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'Dope gl i awenimenti sovietici 

La SFIO scavalca 
V 

Nenni a sinistra 
Ueditorialista del Populaire e lo stesso Guy 
Mollet analizzano la politica del PCI e giun-
gono a conclusioni opposte Yispetto a quelle 

della destra socialista italiana 

MARTEDI' SI VOTA IN USA 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 31. 

Nessuna eco si registra in Francia 
alia polemica anticomunista che va me-
nando Nenni in Italia contro il PCI, 
dopo gli awenimenti sovietici. E non 
solo perche il capo socialista e, per 
cosi dire, demode, in Europa, e i suoi 
atteggiamenti politici sono ritenuti stru-
mentali, oggi elettoralistici, ed egli ri-
sulta, anche per la SFIO, troppo « su
bordinate > al sistema di potere demo-
cristiano, addirittura con meno origi-
nalita di Saragat, ma perche quanto 
Nenni va scrivendo e dichiarando in 
Italia 6 in clamoroso contrasto con tut-
ti gli apprezzamenti che la stampa po
litica francese da delle posizioni che 
i comumsti italiani hanno assunto e 
vanno assumendo. Non passa giorno 
rhe gli atteggiamenti del PCI — dai 
discorsi di Longo e dei dirigenti co-
munisti ai comunicati e alle risoluzio-
ni della direzione del PCI, agli edito-
riali de Wnitd — non vengano regi-
strati e ripresi dalla stampa francese, 
come atti politici che testimoniano 
quanto il Partito comunista italiano 
non solo sia al centro del dibattito nel 
movimento operaio, ma ne costituisca 
una punta avanzata, ricca ideologica-
mente, e coerente e coraggiosa nella 
elaborazione di una strategia che arti-
coli l'unita del movimento comunista 
ad un livello nuovo, nel rispetto della 
autonomia e dell'indipendenza dei sin-
goll partiti. Al PCI viene riconosciuto 
il merito di andare ponendo la discus-
sione nei termini piu elevati, nel ten-
tativo di approfondire e di adeguare 
la elaborazione autortoma della politi
ca dei partiti comunisti all'esigenza di 
questa fase storica, e per giungere a 
una unita lnternazionale piu robusta 
ed efflciente. L'accusa di « cauta ma-
novra, di supino allineamento > che 
abbiamo letto suWAvanti!, contro il 
PCI, vista nel riflesso internazionale 
che hanno le posizioni dei comunisti 
italiani, e di cui abbiamo dato qui al-
cune linee riassuntivp, e semplicemen-
te grottesca. Ma quel che risulta piu 
ridicolo e stravagante, nella campagna 
anticomunista che Nenni va conducen-
do, e che le posizioni del vice-presi-
dente del Consiglio italiano, sono a de
stra di quelle che la socialdemocrazia 
francese va assumendo sugli stessi pro-
blemi. La SFIO e alia sinistra di Nen
ni, insomma. E non da oggi, visto che 
fu Guy Mollet a recarsi a Mosca, da 
Krusciov, nelPautunno del *63, e non 
certo Nenni, che oggi va piangendo 
nel gilet degli italiani, affermando che 
il PCI non ha abbastanza aiutato Kru
sciov a risolvere le proprie difficolta, 
e che le sue attuali reazioni sono < im-
barazzate ». . 

Gli editoriali che il Populaire e anda-
to in questi giorni pubblicando sem-
brano, anzi, assumere il tono di una 
polemica indiretta, se vogliamo, pro-
prio nei confronti di Nenni, che tenta 
di evocare gli spettri della divisione 
del '56, non solo per dare ragione a 
se stesso nella sua politica di rottura 
delle forze operaie, ma per scongiu-
rare il rischio di una ripresa unitaria 
in Italia, e per spezzare la spinta ver
so l'unita, nel tentativo di un esagitato, 
sclerotico « rilancio anticomunista ». I 
socialdemocratici > francesi guardano 
nel senso opposto, invece, agli awen i 
menti e trovano, nell'atteggiamento 
dei partiti comunisti, non solo una ri-
conferma delle possibility di un dialo-
go tra socialisti e comunisti, ma del-
Taprirsi, in questa epoca, di una pro-
spettiva politica unitaria tra le due 
forze fondamentali del movimento ope
raio in Europa. II Populaire nell'edi-
toriale di Fuzier, del 20-21 ottobre '64, 
ironizza sugli ingenui gli stolti, gli m-
sensati, gli uomini pr'tvi di intelligen-
za, che non si rendono conto di come 
irapport i fra il PCI e l'URSS siano 
cambiati. 

Una realta nuova 
do fenere preseirte 

«I1 Partito comunista italiano, 
coll'eccezionale senso deU'analisi po
litica che lo carattenzza >, scrive 
ancora Fu2ier, «vede nei metodi uti-
lizzati la conferma del valore del suo 
apprezzamento (memorandum di To-
gliatti) sulle insufficienze del movi
mento comunista internazionale >. Do
po avere ricordato ' come < lo stesso 
PCF, ha lanciato una sorta di serio 
awertimento al PCUS, che non pud 
piu pretendere di prendere da solo de-
cisioni che mettono in causa la poli
tica mondiale, senza rischiare di cau-
sare un serio pregiudizio all'intero mo
vimento > (e si noti come il problema 
d»! rapporto internzionale nel movi
mento operaio sia correttamente posto 
da Fuzier), il Populaire afferma: c l 
partiti comunisti si sentono maggio-
renni, « le formule sull'autonomia dei 

\ partiti, iscritte nelle risoluzioni delle 
ultime conferenze del movimento co
munista prendono, in questo avveni-
mento, un singolare valore*. 

c Ecco una realta nuova che sarebbe 
insensato .non notary >, continua il Po
pulaire. - , ._, i . 

« Cosi, le conseguenze Internazionali 
della scomparsa di Nikita Krusciov 
hanno, esse, un aspetto positivo che 
concerne lo stato. del movimento co
munista mondiale... Not sappiamo che 
il periodo kruscioviano ha apportato la 
pace nel mondo, la distensione, la li-
beralizzazionr; e le reazioni dei par* 
titi comunisti ci provano che questo 
stato di fatto viene apprezzato nel suo 
gtusto valore >. « Cosi noi siamo obbli-
gati — afferma Fuzier nello stesso cdi-
toriale — per dare prova d'intelligen-
za politica, a non guardare adesso uni-

camente alle reazioni di Breznev e di 
Kossighin, ma altrettanto a quelle di 
questo centinaio di uomini che diri-
gono nel mondo il comunismo, per sa-
pere se essi continueranno, come ieri, 
ad appartenere a un esercito non pie-
toso, se, finalmente, essi formano una 
sola famiglia unita >. 

L/editoriale del Populaire non na 
dunque ne Patteggiamento falsificato-
re che parla della «subordinazione a 
Mosca» ne quello della sfiducia qua-
lunquistica verso l'URSS e, inoltre, po-
nendosi all'interno del dibattito, valu
ta come l'internazionalismo proletario, 
inteso come processo rivoluzionario 
destinato a unire le forze dei partiti 
comunisti < nella rispettiva libera va-
lutazione e libera determinazione >, 
abbia un peso storico positivo perche 
pone il problema basilare dello schie-
ramento unitario tra coloro che sono 
impegnati nella battaglia per il trion-
fo del socialismo. «II mondo comuni
sta — scrive Fuzier nell'editoriale del 
24 ottobre, — come il resto del mondo 
e cambiato. L'URSS non e piu il cen
tro unico della rivoluzione portata a 
compimento, accerchiato da nemici po-
tenti e implacabili; e non esistono piu 
argomenti di fatto per" giustificare una 
subordinazione assoluta agli imperati-
vi della politica sovietica. Ma, benin-
teso, non e questione di credere che 
la coordinazione o la cooperazione de-
vono cessare nel segno dell'internazio-
nale comunista: cio sarebbe irrealta, 
un indietreggiamento che non sarebbe 
auspicabile per nessuno >. 

/ legami Ira Mosca 
e i parfifi comunisti 

' La c coscienza socialista > dei social
democratici francesi sembra dunque 
piu vivace di quella di Nenni, e non 
passa loro per la .testa di impiegare 
i'argomento grottesco che occorre fare 
terra bruciata attorno all'URSS per 
dimostrare la propria autonomia; ben-
si la questione che Populaire pone e 
quella c delle nuove condizioni nelle 
quali si colloca il tradizionale proble
ma dei legami tra Mosca e • i partiti 
comunisti >. Questo tipo di problema-
tica si unisce a una riflessione non 
esagitata sui motivi che hanno portato 
alia sostituzione di Krusciov, e i so
cialdemocratici affacciano anch essi cer-
te riserve e critiche, malgrado gli enor-
mi meriti che riconoscono a Krusciov 
nel campo della sua azione politica. II 
Populaire ad esempio (editoriale del 18 
ottobre afferma che < l'autoritarismo 
anche alia buona di Krusciov e sem-
pre autoritarismo e Kruusciov era di-
ventato insospettabilmente il padrone 
di fronte al quale nessuno leva la vo
ce, che dice la parola definitiva su 
tutto e che finisce per parlare sempre 
piu da solo. II padrone all'americana 
ama anche gli affari di famiglia; si co-
mineiava ad avere un clan Krusciov 
cosi come e'e un clan Ford e e'era un 
clan Kennedy*. 

Passiamo oltre le argomentazioni ine-
renti le c carenze democratiche > del 
sistema sovietico e soffermiamoci in
vece su un ultimo aspetto interessan-
te, in questo panorama di articoli de-

dicati dal Populaire agli awenimenti so
vietici. Esso nasce dalla fiducia, espres-
sa dai socialdemocratici, che l'asse del
la nuova strategia di coesistenza paci-
tica, cosi come il processo di « destani-
lizzazione *, non saranno rimessi in 
causa dai nuovi dirigenti dell'URSS. 
e l l principio della coesistenza pacifi-
ca — scrive Fuzier, — non e in gioco. 
le ragioni che spinsero Krusciov ad 
adottarla (pericolo atomico, sviluppo 
dei consumi interni in URSS) resta-
no valide per i suoi successori >. Guy 
Mollet nel terzo articolo pubblicato 
giovedi, dal Populaire, sotto il titolo 
complessivo c L'Affare Krusciov >, af
ferma a propria volta che la trasfor-
mazione della politica estera sovietica, 
avvenuta con Krusciov, era dovuta a 
tutti « i dirigenti sovietici, tra cui Kru
sciov, che arrivarono a rendersi conto, 
in modo profondo e sincero >. che « una 
guerra nucleare sarebbe stata lo ster-
minio, e che nulla sarebbe rimasto do
po di essa ». 

Per la socialdemocrazia francese non 
sono le nere previsioni da Cassandra 
di Nenni che occupano il primo piano 
deU'analisi ma, e assai piu giustamen-
te, viene compiuto un esame della pro-
fondita assunta dalla lotta per la coe
sistenza pacifica in URSS, come qua-
dro ineliminabile. entro cui va vista la 
prospettiva del trionfo degli ideali so
cialist! nel mondo. Una linea piu seria, 
dunque, piu conseguente e meno ste
rile di quella della destra socialista ita
liana, perche si muove su due puntl 
chiave che non possono non essere ab
bastanza esemplari: la lotta contro 
ogni dogmatismo e possibile involuzio-
ne autoritaria, e una ferma e intran-
sigente azione di difesa della linea 
della coesistenza pacifica. 

Si aggiunga che la SFIO non solo 
non affaccia nemmeno per un momen
ta la paradossale idea che si tratta di 
rimettere in causa il processo rivolu
zionario nel suo complesso, ma non 
offusca, accecata dalla polemica, il va
lore di uno schieramento unitario, sul 
piano nazionale e internazionale, fra 
le varie forze operaie e socialiste. An
zi, proprio partendo dalle reazioni dei 
partiti comunisti, agli awenimenti d: 
Mosca — e in primo luogo dal memo
randum di Togliatti e dall'atteggiamen-
to assunto dal PCI — arriva a conclu
sioni opposte rispetto a quelle di Nenni. 

Maria A. Macciocchi 
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E' stata una campa

gna elettorale molto 

piu fiacca di quella 

di qi/attro anni fa. 

Scomparso lo stimo-

lo a un profondo rin-

novamento che Ken

nedy aveva sintetiz-

zato nello slogan del

la « nuova frontiera» 

1 9 6 4 ELECTORAL VOTE 
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| POWER STATES 
( 2 8 0 v o l * * ) 

N I I D I D TO WIN 
170 VOTIS 

L'.elezione del Presldente degli Stati Unltl non 
che I slngoli cittadini, pur espvlmendo 
o Goldwater, voteranno Stato per Stato per 
procedere, formalmente, alia deslgnazione 
mero dt grand! elettori proporzionale alia 
richlesto per consegulre la vittoria e dl 270. 
la rlpartizione del votl elettorall nel slngoli 
tanti, che da soil ragglungono un totale di 
Pennsylvania, New York, Michigan, Illinois, 
Massachusetts, Virginia. 

avviene per scrutinlo diretto. Cld algnlfica 
sulla scheda la loro preferenza per Johnson 
del • grand! elettori >; tocchera poi a questi 

del vincltore. Ogni Stato dispone dl un nu-
popolazlone; II numero dl • votl elettorall > 
La cartina che pubbllchlamo mostra appunto 

Stati. In nero figurano I 12 Strti pIQ Impor-
280 votl elettorall, e cioe: California, Texas, 

Ohio, Florida, Nord Carolina, New Jersey, 

Johnson promette 
la «grande societa» 

La campagna elettorale 
americana di quest'anno 
non pud in nessun modo 
essere paragonata a quella 
che, quattro anni fa, vide 
a conjronto Nixon e Ken
nedy. Fin dalle prime bat-
tute si e sentita la di/fe-
renza. Altro il livello, al-
tri i protagomsti, altri i 
temi, altro Vinteresse. 1 
grandi giornali americani 
ricordano con nostalgia, de-
gna di rievocazioni epiche, 
i dibattiti televisivi che op-
posero quattro anni /a tl 
miliardario di Boston e 
Vavvocato californiano. 

L'etichetta di partito in 
America conta relativamen-
te. Purtroppo vi e, rispet
to a quattro anni -fa, un 
generale abbassamento del 
livello politico e un gene-
rale spostamento a destra 
del dibattito elettorale. Non 
si pud dire che la scelta 
offerta dagli elettori sia 
meno netta: il contrasto 
fra Johnson e ' Goldwater 
non e meno preciso di 
quello che opponeva Ken
nedy a Nixon. Ma Valter-
nativa stessa che i due can-
didatt rappresentano e 
qualcosa di arretrato nei 
confronti di quello che si 
offriva nel 1960. Johnson 
oggi parla come il succes-
sore e continuatore di Ken
nedy, candidato dello stes
so partito. Ma per carat-
tere, formazione e posizio
ni pohtiche, avrebbe potu-
to anche esserne Vavver-
sario: un avversario di de
stra, naturalmente. La stes
sa cosa si pud dire per il 
partito repubblicano: Gold-
water e un avversario di 
Nixon, piu a destra di lui; 
avversario soprattutto del 
Nixon di quattro anni fa 
che, per tenere testa a 
Kennedy, quasi sconfessa-
va il governo repubblica
no di Eisenhower, di cui 
pure aveva fatto parte co
me vice - presidente. 

Tutti ora sono sicurt che 
Johnson vincera. All'inizio 
dt quest'ulttma settimana 
pre-elettorale il New York 
Times ha pubblicato un pa
norama della situazione 
nei singoli Stati preparato 
dai suoi corrispondenti lo-
cali: tutti vedono John
son in testa. Perfino Gold-
water ammette che egli ha 
una sola probabilitd di vit
toria e anche quella non 
molto grande. Ed e bene 
che sia cosi, perche sareb-
bero ore gravi per tutti se 
dovesse prevalere un uo-
mo di cui gli americani 
stessi pensano che non gli 
si possa < lasciar mettere il 
dito sul grilletto atomico >. 
Ma che cosa promette di 
essere Johnson quando sa
rd alia guida degli Stati 
Vniti? In apparenza, tutto 
e in regola. Uomo di de
stra, scelto a suo tempo 
per bilanciare Kennedy, si 
e scelto a sua volta come 
sostituto un candidato di 
sinistra come Humphrey. 
L'equilibrio dovrebbe quin-
di essere lo stesso. John
son e gia stato un anno in-
tero alia Presidenza. Non 
rappresenta un'incognita 
{anche se e difficile giudi-
carlo in base all'attiuita di 
un anno in cut egli ha cer-
cato soprattutto dt non 
compromettere le prospet-
tive di rielezionc). Ma e 
soprattutto nel confronto 
fra la sua campagna elet
torale e quella che fu di 
Kennedy che si sente la 
differenza. 

Kennedy si presentd 
francamente come un nn-
novatore. L'America era in 
crisi quando egli si batte 
per essere eletto e non eb-
be paura dt dtrlo. Coaltz-
zb attorno a se un gruppo 
dt persone, relativamente 
nuove alle scena politica l 

e decise a tentare alcune 
importanti riforme. Lo fe-
ce in nome di una riscos-
sa mondiale degli Stati 
Vniti e di una fiducta nel
le capacttd evolutive del si
stema politico e soc'iale a-
mericano. Ma lo fece. E 
con forza. Attorno a que-
ste sue posizioni creo un 
movimento di opinione. 
Piu tardi, pur con tutti i 
limiti che gli si possono 
rimproverare, avvio tra-
sformazioni profonde della 
politica del suo paese. II 
suo celebre slogan fu la 
€ nuova frontiera » che il 
vecchio spirito pionieristi-
co americano avrebbe do-
vuto raggiungere. 

Lo slogan di Johnson og
gi £ tutt'altro. Si chiama 
la « grande societa >. Che 
cos'e? Be', e una specie 
di perfetta societa. capita-
listica, che sarebbe gia a 
portata di mano. « Lascia-
teci continuare > e I'appel-
lo che il tandem democra
tic Johnson-Humphrey rt-
•wolge al paese. La famo-
sa frontiera, insomma, la 
si da gtd per raggiunta. 
Nell'uno e nell'altro motto 
e scomparsa la stimolante 
irrequietezza che fu tipi-
ca del fenomeno Kennedy. 
E' subentrata invece una 
certa soddisfazione dt se 
Allora si prometteva di 
cambiare. Oggi si promette 
piuttosto dt lasciare le co
se come stanno. 

La differenza fra le due 
campagne elettorall non e 
solo negli uomini. Allora 
VAmerica veniva da anni 
dt stagnazione economica. 
Nella competizione col 
mondo socialista si teme-

va che potesse essere scon-
fitta a scadenza ravvicina-
ta. Nella gara spaziale i 
soutetici auei7ano accumu-
lato un sensibile vantag-
gio che sembrava destina
to a crescere anziche a di-
minuire. Eisenhower era 
stato fischiato in Giappone; 
Nixon in America latina. 
Tutta la politica estera a-
mericana, ridicolizzata dal-
I'incidente dell'< U. 2 >, era 
in un vicolo cieco. Oggi i 
circoli piu potenti dell'A-
merica si sentono piu otti-
misti. Da quaranta mesi 
Veconomia e in espansione: 
in tutto il dopoguerra non 
vi era mai stato un perio
do cosi lungo dt ascesa. 
Tanto basta per creare un 
clima euforico. E* vero che 
gli esperti ritengono pos
sibile una nuova recessio-
ne a partire dalla metd. 
dell'anno prossimo. Ma po-
chi, fra il gran pubblico, 
conoscono i loro calcoli e 
le loro previsioni. Nella ga
ra spaziale l'URSS d sem
pre in testa. A torto o a 
ragione, non si teme perd 
piu che economicamente gli 
Stati Uniti possano essere 
raggiunti nel giro di pochi 
anni. Infine, i guai in po
litica estera non mancano. 
L'interminabile guerra nel 
Vietnam e piu che mai pri-
va di prospettive. Ma Vim-
perialismo americano sen
te il vantaggio, che gli vie
ne dalla frattura del cam
po socialista, causata dal 
conflitto tra URSS e Cina. 

Ora e proprio questa 
maggiore euforia che rap
presenta oggi uno det mo-
menti piu pericolosi della 
vita politico americana. Da 

Bolivia 

Chieste le dimissioni 
di Paz Estenssoro 

LA PAZ. 31. 
Dopo gli incident! gravissimi dei giorni scorsj, il 

governo boliviano afferma che la calma e tornata a 
La Paz e ad Oruro: in realta le due citt& continuano 
ad essere praticamente in stato d'assedio. Nella ca_ • 
pitale, inoltre. ieri sera sono state arrestate 750 per
sone — fra cui numerosi studenti — per gli scontri 
avvenuti neU'universita San Andres. II vice Presi
dente della Repubblica generale Barrientos, il capo 
delle Forze annate gen. Alfredo Ovando e il mini-
stro della Difesa gen. Luis Rodriguez hanno fatto f 
passi presso Paz Estenssoro affinche le donne e gli 
studenti minorenni che sono stati arrestati vengano • 
rimessi in Hberta ' 

Malgrado le affermazioni del governo, la situazione 
e tutt'altro che migliorata. L'emittente dei minatori 
ha annunciato che lo sciopero proclamato dai sindacati 
prosegue. A Sucre, si sono verificati scontri fra op
poste fazioni (vi sarebbero delle vittime) mentre altri 
scontri sono segnalati a Cochabamba. 

II deteriorarsi della situazione ha indotto il par
tito della Falange, il social-cristiano e il socialdemo-
cratico. a firmare una dichiarazione comune con la 
quale chiedono a Victor Paz Estenssoro di rassegmre 
le dimissioni da Presidente della Repubblica essendo 
questo -l'unico modo per pacificare il Paese e per 
scongiurare il pericolo dell'lmminente guerra civile». 
Ieri sera Paz Estenssoro aveva pronunciato alia ra
dio un discorso nel quale aveva dichiarato di non 
avere alcuna intenzione di dimettersi. 
* Nella telefoto: na soldato pnnU I'araui autoautlca 
contro an* folia 41 *llawitr»atl. 
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un lato, essa spegne qua
si inavvertitamente i fer-
menti crtttct e rinnovatori 
del kennedismo. Dall'altro 
stimola quella velleita di 
potenza che si & manifesta-
ta col < goldwaterismo >, 
ma che non e del tutto as-
sente nemmeno dallo slo
gan della «grande socie
ta >. Goldwater gioca su 
questi fattori. Egli e il con-
trario del vecchio poltti-
cante isolazionista che si 
incontrava anni fa nel par
tito repubblicano. Anzi e 
lui ad accusare Johnson di 
isolazionismo. 

II fondo della sua pro
paganda e tutto qui. Egli 
afferma che con la sua for
za VAmerica pud tutto: di-
struggere il comunismo e 
dettare il suo sistema al 
mondo. Rimprovera at suoi 
avversari di non sfruttare 
a sufficienza queste pos
sibilita, di non correre ab
bastanza rischi. E inculca 
nell'americano il sospetto 
che tutti i suoi guai nasca-
no di qui. Quella che 
egli crea e una mentalitd 
da « vittoria defraudata ». 
Calcolo trraztonale? Certo. 
Ma tutto il goldwaterismo 
e intessuto di elementi si-
mili. II suo slogan eletto
rale — «in cuor vostro sa-
pete che lui ha ragione» 
— non d j'orse tl rifiuto si-
stematico di ogni argomen-
to razionale? Purtroppo 
questa mentalitd pud in
fluenzae la politico ameri
cana, anche se Goldwater 
e battuto. Gia nell'agosto 
scorso indusse Johnson a 
operare i crimtnali bom-
bardamenti del Tonkino. 21 
veleno di una propaganda, 
che ricorda quella dei fa-
sctsmt nascentt, non eva-
pora senza intossicare una 
politica. Si ricordi Mac 
Carthy, personaggio molto 
simile a Goldwater. Anche 
egli rappresentava una mi-
noranza. Non riusci mai a 
conquistare la direzione di 
un partito. Eppure, quan
to male fece. 

Nel c promemoria» di 
Togliatti a Yalta vi era un 
giudtzio preoccupato sulla 
situazione americana, che 
ha suscitato polemiche an
che nel movimento comu
nista internazionale. Cer
to, se si prende alia lette-
ra ogni passaggio dell'ar-
gomentazione che accompa-
gnava quel giudizio. se ne 
pud anche contestare la 
validitd. Si diceva allora 
— ed era difficile in quel 
momento scrivere il con-
trario — che una vittoria 
di Goldwater purtroppo 
non poteva essere esclusa. 
Oggi tutti gli osservatori 
sembrano escluderla. Ma il 
deterioramento della politi
co americana non e solo 
nelle minori o maggiori 
probabilitd dt vittoria di 
Goldtcater. E* neU'appart-
zione stessa di questo fe
nomeno. Siamo solo a un 
anno di distanza ddlVassas-
sinio dt Kennedy. La so-
cietd americana non pud 
liberarsene come se si trat-
tasse di un qualsiasi in-
crescioso incidente. Eppu
re non vi d un dtrigente po
litico che lo ricordi. Sono 
queste le premesse della 
c grande societd»? Una 
grande battaglia democra-
tica per il rinnovamento 
della societd americana e 
la vera grande necessitd, 
con cut vanno combattutt 
t fenomeni come il gold
waterismo. Non riusciamo 
a trovarne la presenza ne
gli slogan e nei discorsi del 
presidente in carzea, che 
tutti indicano anche come 
il presidente dt domani. 
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Camlonclno 
Mod. 261 ^ L. 1250.000 
Mod 261 M 70 ' con cantine • tetone 1.1.299.000 
Mod. 261 M 200 con catson* allargato L 1.354.000 

Furgone 
Mod 211 
Mod 213 E 01 ' uso bottega 
Mod 215 con portiere a due battentl 

Mod 231 
da ambo i lati 
con finestnni 

L 1 290 000 
L. 1.475.000 

I . 1.540.000 
I . 1.320 000 

Furgona con tetto rialzato t 

Mod. 211 M 222 L 1.680 000 
Mod. 213 M 221 uso bottega L. 1.797.000 

Trasporto PROMISCUO 
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Camlonclno doppia cabina 

Mod. 265 
Mod. 265 M 207 con cantina a telona 

L. 1.440.000 
L. 1.483.000 

Mod. 231 M 13 
Mod. 231 S 
Mod. 235 M 13 
Mod. 235 S 

Qlardlnatta 

specials 
con tetto apriblla 
speciale con tetto apribila 

L. 1.375.000 
L. 1.480.000 
L. 1.455.000 
L. 1.560.000 

Ciardinatta lutso tetto apribila finastrini panoramic! 

Mod. 231 L L. si .820.000 

Autoveicoli Spaciall 

Mod. 213 A 04 giardinetta per polizia L. 1.801 000 
Mod. 271 ambutanza L. 2.190.000 

VOLKSWAGEN 
NUOVA SERIE 

Autoveicoli industrial! e commercial! 

Maggiore portata: 10 quintalij 
Maggiore cilindrata: 1500 cc 
Maggiore potenza: 50 CV (SAB 

e tipi base, 18 different* version'. La certena 
di trovare I'autovelcoto adatto ad ogni esigen-
za di trasporto. Anche questa nuova aerie 
ai awale della insuperata concezlone tecntea 
TO l i SWAG EM: motore posteriore raffreddato 
ad aria. Una concezione che libera da ogni 
preoccupazione perche 1'aria non gela • non 
bollel Una concezione felicemente collaudata 
su 6 milioni di autovetture e 2 milioni di auto
veicoli industriali e commercial! VOLKSWAGEN 
che circolano nel mondo. E nessuna preoccu
pazione per I'assistenza: oltre 700 offrdne 
sparse in tutta la Penisola dotate di parti di' 
ricambio originali, i cui prezzi e quelli pet la 
manodopera, sono fissati dalla Casa. ^ 

» 

VOLKSWAGEN la macchina che val 

14S concessionari ed oltre 700 officine autoritzate 
nolle 92 province. 
Vetfere In tutti gli elenchi telefonici alia lettera 

-V" - = Q VOLKSWAGEN 
(e anctit sulla seconoa di copertina). 
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