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II Pentagono ha oftenuto I'appoggio di Johnson e McNamara 

Successo del «duri» J'invio 
del gen. Toy lor 
nel Sud Vietnam 

II nuovo «ambasciatore» giungera a Saigon fra una dozzina di giorni 
II senafore Morse ammonisce sulla possibilita d'una «grande guerra 
in Asia» in seguito alia nomina di Taylor - Nuove aggressioni USA 

contro il Pathet Lao 

rassegna 
internazionale 

II <( lusso » 
di Johnson 

II signor Walter ' Koslow, 
prcsiilente del Comhato per 
la pianificazinne polilica del 
Diparliiiicnto di Slalo, ha tut-
la I'aria di rapprcsenlaro nil 
lusso che rarnminisirazione 

• Johnson si pcrmelle alio sco-
po di daro uti ccrto suporo 
di nohilta rU'azione interna
zionale degli Stali Unili. Co-
si si spicga il fatto die il si* 
gnor Rostow vengo pcriodica-
incntc invialo ad illustrarc gli 
ohiettlvi della politiea atne-
rieana presso assemhlec qua-
lifitate chc si riimiscono in 
qucsto o quel paesi: della al-
leanza e i cui lavori sono de-
fitinali a ricevere nmpia puh-
hlicitii. Clio poi la realta della 
a/iono internazionale degli 
Stati Unili sia assai ineno 
« nohile » delle esposizioui del 
aignor Hostow non turlia mi-
nimamentc ne la Casa Bian-
ca ne il Dipartimeitto di Sta-
to. Forse rhc gli slogans pub-
hlicitari riilettono al millime-
tro la ccccllenza del prodotto 
cni si riferiscono? 

II saggio piii reeente della 
sua cloqueiiza, il signor Ho-, 
slow lo ha offcrto ieri alia 
Assemblea parlamentare del-
I'Unione europea oceidentalc 
(UEO) riunita a Homa a Vil
la Luliin. Ad asL'oltarlo, e a 
credcrgli, massima preocrupa-
zionc degli Stati Unit! sareh-
be qticlla di faro in modo 
chc il niondo proceda nel cli-
ma migliore verso la sortc 
migliore. A qucsto scopo, e 
aolo a qucsto seopo, i diri-
genli americani si prcoccupe-
rebbero di manlenere la. pill 
fitretla tinita in seno alia Nato, 
dato chc ogni fra It lira si ri-
percuotcrebbe negalivamcnte 
sull'opera altamente umanita-
ria cui' I'allcanza c chiamata. 
La slessa forza niultilatcralc 
atomlca, ollrc che la partner
ship Europa-Stati Unili, non 
itarcbhcro che elenicnti del 
discgno che tende a dare al 
mondo Ic piu rosce prospct-
tive. Un dubbio, tuttavia, sor-
geva spontanco ascoltando il 
fluirc delle parole del sud-
delto signor Rostow. Ma per

che gli Stati Unili ritengouo 
di essere stati in\e.sliti di una 
laic tnissione? L ilove sta 
scrillo chc tocehi agli Stati 
Unit! — o ad uu qualsiasi 
altro paene — decidere che 
cosa sia bene c che cosa sia 
male per il innndo? Non sap-
piamo se il signor Hoslow si 
sia mai posto questa questio-
ne in tutta sericla. Ccrto e, 
pero, che tulte |e sue tesi ri-
schiauo di naufragare penosa-
meute sol che si consider! la 
realta delle cose, e eioe che 
la maggioranza deU'iiinanita 
nega agli Stati Unili il diritto 
di decidere della sua snrte. 
K in questa maggioranza van-
no inclusi, come e ben nolo, 
allelic aletini grand! paesi al-
leali degli Stati Unili... 
Cio preiuesso, la « nobilta » 

delle intenzioni aiuerieanc — 
i|ualuu(|iic cosa (lira il signor 
Hoslow — viene ampiamcnle 
sperimentata, proprio in que
st! giorni, nel Viet Nam del 
sud. I dirigenti dc}i!i Stati 
Unit! hanno drcNo di tnten-
si fi rare la guerra, di puntare 
deeisamenle sulla ipolesi del
la aggrcssionc — diretta o in-
diretla — al Viet Nam de-
mocralico c a tale seopo ban-
no nominato ambasciatore a 
Saigon la piu alia aiilorita 
americana in campo militare. 
A parte il fatto che la grande 
maggioranza della popolazio-
nc del Viel Nam del sud e 
deeisamenle contro I'lnterven-
to americano —- tanto e vero 
rhe combatte dalla parte op-
posta — quali paesi membri 
della alleanza atlantiea sono 
stati consuliaii prima che si 
arrivas.se a tali dcrisinni? B 
quali paesi, consuliaii, hanno 
dichiarato di essere d'uecor-
do con gli Stati Unili? E' 
molto difficile rhe il signor 
Rostow possa fornire una ri-
sposta ' convincentc a questi 
interrogativi. Di qui la con. 
vinzionc chc il fiunie tlelle 
parole che egli spende in gi
ro per il mondo non pu6 in 
alcun modo riuscire ad altc-
nuarc il giudizio profonda-
mente negalivo sulla altualc 
azionc internazionale degli 
Stati Unili. 

a. j . 

n 
W A S H I N G T O N , 24 

gen. M a x w e l l Taylor, 
des ignato ieri dal presiden-
te Johnson ambasciatore 
americano a Sa igon, sara 
nella capitale sud-vietnamita 
fra una dozzina di giorni. II 
suo vice, A l e x i s Johnson, sa
ra invece a Sa igon ai primi 
del la prossima set t imana. 
Per entrambi , il governo-fan-
toccio di Sa igon ha gia da
to, o v v i a m e n t e , il «grad i -
mento >, e il generale Khan, 
dittatore del m o m e n t o nel 
Vie tnam del S u d , ha tenuto 
a dichiarare di essere stato 
lui c personalmente > a con-
cederlo < i m m e d i a t a m e n t e ». 

Negl i ambient i politici 
americani — e non so lo a m e . 
ricani — la nomina di Tay
lor v i e n e considerata come 
il p iu grave passo che gli 
Stati Unit i abbiano finora 
compiuto ne l quadro dei lo-
ro impegni militari nell' in-
tera Asia sud-orientale , e co
m e una decisa vittorja dei 
c duri * del Pentagono , fauto-
ri di una l inea oltranzista 
non solo nel V ie tnam del sud 
ma anche nei confronti del 
Vietnam democrat ico e del
la Cina popolare. 

Negl i ambient i politici 
americani gli s trateghi del 
Pentagono v e n g o n o general-
m e n t e divis i in « f a l c h i > e 
€ co lombe », i primi fautorl 
di azioni mil itari mass icce e 
decise , i secondi di soluzioni 
negoziate , o c o m u n q u e piu 
pol i t iche c h e militari . Come 
rivela oggi la rivista Time 
i < falchi > hanno vis to schie-
rarsi dalla loro parte i due 
personaggi -chiave del gover-
no, il min i s tro della Difesa 

La violenza razzista in USA 

Ritrovata bruciata 
la vettura dei tre 
Nessuna traccia dei giovani manifestanti 

Johnson invia Allen Dulles per indagare 

N E W YORK, 24 

11 < giaZIo > del Mississippi 
si fa scottante. L''automobile 
a bordo della quale viaggia-
vano i tre dimostranti soli-
tari antirazzisti scomparsi — 
una grossa Ford « station wa
gon > azzurra — e stata ritro
vata ieri sera in una zona 
•paludosa a circa dodici mi-
glia da Filadelfia, nei pressi 
dell'autostrada numero ven-
tuno. L'automobile era ridot-
ta ad tin relitto carbonizzato. 
Nessuna traccia degli occu-
panti, sulla cui sorte si co-
minciano a nutrire seri ti-
mori. 

Con cid, la sfida dei razzistl 
al pres idente Johnson si spie. 
ga in tutta la sua portata. 
Come previsto, la Casa Bian
co i oggetto di forti solle-
citazioni dell'opinione ptibblt-
ca in vista di un'azione che 
garantisca ejfettivamente i 
diritti civili nel sud: ieri, i 
genitori di due dei tre gio
vani manifestanti si sono re-
cati da Johnson per esprimer-
gli fa loro angoscia e la no-
tizia e oggi sulle prime pa
ging dt tutti i giornali. Dal-
Valtra parte della barricata, 
Goldwater e i campioni su-
disti della segregazione raz-
ziale, attendono il presiden-
te al rarco , pronti a scate-
nare una nuova tempesta po
litiea in nome dei < diritt i 
statali > offesi, se il governo 
federate decide di interve-
nire. 

Fino a questo momento. la 
reazione di Johnson alia pro 
vocazione e stata delle piu 
caute. II presidente ha fatto 
diramare un comunicato nel 
quale si dice che egli « con-
divide Vansieta e il profondo 
turbamento dei genitori dei 
ragazzi * e si annuncia che' 
Allen W. Dul les , gia capo 
della CIA, e stato inr ia to nel 
Mississippi per conferire con 
il governatore di quello Sta
to, P. Johnson, c con le auto-
ritA Iocalt. Segue un appcllo 
€ a tutti t cittadini di questo 
pacsc affinche mantengano la 
societa esente da anarchia, 
v io l enza e illegality >. 

Vi sono p o c h e probabil i ta 
c h c questo appello abbia una 

rilevante nel Mississippi, 

Stato che divide con la vici-
na Alabama una trista no-
lorieta come campo d'azione 
del razzismo piu feroce. Ed 
e dubbio che lo stesso gover
natore Paul Johnson, omoni-
mo e compagno di partito del 
presidente ma eletto con i 
voti dei razzisti, dia alle ri-
cerche un contributo piu effi-
cace di quello che gia offer-
ma di aver dato e di dare 
con il tenersi « i n continuo 
contatto» con le pattuglie 
stradali che percorrono la 
zona. 

II sospetto di una conni-
venza tra la polizia e i rapi-
tori e, a questo punto, pin 
che legittimo. Come gia rife-
rito, e stata la polizia ad in-
tercettare per prima la Ford 
bin dei tre giovani e a con-
durre questi ultimi in stato 
dt fermo a Filadelfia, sotto 
Vaccusa di « eccesso di velo
city ». Viene ora riferito che. 
dopo aver trattenuto i tre 
per diverse ore, averli mul-
tati e aver intimato loro dt 
lasciare Filadelfia immedia
tamente, i poliziotti li hanno 
seguiti per un tratto c per 
esser certi che essi si atte-
nessero all'mgiunzione ». Con 
lutta probabilita, cid signifi-
ca, in pratica. che la polizia 
ha consegnato le vittime ai 
persecutor!, gia sulVavviso. 

Ma perche", poi, i tre erano 
considerati « indesiderabilt * 
dalle autorita di Filadelfia, 
fino al punto che queste ulti-
me hanno negato loro I'ele-
mentare diritto di trattener-
si in citta? Anche qui, il lor-
bido viene a galla. Risulta. 
infatti, che una g a n g di btan-
chi armati ha fatto irruzione 
la settimana scorsa in una 
chiesa dove i dirigenti delle 
orgamzzazioni religiose che 
guidano il movimento ime-
grazionista erano riuniti ed 
ha appiccato ad essa il fuoco, 
senza che gli agenti facessero 
nulla per proteggere la sicu-
rezza dei negri. I tre giovani 
scomparsi. scrive oggi il N e w 
York Herald Tribune , si in-
teressavano, o erano sospet-
tati di interessarsi, a ques to 
episodio. 

I giornali riferiscono oggi 
maggiori particolari sulla 
identitd degli scomparsi. Vie

ne confermato che tutti e tre 
agivano nel quadro della cam-
pagna < Estate di liberta per 
il Mississippi >. Dei due bian-
chi, uno, Michael Schwerner, 
ventiquattrenne, e laureato 
alle universita Columbia e 
Cornell e lavora per un'orga-
nizzazione negra del Missis
sippi; I'altro, il ventenne An
drew Goodman, e uno stu-
dente di New York. II terzo 
e" il negro ventiduenne James 
Cheney, un imbianchino del 
flfississtppi che e tra i diri
genti del movimento per i 
diritti civili nello Stato. 

MARIO ALICATA 
Direltore 

LUIGI PINTOR 
Condirettore 

Taddt* Canes 
Direttorft responsabile 

Iserttto al n. 143 del Regtstro 
Stamp* del Tnbunale di 
Roma - L'UNITA* autoriz-
zazioo* a giornal* murale 

• o . 4555 

DIREZIONE REOAZIONE ED 
AMMINISTRAZIONB: Roma. 
Via del Taurtni. 19 - Telefo-
n: crntralino: 4950351 4950052 
4950353 4950353 4951251 49S133X 
4<#51233 4<>5!2S4 4-»->12J5. ABBU-
NAMENT1 ITNITA (versa-
mento soil c/c postal? numero 
iy»795): So«t*nltore 25.000 -
7 numtrl (con ll tunrdl) an
nuo 15150. semtatrale 7300. 
trtmeatrale 4.100 _ • mnnerl 
annuo 13.000. semeatrale 8.750. 
trlmestrale 3 500 . S numeri 
(aenza 11 lunedl e aenza la 
domenlra) annuo 10 850, seme. 
strale 5 60*. trlmestrale 2400 . 
(Eatero): 7 Humeri annuo 
3545ft, acmeatrale 13.1M . (f 
munerl): annuo 23 000. aeme-
atrale 11250. - RINASGITA 
(Italia) annna 4.500. aemeatra-
le 2 400 - (Ettero) annuo 8 500. 
•emeatrale 4 500 . VIE NUOVE 
(Italia) annuo 5 000. aeme-
strale 2 000 - (Eatero) an
nuo 9 000, aexnettrale 4 800 -
L'UNITA' + VIE HUOVE + 
RINAftCITA (Italia): 7 nume
ri annuo 23.000. A numeri an
nuo 21000 - (Estero): 7 nu
meri annuo 41400, 8 numeri 
annuo 38 000 . PVRRUC1TA': 
Conceaatonarla eaclusiva S.PJ 
(Societa per la Pubbllcita in 
Italia) Rnma, Piazza S Loren
zo in Luclna n 2*. e aae ane-
8 8 8 5 4 1 - 2 - 3 . 4 - 5 - Tarin> 
(millimetro colonna): Com-
merclale; Cinema L. 200: Do-
menicale L. 250: Cronaca Li
re 250; Necrolofta Parteclpa-
Hone L. 150 + 100: Domenl-
cale U 190+308: ttnanzlatla 
Banaw U 500; LegaR L. 350. 

•tab. TIpogTafleo O A.TX. 
Roma . via del Tnrlni . 

McNamara e lo stesso Presi
dente Johnson, quando una 
quindic ina di giorni fa si 
dove t te decidere se compiere 
o no < azioni di rappresa-
glia > contro le posizioni del 
Pathet Lao, nel Laos, in se
gu i to al l 'abbatt imento di due 
apparecchi americani c h e ne 
a v e v a n o violato lo spazio 
aereo. L'episodio e signifi-
ca t ivo de l l e intenzioni pre
dominant! oggi a Washing
ton. 

Quanto al Vietnam del sud, 
i nuovi provvedimentt posso . 
no essere fatti risalire alia 
conferenza di Honolulu dei 
primi del mese , nel corso 
del la quale d e v e essere sta
to adottato un corso d'azio
ne di cui gli a v v e n i m e n t i di 
ques te u l t ime se t t imane , e 
le decis ioni annunciate ieri, 
sono soltanto una parte. In-
s i e m e al l ' invio di Taylor a 
Sa igon , e stato annunciato 
che l'intero programma di 
« assistenza » americana ver-
ra radicalmente riorganizza-
to , nel senso di dare la prio-
rita assoluta alia soluzione 
dei problemi militari e alia 
opera di < propaganda e per-
suas ione > nei confronti del
le popolazioni di a lcune pro
v i n c e g iudicate « crit iche >. 
Cid non puo pre ludere ad 
altro c h e ad una intensifi-
caz ione della press ione, di 
cui l'c operazione terra bru
ciata » di tre s e t t imane fa 
non 6 stato che l'inizio. Ma 
poiche, per realizzare questa 
parte di operazioni . p u o ba-
stare il generale Westmore
land, at tuale comandante del
le forze armate americane 
ne l V i e t n a m del sud, e evi -
d e n t e c h e a Taylor e riser-
vata una parte piu importan , 
te , che va ben oltre i l imiti 
del la repress ione ne l sud. 
N o n per nulla ieri sera il 
sen . Morse, dopo a v e r defi-
n i to « u n graviss imo errore, 
il cui peso gravera sul la na-
/.lone per secoli >, la nomina 
di Taylor , ha ricordato di 
a v e r e a m m o n i t o sia lo stes
so Tay lor che il minis tro 
McNamara che la nomina 
del pr imo ad ambasciatore 
a Sa igon « c o h d u r r a ad una 
grande guerra in As ia a. E' 
s tato fra gli altri lo stesso 
Morse a sot to l ineare che 
questa dec is ione «.mette in 
luce l ' indebita inf luenza del 
P e n t a g o n o sulla amminis tra-
z ione Johnson >. 
. II minis tro della guerra 
sud-v ie tnamita , gen. Tran 
T h i e n Khiem, che si trova 
a Mani la d o v e k g iunto oggi 
per chiedere aiuti filippini 
alia guerra di repressione, 
ha dal canto suo dichiarato 
c h e la nomina di Tay lor « e 
una misura d'urgenza pre-
sa dal governo di Washing
ton contro il Vie tcong >. Ed 
ha aggiunto: < Per proteg
gere il V ie tnam del sud noi 
dobb iamo fare una spec ie di 
guerra di disturbo contro il 
V i e t n a m del nord >. 

L'agenzia Nuova Cina ha 
dal canto suo annunciato 
che , nel la giornata di ieri, 
t re aerei americani hanno 
n u o v a m e n t e bombardato e 
mitragl ia to il v i l laggio di 
Khang Khay . nella Piana 
de l l e Giare . d o v e h a n n o se-
d e il quart ier genera le dei 
n e u t r a l i s t c h e rifiutano la 
fus ione con l e forze di de-
stra e l o s tesso principe Su-
fanuvong . capo del N e o Lari 
Haksat (Pa the t I^io). Da 
fonte americana non vi e 
stata nessuna conferma e 
nessuna sment i ta , ma si sa 
c h e sono ormai o l tre due-
cento l e violazioni del ter-
ritorio del Pathet Lao e gli 
attacchi compiuti da aerei 
americani . o,pilotati da a m e . 
ricani o da thai landesi . Una 
denunc ia in ques to senso e 
stata fatta oggi anche dal 
portavoce del minis tero de
gli Esteri del la Repubblica 
democrat ica del V i e t n a m . 

Monito di 
Radio Mosco 

agli USA 
MOSCA. 24 

Nel commentare la nomina 
del generale Maxwell D. Tay
lor. nd ambasciatore americano 
nel Viet Nam del sud, radio 
Mosea afferma oggi chc il mi
nistro della difesa americano 
Robert McNamara -vuole ren-
dere noto che gli Stati Uniti 
sono pronti a correre il rischio 
di un grosso conflitto interna
zionale alio scopo di sopprimc-
re un movimento patriottico-. 

Rilevando che la politiea 
americana sta conducendo al
ia possibilita di un conflitto dl 
ampie proporzioni nell'Asia di 
sud est, radio Mosca osserva 
che il governo americano - d o -
vrebbe essere consapevole del
le conseguenze implicite in 
e s s * - . 

De Gaulle 
a Sihanouk: 
pace in Asia 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 24 

Il viaggio a Parigi del capo 
di stato della Cambogia princi
pe Sihanouk, serve da contrap-
punto politico utile per seguire 
le reazioni franccsi alia grave 
inlziativa presa dagll america
ni con Vimuo a Saigon del ge
nerale Maxwell Taylor. E' la 
prima volta, si commenta a Pa
rigi, che un presidente del comi-
tato dei capi di stato maggiore, 
il numero uno della gerarchia 
militare americana, si vede at-
tribuito il ruolo di ambasciato
re. Ed e la prima volta che il 
posto di vice ambasciatore e as-
segnato, al tempo stesso, al nu
mero due del segretario dj Sta
to, a Alexis Johnson, principa-
le collaboratore di Dean Rusk. 
Cib vuol dire, secondo aZcunl 
ambienti francesi, che i mesi 
avvenire saranno decisiut e che 
la partita nel sud est asiatico e 
cost capitale che vengono scelti, 
per giocarla, i/omini di eccezio-
nale rilievo. Vi e anche chi evo-
ca, in proposito, per analogia. 
la partenza per Vlndocina del 
generate De Lattre de Tassigny, 
che diede il via all'ora piu gra
ve dell'attacco francese con
tro Vlndocina. La missione affi-
data ai due piu importanti uo-
mini dell'amministrazione ame
ricana, viene vista, soprattutto 
nel quadro delle decisioni a lun-
ga portata che Washington in
tense prenderc dopo le elezioni 
presidenziali nell'Asia sud-
orientale. 

Nessuno exclude che questo 
atto di ' rischio calcolato ~ la-
sci presagire I'lpotesi che gli 
USA intendano scatenare in 
Asia una guerra generale il cui 
vero bersaglio sarebbe la Re 
pubblica popolare clnese. 

H dlscorso di benvenuto che 
De Gaulle ha rivolto oggi • a 
Sihanouk e un inno alia pace 
c' all'indipcndcnra di quella 
parte del mondo, al neutralismo 
c all'autonomia. L'interlocutore 
principale cui le parole di De 
Gaulle vanno viste indirizzate 
non e dunque il principe della 
piccola Cambogia quanto lo 
stesso Dipartimento di Stato. 
Da quando VEuropa occidentals 
si e trovata sull'orlo della 
guerra per Cuba, trascinata in 
esso dal Pentagono. De Gaulle 
ha preso le sue distanze: Cuba 
ha rappresentato, anche se il 
generale non disapprovd Vini 
:iativa di Kenned//, per il go 
verno francese la pictra di pa-
ragone di come VEuropa pud 
essere coinvolta in un'awentura 
di guerra, solo perche legata al 
carro della politiea americana, 
La spedizione delta NATO con
tro Cipro falli anche perche la 
' lezione di Cuba* aveva la-
sciato tracce profonde a Pa 
rigi e nei suoi rapporti con 
Washington. De Gaulle ama an
che ripetere a proposito dei ri-
schi di guerra nel sud-est asia
tico, che VAsia non vedri piu 
una -seconda auerra dt Corea ». 

Ora, anche se robiettico de
gli occidentals coincide in pie-
no per cid che conceme la vo-
lontd di lermare la spinta verso 
la liberazione e il sociahsmo in 
quella parte del mondo e so
prattutto nel Vietnam del sud, 
e tuttavia vero che la divergen-
:a direnta insormontabile sui 
mezzi da scegliere per arrivare 
alio scopo. 11 negoziato e per De 
Gaulle Vunica strada possibi-
le, mentre Vecentualita di una 
guerra, che gli americani non 
scartano, e cosl avversata da 
Parigi che questa e pronta a 
dissociate ogni responsabilitd 
da Washington, nel caso di una 
vera e propria azione aggressi-
va delVAmerica nel sud est 
asiatico. La Francia pone, in 
questo modo, di fronte ai po-
poli atiatici una vera alternati-
va politico concorren?iate ri-
spetto alia strategia americana. 
Ed e cid che Sihanouk ha detto 
oggi a De Gaulle affermando 
che - La Francia ha ritrovaio 
la sua vocazione di difensore dei 
paesi e del popoli minacciati e 
oppressi», e che • nei ter^o 
mondo, la sola voce occidentale 
che difende nettamente le no-
stre aspirazioni alia giustlzia, 
alia pace e al progresso e una 
voce francese •. AI principe Si
hanouk, De Gaulle aveva detto. 
salutandolo al suo arrivo a 
Orly: • • La vostra politico di 
pace nell'Asia del sud est con
cordat con quella della Francia 
pienamente - . *-. 

Maria A. Macciocchi 

DALLA PRIMA PAGINA 
CGIL 

zi negat iv i del la CISL. II s e 
gretario del la CGIL ha inoltre 
mes s o in guardia dal le impo-
stazioni protestatarie e dagli 
obiett ivi generic i , contrappo-
nendovi con forza i traguardi 
specifici ed articolati , e la 
precisa indiv iduazione del la 
controparte. Su l m o v i m e n t o 
in atto e sul suo sv i luppo , 
l 'Esecutivo discutera a breve 
scadenza. • •• • - 1 . " *' 

Dopo la relazione de l l 'ono-
revole Nove l la e gli in ter -
v e n i i , l 'Esecutivo C G I L ha 
ratificato il documento , che 
in serata ha gia susc i tato 
v ivo interesse negl i ambient i 
giornalist ici e parlamentari . 
Esso inizia denunc iando le 
cause del la erisi economica 
in atto: distorsioni provoca
te dal t ipo di sv i luppo veri-
ficatosi in quest i anni; pres-
sioni del la destra e c o n o m i 
ca contro le possibi l i ta di 
una - piani f i caz ione democra
tica, che trasferisca progres -
s ivamente in m a n o pubbl ica 
l'effettiva direzione del l 'eco-
notnia. Cio ha accentuato la 
contraddiz ione fra espansio-
ne de l le forze produtt ive e 
aggravarsi degl i squi l ibri 
strutturali . 

Vie d'uscita sono: una 
programmazione democrat i 
ca fondata sul la trasforma-
zione de l le s trutture e una 
politiea congiuntura le che 
costituisca una coerente a n -
t ic ipazione del la polit iea di 
piano. Mentre contro le ri-
forme e la programmazio
ne la Confinclustria ha s c a -
tenato la < rivolta del capi 
tale >, la CGIL ribadisce la 
funzione dei s indacat i e il 
peso dei lavoratori ne l la rea-
lizzazione di tale polit iea. In 
questo quadro, essa valuta 
pure in modo pos i t ivo il me-
todo cli consul taz ione dei s in
dacati avv ia to dal g o v e r n o . 

Ma ora dai s indacat i si 
vuo le una risposta sul la p o 
litiea dei redditi e sul ri-
sparmio contrattuale . Il d o 
cumento confuta a tale ri-
guardo le tesi di un' inf lazio-
ne che derivi dai costi o 
dallg domanda. critica lo 
odierno meccan i smo di s v i 
luppo, denuncia la c o n c e n -
trazione nel processo d'ac-
cumulaz ione . e rammenta i 
fal l imenti registrati in altri 
Paesi da una polit iea - dei 
redditi che finisce col non 
stabilizzare n u l l a s e si pre-
figge di non m u t a r e le strut
ture. N e l l u n g o periodo, poi, 
la pol it iea dej redditi c e n -
tralizza inev i tab i lmente la 
polit iea sa lar ia le (e nega la 
contrattazione articolata, p a -
tr imonio t ip icamente i ta l ia -
n o ) , e risulta contraddit to-
ria rispetto al ia pol it iea di 
programmazione . 

La polit iea dei redditi non 
puo essere assunta neppure 
nel s ignif icato che ad essa le 
si vuol attribuire col rispar-
mio contrattuale e col fondo 
d' invest imento proposti dal la 
CISL. II documento , in mate 
ria, e mol to espl ic i to: o l tre a 
non funzionare ai fini de l -
1'equilibrio monetar io , il ri-
sparmio contrattuale snatura 
la stessa funzione del s inda-
cato. che d e v e aumentare i 
redditi da lavoro, non a m m i -
nistrare i salari; c h e d e v e 
rappresentare dei produttori 
e non dei proprietari . quan
do partecipa al le sce l te d 
politiea economica . 

A n c h e la proposta di l egare 
il salario a determinat i pa-
rametri v i e n e avversata dal 
documento CGIL. S e si assu
m e infatti la produtt iv i ta m e 
dia nazionale , si accordano 
privi legi intollerabil i a l l e 
az iende piu forti e p iu m o -
derne; se si a s s u m e la pro
dutt ivita aziendale , si da ai 
salari la stessa dinamica spe-
requata che ha oggi lo sv i 
luppo produtt ivo , senza con-
tare che il s indacato r inun-
cerebbe all 'effettiva unita 
della sua azione r ivendica l i -
va. S e inf ine si a s s u m o n o 
contemporaneamente , i para-
metri nazionale e az iendale , 
si rischia di a t tenuare qual-
che contraddiz ione ma di 
s o m m a r e gli effetti de l l e 
alt re. 

II documento della CGIL 
sottol inea quindi il carattere 
assai moderato de l le r ichieste 
avanzate dai s indacati in ogni 
settore, e contesta le cifre 
fornite da varie parti sui pre-
sunti l ivelli salariali conse-
guiti o rivendicati . Passando 
poi alia funzione del s inda
cato nella programmazione , 
il documento afferma c h e la 
CGIL avra cos tantemente 
presente nel la sua az ione ri-
vendicat iva una programma
zione democrat ica , def ini ta 
ne l le sue finalita e nei suoi 
s trument i . dest inata a e l imi-
nare gli squil ibri territoriali , 
settoriali e sociali es is tent i . 
I /autonomia r ivendicat iva e 
pero lo s t rumento insost i tui-
bi le per espr imere tut to il po-
tenziale di lotta dei lavora
tori e per ass icurare l 'avan-
zata della programmaz ione 
democrat ica; di fronte ad e s 
sa il s indacato articolera e 
coordinera responsabi lmente 
la sua politiea s indacale , in 
m o d o c h e la real izzazione del
la programmazione democra
tica trovi in essa va l ido s o -
stegno. 

Onde sa ldare la polit iea 
congiuntura le al ia program-
mazione economica , la CGIL 
ribadisce ne l d o c u m e n t o p r o -
poste gia ripetutamentc a-
vanzate , al fine di determi-
nare inves t iment i atti ad 
adeguare l'offerta dei b«ni 
al ia domanda , e ad a w i a t e 
a so luz ione i problemi di 
fondo. Misure per co lp ire 
gli esportatori di capita l i . 
per dare al r isparmio la m a s 
s ima ut i l izzazione produt t i -
va, per attaccare i f enomeni 
speculat iv i ( r e c e n t e m e n t e ac-
centuat i s i ) ; per de terminare 
una dis locazione deg l i inve

s t iment i c h e contrast! con la 
tendenza • a l l 'accentramento 
territoriale. < La pol i t iea c h e 
riduce la spesa pubbl ica co l -
pendo in part lcolare l'agri-
coltura e il Mezzogiorno c 
v iceversa contraddittoria con 
l 'esigenza di superare le dif-
licolta economiche; a l t re t tan-
to va det to per il r id imen-
s ionamento dei piani di sv i 
luppo de l l e Industrie a par-
tecipazione statale . 

La CGIL, inoltre, propone 
Tel iminazione del l 'approprla-
zione privata del la rendita 
urbanist ica e l 'attacco allMn-
termediaz ione speculat iva , c 
ch iede misure flscali c h e fnc-
ciano c o n t r i b u t e al s u p e r a -
mento de l l e difllcolta quei 
ceti che del < miracolo > e c n -
nomico son stati 1 veri be-
neflciari: si col loca in ques to 
quadro la richiestra d'una 
imposta straordinaria sul pa-
trimonio. Le basi su cui si 
puo sv i luppare un profictto 
dialogo fra s indacati e g o 
verno in meri to alia con-
giuntura consis tono pertan 
to, tra I'altro, in s ce l t e chc 
riducano i redditi piu e levat i 
(e quindi 1 consumi non n e -
cessari) e para l l e lamente a u -
ment ino la fascia dei con
sumi popolari. 

Infine, il documento d e l l i 
CGIL afferma l 'esigenza di 
una partecipazione autonoma 
del s indacato alia pol it iea di 
or ientamento degl i invest i 
ment i : solo in ques to modo 6 
possibi le riattivare lo s v i l u p 
po e contenere le sp inte in-
fla7ionistiche. ev i tando cosi 
conseguenze stiU'occupazione. 

Moro 
la CEE Marjolin. Non ci sono 
state pres-sioni. ha detto. ma so
lo un amichevole. franco e cu-
struttivo scambio di vedute 
sulla situaziono economica in 
relazione al processo di inte-
sjrazione economica e rjolitica 
dell'Eiiropa. Ma ei e trincerato 
dietro la «correttezza » diplo
matics, per evitare di fare alia 
Camera •• indiscrezioni sui con-
tenuto delle conversazioni ». 

NeH'insieme. il quadro della 
situazione economica. anche so 
ha dato segni di inii?Iioramen-
to. non i? roseo, tanto che il 
presidente del ConsUlio ha 
detto che non deve trarre 
in inganno il confortanto an-
damento della biluncia dei pa-
gamenti nel mese di aprile, per
che ad esso continuano a con-
trapporsi difflcolta in campo in-
dustriale (il ministro Giohtti ha, 
a questo riguardo, riferito che 
nel settore industriale si e avu-
ta una contrazione produttiva 
deiri'-i rispetto ajjli ultimi 
quattro mesi del '63). C'e stato 
inoltre un rallentamento del ri
sparmio bancario e postale sul 
quale inizialmente il governo 
aveva puntato. 

Moro ha poi voluto contesta-
re le accuse che gli sono state 
mosse di essersi disinteressato 
del dibattito sul bilancio e so
prattutto ha voluto precisare la 
posizione del governo su alcu
ne questioni che sono state al 
centro della discussione. Parti-
colarmente Moro si e sofferma-
to sulla cosiddetta - politiea dei 
redditi», sui rapporti governo-
sindacati, sul risparmio contrat
tuale. 

A proposito del primo argo-
mento, il presidente del Consi-
gllo ha voluto negare (e cosl 
aveva fatto Giolitti in prece-
denza) che esso debba signifi-
care «blocco» o -contenimen-
to dei salari». 

Si tratterebbe invece di una 
questione da risolvere col con-
corso dei diversi fattori legati 
alia produzione e soprattutto 
condizionando il miglioramen-
to dei salari alia produttivita. 
(11 che in buona sostanza e la 
stessa del - contenimento-) . 
Circa il rapporto governo-sui-
dacati, il presidente del Con-
siglio ha affermato che egli 
non ha, nel suo discorso alia 
Camera di alcune settimane 
fa, inteso proporre nulla di 
« rivoluzionario »*. Egli si pro-
porrebbe soltanto di avviare 
un dialogo costante con i sin
dacati per un - invito alia me-
ditazione-. per - scegliere la 
via migliore - sul terreno della 
congiuntura, oggi. della pro
grammazione. domani. La -po
litiea dei redditi - secondo Mo
ro non escluderebbe. ma raf-
forzerebbe la presenza del sin
dacati nella vita economica 
del paese. 

Infine Moro ha anche affer
mato che egli. parlando alia 
Camera nel dibattito sulla si
tuazione economica del paese. 
non aveva inteso in alcun mo
do dare carattere imperativo 
alle sue inclicazioni a proposi
to del - risparmio contrattua
le*-. ma aveva voluto soltanto 
sottolineare l'esistenza di que
sto problema e del dibattito 
«*he attorno ad e??o vi e fra : 
sindacati e nel paese. 

Confermando il tono - d i f e n -
sivo - generale del suo discor
so — tono evidentemente det-
tato dalle contraddiz'.oni che la 
linea da lui proposta ha gia 
suscitato nel Paese e in seno 
alio stesso centro-s.nistra — 
il presidente del Consiaho e 
stato molto sfumato e guardin-
go anche nella parte nguar-
dante l'attuazione delle rifor-
me in stretta relazione con la 
politiea anticongiunturale. E.ali 
ha infatti -nsistito sul fatto che 
il programma e in attuazione, 

Nuove 

sparatorie 

a Cipro 
NICOSIA. 24. 

Un portavoce dell'ONU ha 
annunciato che una sparatoria 
e awenuta questa mattina tra 
il ' villaggio turco-cipriota di 
Ambelikou e le posizioni gre-
co-cipriote vicino a Lefka. nel
la regione nord-occidentale di 
Cipro. Le truppe svedesi del
l'ONU sono inter\ -enute per far 
cessare il fuoco. 

II portavoce ha dichiarato 
inoltre che ieri sera i greci ci-
prioti hanno sparato per erro
re contro due carri armati da-
nesi della forza internazionale 
dell'ONU. \ ic ino a Exometokhl. 
ad una quindicina di chilome-
tri a nord-est di Nicosia. Non 
si segnalano vittime. I greci cl-
priotl — ha aggiunto il porta
voce — hanno sparato perche 
pensavano di essere attaccatt. 

senza tuttavia poter portare 
nessun dato certo alia valuta-
zlone della Camera. 
- La serie delle repliche del ml-

nlstri finanziari e stata aperta 
dal eocialdemocratico TREMEL-
LONI (Finanze) con un inter-
vento che, iiell'insieme. non si 
e discoetato di molto da quello 
avutosi al Senate e prevalente-
mente incentrato sull'aspetto 
tecnico del problema d i e com-
porta la politiea finanziaria, e 
quindi fiscale. dello Stato. Nei 
fatti. tuttavia. gli dementi con
servator nella linea Tremelloni 
(nonostante alcune verniciature 
rlnnovatriei) permangono. e 
neH'impostazione data dal mi
nistro al suo discorso e possibile 
ritrovare un indirizzo politico 
comcidente con quello di Co
lombo. Partendo da queste prc-
mosde l'oratore non poteva non 
stibordinare lo sviluppo delle 
entrate fiscal! alia politiea di 
•<stabilizzazione monetaria» e 
a un tempo giustificare. In po-
lemica soprattutto con i coinu-
nisti che l'hanno criticata, In 
prudenza nella previsione del 
Settito del tributi. affermando 
che - adottando criteri di tar-
uhezza si sarebbe stati non solo 
jncoereiiti, via iinprudenti ». (E 
in ci6 e stato concorde con 
lui, quando ha preso la paroln 
subito dopo. il ministro del Te-
soro. Colombo). 

Per dare forza a questo tipo 
di dlscorso, Tremelloni ha so-
stenuto la tesi che a un'entrata 
fiscale intorno al 15 per cento 
nelle ultime due annate prece-
denti, neU'esercizio ,ti4-'(!5 e 
anche in (|iie.sto esereizio senie-
strale. corrispondera quasi cer-
tamente un ntmo che non rag-
giungerA queU'indice. 

Secondo oratore il ministro 
del Tesoro COLOMBO che ha 
incentrato il suo intervento, co
me era prevedibile, sulla "di
fesa dcN'eciuiltbrfo del bilun-
cio -. Egli ha sostenuto che la 
spesa deve essere strettamente 
condizionata aH'auinento del 
reddito. Tale linea era stata 
l'elemento conduttore del bi
lancio "fi4-'t>5, successivamentc 
trasferito in quello semestrale 
fino al 31 dicembre di questo 
anno e lo sara anche nel bilan
cio del 1DG5. Nell'ambito di que
sta « linea •» Colombo ha por-
tato un pesante attacco alia po
litics della spesa degli enti lo-
cali. pur nel formate ossequio 
alia loro autonomin. Il ministro, 
infatti. ha sostenuto fra I'altro 
che il governo intende - richia-
mare» gii enti loeali al fatto 
che le loro spese sono * spro-
porzionnte allu realta*. Per al
tro su quella che dovra essere 
la riforma della finanza locale. 
sulle possibilita di autonomo 
reperimento dei fondi da parte 
degli enti. Colombo, come d'al-
• ronde sino a ora tutto il go
verno nel suo insieme, ha detto 
ben poco di costruttivo. Anzi 
ad una interruzione del mis-
sino Nicosia Colombo ha repli-
cato. senza respingere 1'invito, 
affermando che eventuali re-
strizioni daH'alto. non sara lui 
a prenderle bensl dovra essere 
una decisione collegiale del go
verno. 

Parlando prima di Moro, il 
ministro del Bilancio GIOLIT
TI ha inteso puntualizzare al-
runi element! della polemica in 
corso sulla cosiddetta * politi
ea dei redditi» e sul rapporto 
sindacati-governo nei confront: 
della congiuntura, oggi. e della 
programmazione. domani. Ad 
avviso di Giolitti una politiea 
di piena occupazione e di alto e 
costante tasso di produttivita 
postula, al tempo stesso, una 
politiea dei sindacati coinciden-
te con quella del governo. Cio 
per6, secondo il ministro non 
deve comportare un esautora-
mento deU'autonomia dei sin
dacati. ina la esigenza di fa
re l'uso piu efficace della a-
zione dei sindacati e dei lavo
ratori sul terreno delle con-
quiste salariali, azione che se 
condotta all'estremo potrebbe 
provocare un processo infla-
zionistico. Non si pu6 parlare. 
secondo il ministro del Bilancio. 
di imbrigliamento dell'azione 
sindacale. ma si tratta di crea-
re le condizioni perche 1'azione 
sindacale si regoli sulla base 
di un'esatta conoscenza della 
situazione e dei vincoli della 
programmazione. 

Replicando al compagno Bar-
ca. che gli aveva posto una 
precisa domanda su che cosa 
si intenda da parte del governo 
per -politiea dei redditi», Gio
litti ha voluto in parte sdram-
matizzare (senza molto convin-
cere>. \\ suo richiamo specifico 
alia relazione Carli su questo 
problema e per altro sintomati-
co. anche se ii ministro ha det
to che la politiea dei redditi non 
deve realizzarsi per imposizione 
autoritana dall'alto, ma attra-
verso una - attivita informati-
v a - che poXrh essere affidata 
agli organi della programma
zione. 

In questo senso va viata la 
questione posta dal governo nel
la prospett.va della politiea di 
programmazione: il problema 
deve essere considerato come 
- anello di congiunzione - tra la 
congiuntura c il programma dl 
sviluppo. Cio. per Giolitti, sl-
gnifica anticipare il - metodo 
della programmazione -. 

Non e neppure vero — ha 
detto ancora Giolilti — che esi-
ste una proposta di - tregua -
ner - eonservare il sistema . . S; 
tratta di operare in modo da 
creare le premesse per avanza-
re sulla via della programma
zione 

Le repliche dei relatori di 
minoranza (PCI. PLI. MSI) e 
di maggioranza (DC e PSD si 
sono svolte nella mattinata: han
no parlato il compagno Barca. 
il liberale Alpino. i missini 
Delfino e Nicosia, il de Galli e 
il socialista De Pascalis. 

Dei nostri suggerimenti per 
uscire dalla difficile situazione 
attuale — ha esordito Barca — 
non si e voluto tenere conto e 
cosl 1'incertezza e la confusione 
perdurano. Alcuni prcssanti in
terrogativi non potranno essere 
per6 elusi a lungo. Ai socialisti 
soprattutto e al ministro Gio
litti in particolare noi poniamo 
alcuni interrogativi fondamenta-
li ai quali i lavoratori e l'opi-
nione pubblica pretendono di ot-
tenere una sollecita risposta: il 
ministro Giolitti concorda con 
la tesi secondo cui devono es
sere regolati dall'alto salari. 
prezzi e profitti. o w e r o condi-
vide la tesi di Carli sulla ne
cessity di controllare solamcnte 
i salari per evitare la perturba-
zionc dei dclicati meccanismi di 
mercato? i socialist! condivido-
no la tesi, sempre di Carli. se
condo cui va deferita a un or-
ganismo indipendente dalle par
ti e dal Parlamento ogni deci
sione circa i possibili scosta-
mentl dei salari c del profitti 
dall'incremento medio della pro
duttivita generate? I socialist! 

accettano il risparmio contrat
tuale che Moro mostra dl con-
siderare gia come un istituto 
acquisito, e In tal caso quel ri
sparmio sara volontario o for-
zato? 

La verlta 6 che il governo 
intende la politiea dei redditi, 
su indicazione dei potenti grup-
pl monopolistic!, esclusivamen-
te come iugabbiamento dei sin
dacati. Si mira alio scopo fon-
damentale di subordinare il sin
dacato stroncandone l'autonomia 
rivendicativa e. al limite, facen-
done uno strumento dl comodo 
della economia capitalistica. 

LA MALFA (interrompendo): 
Allora anche il PCI e ingabbla-
to dal momento che occetta di 
seclere in questo Parlamento... 

BARCA — Le dir6 che se no! 
non avessimo alle spalle un m o - , 
vimento sindacale libero e auto
nomo nelle sue scelte e decisio
ni. ehe condiziona anche la no
stra azione. allora saremmo ef-
fettivamente ingabbiati anche 
noi come partiti. Partiti e sin
dacati non sono la stessa cosa 
e affermarlo come fa Ton. La 
Malta significn veramente pro
porre una fondamentnle e Inac-
cettabile modifica delle struttu
re dello stato democratico ita-
liano. 

LA MALFA — Anche I par
titi hanno una autonoma spin-
ta dal basso che non impedisce 
loro di sedere in Parlamento; 
perche allora i sindacati non 
potrebbero sedere al tavolo del
la programmazione? 

BARCA — Ma voi volete pro
prio eliminare la spinta dal bas
so, volete il pasticcio e la con
fusione fra istituti diversi le cut 
reeiproche autonomic sono in
vece la garnnzia della democra-
zia. 

Polemizzando con il liberale 
Cocco-Ortu che aveva attaccato 
il governo in nome della « d e -
moeraziii del consumatore - . 
Barca ha sottolineato come it 
termlne nasconda in realta la 
oppressione del consumatore, la 
sua subordinuzione brutale alia 
logica della produzione (per 
giunta dominata da ristrettl 
gruppi monopolistic"!) che re-
stringe sempre cli piu i margini 
della libera scelta. A quella lo
gica pero il centro-sinistra non 
contrappone qualcosa di quali-
tativamente diverso, ma solo 
una razionalizzazione, cioe un 
piu preciso incasellamento del 
consumatore. dei lavoratori nel-
l'attuale meccanismo di accumu-
lazione capitalistica. Questo e 
il senso della politiea dei red
diti che viene proposta. I co-
munisti. a questo proposito, 
hanno sempre mantenuta ferma 
la distinzione fondamentale fra 
politiea dei redditi (comunque 
inaccettabile per essi in via di 
principio) e possibilita di un 
dialogo su tregue di breve JH*-
riodo. Se la maggioranza uon 
strumentalizznsse i problemi del 
breve periodo il colloquio anche 
con noi si sarebbe svolto su basi 
diverse e in stretto collegamen-
to con la prospettiva a lungo 
termine. 

II problema del centro-sini
stra in effetti non e facile. Oggi 
non e piu possibile essere o 
apparire dei prudenti riforma-
tori attuando questo 0 quell'in-
tervento settoriale: oggi ogni in
tervento settoriale produce solo 
lacerazioni e confusione. Oecor-
rono interventi tutti organici. 
tutti organicamente eollegati al
ia prospettiva di rovesciare la 
logica del meccanismo di accu-
mulazlone in atto avviando nuo
ve forme di accumulazione in 
direzioni nuove. Finch6 restera 
invece vincolato alia logica del-
l'attuale sistema di accumulazio
ne. il centro-sinistra non avra 
la forza per imporre alcunche. 
Ed e qui che ha inizio la grave 
crisi che oggi. da economica, e 
diventata politiea e impone di 
cambiare direzione. E' inutile 
a questo punto obiettare che 
non ci sono alternative. In po
litiea non esistono alternative 
prefabbricate: le alternative na-
scono dal dibattito. dal confron-
to. dalla lotta delle masse. E* 
per una alternativa effettiva che 
il PCI si e battuto e continuera 
a battersi coerentemente nel 
paese e in Parlamento, consa
pevole della necessita dl un 
cambiamento radicale della po
litiea attuale. 

Sempre per la minoranza 
hanno parlato il liberale Alpino 
e i missini Delfino e Nicosia. 
E* stata quindi la volta dei re
latori di maggioranza. II d.c. 
Galli ha contestato, sia pure in 
termini moderati. le critiche co-
muniste alia politiea dei reddi
ti e all'invito rivolto dal gover
no ai sindacati per un conteni
mento delle rivendicazioni sa
lariali. Si tratta. egli ha detto. 
di limiti obbiettivi oltre i qua
li il sistema non potrebbe an-
dare senza grave pregiudizlo 
per il suo buon funzionamento. 
Galli ha criticato i sindacalisti 
comunisti. e in particolare il 
compagno Lama, per il modo 
con cui essi farebbero apparire 
sindacati e pubblici poteri in 
una contrapposizione frontale. 
Questa impostazione risultereb-
be chiara dal fatto che i sinda
calisti comunisti chiedono delle 
contropartite per il solo fatto 
di sedersi al tavolo della pro
grammazione. Per quanto ri-
guarda la politiea dei redditi. 
Galli ha detto che essa si ri-
solve in una questione di me-
todo. che puo comportare alme-
no temporaneamente dei sacri-
fici ma non unilateralmente in 
quanto essa dovra tradursi in 
una politiea sia dei salari che 
dei profitti. Per quanto riguar-
da la situazione politiea gene
rale Gall: ha detto che nessuna 
valida alternativa e stata propo
sta nel corso del dibattito. 

Dopo un intervento. sempre 
per la maggioranza. del social-
democratico Righetti. ha parla
to il socialista De Pascalis. Egli 
ha detto che i comunisti rifiu
tano aprioristicamente ogni ap-
poggio a questo governo • par-
lano come se ignorassero che 
il sistema nel quale oggi si vive 
in Italia e quello capitalistico 
e che in esso e chiamato ad agi-
re il movimento operaio con 
spirito realistico e non utopisti-
co. Cio non significa. ai e af-
frcttato ad aggiungere De Pa
scalis, che i social isti rinuncia-
no al loro obbiettivo finale del
la creazione di una societa so
cialista; in realta. secondo l'ora
tore. i socialisti con la loro pre
senza al governo. svolgono la 
funzione insostituibile di impe-
dire che il superamento della 
congiuntura sia fatto pagare dai 
lavoratori. In questo quadro an
che la tregua proposta dal go
verno. che nulla toglierebbe — 
secondo De Pascalis — alia au-
tonomia sindacale. acquista un 
senso di democratica consapc-
volezza che invano i comunisti 
si sforzano dl negare. 

Subito dopo i relatori hanno 
preso la parola i miniatri per 
le rapiieha. . 
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