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Dal nostro inviato 
PARIGI, 21 

Come i nostri lettori 
$anno, i termini di un 
dialogo, di un conjronto, 
di una discussione politi
co e ideale tra i partiti 
comunisti c socialdemo-
cratici si sono andati po-
ncndo in Europa come 
sempre piu urgenti e ne-
cessari al fine di delinea
te e far avanzare la pro-
spettiva ~ dell'unltii fra 
tutte le forze che si rl-
chiamano al sociallsmo. 
L'lntervista che il scgre-
tarto gcnerale della SFIO. 
Guy Mollet ha accordato 
a 1'Unita. e che qui di 
seguito pubblichiamo, va 
cons'tderata in questo 
quadro. E' facile accor-
gersi che in essa sono 
contenuti giudlzi, prese 
di posizionc e apprezza-
inentl e viene adoperato 
talvolta un linguaggio. 
che snl piano storico, 
ideologico e politico, noi 
iion condividiamo ed anzi 
re^pinyiamo nettamente 
Essa costiluisce tuttavia 
la voce di un interloctt-
tore impegnato, it quale 
sembra aver compreso 
Vimpossibilita di sottrar-
si oggi al dibattito e alia 

discussione non solo con 
i purtiti comunistt al po-
tere e negli altri paesi 
sociulisti, ma con i par
titi comunisti nell'Occi-
dente capitalistico. »Afaf, 
fino ad oggi — mi ha det-
to Guy Mollet. in una 
sorta di premessa — lo 
avevo dato una intervi-
sta ad un glornale comu-
nista. Se rompo qucsta 
rcgola, e perche si pon-
gono probtemi std quali 
dovrebbero riflettere tut-
ti i lavoratori dei nostri 
due paesi ». 

La risposta ' da parte 
dei comunisti italiani su
rd pubblicata da Guy 
Mollet sul settimanale 
ufflciale della SFIO, De
mocratic '64, cost come 
il testo che oggi appare 
*u l'Unita, sara ripreso 
la prossima settimana 
dal periodico socialista a 
Parigl. ^ 

Guy Mollet, che lo ho 
Incontrato tre volte net 
corso della preparazione 
del testo di qucsta inter-
vista, appare oggi come 
un uomo che e stato por-
tato dalle lezioni deUa 
storia ad avvertire que-
sta esigenza fondamenta-
le: per aprire una alter-
nativa democratica in 

Europa, che si contrap-
ponga validamente al
ia attuale , situazione, 
Tunica prospettiim possi
ble e quella di una nuo-
va unita fra le forze che 
si - richfamano al ' socia-
lismo. Questa posizionc 
egll continua a mantene-
re anche dopo le difficol-
ta sopravvenute specie 
dopo la nascita del
ta candidatura Defferre. 
Guy Mollet esce infattl 
dal Congresso straordi-
nurio della SFIO, ponen-
dosi in un certo senso, 
alia testa dell'ala sinistra 
del partito socialista, e 
rtuendicando - contro -H 
confuso programma del 
candidato alia presiden-
za — che pecca aperta-
mente di collaborazioni-
smo con le forze del neo 
capltalismo francese — 
una prospettiva di rin-
novamento democratico 
e socialista, che presup-
pone, necessariamente, 
nelle sue tappe future, 
anche lo sviluppo del 
dialogo e dell'azione con 
il PCF. Per un concorso 
di circostanze pohtiche 
sorprendenti, quest'uo-
mo, che sembrava legato, 
anima e corpo. ad una 
certa storia della social-

democrazia francese, alia 
visione classica delta ge-
stione dello Stato bor-
ghese da parte dei social-
democratici, con tutti t 
guasti che ne sono de-
rivatl per la democrazia 
in Francla, d quegli che 
mostra oggi la maggiore 
volontd d'aprire di 
fronte al partito nuot'i 
orizzonti, e che mdica 
una direzionc e uno svi-
luppo delle cose nel sen
so opposto a quello del 
passato. 

Non sta a noi giudica-
re questa metamorfosi 
Quello che possiamo dire 
e che Mollet, assumendo 
tali posizioni, ha rischia-
to di essere messo in mi-
noranza dal Congresso, 
e che, per la prima vot-
ta, nella sua lunga sto
ria di segretario genera
te della SFIO, egli si e 
trovato in una situazione 
difficile, incalzato dap-
presso da quella de-
stra socialdemocratica, 
che aveva costituito in 
passato il suo punto di 
appoggio fondamentale 

Guy Mollet mi e ap-
parso net colloqui avutt 
con lui — e di cut pub-
blichiamo qui, per desi-
derio del segretario ge

nerate della SFIO, esclu-
sivamente la parte con-
cemente question! di in-
dirizzo generate, cui egli 
ha acconsentito di ri-
spondere • pubblicamente 
— come un uomo sostan-
zialmente preoccupato di 
questi probtemi: mantc-
nere I'unita del partito. 
contribuire alia etabora-
zione di una strategia po
litico capace di raggrnp-
pare cattotici, soci'ilisti e 
comunisti, in urw «hie-
ramento unitarto, it solo 
blocco che possa costi-
tuire una alternativa a I. 
golllsmo e infine. piu cri-
tico verso il passato dt 
quanta cio non appola 
nel testo che pubbtichia-
mo. La sua maggiore lu-
cidita politico, rispetto 
agli altri leaders delta 
SFIO, sta, a mio avvlso, 
nell'avvertire <• che I'epo-
ca di una gerenza »tnno-
cente • e tranquitta de-
oti interessi dello Stato 
borghese da parte della 
socialdemocrazia — uscl-
ta stritolata datt'abbrac-
cio con De Gaulle — e 
tramontata, e che non vi 
e piii alternativa reale di 
potere senza il collega-
mento con le forze dei 
partiti comunisti. 

M. A. Macciocchl 

Ecco il testo 
delTintervista 

di Guy Mollet 

Fra le vostre domande mi 
fcjermetterete' di - sceglierne una, 
perche essa pone un problema 
importante che va molto aldila 
della congiuntura attuale: 

- Cosa intendete dire quando 
parlate di obiettivi a lungo ter
mini . di «avanzata verso la 
societa socialista » e quando ag-

• giungcte che « l e possibilita di 
successo sono oggi piu grandi 
che mai, tenuto conto di una 
evoluzione nelle file dei catto-
lici e nelle file comuniste»? 

RISPOSTA: E' normale che i 
membri del Partito socialista — 
e tra essi il segretario generale 
— si preoccupino di preservare 
quello strumento che e il par
tito perche esso sia pronto e 
disponibile quando suonera Tora 
delle trasformazioni profonde 
della nostra societa. 

Quebto suppone che in ogni 
istante i membri del Partito 
siano in grado di analizzare la 
situazione politica economica e 
sociale nel nostro Paese e nel 
mondo; che essi commisunno 
esattamente le probability attua-
li con le possibilita; e in fun-
zione di questa analisi e di 
questo apprezzamento, essi defi-
niscano la tattica deH'oggi, ba-
dando a che questa tattica non 
faccia o non lasci dimenticare 
a chicchesia l'obiettivo finale. 

Occorrerebbe piii di una rapi-
da intervista per riprendere que
sti diversi punti e sviluppnrli. 
Consideriamo solo Tessenziale 

La Francia e di fronte a un 
problema politico particolare: il 
gollismo. Non e mia inlenztone 
studiarne qui l'esatta natura Vo-
glio solo considerare il fatto che 
esso e assai piu la conseguenza 
che la causa della situazione tn 
cui si trovano i lavoratori fran-
cesi — quando dico lavoratori, 
comprendo in questo termine 
tutti quelli che il regime eco-
nomico sfrutta, ne abbiano o no 
coscienza. 

Ora, la condizione in cui si 
trovano i lavoratori francesi, e 
assai simile a quella dei lavo
ratori italiani. Francia e Italia 
sono i due soli Stati al mondo 
dove i lavoratori — nella misu-
ra in cui sono politicamente ira-
pegnati — si dividono fra cat-
tolici. comunisti e socialdemo-
cratici. 
- Finora, la Chiesa romana ha 
appoggiato Torganizzazione di 
formazioni politiche nelle quali 
spesso coesistono lavoratori e 
padroni, conservalori e progres-
sisti, basate unicamente sull'ap-
partenenza alia Chiesa. La stes-
sa Chiesa, nascondendosi dielro 
la regola che consiste nel ri-
s pet tare il potere costituito. si 
e spesso comportata come il fe-
dele sostegno della piu reaziona-
ria borghesia capitalistica e del 
piu settario conservatorismo -I 
lavoratori cattolici non erano 
autorizzati a conciliare la loro 

•fede religiosa con il loro desi-
derio di trasformare la societa 
in direzione di una maggiore 
giustizia e hberta Se essi vole-
vano organizzarsi, questo era lo
ro negato: esempio l'atteggia-

.rnento della Chiesa nei confront! 
del < Sillon >. 

Se essi manifestavano il loro 
desiderio di ad e n re a una or-
jmiTTtiTinnr socialista, si trova-

vano scomunicati. Anche i pa-
pati < sociali > hanno preso po-
sizione contro questa possibilita, 
e Pio XII si spinse fino ad af-
fermare che < non si puo essere 
nello stesso tempo buon catto-
lico e vero socialista >. 

L'anticlericalismo suscitato da 
questo atteggiamento della Chie
sa Romana veniva spesso messo 
in caricatura e presentato come 
una lotta antireligiosa, il che raf-
forzava ulteriormente I'unita dei 
cattolici. II comportamento degli 
Stati caduti sotto l'influenza co-
munista e la lotta antireligio
sa combattuta ad un certo mo-
mento nel loro interno confer-
mavano evidentemente la Chie
sa Romana nel suo atteggia
mento. 

Ecco dunque milioni di lavo
ratori perduti per la lotta rivo-
luzionaria. 

I desid 

Lr 

Fino ad oggi la chiesa stali-
niana si era comportata con lo 
stesso settarismo, la stessa in-
tolleranza. Anch'essa aveva crea-
to una societa chiusa, con regole 
imperative. L'ubbidienza assolu-
ta « perinde ac cadaver > vi si 
alleava alia fede piu sincera. II 
fine giustificava i mezzi. 

Anch'essa ha conosciuto i pro-
cessi colossali e mostruosi, l'ana-
tema, le condanne, le scomuni-
che, gli interdetti. Ha preteso e 
talora ottenuto 1'abiura dei col-
pevoli, e la parola piu dura che 
ho udito di condanna a 
comportamento e quella di Kru 
sciov che ci diceva: «Occorre 
farla finita per sempre con quel 
periodo di Inquisizione ». 

Senza dubbio sono numerosi 
i lavoratori comunisti italiani e 
francesi che hanno preso co
scienza del fatto che quell'atteg-
giamento non era socialista e 
non corrispondeva in alcun mo-
do all'evoluzione nei loro paesi, 
li isolava, spezzava le possibilita 
di unita fra i lavoratori, e per 
cio stesso li condannava a non 
svolgere nessuna funzione reale 
in rapporto all'evoluzione del 
loro proprio destino. Ma era loro 
vietato di dirlo, se non volevano 
diventare apostati, eretici, tradi-
tori, crumiri. 

Di fronte a questi due atteg-
giamenti e per molti aspetti wn* 
tro di essi, si sono levati i socia-
listi. Denunciati come * rifor-
mati» da alcuni, perche affer-
mavano il loro rifiuto di accetta
re la verita come nvelata una 
volta per tutte e credevano che 
essa e una costante ricerca e 
un perpetuo divenire. da altri 
come « riformisti >, perche rifiu-
tavano gli schemi sistematici e 
credevano che in ogni istante 
bisogna procedere verso Tideale 
tenendo conto del reale, essi han
no avuto un compito ingrato e 
un'avanzata talvolta incerta. 
- E' tanto piu facile, soprattut-

to di fronte ai giovani, fare ap-
pello alia fede che non alia 
ragione. Clie i socialisti abbiano 
— nella loro preoccupazione di 
preservare I'essenziale — com-
messo degli errori. 6 troppo evi-
dente, ed essi hanno anche, per 
natura, la tendenza ad essere i 
primi a riconoscerli e procla-
marli. Per loro l'autocritica non 
c soltomissione alia regola ma 
preoccupazione costante; non e 
allineamento alia legge imposta 

dal passato ma ricerca costante 
del meglio per l'avvenire. E' la 
conseguenza logica della loro 
scelta di uomini, inerente alia 
loro coscienza e alia loro ragione. 

Nel corso degli ultimi anni 
queste tre famiglie che si divi
dono i lavoratori, si sono trova-
te alleate ovvero opposte l'una 
all'altra. 

Quando un comune nemico 
minacciava una delle tre nelle 
sue preoccupazioni essenziali o 
persino nella sua esistenza, i mi-
gliori militanti si ritrovavano 
uniti in una stessa lotta. Pur ri-
manendo differenti e anche con-
trapposti, comunisti, socialisti, 
cattolici si levavano contro il fa-
scismo hitleriano o mussolinia-
no. Oggi in Francia* salve tutte 
le differenze, uomini delle me-
desime tendenze si levano con
tro gli orientamenti di certi as-
sertori del « neogollismo >. 

In altri periodi, in Francia, so
cialisti e comunisti hanno potuto 
riunire i loro sforzi, quando la 
Chiesa cattolica cercava di pro-
fittare della situazione per attac-
care il principio essenziale della 
tolleranza — cioe della laicita 
— nello Stato e nella scuola. 

Inversamente. socialisti e cat
tolici si sono uniti quando gli 
stalinisti cercavano di creare 
una situazione anarchica da cui 
speravano di tirar profitto, poi-
che il loro successo avrebbe mi-
nacciato per i cattolici la liberta 
del loro culto, e per i socialisti 
la liberta senz'altri aggettivi. 

ganizzazione e la societa degli 
uomini. 

Questo e quanto • i socialisti 
hanno sempre affermato. La 
Chiesa cattolica ha contraddetto 
a lungo il nostro punto di vista 
aflermando che e'era antinomia 
tra le due idee. Da parte loro nu
merosi sono Stati i marxisti co
munisti i quali hanno affermato 
che l'accettazione del materiali-
smo storico implicava l'adesione 
al materialismo dialettico. 

Ma le cose vanno avanti. Nel-
Penciclica «Pacem in terris >, 
che il mondo intero ha salutato 
per la speranza di pace di cui 
essa e portatrice, il papa Gio
vanni XXIII ha affrontato altri 
problemi. Vi si trova dunque il 
passaggio seguente: « Non si pos-
Fono neppure identificare false 
dottrine filosofiche sulla natura, 
Torigine e il destino dell'univer
so e dell'uomo, con movimenti 
storici e finalita economiche, so
ciali, cultural! e politiche, anche 
se questi movimenti sono stati 
originati da quelle dottrine e da 
esse hanno tratto e traggono tut-
tora ispirazione. Giacche le dot
trine, una volta elaborate e de
finite. rimangono sempre le stes-
se; mentre i movimenti suddetti, 
agendo sulle situazioni storiche 
incessantemente evolventisi, non 
possono non subirne gli influssi 
e quindi non possono non andare 
soggetti a mutamenti anche pro-
fondi. Inoltre chi pud negare che 
in quei movimenti. nella misu-
ra in cui sono conformi ai detta-

n i l p < ; t n
 m i d e " a retta ragione e si fanno 

i7i?„,_ interpret! delle giuste aspirazio-
ni della persona umana. vi siano 
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le sue grandi linee 
fa un socialdemo-

Tale e nelle 
1'analisi che 
cratico. 

La sua conclusione: finche du-
rera cosi, la borghesia capitali-
sta avra vinto. quale che sia la 
forma politica che essa possa 
avere assunto. 

Ora, io ho detto che sono ot-
timista. Perche? 

Prima di tutto perche i fatti 
eccnomici e sociali spingono al 
socialismo. Le nostre soluzioni 
penetrano la societa. I liberali 
parlano di pianificazione, i con-
tadini di cooperazione e finan-
che di socialismo. Io non credo 
a quelle trasformazioni che a 
volte sono tali solo di nome. Tut-
to cio pud essere soltanto tattica 
e noi dobbiamo essere prudenti. 
Ma pud anche darsi che si pre-
parino mutamenti sen. 

Ma cio che, ai miei occhi, £ 
ancora piu importante e che le 
ragioni di divisione fra i lavo
ratori sembrano indebolirsi. e 
possono sparire se le schiarite 
di oggi sono destinate ad esten-
dersi domani. Io diffido spesso di 
certi sedicenti < socialisti cri-
stiani > o < cristiano socialisti >. 
Credo che i cristiani sinceri non 
debbano apprezzare che si voglia 
quahficare il cristianesimo. Non 
e'e una maniera socialista di es
sere cristiani. Che essi ammetta-
no che non e'e egualmente una 
maniera cristiana di essere socia
lista, come non e'e una maniera 
razionalista o altra Si puo essere 
un cristiano ed essere o non es
sere socialista. Egualmente si 
pud essere un socialista e essere 
o non essere un cristiano. Le due 
nozioni non sono ne contraddit-
torie ne complementary si rife-
riscono a campi diversi. 

La prima interessa l'origine e 
la finalita dell'uomo, l'altra l'or-

elementi positivi e meritevoli di 
approvazione? >. 

Che cosa significa questo se 
non proprio fissare la differenza 
tra la concezione materialista 
della storia e il materialismo fi-
losofico? 

E quale speranza noi possiamo 
trarne per il giorno in cui i la
voratori cattolici avranno com
preso che essi possono — senza 
rinnegare la loro fede religio
sa — operare con altri uomini 
di buona volonta per costruire 
una societa che li liberi da tutte 
le forme di oppressione capita-
lista. 

Alio stesso modo, sono convin-
to che il mondo comunista e in 
via di trasformazione. 

Le conversazioni, che la dele-
gazione della SFIO ha avuto con 
i dingenti del PCUS e piu par-
ticolarmente con Nikita Kru-
sciov, ci hanno dato sicure sod-
d;?fazioni su molti punti: denun-
zia dello stalinismo e del culto 
della personalita; denunzia altre-
si della tesi della inevitabilita 
della guerra. Su altri punti le 
risposte sono state meno chiare 
o anche francamente scoraggian-
ti. Non en tro nei dettagli, che 
ho largamente sviluppato sul Po-
pulatre, su Democratic '64 f sul
la Revue socialiste. 

Non voglio - considerare che 
I'essenziale: anche qui qualche 
cosa si muove. 
" Senza dubbio non e in un av-
venire molto prossimo che i la
voratori francesi — o italiani — 
faranno la loro unita, ma si pud 
guardare al domani con maggior 
fiducia di ieri. 
- L'ecumenismo come la coesi-

stenza portano con se un loro 
dinamismo interno: la tolleranza 
e la liberta sono in fondo alia 
nostra via. 

al premier turco 

ANKARA — 
L.' attentatore 
del prlmo mi-
nlstro turco, 
11 32enne Ma-
tut Suna, su-
btto d o p o 
l'arresto, am. 
marietta to 
(Telcfoto AN
SA-* l'Unita s) 

Dallas 

I Vivaci scontri fra 
I accusa e difesa 
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al processo Ruby 
Piu volte ridicolizzato in aula I'istrionismo del-

I'awocato difensore, Melvin Belli 

11 

DALLAS. 21. 
Ieri pomeriggio. al processo 

a Jack Ruby, accusa e difesa 
sono finalmente riuscite a met-
tersi d'accordo su un primo 
candidato per l a giuria che do-
vra decidere suirassassinio di 
Lee H. Oswald, incolpato dalla 
polizia per Tattentato a Ken
nedy II candidato ritenuto ido-
neo e un uomo sposato di 35 an
ni. Max Causey, padre di due 
bambini, laureato e speeializ-
zato in pedagogia. imp'.egato in 
uno stabilimento elettronico m:-
litare. L'uomo ha prestato g.u-
ramento e si e messo a d:sposI-
zlone del tribunale. . 

Prima di lu: 23 candidati era-
no stati respinti. principalmen-
te perche hanno dichiarato di 
nutrire preconcetti contro la 
pena di morte o perche si sono 
gia formati un*op:n:one sulla 
colpevolezza deirimputato. n 
Causey ha pure visto una tra-
smissione televisiva del crimi-
ne di Ruby, ma ha detto di non 
avere preconcetti sulla tesi del
la temporanea insanita di men-
te deirimputato. 

Ieri. U principale difensore 
d; Ruby, awocato Belli, ha ch-.e-
sto ancora una volta di trasfe-
rire il processo in altra citta 
Con tono istriomco- Melvin 
Belli ha tessuto l'elogio di Dal-

' las: - Non credo vi sia un'altra 
citta i cui abitanti s.ano cosi 
integri e onesti come a Dallas 
Sono padri di famiglia. uomini 
di D:o. uomini di chiesa.--. Ma 
ha concluso che a Dallas - sono 
successe troppe cose- e -non 
si possono piu assolvere i do-
veri civici in modo veramente 
coscienzJoso ». Da notare che a 
Dallas vi so«o ogni anno, piu 
assassini che in tutta ringhil-
terra. 

Prima di dirsi favorevole al-
, Taccettazione di Causey come 
g'urato. Belli si e rivolto a 

uby che ha fatto un cenno 
di assenso Quindi ha dichiarato 
che U candidato e il tipo ch# 

' ci vuole: riflessivo e poco sog-
getto a crisi emotive. 

Anche nell"udienza di Ieri. 
non sono mancati gli scontri 
La difesa si e lamentata per il 
poco spazio di cui dispone, in-
torno al suo tavolo: - Protesto 
— ha detto Belli: — qui siamo' 
mrcoodati da agenti di polizia. 1 

per la scelta della giuria in 
atteggiamento di grande tensio 
ne nervosa. L'avv. Belli sostie 
ne che in queste quattro gior 
nate di processo 1'imputato e 
stato spesso colto da - crisi de 
pressive -. Se sara assolto — ha 
detto l'awocato. che non perde 
occasione per propagandare 
grossolanamente la sua tesi — 
Ruby dovra farsi curare da 
uno psichiatra 

n procuratore Wade ha detto 
che nel giro di due o tre setti-
mane una giuria potra essere 
costituita A Dallas pero non si 
e dello stesso parere ed era 
nevitabile che venisse coniata 

questa battuta: - Dicono che sia 
il processo del secolo. ma e pio 
facile che diventi il processo 
del secolo venturo». 

Firenze 

DALLAS — II primo dei 
dodici giurati che dovran-
no decidere sulla sorte di 
Jack Ruby. 

(Telefoto AP-« lTJnita ») 

A Norimberga ho visto dei pro-
cessi in cui non e'era un cosi 
imponente schieramento di po-
liz.a -. Poi. perd. Melvin Belli 
e stato costretto ad ammettere 
che non aveva presenziato ad 
alcun processo a Norimberga 
n giudice Brown, che presiede 
il tribunale, non ha nemmeno 
dato ascolto alia protesta del 
l'awocato. 

Un alrro incidente e scoppia 
to quando un awocato della di 
fesa Joe TonahHl. ha chiesto a 
un candidato che cosa pensasse 
del tema della cospirazione co
munista. nell'attentato d; Dal 
las. L'assistente del Pubblico 
Ministero. Jim Bowie ha osser 
vato: - E* come chiedere al capo 
del FBI. Edgar Hoover, quanti 
siano i comunisti americam" che 
non conoace-. Belli e Tonahill 
sono insorti gnd^ndo che que
sto sigrriflcava gia supporre che 
Ruby abbia fatto parte di un 

[complotto comunista. 
Ruby segue il dibattimento 

La Pira riceve 

una delegazione 

di antifascist! 

del Portogallo 

L'attentatore h un elet-
tricista seguace del 
defunto dittatore Men-

deres 

ANKARA, 21. 
Ismet Inonu, presidente del 

consiglio e leader del Partito 
repubblicano popolare, e 
scampato stamane ad un at-
tentato, mentre si accingeva 
a recarsi, in automobile, dalla 
presiden/a del consiglio alia 
camera dei deputati. L'atten-
tato e avvenuto alle 11,30 
(ora locale). L'attentatore — 
poi identificato per l'elettri-
cista trentaduenne Mesut Su
na — ha sparato tre colpi di 
pistola, nessuno dei quali ha 
raggiunto il vecchio primo 
ministro. Mentre sparava, Su
na ha gridato: < Spero di uc-
ciderti! Sarebbe una fortune 
per il nostro Paese! >. I 
proiettili hanno forato la la-
miera deU'aiitomobile, ed 
uno e passato a pochi centi-
metri da Inonu. 

Un ufficiale dell'esercito, 
presente alia drammatica 
scena, ha estratto a sua volta 
la pistola ed ha sparato un 
colpo contro il Suna, man-
candolo. Subito dopo, gli 
agenti addetti alia protezione 
del primo ministro sono bal-
zati addosso all'attentatore, 
disarmandolo e immobiliz-
/andolo. Testimoni oculari 
hanno riferito che una picco-
la folia ha tentato di linciare 
l'attentatore, ma gli agenti 
sono riusciti a portarlo via in 
gran fretta. 

Mentre Inonu si recava al 
Parlamento, dove riceveva le 
congratulazioni per lo scam
pato pericolo da parte dei 
deputati, dei senatori e dei 
ministri, l'attentatore veniva 
interrogato dalla polizia po
litica. Secondo le prime no-
tizie non ufficiali raccolte 
dalla stampa, il Suna sarebbe 
un elettricista giunto due 
giorni fa nella capitate dalla 
cittadina di Kayseri (Cesa-
rea), dove lavorerebbe in 
una centrale elettrica. Avreb
be dichiarato di non appar-
tenere a nessun partito e di 
aver sempre desiderato di uc-
cidere Inonu, come respon-
sabile del colpo di Stato mi-
litare con il quale il 27 mag-
gio 1960 l'esercito rovescid la 
dittatura di Bayar e di Men-
deres (quest'ultimo fu poi 
condannato a morte e giu-
stiziato, mentre Bayar fu 
condannato all'ergastolo). 

In seguito sono state dif
fuse alcune voci, secondo le 
quali un autista, ed un gior-
nalista sportivo di un quoti-
diano della sera, Lutzi Aktas, 
sarebbero stati fermati in re-
lazione con la sparatoria. 

L'attentato di stamane e 
avvenuto in un momento di 
crisi profonda e drammatica 
per la Turchia. L'incapacita 
dei successori di Menderes di 
soddisfare le esigenze di giu-
stizia, di ^rogresso, di liberta 
della parte piu avanzata del
la classe operaia, dei conta-
dini e degli intellettuali e ap-
parsa evidente in questi ul
timi quattro anni. Le liberta 
democratiche, di fatto, non 
sono state ripristinate. I co
munisti sono sempre perse-
guitati. Nelle campagne, 
mentre un programma limi-
tato di riforma agraria e sem
pre sulla carta, la miseria e 
piu terribile che nel passato. 
Durante il raccolto del *63, un 
milione di braccianti sono ri-
masti senza lavoro (nelle al-
tre stagioni sono circa tre mi
lioni). E* diminuita la pro-
duzione della lana, dell'ac-
ciaio e dei minerali di ferro. 
I debiti con l'estero hanno 
raggiunto la cifra di un mi-
liardo e 250 milioni di lire 
turche. 

La delusione dei ceti piu 
politicizzati ha provocato 
grandi manifestazioni, so-
prattutto ad Istanbul, ed un 
duplice tentativo insurrezio-
nale dei cadetti e giovani uf
ficiali. Purtroppo, perA, a 
causa del basso livello poli
tico delle grandi masse ru-
rali. il peggiorare delle cose 
ha favorito il rinvigorirsi del
la destra piu reazionaria. AI-
Ie elezioni amministrative 
del 17 novembre. il cosiddetto 
« Partito della giustizia >, che 
raccoglie i seguaci di Mende
res ed ha una grande in
fluenza soprattutto nelle 
campagne. ha riportato una 
schiacciante vittoria, conqui-

il 60 per cento dei 
seggi. 

Da questo momento, si e 
cominciato a parlare con in-

HRENZE, 21. 
Ieri mattina, a Palazzo Vec

chio, il sindaco on. La Pira ha ^ a ' j " 
ricevuto una delegazione delj 
Fronte patriottico di liberazione 
nazionale portoghese costituita. 
fra gli altri, dai signori Pedro 
Soares e Ruy Cabecadas allajsistenza di contatti semi-clan-
quale ha rivolto parole di so-'destini fra i rani HPI * f»ar-
lidarieta per il lavoro fino adi S?« 3Lll» J n d f i -^ . i l : 

ora svolto e Io augurio di pio J ^ j S " « JR"! 1 "? » fd . •?» 
grandi successL 

La delegazione del Fronte pa
triottico di liberazione naziona
le portoghese, e stata anche n-
cevuta dal vice sindaco di Fi
renze e direttore della rivista 
-II Ponte-. L'altro Ieri sera, 
alia Casa dello studente di Pisa, 
gli antifascist! portoghesi ave-
vano parlato davanti ad un va-
sto pubblico di universitari pi-
sani, che li aveva calorosamente 
applauditL 

ufficiali dell'esercito per ro-
vesciare Inonu e ripristinare 
un regime di reazione a pert a. 
Solo la crisi di Cipro, che 
Inonu ha saputo sfruttare con 
una certa abilita per creare 
un clima di « riconciliazione 
nazionale nell'ora del perico
lo > ha impedito finora che 
la crisi esplodesse in super-
ficie in tutta la sua dramma-
ticiti. 
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