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DALLA PRIMA PAGINA 
Pajetta 

dandogli il voto che gia gli ban-
no negato ne] 1964. non soiO 
ha escluso dalJa prospettiva la 
maturaziocie e l'oflentamento a 
sinistra che sono < andati mam-
festandosi in ogni momento del-
la lotta sociale c della vita po
litics tra i lavoraton e i ciua 
dini, ma ha gia dichiarato cite 
anche contro il voto democrati-
camentc espresso egli non e di-
6posto a chiedere ehe si tenga 
conto di una nuova situazione e 
deil'esigeDza di un nuovo equi-
librio, ma accetta e invita ad 
accettare il dettato della DC. 

Ma mentre Mitterrand e Mollet 
— ha proseguito fra gli applaml 
della folia il dirigente comunista 
— riconoscono che bisogna trat-
tare con noi e non osano ripe-
tere le preclusioni di un tempo. 
il giorno stesso in cui l'«Avanti!> 
nasconde ai suoi lettori che so-
cialdemocratici e comunisti vanno 
insieme al governo in Finlandia. 
il segretario del PS1 De Martino 
rinnova solennemente, a nome 
del suo partito, 1'abdicazione £ 
una politica unitaria. Ed egli ag-
grava la sua dichlarazione quan-
do. per dare nssicurazione a de-
stra, per esseie sicuio di duno-
strarsi piu moderate di Tanassi. 
aggiunge che rimpossihilita di 
una soluzione di sinistra, prima 
ancora che aritmetica, e deter-
minata da dati di natura politica. 

.Rumor ha gia tratto una prima 
conseguenza da questo spirito 
dl abdicazione: quando ha am-
monito i socialisti non ha rispar-
miato — ha detto Pajetta rife-
rendosi al comizio tenuto pro-
prio ieri dal segretario della DC 
a Pisa — il suo dileggio per loro 
e per quello che ha chiamato 
«i l gusto nuovo del potere che 
essi non riescono a celare >. Ma 
i democristiani di Pisa che nan-
no voluto Togni come nume tu-
telare della loro llsta e della lo
ro campagna, vanno piu in la di 
qualche battuta ammonitrice nei 
confronti degli alleati che consi-
derano gia acquisiti a qualsiasi 
combinazione e incapaci di cer-
care alternative. 

A Pisa, ha detto Pajetta, si 
sta preparando qualcosa che c-
quivale alia minaccia del com-
missario e che forse e piu grave 
per le sue implicazioni politiche. 
A Pisa si conduce una campa
gna elettorale intesa a prepara-
re il pateracchio con i liberali. 
II centro-sinistra, in cambio del-
le garanzie a destra e delle ac-
centuazioni anticomuniste. si ap-
presta a chiedere e a ricevere 
l'appoggio liberate. Sara in no
me dell'aritmetica che verranno 
elemosinati o tollerati. forse. ma 
e certo che saranno olTerti voti 
e dati proprio per quelle consi-
derazioni politiche delle quali 
Alalagodi non fa mistero. 

Noi comunisti — ha detto 
Pajetta — respingiamo la provo-
cazione democristiana alia rissa, 
cosl come deploriamo la propa
ganda dei socialisti che nei loro 
comizi arrivano a classificarci 
insieme con i fascisti! Tutto cio 
avvilisce quel franco e libero 
dibattito che e necessario in un 
momento difficile come questo. 
II diniego tmculento di ogni pos
sibilita di colloquio ripetuto da 
Rumor arriva in ritardo. II col
loquio e in atto. la scomunica 
del centro-sinistra non ha molte 
possibility, quando persino quel-
la del Santo UfUzio - ha detto 
Pajetta tra nuovi. calorosi ap 
plausi — viene ritirata o reinter-
pretata. Cosl la volonta di Pie-
tro Nenni di figurare in coda ai 
partiti socialdemocratici europei. 
prima di essere la prova della 
incomprensione di un fenomeno 
che e in atto dalla penisola scan-
dinava alia Francia, e la testi-
monianza di un distacco che si 
fa sempre piu eviriente tra la 
realta del nostro Paese e del no
stra movimento operaio. e la tat-
tica della destra socialista. Oggi 
i comunisti — ha concluso il com-
pagno Pajetta — chiedono un 
voto contro ogni manifestazione 
faziosa. contro ogni discrimina-
zione settaria a uomini e a don-
ne che sanno non solo intrecria-
re. al di la degli schemi di par
tito. un grande din logo demo-
cratico. ma che gia ne traggono 
insieme il f rut to di una lotta co 
mune. 

Da un voto comunista — ha 
detto Pajetta — verra per tutti 
un nuovo e sicuro impulso per 
questo dialogo s per una possi-
bile alternativa democratica. 

La manifestazione era stata a-
perta dal compagno Anselmo Puc-
ci. presidente dell'Amministra-
zione provinciate diretta da co
munisti. socialisti e socialisti 
unitari. Pucci ha messo in rilie-
vo la validita di questa collabo-
razione. pur nella diversita delle 
posizioni politiche ed imposta-
zioni ideologiche dei tre partiti. 
sottolineando la necessita che 
anche a] Comune di Pisa si dia 
vita ad un nuovo schieramento 
capace di assieurare un'ammini-
strazione impegnata. non succii-
ba del prefetto e del potere cen-
trale. disposta a lottare contro 
le forze conser\*atrici di destra. 
dei liberali e di quelle pre?enti 
nella DC. La DC — ha detto — 
k pronta a stabilire un'alleanza 
con il Partito liberate: la stessa 
composizjone della lista. dove 
primeggiano gti scelbiani e la 
destra economica. corrisponde a 
questo disegno. In mancanza di 
meglio alia DC non dispiacciono 
neppure i commissari. Da qui 
— ha concluso Pucci — nasce 
1'esigenza di dar vita ad una 
nuova maggioranza democTatica 
di sinistra, che sara nassibile so
lo assicurando tm grande succes-
90 al PCI. 

sertziall esigenze di democrazia. 
di progresso sociale e civile. ' 
' La Democrazia cristtana passa 
con rapidita dai propositi della 
sfida democratica in termini lo
gon alia crociata anticomunista. 
airimpostazjone centrista " della 
lotta contro gli < opposti est re-
mi ». ma I'origine dei no. dei mai 
— dei Rumor e dei Moro — ri-
vela la naura. per un processo 
che investe le masse cattoliche. 
che libera, nonostante tutto. la re-
ligione e le scelte politiche da 
quello della fede religiosa, e una 
possibilita nuova di intesa e di 
unita tra il movimento cattolico e 
quello comunista. 

L'Osservatore romano pud an
cora una volta raccqmandare la 
unita politica dei cattolici e chie
dere che la Democrazia cristia-
na merit! ancora una qualche fi-
ducia, ma all'interrogativo noi 
possiamo e dobbiamo sollecitare 
che venga una nsposta negutiva 
da parte dell'elettorato cattolico 
ciie ha compreso, anche per la 
lezione dc! Concilio. che la li-
berta alia sua rede non si itien-
tifica con le scelte politiche del!«i 
Democrazia cristiana. 

Bisogna oggi negare (klucia alia 
democrazia cristiana — ha prose
guito Natta — al suo indirizzo po
litico. alle openuioni trasformisti-
che che portano nelle sue liste 
ex fascisti e rappresentanti del
la destra. Questo e necessario da 
parte dei lavoratori cattolici che 
avvertono la delusione per quel 
surrogato di incontro tra movi
mento operaio e movimento cat
tolico che e stato il centra sini
stra. Ma quando noi comunisti af-
fermiamo che bisogna guardare 
al di la del centro sinistra e co-
struire una nuova maggioranza. 
non ci affldiamo esclusivamente 
alia ricerca di un nuovo rapporto 
con i cattolici. Abbiamo presente 
I'esigenza della piu larga unita 
delle forze socialiste. E se chie-
diamo oggi. senza esitazione. a 
tutti gli elettori — dalla Puglia 
a Genova — di dare piu consensi. 
piu forza al nostro Partito e per-
ch6 siamo consapevoli che la no
stra forza 6 garanzia e condizione 
prima perch? in Italia possa an-
dare avanti un processo di unita 
delle forze democratiche e socia
liste. A venti anni dalla fonda-
zione della Repubblica la forza 
del nostro Partito ha impedito 
che si potesse tornare indiero, e 
stata l'demento propulsivo della 
democrazia italiana. 

Copra ra 
DC jntende riproporre al Mezzo-
giorno. Centinaia di migliaia di 
operai e contadini mandatj nelle 
miniere della Germania o del 
Belgio. della Francia o della 
Svizzera. la dove si rifiutano di 
andare gli operai di quegli stessi 
Paesi. 

Riferendosi al viaggio compiu-
to un mese fa dal Presidente 
delta Repubblica in Calabria. 
Caprara ha ricordato come Sa-
ragat — dopo aver compiuto una 
visita ad alcuni dei paesi che 
danno il maggior contributo al-
l'emigrazione — abbia ribadito 
che occorre utilizzare nei Sud 
le risorse che il Sud possiede. 
Ma per contro — appunto — la 
politica riproposta dalla DC pre-
vede un'ulteriore emorragia di 
energie lavorative. un ulterio-
re depauperamento delle zone 
meridionali piu arretrate. La 
linea I'ha espressa con insolita 
chiarezita il presidente del Con 
siglio Moro. durante un suo di-
scorso a Foggia: compressione 
dei redditi: niente investimenti 
che non siano immediatamente 
produttivi per unita di capitalc; 
e soprattutto rinvio ad « un'altra 
genera7ione » della soluzione dei 
problemi del Mezzogiorno. 

Questa linea economica trova 
la sua incarnazione politica nel
la involuzione a destra della DC 
e nella ricerca di alleanze che 
— a Napoli. per esempio — non 
lasciano luogn ad equivoci. da 
no l'accoglimcnto nei gruppo 
consiliare di un esnonente mo-
narchico. passato alia DC sen
za rinunciare minimamente alia 
sua fede monarchica. e cioe por-
tandnsi dietro il suo bagaglio 
di tipico uomo della destra me-
ridionale. Contemporaneamente. 
il gruppo dirigente della DC ha 
adottato misure disciplinari mol-
to gravi contro consiglieri del
la sinistra democristiana. rei di 
essersi opposti — facenrio ri-
corso agli strumenti legittima-
mente in loro possesso — alia 
creazione di un sindacato di co-
modo tra i dipendenti comunali. 
di avere criticato la politica ur-
banistica dell' amministrazione. 
di avere chies'.o piu democrazia 
interna nei partito. 

Episodi come questo indicano 
con evidenza — ha sottolineato 
1'oratpre — quale sia la politi
ca che noi dobbiamo sviluppare. 
quali important! prospcttive ab
bia un dialogo con I cattolici. 
quali forze possono positivamen-
te rispondere alia nostra poli 
tica unitaria. Sono le forze che 
— cosi come esse si collocano 
nei sindacati. nelle ACLI. nei 
vari settori della vita cittadina 
— si hattono poi a fianco dei 
lavoratori (e accaduto a N'apoli 
recentemente per gli operai de
gli appalti ferroviari durante lo 
sriopero della fame) sul terreno 
delle cose concrete. 

Ed e su questo terreno — ha 
concluso Caprara — che noi fac-
ciamo il nostro discorso a tutte 
le forze democratiche. alle for
ze della sinistra, e in partico-
lare ai compagni sodalisti. con 
un richiamo aH'unita di classe 
nei fuoco della realta sociale 
del Mezzogiorno. 

m e potenziale forza alternati
va alia DC ». 

Certo Rumor non e tutta 
la DC. A Palermo rappresen
tanti della sinistra d .c , sfl-
dando 1 suoi anatemi, parte-
clpano aU'unltario «incon
tro > autonomistico; a Monte-
citorio molti d . c , - indignati 
per lo schieramento DC-fasci-
sti contro 1'emendamento co
munista di chiaro significato 
resistenziale alia legge di 
amnistia, hanno violato la di
scipline di gruppo nei segre-
to dell'urna; ancora ieri a En-
na il sindacalista d.c. Scalla 
ha denunciato 1'azione frenan-
te dei gruppi moderati gover-
nativi che «spande sflducia 
tra i lavoratori ». Prendendo 
a esempio la recente verten-
za medici-mutue, Scalia ha de
nunciato la palese impotenza 
del governo in relazione ad 
essa e ha aggiunto: € Come si 
pud prctendere sacrifici dai 
lavoratori, quando non si ha 
energia per imporli a altri 
ceti sociali? ». 

MJUAUMI n a p a r t e socia
lista si reagisce deholmente 
alia offensiva di destra della 
DC che inevitabilmente com-
promette sempre di piu il 
PSI. Anzi, da alcune parti del 
Partito socialista, sembra si 
voglia avviare auasi una gara 
(suicida) di anticomunismo 
con la DC. Tolloy (PSI) e Or-
landi (PSDI) hanno parlato 
ins ieme a Venezia ieri, esal-
tando l'unificazione in termi
ni di aperto anticomunismo. 
Per Tolloy bisogna dare fidu-
cia ai lavoratori nella prospet
tiva socialista « sottraendoli 
alia i l lusione comunista >; oc
corre cioe condurre la lotta 
« s u due fronti: PCI e de-
stre ». Per Orlandi sono i co
munisti la ragione «de i ri-
tardi della democrazia in Ita
lia >. De Martino, parlando a 
Forll, si e mostrato meno en-
tusiasta della unificazione che 
« potra avvenire rapidamente 
solo se negli accordi saranno 
accolte le fondamentali esi
genze del PSI che mirano a 
salvare i valori della tradizio-
ne socialista ». Anche Vitto-
relli ha parlato della unifica
zione, attaccando la DC. 

II ministro Pieraccini. a Ba-
ri, ha ancora polemizzato con 
Colombo (ma serve a qualco
sa?) , affermando che la po
litica di piano non pud es
sere ridotta a politica dei red
diti contro i salari: «Sareb-
be bene che certi improwi-
sati polemisti andassero a ri-
leggersi il testo del Piano », 
ha detto. Invece La Malfa ha 
finito per schierarsi, in un di
scorso a Firenze, su posizio
ni vicine a Colombo denun-
ciando « l e troppe richieste 
s indacal i» e estendendo la 
sua polemica — vezzo che gli 
e consueto in questi tempi 
— a un presunto eccesso di 
<Iegislazione di iniziativa par-
lamcntare ». Tutta questa of
fensiva sul terreno economico 
e istituzionale. guidata di fat-
to da Colombo, dovrebbe tro-
vare coronamento, si affer-
ma. nella relazione che il Go-
vernatore della Banca d'lta-
lia Carli leggera domani, al-
l'assemblea annuale, e d i e e 
attesa con fiducia dalla de
stra economica. 

VECCHIETTI J problemi del-
l'attuale situazione di crisi 
sono stati al centro di un di
scorso che il compagno Tul-
lio Vecchietti , segretario del 
PSIUP, ha pronunciato a 
Bari. Si tratta — ha detto 
Vecchietti — di «una crisi 
di fondo che il PSI non pud 
piu ignorare senza pagarne il 
prezzo ». Nenni non pud co-
prire il fallimento della poli
tica governativa con l'unifica
zione con il PSDI, che e — ha 
agqiunto il segretario del 
PSIUP — « un'operazione an-
ch'essa politicamente fallita 
e circoscritta a squallide trat-
tative di vertice senza alcun 
Iceame con i problemi della 
classe lavoratrice ». 

di peraone sono $fUate per le 
vie della capitate, arrestandoai 
a pregare davanti alle barricate 
ed agli sbarramenti erexti dai 
poliziotti che avevano ordine 
di t sparare per difendersi >. 
Monaci buddisti hanno scritto 
lettere col proprio sangue a 
Johnson. Altoparlatl installati 
dalla polizia su autocarri dif-
fondevano intanto musica leg 
gera americana per coprire le 
preghiere dei buddisti e le gri 
da anti-Ky e anti-USA che i di-
mostranti lanciavano. Poi vi e 
stata la selvaggia carica. 

In serata avveniva, ne\ cor-
tile della pagoda di Vien Hoa 
Dao. sede dell'lstituto buddista, 
il secondo autosacrijicio col 
fuoco. Una monaca di 30 anni 
si cospargeva di bemina. ed 
una sua correligionaria le da 
va fuoco. alimentando poi il 
rogo con altra benzina. II sacri-
ficio £ avvenuto davanti agli 
occhi di una folia di centinaia 
di persone che spargevano su 
bito la voce in citta, si che nei 
giro di una decina di minuti 
25.000 persone si ammassavano 
attorno all'edificio, dando vita 
a una nuova manifestazione 
contro la quale la polizia di 
Cao Ky si £ scagliata brutal-
mente. Mancano altri dettagli, 
ma si sa che poco dopo migliaia 
di persone erano riunite alia 
pagoda per rendere omaggio 
alle spoglie della monaca. 

Gli americani hanno oggi com
piuto 43 incursioni sul Vietnam 
del nord. Nei sud, unitd del 
FNL hanno ingaggiato battaglia 
con le « forze speciali > trince-
rate nei campo fortificato di 
Plei D'Ereng, mentre altre 
hanno accattato il campo di 
aviazione di Viny Long, 110 
km. a sudovest di Saigon, in-
ftiggendo serie perdite agli ame
ricani ed ai collaborazionisti e 
distruggendo un numero impre-
cisato di elicotteri. Due compa-
gnie collaborazioniste sono sta
te inoltre decimate stanotte, in 
una imboscata, a 176 km. ad 
est di Saigon. 

Per il ventennale della Repubblica 

Migliaia di sindaci al Quirinale 

II dibattito di Palermo 

Una nuova unita 
per il rilancio 

dell'autonomia 
La battaglia per le Regioni e il rinnovamento 
del Mezzogiorno — II discorso di Ingrao 

Le celebrazioni per il venten
nale della Repubblica hanno 
avuto ieri initio ufflciale con II 
ricevimento offerto dal presiden
te Saragat, nei glardint del Qui
rinale, ai sindaci e ai president! 
delle amminlstrazioni provincla-
II di tutta Italia. Erano present!, 
In fascia tricolore, alcune mi

gliaia dl amministratori local! 
giunti a Roma da piccoli centri 
di ogni regione del paese. 

AH'apparire del presidente 
della Repubblica e stato esegui-
to I'inno nazionale. Saragat ha 
poi percorso lentamente i viali, 
intrattenendosi cordialmente co-
gli ospiti, molti dei quali lo han

no invitato a visitare le rispet-
tive regioni. 

Al ricevimento erano present) 
il presidente della Camera Buc-
ciarelli Ducci, il vicepresidente 
del Senato, Spataro, II presi
dente del Conslglio Moro, il pre
sidente della Corte Costituzio-
nale Ambrosini, I'ex presidente 
Gronchi e numerosi ministri. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO, 29. 

La ripresa di un collegamento 
tra forze politiche. culturali e 
sindacali siciliane, apparte-
nenti ad un largo schieramento 
democratico ed autonomista, 
per dare nuovi contenuti e im-
primere un rilancio all'istituto 
regionale, e possibile ed anzi 
e gia in atto. 

E' questo il primo significa
tive bilancio dell'incontro degli 
autonomisti siciliani. conclusosi 
ieri sera a Palermo, dopo due 
giornate di ampio dibattito al 
quale hanno partecipato comu
nisti. socialisti e socialisti pro
letary esponenti della sinistra 
cattolica e indipendente, repub-
blicani, cristiano-sociali, ecc. 
Alia manifestazione hanno par
tecipato rappresentanti delle 
altre grandi regioni meridionali 
t* delle altre Regioni a statuto 
speciale. II comitato promotore 
dell'incontro infatti ha deciso 
di allargarsi e di darsi un carat-
tere permanente e ad esso l'as
semblea ha dato mandato di 
stilare un ampio documento che 
possa costituire — ha detto il 
presidente del comitato. il re-
pubblicano on. D'Antoni — la 
piattaforma programmatica dal
la quale muo\ere, per passare 

Concluso da Colombi il convegno di Siena 

hiziative del PCI per 
superare la mezzadria 
Verra presentata una nuova legge — Una campagna politica nelle Marche, 
in Toscana e in Umbria — Denunciata I'impotenza del centro-sinistra 

La relazione di Malvezzi 

Natta 
trosinistra e giunto con la terza 
•dizione del governo Moro. 
L'Aranti! ha scritto ieri che nes-
suno poteva pensare che la vita 
del centrosinistra fosse un «idil-
fco»!. ma dall'idilljo all'attuale 
corso penoso. e persino risibile. 
di palleggiamento delle responsa-
bilita per coprire il fallimento e 
il vuoto di una politica e'e una 
bella distanza: che i socialisti in-
dividuino lo intoppo nei carattere 
moderato e conser\-atore della de
mocrazia cristiana. che Ton. \jt 
Malfa abbia scoperto la causa 
dell'immobilismo oei governo nei 
contrasto tra moderatismo e mas-
simalismo (ma il massimalismo 
di chi? e di quale proposito au-
dace Sj sarebbe mai trattato7) e 
che i dorotei si indispongano per 
Tuna e I'altra tesi per attnbinre 
magari ad altri la scarsa funzio-
nalita degli istituti democrat'CL 
ebbene questa polemica viene pu 
re a confessare che d centrosini
stra non e piO in grado di risol-
vere i problemi della societa ita
liana. non e in grado non solo 
4i portare avanti un organico pro 
gramma di riforme. ma di garan-
Hra U aoddisfacimento delle es-

? , : . - . . - • s • • - - - , -. - » 

Scelba 
alle attese. Parlava a Firenze, 
e arrehbe avuto qualcosa da 
dire sulla vergognosa esclu-
sione di La Pira dalla lista 
d.c. Ma ha preferito polemiz-
zare con Vex-sindaco in forme 
indirette, attaccando « qualun-
que velleitaria aspirazione al 
dialogo fra cattolici e comu
nisti ». Per quanto riguarda la 
DC, ha detto Rumor. «pos-
so dichiarare con tutto il pe
so della mia responsabilita 
che non vi saranno ne debo-
Iezze n6 varchi aperti: per la 
DC una politica di rinnova 
mento democratico e di oppo 
sizione radicale al comunismo 
sono componcnti inscindibi 
l i » . Inutile quindi che il PCI 
«travagliato dalla sua crisi 
interna > cerchi impossibili 
dialoghi che « non trovano in 
terlocutori validi ». Rumor ha 
anche polemizzato con il PSI 
per « certe inopportune pole-
miche > e ha ancora una vol
ta atUccato l'unificazione so-
cialdemocratica « se intesa co-

Dal nostro inviato 
SIENA. 29 

II compagno Arturo Colombi ha 
concluso oggi con un comizio in 
Piazza Matteolti il convegno in-
terregionale del PCI per il supe-
ramento della mezzadria. 11 con
vegno, aperto sabato mattina con 
una relazione del compagno Wal
ter Malvezzi. aveva approvato 
nella serata di ieri — dopo un 
intervento del compagno Gerardo 
Chiaromonte — importanti deci-
sioni politiche: presentazione di 
una nuova legge sulla mezzadria 
per U superamento del rapporto 
di lavoro attuale nell'interesse dei 
mezzadri e dell'economia naziona
le; inizio di una campagna poli
tica per attuare nelle Marche, 
Umbria e Toscana trasjormazio-
ni radicali dell'agncoltura che in-
verta I'attuale tendenza alia de-
gradazione economica e all' im~ 
povenmento delle campagne. 

A questa situazione si & rife-
rito Colombi nei suo comizio. Pro
prio in questi giorni, ha ricordato. 
uno dei maggiori responsabili del
la rovina economica dei contadini 
in queste regioni. Vex ministro 
ed attuale segretario della DC, 
on. Rumor, e venuto in Toscana 
per cercare di dare una risposta 
agli inquietanti interrogativi su-
scitati dalla crisi agricola anche 
nella DC. che ha tenuto ieri ed 
oggi un convegno su questi pro
blemi a Montecatini. Ma la poli
tica che ha portato a questi ri-
sultati. consistente nella scelta 

Vietnam 
fatto il presidente Johnson di-
rettamente responsabile di 
quanto sta accadendo, con una 
dichiarazione che e la piu forte 
da lui fatta negli ultimi tempi 
anche se concede ancora qual
cosa ai teorici della c lotta al 
comunismo ». 

Tri Quang ha detto: <Una 
diltatura militaristica viene 
costituita per mezzo di una 
guerra civile la quale non 
mira ad altro che a reprimere 
il popolo vietnamita e la sua 
religione. £ ' questo il piu 
grave pericolo nella storia dei 
Vietnam, macchinato dal Pre
sidente degli Stati Umti. Noi 
constderiamo il Presidente de
gli Stati Uniti responsabile 
della morte della monaca Nu 
Thanh Quang. che si i bru 
data viva, come pure dei sa 
crifict di tutti gli altri buddisti 
vietnamiti, passati e futuri, a 
meno che egli mutt la sua po
litica attuale ». « 11 Presidente 
— ha aggiunto — ha annul 
lata tutte le simpatie ('.) che 
i buddisti ctetnamili nutrivano 
per lui, gxacchi il crtmine 
compiuto a Danang nmarrd. 
sempre presente nella mente 
di costoro. cosi come Q ri-
cordo del crtmine di Hiroshi 
ma e divenuto parte integrante 
della storia dell'umanitd ». 

La notizia del sacrificio della 
monaca doveva ancora gmngere 
a Saigon, che una nuova dimo 
strazione — dopo queUa tvol 
tasi ieri sera con 7.000 parteci-
panft — mendeva U via dalla 
cerimonia indctta per comme-
morare le vittime del massacro 
di Dananag. Decine di miglaia 

Domani 

Alia Camera 
la vertenza fra 
medici, mutue 

e governo 
Domani mattina si riunlscono 

in seduta coogiunta le commis-
sioni Lavoro e Sanita della Ca
mera per esaminare la verten
za medici-mutue-governo. ancora 
a perta dopo oltre quaranta gior
ni di trattative. I ministri del 
lavoro. sen. Bosco. e della Sa
nita. sen. Mariotti. riferiranno 
sulla controversia sorta sul rin-
novo della convenzione fra me
dici ed enti mutualistici. scaduta 
da quasi un anno. 

La riunione. com'e noto. avreb-
be dovuto svolgersi oltre due set-
timane fa. ma fu improwisamen-
te rinviata per una pretesa «im-
possibihta > del ministro Bosco 
a partecipam a causa dei suoi 
impeeni pariamentan. La verita t 
che il governo non voleva mo-
strare apertamente le sue interne 
contraddizioni Mariotti aveva an-
nunciato una relazione di due ore 
con I'aria di chi volesse vuotare 
il sacco. Lo stesso Avanti! dovette 
ammettere che la giustifieaziooe 
accampata dal ministro del La 
voro era inconsistente. ma Bosco 
non se ne preoccupo minimamen
te. Cera la speranza ehe la ver
tenza potesse chiudersi rapida
mente. rendendb inutile 0 con-
fronto eon Mariotti Le cose sono 
andate diversamente e non era 
piu possibile a questo punto evi-
tare il dibattito in sede paria
mentan. • • 

degli interessi dei padroni contro 
i mezzadri — cosi come ha tro-
vato espressione nella legge snt 
patti agrari —. non e mutata. An 
zi, sta dando proprio ora i peg-
giori risultati m quanto st- rijlette 
sulla vita di tutti i cittadim con 
gli alti prezzi e la scarsitd di 
prodotti essenziali come la car-
ne, prodotti che i mezzadri vor-
rebbero produrre e non possono 
data Vinsufficiente remunerazio-
ne del lavoro. 

Con la nostra proposta di legge 
voQliamo dare at mezzadri la 
possibilita d itrasformare^l'agri-
coilura con I'atuto dello Sluto. Es 
sa prevede anzituito I' immedia-
tezza dei riparti e la disponihihtd 
dei prodotti e degli utili. Prevede 
inoltre I'inlervento degli enti di 
sviluppo. oltre all'iniziativa diret
ta dei mezzadri in tutti quei ca-
si in cui la proprietd terriera 
venga meno alle esigenze di svi
luppare la produzione e di assi
curare il posto di lavoro ai mez
zadri. 

La proposta si presenta quindi 
come la base per un grande mo
vimento unitario dei lavoratori e 
per la piu larga convergenza del
le forze politiche che intendono 
cambiare la situazione non solo 
nelle campagne ma negli indiriz-
zi economici generali delle re
gioni dell'ltalia centrale. Colom
bi ha quindi messo in relazione 
la campagna politica per il supe
ramento della mezzadria neW in-
teresse dei lavoratori con la si
tuazione nazionale Assistiamo. ha 
detto. a una aperta richiesta del 
capo del governo di bloccare ogni 
miglioramento retributivo e previ-
denziale ai lavoratori. II padro-
nato non poteva chiedere di piu 
e di meglio ed ora ne approjilta 
per rincarare la dose chiedendo 
a sua xxAta dl governo di usare 
la maniera forte contro i lavora
tori che non intendono rinunciare 
alle rivendicazioni. Questa situa
zione eolpvtee i contadini non me
no degli altri lavoratori: i una 
situazione che va cambiata, con 
una svolta politica nelle campO' 
one e nei Paese. 

Sabato U convegno era iniztato 
con la relazione del compagno 
Malvezzi ai delegati della Tosca
na. Umbria. Marche. Lazio. 
Abruzzi. Emilia e Veneto. 

La situazione dei lavoraton 
nelle regioni mezzadrili — ave
va iniziato Malvezzi — i per 
molti aspettt drammatica. certo-
mente non meno grave di quando 
due anm fa U governo di centro-
sinistra impose una legge sui 
contratti agrari che respmgeva 
le nvendxeaztoni pnndpali dei 
sindacali e del PCI. Anche la 
conclamata trasformazione capt-
lalislica a suo tempo presentata 
come alternativa alia riforma 
agraria. in realta non ha creato 
le grandi tmprese moderne e spe-
ctalizzaie che sono le basi di 
una agncoltura con alta produl 
Uvitd e con alte retnbuzionu 

L'espvlsione di manodopera del
le campagne — ha proseguito 
Malvezz, - . che frno al 1962 i 
avcenula su bast di massa ma 
in corrispondenza dt processi di 
sviluppo tnduslnale. ha assvnlo 
da due anni la carattenstica dt 
un attacco alle possUrilitd di oc-
cvpazione di tutti i lavoraton. 
Ogni ulterior* passo sulla vut 
della deoradazione nelle coltiva 
noffi si traduce ormai in un peg 
gioramento delle condizioni dt 
vita della popolazione. L'oratore 
ha ricordato come tutto questo 
awenga in una situazione poli
tica che si i rimessa in forte mo
vimento e soprattutto in pre-

tori specialmente sul terreno sin-
dacale. 

Nelle campagne lo scontro po
litico di classe investe diretta-
mente gli interessi di fondo e gli 
equilibri dei cell dominanti. An
che percid le leggi agrarie del 
centrosinistra hanno segnato le 
pietre miliari della generale invo
luzione politica. Alia insufficient 
za della legge sui patti agrari 
si i aggiunta la mancata appli
cations degli aspetli posiltvi: 
sulla maggiorazione delle quote 
di riparto, la disponibilitd del pro-
dotto. la condirezione aziendale e 
il diritto di iniziativa del mez-
zadro. i lavoratori si sono trovati 
contro non solo i concedenti ma 
anche gran parte dell'apparato 
dello stato. Migliaia di essi sono 
stati addirittura denunciati alia 
magistratura. 

Ma anche questo non i stato un 
attacco isolato. Cost la legge sui 
mutui quarantennali 6 stata mu-
tilata delle possibilitd di espro-
prio e di controUo del prezzo del
ta terra. La legge che istituisce 
I'azienda pubblica per t tnercati 
non affronta il problema delta 
Federconsorzi. Gli enti di svi
luppo vengono ritardati dopo che 
si e cercato di limitarne al mas-
simo lambito delle competenze. 11 
piano Pieraccini. la legge Truzzi 
sulle associazioni corporative e il 
Piano verde n. 2. ancora in di-
scussione, tendono a chiudere il 
cerchio a danno dei contadini e 
di tutti i lavoratori. 

Sulla necessita di unificazione 
politica delle lotte Malvezzi ha 
infine detto: c Partiamo dalla con-
vinzione che le piattaforme riven-
dicative e le iniziative di lotta 
autonoma della Federmezzadri. 
Federbraccianti. Alleanza contadi
ni, e del movimento cooperatiro. 
sono di per si insufficienti a por
tare avanti il discorso comples-
sivo sia pure articolato sul gran
de tema della riforma agraria. La 
riforma delle strutture infatti si 
intreccia sempre piu con Vinsie-
me dei rapporti sociali, dalla qve-
stione della remunerazione del la
voro dei salariati a queUa dello 
orientamento degli investimenti. 
dalla necessitd di un grande sxn-
luppo di organismi assoctativi e 
di cooperative, alia lotta dei mez
zadri per i rapporti, la slabilitd 
sul fondo. la disponibilitd piena 
del prodotto e dei ricavi ». 

Renzo Stefanelli 

Dibattito a Firenze 

Foa La Malfa sulla 
politica dei redditi 

Per «non abbassare il livedo del dibattito» il lea
der del PRI accenna di sfuggita al centrosinistra 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 29. 

Politica dei redditi e program-
mazione sono stati i term di 
fondo del dibattito. svoltosi a 
Firenze fra PSIUP e PRI. e 
che ha avuto a protagomsti l'ex 
ministro del bilancio on. La Mal
fa e il segretario della CGIL 
on Foa. moderatore Paolo Pava 
lini. terzo invisibile interlocutore 
e stato il PCI alle cui posizioni 
— schematizzate e strumentaliz-
zate — La Malfa si e piu volte 
richiamato. L'altra presenza 
— scomoda ed ingombrante per 
La Malfa — e stata quella del 
centro sinistra da lui evocato di 
sfuggita per affermare soltanto di 
non volerne parlare i per non 
abbassare il livello del dibatti
to ». Una presenza scomoda. di-
cevamo. che Foa ha messo in 
evidenza nelle conclusioni. ricor-
dando a La Malfa che e molto 
meglio lottare con quelle forze 
che vogliono una politica di rin
novamento che con coloro che si 
pongono invece su posizioni di 
conservazione. «Le idee chiare 
della sinistra — ha affermato 
il segretario della CGIL — e 
meglio sostenerle da questa parte 
della barricata che non dal ver-
sante governativo >. 

II confronto e stato aperto da 
Foa che ha brevemente riassunto 
le posizioni di La Malfa il quale 

Operaio muore 
in un sinistra 

sul lavoro 
alle Acciaierie 

di Terni 
TERM. 29. 

Un operaio e morto stanotte 
alle Acciaierie di Terni per un 
incidente sul lavoro. Tommaso 
Pompei. 58 anni. addetto al set-
tore traffico. doveva effettuare 
una manovra di scambio ai bi-
nari di un convoglio ferroviano 
di rottami di ferro. E* sceso dal 
treno per agganciare uno dei 
carri. Poco dopo e stato trova-
to in fin di vita fra i binari dal 
manovratore del convoglio. Tra 
sportato aH'ospedale. i sanitari 
riscontravano al Pompei frattu 
re ai capo e ali'addome. L'ope 
raio poco dopo cessava di vivere. 

> pensa — egli ha detto — che 
il solo compito possibile e ne 
cessario per la sinistra italiana 
sia quello di moJilicare il mee 
canismo di sviluppo senza met 
terne in discussione 1'esistenzj. 
Foa ha contestato le posizioni 
di La Malfa. rilevando che la 
necessita di una politica sociali
sta (e non illusoriamente social-
democratica) nasce proprio dal 
fatto che non e possibile correg-
gere gli squilibri (che non sono 
elementi patologici. bensi mani-
festazioni del sistema) solo con 
misure di redistribuzione del 
reddito che non toccherebbero la 
genesi degli squilibri stessi. 

Foa ha quindi concluso rile
vando che della politica dei red
diti rimane solo la pressione anti-
sindacale. il tentativo di offrire 
al sindacato un illusorio negozia-
to a livello politico, proprio nei 
momento in cui gli si toglie la sua 
arma rivendicativa, e sottolinean
do I'incapacita — per mancanza 
di volonta politica — della pro-
grammazione di cui si discute 
ad intervenire nei processo reale 
dellaccumulazione e delle scelte. 

La Malfa — ricordando i suoi 
dihattiti con Ingrao e con Amen-
dola — ha impostato il suo in
tervento in termini polemici col 
PCI. il quale, secondo il leader 
repubblicano. con la sua azione 
rivendicativa e le sue proposte 
di riforme. finirebbe col far fra-
nare il meccanismo di sviluppo. 
senza ottenere ne riforma ne ro-
vesciamento rivoluzionario. L'im-
pegno dovrebbe essere quello di 
una lotta quotidiana per la ri
forma e non per il rovesciamento 
del meccanismo di sviluppo: una 
lotta per il programma tenden-
zialmente lnfinito di sinistra e 
non la lotta per l'ora « X >- I-a 
Malfa ha quindi affermato che 
la politica dei redditi e il pre-
supposto della riforma e che il 
problema sta nell'avere presenti 
tutte le componenti di questa 
politica dai profitti. ai dividendi 
ai salari. 

Foa ha sottolineato lo schema-
tismo di La Malfa. lontano dalla 
realta. che comprende anche il 
governo di centro-sinistra nei qua
le e'e anche La Malfa. 11 fatto 
e che le riforme non si vogliono, 
che la politica dei redditi e quel
la avanzata al convegno di Fiug-
gi della Confindustria. 

ft dibattito si h concluso con 
la comtatazione delTesigenza di 
approfondire l'esame dej termini 
del dis*enso, coo un discorso 
neiramhito di tutta la sinistra. 

Renzo Cassigoli 

SQUALLIDO RADUNO 
MONARCHIC*) A NAPOLI 
Esaltati in un messaggio di Umberto di Savoia i gesti teppistici di 20 anni fa 

NAPOLI, 29. 
Fra « sobri rinf reschi », ce-

rimonie alia < Confraternity 
dei nobili >. profonde riflessio-
nj del duca Amedeo d'Aosta 
(«La monarchia — ha detto 
con regale serieta — rappre-
senta oggi una alternativa nuo
va >) e un immancabile c mes 
saggio > da Cascais si e con-
clusa ieri la manifestazione 
monarchica. Dev'essere costata 
un occhio della testa ai suoi 
promotori, che hanno fatto af-
fluire a Napoli gente da ogni 

senaa di grandi lotte dei Imvoro- \ parte del Mezzogiorno, riuscen-

do cosi a riempire un teatro 
di via Chiaia. 

Tutto si & risolto con una 
indecorosa esaltazione di « que
gli eroi > che per « esaltare i 
valori dello spirito * scesero in 
piazza contro il referendum 
che spazzo via una monarchia 
vile che aveva aperto !e porte 
al fascismo ed insieme ad esso 
aveva condotto il paese alia ro
vina; e col messaggio di Um
berto (che il duca d'Aosta ave
va annunciato l'altro ieri come 
< molto importante » data la ri-

correnza del ventennale della 
Repubblica) si e arrivati al 
punto di celeb rare come glo 
riosi t fatti di via Medina dove 
la manifestazione monarchica 
contro il referendum si Ira-
sformo in un assalto alia Fe 
derazione comunista. 

A proposito di Amedeo d'Ao
sta. va ricordato che proprio 
l'altro giorno un'interrogazione 
comunista rammentava al mi
nistro della Difesa la qualifica 
di ufficiale della marina re-
pubblicana del duchino savo-
iardo. 

dalla fase di elabnrazinne ad 
una eflicace battaglia politica. 

Questa ricerca e questo cam-
mino non sono facili, cd d 
quindi decisive uno sforzo di ap-
profondimento dei contenuti; e 
da questi ultimi — piu volte e 
da pi'.': parti e stato sottoli
neato durante I'incontro — che 
nasce uno schieramento unita
rio ed e su questi che esso si 
qualifica e si dovranno cimen-
tare le forze che si riehiamano 
al sociahsmo, le forze laiche 
cattoliche. quelle degli intcllet-
tuali. degli operai. dei conta
dini. dei ceti medi. 

Su tale strada anzi I'incontro 
ha raggiunto gia alcuni punti 
fermi di notevole importanza: 
la consapevolez/a dell'esiuen-
za di realizzare un collegamen
to sempre piu stretto ed effica-
ce tra il dibattito sulle cause di 
crisi dcH'autonomia (non sol
tanto di quella siciliana ma di 
tutte le autonomie locali) ed il 
dibattito politico in atto nei pae
se: il rifiuto — manifestato da 
qunlificati settori della sini
stra cattolica — degli anatemi 
maccartisti di Rumor, ed anzi 
la disposizione di questi settori. 
anche se ancora con incertez-
ze e debolezze. ad accettare il 
colloquio ed i) confronto su 
questi terni; la partecipazione 
alia ricerca e alia battaglia. 
e con un ruolo di primo piano. 
di importanti forze intelleltuali 
e di organizzatori di cultura. 
fino a ieri ai margini del di. 
battito e dello scontro politico. 

L'importanza e I'attualitA 
particolari dell'incontro erano 
state del resto sottolineate dal 
compagno Ingrao. dell'ufficio 
politico del Partito. in un am
pio intervento pronunciato ie
ri sera al convegno Vi sono 
due ragioni — aveva detto In
grao — che ci fanno guardare 
con appassionato interesse alia 
iniziativa. ai temi che ha af-
frontato. alle sue risposte In
tanto sappiamn e sentiamo che 
e aperta nei parse una di 
scussione sulla riforma dr-llo 
Stato. la quale non nguardi 
piu solo gli ordinamenti am 
niinistrativi ma i pilastn del 
regime democratico. il ruolo 
stesso degli istituti rapprc.-en 
tativi. il loro rapporto con le 
Uir/c politiche e con la so
cieta civile. Si tratta non so 
lo di un dibattito teorico m i 
di vera e propria lotta poli
tica che e gia aperta e che 
chiama in causa le sorti delle 
autonomie ed anche altre strut
ture portanti deH'ordinamento 
costituzionale. Questo dibattito 
e scontro sull'ordinamento del 
lo Stato ha dinanzi a se due 
tappe precise connesse tra di 
loro: la programmazinne eco
nomica nazionale e la istitu 
zione delle Regioni. Si presen 
tano quindi a breve scadenza 
— aveva proseguito Ingrao — 
importanti nodi da sciogliere: 
il carattere che deve avere 
la programmazinne (autorita 
ria o democratica. accentrata 
o articolata); i soggetti che . 
devono collaborare alle deci-
sioni della politica di piano: 
la procedura e gli strumenti 
con cui bisogna giungere a tali 
decisioni. ecc. Sono tutti noli 
collegati alia istituzione o me
no delle Regioni a statuto or-
dinario. alle loro funzioni e 
poteri. all'avvenire che avran-
no nella societa italiana. A 
queste scelte si giungera nei 
prossimi mesi. E' evidente la 
incidenza che in queste scelte 
ha la vicenda siciliana. sia 
pcrchd qui 6 stata compiuta 
I'esperienza autonomista piu 
avanzata. e questa esperienza 
ha attra versa to e altra versa 
un periodo di profondo tra va
gi io e di crisi: sia perche e 
impensabile uno sviluppo del
la battaglia autonomista sen
za il contributo dello schie
ramento siciliano. 

La destra antiregionalista lo 
sa; e percid attacca a fondo 
rautonomia siciliana e vuol 
prenderla a prova del falli
mento delle Regioni Bisogna 
accettare questa sfida e com-
piere una verifica critica da 
cui ricavare indicazioni e un 
rilancio di tutta la lotta na
zionale per l'autonomia. 

L'altra ragione che da un 
particnlare interesse ed attua-
lita al convegno e stata indi-
viduata dal compagno Ingrao 
nei fallimento della seconda 
fase del c meridionalismo » go
vernativo. E* fallita la poli
tica dei « poli »; si ripropone 
quindi. anche a forze che so
no lontane dai partiti operai, 
la domanda circa la strada 
che consents di rifiutare i 
c tempi lunghi» di cui torna 
a parlare I'on. Moro e per-
metta di avviare gia ora. gia 
da questa generazione. la so
luzione della questione meri-
dionale. 

Questi nodi sono da affron 
tare ora: dalla loro soluzione 
dipendera tanta parte della 
sorte della Sicilia e dell'auto 
nomia poiche la vita deH'au 
tonomia siciliana sara cento 
volte piil difficile e precaria 
se essa restera nellordina-
mento dello Stato come una 
specie di < anomalia >. una 
«contraddizione da riassorW-
re>. 

g. I. p. 
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