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dibattito al CC 
(Dalla dodicesima) 

pare autonomi movlmenU di 
massa su obbiettivi politic!. 
movimcnti non dclegabili ad 
alcuna organizzazione. «Non 
essere secondi a ncssuno sul 
problema dcll'autonomia sin
dacale ». come ha detto giu-
stamente ieri il compagno Na-
politano, deve significare per 
noi rendere esplicito cid cbe 
6 implicito nelle nnstre posi-
7ioni Fabbrini afferma che 
1'autonomia del sindacato non 
puo essere realizzata a mcta 
e che il processo di sviluppo 
dell'aulonomia non pud essere 
subordinate al!e posizioni che 
assumeranno in proposito altre 
organizzazioni politiche o sin-
dacali. 

Si tratta, dunque, per noi. 
di sciogliere. oggi. in termini 
positivi. il nodo delle incom 
palibilita tra cariclie .sindaca
li e cariche pubbliche e di 
partito. Dobbiamo dire alle 
organi/zazioni di partito che 
esse debhnnn muoversi in ta 
le direzione, anche se gradual 
mente. I pericoli che pure esi-
stono e sorgono daH'autonnmia 
possono essere evitali attra-
verso un forte sviluppo della 
democra/in sindacale. 

GALETTI 
L'obiettivo che sta davanti 

al partito 6 di dare attacco 
alia DC con un sempre piu 
largo rnnvimento di massa. svi-
luppando la massima iniziati-
va politica unitaria. Con que-
sti indiriz7i il Partito ha la-
vorato a Bologna e in Emilia 
in questi ultimi mesi il che ha 
permesso di far avanzare co
me mai in passato. fnrse. la 
nostra politica unitaria verso 
Tinsieme delle forze sncialiste 
e verso set tori del mondo cat-
tolico. In questo senso e di-
mostrato che non vi e con-
traddizionc tra lotta al centro 
sinistra e iniziativa unitaria. 

Dopo 1'unificazione la DC ha 
brutalmente chiesto al PSU la 
rottura di ngni rapporto nei 
nostri confronti. La risposta 
del PSU e stata negativa e 
non solo per la nostra forza. 
clip e un dato ocgettivo a Bo 
logna e in Emilia, e non solo 
per la tradizione unitaria. ma 
anche e soprattutto per i ca-
rattcri e i contenuti della no
stra politica che non ha la-
sciato al PSU uno spazio per 
un discorso di rottura e che 
10 ha costretto ad un impegno 
unitnrio tradottosi poi in un 
nuovo rapporto di collabora-
zione. 

La DC in questn vicenda e 
stata isolata. II centro sinistra 
e risultato battuto. Questa espe-
rienza dimostra che se vi d 
un elemento nuovo da coglie-
re nella situazione presente 
questo elemento & dato dal 
l'inasprimento del rapporto tra 
la DC e i suoi alleati. e so 
pmttutto tra la DC e il PSU. 
Altro che stabilizzazione del 
sistema In altre parole il no
stra Partito oggi e in grado 
di rispondere positivamente al-
l'inlerrogativo posto dalla re-
lazione. se esso ciod e all'al 
tezza della situazione. Non si 
capisce allora. se le cose stan 
no cosi. perchd ogni volta in 
cui ravversario viene messo 
in difficolta e'e sempre chi. 
all'interno del nostro partito. 
comincia a mettere in dubhio 
la validita della nostra linea. 
11 discorso non va fatto sulla 
linea ma. semmai. su come 
portiamo avanti questa linea. 
quali sono le difficnlta che in 
enntriamo a realizzarla. quali 
sono le nostre insufficienze. 

Passando a un altro punto 
1'oratore esamina lo slato del 
movimento delle masse del 
quale, egli dice, non ci pos 
sinmo ritenere snddisfatti an 
che se si sviluppo sui proble-
mi pii'i diversi (prcvidenziali. 
casa. scuola. campagne). In 
molti di questi movimcnti. co
me la recente lotta degli uni-
versitari. la funzinne del no
stro partito e stata importan 
te se non addirittura decisiva. 

Nella reginne vi c un forte 
intcresse per i problemi delle 
campagne e ben venga dun 
que la conferenza nazionale 
dedicata ai problemi acrari . 
Alia base della ripresa del 
lavoro nostro nelle campagne. 
oltre ai problemi specifici. e'e 
il fatto elk? oggi in Kmilia non 
si puo fare ncssun discorso 
serio di sviluppo se si fa astra-
7ione daH'agricoltura. dalla sua 
modernizza7ionc. La politica di 
sviluppo economico e oggi il 
banco di prova su m i si mi 
sura I'impegno e !a volonta 
delle diverse force politiche. 
Pe r noi d I'occasione per con-

fcrmare la nostra capacita di 
essere forza dirigente. 

TRIYELLI 
L'Aranti! ha trovato contrad 

dittoria l'indica7ione di Natta 
per una battaglia contro il cen 
tro sinistra che si colleehi alia 
nostra riccrca di un rapporto 
unitario con le force di sinistra. 
laiehe e cattoliche. interne al 
centro sinistra. Eppure e pro 
prio questo nesso fra la lotta 
per una alternativa al centro 
sinistra e n'cerca di un nuovo 
rapporto unitario con le force 
di sinistra, che rende la no
stra prospettiva realistica. non 
p r o p a g a n d i s t s , non massima 
listica I-a linea per battere il 
centro sinistra e quella di 1a-
vorare perche. emerga un nuo 
vo sohieramento del quale sia 
no pirtecipi force politiche de 
mocratiche e di sinistra oggi 
in posizione subaltcrna alia di
rezione moderata del centro 
sinistra. 

Questa prospettiva 6 perd 
realistica solo a condizione che 

si giudichi la situazione aper-
ta. nel senso cioe che questi tre 
anni di centro sinistra non han-
no portato ad una stabilizza
zione economica e sociale del 
sistema. Percio la questione 
posta da Natoli ha oggi valo-
re. Se si giudica. come erro-
neamente fa Natoli. che il fat
to caratterizzante e la stabi
lizzazione. allora tulta la no 
stra prospettiva resta campata 
di aria. E sono quindi d'accor-
do con le risposte di Napolita-
no e Occhetto. Due cose dimo-
strano che fatto caratterizzan
te non e la stabilizzazione eco 
nomica e sociale del sistema. 
ma il suo conlrario: innanzitut-
to il fatto che lo sviluppo della 
concentrazione monnpolistica 
non ha risolto ma aggravato 
tutti i problemi del pacse. in 
secondo luogo il fatto che sia 
il centro sinistra che l'uniflea-
zione PSIPSDI portano con s6 
contraddi7ioni ed inquietudini 
politiche profonde e non espan-
sione e cnesione. 

A Roma stessa abhiamo una 
dimostra/ione palmare di tutto 
cio. almeno su tre punti: 1) il 
centro sinistra fallisce nei punti 
fondnmentali su cui si era im-
pegnato: Piano Regolntore. pro
blemi del traffico. scuola. vi-
sionc dollo sviluppo regionale 
La conscguen/a e un profondn 
malcssero della citta. che si 
eenrime. fra l'altrn. in vaste 
lotte sociali. che impegnano. 
oggi soprattutto. tutto il settore 
puhblico (Ed e anche per que
sto che 6 necessario esprimere 
fcrmamente e aperlamente il 
nostro dissenso dal modo con 
cui. in questo momento delica 
to. il Presidcnte della Rcpub-
blica ha posto la questione del 
diritto di sciopero dei pubblici 
dipendenti): 2) il centro sini-
stra e crollato in molli comuni 
della provincia. e si sono costi 
tuite nuove maggiornn/e: ne e 
nata una nuova frizione fra 
DC e PSU: 3) inline: vi e tutta 
una nuova possibility di azione 
politica: una serio di fatli si 
sono mnssi sia verso la forma-
zione di maggioranze nuove. 
sia verso episodi, anche impor-
tanti. di convergenze. sia ver
so I'apertura di un piu ampio 
dialogo fra le forze politiche 
democratiche. 

Situazione aperta, dunque. 
nella quale l'azione politica del 
Partito pud incidere positiva 
mente per determmare quel 
mutamento degli schieramenti 
politici che e indispensabile per 
far emergere una alternativa al 
centro sinistra. 

DI GIULIO 
Negli ultimi tempi il partito 

ha svolto un notevole lavoro sui 
problemi della programmazio-
ne. investendo di questo impe
gno i dirigenti delle organizza
zioni reginnali e locali. cid che 
ha contribuito a render piu in-
tenso e puntuale specie nelle 
regioni il confronto con le al
tre force politiche e a sugge-
rire piattaforme di lotta alle 
masse popolari. E' vero perd 
che questo impegno non ha an-
cora mobilitato le grandi mas
se dei nostri militanti. superan-
do la tendenza di mantenere ai 
vertici il dibattito sulla pro-
gramma7ione. E" imnortante 
percid sottolineare il momento 
deH'autonomia dcH'iniziativa 
del partito sulle questioni del 
piano Autonnmia dell'iniziati 
va del partito non vuol perd 
dire isolamento Nel definire la 
nostra azione dobbiamo sempre 
avere due punti di riferimento: 
le posizioni delle altre force 
politiche colle quali cerchiamo 
il dibattito. il confronto. il ter-
reno per azioni comuni ed il 
movimento delle masse quale 
si esprime innanzitutto nelle 
azioni sindacali. 

In questo spirito. tenendo 
conto dei movimcnti reali in 
atto nel nostro paese, deve es
sere valutata la decisionc dei 
dirigenti della CGIL di astener 
si nel voto parlamentare sul 
piano. Dal punto di vista sinda
cale si pud dire che la deci
sionc abbia scongiurato un pe-
ricoloso processo anliunitano. 
per le contraddizioni che erano 
venute a maturare su questo 
problema. Ma dato alia Con-
federazionc la possibihta di im 
pegnarsi con maggiore incisivi-
ta sugli aspetti concreti della 
programmazione. Inoltre una 
div isione tra le div ersc correnti 
sindacali che si fosse cristalliz-
7ata intorno a un valutazione 
generale diversa del piano. 
avrebbe inasprito contrasti e 
divisioni. bloccando U discorso 
intorno a un si o un no gene-
rale alia programmazione. a 
scapito del dibattito sulle piat
taforme concrete che la pro
grammazione pud offrire alia 
lotta di massa dei lavoratori 
per gli obbiettivi che la CGIL 
stessa si d posta. In tal modo 
si sarebbe reso piu difficile lo 
sviluppo della democrazia sin
dacale, che esige che il dibatti
to sia il piu possibile libero 
da posizioni precostituite. 

II nostro partito da tempo 6 
impegnato a favorire la ineom-
patibilita tra cariche sindacali 
e mandato parlamentare. Se 
si vuole conquistare a questa 
linea quella parte dei sindaca
listi della CISL e della UTL 
che non condividono questa im 
postazionc. non serve una pro 
clamazione unilaterale di in-
cnmpatihilita. ma oocorre al-
largare ed approfondire il di
battito sul rapporto tra sinda
cato e poteri pubblici. 

Negli ultimi venti anni la 
prescn7a di parlamentan sin 
dacalisti e stata di fatto una 
forma di collegamento tra sin
dacato e Parlamento. tra riven-
dicazioni dei lavoratori ed ela-
borazione legislativa. Nel di
battito di molti prowedimenti 
i parlamentari sindacalisti so

no stati i portavoce delle po

sizioni del sindacato. 
Non si pud pensare di reci-

dere questo collegamento tra-
dizionale tra sindacato e Par
lamento. senza fornire una al
ternativa positiva da ricercare 
in un nuovo assetto di rappor-
ti tra sindacato partiti-potere 
pubblico. 

MODICA 
La tracotanza della DC nei 

confronti dei propri alleati non 
6 solo alimentata dagli insulti di 
Cava o dai ricatti di Bonomi. 
ma utilizza anche motivi « de
mocratic) ». Forlani ha parlato 
di « dissesto e mortiflcazione » 
degli enti locali. mentre Arnaud 
ha criticato i < limiti tecnocra-
tici » della programmazione in 
settori come quello urbanistico. 
sanitario. della flnanza pubbli-
ca. Certo qui e'e anche una 
eco della tradizione autonomisti 
ca dei cattolici, ma queste af-
fermazioni sono essenz:almente 
un tentativo di coprire le re-
sponsabilita della DC e tendo-
no anche a bloccare. con la 
strumentalizzazione del potere 
locale, certe velleitd riformatri-
ci dei socialisti. come il caso di 
Agrigento insegna. 

In verita. tra i socialisti e'e 
ancora I'illusione di [K)ter supe-
rare certe resistenze della DC 
con l'accentramento bur(K*ratico 
del potere ministeriale o para-
ministeriale. nei settori loro af-
(idati, secondo I'aberrante teo-
na della < stanza dei bottoni ». 
L'omogenei/zazione delle mag
gioranze locali. originariamen 
te. nella fase espansiva del cen-
tro-sinistra. fu certo voluta con 
questo intento dai socialisti. che 
ne ignorarono la sostanza pro-
fondamente antidemocratica. 

Ma ben presto questa politica 
6 apparsa come strumento delle 
for/e conservatrici. una gab-
bia per gli stessi socialisti. chiu 
si neiralternativa tra la rinun 
cia a qualunque proposito di 
nutonomia e la minaccia di es 
sere umiliati e cacciati. E tut 
tora nel PSU. come dimostrano 
i casi di Ravenna. Spoleto. For-
li e Siena, vi sono pertinaci so-
stenitori di questa linea, ma si 
manifestano anche ripensamen-
ti che la nostra iniziativa au-
tonomistica contro ogni schema-
tica contrapposizione globale ha 
contribuito a far maturare. 
Sempre piu gravi sono. invece, 
quei processi di centralizzazio-
ne burocratica e autoritaria. 
prodotti dalla politica governa-
tiva. Da qui nascono tensioni 
e scontri sempre piu duri. di cui 

rsi ha testimonianza nella lotta 
nazionale dei dipendenti delle 
aziende municipalizzate. provo-
cata dalla politica govemativa 
di blocco sia della spesa pub-
blica che di ogni riforma di que
ste aziende. In questa situazio
ne dobbiamo certo incalzare con 
la nostra critica i socialisti, 
scorgendo perd la carica di lot
ta e quindi la possibility di va-
sti schieramenti che questa po
litica govemativa fa maturare. 
Grave errore sarebbe non ve-
dere che i risultati di questo 
indirizzo sono 1'inefficienza del-
l'apparato pubblico. la decom-
posizione di istituti vitali per 
organizzare forme diffuse di 
consenso. un rapporto democra-
tico tra cittadini e potere poli
tico Dinanzi a fenomeni di que
sto genere. ad una crisi vasta 
come e possibile parlare di una 
democrazia borghese solidamen-
te impiantata. di una stabilita 
del sistema? Con la lotta. con 
la critica. ma anche con la pro-
posta unitaria. dobbiamo spin-
gere i socialisti ad abbandona-
re le tentazioni tecnocratiche 
per collocarsi sul terreno di una 
azione coerente per la difesa e 
lo sviluppo delle autonomic e 
stringere la DC nella morsa del 
le sue contraddizioni. che in 
questo campo sono piu profon
de che in altri. E oggi la pro
va decisiva e I'impegno per l'e-
le7inne dei consigli regional! nel 
1968. 

CONCLUSION 
DI NATTA 

Credo di potcr esprimere — 
csordisce il compagno Natta 
nel suo intervento conclusivo 
sul primo punto a l i o d g. — un 
giudizio positivo sul noMro di
battito. ricco di intere.sse e di 
indicazinni e proposte di lavoro 
anche di portata nazionale. su 
cui occorrcra un esame da par
te della Direzione del partito. 
Essenziale rimane per noi la 
mobilitarione del partito. lo svi
luppo di un movimento politico 
di massa e di base di fronte al
ia crisi del centro sinistra, che 
ci permetta di determinare nel 
Paese una spinta unitaria ver
so sinistra, in modo di andare 
alio scon tro elettorale. quando 
esso sia. con fiducia neH'afTer-
mazione del partito e nella pos
sibility di creare condizioni po
litiche nuove. tali da far uscire 
il paese dalle secche del cen 
tro-sinistra. 

Un altro dato emerso dal di
battito — prosegue Natta — mi 
pare quello della vitalila del 
partito. del suo impegno e ca 
pacita di lotta. Credo sia lecita 
la nota deU'insoddisfazione. del 
la penctrazione critica dei no^ 
stri difetti. mai sia anche giusto 
e doveroso rilevare la realta 
di un partito che ha dato e da 
battaglia. che non si e fatto to 
gliere il rlato n6 dal centro-sini 
stra n6 dnll'unificazione social 
democratica. ma e invece in-
tervenuto. ha pesato e pesa 
nello sviluppo delle cose. E ' un 
bilancio che dobbiamo mettere 
bene in evidenza. non solo per 
che dimostra la vacuita delle 
prctese di un nostro isolamen 
to. ma la presa ed il valore 
della nostra linea. della pro
spettiva che proponiamo in 
questo momento. Comment! di 
stampa al nostro Comitato cen-

trale dicono che noi saremmo 
incerti. incapaci di indicare 
un'alternativa reale. perche pri 
vi di una strategia. A me que
sto discorso pare uno stanco 
alibi del fallimento di un'altra 
stiategia. quella del centro sini 
stra. 

All'alternativa al centro sini
stra d'altra parte — alTerma 
Natta — abbiamo lavorato se
condo un dato di fondo della 
nostra storia politica: « facen-
do politica ». non soltanto deli 
neando una strategia ideale e 
politica. ma calandola nel ter 
reno concreto della lotta c del 
movimento. Questa alternativa 
sta nei punti politici che ab 
biamo ribadito noi corso del 
nostro dibattito: sgomberare il 
terreno da questo governo. col 
pire il prepotere d.e., principale 
ostacolo al rinnovamenlo ed al 
progresso democratico. Qual 
che giornale ha scritto che il 
nostro proposito per le elezioni 
del 19C8 sarebbe quello di con 
tribuire. insicme alia D.C.. a 
schiacciare il PSU come in una 
morsa. In proposito. nessun 
equivoco e possibile: il nostro 
colpo e diretto contro la D C . 
contro la sua politica. contro 
l'egemonia nel suo seno delle 
correnti moderate. Di qui muo 
viamo per mettere in evidenza 
la timidez7a e i limiti della si 
nistra d c . le responsnbilita del 
PSU per I'avalln e la subordi-
na/ione che esso offre alia poli
tica democristiana. per susci 
tare un disimpegno dal centro 
sinistra delle force socialiste e 
un loro recupero all'azione uni 
taria. Le posizioni assunte da 
Lombardi e dalla Federazione 
giovanile socialista proprio ne 
gli ultimi giorni confermano 
che ci muoviamo su una pro 
spettiva possibile e realizza 
bile. 

L' attualitd dell' alternativa 
da noi proposta la desumiamo 
dalla situazione economica e 
politica del paese. La misura 
essenziale del fallimento del 
centro sinistra e nel fatto che 
esso non 6 riuscito a stabiliz-
zare la situazione politica ita-
liana neanche con l'unificazio 
ne socialista in funzione su-
bordinata all'egemonia d.c. 
Anche di fronte alia ripresa 
economica sarebbe prudente 
misurare bene i giudizi sulle 
possibility di un disegno di 
razionali/.7azioiic e di una li 
nea di riforme da parte delle 
forze capitalistiche. 11 dato de-
terminante della nostra anali-
si della realta del Paese mi 
sembra quello delle contraddi
zioni laceranti che sono aper-
te, della resistenza tenace del
le masse di fronte al prepo
tere dei monopoli. 

Dobbiamo avere e dare la 
coscienza che siamo in una 
fase nuova. piu aperta. L'in-
tervento del partito pud e de
ve diventare piu netto e vi-
goroso, se abbiamo coscienza 
delle possibility esistenti, se 
abbiamo fiducia nella validita 
della linea che ci siamo data. 
Teniamo ben ferma 1'esigen-
za di dare una carica e una 
forza di massa alia lotta su 
temi essenziali. come il lavo
ro. 1'occupazione. l'ordinamen-
to regionale, facendo leva sul
le rivendicazioni immediate 
per dare il massimo di forza 
alia battaglia per le riforme. 
Al fondo della lotta di grandi 
categorie come quella della 
scuola. dell'Universita, del 
pubblico impiego. della Magi 
s t ratura. vi e la presa di co
scienza che non si deve pa-
gare il prezzo delle inadem-
pienze dello Stato. 

Passando ai problemi della 
programmazione Natta ha det 
to che essenziale. sia per il 
partito che per il sindacato. 
e di andare al concreto. af-
frontando il confronto con le 
idee e con l'a7.ione delle altre 
force. La novita della giusta 
decisione della CGIL sulla pro 
grammazione non deve distrar 
ci dall'impegno su piattafor 
me concrete di iniziativa e di 
azione. La linea di unita e di 
autonomia sindacale pone con 
piu urgenza al partito il pro
blema del suo rapporto con 
la classe operaia. Le decisio 
ni della CGIL hanno mirato a 
sbloecare I'iniziativa sul ter
reno della programmazione. 
Su di esse, essenziale e Tele 
mento di giudizio nel merito. 
che era quello della nccessita 
di decidere per andare avanti. 

E ' indubbio che il problema 
delle incompatibility si fa piu 
acuto. Dobbiamo andare avan 
ti anche su tale questione. 
rendendoci conto perd della sua 
complessita politica. L'esame 
che deve impegnare in primo 
luogo la nostra corrente sin 
daeale deve tener conto di 
due punti di riferimento: il 
rapporto con gli altri sinda 
cati. e il rapporto del sinda 
cato con i poteri pubblici. Per 
quanto riguarda il partito, il 
suo rapporto col sindacato di 
classe non pud comportare ri-
schi di eontrapposizioni. ma 
si fonda su una dialettica 
aperta 

Rilievo minore nel dibattito 
hanno avuto i temi dell'orien 
tamento e dello sviluppo del 
partito. anche se spunti inte-
ressanti sono venuti ad esem 
pio sulla funzione da restitui 
re alia Sezione come centro 
di tutto un tessuto democra 
tico di base. Occorre ribadire 
in primo luogo I'impegno del 
partito sul terreno deH'nzione 
e della lotta di massa . della 
partecipazione attiva dei com 
pagni di base alia vita e alia 
azione politica. Questi temi 
saranno al centro dell'asscm 
blea nazionale dei segretari di 
sezione. che deve essere in 
tesa come momento di un im 
pegno piu vasto per rinnovare 
le forze del partito. pri nei-
palmente in direzione delle 
grandi citta. della classe ope
raia, delle giovani genera-
zioni. 

II governo laburista costretto a rinviare ogni decisione 

La politica dei redditi respinta dal 
Per ingiurie e linguaggio osceno 

SANDIE LA SCALZA CONDANNATA 

' ?;?*it\. /•/'',«,'/ 

LONDRA — La «cantante scalza », Sandie Shaw, interprete di noti best sellers di musica 
leggera, e stata condannata dal Tribunate del divorzi inglese per ingiurie e linguaggio osce
no nei confronti della modella Veronica Sands, di 30 anni. La donna, separata dal regista te-
levisivo Douglas Martin Murdoch, con il quale la diciannovenne Sandie e legata sentimental-
mente, durante la richiesta di divorzio si e presa la sua giusta vendetta nei confronti della 
rivale in amore, che piu di una volta per difendere il suo nuovo rapporto aveva offeso con 
ingiurie la bella modella. 

In un rapporto preliminare a Johnson 

Katzenbach difende 
rente di spionaggio 

II sottosegretario, capo della commissione d'inchiesta, afferma che la CIA 
ha sempre agito per ordine del governo e per «i l bene della patria » 

WASHINGTON. 2.J. 
II presidcnte della < piccola 

commissione > incaricata da 
Johnson di indagare sulle atti-
vita deU'ente spionistico CIA. 
Katzenbach. sottosegretario di 
Stato. ha inviato al presidente 
un rapporto preliminare sotto for
ma di lettera. Nel rapporto l'en-
te sp:onistico viene completamen
te seatcionato da ogni accusa. ed 
anzi enfaticamente esaltato per 
« aver consontito a molti america-
ni coraggiosi e dalle ampie vedu-
te di servire il loro paese in tem
pi di pencolo 2. La CIA — dice 
il rapporto - « e stata e conti-
nua ad essere indispensabile per 
la sicurezza > degli Stati Uniti 
ed e quindi di « importanza vitale 
che 1'attuale controversia sull'ap-
poggio a certe organizzazioni pri
vate (associazioni studentesche 
sindacali. enti t di carita ». isti
tuti di ricerche. e perfino Chiese 
protestanti e ortodosse. N.d.R.) 
non oscuri il valore o pregiudichi 
l'efficacia di devoti e competenti 
funzionari di camera che servono 
il paese ». 

II raporto soitolinea (e in cid 
non si di^eos'a certo dalla venta) 
che le attivitn di .spionasimo e la 
politica delle < sovvenz:oni » ad 
organizzazioni < private ». come 
rA^wuzione nazionale degli 
studenti. o la centrale sindacale 
AFI^CIO. non sono state pratica-
te dalla CIA per jni/iativa di sin-
poli dirigenti troppo zeianti. ma 
1 in accordo con la politica na
zionale stabili'.i dal Coasiglio di 
sieurezza nazionale (di cui e 
membro principale lo stesso pre-
siitnte in canca. N.d.R) fra il 
I9>2 c il VJM >. 

\j\ C\\ — free il rarr>orto — 
c ha sempre agito con lapprova-
zione di a!ti comitati di studio 
intermmisteriah. compre^i il se-
iretar'o iV. Stato. della Difesa. o 
loro r.ipp-e-rntan'i. Ta!e pol.tica 
e stata inoltre in vieore sotio 
quattro pres.;denti ». Es<;i sorto 
Truman. E'*enho\\er. Kennedj e 
lo ste>.-!o Johnson. 

II rapiwno concli-ivo. con'e 
nen:e raccomandaz.oni stil da 
fapii in f-.ittiro. sara pronto ai 
pnmi di mar7o. Ma e chiaro fin 
da ora che dall'mdaeme la CIA 
u~cira. non so!o intatta. ma raf-
forzata. Di fronte alle critlche 
e a!'o scandalo. il governo ha 
sceito la strada della difesa a 
oltranza doUo sponageio. Del re
st o. la stessa compos izione del 
< piccolo comitato > garantiva al
ia CIA un verdetto favorevoJe: 
o'.tre a Katzenbach. che. come 
menvbro de: govemi Kennedy e 
John«on. ha parteaparo alia rie-
terminazione della po'.itica sp>oni-
stica. ne fanno parte k) stesso 
attuale d.rettore della CIA. Ri
chards Helms, ed il mmi^tro del
ta Samta. dellEdjcazione e del 
Benessere. John Gardner, che e 
il solo ad aver pabblicamente 
disapprovato — ma con cautela 
— le infiltrazioni sp:onust:che fra 
gli studenti. 

Un vivace attacco contro la 
CIA e stato invece lanciato dal 
^enatore democratico Gaylord 
Nelson, il quale ha accusato ren
te di adottare sempre p u «tatti-
che da «tato di po'izia » attraver -
v) la diffusa pratica de'Io spio 
naijeo * elettronico» sulle eon-
versaz'oni private, e I'uso di de
tectives ^er spiare tutti i citta
dini. Nel«on ha qu;ndi unito la 
sua voce a quella di altri parla
mentari nel dichiarare insoddisfa-
cente 1'inchiesta povemativa, e 
nel cfr'edere un'inchiesta del Con-
gresso < su questo sordido af-

»fare». 

Denunciandone Tazione anliegiziana 

Nasser: La CIA opera 
nell'Arabia e in Giordania 

IL CAIRO. 23. 
Il presidente Nasser, narlan-

do in occasione della c Giorna-
ta dell'unita >. ha accusato la 
CIA di coordinare I'attivita an-
ti-egiziana deirArabia Saudita e 
della Giordania. Gli Stati Uniti 
— ealj ha detto — c si sentono 
responsabili della tutela di 
Israele» e favoriscono i regimi 
piu arretrali nel Medio Onente. 
ostacolando T'unita araba. La 
c Giornata dell'unita > ricorda 
ranniversario (il nono. que-
st'anno) della costituzione della 
RAU. Nasser si e compiaciuto 
per la grande amicizia che re-
cna attualmente tra Egitto e 
Siria. nlevando che la RAU ap-

poggia p:enamente la Siria nella 
lotta contro 1'imperialismo. la 
reazione e gli interessi petroli-
ferj stranieri. Dopo aver espres
so un appoggio analogo all'Irak. 
Nasser ha invece attaccato la 
Tunisia e I'lran. che appoggiano 
gli americani * nel vo!er liqui-
dare il problema paiestinese». 
Dopo aver promesso d: < eli-
minare completamente» la pre-
senza inglese nell'Arabia meri-
dionale. Nasser ha nuovamente 
smentito le voci secondo cm gli 
eciziani avrebbero impiegato 
gas velenosi nello Yemen, frut-
to di una propaganda mteres-
sata. 

Giakarta 

Discorso anticomunista 
del generale Suharto 

GIAKARTA. 23 
A ventiquattro ore dall'assun-

zione dei poteri fino a ieri eser-
citati dal presidcnte Sukarno. 
il gen. Suharto. I'uomo forte 
del regime militare indonesia-
no. ha parlato alia radio per 
at taccare ancora una volta i 
comunisti. agitando la «mi
naccia * che essi rappresente-
rebbero. e per sollecitare l'ap-
poggio unitario della popolazio-
ne e delle forze anna te . Per 
quanto riguarda ia sottrazione 
a Sukarno di qualsiasi potere 
effettivo. Suharto ha detto: 
c Ora che tutti i poteri esecu-

tivi ci sono stati trasferiti. noi 
abbiamo assunto la responsabi-
lita deH'avvenire della nostra 
nazione e dobbiamo intrapren 
dere il compito che ci e stato 
affidato >. Suharto ha chiama 
to Sukamo c mandaL-^rio del 
Congresso del popolo e coman 
dante supremo delle forze ar-
mate >. titoli divenuti puramen-
te nominali. lasciando intende-
re che il presidente si e uni-
formato alle richieste dei ca-
pi del regime e che non sono 
da attendersi altre misure nei 
suoi confronti. 

Con anticipo conclusa la 
missione dell'« OrbHer 3 

consiglio delle 
Trade-Unions 

Una forte lotta operaia ha indotto il massimo or-
gano sindacale inglese a rivedere le sue posizioni 
Delegazioni di lavoratori in Parlamento da ogni 
parte della Gran Bretagna — Grava sui sindacatl 

inglesi la minaccia della totale impotenza 

PASADENA (California) 23 
LA NASA ha deciso di poire 

fine con anticipo alia ncogni 
zione fotografk-a lunare della 
€ Orbiter 3». a causa di nuovn 
inconvenienti prodottisi neJe 
apparecchiature di ripresa fo-
tografica del veieolo spaziale 
landato U 14 febbraio scorso 
alio scopo di esplorare dodici 
campi potenziali, nella fascia 

» 

equatonale deiia Luna, tra t 
quali scegliere una base di al 
lunaggio degli astronauti dei:a 
navicella « Apollo >. L't Orbi
ter 3 * ha effettuato le nprese 
fotografiche da un pengco di 
circa 54 chilometri; le foto tra-
smesse sono oltre duecento. di 
ottima qualita nferiscono le 
fonti di informazioni dell'ente 
spaziale americano. 

D a l n o s t r o c o r r i s p o n d e n t e 

LONDRA. 23 
Una forte oppnsizimw dei .sin-

ihcati ha costretto il fjorerno 
infjlese a rinviare oipii decisio 
ne snl pronettn di leauc dei 
redditi. In strumento vincolnn-
te che da tempo I'esecutno 
cercu di rrirnre per viettere 
permanentemente sotto H sun 
controllo la dinamica solaria-
le. Dopo il blocco ucnerale e 
assoluto applicato il 20 lutjlin 
dello scorso anno. I'lnahillcrra 
d entruta dal 1 fiennaio nel co 
siddetto * periodn di severe re 
strizinni » durante il quale i 
pochi aumenli concessi sono 
lasciati alia discrezione deuli 
urqani ministerial! o di aacnzie 
uovernative come la Commi.t 
sinnc centrale per i salon e i 
profttti. Questa secondo fase 
iliunqcra al tcrmine il 30 qui 
qno prossimo con lo spirore dei 
prowedimenti ecceziunali nun-
cati dal aoverno durante I'M/* 
fimo « crisi » della sterlina. Da 
qui la vnlonta di estendere tule 
potere e trasformarlo. per leq-
pe, in un meccanismo perma-
nente die convalidi iintervento 
qovernattvn nel settore delle 
retribuzioni. 

II piano non e mai stato rive-
lato nei suoi particolori. II no 
verno si apprestava a farlo in 
questi aiorni. ma la ferma pre
sa di posizinne dei sindacati 
I'ha obblipato a fermarsi. U 
consiqlio qenerale delle Trade-
Unions (TUC). il massimo nr-
(lann sindacale, si e dichiara-
to decisamente contrario al 
proqetto. Vivaci reazinni si so
no reqistrate in oqni ambiente. 
II Portamento <* stato meta di 
deleqozinni operaie. J.e dimn-
strazinni si sono sitweauite in 
tutto il jjoe.se. 

Sindacalisti e lavoratori ban 
no tenuto innumerevoli confe
renza. Dal dibattito emerqono 
alcuni dati di notevole inte-
resse. In primo luoqo non r'e 
nessun sosteqno per la propo
sta govemativa. K' questo uno 
sviluppo estremamente siqniCi-
cativo dal momento che. in ori-
qine. la « politica dei redditi •» 
laburista aveva potato racco-
qliere attorno a sc una certa 
misura di accettazmne da parte 
della destra sindacale. In se
condo luogo la rivolta odierna 
contro il governo viene espres
so non solo da sinqolc nrqaniz 
zazinni, ma dal consiglio qe
nerale. da quel TUC che nel 
settembre scorso, di fronte al
le misure d'emerqenza. aveva 
concesso una sua stentata e 
difficile <c comprenswne > men
tre auspicava la snllecita ri
presa. una volta che i tempi 
fossero lornati « normali *, dei 
primitivi problemi laburisti per 
la < pianificazione di tutti all 
aspetti del reddito». Ora che, 
superata la *crisi». spetterebbe 
al governo mostrare il conle-
nnto positivo della si/o politi
ca. anche negli ambienti sin 
dncali moderati si rifiuta la 
collaborazione con un progetto 
che ribadisce solo Vaspelto ne-
qolivo e che. se applicato, ver-
rebbe a svuotare di contenuto 
l'azione sindacale. estromette-
rehbe le sinqole orqinizzazioni 
dalla contrattazinne. e env'er 
merebbe per sempre Vinterf? 
renza govemativa Una prctr 
sa questa che il TUC non puo 
in alcun modo soltoscrivcre. 
pena la sua riduz'one all'im-
palenza. 

L'elementn fondamcntale che 
sta al fondo dell'attuale scon-
tro col qovemo e. nr piu n»; { 
mrnn. I'esistenzo del sindacato 
stesso Di questo (dopo essere 
passato attraverso le rarie fa 
si deU'accellnz'r-ne. della com-
prensione e ded'al'esa per la 
implicila fiducia ch*> lo leav-
ra ad un qoremo come quello 
laburista che secondo la tra 
dizione inglese dovrebbe esse 
re la sua espressione politica) 
il TUC dimostra ora di aver 
presa coscienza. L'aqitazione 
operaia. la lotta di fabbrica. 
sono proseqvite impetuose e 
costanti negli ultimi due anni 
con una coerenzn fin dnll'inizio 
che i massimi diriqenti sinda-
li stonno laborinsamente ritro-
vando solo dopo essere stati 
messi a loro volta di fronte alia 
lezione dei fatti. cioe di fron
te al tentatirn del aoverno di 
tagliarli fuori sul loro stesso 
terreno 

Le delegazioni dei lavoratori 
che si sono neqli ultimi giorni 
recate in Parlamento hanno $*a-
bilito un significative collega
mento nelVappogqio ricevuto 
dai^ parlamentari sindacalisti. 
cioe dai deputati (ed e la mag-
qioranza del gruppo laburista) 
eletti mediante il e natrocinio > 
di questo o quel sindacato Lo 
impnnente schieramenta di for 
ze ha portato il governo a ri-
flettere. Anche la stampa di 
informazione scrive che sen
za la collaborazione dei sinda 
cati la politica dei redditi non 
i possibile e il governo, coi suoi 

progetti autoritari ha shaglm-
to tattica precipitandn avven 
tatamente lo situazione e ri-
sclnando di alicnarsi anche il 
sostegno dei dirigenti sindaca
li od esso favorevoh. 

11 TUC dal canto suo, IJIM-
ste per I'adnzionc di un piano 
di compromessn: vale a dire 
rivendicare a se l'esame <7i 
merito e il controllo degli an-
menti salariali in sede nazin 
note. La proposta verra discus-
sa nella i>rossima riuninne de 
gli esecutivi dei sinqoli sinda
cati il 2 morzo. 11 governo. 
fino a quella data, ha deciso di 
sospendere o()iii decisionc in 
proposito. 

Leo Vestri 

Cina 

Assicurazioni di 
<< Bandiera Rossa :> 

agli avversari 
che si 

ravvederanno 
TOKIO. Zi 

Un nrticolo dell'iiltimo ntimero 
di liandiera rmsa ha attirato I'at 
tenz one degli o->-,e.-v,iton che 
seguono gli sviluppi della situa
zione cinese. liandiera rossa dice 
fra 1'altro: c I dirigenti che han 
no eomme.sso degli errori devono 
avere la possibilita <li meditarli 
e correggerli. K se fniranno per 
ravvclerii potranno confer", a re 
le loro cariche I'o'rebbero .in 
che en'rare a far pirte di or
ganizzazioni costitu.te per la ri 
conquista del po'ere. Perfino (\\ic-
eapi che si ^ono resi colpevo! 
di gravi e-rn'-' i.er-,i*ino 'ratfat 
con magnanim ta =*• <ir< etrano le 
critic-he e. a m?no che noi JI 
tratti di elementi I'lco-i.-jj.'uli 
dovrebbero avere la poO> !,ta H 
ravvelersi e e>=ere ncorag^m* 
a farlo. Cio si r.feri-ce a Uv>, 
coloro che hnnno sbighnto. com 
p-e>i i dirislen': <!el partito r> n 
\a--,e o-g,iii:7z.iz.oni s 

Secondo alcune interpretnzon 
que.st'invito c- que=te a^sicura^-o-
ni rivolte agli avve->ir. nvcle 
rebbeiD la preorcun iz one del 
gruppo di Mao pe" r»''a5>?r37:o 
ne raggiunta dalla lotta in cor-o 

Vaghi 

impegni 

di Brandt 

sul frattato 
BERLINO. 23 

(r. c.) — 11 m,n.s:ro degli Es<e-
ri della RPT. Brandt, ha cercato 
oggi n-Jmerigg o d; gettare acqja 
- J ! fuo-ro deH'i^er.^mo naz'o*i« 
I:-t.co d ff\i.-o^l ne! pie^e contro 
il trattato d; ' ron p-ol:feraz.oT*» 
n.ic!eare 

lli-offiicrsio ad 'ina se"le d-
nterrogazlon- :n Parlamento. ! 

tnrs.-t-o -oc aliomoc-.V.ro ha oV 
ch ara'o che I go-.t-mo feiera'e 
t non ha irrttnz:>»r»e di vo!ew-i 
coi '-o i[ c-n^etto d. fon-.'o del 
t-a**.ito». Eno ^cro VJO'. fa* 
'. i>.-e r ."I vita!e ntere^^e dei!^ 
Ft. ,->i">b!:'ca feierale a partec.rw 
ro .-s.;"u:il zwz.ork- pac.f.ca d^! 
ler.erg a r.jc^eare >. 

II m.ru>*-o ha q fnii confe-
'Ti2*o che gli Sta'.i Un.t. =or.o d -
*.> "̂> a ver..re inyn'.ro a Bom 
f-)-nt-Kfo una * interprrtaz'on* •> 
do', trattato ed ha preefsato che 
cj!!a q ic^t oce ^>ro in co-^o cor 
= lltaz.on." tra i due pae^i. 

IniubVa.-nente :1 lingua?ix> dp! 
m;n:«tro degli Esten e stato o'ft 
eriilibrato dc'Ie po!em;che e<J» 
«nera*e dei glom: 5co->i. Ne!1^ 
«-i>*.anza tjttavia Brand: ron h* 
r.tirato alcuna deV.e r^erve & 
Bonn. 

Trovato 
un gorilla 

bianco 
WASHINGTON. 23 

La societa geogranca nazionale 
ha annunciato Ia scoperta del pri
mo gorilla alb.no no'o alia scen-
za: ran:ma!e. del peso di circa 
9 chili e due anni di eta. e stato 
trovato attaccato al oorpo delia 
madre. uccisa mentre razzia va 
un bananeto lo scorso ottobre 
nel R'O Muni, la Guinea Spa 
gnola. 

La relazione della societa geo-
grahca naz.onale dice che il pc-
colo gonlla < e un t pico gorilla 
giovane sotto ogni a^petto. tran 
ne il fatto che e albino. I peli 
sono bianchi. Ia nelle rosa e g'.i 
occhi azzum ». 

Si trova attualmente alio zoo 
di Barcellona. ed e stato bat-
tezzato ccopito de n i* r t» (ioc-
co di neve). 
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