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Le prime trattative per I'unione sono fallite 

\My 

daicapi 
siriani 

II governo di Damasco si impegna a pro-
cessare i «secessionist!»: Tex premier 
El Azem sard giudicato in contumacia 

esigegaranzie 

Dal nostro inviato 
BEIRUT, 17. 

Le delegazioni governati-
ve di Siria e dell ' Irak che si 
e iano recate al Cairo per di-
scutere con Nasser sulla for
mula de i runione tr ipart i ta 
sono r ientrate nelle rispetti-
ve capitali. Le dichiarazio-
ni ufficiali dei ministri che 
guidavano queste delegazio
n i si possono anche trascu-
ra re perche parlano di « ac-
cordo di massima > con lo 
stesso tono di soddisfazione 
demagogica con cui ne parla-
vano gia pr ima di part ire. 
La realta e un 'a l t ra : ne fan-
no fede le affannose telefo-
na te di ieri fra il Cairo e 
Damasco, l 'asserita necessity 
di « ulteriori consultazioni », 
l 'asprezza delle polemiche 
di stampa. 

Le" divergenze che non 
hanno consentito alia confe-
renza del Cairo di chiuder-
st con un risultato tangibile, 
vertono sui « tempi > di rea-
lizzazione e sulla forma del-
l 'unione t r ipart i ta . Prat ica-
mente , s u 11 * essenziale. I 
baassisti siro-irachem vor-
rebbero accelerare i tempi, 
pe r bat tere in breccia la ma-
novra di riconquista della 
supremazia da par te del-
1'Egitto. II regime slriano e 
debole: lacerato internamen-
te dalla divisione fra baassi
sti e nasseriani (questl so
no minori tari negli organi 
di direzione, ma predomi
n a n t tra la popolazione po-
li t icamente attiva") il regi
m e di Salah Bitar e alia 
merce di qualsiasi colpo di 
vento. Sono i militari che lo 
sorreggono, ma sappiamo che 
anche fra questi ci sono pro-
fonde divisioni. 

Che fanno, per esempio, 
git ufficiali dell 'aviazione 
che erano contrar i al colpo 
di Stato proprio perche te
rn evano di essere di nuovo 
fagocitati dalla RAU? Inter
rogate su questo punto da 
un giornalista francese. il 
leader « baas » Michel Aflak 
ha rifiutato di r ispondere 
Ma tutti gli inviati occiden
tal! a Damasco sono concor-
di nel r i tenere che solo la 
minaccia di un intervento 
mil i tare iracheno tiene insie-
m e Feterogeneo complesso 
del nuovo regime. Di qui la 
fretta di s is temare le cose, 
ponendo le var ie correnti (le 
cui forze e debolezze si e lu-
dono a vicenda) di fronte a 
una scelta compiuta che 
spenga ogni velleita di rico-
minciare il gioco dei colpi 
di Stato. 

Questa scelta, secondo i 
baassisti, dovrebbe essere la 
unione federale dei t re stati 
— Irak, Siria, Rau — sotto 
un consiglio di presidenza 
collegiale. A questi t r e stati 
dovrebbero aggiungersi, in 
un secondo tempo, lo Yemen 
(cui Nasser — che ne con-
trolla completamente le mos-
se — ha gia fatto chiedere 
di partecipare alle conversa
zioni del Cairo) e l'AIgeria 
(che invece appare per ora 
recalci t rante) . In un terzo 
tempo — «non pross imo* 
avrebbe det to Aflak — si 
procedera a l l ' associazione 
anche della Giordania e del-
l 'Arabia saudita . 

E ' sulla forma dell 'unione 

che si sono arenate le pr ime 
discussioni svoltesi questa 
sett imana al Cairo. Nasser 
non ha fretta di aderire alle 
proposte siro-irachene, per 
che teme di essere imprigio-
nato in una formula livella-
trice, che tolga all 'Egitto la 
funzione di guida dell 'unio
ne panaraba e addir i t tura 
giunga a rivolgere contro la 
.sua costruzione politico la 
nuova formula sopranazio-
nale. Si oppone quindi a sta
bility fin d'ora la forma del
la federazione e stima che 
possa essere sufficiente, per 
adesso, unificare la politica 
estera, la difesa e l'indiriz-
70 sociale, ferma restando la 
autonomia dei governi. 

Su questi diversi punti di 
vista si innesta la battaglin. 
Nasser e i nasseriani di Si-
iia hanno fatto chiaramente 
capire a Bitar e Aflak che 
essi devono prima di tut to 
dar prova di sincerita, piu-
cessando coloro che hanno 
provocato la scissione della 
unione siro-egiziana del '58. 
Oggi stesso Damasco ha ri-t 
sposto posit ivamente: l 'ex 
p n m o ministro Khaled el 
Azem che si trova rifugiato 
all 'ambasciata turca s a r a 
processato in contumacia. II 
ministro della difesa genera-
le Zanreddin sara tradotto 
dinnanzi a un tr ibunale alia 
fine del mese prossimo. 
L'aver ricordato — come ha 
fatto ieri Al Ahram, quoti-
diano di Nasser — la pa r t e -
cipazione di Salah Bitar al-
1'affossamento d e l l ' unione 
siroegiziana non e stato un 
monito vano. Bitar ha dovu-
to inchinarsi." E non sara que
sto l'ultfmo degli inchini, per 
i baassisti. se vorranno dav-
vero ar r ivare a un accordo 
pieno con Nasser. 

II capo della RAU sa bene 
che Aflak, ancora 1'anno 
scorso, parlava di « reg ime 
dit tatoriale di Nasser > di-
cendo che questo doveva es
sere riformato prima che 
Siria potesse considerare 
qualsiasi forma di unione 
ron la RAU. E cer tamente 
ricorda anche che nell 'agosio 
scorso l 'at tuale primo min i 
stro Bitar attaccava nel gior-
nale Al Baath i metodi nas
seriani, scrivendo: c Non sia-
mo ottimisti sulla possibility 
che il Cairo cambi tali m e 
todi. II guaio, col regime di 
Nasser, e che esso non crede 
nell 'azione popolare ' orga-
nizzata >. 

Questa polemica farebbe 
sorr idere (di quale azione 
popolare organizzata e stato 
mai capace il Baas?) se die-
tro il conflitto in at to tra 
baassisti e nasseriani (Bitar 
ha ripetuto ieri la sua oppu-
sizione ad « ogni velleita di 
potere personate >, alluden-
do chiaramente a Nasser) 
non si profilasse il disegno 
imperialista degli Stati Uni-
ti che si affida comunque 
interamente a uomini di que
sta s ta tura , per svi luppare 
una vasta offensiva contro il 
comunismo. La posta e il 
controllo del petrolio di t u t -
to il Medio Oriente a t t ra-
verso la gestione comune 
confederale delle risorse pe-
trolifere. 

Saverio Tutino 

L'auto peggio 
del toro 

II compagno 
Grimou e vivo 
ma ha perso 
la memoria 

PARIGI. 17 
H compatmo Julian Grimau. 

membra del C.C. del Partito co-
munista spagnolo e valoroso di
rigente della lotta antifranchista 
in Spagna. e ancora in vita, ma 
versa in condizioni gravissime 
neH'infermeria del carcere pro-
vinciale di Madrid (Caraban-
chel). La polizia franchista con-
tinua a nesare al prigioniero la 
Jacolta di essere curato da un 
medico di sua fiducia. A quanto 
risulta, il compagno Grimau 
avrebbe perso parzialmente la 
memoria, pur conservando il 
suo atteggiamento di fermezza 
nei confront! dei carneflci. 

La presunta morte del com
pagno Grimau. come si ricor-
dera, era stata data un paio di 
settimane fa dal giomale uffi-
ciale spagnolo La Vanguardia, 
il quale affermft di averla ri-

f»resa dal fascista Secolo d'lta-
la. 

L* condizioni in cui versa 
Grimau sono il frutto delle tor-
tur* alle quah fu sottoposto da-
gU ^Iwrr t f ranch is tL 

Bombardiere 
cc invulnerabile » 

cosfruito 
nell'URSS 

MOSCA. 17. 
- Radio Mosca. in una sua tra-
smissione. ha dichiarato oggi 
che le forze annate sovietiche 
dispongono di bombardieri stra-
tegici intercontinentali dotati 
di missili aria-terra in grado 
di colpi re qualsiasi punto del 
globo. 

La dichiarazione e stata fatta 
da un redattore della radio che 
ha volato recentemente su uno 
di questi aerei - praticamente 
mvulnerabili -. Egli ha detto: 

•> II missile ana-terra col qua. 
le stiamo volando pu6 essere 
lanciato contro qualsiasi parte 
del globo. II suo raggio d'azione 
e molto grande. Non abbiamo 
bisogno di awicinarci troppo 
aU'obiettivo. e sufficiente tener-
ci distant! alcune centinaia di 
miglia. Ecco percM e pratica
mente impossibile per il nemi-
co di eolpirei con le sue difesc 
antiaeree. Anche 11 missile e 
invulnerabile. La sua velocita 
e la sua quota lo rendono tale. 

CORDOBA — «Non mi sono mai sporcato tanto, ne ho mai provato tanta p a u r a » 
ha dichiarato il famoso torero Miguel Cardenas, uscendo a fatica dai rot tami della 
sua auto • dopo un incidente ment re si recava a Bujahance per una corrida. NELLA 
FOTO: il torero Cardenas, coperto da uno strato di olio e di fango, sguscia fuori 
dalla sua auto rovesciatasi in un campo che costeggia la strada. Cardenas era segui-
to da un giornalista che ha potuto scat tare questa fotografia (Telefoto Ansa) 
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L'ultimo censimento dell'URSS 

le cif re di uno 
sviluppo impetuoso 

La popolazione urbana ha superato la meta del fotale, la 

classe operaia il 48% - Oltre 4 milioni di tecnici e ingegneri 

Dalla lostra redazione. 
' . ' - . . r , MOSCA, 17. -

II »oKo della societd sooie-
tica continua a mutare molto 
rapidamente. Lo dicono, col Un-
gulaggio delle djre, i risultati 
analitici dell'ultimo censimento, 
che sono oppena stati oubbli-
cati a Mosca: $edici oolnmi. i! 
primo dei quali porta i dati glo-
bali per tutta VUnione, mentre 
gli altri sono dedicati ad ognu-
no. delle quindici Repubbliche 
Federate. L'ultimo censimento 
sovietico e del 1959. I due pre-
cedenti risalgono al 1926 ed al 
1939. 

Le scoperte piii interessanti si 
fanno attraverso il confronto dei 
dati di allora con quelli di oggi 

Cib che si e modificato. so-
prattutto negli ulfimi anni di 
sviluppo pacifico, e la struttura 
stessa. il tessuto piu profondo 
della societa. Le suddivisioni 
piu generiche della popolazio
ne, che sono anche le piu fre-
quenti nelle statistiche sovieti
che. dicono gia qualcosa di in-
teressante. Gli abitanti delle cit-
tA, che erano solo il 32 per 
cento nel '39 (18 per cento nel 
'26) sono saliti al 48 per cento 
nel '59, ed oggi, a tre anni di 
distama, costituiscono per la 
prima volta, la maggioranza as-
soluta. La percentuale degli ope-
rat e passata nello stesso pen-
tennio ddl 32 al 48 per cento. 
quella degli impiegati dal 18 al 
20 per cento, mentre quella dei 
colcosiani e scesa dal 41 al 31 
per cento. - ~ - ' 

Queste dassiflcazionl sono an
cora troppo poco indicative 
Molto piu rivelatrice e Vanalisi 
degli impieghi, dei mestierL del
le professioni, che U censimento 
ha reso possibUe II forte af-
flusso di popolazione nuova alle 
Industrie e alle citta, e gia un 
tenomeno importante. Ma anco
ra piii interessante e la trasfor-
mazione che nel suo stesso seno 
si opera. Non tutte le categoric 
di operai sono aumentate egval-
mente. Se tessttl e poligraflci 
sono rimasti gli stessi, mentre 
gli addetti all'industria del le-
gno sono addirittura diminuiti, 
si sono invece raddoppiate certe 
categorie che costituiscono in 
genere la massa piu compatta 
ed energica di classe operaia 
metallurgici, minatorL edili, 
chimici, ferrovleri, lavoratori 
dei trasporti, con punte ancora 
piu alte per certi settori tipi-
camente moderni. 

Oi molto e cresciuto il nume 
ro degli intellettuali. Ma chl 
sono costoro? Dirigenti politi-
ci. di Parlto, di So diet, di sin-
dacati, e di altre organlzzazlonl 
nnaloghe sono oggi meno nume 
rosi di quanto non fossero nel 
'39: I'azione tendente a compri 

mere] ceriT'apparfltfcT»eflH:*Jrimi 
anni," ha dato 1 'suoi fruttV For
tissimo e invece Vaumento de
gli ingegneri e dei tecnici: da 
un mllione e 656.493 a 4J05S02. 
Raddoppidti sono gli insegnanti 
e i ricercatori scientifici; quasi 
triplicati i tnedici. •>•->• 

Ma vt e qualcosa di piu. II 
75 per cento di quegli ingegneri 
e tecnici hanno meno di qua-
ranta-anni. E questo fenomeno 
di ringiovanimento e destinato 
ad accentuarsi. La popolazione 
sovietica al di solto dei qua-
ranta anni e infatti meno nu-
merosa di quanto dovrebbe nor-
malmente essere se lo sviluppo 
del paese fosse stato piii tran-
quillo e pacifico. Esso porta 
ancora le tracce delle dure pro
ve del passato. Vi sono tre eta 
in cui la sua cdnsistenza nu-
merica improvvisamente si ab-
bassa al di sotto dei Itrelli nor
mal:. La prima e quella dei ra-
gazzi che nel '59 avevano fra i 
died e i quindici anni: sono le 
generazioni della guerra. La se-
conda e tra i venticinque e i 
trenta anni: sono i nati del pe-
riodo della prima industrializ-
zazione. La terza infine, corri-
sponde ai trentacinque-quaran-
ta anni: sono le leve piu fold-
diate ' dalle perdite belliche 
Questi vuoti si faranno sentire 
ancora per parecchio tempo. 

Interviene a questo punto una 
altra tipica trasformazione, do-
vuta alia istruzione. 71 censi
mento conferma naturalmente 
la scomparsa dell'analfabetismo 
Al di sotto dei cinquanta anni 
solo V1J5 per cento della-popo-
lazione si dichiara analfabeta 
(12.6 per cento nel '39 e 44,4 per 
cento nel '26). Ma questo feno
meno era gia scontato. Piu in-
teressante e osservare come fra 
i giovani dai venti ai ventiquat-
tro-anni il 95 per cento abbia 
almeno una istruzione compiuta 
di Hvello elementare, il 65 per 
cento di livello medio o supe 
riore. 
' Queste proporzioni scendono 

quando si va piu in su con gli 
anni: fra i venticinque e i qua-
ranta anni la diffusione delta 
istruzione media oscilla fra il 
42 per cento e il SO per cento 
Al di la dei quaranta anni vi e 
una vera e propria cadutaz quel
la percentuale si abbassa al di 
sotto del 30 per cento. 

1 dcii del censimento rispec-
chiano anche certe contraddizio-
ni della societa sovietica. La piii 
appariscente nasce dalle cam-
pagne, che sino a pochi anni 
fa ospltavano ancora la magglor 
parte della popolazione. 1 lavo
ratori dell'aoricoltura sono ri
masti all'incirca quanti erano 
venti anni fa. Troppi dunque, 
dato lo sviluppo della tccnlca, 

anche se la produzione nel frat-
tempo e aumentata. II loro la-
voro e poco produttivo. Essi 
rappresentano quasi H 39% del
la popolazione" occupata, ciok 
una percentuale molto elevata 
per un paese lindustrialmente 
sviluppalo. Nelle campagne, cir
ca died milioni di persone, qua
si tutte donne, indicano come 
principale loro occupazione la 
cura del piccolo orto o della 
piccolo stalla individuale, che e 
indubbiamente una forma arcai-
ca di attivita, in gran parte an-
tieconomica, anche se redditizia 
sul piano personale. Le difficol-
ta che s'incomrano nella produ
zione agricola hanno dunque un 
loro riflesso nella struttura stes
sa delle campagne. 
-Pur con i suoi contrasti, la 

societa sovietica di questi anni 
e comunque caratterizzata so-
praltutto dal peso crescente di 
masse nuove di intellettuali e 
di operai, di giovani generazio
ni altamente istruite. Questo suo 
tratto non ptid^ non arere delle 
riperewssioni politiche. 

Si sono fatte le date dei tre 
censimenti: '26, '39, '59. Ma che 
cosa fu la societa sovietica del 
'26, se non quella che generd il 
- culto *, il cesarismo stalinia-
no La societa sovietica del '59 
e stata invece quella che ha 
fatto il XX Congresso del 
PCUS. L'affermarsi di una nuo
va classe operaia, di una nuova 
inteilighenzia. di una maggiore 
cultura e stato senza dubbio una 
delle cause principal! del cam-
biamento. 

Ma il processo di trasforma
zione non si arresta. La morte 
di Stalin ormai risale a died 
anni fa. Lo stesso XX Congresso 
e di sette anni fa. Ora nel pro 
fondo mutamento che VURSS 
ha subito e che subisce dal '39 
in poi e che il censimento do-
cumenta con la forza delle ci-
fre, questi ultimi died anni 
non sono certo quelli che con-
tano di meno. Al contrario. quel 
processo si k fatto molto pi-i 
impetuoso che nel decennio prp-
cedente, in massima parte oc-
cupato dalla guerra, dalle diffi-
colta post-belliche, dalla morsa 
piii dura del governo di Stalin 
Ecco ierch€ si pub dire che 
nella sodeta sovietica sono or
mai mature le esigenze che van-
no piu in la di quelle stesse 
che furono all'origine del XX 
Congresso Sono le esiaenze cui 
si k cercato in fondo di rispon 
dere con la formulazione del 
programma dl passaggio al co
munismo. Esse dovranno tro-
vare uno sbocco: sta alia forza 
dirigente del paese saperlo in-
dicare tempestivamente. 

Giuseppe Boff* 

Togliatti 
serva a rompeie la resi-
stenza conseivatrice e rea-
zionaria dei dirigenti d .c , 
aprendo la strada a un '^ je-
ra di rinnovamenta a una 
effettiva svolta a sinistra. 

A nostro avviso sarebbe 
stato necessario un dibat-
tito, uno scambio di opi
nion!, una precisa presen-
tazione di programme Mu 
6 proprio a questo che il 
muppo dirigente d.c. si e 
invece sottratto, impostan-
do la sua battaglia elet-
torale su due contraddl-
zioni Jondamenta l i : della 
prima sono stati testimoni 
milioni di cittadini ltalia-
ni che hanno avuto occa-
sione di ascoltare • il di-
scorso televisivo delPono-
revole Moro, il quale ha 
affermato che noi siamo il 
solo pait i to italiano che 
voglia fare una politica po
polare, in favoie delle 
masse. Ma da questa pre-
messa ha t ra t to la conclu-
sione che contro il nosiro 
Part i to deve essere con-
centrato il fuoco, il nostro 
Part i to deve essere battu-
to: evidentemente perche 
siamo i nemici di coloro 
che una politica popolare 
non vogliono fare 

Da questa prima con-
traddizione discende la se-
conda: siamo il Part i to che 
vuol fare una politica po
polare, ma siamo anche un 
parti to fuori gioco, che non 
conta piii niente (« vedete 
ha detto Togliatti indican-
do l 'immensa folia presen-
te — non contiamo piu 
niente: ai nostri comizi 
non viene piii n e s s u n o ) . 

Ma se siamo un partito 
che non vale proprio nien
te — ha rilevato Togliat
ti — perche perdere tempo 
contro di noi che vogliamo 
fare una politica popola
re: non ci sono i grandi 
monopoli contro cui com-
bat tere e che una politica 
popolare non la vogliono 
fare? Non ci sono i gruppi 
dirigenti reazionari? Con
centra te contro di loro il 
fuoco, dunque. 

In realta, questo atteg-
giamento dei gruppi di
rigenti della DC e coeren-
te, e lo stesso atteggia-
mento che induce Moro a 
sbandierare Scelba per at-
t ra r re Telettorato di destia 
con il fantoccio dell'c uo-
mo forte >, e nello stesso 
tempo a sbandierare Fan-
fani di fronte ai mezzadri, 
ai braccianti di Perugia 
per solleticare il loro orien-
tamento di sinistra con 
Tom bra dell ' uomo « pro
gress ive* della DC. Alia 
radice di questo atteggia-
mento, che e indegno di 
un part i to serio, e'e una 
mancanza di conoscenza 
degli uomini e dello svi
luppo delle cose: i dirigen
ti d.c. sembrano non sape-
re che il tempo delle cro-
ciate, degli anatemi, della 
paura e terminato, che il 
mondo e andato avanti, che 
le stesse forze che al tem
po della grande crociata 
anticomunista del 18 aprile 
1948 si erano profonda-
mente impegnate, oggi 
hanno cambiato atteggia-
mento, come la Chiesa che 
proclama di restare neu-
trale nella controversia tra 
gli stat i . I d.c. questo non 
riescono a capirlo e pensa-
no ancora di impostare 
tut to il dibatti to sulle men-
zogne, sulla paura . 

Noi, per contro, di fron
te agli elettori poniamo tre 
temi fondamentali, che do
vranno costituire il nucleo 
dell 'attivita futura dell 'Ita-
l ia: una politica di neutra
lity - e d i ' disimpegno che 
allontani dalla nostra ter
ra il pericolo della morte 
atomica (l 'equilibrio • del 
ter rore — che altri predi-
cano come la via di mezz"o. 
la soluzione piu facile — ci 
r ipugna) : chiediamo una 
riforma dello Stato secon

do la Costituzione, tale da 
preparai'e l 'avvento al po
tere delle classi lavoratri-
ci; un programma di pia-
nificazione economica ef-
fettivamente democratica e 
che quindi faccia godere 
tutto il popolo italiano dei 
benefici del progresso. 

Naturalmente parlare di 
« piano economico > e faci
le: ne parlano i fautori del 
centio-sinistra, i tecnici del 
neo-capitalismo, persino i 
capitalisti piii conservatori 
che affermano — con ra-
gione — di agire secondo 
una precisa pianiflcazione. 
Ma il < piano » di cui par-
liamo noi deve essere giu
dicato dai contenuti e dalle 
prospettive che offre il 
progresso del popolo. 

Naturalmente questa no
stra posizione ci differenzia 
da tutti gli altri partiti , e 
noi dobbiamo rivolgerci 
agli elettori altrui per 
chiedere loro di riflettere 
sulla nuova realta che c 
venuta maturando in Ita
l i a , -pe r chiedere loro di 
esaminare at tentam e n t e 
quello che noi intendiamo 
ottenere per tutti . Vi e — 
ad esempio — un elettorato 
liberale che ha creduto in 
buona fede che questo par
tito potesse proteggere i 
suoi interessi: e un eletto
rato di piccoli e medi im-
prenditori, di professioni-
sti, di piccoli proprietari . 
A questi dobbiamo dimo-
strare attraverso i fatti, 
che sono mnegabili, come 
la politica dei liberali sia 
completamente contraria ai 
loro interessi, che sacrifica 
a quelli del monopolio. 
Siamo noi la unica forza 
politica che si sia posta se-
r iamente il problema della 
vita dei ceti medi. 

C'e un elettorato social-
democratico che non pud 
ulteriormente prestar fede 
ai dirigenti del P.3.D.L 
Quando questi sventolano 
la minaccia di una dege-
nerazione dello Stato de-
mocratico e portando ad 
esempio la Francia, dimen-
ticano che proprio i social-
democratici francesi, con 
alia testa Guy Mollet che 
non pud esser certo accu-
sato di avere simpatie per 
i comunisti, affermano che 
Tunica strada che consen-
ta di far fronte alia de-
generazione totalitaria e la 
strada at traverso la quale 
si sana la frattura da tem
po creata in Francia con i 
comunisti. Questo elettora
to pud essere portato ver
so di noi. 

C'e — ancora — una la r -
ga par te di masse demo-
cristiane che hanno gli 
stessi interessi > economici 
e politici "dei nostri e let
tori. A queste deve essere 
dimostrato, at t raverso la 
storia di questi anni, come 
la D.C. abbia lasciato in-
soluti i loro problemi, ci 
sono gli stessi gruppi piu 
avanzati della Democrazia 
cristiana che da anni ormai 
tacciono, soffocati dal l 'a t-
tuale gruppo dirigente, in-

'capaci di t rovare un con-
tatto con le masse popo-
lari : noi dobbiamo rivol
gerci a loro, dimostrando 
che avvicinandosi a queste 
masse possono t rovare aiu-
to nel loro tentativo di r in-
novamento. -' 

Infine — ha detto il com
pagno Togliatti — vi e il 
problema della lotta eletto-
rale del PSI. Per cid che 
riguarda il part i to sociali-
sta non vi e dubbio che oc-
gi tra noi e il gruppo d i 
rigente socialista vi sono 
delle diversita di posizio-
ni. Sorprende l'incertezza 
nel modo come il Part i to 
socialista ha impostato la 
sua campagna elettorale, 
perche il Part i to socialista 
era quello che aveva il 
maggior dirit to, la maggio
re autori ta per impostare 
la sua campagna elettora
le come un attacco a quel
la della D.C. che gli ha 
impedito di realizzare il 

I i discorsi degli altri 
repubblicani sarebbe «troppo rispeltow dpi valori reli-
giosi per mescotarlo alle contese dei parlitiit. Won ne 
duhhinmo. Tultavia, e nolo che il senalore Cino Macrelli 
si presenta in Romngna come candidato DC. Forse il 
rispetto di Rente si estende anche ai voti dpmocri%tiani? 

Nenni e la « mania nazionalizzatrice » 
. Parlando a Milaho, il compagno Nenni ha ripctulo che 
«r i socialist! puntano su una seconda /n<e della svolta a 
sinistra piu avanznin e meglio gnrantitn » e che^ essi si 
riferiscono alia nccessila di portare a tcrminc gli impegni 
rimasti inadempiuli nel programma di centro-sinislra; 
sostanzialmente, per A'enni. questi impegni sono le re-
gioni e la politica di piano. 11 tcgrctario del PSI non ha 
parlato delle qucslioni agrarie e, in quanta alia politica 
di piano, e Inrnnio a ribadire che i %ocialisti non pro-
pongono nazionalizzazioni. «Si parla * egli ha delta fe-
sttialmente « di una specie di mania nnzionnlizzatrice dei 
socialisli. Nan si tmtia di questo. Anzi ncirimmediato i 
socialist! non hanno nnzionalizzazioni da proporreit. 

Nella prima parte del discorso cern stata una rirace 
polemica col seltore m centrisla conservatore it interna cd 
eslerno alia DC. Ma non e proprio questo seltorr che, 
dopo arere distortn la nazionalizzazione dello impre*c 
cleltrichc, tiene a escluderp formalmcnte ogni altra mi-
snra del genere? Come si puo battere « rambiralenza » dc 
se si assecondano proprio IP prctese dei suoi gruppi piii 
conservatori? 

I 

Malagodi scopre il Sud. 
Sempre piii baldanzoso, ron, Giovanni Malagodi ha 

parlato a Fmsinone c Benevento stii problemi del Mez-
zogiomo. Ha detto che, le cose che lo Stato deve fare 
per il Mezzogiomo sono le scuole, gli ospedali, gli ambn-
latori le strode e le bonifiche, Giusto: infatti, quando i 
liberali di Malagodi erano al governo non faccrano altro 
che queste cose. II leader liberale ha detto anche che non 
si devono fare le regioni, perche questo aumentcrpbhe il 
dislivello fra il nord e il snd Giuvliwmn: infatti un 
secolo e passa di Stato sabaiido'tiheratc ha fatto del snd 
addirittura un paradiso. 
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suo programma, arr ivando 
a quella che e stata chia-
mata una sconfitta, un fal-
limento. 

Questo non e avvenuto e 
nella maggior par te degli 
articoli, delle esposizioni, 
dei discorsi che fanno i di 
rigenti socialisti, la nota 
che prevale 6 quella del
la incertezza. Determinati 
problemi sono posti; pe ro , , 
alia fine, quando si t rat ta ' 
di dire: le armi atomiche 
non le vogliamo, non pos-
siamo appoggiare un go
verno che ci porta le armi 
atomiche nei nostri porti, 
non dicono piii nulla. Tro-
viamo una esposizione dal
la quale non si puo rica-
vare nessuna chiare/.za po
litica. E purtroppo questo 
avviene non solo su que
sto problema fondamenta-
le, ma anche su altri pro
blemi. 

E' evidente che i dir i 
genti socialisti oggi subi-
scono una forte pressione 
che viene dal gruppo diri
gente della D.C, il quale 
vorrebbe indurre il PSI ad 
una certa politica. Quindi, 
una pressione ideologica e 
una pressione politica. La 
pressione ideologica tende 
a far diventare il PSI un 
partito anticomunista; ma 
il giorno in cui il PSI di-
ventasse un partito antico
munista, si insensse in una 
campagna, in un fronte an
ticomunista, non sarebbe 
piu il Parti to socialista. 
Ogni lavoratore socialista 
10 comprende. 

E quando — ha detto 
Togliatti — qua e la ascol-
tiamo delle bat tu te cne 
vanno in quella direzione, 
noi comprendiamo ancora 
come qualche cosa viene 
forse da un'amnesia, da 
uno sbaglio. Quando il 
compagno Nenni, per esem
pio neH'ultimo suo discor
so a Roma, tirando fuori il 
nome di Stalin, dice che 

.noi non ci saremmo ancu-
ra impadroniti della neces-
sita della lotta per la de
mocrazia, e evidente che 
si t rat ta di un'amnesia. 
11 compagno Nenni ha esal-
tato Stalin quando lo a b 
biamo esaltato noi. lo esal-
tava come lo esaltavamo 
noi perche volevamo esal-
tare la Rivoluzione sociali
sta. la conquista del potere. 
l 'avanzata dei lavoratori 
sulla scena del mondo, il 
contributo eroico del popo
lo sovietico alia vittoria sul 
fascismo, cid che la Ri 
voluzione e le vittorie ri-
portate dai popoli del -
1'Unione Sovietica hanno 
rappresentato per tutt i . 

Amnesia per quanto ri
guarda poi la democrazia: 
qui non si t rat ta di prin-
cipii, di discussioni teori-
che: si dimostra di essere 
buoni democratici combat-
tendo per la democrazia, 
lavorando, sacrificandosi 
per la causa democratica. 
E noi, i nostri esami di 
democrazia li abbiamo 
passati nel ventennio fa
scista, li hanno passati i 
nostri compagni che sono 
morti in carcere, che han
no trascorso dieci-venti 
a n n i ' di vita nel carcere. 
Noi, i nostri esami di de
mocrazia li abbiamo pas
sati quando abbiamo im-
pugnato le armi contro 
l ' invasore straniero e con
tro il t i ranno fascista, 
quando abbiamo chiamato 
ciascuno, i lavoratori , i 
contadini di questa regio-
ne emiliana, alia lotta con
tro l ' invasore straniero e 
contro il t i ranno fascista. 
Ecco gli esami di demo
crazia che noi abbiamo 
passato, e li abbiamo pas
sati dalla fine della guerra 
fino ad oggi, quasi un ven
tennio, combattendo, con-
tinuando la nostra lotta sul 
terreno tracciato dalla Co
stituzione, per gli interessi 
del popolo, per dis t rugge-
re i tentativi, • gli sfor. i 
delle forze conservatrici «? 
reazionarie per strozzare 
il nostro regime democra-
tico, per impedire l'orga-
nizzazione, le lotte, le con-
quiste, l 'avanzata delle 
masse operaie e contadine 
del nostro paese. 

In quanto poi alia criti-
ra che ci rivolge il compa
gno Nenni e nella quale 
riecheggia qualche cri t ira 
che ci fanno i democristia-
ni, e ciofc che noi nou 
avremmo una prospettive. 
noi presentiamo al popolo 
italiano tut to cid che not 
abbiamo fatto da quando 
p esistito il nostro parti to, 
da quando abbiamo restau-
rato il regime democratico. 
at t raverso conquiste gra-
duali, realizzazioni s e m p ^ 
piu vaste, a t t raverso l 'al-
leanza coi socialisti e con 
altri gruppi sociali; ecco 
la prospettiva nella quale 
abbiamo lavorato e nella 
quale continuiamo a ta-
vorare. 

Io credo — ha detto To
gliatti — che il compagn*. 
Nenni qui faccia uno sba
glio: lui confonde il proble
ma della prospettiva di un 
partito popolare, socialista 
e democratico come il no
stro col problema di andarc 
al governo. Ma queste 6ono 
due cose abbastanza divei-
se. Un part i to il quale loi-
ta, come lotta e come ha 
lottato il nostro, per avan-
zare su una via democrati
ca, verso il socialismo, puo 
benissimo, per il momento, 
non andare al governo pet-
che per nndare al governo 
questo parti to chiede che si 
operino delle trasformazio-
ni profonde, chiede che la 
Costituzione sia applicata 

integralmente, chiede che si 
creino le concliziom di un 
a v vento al poteie del l t 
classi lavoiatrici, in tutte 
le forme, in tutto l 'ambito 
della vita nazionale, in mo
do sempre piii vaeto. Ecco 
cosa vuol dire per un pai
tito come il nuhtro andar* 
al potere. E' evidente ch t 
questo e un obiettivo che 
noi ci proponiamo, ma ce 
lo proponiamo con questo 
scopo. Se ci proponessimo 
di andare al governo uni-
camente per sentirci diro 
che le Regioni non si fan-
no fino a che non le deci
de la DC, e evidente allo-
ra che noi avremmo tra-
s forma to il nostro pait i to 
da un parti to che ha una 
prospettiva in un partito 
che una prospettiva non ce 
l'ha piii. 

Ai compagni socialisti »i 
chiede - rompete coi comu
nisti, distruggete ' legami 
che tengono unite le vostie 
masse alle masse comuni-
ste, isolate il Partito co-
munista e allora saremo 
amici. Ma questo che co*a 
vuol dire? Sappiamo be
nissimo che i due partiti 
sono autonomi, ma l lega-
nn unitari esistono alia ba
se, nelle organi / /a / ioni sin-
dacali, nelle organiz/a/ioni 
contadine, nelle organi/za-
zioni cooperative; esistono 
e devono esisteie dapper-
tutto dove si oigamz/ino 
delle forme di poteie auto-
nomo, dal basso. I legami 
unitaii sono qualcosa di 
essenziale per la for/a del 
movimento delle classi la-
voratrici italiane; non si 
pud rinunciare a questi le
gami unitari . a meno che 
non si voglia fare alle classi 
dirigenti conservatrici, lea-
zionarie, il regalo di avere 
esse una nuova prospetti
va, di costringerci a lotta-
re in condizioni piii dure 
che nel passato, e in con
dizioni sempre piii difficili. 

Noi difendiamo, quindi, 
contro l'attacco che viene 
daU'attuale gruppo diri-
gpnte democristiano, i le
gami unitari che tuttora 
sono grandi, che esistono 
nel nostro paese. Li difen
diamo anche dalle esita-
zioni. dalle incertezze che 
sembrano affiorare nelle 
posizioni di alcuni dirigen
ti del PSI. 

Concludendo, il compa
gno Togliatti ha affermato 
che deve essere chiaro al-
l 'elettorato italiano che, se 
si vuole andare avanti, se 
si vuole respingere l 'attac
co che ci viene dal grup
po dirigente democristiano, 
una cosa sola bisogna fa
re: concentrare i voti sulle 
liste del PCI, far compren-
dere a tut t i che non si va 
indietro ma si va avanti 
nello sviluppo della nostra 
forza, nell 'estensione delle 
nostre posizioni. 

Per conseguire questo 
risultato dobbiamo rivol
gerci a tut t i ; non vogliamo 
la rissa con nessuno, ma 
con tutt i sollecitiamo un 
dibatt i to chiaro, onesto, il 
quale precisi quali sono i 
problemi in gioco e faccia 
comprendere quale e la h-
nea che noi proponiamo ai 
lavoratori . E' una linea di 
pace: rifiuto del l 'armamen-
to atomico del nostro Pae
se, politica di distensione, 
fine del ter rore atomico che 
oggi grava sugli uomini: 
politica di aper tura , di rin-
novamento della organizza-
zione governativa e dello 
Stato, di estensione, di svi
luppo delle autonomie lo-
cali e delle forze autono-
me di tu t te le categorie. 
Politica di r innovamento 
delle s t ru t tu re della nostra 
societa civile, a part ire dal
la scuola e giungendo sino 
alia magis t ra tura ; rinno
vamento delle s t ru t ture 
della nostra societa civil* 
secondo i principi della Co
stituzione e in modo tale 
che garantisca alle classi 
lavoratrici una sempre piii 
ampia ed efficace parteci-
pazione alle gestione del 
potere. 
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