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3 giornate di grande diffusione: 
domani, sabato 31, venerdi 6 gennaio 

Per II 24 e II 31 REGGIO EMILIA diffon-
deri 4600 copie in piu; le Federation! di 
FORLI', BOLZANO e TRENTO hanno pre-
notato per domani le stesse copie della do-
menica; aumenleranno nolevolmenle la 
normale diffusione le Federaiionl di FER-

RARA, RAVENNA e RIMINI; la Federa-
zlone di PRATO diffondera II 6 Gennaio 
come la domenica. La Federaiione di 
GROSSETO diffondera il 24, II 31 e II 6 
Gennaio le stesse copie della domenica. ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Anno ALlii / N. J42 / Vtnerdi 23 dicembre 1V66 

L' Italia sia dissociata 
dalla «comprensione» 

per i crimini USA 

A pagina 3 

Saluto agli 
emigrati 
1 COMUNISTI rivolgono il loro fraterno ed affettuoso 
saluto agli emigrati chr tornano in Italia per trascor-
rere le feste con le loro famiglie. 

La dura fatica di un lungo viaggio, compiuto in 
condizioni spesso penose. indica la misura del senti-
mento che lega i lavoratori emigrati alle proprie fami
glie ed al paese, dal quale sono stati cacciati via, per 
cercare in terra straniera un lavoro negato in Patria. 
Lasciano alle spalle i gelidi accampamenti di fortuna. 
i posti-letto pagati a prezzi esosi. una pesante fatica. 
una vita dominata dal ricatto padronale e dall'arbi-
trio poliziesco. Privi di tutela ed assistenza da parte 
degli organi del governo italiano, gli emigrati sono 
oggetto a volte di attenzioni interessate da parte di 
organizzazioni che perseguono scopi di propaganda. 
e che poco si curano di difendere i loro interessi eco-
nomici ed i loro diritti. E troppo poco noi comunisti 
riusciamo a fare, per le difficili condizioni in cui 
dobbiamo operare, per legare, con 1'aiuto dei partiti 
comunisti fratelli, le lotte degli emigrati italiani a 
quelle degli operai del paese d'immigrazione, ed op-
porre alio sfruttamento capitalistico 1'unita organizzata 
degli sfruttati. animata da una coscienza internaziona-
lista. E non sempre il paese offre, come la Francia, 
una ospitalita fatta di solidale fraternita, in un am-
biente a lungo preparato dalla lotta antifascista dei 
lavoratori italiani. Oltre alle difficolta della lingua 
che impedisce un pronto contatto con gli operai tede-
schi, c'e nella Germania occidentale il segno sempre 
presente del razzismo e della xenofobia, frutti del 
nazismo: i ritrovi « verboten » agli italiani, il sordo 
rancore alimentato ancora dai responsabili della poli-
tica tedesca per 1'8 settembre, per quello che fu il 
doloroso e difficile inizio della nostra guerra di libe-
razione. Lasciano alle spalle una situazione econo-
micamente incerta. dove si addensano i segni di una 
recessione, che colpira. naturalmente, per primi i 
lavoratori italiani. Per molti emigrati questo e un 
viaggio senza biglietto di ritorno. 

M A IN ITALIA ritrovano le stesse condizioni che li 
obbligarono a partire, e che ora sono anzi peggiorate: 
il numero degli occupati e diminuito di un milione dopo 
il 1963. Ritrovano un paese lacerato da profondi con
trast!* di classe. Trovano non mantenuti gli impegni 
di rinnovamento assunti dal centro-sinistra. Trovano 
i vecchi problemi non risolti, e sempre piu incancreniti. 
Trovano i ferrovieri in sciopero, spinti da uno stato di 
necessita che i lavoratori emigrati ben comprendono, 
ma che e anche il primo doloroso avviso, per chi torna, 
sulla gravita e tensione della situazione italiana. 

Poi giungeranno a casa, con le valigie pesanti, 
piene dei regali che sono costati mille rinuncie. E il 
paese, abbellito nella memoria, apparira invece piu 
povero e abbandonato che mai. Altra gente e partita, 
l'economia si e fatta piu anemica. le possibility di 
lavoro ancora ridotte. La popolazione vive di rimesse 
dall'estero, delle magre pensioni, degli avari sussidi 
assistenziali. Chi non comprende il commosso dolore 
di questi ritorni. ha dimenticato l'emozione del ritorno 
a casa, dopo il carcere e dopo la guerra: lo sguardo 
ansioso per rintracciare sul volto della persona cara 
i segni inevitabili del tempo trascorso e delle soffe-
renze patite, il timido sforzo per ritrovare le antiche 
consuetudini e riallacciare gli interrotti rapporti. Ed 
a volte quanto e difficile spazzare via i segni delle 
lunghe e coatte separazioni! 

Sono centinaia e centinaia di migliaia gli italiani 
che vivono in questi giorni il dramma di una vita con-
dannata a subire queste crudeli lacerazioni, perche e 
nel momento del ritorno che si misura il costo umano 
della separazione. Le statistiche ci dicono il numero 
degli emigrati, i luoghi di partenza e di arrivo, il 
valore delle rimesse. Le statistiche calcolano il peso 
ed il valore di questa merce. l'uomo, che il capitalismo 
italiano esporta per pareggiare la bilancia dei paga-
menti.. Ma noi comunisti. che abbiamo conosciuto le 
vie dcll'esilio, sentiamo tutta la profonda ingiustizia 
di una condizione disumana come questa. Ricordo una 
donna di un comune della Lucania che, in un'assem-
blea di mogli di emigrati. faceva il conto degli anni 
vissuti separata dal marito: prima la guerra e il cam-
po di concentramento. poi due anni di galera per avere 
egli partecipato ad uno «sciopero a rovescia *. poi 
l'emigrazione. « Su venticinque anni — diceva — siamo 
stati assieme cinque anni. ed ora mia figlia si e fidan-
zata con un bravo giovane. che e dovuto anch'egli emi-
grare. Quando finira? ». Ecco la domanda: quando 
finira? O meglio: come faremo a farla finita. a tron-
care questa emorragia, a eliminarne le cause? 

O ONO I TEMI che saranno dibattuti alia Conferenza 
nazionale deU'emigrazione. lanciata dal PCI a Roma 
il 7-8 gennaio. Secondo i van piani e progetti elaborati 
dal govemo Moro, l'emigrazione dovra continuare an
cora. Secondo la DC bisogna continuare ad emigrare. 
E* una « continuity ^ quella deU'emigrazione che la 
IX! pud rivendicare: fu De Gasperi. infatti. che con
siglio ai disoccupati di Avellino. nel lontano 1946. di 
imparare le lingue estere. Ed Avellino. dopo venti anni 
di emigrazioni. e la provincia italiana che nel 1965 
ha segnato il piu basso reddito individuale. Per impe-
dire l'emigrazione forzata continua. perche l'emigra
zione diventi il frutto di una libera scelta e venga 
compiuta percio con la tutela dello Stato. bisogna assi-
curare all'Italia uno sviluppo economico. attraverso 
una programmazione democratica fondata sulle rifor-
me di struttura, che abbia 1'obiettivo di assicurare la 
piena occupazione. La Conferenza nazionale deU'emi
grazione sara una conferenza di lotta per il lavoro, per 
un piano di sviluppo economico. 

Intanto. le sezioni comuniste aprono le loro porte 
ai lavoratori emigrati ed alle loro famiglie. Questi vi 
saranno accolti con affettuosa fraternita. Vi trove-
ranno compagni con cui discutere delle proprie condi
zioni, e con cui ricercare i mezzi per preparare un 
migliore avvenire. Essi. uniti con altri lavoratori che 
hanno gli stessi bisogni e le stesse speranze, potranno 
salutarvi il 1967, e rinnovare il loro impegno di lottare 
perche il nuovo anno sia un anno di pace e di progresso 
verso il socialismo. 

Giorgio Amendola 

Approvata dal Consiglio dei ministri 

Legge urbanistica 
un progetto che 
elude la rif orma 

Nel tradizionale indirizzo natalizio 

Messaggio del Papa 
per /a pate 
nel Vietnam 

L'appello alia buona volonta di tutte le parti - Incontro 
con il rappresentante della Jugoslavia 

E' stato varato anche un disegno di legge 
con parziali innovazioni nel campo dei 
rapporti tra marito e moglie e per i figli 
Petrilli confermato presidente dell'IRI 

Al termine di due lunghe riu-
niuni svoltesi nella mattinata e 
nel pomeriggio fino a tarda se
ta, il Consiglio dei ministri ha 
varato ieri due disegm di leg 
ge: uno riguardante I'uibani 
stica. 1'altro il diritto familiare. 

II disegno di legge per 1'ur-
banistica — stando alia illu-
strazione che ne ha fatto il mi-
nistro on. Mancini — contiene 
le seguenti norme: 

1) Vengono fissati i principi 
fondamentali ai quali debbeno 
attenersi le Regioni nel legife-
rare in materia urbanistica e 
le norme del regime statale 
transitorio che varranno fino 
alia costituzione delle Regioni; 

2) E' previsto il coordina-
mento a tutti i livelli — nazio
nale, regionale, comprensoria-
le, comunale — della pianifica-
zione urbanistica con la pro
grammazione economica; 

3) Viene stabilito che — sal
vo eccezioni tassativamente in
dicate — l'edificazione e con-
sentita soltanto sulle aree in-
cluse nei piani particolareg-
giati, nell'ambito dei quali la 
competente autorita e tenuta a 
promuovere l'esproprio per le 
aree urbanizzate e rivenderle 
ai costruttori privati e pubblici; 

4) Nel periodo di regime 
statale transitorio I'applicazio-
ne del sistema sopra indicato e 
Iimitata alle zone di accelera-
ta urbanizzazione che verranno 
definite con decreto del Presi
dente della Repubblica. previa 
deliberazione del Consiglio dei 
ministri. La dichiarazione di 
accelerata urbanizzazione e 
prevista per quei comuni nei 
quali l'espansione sia partico-
Iarmente sollecitata da fattori 
economici e sociali, dallo svi
luppo industriale. ovvero da ra-
gioni di carattere turistico. In 
questa fase vengono previsti 

esoneri, come previsto — ha 
detto il ministro — dagli accor-
di di governo. 

5) Per t'indennita di espro 
prio nel periodo in cui saranno 
le Regioni a legiferare e pre
visto un criterio analogo a quel
lo adottato nella legge per Na-
poli. per quanto riguarda le 
aree edificate. Per le aree edi-
ficabili il criterio fissato dal 
progetto fissa una indennita 
pari al valore venale con la de-
trazione degli incrementi di va
lore. Nel periodo di regime sta
tale la legge per Napoli trova 
applicazione in ogni caso: 

6) L'applicazione della leg
ge avverra gradualmente. Fino 
all'entrata in vigore delle legi-
slazioni regionali — ha detto 
il ministro — trovera applica
zione soltanto nelle zone di ac
celerata urbanizzazione dove 
le particolari esigenze di svi
luppo e la caotica situazione di 
sovraffollamento richiedono la 
pronta applicazione del nuovo 
ordinamento. 

Un commento approfondito 
al progetto governativo potra. 
evidentemente. essere fatto 
quando se ne conoscera il te-
sto. Tuttavia le dichiarazioni 
del ministro suggeriscono gia 
alcune critiche di fondo. In so-
stanza si tratterebbe del pro
getto che fu aspramente criti-
cato e respinto da due congres-
si dcH'Istituto nazionale di ur
banistica. La carenza essen-
ziale della legge e costituita 
dal fatto che i vari livelli di 

(Segue in ultima pagina) 

Perche 
rUnitd 

oggi esce 
Ancora una voKa la ostinazione 

e la sordita degli Editor! del 
grand! glornali ha impedito che 
le giusfe richiesTe del giomalisll 
fo&sero accettate. E ancora una 
volta il governo s> e rivelato in 
capace di iniiialh/e idonee ad 
afFrontare la crisl in cui versa 
la stampa a carattere non mono-
polistico. 

• L'Uniti • esprime II suo giu-
dlzio piu severo sul comporta-
mento degli Editor! mentre il rap
presentante della sua societa e<fl-
Irice in seno alfUntone Editor! 
ha assunfo una chiara posizione 
differential* come rfsulta dal co-
municato pubblicato in altra par 
te del giomale. 

« L'Uniti • auspfca ana pronta 
ripresa delle trattative auguran 
dosi che esse oossano condurre 
a una soluzione della vertenxa 
che sodditfi le esigenze del gior-
nalistl che prestano serviilo in 
Ariende editorial) che non inten-
dono in alcun modo venire in
contro alle loro Hchleste. 

Nello stesso tempo la Redazione 
dell*« Unita . . di fronte alia pre* 
clamarione di un nuovo sciopero 
dei giomalisti. si richiama alia 
decisione qi i assunta con la m» 
tlone pubblicata II U dlcembre 
scorso e consequentemente nm-
l ina I'uscita del giomale Cio In 
consideraiione del fatto. ormal 
soerimentato, che lo sciopero si 
risolve in un vantaggio e In un 
privileqio proprio per quelle 
ariende di tipo monopollstico con 
tro le ouali dovrebbero essere in 
dirirzati I colpl. articolando di 
versamente la Ictta. Gli organi
sm! dlriqentl deire Unita • al 
tempo stesso stmoegnano a na-
Hrzare I'uscita del qiernale ten
ia aumenti di tirafura per non 
creare con do dlfficoltA alia 
lotta slndacale del giomalisti. 

La redazione deirUait* 

IN PATRIA SOLO 
PER LE FESTE 

CHIASSO — Conlinuano ad affluire dalla Svizzera, dalla Ger
mania, dal Belgio e da altri paesi i treni special! che riportano 
in patria per le feste decine di migliaia di lavoratori italiani 
emigrati. Intervistati da un nostra invialo, molti hanno espresso 
la loro soddisfazione di rimettere piede In Italia. • Ftnalmenle 
a casa ^ — hanno detto — c ma solo per le grand! occasion!». 

(A pagina 3 un nostro servizio) 

Alia Camera le risposte alle interrogazioni urgenti 

Agrigento: reticenti 
ammissioni del governo 
I sottosegretari ammetto-
no le responsabilita degli 
speculatori edilizi nella 
istigazione della agitazio-
ne ma si rrfiutano di fare 
nomi - La replica dei com
pagni Macaluso e Di Be
nedetto - Insoddisfatti an
che il dc Sinesio e il so-

cialista Brandi 

Perfino il governo ha dovuto 
definire «elementi provocatori » 
e «elementi faziosi > i banditi 
respon^bili della ^ommtKsa agri-
gentina di tre giomi fa. 

n sotfosegretano Gaspari che 
ha n«pa?to per primo ieri alle 
interrogazioni preseatnte con ca
rattere di urgenza alia Camera 
dai compaeni Macalii«o e Di Be
nedetto. dal comnafmo Raia del 
PSIUP. dal dc Sinesio. dal « • 
aalista Brandi. da libera li e mis-
sini si e perd fermato a qi«He 
definizioni dei co?trtittori e nota 
bill dc re«pon«abiIi degli fnciden-
ti. nfhitando«n di fare nomi Ha 
<o!o ajreiunto che « va dato atto 
alle or«aniz7a7ioni <indacali della 
corretteraa della loro a?ione. sot-
tolineando che gli incidenti sono 
rtatf determinati da elementi fa 
ziosi intervenoti alia manifesta 
zione con la deliberata volonta 
di provocare inodenti ». Ga«pari 
ha anche informato che le prime 
indajrini hanno iria permesso di 
individnare e deminciare otto 
persone (da sinistra <i e chie 
<o che si facessero I nomi ma 
Gaspari. laconico. ha rispo^to che 
«i nomi «tf opranno presto, a 
<:uo tempos'). 

Qualcosa di Did ha detto dopo 
Gaspari che rispondeva per la 
parte relativa ai disordinl. il sot-

La DC tenta di bloccare 
le denunce del prefetto 

Si cerca di salvare i sobillatori della sommossa, 
mentre contemporaneamente si tende sempre la 
mano agli speculatori — Cinquanta i responsabili 
identincaii — A favore degli autori del « sacco » 
la riapertura dei cantieri - Un'eloquente cronistoria 

U. b. 
1 (Segue a pagina 2) 

Dal nostro iaviato 
AGRIUtNTO. 22 

Siamo alio scandalo neUo scan-
dalo. Con le sue prime ordv 
name di revoca del blocco edt-
Itzio nelle zone limitrofe alTept-
centro della jrana, firmate ten 
sera sull onda delle aratnssime 
utolenze organizzate dai costrul-
Ion, ti sindaco dc di Agnaenlo. 
nolaro Marsala, ha txAuXo \a-
vome proprio alcum fra gli 
speculator! piu direllamente com-
pwmessi col sacco della ctitd 
e, quwdt. col disastro del 19 
luglio. 

KeWelenco de, destinatari del
le prime olio ordinance — elenco 
reso nolo solo oogx. e dopo moite 
insislerue — spiccano infant tre 
nomi di primo piano deUa spe-
cnlazione agrioenlina: 1) quello 
del «commendatore > Giuseppe 
Pantalena. capoelettore del sot 
tosegretano dc Gigha. costna-
tore di tre lussuose vdle nel 
cuore del parco archeologico 
della Valle e sottoposto a pro-
cedimento per lo cancellazione 
daWalbo nazionale aet costrut
tori; 2) quello deWappellatore 
dc Alfonso Anal fino, titolare <U 
una impresa di cui i stata di-
sposta, proprio nei gtorni scot si 
e con decorrema immediata, la 
esclusione da tutte le gare; i) 

quello. ancora, deWingegnere 
Francesco D'Alessandro. repub-
blicano (qui forse i il perchi 
della posizione del PRl locale 
a favore dei provocaton e delle 
consegventt dimissiont dell asses-
sore provinciate Graceffa?) la 
cui impresa i stata pure esclusa 
da tutte le gare del mtnisiero 
dei LL.PP. 

Ma c'e di piik. e di piu grave 
ancora. Secondo alcune voci che 
corrono questa sera con tnsi-
sterna m Comune. col prossimo 
stock di ordinanze-sblocco che U 
smdaco ha aid in ammo di 
emettere. ruigalluzzito dal si-
lenzio della Regione e del go
verno centrale, verrebbero bene-
Scat:, tnsieme con altri specu
latori cdlpiti dai prowedimenti 
ministeriali, persino alcuni co
struttori e « padroncmi •» denun-
ciati questa notte dai carabimen 
per i gravissimi fatti di mar
led!. che culminarono — come 
e nolo — nella derastazione de
gli uffici del Genio civile. 

Ogni cosa, allora. si conferma 
di una chiarezza solare e stupe-
facente. 71 quadro dealt sviluppi 
dello scandalo non potrebbe es
sere piu grave. /I senso deUe 

Giorgio Frasca Polara 
(Segue in ultima pagina) 

Anche nel tradizionale mes
saggio natalizio, pronunciato 
ieri sera ai microfoni della 
radio vaticana collegata alle 
reti di numerosi paesi europei, 
Paolo VI ha dedicato lo spa-
zio maggiore e gli accenti piu 
appassionati alia pace. In 
particolare all'ansia con cui i 
cattolici e il mondo intero at 
tendono, sollecitano anzi, lo 
inizio di quelle «trattative 
leali » che possano porre ter 
mine «nella liberla e nella 
giustizia > alia guerra nel Viet
nam. 

II tema, in questa occasione, 
e stato annodato ad alcune 
considerazioni venale di ama-
rezza sulla realta umana di 
oggi. Tale realta. ha detto il 
Papa, si caratterizza con la 
affermazione di una «menta-
lita falsamente umanistica. im 
bevuta di ratlicale egoismo». 
con 1'assenza della « fratellan 
za fra gli uomini. fra le loro 
classi e le loro nazioni > con lo 
inisufficiente sviluppo «del mu-
tuo rispetto. della collabora-
zione, deH'amore ». 

Di fronte a questo quadro, 
realistico e sconfortante, il ca
po della Chiesa caltolica ha 
tuttavia riaffermato il valore 
della buona volonta sottolinean-
do che essa possiede la chiave 
della pace, e ammonendo che 
c la pace non si pud beatamen-
te godere. ma piuttosto si de-
ve generare. conquistare, di
fendere continuamente >. 

L'attenzione del mondo e la 
nostra pure — ha ricordato il 
Ponteflce — si concentra sopra 
lo stato di guerra tuttora esi-
stente nel Vietnam, guerra che 
per essore ideologica, civile e 
militare insieme. per essere in 
un punto cardinale dell'equili-
brio fra i popoli. per essere in 
graduate crescenza di insidie, 
di mezzi e di danni. per essere 
di trascinante interesse alle piu 
grandi nazioni. si dimostra al 
tempo stesso tipica. tragica e 
minacciosa. E per di piu essa 
sembra dimostra re un altro 
aspetto caratteristico: la sua 
continuazione. piu che da fa-
tale concatenazione di cause 
(come in tante altre storie 
guerresche). dipende dalla 
volonta degli uomini in causa. 
Basterebbe che essi volessero. 
simultaneamente. da una par
te e dall'altra. e la guerra sa-
rebbe finita. il timore di mag-
giori conflagrazioni sarebbe se-
dato. l'onore dei contendenti sa
rebbe salvo, la speranza e la 
pace rifiorirebbero nel mondo. 
e la coscienza deU'umanita 
verso il suo grande dovere. 
quello della fratellanza univer
sale. avrebbe felicemente pro-
gredito. 

La tregua d'armi — ha pro-
seguito Paolo VT — che entram-
be le parti contendenti. con ge-
nerosa spontaneita hanno an-
nunciato per l'imminente Na-
tale. ha riempito il mondo di 
ammirazione e di gaudio. Noi 
stessi vogliamo ripetere la no
stra compiacenza ed il nostro 
plauso. Ora si attende che 
ambedue le parti in conflitto 
prolunghino questa tregua. e 
dalla pausa dei combattimeoti 
si possa procedere a trattative 
leali. sola via per giungere al 
la pace, nella liberta e nella 
giustizia. Questo mette in evi-
denza. una volta di piu. il ve 
ro punto strategico di questa 
dolorosa e paradossale situa
zione: il cuore degli uomini. 
La buona volonta possiede la 
chiave della pace. La difficol
ta nasce dal fatto che questa 
chiave deve essere girata in
sieme dai capi responsabili del-
Funo e dell'altro fronte. Que
sta simultaneity leale e reale 
dovrebbe essere il prodigio di 
questo Natale! 

Ed ecco la conclusione con 
il rinnovato. pressante appel-
lo. «Noi ancora lo vogliamo 
considerare possibile. questo 
prodigio di buona volonta: noi 
lo chiediamo rispettosamrnte e 
caldamente all'una e all'altra 
parte contedente. e a quanti 
all'una o all'altra prestano ap-
poggio. E con queste aspira-
tioni di pace, che vorremmo 
fossero presagi d'altri piu am-
pii progressi nella formazione 
della coscienza fratema delta 
umanita. noi mandiamo il no
stro augurio natalizio al po-
polo vietnamita. e poi a tutti 
i popoli della terra, a tutte le 
istituzioni internazionali promo-
trid delta concordia e del pro
gresso delle nazioni t. 

Trattando sempre il tema del
la pace, il Papa ha colto un al-

g. g. 
(Segue in ultima pagina) 

La drammatica denuncia 

dr un giornale cattolico americano 

Un milione di bimbi 
vittime del «napalm » 
I bombardamenti nel Vietnam uccidono ogni 

anno 100.000 civili vietnamiti 

NEW YORK. 22 
La < guerra aerea > ameri 

cana contro le popolaziom del 
Vietnam del sud miete ogni 
anno centomila vite di civili. 
Tra le sue vittime. dall'inizio 
del conflitto ad oggi. sono cir
ca un milione di bambini: due 
centocinquantamila morti, sot-
to il napalm e il fosforo bianco 
che VU.S. Air Force profonde 
senza risparmio sui villaggi. e 
un numero almeno triplo di fe-
riti. E si tratta di « stime pru-
denti >. 

Queste cifre appaiono sull'ul-
timo numero della rivista cat-
tolica Ramparts, in un articolo 
a firma di William F. Pepper, 

docente di scien?e politiche al 
Mercy College di New Kochel-
le. nello Stato di New York. 
«L'orrore di quello che noi fac-
ciamn ai bambini del Vietnam 
— e dico noi perche il napalm 
e il fosforo bianco sono le armi 
deH'America — 6 spaventoso > 
commenta l'articolista I dati 
forniti da Pepper non sono sta
ti oggetto di smentita da par
te delle autorita ufficiali 

€ Secondo stime prudenti — 
scrive il professore — cinquan-
tacinquemila civili furono uc-
cisi nel 1964 e centomila in 
ciascuno dei due anni succes-

(Segue in ultima pagina) 

> Unita in Francia 
I 

/ / frontismo nun In scan
dalo in Francia dove Milter' 
rand non esiln a ilichinrare 
che Vaccordo firmuio con i 
comunisti e imporlanle e ad 
augurarsi che sia clerisivo 
e GUY Mallei ad affermnre 
che bisogna peneguire l'o-
hieltivo dell'unita operain 
che non sarehbe possibile 
senza i coniunisli Ma quel
lo che ci imporln non pun 
essere cerln soltanto sahitn-
re il I alio che ci viene d"nl-
Ir'Alpe una noiizia positiva 
nelln imminenza di una hnt-
taglia decisiva contro il pa-
tere personate e i gnippi che 
giocano la carta della politi
co aulnrilaria Quanta e ac-
caduto in Francia, anche se 
ha orieini e modi di svilup
po che sono strettamenie 
coudizionati alle particolari 
condizioni nazionali. ha cer
ln il valore di un insegna-
mento e diremmo di un mo-
nito anche per il nostro 
paese. 

Si e raggittnto un accordo 
partendo dalle cose, pren-
dendo m considerazinne i 
conlenuli e considcrando 
che nessnnn esclusivn pate-
va rappresentare una delimi-
tazione legittima. se indehn-
lira lo slorza per affront are 
problemi e per trovare sotu-
zioni che polevann essere 
comuni. Non si e ginnti a 
definire tin prnsrarmna co
me avevano chiesta i comu
nisti. ma nessnnn potrii ne-
gare che netTe/enm delle 
com ergenze. nel deltaglin 
e nrlla concretezzn deeli 
ohietlivi c'e di fatto una 
piattafnrma prngrammalicn. 
per una enmnne hattanlin 
per le elczioni e al di lh del
le elezioni Ai comunisti e 
parso snbito che non poles-
se essere sufficiente un car-
tello dfi no o una dichiara
zione di tallica elettnrale e 
gli altri gruppi hanno finita 
per ctmvcnire nella paxsi-
bilita delta ricerca di una 
base politico dopo la non 
breve esperienza di lotte di 
questo ultimo periodo e do
po una discussinne, che se ha 
ricordato le difficolta da su-
ptrare. ha certo soiiahnealo 
Vimpnrtanza del ristiltata 
raggiunto. 

IAI falira che la politico 
unitaria e coslala ne ha di-
mostralo il valore Cost Tor-
ticolarsi delle fane di sini
stra. il molliplicarsi delle 
espressinni di piccnli grup
pi e persino raffermarsi del
le singole personnlita. han
no dimostrato che non si i 
tratt/ito in questi mesi di 
incontri senza principi con-
clusi nella confusinne ideo
logica. \essuna anlonomia 
e stata in qualche modo le-
sn. nessuno ha volnto o do
vuto im porre o suhlrm so-
praffazioni. (Vet momento 
in cui si c rotla la barriera 
deiranlicomunismo, che era 
venula logorandosi attraver

so un sussegtiiru di esperien-
ze unitarie. dopo diballili 
che a riprm a di una forte 
tensione piditica e ideate 
avevano connviulo anche 
le asprezzc della polemica. 
si e rivelata possibile una 
unita reale nel rispetto delle 
diversiln Tutio questo par-
ra strann forse a coloro che 
si ostinano a pensare che 
con i comunisti non si possa 
discutere nenimenn di come 
amministrare un comune o 
che (per una sorta di inter-
del to ideological non si do
vrebbero enntare i loro ro
ll nemmenn per difendersi 
dalla Federcanwrzi, non cer
to a noi comunisti italiani. 
II modo stesso col quale si 
e giunli in questi giorni al
ia firma dell'accordo non e 
certo privn di significnto; 
tre lunghe sednle. un ultimo 
incontro di died ore porta-
no chiara di un acenrda non 
soltanto fnrmale: di un im
pegno che non disdegna i 
particolari. perche si ha n-
dncia neirallra parte con-
Iraenle, perche si vunl met. 
tere dielro le parole che si 
e dispostl ad accettare una 
azione che si e deliherati 
ad inlraprendere. Cerln an
che in questo c'e la pmva 
dei problemi che restano 
ancora da risnlvere ma al 
tempo stesso il rirnnnsci-
mento che essi dovranno es
sere affrontnti in comune. 

Quello che e stain raggiun
to e snlennemente sotlo-
scrilto per la politico esle-
ra e esscnziale. non saltan-
lo perche a nessuno e venm-
to in menie di pater chie-
dere ai comunisti una ri-
nuncia alia loro dec*ta op-
posizione airatlanlismo. mm 
perche nessuno ho neppure 
pensalo possibile. o anche 
solo serio, cercare in for-
mule di maniera un'opposi-
tinne al gnllismo, reslando 
pin indietro di De Gaulle 
per quanta riguarda il Viet 
i\am o i rapporti con il 
mondo sociali si a 

Aon f statu un idillia, Im 
lotta comune che sia di fron
te alia sinistra, non sari an 
idillio Import a sotlolinea-
re che ognuno dei partiti m 
dei gruppi della sinistra 
francese. dando il suo ap-
porlo lo ha dato in modo 
nuovo. nessuno in questi 
anni ha soltanto insegnaio 
0 soltanto tmparalo: nessn
nn ha creduto di poler far 
avanzare la causa dell uni
ta, reslando lermn ad at ten-
dere gli altri ta posixtoni 
precostituile e irrinonciahUi. 
1 nostri compagni I ranee si. 
cogtiendo un successo della 
loro lenace politico unita
ria. non lo turn colto sol
tanto per le forse democm-
liche e sodalistm di Francim. 

9. C. p. 
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