
PAG. 12 / fattl d e l m o n d o l ' U n i t i / mercoledi 11 mono 1964 

Secondo un rapporto della commissione esecutiva 

rassegna 
internazionale 

Forza H 
• piano Gomulka 

II ministro delta Difcsa di 
Bonn, Von Hassel, ba rot-
to ancora una volta la atmo-
sfera di reticcnza die cir-
conda la forza tnultilatcrale e 
il ruolo clie in essa dovrebbe 
avere la Cermania federate. 
<r Noi — ha detlo in sostanza 
Von Hassel parlando ad un 
gruppo di giomalisli dancsi e 
norvegesi — non chiedercmo 
mai di a vere armi atomiclie 
per noi soli. Cit> die no! vo
gliamo e solo dividere la re-
apoiuahilitd dcllo evt-nuiale 
impiego di quisle armi ». II 
mezzo per raggiiingcre tale 
obieitivo e la organizzazione 
della forza multilnterale die 
— ha aggiunto il ministro — 
consenting di stabilire legami 
aolidi e dtiraturi tra l'Euro-
pa e gli Stati Uniti. 

Difficilmente il signor Von 
Uas&el avrebbe potuto essere 
piu eeplicito e piii diiaro. Î a 
Germania di Bonn rintincia 
dunque, bonta sua, a richie-
dere armi atomiche per pro-
prio conto ma diiede di par-
tecipare alia decisione sullo 
impiego dclle armi atomidie 
che verranno date in dolazio-
ne alia forza multilaterale del
la Nato. E' possibile die tra 
i aostenitori del progetlo ame-
ricano-tedeseo si trovino per-
•one disposte a far passare la 
prima parte della dichiarazio-
ne di Von Hassel come una 
prova della a misura» dello 
Stato Maggiore di Bonn. In 
realta, il signor Von Hassel e 
i auoi colleghi sanno molto 
bene che in nesstm enso, mai, 
la coscienu civile del mondo 
permetterebbe 1* armamento 
atomico della Cermania di 
Bonn, e per di piii autonomo. 
La cr conccssione» che egli 
mostra di fare, quindi, non e 
che un modo di prenderc at-
to della realta. Ma e un mo
do abile. Perche- su quella 
«r conccssione» si innesta la 
richiesta di en Ira re a far 
parte del numcro dclle poten-

re piu grave nel MEC 
la spinta 

all'inf lazione ze nccidenlali in cr.tdit di de-' 
cidere circa I'inipicjro delle 
armi alomiche. 

E* una richiesta die va rc-
spinta senza mezzi termini da 
ognuno dei pnesi che in qual-
che modo si trovano implica-
ti nel progetlo nmericano-te-
desco. E poiche- 1'Italia e Ira 
qucsti, il governo dovrehlx; 
senza imlugio significarc a 
Washington c a Bonn die se 
l'adesione alia for/a multila
terale doveshe cntuportare, ro-
me appare inevitubile. un po-
tcre di co-decisione della 
Germania di Bonn sull'impie-
go di queste armi, anche la 
adesione alio studio del pro
getlo, come si atna inniiift.ire 
ralteggiamenlo di partccipa-
zione dell'Italia alia urganiz
zazione della forza II, ver-
rebbe immediatamente riti-
rata. I socialisti per prim! do-
vrebbcro nuioversi in questo 
senso. Non hannn sempre 
detto che la accetlazione del 
progetto era condizionala al 
ruolo che nella forza H 
avrehlte nssunto la Germania 
di Bonn? Von Ha^el si e 
incaricato di specificare di 
che si tratla. Perrhe dovreb-
l>cro ancora esiiare? 

II governo italiano fareb-
be bene, d'altra parte, a far 
conoscere il proprio atteggia-
mento sulle recenti propoMe 
polacchc per il congclamcn-
to degli armamenti atomic! 
in alcuni paeti dell'Europa 
cenlrale. E* del tutlo diiaro 
che il solo governo europeo 
dfcisamcnle contrario al nuo-
vo piano pnlacco e il gover
no della Germania orciden-
tale. La ragione e eridente: 
se il territorio della Repul*-
bliea di Bonn, con i snoi 
port! e i suoi acmnnrti, ve-
nisse inelnso nell'area di 
congelamcnto. ocni ambizinne 
nucleare vcrrebbe liquidala 
senza possibilita di appello. 
Ma puo il governo italiano 
condizionare il sun allesgia-
mento. in materia cosi vitale. 
agli interessi della Germania 
di Bonn? 

a. j . 
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In Italia il piu alto au-
mento dei prezzi nel 
1963 - Controproposte 
americane per il nego-
ziato Kennedy sui pro-
dotti agricoli -« Fronte 
comune» delPAmerica 
latina verso il Mercato 

comune 

Minacce turche 
di intervento 
unilaterale 

II gen. Gyani prende una licenza - Aspri combatti-
menti ieri a Malia, alle pendici dei monti Trodos 

NICOSIA, 10. 
Anche oggi e stata una san-

guinosa giornata di scontri nel-
l isola di Cipro. Tornata una 
certa calma (che purtroppo non 
e ancora rassicurante) nella cit
ta di Ktima-Paphos, gruppi ar-
mati delle due comunita si sono 
scontrati presso la citta di Ma
lia alle pendici dei monti Tro
dos. Le forze regolari di polizia 
greco-cipriote hanno qui co-
stretto aila resa i turco-ciprioti, 
i quali banno consegnato una 
sessantina di fucili e relative 
munizioni; poco piu tardi il 
forgone che trasportava questo 
bottino e stato attaccato sui 
monti, ma ha potuto continuare 
verso la sua destinazione. 

A Ktima invece i turco-c i -

Frioti non intendono accettare 
invito alia resa e alia consegna 

delle armi su cui insiste 11 mi
nistro degli Interni. Gerogadjis. 
Questi proseguira domani i col-
loqui con i rappresentanti della 
comunita turco - cipriota. 

Nei combattimenti di Iunedl 
in questa localita, e stato cal-
colato. sono morti 14 tuachi e 
tre greci. I feriti sono 33 turchi 
• 26 greci. 

Delia difficile situazione crea-
ta dalle nuove esplosionl di 
violenza, ha cercato subito di 
trarre profitto il governo turco, 
11 cui atteggiamento minaceia 
seriamente di poire in forse 
l'attuazione delle decisioni del
l'ONU, prese unanimemente la 
•corsa settimana dal Consiglio 
di Sicurezza. 

Nella serata di ier i subito 
dopo l'annuncio dei disordini a 
Ktima, il primo ministro turco 
Inonu ha riunito il consiglio na-
zionale della sicurezza e gli 
rtali maggiori delle forze ar-
mate. Inonu ha Incaricato il mi
nistro turco degli affari esten 
di comunicare ai govemi della 
Gran Bretagna e degli Stati 
Uniti che il governo di An
kara, - d i fronte ai sanguinosi 
awenimenti in corso a Cipro. 
* deci*o a usare tutti i mezzi 
a sua disposizione, sia sui piano 
legale, sia su quello esecutivo. 
per difendere la comunita turca, 
c chiede nel frattempo una pron-
ta ed efficaee mediazione delle 
due potenze interpellate». Si e 
appreso in seguito che tutte le 
licenze della marina sono state 
annullate nei porti meridionali 
della Turchia. 

Non solo la situazione di ten-
sione nell'Isola. ma ora soprat-
tutto le minacce turche di inter
vento unilaterale sono la minac 
cia piii grave alia sovranita del 
risola e alia pace nel Mediter 
|»neo. in un momento in cui 
devrebbe invece essere accele 

rata la formazione delle squa-
dre dell'ONU e l'inizio dell'ope-
ra di mediazione annunciata dal 
segretario U Thant. 

Ma proprio l'azione delle Na-
nioni Unite sembra seriamente 
compromessa: U Thant non ha 
la possibilita di organizzare il 
corpo internazionale perche la 
ONU non pub flnanziarlo. e 
l'appello rivolto ai paesi inca-
ricati di fornire gli uomini. 
percW fomiscano anche i mezzi 
material!, non sembra avere suc-
cesso. D'altra parte il mediatore 
indicato dal segretario generale. 
il vice capo di gabinetto Josd 
Rolz Bennett, e stato respinto 
dalla Turchia. Infine. il gene-
rale indiano Prem Singh Gyani. 
designato per assumere il co 
mando dei - caschi blu -. appena 
giunto a Cipro ha chiesto una 
licenza per motivi familiari ed 
e ripartito per l'lndia. Egli vie-
ne sostituito — come rappresen-
tante di U Thant non come co-
mandante — daH'italiano P. P. 
Spinelli. dell'Ufficio europeo 
dell'ONU. 

Mao Tse-dun 
riceve i delegati 

romeni 
'PECHINO. 10 

L'agenzia di notizie Nuova 
Cina informa che il presidente 
del Partito comunista cinese. 
Mao Tse-dun, ha rieevuto a 
colloquio la delegazione ro-
mena attualmente in visita 
nella Cina ed ha offerto una 
colazione in suo onore. 

Bonn 

Erhard per I'unione 
del MEC con I'EFTA 

Gli egiziani 
alle urne per 
il Parlamento 

IL CAIRO. 10. 
Quasi sette milioni di egizia

ni si sono recati oggi alle urne 
per eleggere i 350 deputati del 
nuovo Parlamento della RAU. 
I seggi elettorali sono stati 
aperti alle 8 di questa mattina 
e sono stati chiusi questo po-
meriggio alle 17. I comitati 
elettorali hanno cominciato al-
lora lo spogllo delle schede e 
i risultati verranno annunciati 
domani sera. II secondo turno 
di elezioni e flssato per il 19 
marxo. 

BRUXELLES, 10 
L'ombra minacciosa del-

l'inflazione continua a gra-
vare sulla s ituazione econo-
mjca dei sei Paesi del mer
cato comune europeo. I dati 
relativi al 1963 pubblicati nel 
rapporto di febbraio del la 
commiss ione esecutiva del 
MEC non lasciano dubbi in 
proposito. E le conclusioni 
che dai dati si ricavano non 
lasciano margine a previsio-
ni ott imist iche. L'aumento 
dei prezzi sia all ' ingrosso che 
ai minuto e stato un feno-
meno costante dell 'anno tra-
scorso che nei primi due me-
si di quest'anno non ha mu-
tato andamento. In questo 
quadro 1'Italia e il caso l i -
mite , con il mass imo dell'au-
mento dei prezzi, con s a l a d 
invariati, con una stasi del la 
produzione industriale. 

Vediamo qualche cifra. 
Alia fine del 1963 i pre/zi al 
minuto erano aumentati , ri-
spetto alia fine del 1962, nel-
le seguenti misure: Italia, 
6,9 per cento; Francia 6 per 
cento; Belgio 4.2; Lussem-
burgo 3,7; Olanda 3,6; Ger
mania occidentale 3.5. Con 
ritmo sostanzialmente immu-
tato. la tendenza al l 'aumento 
si e dilatata, come si e detto , 
anche all'inizio del 1964. 

I tecnici occidentali che 
hanno elaborate il rapporto 
attribuiscono il grave feno-
meno a varie cause, fra cui, 
naturalmente e in primo luo-
go, l 'aumento dei salari, se
guito dal lo squil ibrio fra do-
manda e offerta e da una 
maggiore influenza dei prez
zi piii alti pagati per le ma-
terie prime importate. Ba-
stera pero notare che i sud-
detti tecnici si sment iscono 
da soli a proposito degli au-
menti dei salari: il rialzo dei 
prezzi ha toccato il record 
in Italia, nel Paese cioe ne l 
quale , per loro ammiss ione , i 
salari sono rimasti, nel 1963, 
immutati . 

Nel l 'anno trascorso, il de
ficit commerciale del MEC 
e stato di 2,8 miliardi di dol-
lari. Nel 1962 era stato di un 
miliardo e quattrocento mi
lioni di dollari. In dodici 
mesi , dunque , il deficit e 
raddoppiato. 

A Bruxel les , le prossime 
trattative tariffarie del co-
siddetto Kennedy round so
no all'ordine del giorno. Due 
esponenti del MEC, il be lga 
Jean Rey e il francese Ro
bert Marjolin. hanno riferi-
to al Consigl io dei ministri 
sui colloqui che essi hanno 
avuto a Washington, dove si 
erano recati appunto per di-
scutere sul le ormai imminen-
ti trattative. Essi hanno in
form a to che prima della fine 
di marzo gli Stati Uniti pre-
senteranno de l le contropro
poste ai Paesi del MEC sui 
modo di affrontare le ridu-
zioni doganali per i prodot-
ti agricoli. Per quanto ri-
guarda i prodotti industria
ls sembra che un accordo sia 
da considerarsi possibi le e 
non lontano. 

Oggi a ' Bruxe l les i mini
stri del MEC hanno designa
to il belga Maurice Brasseur 
— ministro del Commercio 
estero — come rappresentan-
te del Mercato comune al ia 
conferenza mondiale del 
commercio che precedera. a 
Ginevra, il Kennedy round. 

Una presa di posizione 
sulla politica agricola del 
MEC viene segnalata da 
Buenos Aires , dove , in un 
pranzo " di congedo ad una 
delegazione deH'Unione par-
lamentare europea guidata 
da Gaetano Martino. il mini
stro argentino Miguel Ange l 
Zavala ha dichiarato che la 
politica agricola del- MEC 
ostacola il commercio del
PAmerica Latina come pure 
i suoi piani di sv i luppo eco-
nomico. Egli ha annunciato 
che i 18 Paesi del l 'America 
Latina hanno costituito un 
« fronte c o m u n e » il quale 
alia prossima conferenza del 
Kennedy round chiedera 
che entro la fine del l 'anno il 
MEC abolisca le tasse e le 
restrizioni interne sui volu
m e del le tmportazioni agri-
cole dal l 'America Latina, 
el imini le sovvenzioni per i 
Paesi del la comunita, attui 
subito un piano per l'aboli-
zione graduate di tutte le li-
mitazioni al ia importazione 
dei prodotti agricoli del la 
America Latina. 

BONN, 10 
II cancell iere tedesco-occi-

dentale Erhard, parlando ad 
un banchetto in onore del 
primo ministro svedese Tage 
Erlander, ha dichiarato che 
il Mercato comune europeo 
c e troppo ristretto > e do-
vrebbe unirsi all'associazio-
ne di l ibero scambio dei 
Paesi dell 'EFTA. 

Durante il discorso Erhard 
non ha mai nomina#to De 
Gaul le o la Francia, ma cer-
te sue dichiarazioni sono sta
te giudicate una velata po-
lemica con il governo di Pa-
rigi. Egli ha detto, fra l'al-
tro, di non credere che 
l'Europa occidentale potra 

divenire < una terza forza > 
ed ha ribadito che la Gran 
Bretagna — il maggiore dei 
Paesi del l 'EFTA e che venne 
esclusa dal MEC per il veto 
di De Gaulle — deve essere 
accolta nella comunita per
che « sarebbe contro la sto-
ria > se l'Europa occidenta
le restasse divisa in due 
blocchi. ' • 

Un riferimento indiretto a 
De Gaulle , e parsa anche 
questa dichiarazione di Er
hard: « Non vogl iamo ege-
monie in Europa >, dal can
cel l iere accompagnata dalla 
affermazione che Bonn « non 
accarezza sogni di egemonia 
ne vuole aver parte a qual-
siasi egemonia >. 

siglio dei ministri: ma, al mo
mento, esistono due < varian-
ti > alia medesima, una delle 
Partecipazioni statali - e j una 
delle Finanze. Quest'ultinia e 
apertamente accusata di fare 
il gioco dei monopoli esteri 
a danno di quello < nazionale >. 
Come non bastasse, la vicen-
da della tassa sulle auto met-
te alio scoperto lo stato di fri 
zione di interessi concorrenti 
nel MEC e pone addirittura 
il problema di un « blocco del
le importazioni» in regime di 
< economia aperta >. 

Ma a parte l'elemento di 

blema del ruolo dei comuni-
sti nella situazione politica 
di oggi. Al momento della ri-
flessione interna e dello esa-
me dello stato delle struttu-
re del partito, si sono accom-
pagnati pero sempre l'inizia-
tiva esterna, l ' impegno a far 
partecipate le piu larghe 
masse ai temi che, interes-
satulo un partito come il no-
stro, non possono non essere 
contemporaneamente temi e 
problemi che riguardano tut
ti i lavoratori. Numerosi e 
coronati da successo sono sta
ti quindi le conferenze stam-
pa, le tribune politiche, i 
comizi, nel corso dei quali i 

Alabama 

Liberi gli uccisori 
d'un ragazzo negro 

nelle riunioni interne sono 
stati portati a confronto con 
I'interesse dei cittadini. 

II partito quindi che doma
ni riunisce a Napoli i suoi 
quadri, i suoi attivisti, i suoi 
militanti per una discussione 
sui ruolo dei comunisti in una 
situazione politica comples-
sa come l'attuale e un par
tito che vuole irrobustire le 
sue strutture, esaltare le sue 
capacita di intervento a tut
ti i livelli, accentuare il suo 
carattere di massa, arricchi-
re la sua vita democratica, 
per essere e diventare sem
pre piii uno strumento effi-
cace della lotta dei lavorato
ri itnliani. 

FIOM 

Nostro servizio 
BIRMINGHAM. 10. 

Si e concluso ieri sera a Bir
mingham. neirAlabama, il pro-
cesso-farsa contro il sedicenne 
Michael Lee Farley ed il suo 
amico Joe Sims di 17 anni: i 
due giovani, bianchi, sono stati 
condannati a sette mesi di re-
clusione e quindi, grazie ai be-
nefici di legge concessi agli in-
censurati, sono stati immedia
tamente scarcerati. Michael Lee 
Farley e Joe Sims non sono 
stati processati per un furto di 
polli, ma per Passassinio di un 
ragazzo negro, il tredicenne Vir
gil Ware del quale sono stati ri-
conosciuti colpevoli: ma si e 
fatta giustizia condannando i 
due assassini alia pena formale 
di sette mesi di reclusione. 

I due bianchi uccisero il ra
gazzo negro nei giorni imme
diatamente successivi all'atten-
tato alia scuola negra di Bir
mingham nel quale rimasero uc-
cise quattro bimbe di colore. Lo 
episodio di violenza determinb 

una situazione di estrema ten-
sione in citta. 

Nei circoli razzisti dell'AIa-
bama, la sentenza di ieri viene 
considerata assolutamente -equa 
e legale-, ma negli ambienti 
giuridici e pubblici del resto 
degli Stati Uniti non si riesce 
a nascondere il disagio per la 
decisione. Taluni magistrati han
no decisamente espresso la loro 
deplorazione e generalmente la 
statnpa degli Stati Uniti del 
nord ha preso posizione contro 
la sentenza del giudice di Bir
mingham. Si tratta comunque di 
prese di posizione destinate ad 
avere ripercussioni assoluta
mente platoniche. Da un punto 
di vista strettamente legale il 
processo di Birmingham e sta
to celebrato - regolarmente », il 
che non fa che gettare una luce 
ancor piii sinistra sulla situa
zione nel Sud degli Stati Uniti, 
e su come laggiii i giudici bian
chi amministrano la giustizia. 

John Laver 

Saigon 

Elogi a Khan 
di Mc Namara 

SAIGON, 10 
«La cosa sulla quale voglia

mo mettere l'accento e che il 
gen. Khan ha il pieno e com-
pleto appoggio del presidente 
Johnson e del nostro intero 
governo. e io voglio che questa 
gente (i sud-vietnamiti. n d.rj 
lo sappia -. Cosl ha dichiarato 
ieri il ministro americano della 
difesa. Robert Mcnamara. ai 
gioraalisti che accompagnava-
no Iui e Khan in un giro per i 
villaggi del delta del Mekong 
Lo ha ripetuto a poche ore di 
distanza: - Uno dei miei obiet-
tivi principali. venendo qui. 
era di far sapere al popolo del 
Vietnam quanto pienamente e 
completamente noi appoggiamo 
Khan. Ci e chiaro, dopo aver 
\-isto Khan, che egli merita il 
nostro appoggio-. 

Secondo gli osservatori ame-
ricani, queste dichiarazioni. in-
sieme con il calore che McNa-
mara ha mostrato verso Khan 
(in contrasto con la sua fred-
dezza abituale). vogliono indi-
care che gli Stati Uniti inten
dono chiudere l'epoca dei colpi 

di Stato a Saigon, e puntare 
tutto sull'uomo del momento. 

Fonti solitamente bene infor-
mate affermano che uno dei ri
sultati pratici della visita di 
McNamara potrebbe essere la 
costituzione di un centro ope-
rativo misto. che permetterebbe 
agli americani di prendere una 
parte ancora piii diretta e piii 
attiva alia preparazione dei 
piani militari di quanto non 
abbiano fatto finora. 

Jen. poche ore prima dell'ar-
rivo di McNamara a Can Tho. 
i partigiani avevano attaccato 
a colpi di mortaio le installa-
zioni della compagnia ESSO. 
dando fuoco ai depositi di car-
burante e causando la distru-
zione di 700.000 litri di benzina. 
Quando McNamara e arrivato 
nella citta. il cielo era coperto 
da una spessa coltre di fumo. 
Nello ste&so delta del Mekong 
i partigiani avevano ieri attac
cato e distrutto il posto for-
tificato di Nhim. presso Cao 
Lang (120 km. a ovest di Sai 
gon), 
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caos rivelato da questa marcia risultati e i temi dibattuti 
indietro, l'eleniento piu gra
ve che emerge e quello della 
particolare sensibilita clie il 
governo continua a nianifesta
re dinanzi alle pressioni dei 
monopoli. Fin dal primo mo
mento, dopo il provvedimen-
to, la Fiat, tramtte alcuni te-
nui accenni della Stampa, ave-
va minacciato il < ridimensio-
namento» (con disoccupazio 
ne) . La Stampa aveva scritto 
che la tassa sulle auto poneva 
il problema di una «riduzio-
ne della produzione dal 20 al 
30 per cento ». Puntualmente 
tale minaceia veniva riecheg-
giata dai « concessionari», re-
catisi a protestare da Tremel. 
loni. E, sempre la Stampa (fa-
vorevole alle misure del cen-
trosinistra ma non flno al pun-
to di ammettere possibilita di 
« sacrifici » altro che per i sin-
dacati) scriveva clie si tratta-
va di protesta fondata poiche 
«la flessione delle vendite ri-
schia di superare largamente 
la misura del 25-30 per cento, 
prevista dagli esperti ministe-
riali, con inevitabili ripercus
sioni sui livello di attivita e 
di occupazione delle Industrie 
e del commercio del settore 
automobilistico ». Queste pro-
tcste venivano anche riprese 
dalla delegazione della CISL 
nel colloquio con Moro, come 
appariva evidente da una di
chiarazione dello stesso ono-
revole Scalia, di critica alia 
tassa sull'acquisto di auto. 

Un sintomo esplicito della 
situazione si e avuto ieri al 
Senato dove alia commissio
ne Finanze e Tesoro e 
stata approvata la legge sul
la riduzione della « cedolare >. 
Un fatto politico di notevole 
portata si e avuto con 1'assen-
za dei socialisti dalPultima fa 
se della discussione e dal voto 
Dopo avere visto respinte tut 
te le loro richieste di modifica 
della legge, i commissari del 
PSI hanno disertato la riunlo-
ne finale. La legge e stata co
sl approvata coi soli voti de-
mocristiani e socialdemocra-
tici. 

Oggi, secondo impegni as-
sunti in precedenza, i provve-
dimenti sarebbero dovuti an-
dare in aula, al Senato. Ma al-
I'ultimo momento sembra che 
il calendario abbia subito va-
riazioni. Moro, che avrebbe 
dovuto partecipare alia sedu-
ta, dopo la richiesta del PCI 
appoggiata dallo stesso Merza 
gora, si e dato alia latitanza. 
Ieri era a Verona, dove ha par 
tecipato a un «fest ival» in
terreg ional dei giovani della 
Coltivatori diretti, tornando a 
tessere discorsi propiziatori 
nei confront! di Bonomi (del 
quale, ancora l'altro ieri, il se
gretario della CISL, Scalia, 
chiedeva la cacciata dalla Fe-
derconsorzi). « Nel discorso di 
Bonomi (che ho ascoltato solo 
in parte, ma del quale cono-
sco la linea) — ha detto — 
sono stati affrontati problemi 
fondamentali per 1'agricoltura 
e sono state indicate le riven-
dicazioni che dall'organizzazio-
ne di categoria vengono pro-
poste alia responsabilita e al-
l'iniziativa del governo ». Mo
ro ha afTermato — dopo aver 
espresso la sua soddisfazio-
ne per la «vital i ta» della 
« nostra organizzazione > (.sic!) 
— che il governo fara appunto 
il possibile per accontentare 
la Coltivatori diretti, ora che 
< 1'agricoltura italiana si e iihe-
rata dall'eccesso di mano d'o-
pera » ed ha illustrato le leg-
gi agrarie recentemente ap-
provate dal Consiglio dei mi
nistri. Oggi Moro. inoltre, sa-
ra occupato negli incontri con 
i rappresentanti della Confin 
dustria e della Confagricol-
tura. 

I n altro riflesso della situa
zione di caos e di procurata len-
tezza nel procedere e dato dal 
rinvio del Consiglio dei mini
stri che avrebbe dovuto tener-
si oggi. Convocata per 1'appro-
vazione di alcune norme taril-
farie e per un primo bilancic 
degli incontri di Moro e del-
l'eco dei prowedimenti , la 
riunione del governo e stata 
fatta saltare e rimandata < si
ne die ». 

Malgrado il sabotaggio, or
mai aperto, alia discussione 
parlamentare, le question! eco 
nomiche e politiche collegate 
con i prowedimenti congiun 
turali verranno egualmente 
sui tappeto. Le richieste dei 
parlamentari del PCI hanno 
determinato l'accelerazione dei 
lavori di alcune commissioni 
importanti. Oggi tornera a riu-
nirsi la commissione Affari Co 
stituzionali. che dovra discu 
tere la relazione sulle leggi 
regional! finora prcsentate dal 
governo. Sempre su richiesta 
dei parlamentari del PCI ogffl 
avra inizio anche la riunione 
della Commissione Bilancio e 
Partecipazioni statali, che pro
seguira anche domani. All'or
dine del giorno figurano * co-
municazioni > dei ministri Gio-
litti e Bo. 

ratori. 
Quanto agli altri temi del 

dibattito sui quali in questi 
giorni il confronto delle idee 
6 stato incessante, Santi ha 
espresso un suo primo < bi
lancio >. 

COMMISSIONI INTERNE: 
Non se ne puo decretare la 
fine in favore delle sezioni 
sindacali. II dibattito sard, di 
stimolo alia crescente pene-
trazione e organizzazione del 
sindacato nella fabbrica; si 
verifichera poi in che misu
ra cio avra ridimensionato le 
funzioni delle Commissioni 
Interne, la cui natura unita-
ria e la cui tradizione operaia 
non vanno sottovalutate. 

INCOMPATIBILITY' FRA 
CARICHE PUBBLICHE E 
SINDACALI: l'attenzione da
ta dalla FIOM al problema 
che 6 maturo, servira a farlo 
penetrare in tutta la CGIL e 
nel movimento sindacale, per 
una soluzione acconcia. 

CORRENTI: i recenti fatti 
politici (scissione socialista) 
non debbono — ha ammonito 
Santi — provocare indietreg-

giamenti neH'iinita interna. 
L'essenziale e che le correji-
ti non siano strumento dei 
partiti ma concorrano anzi a 
aiutare in una certa misura 
la democraticita interna del-
1'organizzazione. Altrimentl 
con questo governo si potreb
be creare — ha detto San
ti — una fittizia suddivisio-
ne in chi « sta dentro » e chi 
« sta fuori >; mentre noi dob-
biamo giudicare questo e gli 
altri governi come militanti 
sindacali e non come militan
ti di partiti. L'impegno del 
Congresso in merito alle cor-
renti tende verso un raffor-
zamento deU'autonomia, ma 
non si possono pretendere 
sohi7ioni drastiche che, rea
list icamente parlando, non 
sono ora possibili. 

Al congresso, cui da oggi 
presenzia anche il vice segre
tario della CGIL, Fernando 
Montagnani, hanno portato il 
saluto i delegati esteri: Cha-
vrot (Francia) Polynk (Un-
gherin) Kopacek (Cecoslo-
vacchia) Day e Cornwell 
(Inghil terra) . 

Conferenza PCI 
sezioni. Compless ivamente si 
puo calcolare che i congres-
si, le conferenze le assem-
blee di sezione ammont ino a 
5-6000. 

Si e trattato quindi di u n 
dibattito assai ampio, che ha 

. affrontato, a vari l ivel l i e sui 
I problemi piu attuali, il pro-

pretesa di imporre una c pau-
sa > sindacale, nell'indirizzo 
della < politica dei redditi >. 
Creando un allarmismo in-
teressato e artificioso, si ten-
ta di far pagare ai lavorato
ri le conseguenze di un tipo 
di sviluppo economico di cui 
essi denunciano invece i li-
miti e gli effetti. Noi dicia-
mo chiaramente — ha escla-
mato 1'oratore — che non si 
torna ai bassi salari, alia bas-
sa occupazione, 

II Presidente del Consiglio 
— ha riferito Santi — ci ha 
chiesto di tener conto della 
situazione del Paese ed ha 
escluso un blocco dei salari. 
Noi gli abbiamo esposto le 
v e r e cause dell'inflazione 
strisciHnte, che combattiamo 
perche rapinatrice dei reddi
ti di lavoro. Le cause stanno 
nella politica dei profitti che 
trasferisce sui prezzi e sui 
consumi la necessaria ascesa 
dei salari, nel le strozzature 
distributive, nell'arretratezza 
agricola, nel caos dei traspor-
ti, nei prezzi degli alloggi 
(che non derivano dalle pa-
ghe degli edili, bensi dalln 
speculazione sulle aree) , cau
se che stanno nella incapaci
ty della classe dirigente a ri-
solvere le contraddizioni del 
sistema. 

Escludiamo recisamente — 
ha proseguito 1'oratore — un 
col legamento fra salari e 
produttivita che manterreb-
be inalterata la attuale ri-
partizione del reddito, frene-
rebbe il progresso tecnologi-
co e ridurrebbe il sindacato 
ad un contabile dell'incre-
mento prodult ivo. In ogni 
caso, i lavoratori sono in cre-
dito: dal 1953 al 1962, il ren-
dimento del lavoro e salito 
dell'86 per cento e i salari rea-
li appena del 28 per cento. I 
salari — ha notato Santi ri-
prendendo un tema discusso 
nel Congresso — sono saliti 
in modo insufficiente anche 
per la rigida struttura con-
trattuale che la Confindu-
stria voleva mantenere e al
ia quale i metallurgici hanno 
dato la prima spallata. La re-
sistenza all'applicazione del 
enntratto ha anche questo 
aspettn: si rifiuta infatti la 
contrattazione articolata do
po averla dovuta sottoscrive-
re, perche con essa — come 
giustamente affermo la CGIL 
nel suo V Congresso — si 
intacca la rendita di posizio
ne e si eommisura il rappor
to di lavoro alia realta pro-
duttiva. Le rivendicazioni 
sindacali non nascono infatti 
nei cervelli o negli uffici dei 
sindacalisti, ma nella realta 
della condizione operaia. 

La programmazione puo 
migliorarp le condizioni dei 
lavoratori? Dipende — ha 
rammentato 1'oratore — da 
chi la fa. Per esempio, lo 
sviluppo in atto e mosso dai 
monopoli. La programmazio
ne e decisiva. e «l 'unico 
strumento per investire tut
to il sistema dei rapport: eco-
nomici e sociali », uno stru
mento terminale del potere 
sindacale. 'La programmazio
ne deve . ad esempio, dilata-
re al mass imo 1'accumulazio-
ne pubblica nei confronti di 
quella privata. con fini so
ciali che contrastino con quel-
li dei monopoli . 

La programmazione demo
cratica che noi vogl iamo non 
e ancora socialista, ma demo
cratica e riformatrice. E" 
scritto nel le tesi FIOM. II 
sindacato percio — ha soste-
nuto Santi — deve collocare 
autonomamente e responsa-
bilmente la propria iniziati-
va nella programmazione. 
considerandone e verifican-
done gli obiettivi . Questo ti
po di programmazione deve 
essere realizzato contro le 
forze ad essa avverse . essen-
do sempre presenti come sin
dacato con funzioni di stimo
lo e di controllo. E se la pro
grammazione. su questa stra-
da. attua cose concrete (cir
ca la casa. i trasnorti. la pre-
videnza. ad esempio) il sin
dacato non potra non tener-
ne conto 

La programmazione che 
vogl iamo — ha ancora af-
fermato Santi — non ci 
aspetta dietro 1'angolo. ma e 
un traguardo da raggiunge-
re, un fondamentale impe-
gno di lotta: il padronato non 
stara alia finestra, difendera 
profitti e privi legi; pertan-
to, il s indacato, deve utiliz-
zare tutta la spinta dei lavo-

reditoriale 
sti per rialt ivare un processo di accumulazione mo-
nopolistica, di cui hanno dovuto pagare il duro 
prezzo, e di cui subiscono oggi le conseguenze. Si 
pone qui il problema, sui quale La Malfa non e tor-
nato, del tipo di programmazione che d e v e essere 
attuata, dei suoi obiettivi , degli s trumenti di cui do
vra disporre, il problema, cioe, del posto che la classe 
operaia dovra assumere in una politica di program
mazione. Ed e un problema, quel lo della fiducia dei 
lavoratori, e del le responsabilita che dovranno assu-
mersi, essenzia lmente politico, e il problema del po
sto che la classe operaia d e v e occupare nel la dire-
zione del lo Stato, il problema dell 'unita del la c lasse 
operaia, del superamento di ogni discriminazione, 
della formazione di nuove maggioranze democra-
tiche. 

La Malfa osa, polemlcamente , ricordare i sacri
fici sostenuti dai lavoratori sovietici per la costru-
z ione del social ismo, in uno Stato che non ha mai 
perso il carattere socialista, e nel quale l 'egemonia 
della classe operaia si e esercitata nel la dura forma 
della dittatura del proletariato, portando l 'URSS, 
attraverso prove drammatiche e profonde trasfor-
mazioni, al posto che oggi occupa nel mondo. Ed in 
nome di che cosa egl i crede possibi le chiedere sacri
fici ai lavoratori italiani? Perche il « m i r a c o l o eco
n o m i c o » torni a gonfiarsi, perche i titoli tornino in 
borsa alle quotazioni del '61, perche il centro s ini
stra non fallisca, perche lo Stato ital iano continui , 
malgrado la Resistenza e la Costituzione, a rove-
sciare sui lavoratori il peso ormai insopportabile 
del le complicity di classe, degl i intervent i a favore 
dei padroni, del la corruzione, del le ingiustizie , del le 
discriminazioni? 

La Malfa sottovaluta le capacita di lotta della 
classe operaia, l'unita realizzata tra lavoratori e ceti 
medi del le citta e del le campagne , la forza del le 
spinte r ivendicat ive , 1'ansia di r innovamento e la 
volonta di giustizia presenti nel popolo italiano. Tutt i 
i tentativi di condizionare pol i t icamente i sindacati , 
e di imbrigl iarne l'azione. si urtano contro questa 
realta, contro la forza di spinte unitarie e combatt ive 
che e funzione dei sindacati non gia soffocare, m a 
esprimere autonomamente ed organizzare per il rag-
g iungimento di determinati obiett ivi , che corrispon-
dono a sacrosante es igenze di vita. 

£ ERCIO' non e vero quel lo che sost iene La Malfa 
che il fa l l imento dell 'esperienza di centro-sinistra 
sbarrerebbe « def init ivamente la strada ad ogni ri-
forma di ordine democratico ». II fa l l imento del cen
tro-sinistra indica, invece, che per realizzare « rifor-
m e di ordine democra t i co» l 'attuale maggioranza 
non serve: 1) perche essa ha nel suo seno , ed a posti 
di direzione, forze e uomini c h e non vog l iono rifor-
ma alcuna; 2) perche mancano nel suo seno le forze 
indispensabil i a v incere le res is tenze opposte dai 
ceti privilegiati ad ogni riforma di ordine democra
tico, economico o politico, gli ot to mil ioni di uomin i 
e di donne che hanno votato PCI. Affermare, c o m e 
fa La Malfa. che questo e l 'unico centro-sinistra pos 
sibile, e negare all 'attuale governo di centro-s inistra 
ogni possibilita di ricambio, d e v e essere una ben 
amara confess ione per chi vo l eva presentare il c e n 
tro-sinistra come una svolta storica, u n a scelta di 
regime! Ed e una affermazione c h e sta ad altri con-
testare, a Lombardi, ad esempio , ed a tutti coloro 
che hanno parlato della necessita di u n centro-si
nistra « p i u avanzato e meg l io garant i to» . No i c o 
munist i abbiamo, com'era nostro dovere , indicato 
errori, equivoci , contraddizioni e contrast i interni 
del centro-sinistra, e quindi la necess i ta di g i u n -
gere, oltre il centro-sinistra, superando ogni discri
minazione, a nuove maggioranze democrat iche , ad 
una svolta a sinistra. 

E' oggi la loro stessa amara esperienza c h e indica 
alle forze che aderirono al centro-sinistra, perche 
vi scorsero uno s trumento di rinnovamento, la n e 
cessita di andare oltre, s e vogl iono raggiungere gl i 
obiett ivi di r innovamento democrat ico c h e r icono-
scono indispensabil i , se si v u o l e ass icurare u n a so 
luzione democratica e progressiva dei problemi del la 
societa italiana. Certo la real izzazione di n u o v e m a g 
gioranze democrat iche e obbie t t ivo non faci le da 
raggiungere. ma e problema c h e matura ne l l e cose 
e nel le coscienze, sotto la lez ione dei fatti, anche s e 
una sua soluzione posit iva es igera iniz iat iva polit ica 
audace, r ipensamenti critici , discriminazioni da s u 
perare, preclusioni da abbattere, un grande m o v i 
mento popolare di opinione e di lotta. 

La Malfa. quando riconosce che e stata la « s p i n 
ta dei dorotei e de l le destre » a imporre la frettolosa 
l iquidazione del governo Fanfani . dopo le e lezioni , 
senza attendere il congresso del PSI , identifica que l l e 
che sono le forze egemoni dell 'attuale maggioranza. 
Ma da una maggioranza controllata dai dorotei e 
dal le destre non ci si puo at tendere altro c h e un ost i -
nato sforzo per impedire ogni inizio di r innova
mento e per riattivare il processo di e spans ione m o -
nopolistica. Percio non e lecito identificare, c o m e fa 
La Malfa. con le sorti del l 'attuale governo le sorti 
stesse della democrazia. Perc io e necessario indicare, 
o l tre il fa l l imento del l 'attuale governo, le condiz ioni 
per una politica di r innovamento . c h e sono l 'unita 
della classe operaia. Talleanza di lotta ant imonopo-
listica tra classe operaia e ceti medi , la formazione 
di una nuova maggioranza democrat ica capace di 
sbarrare effett ivamente la strada ad ogni ritorno 
offensivo del le destre e di at tuare u n a po l i t i c* di 
programmazione democrat ica . 
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