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La riforma urbanistica 

Una battaglia 
da condurre 
f ino in f ondo 

' j - t r 
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RIO DE JANEIRO — II generate Castelo Branco (al centro) dopo aver appreso la 
notizia della sua elezione a presidente. (Telefoto ANSA-c l'Unita>) 

Vergogna per 
i difensori 

italiani 
t dei «gorilla»l 

Terre dove tutto appartiene a uno solo; 
dove I'uomo e schiavo e muore prima dei 
trenfanni. Redditi di trentamila lire I'anno 
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Dichiarazioni sul nuovo progetto di legge urbanistica 

II nuovo progetto di legge urbanist ica, redat to 
dalla Commissione nominata dal minis t ro Pie-
raccini, si t rova ancora aU'esame delle segreterie 
d e i ' q u a t t r o part i t i del centro sinistra. Questa 
procedura inconsueta fa indubbiamente par te di 
quella « cautela » possibile preludio di ogni r i t i-
ra ta carat terist ica del governo dell 'on. Moro il 
quale, un anno fa, sconfesso il ministro Sullo che 
aveva avuto il torto di porre la sua firma ad un 
proget to di legge urbanist ica ovviamente osteg-
giato dai rappresentan t i di uno dei piu turpi fe-
nomeni della nostra societa: la speculazione sulle 
aree . L'at tacco violento che la dest ra economica 
e politica s ta sferrando in questi giorni contro il 
nuovo proget to (evidentemente imbaldanzita dal 
«successo» dello scorso anno) ha il chiaro obiet-
tivo di accentuare la « cautela » gia piu volte di-
mostra ta dalla DC. 

Si apre dunque u n a nuova fase della lunga 

battaglia per imporre una r iforma di s t r u t t u r a 
nel set tore urbanist ico che r o m p a defini t iva-
mente il cerchio soffocante della speculazione, 
la prat ica costante del caos edilizio, che e l imini 
le taglie del caro-casa e del caro-affitti. U n a bat
taglia che t rova nel Paese vaste poss ib i l i ty 'd i 
alleanze per impedire ogni tenta t ivo di insab-
biamento, affinche si apra senza esitazioni la 
discussione pubblica sulla r i forma urbanis t ica 
portando in Pa r l amen to sia il proget to P ie rac -
cini che il progetto presenta to dai deputa t i co-
munisti . 

L'Unita ha raccolto u n a serie di dichiarazioni 
sul progetto di nuova legge. Alle t r e che pubbl i -
chiamo oggi al t re ne seguiranno, o l t re a inizia-
tive specifiche sui var i aspet t i che solleva una 
riforma urbanist ica, per poter offrire un q u a d r o 
il piii completo • possibile di uno dei temi di 
fondo della societa i taliana. 
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Affrettare Vesame 
in Parlamento 

Non mi sembra utile oggi con-
frontare punto per punto il pro
getto di legge reso noto dalla stam-
pa con quello presentato a suo 

i tempo dai parlamentari comunisti 
e con il progetto Sullo. E cio per-
che il documento conosciuto po-
trebbe non essere quello definitivo, 
non essendo stato ancora appro-

jvato dal Consiglio dei ministri. 
Addirittura II Popolo ha definito 

il parto della commissione presie-
duta dal compagno on. Pieraccini, 
un elaborato «tecnico >. La let-
tura del Popolo ha fatto sorgere 
alia memoria di molti il ricordo 
di come fu silurata la proposta di 
legge della commissione presieduta 
dall'on. Sullo: proprio consideran-

! do il documento un elaborato tec-
[nico, un semplice spunto per una 
jdiscussione, che fu poi risolta dal-
[ron. Moro in piena campagna elet-
itorale, sconfessando il ministro e 
[la legge. 

La proposta preparata dalla com-
imlssione va quindi portata imme-
[diatamente in Parlamento e discus-
Isa unitamente a quella comunista: 
|ogni esitazione a questo proposito 

{iustificherebbe il sospetto che si 
'oglia affossare il progetto Pierac-

|cini, come fu affossato il progetto 
Julio. 

Come assessore del Comune di 
lologna posso aggiungere la mia 

soddisfazione per vedere con il 
>rogetto di legge, confermata quel

la politica urbanistica che la no
stra amministrazione ha applicato, 

con successo, prima . ancora che 
|a legge diventasse realta. Cio si-
[nifica che il Comune di Bologna 

la maggior parte dei Comuni 
tmiliani continueranno a battersi 
)er la rapida approvazione del pro
getto di legge, con una formulazio-
le che sia tale da stroncare defi-
litivamente la rendita fondiaria 
irbana. 

GIUSEPPE CAMPOS VENUTI 
assessore all'urbanistica del co
mune di Bologna 
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La lotta continua 
a nuovi livelli 

I problemi urbanistici del nostro 
faese non possono essere r:solti 
ie da una politica radicalmente 
lova. Una linea del genere esi-

una scelta programmata corag-
jlosa, fra le piu impegnative che 

Paese abbia sinora affrontate, e 
jmporta una rottura aperta non 
)lo con le forze piu arretrate del-

speculazione, ma con importan-
interessi monopolistic!. 

L'accordo governativo del no-
tmbre '63 in materia urbanistica 
il disegno di legge della Com

missione Pieraccini non- possono, 
inanzitutto, essere esaminati se 
>n nel contesto della politica eco-
>mica generale, dei suoi obiettivi 
^ndamentali, se non nel quadro 
si contenuti e degli orientamenti 
slla programmazione. Una polit:-

urbanistica nuova deve essere 
[fatti volta a colpire posizioni di 
fndita parassitaria, ad impedirne 

riproduzione e la trasformazio-
in sovraprofitto monopolistico; 

fcve realizzare la preminenza del-
fniziativa economica pubblica, 
?ando e dotando gli istituti de-
)cratici (Regioni, Comuni, As-
iblee di comprensorio) di mezzi 

poteri effettivi determinanti ri-
?tto a quelli di enti burocratici. 

questo punto di vista i recenti 
rientamenti governativi in mate-
la economica, l'intcressata pole-
lica sui «costi > immediati delle 
Iforme, il ritardo nell'af front are i 

li dell'ordin rniento regionale co-
ituiscono le prime fondamentali 

contraddizioni per una seria po
litica di rinnovamento strutturaJe 
nel settore urbanistico. 

Le proposte della Commissione 
Pieraccini si muovono nel senso 
delle finalita che da tempo riven-
dica il movimento culturale e po
litico • piu avanzato e accolgono, 
ad esempio, l'istituto dell'esproprio 
generalizzato. Rispetto al testo del 
novembre scorso, credo debba es
sere rilevato positivamente il fat
to che fra le aree espropriabili so-
no state ora incluse, secondo quan-
to fissa l'articolo 25 della propo
sta comunista, anche quelle aree 
che vengano a rendersi edificabili 
per demolizioni, crolli o qualsiasi 
altra causa. Chiunque abbia espe-
rienza di quali danni abbia provo-
cato alle citta la speculazione fon
diaria attraverso la ricostruzione, 
moltiplicando i volumi e le den-
sita di immobili demoliti, compren-
de 1'utilita di tale norma, utilizza-
bile per decomprimere i centri ur-

»• bani, per riservare aree anche cen-
trali alio sviluppo dei servizi col-
lettivi. 

Tuttora grave rimane pero il li-
vello dell'indennizzo. Ancorandolo 
al 1958 (nell'anno, cioe, in cui si 
era gia verificata — si rileggano 
le cifre ammesse dal ministro Sul-
lo al Parlamento nell'ottobre '63 
— la parte cospicua dell'impenna-
ta nel costo dei suoli e dei fitti), 
anziche adottare la scelta radicale 
di non riconoscere la legittimita 
dei profitti di speculazione (vedi 
articolo 26 della proposta comuni
sta e articolo 24 della proposta 
Sullo), ci si limita ad un prelievo 
anche consistente il cui livello, pe
ro, aggiunte che vi siano le spese 
di urbanizzazione, non e tale da 
determinare un sensibile crollo dei 
prezzi dei suoli ne a rendere possi
bile un rapido intervento dell'ente 
espropriante. L'art. 19 stabilisce che 
le aree espropriate potranno esse
re cedute ai privati. Ma e inaccet-
tabile che la cessione avvenga sen
za che siano contemporaneamente 
stabiliti vincoli diretti a condizio-
nare il titolo pieno di godimento 
» a impedire che su questi suoli 
si avvii nuovamente il processo 
speculative 

Da rivedere e, infine, l'equivoca 
ampiezza accordata alle esenzioni 
dall'esproprio, ancora piu estesa 
per le zone di accelerata urbaniz
zazione. Ulteriori specificaziom so-
no state introdotte rispetto all'ac-
cordo di novembre (determinazio-
ne delle condizioni di tempo per 
iniziare e portare a termine le co-
struzioni; adozione di piani di ri-
dotta previsione): rimane il fatto 
negativo che nella rete dell'espro-
prio vengono apportate in tal mo-
do pericolose smagliature, si deter-
mina una caotica corsa all'edifica-
zione, si favorisce, anziche colpire, 
il fenomeno di concentrazione ca-
pitalistica nella proprieta del suolo 
e nell'industria edilizia. 

Le proposte governative trasfe-
riscono la lotta a nuovi livelli. 
Lungi dal rinchiuderci in posizioni 
di negazione massimalistica, pen-
siamo che si aprano oggi possibi-
lita avanzate di accordi unitari al
ternative per far saltare i limiti e 
gli indirizzi errati delle posizioni 
Rovernative, per eliminare del tut-
to la speculazione fondiaria, fare 
della casa un servizio sociale 

MASSIMO CAPRARA 
segretario del comitato citta-
dino del PCI di Napoli 

Terreno per una 
nuova maggioranza 

II progetto elaborato dalla Com
missione di esperti nominata dal 
ministro dei LL.PP., pur emendan-
do sensibilmente la primitiva leg
ge Sullo. e pur muovendosi all'in-
terno dell'accordo di governo, rap-
presenta rispetto ad esso, e soprat-
tutto rispetto alle dichiarazioni 
programmatiche dell'on. Moro, un 
sensibile passo avanti. L'art. 15 del 
nuovo testo, infatti, estende la pro

cedura di esproprio a tutte le aree 
che si renderanno nel futuro edifi
cabili per qualsiasi causa; e l'art. 17 
stabilisce fra l'altro che Pindenniz-
zo per gli immobili soggetti ad 
esproprio per difformita rispetto al 
piano regolatore, deve corrisponde-
re al loro costo di costruzione an
ziche al loro valore venale. Per 
l'effetto di queste due norme tutti 
i terreni diverranno nel tempo sog
getti ad esproprio, e su di essi, an
che se dopo 1'esproprio verranno 
ceduti in proprieta. sara estrema-
mente difficile il determinarsi di 
plusvalore speculativo. Viene cosi 
corretto — attraverso l'interpreta-
zione estensiva — un aspetto del
l'accordo di governo che rischiava 
di vanificare totalmente l'efficacia 
del meccanismo di esproprio ai fi-
ni dell'eliminazione della rendita. 

Restano peraltro presenti, nel te
sto ora affrontato, gli altri due 
fondamentali vizi dell'accordo di 
governo: la fissazione di un livello 
di indennizzo relativamente " alto 
(prezzi 1958 rivalutati), e soprat-
tutto le numerosissime esenzioni 
all'esproprio per il periodo transi-
torio. E cio rinvierebbe gravemen-
te nel tempo l'efficacia del prov-
vedimento e determinerebbe altri 
e negativi effetti sul mercato 
edilizio. 

Comunque a me pare che, sia 
1'aspetto piu positivo che quello 
piu negativo dell'ormai ultimato 
lavoro della commissione governa-
tiva, vadano colti al di fuori del 
progetto, e su di un terreno poli
tico piu generale. Estremamente 
positiva, infatti, deve essere soprat-
tutto valutata la prova sostenuta 
dal gruppo di esperti, rappresen
tanti dei vari partiti e dei tecnici 
ministerial!. I passi in avanti da 
essi realizzati rispetto all'accordo 
di partenza dimostrano che 1'unita 
di forze tecniche politiche e cul-
turali costruitasi negli ultimi anni 
su posizioni assai avanzate, e soli-
da, feconda. e rappresenta un for
te argine contro compromessi e 
passi indietro. Tanto piu che essa 
appare oggi sostenuta da un serin 
impegno politico della parte mi-
gliore del Partito socialista la qua
le, su questo punto, si dice dispo-
sta ad una intransigente battaglia. 

Estremamente negativo, invece, n 
me pare il fatto che il progetto d: 
cui si parla anziche essere consi-
derato come avrebbe in origine do-
vuto essere. un testo che traduce 
l'accordo programmatico in legge, 
e anziche dunque essere diretta-
mente sottoposto alia discussione 
del Consiglio dei ministri, viene 
presentato come un documento tec
nico, base per una nuova trattativa 
segreta fra i partiti della maggio
ranza. 

Questo lascia chiaramente inten-
dere che i gruppi dirigenti lo schie-
ramento governativo non accettano 
il testo attuale, forse neppure l'ac
cordo di partenza. e vogliono im
porre posizioni piu arretrate. E co-
si non poteva non essere. Una po
litica economica che si fonda sulla 
ricerca della collaborazione dei 
grandi gruppi privati e persegue 
l'equilibrio finanziario attraverso 
il blocco della spesa pubblica, con-
traddice in partenza e rende im-
praticabile una politica urbanistica 
che si proponga di liquidare la ren
dita e la speculazione. 

Sulla legge urbanistica dunque 
bisogna attendersi una dura batta
glia politica o una sottile manovra 
al rinvio. 

In questa vicenda noi comunisti 
saremo presenti per sostenere sen
za pregiudizi gli aspetti positivi del 
progetto ora elaborato, per emen-
darlo la dove ci sembra insoddisfa-
cente..e per collegare la questione 
urbanistica al piu generale prnble-
ma dell'indirizzo globale di politica 
economica. Convinti, come siamo, 
che una seria lotta alia rendita. 
immediatamente debba intrecciarsi 
con quella al profitto monopolisti
co e postuli dunque, per avere ef-
ficacia e ottenere successo, uno 
spostamento radicale di equilibri 
politici e di orientamenti program
matic!. Sappiamo che, nel concre
te della battaglia. ad altre forze 
tale legame apparira sempre piu 
chiaro. 

LUCIO MAGRI 
responsabile della Commissione 
urbanistica del PCt 

BRASILE: ECCO CHE COSA 
NON SI VUOLE CAMBIARE 

BRASILE DEL NORD EST — Un rapporto statunitente descrive I nove Stati che ne fanno parte come « la piQ estesa zona di sottosviluppo del conti-
nente: un'area immensa, dove la stretta della miseria e mortale >. 

Con assoluta, scandalosa 
impudenza, la stampa bor-
ghese italiana continua ' a 
gioire per il rovesciamento 
del presidente Goulart e per 
Vinsediamento, in Brasile. 
di un regime di reazione 
aperta. II Messaggero, che 
fino a ieri esortava i suoi 
Icttori a * non drammatizza-
re *, si spinge fino a teoriz-
zare in un editoriale la ne-
ccssita del colpo di Stato. in 
nome della difesa contro 
« un'ideologia che porta con 
se miseria e dittatura >; e 
promette che non soltanto i 
generali daranno al paese 
una vera democrazia, ma sa-
ranno loro a riparare < ingiu-
stizie e squilibri ». 

Ci sarebbe da chiedersi 
come mai. allora, un tal re
gime abbia tardato tanto a 
farsi strada. nel tormentato 
dopoguerra brasiliano; e va
le la pena di farlo, perche 
cio porta subito in luce un 
data significativo. I Vargas. 
i Kubitschek, i Goulart, che 
il Messaggero identifica. in-
sieme con Quadros, come 
esponenti < senza prestigtn e 
incapaci », di un < deleterio 
populismo», sono i soli tio-
mini politici brasilian't che 
abbiano raggiunto la prcsi-
denza grazie al voto dello 
clettorato. sconfiggendo si-
stematicamente i Lacerda e 
i de Barros. Autolesionistno 
dcgli elettori? Certo, no. II 
punto e che essi sono stati i 
soli uomini politici delta 
borghesia brasiliana a co-
minciare a porre con chia-
rezza. anche se con contrad
dizioni, incertezze e cedimen-
tt, i problemi reali del paese. 

Quali? E' sufflciente sjo-
gliare una stampa piu seria 
— e non certo sospetta di 
simpatie per le slnistre — di 
quella borghese italiana. per 
acerne un quadro impresslo-
nante. ' -

II problema numero uno c 
quello della terra, ed ha il 
suo nodo nelle immense re
gioni nord-orientali, estese su 
un milione di chilometri qua
drat i, dove si concentra la 
maggior parte della popola-
zione contadina. 

< II Nord-Est — scrive-
va Tad Szulc sul A'eic 
York Times del 31 ottobre 
1960 — e rimasto indietro 
nello spettacolare svilup
po industriale e umano 
del Brasile centrale nel-
1'ultimo decennio. L'abis-
so si allarga, anziche re-
stringcrsi... In un suo stu

dio, una commissione fe
derate ha affermato 1'an-
no scorso che esso costi-
tuisce la piu estesa area 
di sottosviluppo del con-
tinente americano... Ci so
no zone dell'arido Nord-
Est dove il reddito annuo 
e sui 50 dollari. Circa il 75 
per cento della popolazio-
ne e analfabeta. La me
dia delle calorie assimila
te quotidianamente e di 
1.644. La vita media e di 
ventotto anni per gli uo
mini, trentadue ~ per le 

, donne. Meta della popola-
zione muore prima dei 
trenta. II tasso annuo di 
natalita e del 2,5 per cen
to. Le malattie intestinal; 
riscuotono un immane 
pedaggio tra i bambini di 
meno di un anno. In due 
villaggi dello Stato di 
Piaui, presi a caso, non 
un bambino e vissuto ol
tre l'anno...». 

t -

Antonio Collado, un gior-
nalista brasiliano che, al part 
di Szulc, $i • era recato nel 
Nord-Est alia scoperta del 
€ pericolo castrista », riferiva 
nel giugno 1961 sulla Revista 
brasileira de estudios poli-
ticos, di aver visitato comu-
nita. per le quali la preoc-
cupazione dominante era 
quella di avere < degni fune-
rali >, al termine di vn'effi-
mera esistenza, e percib in-
debitate fino al collo con le 
imprese junerarie. 

AlUorigine di tanta miseria 
non e, naturalmente, il cli-
ma. o la conformazione del 
suolo. Ne il problema della 
terra riguarda soltanto il 
Nord-Est. Le statistiche ci di-
cono che il Brasile e, nel 
mondo, tra i paesi a maggior 
concentrazione latifondistica. 
Nel 1950, le aziende agrico-
le con piu di cinquecento ef
fort er'ano il 3.4 per cento 
del totale e comprendevano 
il 62J3 per cento della super-
ficie occupata totale. Su cir
ca undici miliom di persone 
attive . neH'agrfcoIfurfl, ' vi 
erano nello stesso anno ap-
pena 2.065.000 aziende agri-
cole. il 222 per cento delle 
quali possedeva meno di cin
que ettari. Su 232211.000 di 
ettari occupati dalle azien
de, soltanto 19.095.000 ettari. 
ossia I 'W p w cenfo, erano 
coltivati. 

«...In piena seconda 
meta del secolo ventesi-
mo — scriveva Irene Gui-
maraes sul Monde" d e l 

4 marzo scorso — la 
struttura -della societa 
agraria brasiliana e anco
ra francamente feudale. 
Secondo le statistiche uf-
flciali, la popolazione ru-
rale - conta 39 milioni di 
abitanti, pari al 54 per 
cento della popolazione 
totale. Quasi la meta di 
tutta la superficie colti-
vata del paese appartiene 
all'uno per cenfo di que
sta popolazione rurale. 
In cifre assolute, lo scan-
dalo diviene ancor piu 
impressionante: ...la me
ta della terra e proprieta 
privata dj trentaduemila 
individui... >. E ancora: 
« Uno studio sociologico 
dell'ambiente rurale bra
siliano condurrebbe rapi-
damente alia scoperta di 
certe forme di schiavi-
smo... Glj uomini senza 
terra deH'interno del Bra
sile sono. almeno in cer
te regioni agricole, degli 
oggetti di scarso valore. 

I golpisti 
pronti 

alia rottura 
con Cuba 

RIO DE JANEIRO, 13. 
Una violenta campagna 

e in corso net Brasile per 
. preparare la rottura del
le relazioni diplomatiche 
con Cuba. I generali, i 
governatori - golpisti • , la 
stampa finanziata uagli 
USA, fanno a gara nel 
chiederlo. II ministro del
la Guerra, Arthur Costa, 
c Silva, capo del sedicente 
« comando supremo della 
rivoluzione », hanno detto: 

, • La rottura con Cuba e 
voluta dall'opinione pub
blica », ed hanno espresso 
• la certezza che il go-

. verno non deludera I'at-
tesa del popolo - . 

Carlos Lacerda, il go-
vernatore fascista di Gua-
nabara, ha detto: « Non 
vogliamo avere piO nulla 
a che fare con Castro. 

- Non compreremo nulla da 
lui e non gli venderemo 
nulla. Siamo stufl del suoi 
agcntl. Penslamo che sia 
ora che se ne vadano». 
- La rottura ' delle rela
tion! tra Brasilia e L'A-
vana e ritenuta Immi-
nente. 

In quasi tutta la zona 
agricola del Nord Est, per 
esempio, non e'e pratica-
mente salario minimo per 
il lavoratore agricolo, il 
quale, d'altra parte, non 
dispone di alcuna garan-
zia legale. La legislazione 
sulla mezzadria e inesi-
stente. Ci sono dunque 
una ventina di milioni di 
persone che vivono ai 
margin! del mercato di 
consumo dei paese >. 

Tutto cio, crediamo, sareb
be sufficiente per porre dei 
problemi a qualsiasi gover
no degno di questo nome, a 
prescindere da qualsiasi in
fluenza di «ideologic stra-
nierc». E, in effetti. qual-
cuno ha ricordnto che ben 
duecento progetti di rifor
ma agraria si erano ammuc-
chiati, attraverso gli anni, 
ncgli archivi del Congresso, 
prima che Goulart decides-
se di « andare avanti ». Per-
fino la Conferenza nazionale 
dei vescovi. in un « manife
sto > reso noto il 3 maggio, 
giudicava la riforma « impro-
rogabile > at fini di una rea-
lizzazione del «diritto na-
turale di proprieta, come lo 
definisce VEnciclica Pacem 
in terris del papa Giovan
ni XXIII * c conformc « al
ia dottrina sociale della 
Chiesa ». 

E' a questo punto che si i 
posto un altro grande pro
blema, quello della demo
crazia. In base alia Costitu-
zione del '46, varata sotto il 
mandato di Dutra. sono 
esclusi dai diritti elettoralt 
gli analfabeti, e cioe il ses-
santa per cento della po
polazione, compresa la stra-
grandc maggioranza dei con-
tadini; in altre parole, il 
Congresso rappresenta una 
mmoranza, con netta preva-
lenza dei ceti privilegiati. 

< B a s t a riflettere — 
scriveva la Guimaraes 
sullo stesso numero del 

. Monde — sullo aspetto 
puramente elettorale del 
potere della grande pro
prieta fondiaria per farsi 
un'idea della rappresen-

' tativita della democrazia 
brasiliana. Prendiamo, 
per esempio, lo Stato di 
Minas Gerais, nel Centro 
Sud, che e al tempo stes

so uno degli Statj econo-
micamente piu ricchi «.* 
politicamente influent. 
della Confederazione.... 
Secondo uno studio della 
Fondagao Getulio Vargas, 
meta del collegio eletto
rale di Minas Gerais, che 
conta un totale di due mi
lioni e mezzo di elettor!, 
e direttamente controllata 
da una minoranza di do-
dicimila proprietari fon-
diari, che possiedono il 47 
per cento del totale delle 
aziende agricole dello 
Stato. Quando si parla, in 
Brasile, di "elettori con-
trollati", bisogna pensare 

, a questi operai agricoli 
che dipendono • intera-
mente, per la loro stessa 
sopravvivenza, dal ' loro 
onnipotente signore. E 
nessuno ignora che, nel-
l'interno, e'e sempre mo-
do di controllare la sche-
da di un elettore...». 

Una riforma agraria, una 
riforma elettorale. Questo c 
quanto occorreva, non a 
Goulart o ai < comunisti *, 
ma al paese. Non avevanr* 
gli stessi esperti dell'ammi-
nistrazione Kennedy teoriz-
zato la necessita delle «H-
forme»? Non riconoscm lo 
stesso Messaggero, sia pure 
con linguaggio vago c netf-
cente, che il Brasile deve 
«superare le diffkrolta che 
rallentano il suo -progres-
so»? Questo e quanto Gou
lart. con Vappoggio dei co
munisti, aveva tentato di 
fare. Ed e per fermarlo, per 
conservare Vattuale stato dt 
cose, che i « gorilla > lo han
no rovesciato. 

U giornale governativo a 
racconta, ora, che non era 
male far le riforme; ma er« 
male farle con I'aiufo dei co
munisti. E che il nuovo re
gime, n quale ha le carte in 
regola in quanto ad antico-
munismo, le fara. Ecco qual-
cosa che neppure i protet-
tori americani dei Lacerda. 
dei de Barros e dei Castelo 
Branco si sentono, in co-
scienza di affermare: a difen-
dere la tesi di una < reazione 
illuminata » non c'& che - la 
stampa atlantica italiana. 
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