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A 10 anni dalPautunno 1956 

Budapest, Suez e il X X Congresso 
Una sloria ancora da scrivere - La stampa ilaliana ha sapulo solo ricalcare il tono agitatorio anficomunisla di 
died anni fa - Le richiesle del«New York Times»e di «Le Monde» - I fafli d'Ungheria frenarono ma non 

PAG* 11 30 oftobre 1966 

Si preparano le celebrazioni per 
il 12° anniversario dell'insurrezione 

chiusero il processo di rinnovamenfo aperfo dal XX Congresso del PCUS - e del PCI 

• Dei drammatici avvenimenti 
chc si succcdottero dieci anni 
fa. fra l'ottobre e il novem 
bre del 1956, la stampa italia-
na, dalla Domenica del Cor-
riere alia telcvisione, passan-
do per VAvanti!. ha ricvocato 
soprattutto o esclusivamente la 
rivolta d'Ungheria. Non si e 
parlato dell'aggressione di 
Suez. n& dell'ottobre polacco. 
cosi come non si era pensato di 
rievocare prima ditto quello 
che fu l'ormai lontano VXAi. 
dal X X congresso del PCUS in 
poi. Ma non solo. Anche delle 
tragiche giornate ungheresi si 
e tomato a parlare pill o meno 
negli stessi termini di dieci an
ni fa, con lo stesso tono di con 
citata agita/ionc anticomuni-
sta. non impoita se un |xi' ap 
pannata dal tempo trascorso 
Nessuno sfor/o. da iicssunn i 
parte, di guardare un po' piu ' 
in profondo quegli avvenimenti 

Poste cosi le cose non si puo 
che rispondere colpo per col 
po. NcH'autunno 1956. mentie 
nei paesi sociahsti e iicH'inte 
ro movimento operaio si risen 
tivano le incvitnbili ripercussio 
ni della coraggiosa denuncia 
kruscioviana del «culto» di 
Stalin, la coali/ione delle poten 
ze capitalistiche punto su uno 
sfasciamento del mondo socia 
lista. Anche su questu o. alme 
no. su una « crisi * giave di 
quel mondo. contarnno i gover-
ni di Londra e di Parigi quan 
do mandarono le loro tnippe a 
sbarcaie in Kgitto: grave er 
rore di calcolo. ixrche la spc-
dizione si risolse in un clamo 
roso fallimento e la « crisi » li 
nl per travolgere i govern; 
che l'avevano intrapresa! An/i 
il loro insuccesso apri una fuse 
di impetuoso sviluppo politico 
verso l'indipendenza in Africa 
e in Medio Oriente. Ma in quel
le giornate la battaglia era 
ancora aperta e incerta. 

D'altra parte gli amerienni 
proclamavano di voler < libe-
rare » dal c comunismo » i pae
si che nel dopoguerra avevano 
rotto col capitalismo. La rivol
ta ungherese. dopo la crisi di 
Varsavia. dette loro la speran-
?a che la pressione esterna po 
tesse essere improvvisamente 
favorita dalle convulsioni che 
in quelle ore difricili si mani-
festavano o si sperava che 

Milano 

Inconsistente 
.'accusa contro 

i giovani 
pacifisti 

Dalla nostra redazione 
MIL.ANO. 29. 

Al processo di secondo grado 
per i volantini antimihtaristi a 
carico dei sette giovani accusati 
di istiga7ione di mihtari a disob 
bedire alle leggi. ha svolto oggi 
la sua arringa il compagno se-
natore Maris. Von una M-rrata 
analisi dt»l conteiiuto dei volantini 
incriminati ejlli ha dimostrato la 
inconsistent! (lell'ncctisa, sia Mil 
piano giuridico e co-titii7ioiiale 
che su quello morale. 
« II mctodo segmto dall'accusa — 

ha detto Mans — per legare gli 
accusati all'imputa/ione e stato 
quello di affermare che e reato 
fstigare i mihtari a di sobbed ire 
alle leggi (sen/a dire qtiali leg 
f i ) . poi si sono prcsi i volantini. 
ni e coniinciato a Interpol.irli fra 
loro. ad aggiunger\ i. conic ha fat-
to ieri il PG, parole, come " vio-
lenza ", che non ci sono. per 
affermare che e'era istieazione. 
Ma voi giudici dovete giudicare 
i volantini cos! come sono stati 
•critti e dire se le azioni che 
essi sollecitavano. nel quadro di 
un piu vasto giudizio politico. 
sono. alia luce della Costituzione 
delittuose o meno>. 

«Le azioni sollecitate dai vo
lantini — ha proseguito Maris — 
erano la lotta politica per l'in
dipendenza nazionaJe. la hberta 
di autodecisione dei popoli. la 
lotta antimperialista. la lotta atti-
r a contro la guerra. Bene, sono 
tutti flni. non solo non contra-
stanti con il dettato costitir/io^ 
nale. ma alcitni anche poMi cô  
me un dovere dalla Costituzione 
la quale, all'art. 11 afferma. e 
lo afferma anche per i *o'dati. 
chc l'ltalia ripudia la gnerra 
come me7zo di ofTesa ach altn 
popoli e mezzo A\ risohere le 

- controversy tr.torr.izionab 
€ Indipendontemente qmndi dal 

diritto del militare ad essere in-
formato Xon vi «ono state azio 
ni delittuose suecente ai mih
tari. K quanto aU'appello a ri-

" flutare ordini " criminah " esso 
• rispondeva a un'alta csi«en7a 

morale su cui anche voi dovete 
prommziarvi. Ci furono uomini 
come noi che ebbero tab ordini 
e li eseguirono ed avemmo i cam-
pi di sterminio. le camere a gas. 
come oggi abbiamo. r H Vietnam. 
la defoliazione e raffamamento di 
popolazioni innocenti. E' tempo 

• di dire forte che fuomo rifiuta 
fl cenocidiov 

Prima del sen. Maris aveva 
parlato I'avv. Viviani approfon 
dendo, con una apoassionata ar
ringa gli aspetti costituzionali del 

', diritto alia hberta di espressione 
T.unedi ru'itinn arnnga dell'ono 
rero'e Leho Basso. rMi la sen-
ti 

potessero manifestarsi in alcu-
ni paesi socialisti. In gioco fu
rono quindi di colpo le sorti del 
socialismo in Kuropa. quelle 
dei movimenti di emaneipa/io 
ne nazionale che si andavano 
nipidamente affermando e, in 
ultima analisi, la pace o la 
guerra. In questo quadro esplo 
sero gli eventi di Budapest. Pei 
quanto sapessuno e dicessimo 
che le loro cause risalivano ad 
una precedente politica sba 
gliata dei dirigenti ungheresi, 
la nostra seelta fu sen/a equi 
voci. « Da una parte della bar 
ricata ^ dicemmo allora: col 
socialismo cioe, con la lotta an 
ticoloniale, contro I'offensiva 
im|M'rialista anche se questa 
soprattutto poteva purtroppo 
(ontare in quel momento sul di 
sorientamento di masse hughe 
assaj tielhi citta di Budapest 
iniiii — latto ass.ii caiattensti 
(o — nelle campagne): (lis > 
lientamentii. del resto. che e 
fenomeno sempre |Missihile. e 
percio non nmnn o peculiare 
deirUngheria, in ogm processo 
ii\olu/ionario. 

Che questa seelta fusae giu 
sta tanti awenimenti ce lo ban 
no poi confermato. I.a lotta fra 
il socialismo e l'imperialismo 
non e il frutto di una nostia vi-
sione «mai i i thca» del mondo. 
K" una realta che si esprime 
nel niodo piu scorn olgente nel 
\ ietnani. L'ipocrisia di coloio 
che tornanu a copiir.si la fuccia 
per i carri armati sovietici di 
Budapest e oggi persino tiop 
|M» facile da sniascherare. 
(piando si vede che sono gli 
stessi che approvano il gi.-noci 
dio americano nel Vietnam, i 
homhardamenti al napalm e i 
campi di concentramento (e. se 
vi e chi non li approva. biso-
gna dire che non trova certo 
adeguate espressioni di condan 
na), cosi come hanno approva-
to tutti gli altri crimini dello 
imfjerialismo. da Suez appunto 
all'Algeria, dal Congo a San 
Domingo. Se volessimo sempli 
ccmente ribattere a tante im 
provvisate rievocazioni. a que
sto punto potremmo anche fer-
marci. 

\rorremmo tuttavia tentare 
qualcosa di piu. Non la storia 
di quegli awenimenti perche e 
troppo presto per riuscirci. 
Prendiamo solo i fatti di Un-
gheria. Era il giornale parigino 
Le Monde ad osservare in que
st! giorni che. sebbene ad essi 
siano stati dedicati nel mondo 
qualcosa come 350 volumi. la 
vera ricostruzione storica e an 
cora tutta da fare: segreti re-
stano gli archivi. ma non solo 
quelli di Budapest e di Mosca. 
perche perfino la cosiddetta 
« radio Europa libera » rifiuta 
l'audizione delle sue emissioni 
di quei giorni. che pure ebbe
ro — a detta di osservatori e 
di cronisti tutt'altro che sospet-
ti — un effetto assolutamente 
nefaslo sugli eventi. Anche sen-
za poter scrivere la storia. vale 
la pena di fare qualche rifles-
sione alia luce dei dieci anni 
trascorsi. 

I I 195G fu per il movimento 
comunista l'anno in cui prese 
I'avvio. proprio col X X congres
so del PCUS. un grande e tut
t'altro che facile processo di 
rinnovamento. Fu l'anno della 
b.ittaglia antistalinista. Che 
questa lotta partisso daH'inter 
no del movimento stesso. nono 
stante le lacerazioni che — era 
facile prevcderlo — esso dove-
va provocare. resta una delle 
prove piu \ alide di audacia e 
di \italit<i che mai una corren-
te di azione e di pensiero politi
co abbia saputo dare. Nelle 
T rievoc.i7ioni > oggi pubblicate 
da certa stampa. si e tentato di 
far risalire il merito di quello 
sfoivo rinnovatore proprio alia 
ri\o!ta ungherese Ora. se que
sta ebbe un effetto. fu in realta 
proprio un effetto opposto. AI 
meno per un certo periodo. es 
sa freno infatti quello sforzo. 
piutfosto che stimolarlo. per le 
conferme che sembro portarc 
ai timori di chi vedeva con dif-
f1den7a queH'opera rinnovatri 
CP. Lo stesso capovolgimento 
delle pnsi7ioni cine<i rispetto al 
X X Congresso comincia in quel 
l'epoca <c si sa che Pechino 
esercit& una forlissima pres
sione su Mosca quando ouesta 
sembrava esitare ad ordinare 
1'intervcnto delle proprie tnip 
r>e — presenti in quel paese «nl 
la baso di accordi intcrnaziona 
li — nclla rivolta di Budapest) 
L'opera rinno\atrice tuttavia 
nprese. sia pure fra rinnovatc 
difficolta.'nonostante quelia dif 
ficile pro\a . 

1 ^ rivolta ungherese fu una 
tragedia nazionale. Ed e meri 
to della direzione del paese. 
che si miso al lavoro in quelje 
durissime giornate. avere sa-
puto riprendere con tenacia un | 
cammino cosi bruscamente in . 
terrotto. sino a ricreare un cli I 
ma di concordia nel paese e a 
guidame un nuovo sviluppo. 
emnomico e politico, che ha 
consentito di riassorbire gra 
dualmente le tracce della tra 
gedia Oggi su questi giudizi vi 
e una vasta concordanza den 
tro e fuori dell'tTngheria. ma in 
Ungheria soprattutto e proprio 
tra coloro che nel 1956 finirono 
invece col trovarsi fra le oppo-
ste fazioni. Se i nostri « r ie \o -

catori > si fossero presi la bri 
ga di recarsi in Ungheria. 
avrebbero probabilmente trova 
to quello che hanno pottito tro 
vare imial i speriali di due 
giornali cosi diveisi come il 
New York Time* e Le Monde' 
gli ungheresi preferiscono non 
parlare dei loro scontri di ieri. 
per affrontare imece i loro 
problemi di oggi e di domani 
Questo e 1'atteggiamento tan 
to di chi allora era con Kadar 
f* un leader oggi sorprendente 
rnente popolare .. largamente 
considerato un patriota tinghe 
rese *. scrive il giornale amen 
cann) quanto di chi sparava 
dall'altra parte e che. arrestato 
allora. e jxii tomato in libert.'i 
Credo che lo sia anche della 
maggior parte di quelle 200 000 
persone che in quel periodo 
fuggirono all'estero ^70 000 nel 
frattempo sono rientra'e nel 
paese. secondo dati d« 1 go\er 
no di Budapest). 

D'altra parte, la battaglia 
per uno sviluppo rinnovato del 
innv imento comunista da quel 
1956 e andata avanti. molto lon-
tano. Noi comunisti italiani 
possiamo dire di osserne stati. 
in prima persona, autonnmi 
protagonisti. I I 1956 fu per noi 
un anno di intenso travaglio. 
Eppure. la nostra esperien/a 
di lotta democratica e sociali-

sta. che aveva le sue radici nel 
la resistenza antifascista. ci 
aveva in una certa misura pre 
parato a quelia battaglia (cosi 
come era stata essa stessa una 
delle premesse di quell'autenti 
ca svulta civ fu il XX congres 
so del PCUS) Cli scritti di To 
L'liatti di qucH'annn sono giu 
stamenle da anniiverare fra i 
documenti piu alti dell'crfdita 
di pensiero da lui lasciata. non 
solo al nnstro partito. ma a tut 
to il movimento operaio mon 
diale1 al pari di essi va ricor 
dato anche cio che e»li scrisse 
dell'Ungheria quando fu pub 
blicata in Italia 1'antologia de 
uli intellettuali del circolo Pe 
tofi. ispiratori della rivolta La 
sorte ha voluto che perfino l'ul 
timo lavoro di Togliatti fosse 
dedicato a questi stessi pro 
bleini 

I I nnstro libero contributo nl 
la giande opera di rinnova 
ni« nto non si e infatti fermato 
alloia Esso e stato e resta una 
delle caiatteristiche dell'azio 
ne internazionale del nnstro 
partito Di qui e nata an< he la 
nostra posiziohe di polemica 
con i comunisti cinesi. Ma non 
solo Noi sappiamo infatti che 
molti dei problemi drammati-
camente posti dal 1956 non sono 
ancora risolti. Ma vediamo an 
che che un cammino importan-

te da allora 6 stato fatto. I te 
mi che allora sorsero tumultuo 
samente in parti diverse del 
nostro movimento restano v i \ i 
oggi. oltre che nelle dixergen 
'/o con i cinesi. nelle riforme 
(economiche. ma non solo eco 
nomiche) che si affiontano in 
molti paesi socialisti. nei dibat 
titi die \ i si svolgono tanto sul 
la storia di ieri. quanto sui 
compiti di domani Di ditto cio 
che accade i rievocatori di ogm 
colgono solo un aspetto che ai 
loro "cchi e di crisi Ma nelle 
stesse nostre disctissioni si e 
riflesso dal 19">6 ad oggi oual 
coia di nmlto piu \ astir I'afllus 
so nel movimento livolu/iona 
rio di masse prima assenti dal 
la storia: I'arrivo wipulo dei 
paesi arretrati. in cui le prime 
espeiienze socialiste sono sta 
le telltale, a livelli di sviluppo 
avan/ati e moderni* la coscien 
/a nostra d'un nesso insoppriini 
h'le fra socialismo e democra 
/ia E" per la dil ficile unit.'i di 
tante componenti. cosi diverse. 
che noi lavoriamo Esse sono la 
vera, e sia pur composita. for 
7a rinnovalrice del mondo di 
oggi. con cui ci sentiamo lega 
ti. cosi come ci sentimmo lega-
ti anche nel drammatico autun-
no del 1956. 

Giuseppe Boffa 

Le opposizioni 
e Vunita 

per il socialismo 
Conclusi i lavori del Consiglio della rivolu-
zione: elezioni amministrative a febbraio e 
espulsione del FNL di Boumaza e Mahsas 

Dal nostro corrisponclente 
ALCEBI. 29. 

11 Cunsigho della rirolu:ione. 
al termine dei suoi lavori eo 
mmciati il 22 ottobre, ha diia 
mata questa notte un comuni-
cato nel quale ti anmincia la 
decisione di conrocare le ele 
:i<mi comnnal'i in tutta I' \lae 
na pet il f> U'bbruio 'U7, K' 
.•ttato approrato uno slod/to dei 
municipi che dun a serviie co 
me base di un codice per i co 
muni, (he t e r ra ultertorniente 
elaborato 

Le elezioni saumuo eon li^-ta 
unica. 7H(t il mimero dei can 
didati •iara. per utjni li.sta, il 
doppio dei consialieri da eleq-
uere, in modo da pervietteie 
una certa seelta. La lista sara 
* slabilita. cantrollata. oinolo-
nata e ricerera I'tnvestitura » 
da apposite commission'! cir-
condariali. provincial! e da un 
comitato centrale nazinnale. 

11 Cons'ujlio della rivoluzione 

Piazza Rossa sotto la neve 
SI PREPARA IL «7 NOVEMBRE» 

MOSCA — Sulla Piazza Rossa fervono da piu giorni i preparativi per la grande sfilata militare e popolare che solennizzera, come ogni 
anno, la ricorrenza del 7 novembre, anniversario della Rivoluzione socialists di Ottobre. Opera! sovietici, trapani elettrici alia mano, forano 
I'asfalto coperto di neve della Piazza Rossa per erigere stands e pilo ni che faranno corona alia sfilata del A9' anniversario della Rivoluzione 

ha iuoltie deci^o la espuhione 
dal FSL di Mi Mahsas e Hackir 
lioutn(i:a ei membri del COIM 
()Uu stesso e mmittri n.-pe' 
tirainen'e della aqricoltura e 
delle inforniazioni. La loro fu 
pa all'estero viene atttibuita 
a oppartuni^mn c si ordina una 
mchiata suUa loro qe^timie '" 
1'apertuia di un prnccdiincnlo 
penale per « alto tradnnento ' 

// coniunicato contiene una cri 
tit a (lenerica <-i paila di anar-
chia. in^tabilita spieco e im-
provrisazionei del aorernn Hen 
Bella ma pei un'idea pin i>ie 
t /-a sidle i urn liisiom del dibat 
tito. iii t oi tera otiondei e il di 
Sioiso die il pi evidente pronun 
vera alia ru ista militare cele 
bratira del 12 amnver^aiio del 
la rivoluzione ali/erina. il I no 
vembre. 

U Presidente Boumedienne 
nel sun discorso di lioufarik 
ha ribadito la seelta iireroca 
bile dell'autoiiestione: ma nello 
stesso tempo lui annunviato al 
cune modifiche al <istema auto 
qestito. Si Irattcrchbe, come 
ha pieci^ato il nuoi a mimstio 
dell'.\qricoltura. Mi Yahia. di 
lendeie pin aulonome e respo'i 

i \abili le put di dwmila aziende 
[ aainole autoaestite, le tpudi. 
j ctdtivando cuca ire nuliont di 

ettnri delle terre miqliori. non 
| rappresentano un'avaiKjuardia 

tecnica e soc'tale. ma hanno an 
che un peso determinante nel 
Vaqricoltura, a causa del volu 
me e della qualita della loro 
produzione. 

Ogni azienda organizzera per 
proprio canto la sua economia. 
stabilira i propri piani di colti-
vuzione e sara Jinanziariamcn-
te autonoma, salvo I'indispen 
subtle servizio di prestiti e di 
crediti. che donra essere assicu-
rata da Enti statali. II salario 
dei lavoratori verrebbe snsti 
tuito da anticipi sui risultati 
della vendita del raccolto: 
quanto piu produttivo sara sta 
to il lavoro. tanto piu alta 
sara la rimiinerazmne finale di 
ogni lavoratore. die viene HI 
tal modo. come socio, interes 
sato al rendimento dell'azienda. 

Lo Stato verra in aiuto alle 
imprese autoqestite con ere 
diti (dell'ordine, quest'anno. di 
2f> miliardi di lire), e con for-
nit tire di macdiine. Si precede 
perd che i '2400 trattori recen 
lemente ordinati all'estero dal-
lo Stato potranuo entrare in 
funzione solo nel 19C7. Non e 
stato detto chi colmerebbe ei en-
tuali deficit nelle imprese. Se 
queste modifiche verranno ef-
fettivamente attuate. e avran-
no i risultati scontati. piu fa 
vile sara Vavrin della riformn 
agraria nella seconda meta 
del 19d7. 

Piu seri problemi presenta il 
progetto di trasferirc alle azien 
de anche la re.sponsabilitn della 
commerciali/za/ione dei prodol 
ti. per le difficolta lecnichc, le 
insufftcienze dei quadri diri 

Studiosi di 17 Part it i comunisti riuniti a Parigi 

C0NCLUSA LA C0NFERENZA SUL 
FR0NTE POPOLARE»DEL 1936 

Una commissione internazionale di speeialisti incaricata di redigere la storia 
del Fronte - Un vasto lavoro di ricerca in Francia e all'estero 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI . 29 

Ha avuto oggi termine Ia 
conferenza scientitica interna 
zionale sul «Fronte popolare 
del J9W e Vazione di Maurice 
Thorez », iniziata il 24 ottobre 
scorso. a cui har.no parteci 
pato i delegati di diciassctte 
partiti comunisti. oltre al PCF. 

i che e stato I'organizzatore del 
! la manifestazione. Per l'ltalia. 

come abbiamo gia detto. la 
delegazione era composta da 
Emilio Sereni e da Franco Ca 
lamandrei. 

L'incontro.' cui abbiamo as 
sistito, pud essere definito ad 
alto livello non soltanto per la 
qualita del dibattito ma anche 
perch£ i rappresentanti dei 
partiti • comunisti intervenuti 
occupano tutti incanchi di 
rettivi negli istituli di marxi 
smo leninismo. di storia del 
movimento operaio e nelle se-
zioni di lavoro ideologico. La 
Unione Sovietica era rappre 
sentata da Pospelov, da Genia 

Abarzumov. vicedirettore del 
1'Istituto di storia del movi 
mento operaio internazionale. 
e da Obitchine. vicedirettore 
dell'Istituto di marxismo leni 
nismo; Ia Bulgaria da Avra 
mov. direttore dell'Istituto di 
storia del Partito comunista 
bulgaro. la Spagna da Manuel 
Azcarate. l'unico comunista 
che ieri ha presentato un co 
rapporto sul Fronte popolare. 
oltre i relatori. che sono stati 
tutti francesi: 1'Ungheria da 
Szanto. capo della Sezione in 
ternazionale della scuola del 
POSU; la Polonia da Dans 
zevvski. direttore dell'Istituto di 
storia del Partito operaio po 
lacco unificato: la Cecoslovac 
chia da Eriman, direttore del 
1'Istituto di storia del PC ce 
coslovacco: la Jugoslavia dal 
direttore della nvista Contri 
buti nulla storia del sociali 
smo, e dal direttore di Socia 
lismo, organo teorico del CC 
della Lega dei comunisti ju 
goslavi. 

Le conclusioni di questa set-

timana di dibattiti e di studi. 
sul cui contenuto ntomeremo 
piu ampiamente nei prossimi 
giorni. sono state trattc que 
sta mattina. nella seduta con 
clusiva presieduta da Waldeck 
Rochet, dal direttore de l i * Isti 
tuio Maurice Thorez ». Geor 
ges Cogmot. da St-reni. da Po 
spclov e da Azcarate. 

Cogmot ha annunciato l'isti 
tuzione di una Commissione in 
ternazionale incancata di scri 
vere la storia del Fronte po 
poi a re come fenomeno inter 
nazionale. e di fame scaturi 
re gli insegnamenti politici. 
oltre ad un arricchimento del 
la teoria marxista lenmista. 

La futura commissione — 
che sara presieduta da Jac 
ques Duclos. e che sara com 
post a dai responsabili dei par 
titi e degli Istituti che dispon 
gono di una espenenza pohti 
ca in questo campo e di un 
archivio di documenti — avra 
un scgretariato. che e stato no 
minatn stamane nelle persone 
di Pospelov, di Sereni e di 

A/carate. E' stata aitresi de-
signata una Commissione spe 
ciale. presieduta da uno sto 
rico francese. con il compile 
di or«rani77are Ia raccolta di 
ricordi. testimon:an7e e do 
cumenti di archivio. pubbhci 
o pnvati. sul 1936. non solo in 
Francia. ma anche all'estero. 
e soprattutto in paesi come 
la Spagna e il Cile. 

Nella giornata di ieri le de-
legazioni avevano visitato i 
luoghi storici del Fronte popo
lare: la Piazza della Repub 
blica. dove, il 9 febbraio 1934. 
la poli7ia sparo sugli operai e 
sul popolo che manife«tavano 
contro una dimostrazione de! 
Ie organizzaziom fasciste fran 
cesi. uccidendo alcuni lavora 
tori e ferendone altri. I due 
sindacati di allora. da un lato 
la CGTU (a direzione comuni 
sta) e dall'altra la CGT (a di 
rezione socialists) proclama 
rono il 12 febbraio. insieme. lo 
sciopero generale di protesta: 
il Corso di Vincennes e il luo 
go dove i due cortei sindacali 

si incontrarono per uno sto 
rico appuntamento e i lavora 
tori socialisti e comunisti si 
abbracciarono fra loro per Ia 
prima volta dopo la lunga rot 
tura. Dal Corso di Vincennes 
alia Bastigiia. dalla Pia7za 
della Repubbhca attraverso i 
quartien operai del faubourg 
Saint Antome. bastione avan 
zato della Comune. i delegati 
al convegno hanno ripercorso 
il cammino delle granxliose 
manifestazioni operaie e de
mocrat ize che riempirono al 
lora di ammirazione e di spa 
vento non solo la Francia ma 
I'Europa 

Senni e Calamandrei si era-
no recall ieri matt>na al Pere 
I-achaise. e di fronte alia muta 
tomba di granito nero — su 
cui e collocata una sola sent 
ta: Maurice Thorez. Segretario 
del P.C.F. — hanno deposto 
una corona di garofani rossi 
a nome del Comitato centrale 
del PCI. 

m. A, m. 

genti locali. e per lo scarso 
poteie di contuittazione delle 
azteude isolate, specie nei con 
fronlt di client! all'estero. Si 
ritiene che buona parte del di
battito al Consiglio sia stata 
dedicata a (jiiesti temi econo
mic'!, e al connesso problema. 
forse anche pin urgente. dei 
jinanziamenti 

\un menu n r o e stato certa 
mente il dibattito put propria 
mente politico, soprattutto m 
connessione con le incertezze 
della situazmne. e con la niol 
teplicita delle posiziam dei van 
diiK/enti aU/eiini. \el discorso 
di Hoiimedienne a lioufarik, si 
e acuta solo denunzia delle se 
cessjoni, ma iicssitn accenno 
am out a una politico politico, 
cioe a quel laggiitppamento 
unitario di tutte le forze rivolu-
zionane di cm ei/li stesso ha 
n i n e volte nailatu. 

Le forze rtcuperabili per (pie-
sta uiittd sono vane. In Algeria 
e.sM' sono oigantzzate intorno 
al (ioi emo stesso, nelle sezioni 
del FL\ la dove funzionano. 
nell Esen no; e. ton maqgioie 
cnsi-ietra di classt> iwi Simla 
rati e tin all stiuh nti D'altia 
paite esi.staiia, in .\liiena. con 
Kippresentanze all'estero. grup 
pi di opposizione con diversi 
caratten. Sc Vazione persona 
listica di Kinder sembra rien-
trata neliombra, si e rifatta 
viva quelia di Boudiaf, rap 
presentante di una tendenza che 
molti definiscono come social 
democratica. In una recente let-
tera aperta. tuttavia, in cui 
non mancavano notazioni inte-
ressanti. egli persiste nel con 
dunnare tutte le azioni pas-
sate. tanto del gov emo Ben 
Bella quanto del gov emo Bou-
medienne, sicche ct si cliiede 
con quali forze Boudiaf voglia 
creare iiinita di cui parla, e 
per quale politico. 

Dopo la sua fuga romanzesca 
dal carcere. Ait Ahmed pro
clama da Roma e da Parigi 
posiziont di sinistra e intenti 
unituri. ma da questa umta 
vuole escludere tutte le forze 
oggi al got emo, definite m 
blocvu come * fasciste », anche 
quando e.sie manlengono nella 
politico esiera e m vane que 
sliont dt politico, interna le po 
siziom del govemo Ben Bella. 
Contro questo govemo. del re 
i to .lit Ahmed aveia promosso 
in Cabilia una rivolta armala. 
m un paese gia sconvolto da 
sette anni di guerra di libera 
zione, e con I aggravunte die 
questa lotto lenua condotia 
contro un got emo che aveiu 
ceriu i suui Uijetti, ma del 
quale indiscusso era I orienio 
mento sociultsla, moltre questu 
lotto si basai.a su un pariico 
larismo regiouale, quello della 
Labilio, cue non poieia non ou-
mentore te aiflicolla del nuoiu 
Stato algenno. 

Piu zotide oppaiono le pusi-
zioni deii U^li.x. joiiaala aa Ail 
iiucine e Leojuout, alia quale 
oi sono uniii uuzegune, tiuaj 
.^mom, Au iMalisus, lioumazu 
iqualiro es minikin dt tSoume-
aienne), il sindacalista Slimane 
tfabuti, e lo stesso ttoudia}. Ma 
m Algeria si con^idera che tan 
It e.spaln, se non giuslificoli da 
motni immeaiatt di aicurezzo 
personate (e alcuni non lo era 
no) non rafforzano il movtmen 
tu, tie raggiungono uno scopo 
unitario. 

Piu franca e dura nell'oppo 
ziziune un dall tntzio (e per 
quezlo i suoi massimi dtrigenli 
sono ancur oygi in carcere) 
I UtiP, Ticolleyandun ai pro
blemi fondameniali e piu ur 
genu dell Algeria odierna, non 
rifiuta oggi di nconstderare la 
politico del govemo, di agire 
per una sua occemuazione »o 
tiuli.sta, per una dislensione 
politica da lulli richiesta, e per 
una nuoia umta nvoluzionarm, 
che non puo non comprendere 
gli uomint di govemo che ban 
no a.ssicurato la tonlinuila ael 
la politico algenna. Se il go 
verno comprendera quanto di 
nuovo e di realistico e m que
sta posizione, un grande passo 
sard compiuto sulla via della 
umta socialist a del paese, 

Una risposta a questi que 
sitt dovrebbe venire dai docu
menti della riumone del Con-
sigho della Rivoluzione testtz 
conclusasi, dalla maggiore o 
minore ampiezza dell'ammstia 
usuale del I* novembre, e dalle 
posizioni che tl Presidenle Bou 
medienne assumera in questi 
giorni, mentre ad Algeri afflui-
scono le delegazioni di tutti i 
paesi socialisti e progressisti 
del mondo. 

EINAUDI 

I tre best-seller Einaudi 
di ottobre sono 
« Una morte dolcissima » 
di Simone de Beauvoir, 
« L'istruttoria » di Peter 
Weiss e le « Storie naturall • 
di Damiano Malabaila. 
E uno straordinario 
interesse ha accompagnato 
ovunque I'uscita della 
monumentale « Grammatica 
storica della lingua italiana • 
di Gerhard Rohlfs. Ecco 
le novita del mese: 

AGOSTINO 
LE CONFESSIONI 
II • giornale deH'cinima • HI Ago-
stino con una presentazlone d'ec-
cezione. firmatu da Michele Pello-
grmo. • I Millunnl • L. 4000 

KATHERINE ANNE PORTER 
BIANCO CAVALLO. 
BIANCO CAVALIERE 
Tutti I rarconti dell'autrire della 
• Nave dei lolli -. lultmia cspo-
nento della generazione di He
mingway e Faulkner. • Superco-
ralli • L. 4000 

MARGUERITE DURAS 
IL RAPIMENTO 
DI LOL V. STEIN 
II nuovo romaiuo della Duras ha 
una protagonista • comrnovente • 
ambigua. e tanto goffamento bu-
giarda da poterci veder chiaro •. 
. I coralli • L. 1500 

In due volumi tascabili. un pano
rama universale di storia contenv 
pornnea-

FERNAND BRAUDEL 
IL MONDO ATTUALE 
Una sintesi aggiornata al 1966 che 
illumma il lettore sui problemi del 
mondo in cui viviamo. - Piccola 
Biblioteca Einaudi * due volumi, 
L. 2000 

DANILO DOLCI 
CHI GIOCA SOLO 
Una nuova « inchiesta 
mo ». - Saggi » L. 2000 

a Pater-

MARIO TRONTI 
OPERAI E CAPITALE 
Sulla base di una modema rilet-
lura di Marx, il glovane marxismo 
itahano propone per la discossio-
ne un hbro che umsce alia ri
cerca teorica la proposta politica. 
• Saggi > L. 2000 

A. A. BERLE e G. C. MEANS 
SOCIETA PER AZIONI 
E PROPRIETA PRIVATA 
Un - classico • che propone solu-
zioni concrete ai problemi della 
riforma societana oggi dibattutl in 
Italia. Con una introdu/ione dl 
G A. Bnoschi. • Nuova Biblioteca 
Scientitica Einaudi • L. 3000 

GIULIO PIETRANERA 
CAPITALISMO 
ED ECONOMIA 
Nuova edizione rivedutn e amplla-
ta. • Piccola Biblioteca Einaudi • 
L. 1000 

ANTHONY BLUNT 
LE TEORIE ARTIST1CHE 
IN ITALIA 
DAL RINASCIMENTO AL 
MANIERISMO 
Da Alberti ai Carracci. attraverso 
Michelangelo. Leonardo e Vasari. 
• Piccola Biblioteca Einaudi • L. 800 

Nella • Colle/ione di poesia •: 

OVIDIO 
LE EROIDI 
A cora di Gabriella Leto. Testo 
originate a Ironte. L. 1200 

ALEXANDRE O'NEILL 
PORTOGALLO. 
MrO RIMORSO 
Traduzione di Joyce Lussu. L.800 

Loris Gillico 

EDOARDO SANGUINETI 
GUIDO GOZZANO 
INDAGINI E LETTURE 
Gozzano alia luce di una moderns 
interpretazione cntica. • Saggi • 
L. 1500 

Einaudi present! una nuova rivlste 
di culture e di critica letteraria. 
diretta da D'Arco S. Avalle. Maria 
Corti. Cesare Segre, Dante Isella: 

STRUMENTI CRIT1CI 
Nel primo numero: • Stilistica • 
test! antichi • di Albert Henry; 
• La doppietta di Voltaire • di J. 
Starobinski; tre lettere inedite dl 
Tommateo: saggi di M. Corti tu 
Babel'. Avalle su Montale. ecc. 
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