal nostro inviato 
BEIRUT, 15. 

La conferenza tripartita 
apertasi ieri al Cairo dovreb-
be concludersi questa nottc 
0 domani secondo quanto ha 
dichiarato il colonnello Am-
mache, ministro della difesa 
irakeno. I risnltati diranno 
se sara rinscito Vestremo 
sforzo compiuto dai baasisti 
siro-irakeni per controllare 
I'espansionismo nasseriano, 
tmprigionandolo in uno sche
ma di unione federate con 
direzione collegiale. 

L'intenzione di Bagdad e 
di Damasco era comunque 
questa. La dichiarazione let-
ta iert sera dal premier si-
riano Bitar sottolineava con 
insistenza Vopportunita dl 
tehere- conto della fallita 
esperienza dell'unione s i ro-
epiziana. < 11 popolo ha ca-
pito i suoi errori e Vesigen-
za di una direzione collegia
le », dtceua testualmente la 
dichiarazione governattva. 
Aggiungeva che un proaetto 
di unione federale tripartita. 
dopo attento esame, verra 
sottoposto a referendum nei 
tre paesi. II problema e dt 
sapere se Nasser finird col 
piegarsi a tali esigenze o lan-
cerd i suoi sostenitori slriani 
in una serie di manifestazio-
ni dt piazza capaci di abbat-
tcre le resistenze al ripristi-
no pregiudiziale delVunione 

Che i nazionalisti favorc-
voli a Nasser non abbiano 
rinunciato ancora alia realiz-
zazione di tale piano e dt-
mostrato dal fatto che sta-
mane il ministro delle infor-
mazioni siriano ha dovuto 
smentire perentorlamente la 
voce corrente a Damasco se
condo cui domani si sarebbe 
celebrata nelle piazze la vit-
toria unionista dell'otto mar-
zo. Questa festa si fara quan-
do il governo decldera la da
ta — ha detto irosamente il 
ministro. Basta il tono per 
indicare il qrado di tensione. 
1 nasseriani stavano, eviden-
temente. organizzando nnove 
strepitose dimostrazioni e 
non e detto che non attue-
ranno i loro piani nonostnnte 
le proibizioni govemative. 

I servizi americani, che 
hanno palesemente patroci-
nato tramite i baasUti Vav-
vento dei reaimi di dittatura 
anticomunista, si trovano 
piuttosto sgomenti dinanzi 
alia imprevedibile acutezza 
dei contrasti subito divam-
pati tra nasseriani e il par-
tito di Aflak e Bitar. La di-
plomazia americana awero 
equamenfe dtsfribiiifo finora 
il suo appogqio a entrambe 
le correnti, calcolando che 
una avesse bisogno dell'al-
tra per realizzare il piano di 
federazione degli Stati arabi 

Di colpo. inveee, il Dipar-
timento di stato americano 
ha solennemente avvertito 
Nasser che i bombardamenti 
egiziani contro il territorio 
dell'Arabia Saudita poteva-
no gravemente nuocere ai 
rapporti USA-RAU e che 
VEgitto potrebbe esporsi ad 
un conflltto armato con gli 
Stati Uniti in caso di tenta-
tivo di invasione del terri
torio saudtano. Tale monito 
rra nell'aria da diverso tem
po. Ma sembra non casuale il 
fatto che il N e w York Times 
riveli il compimento di un 
simile passo proprio nel mo-
mento in cui Nasser si tro
va impegnato in un serrato 
duello con il Baas su uno 
scacchiere di importanza de-
terminante per gli sviluppi 
dell'unione panaraba che do-
vrebbe in prospettiva riuni-
re tutti i paesi arabi dal-
VAtlantieo al Golfo Persico. 
compresa dunque V Arabia 
Saudita. 

1 patrocinatori dell'opera-
zione intendono evidente-
mente ricordare a Nasser che 
senza 11 loro aiuto economico 
VEgitto sarebbe crollato lo 
scorso' anno, anziche ritro-
varsi tra I promotori del pia
no di grande sviluppo pana-
rabo. E' un richiamo a una 
opportuna moderazione per
sonate e all'osservanza delle 
giuste proporzioni del po-
tere. 

A proposito del piano unio
nista. vale la pena di ricor
dare le dichiarazioni del lea
der irakeno Aref secondo cut 
il progetto elaborato sinora 
comporta tre fasi: 1) stretta 
unione Irak-Siria-Eqitto: 2) 
allargamento all'Algeria r 
alio Yemen; 3) adesione di 
altri paesi arabi flH'unlone 
dei primi cinque paesi libe
rate T 

Stverio Tutino 

Accordo 
al Cairo 

per uno stato 
federativo? 
IL CAIRO, 16 mattina. 

Secondo fonti cairote d e 
finite « informate», Nasser 
avrebbe concordato con i 
suoi interlocutor! sif ianl ed 
iracheni la costltuzione di 
un nuovo stato unionista, 
a carattere federativo, e n -
tro il quale ogni stato con-
serverebbe la sua part ico-
Iare fisionomia sotto un 
governo centrale diretto da 
un singolo capo di stato. 
II nuovo stato dovrebbe 
sorgere dopo la organizza-
zione di un referendum In 
ciascuno dei tre stati che 
ne dovrebbero far parte: 
Siria, Irak, RAU. 

IL CAIRO — L'incontro tra Nasser (al centro) e i 
delegati della Siria e dell'Irak, Nouhad El Kassem 
(a sinistra) e EI Saady. (Telefoto ANSA- l ' c U n i t a » ) 

Berlino 

RDT: I due stati 
tedeschi rinuncino 

1 i 

or missili 
* i * 

Condannata la forza atomica multilaterale 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 15 

Le trattative gmevnne fra 
Est e Ovest sul disarmo e le 
diatribe in seno all'Occidente 
atlantieo a proposito dell'ar-
mamento atomico. sono seguite 
con il piu alto interesse dal 
governo della RDT. in quanto 
la Germania socialists, posta 
nel cuore delTEuropa e a di
retto contatto con lo stato mi-
litarista di Bonn, e vitalmente 
interessata ad ogni sviluppo 
mirante a creare una situazio
ne di distensione nel continen-
te. E* • opportuno sottolineare 
la politica antimilitarista e pa
cifies della RDT. nel momento 
in cui Bonn accresce la sua 
minacciosa pressione per giim-
gere al possesso di armi ato-
miche. 

Ancora oggi ' Von Brentano. 
che domani parte per Washing
ton, ha dichiarato alia agenzia 
di notizie federali, che esporra 
negli Stati Uniti anche - la 
disposizione dolla Repubblica 
federale a collaborare alia 
creazione di una forza atomica 
multilaterale con mezzi sotto-
marini e di superficie». Non 
piu tardi di ieri Von Hassel. 
successore di Strauss alia di
fesa. aveva dichiarato che * i 
missili a media gittata sono. 
per il governo federale. una 
irrinunciabile necessita strate-

// premier 
polacco 
ricevufo 

da Faniani 
11 primo ministro polacco 

Cyrankiewicz giunto a Roma 
nel la mattinata di giovedi , e 
s tato ricevuto ieri sera dal 
presidente del Consiglio Pan-
fani, che Io ha trattenuto a 
pran7o. 

Erano presenti anche il mi
nistro Medici, il sottosegreta-
rio al commercio estero Stor-
chi, il vicemini6tro degli 
esteri di Polonia Naszkowski 
e l'ambasciatore a Roma 
Willman. 

Nel la mattinata il compa-
gnc Cyrankiewicz si era in
contrato col s indaco di F i -
renze, prof. Giorgio La Pira. 

gica e politica» (opinione tut-
tavia che notoriamente Wash
ington , non sembra condivi-
dere). . 

II ministero degli esteri della 
RDT ha dichiarato. in una pre
sa. di posizione ufficiale. che 
il governo di Berlino «appog-
gia vigoros,amente» la recente 
proposta di Kusnietzov a Gine. 
vra " per- la rinuncia all'instal-
lazione di missili strategici e 
armi nucleari sui territori stra-
nieri -. La realizzazione di que-
ste proposte, «< avrebbe un si-
gniftcato particolarmente cbia-
ro per il popolo tedesco e per 
la creazione tti un'atmosfera 
di pace e di sicurezza in Eu-
ropa -. II documento traccia un 
quadro della situazione mili-
tare della Repubbliea federale 
che gi& oggi « e una delle piu 
vaste basi per l a condotta della 
guerra atomica-. Sul territorio 
della Germania occidentale. in . 
fatti. « si trovano gia numerose 
rampe' di lancio e degli aerei 
strategici atti'a] trasporto delle 
armi nucleari. Prat",camente. 
non c*e nessun altro Stato che 
sia fornito di basi militari stra. 
niere'di ogni genere. comprese 
le installazionl per missili stra
tegic!. in misura pari alia Ger
mania delTo^fet*. • ... „ ' 

Il documcii^. denuncia quin
di le - aspirazioni sfrenate - dei 
dirigenti di Bonn per poter di-
sporre delle armi nucleari e. 
riferendosi ai recently progetti 
per la creazione di una forza 
multilaterale. riecrda che ««I 
cancelliere Adenauer e il mi
nistro della guerra Von Has
sel. reclamano dagli Stati Uniti 
requipaggiamento della "Bun-
deswehr" con missili polaris a 
base fissa - . -

Sugli armamenti nucleari la 
posizione della RDT e netta e 
immutata, e venne espressa un 
anno fa — e la presa di posi
zione, attuale lo ricorda — in 
un memorandum alia confe
renza di'Ginevra dei diciotto. 
ed all'Assemblea dell'ONU: 
" Rinuncia - al possesso. alia 
produzione. alio acquisto. alia 
accettazione, alio stazionamen-
to e all'impiego di armi nu
cleari sul proprio territorio e 
r-.nuncia al dintto di disporre 
di queste armi. in qualsiasi 
forma, a condizione che la Re
pubblica federale si assuma i 
medesimi impegni». 

E' s u p e r f l u o sottolineare 
quanto questo -atteggiamento 
sia profondamente costruttivo 
e corrispondente ai reali in»e-
ressi dei popolj europei. che 
si vedrebbero garantiti da tra-
giche • sorprese atomiche •» nel
la zona piu vitale per la pace 
e tuttavia di maggior pericolo. 
quale e appunto. quella com
presa fra il Reno e l'Oder. 
Merita, a questo punto. di es
sere fegnalata un'acuta analisi 

del collaboratore militare della 
«Neues Deutscbland - . colon. 
nello H. Herbell, intorno alia 
forza multilaterale e alia flotta 
di Polaris, pubblicata oggi dal-
l'organo della SED. Dopo aver 
smentito la pretesa del succes
sore di Strauss di aver-inven-
tato lui il progetto 'di forza 
multilaterale. che era gia con-
tenuto 'nei piani aflantici del 
1960, l'articolista sottolinea> co
me la flotta di Polaris sla un 
progetto non solo militare. ma 
politico, con il quale si mira 
a impedire all'alleanza atlah-
tica di disintegrarsi. 

Giuseppe Conato 

• — 

Industrial! di Bonn 
per maggiori scambi 

conl'bt 
BONN, 15. 

Con l'intervento di esponenti 
della vita economica e pohtica 
della capitale federale e dei 
parlamentari, Furler (cristiano 
democratico) ed Erler (vice 
presidente - del partito social-
democratico) il responsabile 
della sezlone per il commer 
cio con Test europeo della con-
findustria tedesca, Otto Wolff, 
ha tenuto una conferenza s\il 
< Mercato comune e le sue 
conseguenze • sul commercio 
con l'oricnte ». Egli ha inteso 
attirare.rattenzione degli or-
gani governativi e dell'opinione 
pubblica in generate sull'im-
portanza che rivestono per la 
Repubblica federale gli scambi 
economici con i paesi socialisti. 
L'oratore ha insistito sul con
cetto che rulteriore approfon-
dimento del processo di inte-
grazione europea non dovrebbe 
indebolire gli attuali rapporti 
economici fra Germania e pae
si deU'est europeo. 

A conclusione egli ha ricor
dato che l'accordo teste con-
cluso con Varsavia deve costi 
tuirc un buon inizio per la po
litica economica tedesca verso 
i paesi- socialisti europei ed 
ha sollecitato analoghi passi 
specialmente verso Budapest 
e Bucarest. 

Una delegazione della Cina 
comunista si trova nella Ger
mania occidentale, su invito 
della nota societa • Demag > 
e della < Rheinsthal A. G. ». 
Nei giorni scorsi i tecnici ci-
nesi hanno visitato importanti 
impianti a Duisburg; oggi sono 
attesi alia « Mannesmann », al-
tra nota impresa industriale. 

DALLA PRIMA 
Francia 

sociale, i cardinal! e arclve-
scovi' di f rancta , rtumtl tn 
assemblea, tengono a sotto
lineare il loro accordo con t 
oescoui che in questa occa-
sione hanno espresso pubblt-
camente la posizione della 
Chiesa. Esst invttano I fedeli 
a non restore indiffcrenti 
verso lo sforzo di Jraterno 
aiuto, al quale il Vangelo 
stesso It sollecita. Essi augu. 
rano che tin dialogo leale 
permetta di o iunoere raptda. 
mente a una soluztone s e . 
condo giustizia, che tenda ad 
assicurare una equa organiz-
zuzione della pro)essione e 
risponda alle esigenze del 
bene comune >. 

L'invlto alia Chiesa fran-
cese e ai catlolici di portare 
avantl I'azlone di solidariefd 
verso gli scioperantl, contro 
la quale i prefetti si sono piii 
volte levati in questi giorni, 
e la richiesta di un dialogo 
leale, vale a dire un dialogo 
che tenga onesto e rispettoso 
conto delle richieste operaie, 
riassumono le due posizioni 
polemiche delle massime au. 
torita religiose contro il po-
tcre e costituiscono gli ele-
menti di un ulteriore avvi. 
cinamento di queste alia lot
to sociale che si e scatenata 
in tutta la Francia. 

Jl terzo avvenimento di 
portata eccezionale della 
giornata e dato dal successo 
imprevisto e folgorante otte, 
nuto dai 250 mila lavoratori 
delle Industrie chimiche. • I 
padroni si sono piegati: la 
quarta settimana di ferie pa-
gata, obiettivo di una riven-
dicazione che datava da ''na
si, e stata oggi raggiunta. 1 
tre sindacati chimici della 
CGT, di Force Ouvriere ' e 
della Confederazione dei la
voratori cattolici, hanno oggl 
firmato insieme l'accordo con 
I'Unione delle Industrie cht-
miche. Nessuna condizione e 
stata fatta dai padroni . E la 
unica richiesta degli indu. 
striali verte sul fatto che la 
quarta settimana venga 
eventualmente goduta dai la. 
voratori in un'epoca diversa 
dal periodo principale delle 
loro ferie. 

La vittoria ottenuta dal 
chimici, e che sottolinea ul-
teriormente ta disparita dt 
condtziont tra settore privu-
to e settore pubbl ico , ele-
mento che costitvisce una 
delle • componenti principal! 
»u cui si appoggiano le rl-
vendicazioni salariali del set-
tore nazionalizzato, giochera 
come incentivo sulla combat. 
tivita della categorta in 
lotta.' 

Essa e d'altra parte al dia. 
pason massimo: mentre lo 
*ciopero dei ferrovieri e an
cora in corso, i sindacati dei 
postelegrafonici decidono di 
indire uno sciopero generate 
di 24 ore per tre giornate 
della prossima settimana. Lo 
sciopero, che interessa 35 mi-
la dipendenti, paralizzerh a 
turno'tutte le comunicazioni 
e il servizio postale in Fran
cia per l e giornate di giove
di 21, venerdi 22 e sabato 23 
marzo. 

Sarebbe imminente, nelle 
prossime ore, anche lo scio
pero generate dei conducen-
ti e del personate del Metro 
e deglf autobus di Parigi. 1 
228 mila minatori, gli operai 
delle raffinerie del gos di 
Lacq, continuano intanto lo 
tciopero generale. rispettiva. 
mente da 15 e da 10 giorni 
tenza che la loro compat. 
tezza fletta di un pol l ice . 

Questa mattina una dele
gazione delle Jorti donne dei 
minatori del nord e giunta a 
Parigi; 200 mogli e madri, 
Here, energiche.'le quali han
no obbligato il ministro del-
I'industria Bokanovski a ri-
ceverle, dopo essersi incon-
trate con i deputati della si
nistra a palazzo Borbone. A 
questa valanga umana in 
movimento, il governo oppo-
ne il suo « Comitato di sag . 
gi >. Perche non chiamarlo 
un comitato di folli — scri. 
ve oggi Le Monde — vtsto 
che esso dovrebbe risolvere 
le contraddizioni interne del 
capitalismo? Esso non rap-
presenta forse una nuova 
prova delta nostra vocazione 
all'assurdo? 

• Ma il gioco del governo, 
nella sosianza, non e pazzo. 
De Gaulle tenta di contrap-
porre infatti i tecnocrati, la 
nuova e l i te degli esperti, ai 
sindacati e di scavalcare 
questi ultimi. II « Piano eco
nomico della quinta -repub
blica » studiato dai tecnici, 
diventa la « g r a n d e carta > 
dei * diritti * dei lavoratori. 
• « N u l l a che sia contro tl 

Piano* dice il generate.-II 
presidente della Commissio-
ne dei Saggi si identiflca non 
a caso con it commissario 
generale al piano economi
co. E i tecnocrati vengono 
nominati guardiani delta leg. 
ge e del programma sociale 
mentre il governo si tira da 
un lato e rinuncia per il mo. 
mento alia prova di forza. la 
cui tentazione e stata gran. 
de. decidendo inveee di met-
tere in moto il meccanismo 
delta nuova burocrazia. 

Nella crisi generate che 
scuote il vasto dominio dcllo 
Stato-padrone, il governo 
tenta di sfruttare quello cne 
appare ancora U solo limite 
di questo sollevamento gene
rate dei lavoratori alle rfi-
pendenze dello Stato, vale a 
dire Vassenza di una prospei. 
tiva economica che incida 
nella programmazione po-
vernativa, la metta sotto ac~ 
cusa e la capovolga. 

Soltanto nello sciopero dc\ 
minatori del carbote « del 

ferro, cui non a caso si sono 
uniti gli ingegneri ed i tec. 
nici, la richiesta dl un nuovo 
piano energetico - per , la 
Francia e stata avanzata, il 
che ha rappresentato un da. 
to cosl determinante che tl 
governo e stato costretto ad 
accusare il colpo e a noml-
nare un commissario alia 
energia, ammettendo espli-
citamente la deficlenza totale 
della propria politica in que
sto campo, il che aprc nuo-
ve prospettive alla lotta, al 
dt Id del problema pressantc 
degli aumenti salariali. In 
questo senso interpretiamo 
la riunione tcnuta oggi pres
so la CGT di tutti i tecnici 
e i quadri ad essa aderenti. 

forse domani 
una bomba H 
hancese nei 

Sahara aigerino 
PARIGI, 15. 

Secondo fonti parigine la 
prossima bomba atomica fran-
cese sarebbe fatta esplodere 
domenica ad In-Ecker, nel-
I'Hoggar, in pleno Sahara ai
gerino. L'esperimento, che do
vrebbe aver luogo nella tarda 
mattinata, sarebbe sotterra-
neo. La prossima esploslone, 
per quanto e dato sapere, sa
ra 1'ottav? ad essere realiz-
zata dai tecnici della direzio
ne per le applicazioni milita
ri presso il commissariato al-
I'energia atomica. I quattro 
prlmi esperimenti furono ef-
fettuati in superficie, mentre 
le successive esplosioni furo
no provocate in luoghi sotter-
ranei, all'interno di una mon-
tagna della reglone di In-Ecker. 

Dando quasi per certa la 
esploslone, « Le Monde » in 
una corrispondenza da Algeri 
afferma oggi che l'esperimen
to rischia di provocare, negli 
ambienti algerini, reazioni del
le quali non e possibile pre-
vedere I'ampiezza. 

Programmazione 
nos t i e posizioni programma-
tiche, perche appaia chiaro 
cio che vogl iamo. 

Non e per un caso — ha 
proseguito Amendola — che 
noi comunist i abbiamo p u b -
blicato f in dal tre marzo il 
nostro programma, mentre 
la DC ancora non ne parla 
ed il PSI lo ha rinviato di 
un'altra sett imana. Nel no
stro programma si esprime 
una chiarezza politica, una 
piattaforma di cui la pro
grammazione democratica e 
un momento essenziale . II ri-
tardo con cui la DC presen-
ta il proprio programma, e 
inveee una nuova manifesta-
zione della crisi di una linea 
della involuzione del centro 
sinistra, del ritiro da certe 
posizioni espresse a Napoli . 
del ritorno in forza della d e -
stra economica e politica. In 
questo quadro di incertezza 
politica, di calcolata ambi-
guita si colloca questo con-
vegno, che ha voluto riaf-
ferniare e sv i luppare l ' impe-
gno del Parti to di condurre 
una battaglia per l'attuazione 
di una programmazione de
mocratica. Questo impegno 
non e un espediente del par-
t icolale momento elettorale, 
ma discende dal le posizioni 
che i comunist i hanno riaf-
fermato al dec imo Congresso. 

Anche il centro sinistra era 
nato su un impegno per la 
programmazione « non con-
certata * — ha osservato 
Amendola — cioe non decisa 
dai centri di direzione del c a 
pitale monopolist ico o del 
capital ismo di Stato, ma con 
la partecipazione dei rappre-
sentanti dei lavoratori. Per-
cio sa lutammo come un fatto 
posit ivo certe dichiarazioni, 
come ta lune contenute nella 
c nota aggiuntiva » alia re la
t ione generale sul la s ituazio
ne economica del paese, del 
ministro La Malfa, e che si 
rial lacciavano a quell ' impe-
gno. Crit icammo inveee la 
mancanza di volonta politica 
della maggioranza g o v e m a -
tiva, sostenendo che per av-
viare un processo di pro
grammazione < non concer-
tata >, bisognava battersi con
tro le resistenze dei gruppi 
monopolist ic! c h e si sareb-
bero fatte sent ire aH'interno 
stesso della DC. La nostra 
impostazione era fortemente 
sottolineata dal le lotte r i -
vendicat ive della classe ope-
raia per piu alti salari e per 
una maggiore estensione e 
una diversa qual i ta dei con-
sumi e degli invest imenti . 

Cio che e a w e n u t o dopo ci 
ha dato ragione. La crisi del 
centro sinistra, la sua involu
zione, si e espressa anche in 
una crisi ed in una involu
zione del comitato per la 
programmazione. di - cui le 
oscillazioni contenute nella 
relazione presentata dal prof. 
Saraceno. le esitazioni di La 
Malfa. Tarretramento del 
gruppo dei prof. Fua e Sy lo s 
Labini su l le riforme di strut-
tura e sull 'accettazione piu 
o m e n o esplicita del blocco 
dei salari. costituiscono una 
del le manifestazioni piu e v i -
denti. 

Dopo aver ricordato la n o 
stra posizione e quella della 
CGIL contrarie al blocco sa-
lariale, Amendola ha sotto-
Iineato come in questo m o 
mento la esigenza di una 
programmazione democrati
ca debba percio essere soste . 
nuta da un impegno di lotta. 
che noi comunisti ci assumia-
mo in l egame con l'unita de? 
mocratica del le sinistre. Una 
svolta a sinistra de terminaU 

dal marcato mutamento della 
composizione politica del 
Parlamento, h a ' osservato 
Amendola, crea certo condi-
zioni migliori per portare 
avanti il processo della pro
grammazione democratica. 
Noi ci battiamo anche per 
questo, per mettere la DC 
con le spalle • al muro, per 
chiedere agli elettori di con-
dannare lo strumental ismo al 
quale essa fa ricorso. Tut
tavia, indipendentemente 
dalla composizione del fu-
turo Parlamento, la nostra 
battaglia continuera per vln-
cere resistenze e incertezzt; 
sara una lotta ravvicinata, a 
contatto con altre forze po-
litiche, una pressione per 
mandare .avant i , verso una 
soluzione democratica, le esi
genze che sorgono dal Paese. 

La programmazione demo
cratica e un traguardo eco
nomico e politico che indl-
chiamo al le masse. A s s u m e n -
doci questo impegno — ha 
concluso Amendola — noi co
munisti ci presentiamo come 
il Partito che alza la ban-
diera del r innovamento de- ' 
mocratico e polit ico del 
Paese. 

La seconda giornata del la-
vori del convegno e stata 
aperta dalla relazione del 
compagno Valdo Magnani 
sugli istituti e gli strumenti 
della programmazione demo
cratica. Egli si e soffermato 
sulla funzione essenziale de l 
la programmazione nella lot
ta per la democratizzazione 
dello Stato. II problema non 
e solo di garantire certi cen
tri di potere al movimento 
operaio, ma di g iungere ad 
un rinnovamento dell 'ordina-
mento statale, alia creazione 
di una strumentazione di po-
teri pubblici che postulj una 
attiva partecipazione delle 
masse al potere reale, per 
definire e organizzare nuo
vi bisogni, per aiutare. strut-
turare, e controllare l'inter
vento pubblico. U n ril ievo 
eccezionale assume percio 
l'articolazione della societa 
civile in organismi autonomi 
(sindacati. cooperative, asso-
ciazioni .movimenti femmi-
ntlt) dotati di una loro sfera 
di potere reale, per contra-
stare gli attuali centri dec i 
sional! di potere — i mono-
poli — e definire sul terreno 
della programmazione una 
volonta ed un potere politico 
del lo Stato democratico. 

Si profila cosi — ha osser
vato Magnani — la funzione 
essenziale della c lasse ope-
raia per il r innovamento de
mocratico che caratterizza la 
via italiana al socialismo, s t a -
bi lendo gia nel la fase inl-
ziale di lotta per la pro
grammazione il l egame pro-
fondo tra democrazia, socia
l ismo ed egemonia della 
classe operaia. 

Dopo aver affermato che 
per le Intte del le masse po-
polari, per la politica del no 
stro Partito, il t ema della 
programmazione si presenta 
aperto anche alla l inea de
mocratica che contrasta que l 
la neocapitalistica, Magnani 
ha detto che sarebbe sbaglia-
to credere c h e ' l e due l inee 
si affrontino schemat icamen-
te, astrattamente, al io stato 
puro. E' soltanto la battaglia 
ideale e politica del m o v i 
mento operaio ( che anche sul 
terreno della programmazio
ne, approfondendo, elaboran-
do, comprendendo l e condi-
zioni n u o v e della lotta, rea-
lizza le al leanze, e l'unita, 
c ioe la democrazia profonda) 
che potra chiarire v ia v ia 
le elusioni e gli equivoci 
che sorgono intorno all'esi-
genza c h e fa della program
mazione un potente stru-
mento di r innovamento de 
mocratico. 

" II compagno S i lv io L e o -
nardi, nel la sua relazione, ha 
posto il problema deU'inter-
vento pubblico nelTeconomia 
e del suo sv i luppo ne i di -
versi Paesi ad economia pri
vate . Cio e a w e n u t o general-
mente per es igenze poste dal 
s istema stesso, provocate dal-
lo sv i luppo del le forze pro-
dutt ive neH'ultimo c inquan-
tennio, e per superare crisi . 
La programmazione — ha 
osservato Leonardi — e u n 
nuovo t ipo di intervento pub
blico neH'economia, ed ha u n 
carattere globale, c ioe e d i -
retta ad invest ire tutto il 
s istema economico*. natural-
mente c o n metodi e mezzi 
diversi, a seconda ai tratti 
del settore pubblico o quel lo 
privato. . . 

- Alla r programmazione s i 
puo riconoscere un valore 
puramente tecnico, c ioe con-
siderarla sempl icemente c o 
m e uno s trumento per c o r -
reggere e sostenere i l s i s te
ma esistente . oppure puo e s -
essere considerata c o m * u n 
fenomento di maturazione 
esterna al s i s tema stesso. e 
quindi c o m e e l emento della 
sua trasformazione. La c o n -
cezione < tecnica » del la pro
grammazione — ha affermato 
Leonardi — contrasta con l e 
es igenze di l iberta insite nel 
lo s tesso sv i luppo del le for
ze produtt ive e, in part ico-
lare, anche con l e forme di 
democrazia at tualmente esi-
stenti. 

Nel dibattito sono inter-
venuti i compagni Bertoli , 
sulla quest ione meridionale, 
rortunat i che ha posto in 
luce il nesso dialettico e con-
tinuo fra democrazia e s o 
cial ismo, Grano sulla co l lo -
cazione del s indacato nella 
programmazione. Ferrl di 
Bologna sul le esperienze deL 
le classi lavoratrici emi l iane , 
Laconi s u i ' risultati della 
battaglia democratica per i l 
piano sardo e La Torre J l 
Palermo, sul rapporto fra 
regioni e programmazkAe 
nazionale. 
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