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FRANCIA: DOMAIN SI VOTA PER 37779 COMUNI 

.-..••. ECCO LA GEOGRAFIA ELETTORALE .: 
. DELLE AAAGGIORr CITTA FRANCESI *'.' ' ./^ 

La c t t t i di Parigl b amminlstrata da un eons l f l lo mnnlcipale 
e letto nei venti arrondissements suddivisi In quattordlci settori elej-

irali. Le dieci principali municipality della b an l i eue di Parigl sono 
seguenti: - ^ 

V1TRY 8UR SEINE, 67.000 abitanti: sindaco uscente Perrot <co-
lunis ta) ; LEVALLOIS PERRET, 62.000 abitanti: s indaco uscente 
>eutschmann ( indipehdente) ; AUBERVILLIERS. 70.900 abitanti: sin-
laco uscente Karman (coraunlsta); SAINT MAUR, 70.000 abitanti: 
lindaco uscente Noel (fOllista); BOCLOGNE-BILLANCOURT, 107.000 
Lbitanti: flno a qualcbe tempo fa era sindaco il socialdemoeratieo Le 
•alio, deceduto recentemente; SAINT DENIS, 95.000 abitanti; s indaco 
soente Gillot (comunista); NANTERRE, 83.000 abitanti: s indaco 
scente Barbet (comunis ta) ; ASNIERES, ' 82.000 abitanti: s indaco 

tente Bokanowskl (gol l ista); COLOMBES, 77.000 abitanti: s indaco 
lent© Devaud (gol l ista); NEUILLY, 73.000 abitanti: s indaco uscente 

ferettl (gol l i s ta) . . .'.••*'•"'';'- ' . ' - ' . ' > 

lARSIGUA - 780.000 ab.; sindaco uscente Defferre (socialdemoeratieo) 

J U N E • 540.000 ab.; s indaco uscente Pradel (ex radicale) 

lULUoA - 330.OOO ab.; sindaco uscente Bazerque (socialdemoeratieo) 

IAN I t o • 250.000 ab.; sindaco uscente Orrion ( indipendente) * 

IIZZA - 290.000 ab.; sindaco uscente Medecin ( indipendente) 

lORDEAUX - 250.000 ab.; sindaco uscente Chaban-Delmas (goll ista) 

> T R A S D U R U U - 230.000 ab.; sindaco uscente Pfl imlin (democrlst iano) 

.ILLA * 200.000 ab.; sindaco uscente Laurent (socialdemoeratieo) 

>AINT E T I t N N t - 200.000 ab.; sindaco era flno a qualche tempo fa 
D e Frassinette ( indipendente) deceduto recentemente 

.E HAVRE 
cratico) 

l U L U N t • 170.000 ab.; sindaco uscente Arreckx ( indipendente) 

iRENOBLE - 160.000 ab.; sindaco uscente Michallon (gollista) 

[ENNEo - 160.000 ab.; sindaco uscente Frevil le (democrlst iano) 

-*>l " 140.000 ab.; sindaco uscente Lombard ( indipendente) 

N l l l U N t - 140.000 ab.; sindaco uscente U canonico Kir ( indipendente) 

X M A N o " 140.000 ab.; sindaco uscente Chapalain (goll ista) 

[REIMS - 140.000 ab.; sindaco uscente Taittinger (goll ista) 

IANCT - 130.000 ab.; sindaco uscente Weber (goll ista indipendente) 

IRQ (J EN - 120.000 ab.; sindaco uscente Tissot ( indipendente) 

[CLERMONT-FERRAND - 130.OOO ab.; sindaco uscente Montpied (so
cialdemoeratieo) . 

180.000 ab.; sindaco uscente Monguil lon (socialdemo-

Accordi unitari 
e in 32 citta principali 
La vasta spinta verso l'unita democratica contro PUNR contrastata a Mar-
siglia dai sostenitori del socialdemoeratieo Defferre, per cui le elezioni 
amministrative sono il banco di prova per la candidatura alia presidenza 

Dal noitro inviato 
PARIGI, 12 

Questa sera, chiusura 
dellu campagna elettorale 
amministrativa in Francia. 
Ventotto milioni di citta-
dini — esattamente 27 mi-
lioni 957.390 — hanno rlce-
vuto un certificate eletto-
rale per eleggere, domeni-
ca if e domenica 21 mar-
zo, i consiglieri municipa-
li di 37.779 comuni in Fran
cia. Ma Vastensione e de-
stinata, probabilmente, a 
decimare le file dell'elet-
torato. se la mancanza di 
passione politica che con-
traddistingue, ancora una 
volta, questa grigia cam-
pagna amministrativa e un 
sintomo valido come in 
passato. Un milione e due-
centomila giovani, tra i 21 
e i 23 anni, le generazioni 
note negli anni dell'occu-
pazione, prenderanno parte 
al voto, per la prima volta, 
questa settimana. 

Tale gioventii e quella ti-
pica della societa dei con-
sumi. con tutte le conse-
guenze immediate e le ri-
percussioni che questa ha 
avuto, sul piano psicologi-
co, politico, culturale, e su 
qucllo del commercio e 
dell'industria di massa. dai 
dischi, ai libri. al cinema. 
Se le generazioni prece
dent crano figl'te. sul pin-
no politico, della guerra di 
Algeria, o. su quello del 
costume, del fenomeno dei 
b l o u s o n s no i r s , queste sono 
le generazioni di James 
Bond, per spiegard. o dei 
Beatles, o di Salut les co-
pains. Si tratta di giovani 
che si presentano, in ge-
nere, meno gollisti dei ge-
nitori. Fatto positivo. Ma, 
al tempo stesso, la loro ca-
ratteristica e quella di una 
polemica apcrta e genera
te verso le vecch ie g e n e 
raz ioni . qualunque siano le 
forze poUtiche che esse di-
rigano e capeggino ncl 
paese. 

l.e loro reazioni sono 
dunque difficili da stabili-
re in elezioni come queste, 
anche perche e un luogo 
comunc, affermarc, da par
te loro. che la politica e 
qualche cosa di cui bisogna 
diffidare, di cui bisogna te-
mere le astuzie e i traboc-
chetti. c da cui bisogna te-
nersi lontani da giovani, se 
non si rogliono fare amare 
espcrienze. Sono meno na-
zionalisli dcgli anziani. e 
del francese medio in ge
nerate, e questa assenza di 
sciovmisma Ji pnrln a pro-
ietlarsi, negli sttidi, nella 
Ictterntura. negli interessi 
pntilici. versn gli altn po-
poll, dalla Cina a Cuba, al 
Vietnam. all'Africa, fino ai 
paesi europci, confinanti, 
come I'ltalia. 

Anche 350 mila rimpa-
triati dall'Algcria riceve-
ranno il loro ccitificato c-
lettorale, per la prima vol-

i ta; di essl, ben 40 mila vo~ | 
teranno nella sola citta di 
Marsiglia. . 

Tre eventi hanno con-
trassegnato questa campa
gna elettorale: la nuova 
legge per le amministrati
ve, gli accordi unitari tra 
SFIO e PCF nella Senna e 
nelle cittA che hanno piii 
di 30 mila abitanti, e in/t
rie la clamorosa rottura dei 
socialisti di Marsiglia. II 
dispositivo elettorale vuole 
che lo scrutinio maggiori-
tario, nelle localita che 
hanno una popolazione che 
supera i 30 mila cittadini, 
debba compiersi fin dai 
prima turno domenicale, 
perche nel secondo turno e 
impossihile modificare le 
liste. Nelle citta che ban-

New York: 
citta 

in crisi? 
Domani il sesto ser-
vii in del nnstro in
viato speciale 

no invece meno di 30 mila 
abitanti e possibile lo scru
tinio maggioritario a due 
turni. 

Questa legge, inventata 
da « monsignor * Frey, co
me e chiamato il diabolico 
ministro dell' Interno, ha 
costretto i partiti a compie-
re accordi elettorali alia 
luce del sole, assai prima 
del giorno delle votazioni. 
I.e votazioni si sono imme-
diatamente politicizzate. II 
PCF lanciava il 10 ottobre 
del '64, subito dopo il varo 
del nuovo meccanismo e-
lettorale, un appello c per 
costituire in tutte le citta e 
settori, con piii di 30 mila 
abitanti, liste di unita con 
il partito socialista e altn 
partiti democratici, tenen-
do conto della influenza ri-
spettiva dei partiti interes-
sati >. 

Per i comuni di meno di 
30.000 abitanti, esso dichia-
rava che < alia sera del 
primo turno, sulla base dei 
risultati ottenuli, i comu-
nisti si sarebbero sforzati 
di concludere accordi con 
gli altri partiti democrati
ci, sia per desistere a fa-
vore dei candidati meglio 
piazzati, sia per costitutre 
liste di unita alio scopo 
fondamentale di battere 
V UNR ». 

II successo delle liste di 
uni ta democra t i ca net set
tori della citta di Pangi 
(Senna e comuni della 
grande banlieue. Senna c 
Oise) fu ingenle e imme
diate. Quarantasei accordi 
elettorali vennero conclusi 
dopo una breve dichiara-
zione pubblica delle due fe-
derazioni, quella socialista 
e quella comunista, che da-
rano atto dell'intesa sfabi-
Uta m comune sugli uommi 
e sul programma. In tulta 
la Francia, su 160 citta che 
contano piii di 30.000 abi
tanti, sono state realizzate 
liste unitarte fra SFIO, 
PCF ed nitre forze di sini
stra in 32 localita. Tra que
ste, bisogna conlare cilia 
importanti come Ntzza, Le 
Mans, Rennes, Sainl-Qum-
lin, Perpignano, Sancy, 
Xevers, Le Creusot, Brest, 
Troyes. 

Tra i 46 accordi parigini 
e quelli compiuti nelle 
grandi citta, le intese sot-
toscntte per la formazione 
di liste di un i t a d e m o c r a 
tica sono 78, m tutta la 
Francia. « Noi diamo enor-
me importanza a questi ac
cordi unitari — affermava 
domenica scorsa Waldeck 
Rochet — pe rche essi e s p n -
mono r n s p i r n n o n e profon-
da dei lavoralori alia unto-
ne e aprono prospclttve 
per Vavvenire alle forze 
operate e democratiche. Ma 
disgraziatamente, in citta 
tra le piii importanti come 
Lione, Tolosa, Lilla. Bor
deaux, Rouba ix , Reims, 
Arras, I'inlesa a sinistra i 

stata i m p o s s i b l e perche i 
dirigenti socialisti hanno 
deciso di allearsi con la 
reazione, ricordando cosi 
le vecchie combinazioni del 
passato e sbarrando la pro-
spettiva di una nuova de-
mocrazia >. 

Ma I'episodio piu. clamo-
roso e piu significativo di 
questa campagna elettorale 
e costitttito dallo scisma di 
Marsiglia e dalla rottura 
operatasi nello schieramen-
to di Gaston Defferre, can-
didato alia presidenza del
la Repubblica per il dicem-
bre 1965, dopo che questi 
aveva respinto ogni allean-
za con i comunisti. Deffer
re era andato assai piu in 
la, deprecando apertamente 
a Marsiglia le liste di unio-
ne democratica nella evi-
dente prospettiva di riget-
tarle, domani sul piano na-
zionale, all'atlo delle ele
zioni presidenziali. A Mar
siglia votano, in genere, nel 
corso delle campagne elet
torali, circa 250 mila perso-
ne: 100 mila comunisti, 90 
mila socialisti e 60 mila 
per le forze di centro-de-
stra. cattolici, moderati, in-
dipendenti. Una lista di 
unione democratica avreb-
be garantito, quasi auto-
maticamente, la rtelezione 
dt Defferre; ma il sindaco 
di Marsiglia ha irriso e re
spinto tale prospettiva. 

E' stato allora che i so
cialisti dtssidenti. guidati 
dai depntato Daniel Mata-
lon. il 1° febbraio 1964 si 
sono egualmente alleati 
con i comunisti di Marsi
glia. in tre settori sugli ot
to in cui la citta e suddi-
visa elettoralmente. La 
battaglia e adesso ai ferri 
corti. E non tra gollisti e 
forze di sinistra, ma tra co
munisti e socialisti. Gli 
occhi della Francia sono 
tutti rirolti a Marsiglia, ve
ra prova generate di quel
lo che • si svolgera nelle 
elezioni vresidenzia'.i Jra 
nove mesi. 

It PCF ha cercato. gm-
stamente, di spezzare Viso-
lamento, di uscirc dai ghet
to in cui Defferre voleva 
relegarlo. Ma e probabile 
— a parte le reazioni del 
partito socialdemoeratieo 
vero e propno — che do
menica nelVambito di que
sti 250.000 voti marsigliesi 
si verifichino spostamenli 
non previsti. alia base dcl-
Vetettorato In fondo. Def
ferre pud essere battuto. se 
menn dt un terzo dell'elel-
toralo socialista sposta il 
voto su Matalon. Sindaco 
di Marsiglia diventerebbe 
allora coiui che socialisti e 
comunisti hanno presenta-
to come emblema dell'in
tesa a sinistra, di fronte a 
tutto il paese. 

La vittoria sarebbe gros-. 
sa e avrebbe, come e ov-
vio, importanti ripercut-

sioni suite future elezioni 
presidenziali. Non soltanto 
Defferre non potrebbe es
sere piu lui, qualora fosse 
battuto a Marsiglia, il can
didate socialista alia presi
denza della Repubblica, ma 
la SFIO sarebbe chiamata 
dai PCF a fare i conti con 
la realta di Marsiglia e a 
trarne le conclusioni ne-
cessarie, tanto sul nome 
del candidato su cui accor-
darsi che sul programma 
comune da presentare. 
Tuttavia, Defferre potreb
be. al contrario passare 
vittorioso se una parte del-
Velettorato di deslra spo
sta su di lui i propri voti. 
Allora la SFIO, con lin-
guaggio ipocrita. definireb-
be questa una vittoria cen-
trista, termine sempre piu. 
pericoloso per la prospetti
va postgollista, e che va 
sempre piu contraddistin-
guendo in Francia la vita 
politica, le alleanze tra 
socialisti e forze di eslre-
ma destra. II Partito socia
lista ne trarrebbe fiato per 
portare avanti quella poli
tico di t aittonomia > nei 
confronti del PCF. che ten-
de a fare di questo un do
cile supporlo elettorale a 
favore del candidato socia
lista, libero di allearsi con 
la destra e sprezzante del-
I'umone a sinistra 

Sempre di piu, a Marsi
glia. il nome di Defferre 
risuona. in queste ultime 
ore di campagna elettora
le, come quello di un ne-
mico. Egli e Vuomo da ab-
batlere. Gli oratori comu
nisti affermano che Marsi
glia e divenuta un test, una 
prova decisiva, prima di 
arrivare alle elezioni presi
denziali. II tipo dt lotla 
che vi si e svolto, la scis-
sione nella SFIO. Vallean-

Pronunciato all'incontro consultivo 
dei partiti comunisti a Mosca 

Pubblicato su Rinascita> 

il discorso di Berlinguer 
«La via maestra delFunita del movimento co
munista e la via di una costruzione gradua
te, attr a verso Piniziativa e Pazione comune » 

za tra ala minoritaria so
cialista e il PCF, attorno 
all'anti-Defferre, hanno un 
significato politico prcciso: 
l'unita. tra socialisti e co
munisti ritenuta essenziale 
dagli elettori, e un polo 
catalizzatore indispensabi-
le e basilare per coagttlare 
t'opposizione a De Gaulle? 
Oppure t'elettorato e di-
sposto a votare. spoliticiz-
zandosi ancora di pit/, an
che un Defferre anticomu-
nista, una specie di De 
Gaulle in formato tascabi-
le e, per di piu, filoameri-
cano? In fondo, se il terzo 
uomo di Marsiglia, il pro
fessor Joseph Comiti. lea
der dell' UNR. fosse battu
to in malo modo perche 
una fetta del proprio elet-
torato si volge verso Def
ferre, non vi sarebbe da 
stupirsene, tanto piu che 
Defferre ha sempre man-
tenuto, tra i propri asses-
sori, i rappresentanti del 
partito gollista. Cosi come, 
al contrario, potrebbe an
che accadere cher pur dt 
non far passare Defferre e 
ritenendo impossibile In 
operazione Matalon, gli 
elettori piu incerti, o piu 
« infastiditi della discus-
sione tra le forze dt sini
stra >, o quelli che voglio-
no « chiarezza >, timscanu, 
come altre volte in Fran
cia e accaduto m questi 
anni. per votare gli uommi 
del potere. In quanta ai 
gollisti, essi presentano in 
queste elezioni municipali' 
ben 16 ministri — tra cui 
il capo del governo Pom
pidou — e 600 parlamen-
tari nei 470.414 posti di 
consigliere munrcipale che 
sono in lizza in questa con-
suttazione. 

Maria A. Macciocchi 

Convegno a Milano su: 
«Italia e terzo mondo» 

MILANO, 12 
Per iniziativa d'un comitato 

promotore ampiarrvente rap-
presentativo, si terra a Milano 
:1 10-11 aprile prosslmi un 
convegno di studi di grande 
interesse dai titolo - Italia e ter
zo mondo -. II convegno. at-
traverjo cinque relazioni che 
>ar.inno seguiie d» d.battito 
>: propone d. es.im.nare I rap
port. tra il nostro paese ed 
i paesi dell'Asia. deU'Atriea e 
dell'America la:ina alio scopo 
d'individiiarnc le pos^;b.lita di 
sviluppo per le scelte che si 
pongono in questo campo. an
che in rifer.mento alle varie 
iniziative internazionalu 

I relatori saranno: il sea. 
Arialdo Banfi (la politica este-
ra dell'Italia e il Terzo mon
do), U d o t Romano Ledda 

(eap'.taJe private italiano. co-
munita economica euro pea e 
Terzo mondo*. il dott. Vittorio 
Orilia (il capitalismo di stato 
italiano nei rapporti con il 
Terzo mondo). Il riott Marco 
Pannella (le - terze forze- di 

Rinascita pubblica nel suo ul
timo numero il testo dell'iuter-
vento che il compagno Enrico 
Hurluiguur ha svolto Uuraute il 
recentu ineontro consultivo di 
Mosca, a nome della delegazio-
ne del C.C. del PCI. 

Berlinguer rileva innnazitut-
to lesistenza di punti di vista 
differenti, ma di una sostanzia-
le unita uella valutaziotie dellu 
odierna situazione internazio-
nale, caratterizzata dalla ac-
creseiuta aggressivita che le 
grandi poten^e iinperialistiche e 
in primo luogo gli Stati Uniti 
contrappongono alia lotta di li-
berazione dei popoli. ••Occorre 
riconoscere — prorogue Berliii-
guur — ehe le divisioni che si 
.sono niainfestate in questi anni 
lanto net campo socialista, quau-
to nel terzo mondo e nello 
schieramento di paesi non alli. 
neati hanno obiettivamente m-
coraggiato questa aggressivita 
degn imperial isti e reso piii 
dil'licile la ncccssaria risposta. 
La lotta mondiale per la pace 
ne e risultata indebolita. Tuttu 
il quadro della situazione inter-
naztonalu indica I'impresciudi-
bile necessita dell 'umta. Ma ta
le quadro dimostra anche che il 
terreuo su cui oggi si deve e 
si puo ricereare e costruire la 
unita e prima di tutto e pro
p n o quello dell'azione e della 
lotta comune contro il nemico 
comune, per obiettivi concreti 
di pace, di liberazione e di de-
mocrazia >». 

Uerlinguer ricorda a questo 
proposito che il compagno To-
gliatti •• le cui posizioni ideolo-
giche e politiche sono state sem
pre, su questioni fondamentali, 
agli antipodi delle posizioni ci-
ne.-i", ha bcritto nel Prome-
inoria di Yalta che - da questa 
unita non si puo pensare che 
possano essere esclusi la Cina 
e i comunisti cinesi - . 

Dopo aver sottolineato la va-
stita del movimento di solida-
rieta col popolo vietnamita in 
atto in Italia, e insieme del va-
sto impegno unitario contro 11 
riarmo atomico tedesco e per 
la sicurezza europea, Berlinguer 
afferma: «Paral lelamente alio 
sviluppo di queste azioni comu
ni, noi pensiamo che per il raf-
forzamento dell'unita sia indi-
spensabile portare decisamente 
avanti l'analisi delle modifica-
zioni intervenute in questi anni 
nell'assetto mondiale, nelle 
strutture economico-sociali di 
molti paesi, nella vita politica 
e nel campo della cultura e del 
pensiero. II XX Congresso del 
PCUS ha aperto in questo scn-
so una grande strada; ma biso
gna prendere coscienza. a no-
stro parere, dei gravi ritardi 
che abbiamo ancora in tanti 
campi e liberarci delle incro-
stazioni dogmatiche che si sono 
accumulate durante lunghi anni 
e che frenano lo sviluppo del 
pensiero e della iniziativa po
litica. A questo scopo la via 
da seguire non ci sembra certo 
quella che pretende di giunge-
re d"un balzo a una sistemazio-
ne di tutte le questioni. ma piut-
tosto quella di un esame ap-
profondito dei principali pro-
b'emi e dei compiti che si pon-
gono nei vari campi e nei diffe
renti settori del nostro movi
mento -. 

Berlinguer indica tra questi 
i problemi del movimento ope-
raio nei paesi capitali^tici. le 
e^nerienze originali dei paesi ex 
coloniali. Ie questioni dello svi
luppo economico e della de-
mocrazia nei paesi socialist!. 
- Per affrontare questi proble
mi — afferma Berlinguer — o 
nece?sario naturalmente prim* 
di tutto lo sforzo autonomo e 
creative di ciascun partito nel 
corso stesso della sua aziotie 
politica. Molti di questi pro
blemi richiedono perb una col-
laborazione di piii partiti o di 
tutt: i partiti - . 

La via delle comuni Inizlp-
tive di lotta. dcgli incontri e de-
gli impegni di lavoro bilateral! 
o multilaterali (...) e la via che 
ci conseiitc. con il superamento 
dei nostri ritardi. con il supe
ramento delle nostre debolezze. 
con lo sviluppo di iniziative 
positive, di attenunre i contra-
Mi nei fatti e di togliere influen
za e capacity di presa. nei fat
ti. alle po«izioni sbagliate a al 
frazionismo dei compagni ci-
ne^i. 

Non «i possono la=ciare le co?e 
come stanno. non si puo rima-
nere in posizioni di attesa pas-
siva. illusorio e pericoloso sa
rebbe pero anche puntare sul 
mito di una improvvisa e glo-
bale soluzione. La via maestra 
per l*unita non puo essere per 
eio. «econdo noi. rhe la via di 
una costruzione graduate ;«ttra 
verso l'ini/iativa e l'azione co 
mune Vocliamo anzi aggiunpe 
re che il proce^o unitario deve 
a=;=urnere un respiro rhe vada 
beb al di la del movimento co
munista Tale prooe.^n deve :n-
fatti proporsi di abhracciare 
I'mtiero movimento rivoluziona-

|rio mondiale coM come si e ve-
nuto sviluppando e articolando 
in questo ultimo decennio. 

- Per questo e necessario che 
il movimento comunista non sia 
concepito come cosa chiusa in 
*e stessa. ma che moltipliehi i 
?uoi contatti con tutte le forze 
rivoluzionarie e progressiste fl
no a creare le basi di una unita 
mondiale di tutto il movimento 
nvoluzionario I^i nostra con-
cezionc della autonomia di cia-
«cun partito — prosegue Ber
linguer — se esclude qualsiaM 
forma, anche nuova. di organiz-
za7ione centralizzata del movi-

si tratti dl una conferenza unl-
taria, alia quale partecipiuo 
realmente tutti i partiti . che si 
proponga scopi ben deflniti. che 
sia preceduta da un'anaUsi ade-
guata dei nuovi problemi oggi 
sul tappcto e segni perci6 un 
realo passo avanti rispetto alle 
conferenze del 1957 e del 1900. 
L'esperienza di questi ultimi 
due anni non puo essere giudi-
cata a questo proposito positi-
va. 11 fatto che in un determina
te niomento il problema di una 
nuova conferenza ioternazlnnn-
Ie sia stato al contro del nostro 
dibattito interno e pubblico. non 
sempre e stato utile. Talvolta 
anzi ha prodotto seri Inconve-
iiienti». K* sorta allora «una 
disputa che ha dato l'impressio-
ne di dividere astrattamente i 
nostri partiti t ra fautori e av-
versnri fli una conferenza ~ che 
poi non ha avuto luogo - per
che si e avvertito giiistamente 
il riscliio che il suo risultato 
avebl i i ' potuto essere quello 
della scissione del movimento 
in clue centri organizzati 1'uno 
contro l 'a l t ro- . Non basta af-
fermare che 1'idea della confe
renza e in s6 un'idea profonila-
mente unitaria. Occorre che esi-
stano le condizioni perche essa 
divenga veramente un passo 
avanti verso l'unita e non crt-
stallizzi le attuali divisioni. 
~ Non si tratta, secondo noi — 
prosegue Berlinguer — di r i -
nunciare aH'idea, alia prospet 
tiva. alia proposta di una nuo

va Conferenza Internnzlonale 
che sin preparata da tutti 1 par
titi fratelli e a cui tutti I par 
titi fratelli prendnno parte. Oc
corre pero far maturare a t t iva-
mente condizioni sempre piu fa-
vorevoli alia realizzazione del
la conferenza. L'obiettivo cen-
trale che deve ispirare tutto 11 
nostro lavoro e quello dell 'unl-
tfi di lotta del movimento e 
quindi della riconquista della 
sun unita politica e ideale. Pe r 
questo e bene, secondo noi, che 
la questione della conferenza 
sia manteuuta come una pro
spettiva. ma non diventl dl per 
se stessn il perno di tutto •». 

Berlinguer riaffermn quindi 
che il PCI e favnrevole a ehe 
la questione della conferenza 
sin dibattuta in modo costrut-
tivo. - Sinmo pero contrari che 
venga messo in moto un mec
canismo organiz7ativo pr ima 
che siano maturate le necessa-
rie condizioni politiche. e » 
oventuall propo<;te che tendnno 
a dare continuit?) organizzativa, 
in qualsiasi forma, a questa no
stra assemblea ». 

•• Noi non possiamo In nessuu 
modo — conclude l ' lntervento 
del delegato del PCI — dare la 
impressione di costituirci in co
mitato organizzatore della con
ferenza o anche di una even
tuate riunione preparatoria de -
gli 81 partiti. r iunione che p u r e 
potrebbe rappresentare, non ap -
pena risultasse possibile, u n a 
ragionevole soluzione ». 

LE SULLA TV 

fronte al problema della d<*-
colonizzazione) e il do:t Pino'mento. «i contrappone nettamen 

(il Tagliazucchi movimento] te e respinge ogni tendenza iso-
operaio italiano e le lotte an-
ticolon ali e socialiste r.el Ter
zo mondo). 

II convegno. al quale hann«> 
g:a assicurato la partec:pazio-
ne numerose per'onalita poli
tiche ed esperti, e organizzato 
tra l'altro dai Centro studi 
Ter20 mondo. dai clrcolo 
- Mondo nuovo ». dal comitato 
contro il colonialismo e dalla 
sezione milanese deir i i t i tuto 
Gramsci. 

lazioni'ta o di suddivisioni re
gional! e si ispira ad un inter-
nazionalismo il piu ampio e 
operante. a una concc7ione :n-
terna/ionalo della lotta di 
classe ». 

Passando a t rat tare d! una 
eventuate conferenza intcrnazio-
nale dei partiti comunisti. Ber
linguer considera che riunioni 
e conferenze intcraazionali 
-possono essere utili e fecon-
de: quel che e «ssenziale e cbe 

a L'ora e grnve » ha scrilto 
giorni fa /'Osservalore ro-
niaim: e della verila di una 
simile affcrmazione (a parte 
il senso che ad essa intende-
in dare Vorgano vulicatto) la 
grande maggioranza dcgli ita-
liani ha confermn, da mesi, 
nella propria esperienza qua-
tidiann. Son pero dai scrvi-
zi giormdistici della Rni-TV, 
che e Vorgnno d'informazione 
pih modrrno e potenle del 
nostra I'acsc. 

Per la TV, anzi, tutto pro-
cede per il meglio. Dopo che 
quiilche ministro ha consi-
filinln ai Invoratori di rispar-
miure e che un cammcntalore 
trlcvisivo ha genlilmcnte in-
vitnto gli italinni a consu-
mare baccala in luogo di 
carne, altri ministri, sempre 
del governo di sinistra, han
no canlinuato a ripelere che 
la hihmcia dei pngamenli e 
miglioraia c che In crisi con-
giunluralc sta per essere su-
perata. 

llenc, dunque, quanta al-
Veconomia. E sul piano slrrt-
tnmenle politico? Meglio an
cora. Si parla di « rilancio n 
del centro-sini%tra, di a raf-
(orzamento n del governo, di 
a nnilii » delta DC; si itlvoca 
sempre piii spesso il nome di 
Morn, come quello del en-
vernanle piii saggio che I'lta
lia ahbia avulo. E si lira 
aviinli con a moderato otti-
mismo n. 

l.a Rai'TV, insomnia, non 
informa. anzi cura alieiita-
mente che la cerilii non tra-
peli. Si evita di raccogliere 
qualsiasi nolizia che riguardi 
la vita delle fahliriclie e del
le Universita. le manifesta-
zioni e le loite che si sue-
cedono nel Paese. E non par-
liamo poi delle manifeslnzin-
ni o dei dihttlili organizzati 
dai comunisti: in qiicfti ca-
si. la conse una del silenzio 
diienta tassalivn : perche 
per la TV i comunisti snnn 
luari dell'n area dcmitcrati-
ca n e bisoena curare die 
essi non appniattn mai sul 
video, ad evilare die subito 
centinaia di « commenlnlo. 
ri n scattino per denunciare 
il « dominio dei comunisti » 
sulla Rai-TV. Una simile ac-
cusa e insopporlabile: quin
di, giit con i dirieli e le 
censure, per distorcere, fal-
sare. seppellire la rcri/o. 
Piultoslo, si pensa ad inco-
raseiarc un tal Piergiorqio 
llranzi. il quale riesce a 
confezionare da Mosca car-
rispondenze asiohitamenle 
priie di nntizie ma ridonan-
ti di illazioni propagandisti-
che, tanto da far impallidire 
adiliriiinra il ("orrirrr ilclla 
i*rra. 

In quexto modo. ta Rni-
TV. in nome della liherta, 
ricsce a ignorarc quolidia-
nnmcnie la realln del Paese 
c a escludere dal video la 
voce p la presenza del par
tito che piit di ogni atlro ha 
cnmhnttiilo perche la liher
ta fosse rcsiaurala in Italia. 

Che tutto eio sia contro 
la legge e la C.oslituzione. 
poco im porta. A che vale 
che, in una sua senlenza or-
mai dit ennta letgendaria. la 
C.orte C.ottitnzianalc inilirhi 
la ncccsiita nwduia di pre-
iliiporrc ana nnoi a lesee nl 
fine di dare nll'Ente railio-
Irlcvitiro. che itpera in con
dizioni di monopolio. un 
efletlivo carattere di sen i-
zio pubblico9 Ren sei pro-
paste di legge sono state 
presentale al Parlamenlo, ad 
opera di sci gruppi parla-

menturi: Vultima, quella fir- | 
mala al Senato da Parri, e 
stata in questi giorni pre- I 
senlata anche alia Camera. 
Ma contro tutti questi pro- I 
gelli, compreso quello di ' 
Parri, e stato condolto, fi- • 
nara, un sislemalico ostru- \ 
zionismo, tanto die di esti . 
non si e nemmeno mai co- I 
minciato a discutere. Ugual 
sorte ha subito una nostra I 
proposta tesa a ridurre di * 
almeno la metu il canone l 
di abbomimento, malgrado \ 
gli abbonati abbiano ormai , 
superalo i dieci milioni e la I 
pubblicitii vada crescendo 
con rilmo costante sia alia I 
rfl«7o che alia lelevisione. * 

Ma la Rai-TV non si toe- I 
ca. La slam pa, quasi unani- \ 
me, critica i programmi te- . 
levisivi; pcrsino gli sporli- I 
fi proteslano perche si im-
pedisce loro di assistere al- I 
la telecronaca delle partite, ' 
a causa della conlesa tra Fe- I 
dercalcio e Rai-TV. E, tut- \ 
lavia. la Rai-TV non si . 
locca. I 

Or e un anno, furono no-
minali an prcsidente c due I 
i ice-prcsidenti (uno dei qua- » 
li indicalo dal PSD: e que- , 
sia fu la soluzione offerta, I 
I"/I questo campo, dal ccn-
Iro-sinisira. II Presidente, I 
(juaroni. fece a un settima- * 
nale romano dichiarazioni I 
aililirillnra febbricilanli di \ 
liherta e ahicltivita. Ma, da . 
allora ad oggi. nulla h cam- I 
biato. Uliimamenle, anzi, si 
e provvedaio a sopprimere I 
Triliuna :»<-.'ilira senza nem- • 
meno convdtarc la commit- I 
sione parlameniare di vigi- I 
laaza die T aveva istituila, • 
sebbene questa rubrica fos- I 
se siala creala, secondo un 
aperto impegno del Presiden- I 
le del C.onuglio delt'epoca, ' 
come una permanenle. tribnna I 
di di hall it a. Che fare, dun- I 
que? Del tutto inutile sareb- • 
be rivideere una simile do- I 
manda ai dirigenli di via del 
Hnbnino. per i quali questa I 
linea e. cbiaramente, una ' 
scelia. E allrellanlo inutile I 
sarebbe rivolgerla agli uorni- I 
ni di governo: persino i com- • 
pagni socialist!, ormai. scm- I 
bratio inclini a fare orecchi • 
da mercante. I 

Eppnre Vallemativa e chim-
ra: n si proccdera alia di- I 
scussinne dei pro gelli che ' 
Hanno dinnnzi al Parlamenlo I 
c quindi alia riforma delle I 
struilure della Rai-TV, nel • 
sensn indicalo dalla C.orte Co- I 
slitiizionale. n la parola do-
vra necessariamenle passare I 
dircllamcnte ai cillndini Sov- ' 
versivi. in falii, oggi snno co- I 
torn die con il loro oslrazio- I 
nismn conlraslann In spirito • 
e la leitera della riforma aper- | 
tamente chiesta dalla sentenxm 
della C.orte cosiilnzionale. E, I 
dunque. saranno gli organi
sm! democratic!, i circoli po- I 
polari. i telespellatori in pri- I 
ma persona che dovrannn im- • 
pngnare il loro buon diritto. | 
Se per fare inlendere il del-
Into della C.orte occorrera I 
manifeslare dinanzi alle sedi 
della Rai-TV. i ciltadini non I 
tcmeranno certo di farlo. I 

Per quanta ci risnarda. noi • 
nan accellrremn che il pih \ 
pnienle e modrrno nreann di 
inlarmazionc del noslro Pae- I 
%r serva a nnsenndere la ve
rila. a fnlsare la realta, a fa- I 
re wli inlercssi di una parte I 
che non ha alrun diritto. ne i 
morale ne legale, di mono- | 
pidizzarlo. 

Davide Lajolo I 

i-


