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Un articolo della « Pravda » 

Appoggio dell'URSS ai 
trattatifra 

Berlino Praga e Varsavia 
« II loro significafo supera i limiti dei rapporti bilateral! » 
Pieno sostegno alia RDT « che si trova sulla linea piu avan-

zata della lotta contro le forze del militarismo » 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 28 

IL PCUS ha espresso oggi. 
attraverso un cditoriale della 
Pravda, il suo pieno apprezza-
mento per rimpegno con il 
quale I paesi socialist! europei 
proseguono il rafforzamento 
della loro unita nel quadro del 
Patto di Varsavia e il coordina-
mento delle rispettive politiche 
estere sulla base di una piat-
taforma comune. Espressione 

e strumenti efficaci di questa 
volonta unitaria sono i vari 
trattati bilateral! di amicizia 
e di collaborazione confermati 
o stipulati negli ultimi tempi. 
L'articolo richiama uno ad uno 
questi important! impegni: il 
trattato ventennale fra I'URSS 
e la RDT. quello fra URSS e 
Polonia. quello fra Cecoslovac-
chia e Polonia. e fra questi 
due paesi e la RDT. Viene 
quindi annunciato per aprile un 
analogo trattato fra Bulgaria 

Rapporto df Griscin al CC 

MOSCA: I SINDACATI 
DISCUTONO LA 

«SETTIMANA CORTA» 
La rif orma (in vigore nel 50° della Rivoluzione) inte-
ressa 66 milioni di lavoratori -100 giornate di ri-
poso anziche 52 - Un vasto complesso di problem! 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 28 

La cSettixnana dJ 5 giorni e di 
41 ore » — che come & nolo en-
trera in funzione entro I'anno 
del cinquantenano in pressoche 
tutte le aziende industrial] sovie-
tiche — 6 da stamane al centro 
del dibattito del plenum del Co-
mitaio centrale dei sindacati del
l'URSS. Nel suo rapporto. il pre-
sidente dell'organizzazione sinda-
cale. Griscin. ha afrermato che 
oltre 66 milioni di lavoratori 
(l"H2% della popolazione lavora 
tiva del paese) sono interessati 
alia nforma die non nguardera 
invece la scuola (per non rendere 
ancor piu lunga la giornata di 
studio per studenti e professori) 
nonche le aziende a ciclo continuo 
che non possono non lavorare 
sulla base di turni 

Griscin ha posto in rilievo che 
con la settimana corta il ritmo 
deU'mtera vita del paese subira 
un netto cambiamento: U sindaca-
to dovra occuparsi cosl maggior-
mente. oltre che dei problemi del 
tempo di lavoro. di quelli del 
tempo libera. In totale. oltre atle 
ferie annual), I lavoratori del 
TURSS disporranno cosl di 100 
giornate festive all'anno in luogo 
di 52. La settimana lavorativa 
in nessun caso potra superare le 
41 ore. che diventeranno 36 per i 
minatofl e per gli addetti ai la-
vori disagiaO e pesanti. In media 
la giornata lavorativa diventera 
cosl. per 5 giorni. di otto ore e 
12 mmutl. 

Gnscin ha rilevato che la set
timana lavorativa sovietica sara 
la piu corta del morr'o e questo 
mentre i salari — come preve-
dono le linee direttive del piano 
qtiinquennaie — aumenteranno 
comiderevolmente. Per milioni di 
lavoratori diminuira poi il «tern 
po perso* per andare e tornare 

i dal lavoro. cosl da garantire In 
totale oltre 8-9 giornate di riposo 
in piu air anno in media. 

II presidente dei sindacati so-
vietici ha poi detto che e neces-
sario riorganizzare — dentro e 
fuon delle fabbriche — i servizi 
sociali (mense. ristorantl. teatri. 
cinema, club, eoc.) cosl da ade-
guarh ai nuovi orari. Un parti-
colare problema riguarda i tra-
sporti. giacche in molte localita 
occorrera avere linee in funzione 
per 18-20 ore al giorno. In altri 
casi occorrera invece mettere in 
cantiere nuove linee. 

Altri problemi particolari sor-
geranno per gli studenti operai 
(9 milioni nell'Unione Sovietica) 
per i quali bisognera garantire 
meglio. oltre a speciali corsi nei 
giorni di « riposo >. anche la pos 
sibilita di seguire i normali cor
si serali. 

Numerosi e complessi sono dun
que i problemi die sorgono con 
1 attuazione. non piu sul piano 
sperimentale. della settimana cor
ta in tutto il paese. Un partico 
tare problema. che il Comitato 
centrale dei sindacati sovieuci 
non potra certo non affrontare. 
riguarda l'attuazione nelle piccole 
localita. ove la vita della popo-
lazione gravita attorno a una 
o a due fabbriche a ciclo conti
nuo e dove turni di operai devo 
no lavorare ogni donienica. Qui 
si tratta — e il problema e dav-
vero di gTandi proporzioni — di 
garantire che in tutti I giorni fe-
riali vi siano per i lavoratori in 
riposo gli stessi servizi tradizio-
nalmente «domenicah' > (spetta-
coli cinematografici e teatrali. 
balli. gare sportive, ecc.). 

Non a caso e nelle piccole lo
calita. soprattutto. che gli awer-
sari della settimana corta e i 
fautori della giornata corta. sono 
piu numerosi. 

a. g. 

e Polonia. E si conferma Tim-
minente rinnovo di quello fra 
URSS e Bulgaria. 

Questi document! esprimono 
Paspirazione dei firmatari a 
consolidare i rapporti intersta-
tali. a consultarsi sulle que
stion! internazionali. a collabo-
rare alio sviluppo economico. 
Essi confermano che la linea 
degll Stati socialisti si fonda 
sul coordinamento dell'azione 
politica e diplomatic.! in vista 
del consolidamenlo delle posi-
zionl del socialismo. della pa
ce e della sicurezza. 

A questo punto il giornale 
esprime nei termini seguenti 
un giudizio sui trattati fra 
RDT. Polonia e Cecoslovac-
chia: « Tl loro significato supe
ra ! limiti de! rapporti bilate
ral!. Corrlsponde pienamente 
ai princip! del Trattato di Var
savia e alia dichiarazione di 
Bucarest... Essi rappresentano 
un nuovo notevole contributo 
alia creazione delle garanzie di 
uno sviluppo pacifico in Eu-
ropa >. 

Richiamando lo snecifico con-
tenuto politico degli accord! la 
Pravda scrive che essi espri
mono la comune disposizione a 
difendere l'intangibilita delle 
frnntiere, la sovranita e le con-
quiste rivoluzionarie. ad ass!-
curare le condizionl per l'ulte-
riore costruzione del sociali
smo e del comunismo Essendo 
diretti a risanare la situazlo-
ne venutasi a creare in Europa 
dnpo la seconda guerra mon-
diale. in seguito alia presenza 
delle trupne statunitensi e del 
disseminnmento di basi stranie-
re. nuesti trattati vengono a 
etabilire una sicura barriera 
dinanzi ai revanscisti di Bonn. 

«Gli Star! socialist! - ag-
giunge testualmente I'organo 
del PCUS — considerano loro 
dovere appoggiare la RDT la 
quale si trova sulla linea piu 
avanzata della lotta contro le 
forze del militarismo. contri-
buire a rafforzame le posizioni 
e 1'autorita. Non a caso 1 cir-
coli militaristic! sulle rive del 
Reno hanno sollevato grande 
scalpore dopo aver vlsto 1 do
cument! firmati a Varsavia e 
a Praga. Le speranze di chl 
desidera porre un cuneo fra gli 
Stati dpi socialismo non s! av-
vereranno ». 

L'articolo si chiude con un 
nuovo richiamo ai vantaggi del-
1'unita e alia lotta contro chi 
la insidia. c II mondo del so
cialismo e forte della sua uni
ta e amicizia. della compat-
tezza dei suo! partiti comunisti. 
Ess! respingono le a2ion! scis-
sionistiche e nazionalistiche del 
gruppo di Mao Tse-dun... Pren-
dendo cura del consolidamento 
dell'unita e della compattezza, 
i partiti marxist! leninisti e i 
governi degli Stati fratelli crea-
no le premesse necessarie ai 
successi attuali e futuri del so
cialismo mondiale >. 

e. r. 

Atene 

Messo in vendita all'Avana 

Un libro sugli insegnamenti 
della guerriglia castrista 

Secondo I'autore, il francese Regis Debray, Pesperienza cubana (prima 
I'esercito partigiano, poi il partito, prima la montagna, poi la pianura) 

pub essere ripetuta in altri paesi dell'America Latina 

Dal aostro comspoadente 
L'AVANA, mono. 

Preceduto da una intensa 
pubblicita sulla stampa e alia 
radio, e uscito nelle librerie 
della capitale cubana ed e 
stato immediatamente esaurito 
un opuscolo del francese Re
gis Debray sugli insegnamenti 
della guerriglia cubana. L'opu-
scolo e intitolato Rivoluzione 
nella rivoluzione e suggerisce 
contributi nuovi alia teoria del 
la rivoluzione neH"America La 
tina. L'interesse con cui e sta 
to accolto lascia prevedere che 
suscitera anche molte discus 
sioni. tanto a Cuba quanto in 
tutta I'America Latina e in g e 
nerale nel movimento operaio e 
comunista internazionale. 

Regis Debray e gia autore 
di due saggi sul «castrismo » 
e i problemi della rivoluzione 
ncll'America Latina. La tesi 
che egli suggerisce con questo 
nuovo studio e che I'esperienza 
cubana. contrariamente a quan
to generalmente si afferma. 
possa essere ripetuta Gia al
tri scrittori avevano cercato di 
aostenere con piu o meno for-

quest* tesi. Ma Debray 

lo fa in modo particolarmente 
originale. affermando che rap
porto nuovo e per tutti utile 
che la rivoluzione cubana ha 
dato al movimento rivoluziona-
rio latino-americano. consiste 
essenzialmente nel modo in cui 
e stata condotta la guerriglia: 
come fulcro dell'azione e sede 
unica della direzione politica e 
militare del movimento. 

Trascurando volutamente tut
ta la preparazione del movi
mento delle masse che lo stes-
so Fidel Castro, in polemica 
attiva con i partiti tradizionali 
della borghesia cosidetta cna 
zionale > e del proletariate 
aveva organizzato prima di sa 
lire armato sulla Sierra. Do 
bray punta tutto il proprio 
sforzo di analisi -sulla tecnica 
della guerriglia e sulla inver-
sione. storicamente nuova. nel 
la rivoluzione cubana. del rap
porto tra Tesercito partigiano 
e il partito politico: prima lo 
esercito poi il partito. prima la 
montagna poi la pianura: per 
concludere che 1'insegnamento 
di Cuba deve essere accolto 
come un apporto teorico nuovo 
nell'America Latina e quindi 
come an esempio da seguire, 

se si vuole che i movimenti 
guerriglieri non si riducano ad 
una semplice autodifesa phi o 
meno passiva o a costituire so
lo un braccio armato dei par
titi operand, legalmente o me
no. nelle citta. 

Nel libro che merita di es
sere analizzato e discusso piu 
distesamente. anche per la sua 
non comune qualita letteraria. 
si trova tra I'altro un interes-
sante accenno alia figura e al
ia sorte di Ernesto Che Gue
vara. I'ex-ministro dell'Indu-
stria cuba no, che fo uno dei 
piu preziosi collaboratori di Fi
del Castro nella guerriglia. Si 
legge testualmente: < Quando 
il compagno Che Guevara ha 
ripreso il lavoro insurrezionale. 
ha tratto su di un piano inter
nazionale le conseguenze di 
questa linea di azione imper-
sonata dal dirigente della ri
voluzione cubana Fidel Castro. 
Quando Che Guevara riappari 
ra. non e azzardato afferma re 
che stara alia testa di un mo
vimento guerrigliero come ca
po politico e militare indi-
scusso>. 

Saverio Tutino 

Due generali 

messi 
a riposo 
perche 

moderati 
ATENE. 28 

L'Alto consiglio di difesa gre-
co. riunitosi nella nottata sotto 
la presidenza del primo mini-
stro Giovanni Paraskevopulos. 
ha deciso il collocamento a ri
poso del capo di stato maggio-
re della Difesa. gen. Costantino 
Tsolakas, e del capo della gen-
darmeria gen. Nicola Panaiota-
kopulos. Essi sono stati sostitui-
ti rispettivamente dal capo di 
stato maggiore della marina 
amm. Spiros Avgheris e dal ge
nerate della gendarmeria Co
stantino Kritsas. 

L'amm. Avgheris e stato sosti-
tuito nella carica di capo di 
stato maggiore della marina 
dal vice capo Costantino Engol-
fopulos. 

Le declsioni dell'alto consi
glio di Difesa sono state viva-
cemente criticate dalla sinistra 
(EDA) e dal partito papandrei-
sta. l'Unione di Centro. I gior-
nali vicini a questo partito par-
lano oggi di «scandalo > e 
affermano che 1'aUontanamento 
del generale Tsolakas 6 stato 
motivato dalle simpatie nutrite 
dal capo di stato maggiore del
la difesa per il partito papan-
dreista. 

CONTINUAZIONI DALLA PRIMA PAGINA 
Papa 

piu attiva valorizzazione delle 
loro qualita umane; che si 
muovono con decisione verso la 
meta di un loro pirnn rignglin. 
6 oggetto di attenta osserva-
zione da parte della Chiesa ». 
Quest'ultima ha il dovere t di 
mettersi al servizio degli uo-
mini. onde aiutarli a cogliere 
tutte le dimension! di tale gra
ve problema e convincerli del-
l'urgenza di una azione solida-
le in questa svolta della sto-
ria dell'umanila >. 

« Oggi — si legge quindi do
po un richiamo alle encicliche 
sociali di Leone XIII. di Pio XI 
e di Giovanni XXIII — il Tatto 
di magginr rilievo, del quale 
ognuno deve prender coscien-
za, e che la questions sociale 
ha acquistato dimensione mon
diale. Giovanni XXIII 1'ha af-
fermato nettamente. e il Conci-
lio gli ha fatto eco con la sua 
costituzione pastorale sulla 
Chiesa nel mondo contempora-
neo. Si tratta di un insegna-
mento grave e che esige una 
applicazione urgente. I popoli 
della fame interpellano oggi in 
maniera drammatica i popoli 
deH'opulenza. La Chiesa tra-
sale davanti a questo grido di 
angoscia e chiama ognuno a 
rispondere con amore all'ap-
pello del suo fratello >. 

Ribadito l'impcgno di pro-
muovere il progresso dei popo
li piu poveri. di favorire la 
giustizia sociale tra le nazioni, 
di offrire a quelle che sono 
meno sviluppate un aiuto tale 
che le metta in grado di prov-
vedere esse stesse e per se 
stesse al loro progresso (gia 

BOLIVIA: 
napalm contro 
i guerriglieri 

Stato d'emergenza nel sud del Paese - Scontri in Co
lombia - Artiglierie venezuelane bombardano per 11 
ore una posizione partigiana nella zona di Caracas 

I 

LA PAZ. 27. 
II Presidente della Bolivia 

Barrientos ha proclamato lo 
stato di emergenza nelle regio 
ni sud oriental! del Paese ed 
ha ordinato all'aviazione di col-
pire le zone di guerriglia con 
bombe al napalm. Dall'annun 
cio del governo risulta che Tim-
piego del napalm e gia comin-
ciato. Le misure terroristiche 
decise da Barrientos conferma
no che il moto insurrezionale in 
Bolivia ha assunto rilevanti 
proporzioni. 

Alcuni giorni or sono fonti 
militari di La Paz avevano re-
so noto che un numero impre-
cisato di «guerriglieri castri-
sti » sta operando nel diparti 
mento di Chuquisaca. nel sud 
della Bolivia. Nel primo scon-
tro con i partigiani — che se 
condo il portavoce dell'esercito 
vestono uniformi color verde-
oliva — un reparto governativo 
ha perduto uo uomo. La stam
pa boliviana — scrive 1'agenzia 
IPS — si d naturalmente occu-
pata dell'argomento € affer
mando che in realta il movi
mento guerrigliero e assai me
no localizzato di quanto il co-
municato ufficiale sullo scon-
tro lasci intendere. Secondo la 
stampa. infatti. oltre che a 
Chuquisaca il movimento par
tigiano sarebbe attivo anche 
nelle zone petrolifere di Mon-
teagudo e di Camiri e nel di-
partimento di Santa Cruz >. 

°id che maggiormente in que
sto momento preoccupa le auto 
rita govemative di La Paz d 
la possibility — tutt'altro che 
teorica — che i guerriglieri 
tentino di danneggiare gli im-
pianti dell'ente petrolifero sta-
tale e di prendere sotto il loro 
controllo la zona per stabilire 
un fronte unico che da Chuqui
saca giunga sino a Santa Cruz. 

« Gli osservatori — scrive an-
cora la citata agenzia IPS — 
ricordano adesso una dichiara
zione dei ministri deU"Interno 
e della Difesa. resa nota tem
po addietro. nella quale si af 
fermava che eventual! tentati-
\ i guerriglieri sarebbero stati 
soffocati con la massima ener-
gia dalle forze annate. Cid si-
gnifica che la guerriglia era in 
gestazione gia da tempo e il 
governo ne era perfettamente 
a conoscenza». La conferma 
definitiva delia forza presa dal 
movimento guerrigliero e venu-
ta oggi con 1'annuncio del ri-
corso. da parte del governo. ai 
pio feroci mezzi di repressione. 
Aggiungiamo qui che il coman-
dante ad interim delle forze 
annate boliviane. gen. Jorge 
Belmonte. ha dichiarato che 
Tex ministro cubano deillndu-
stria. Ernesto « Che > Guevara. 
si sarebbe recato in Bolivia due 
v-olte e si preparerebbe a tor-
narvi fra breve. 

Nuove azioni di guerriglia 
vengono anche segnalate dalla 
Colombia, dove una vasta ope-
razione di polizia e stata in 
questi giorni scatenata per con-
trastare I'orTensiva dei gruppi 
guerriglieri. Cinquecento espo-
nenti di sinistra sono stati ar-
restati venerdi scorso: di essi 
230 sono ancora in carcere. Da 
parte govemativa d stato an 
nunciato che cinque soldati so 
no staii uccisi c altri tre ferili 
in uno scontro con partigiani 
nel dipartimento di Valle. 

Infine una segnalazione dal 
Venezuela. L'artiglieria dello 
esercito venezuelano ha collo 
cato batterie di cannoni Iungo 
la strada Caracas-Barcelona 
nei pressi della citta di El Gua-
po e per undid ore ha martel-
lato una zona a 160 chilometri 

ad est di Caracas nella quale 
avrebbe dovuto trovarsi una po
sizione dei guerriglieri. II can-
noneggiamento e stato effet-
tuato con proiettili da 105 milli-
metri. AU'inizio del mese El 
Guapo era stata attaccata da 
formazioni partigiane. 

Fiumi asciutti 
in Cina 

per la grave 
siccita 

TOKIO. 28 
II corrispondente da Pechino 

del giornale canadese The Globe 
and Mail. David Oancia. confer
ma in un suo articolo la minac-
cia che una persistente siccita 
fa pesare siille sorti del raccolto 
del riso primaverile m Cina. « Al
cuni esperti di agricoltura — scri
ve Oancia — affermano che una 
insufficieinte caduta di pioggia 
e di neve nel corso degli ultimi 
due anni ha ridotto 1'umidita ne-
cessaria per assicurare i normali 
raccolti. forse nella misura del 
40 per cento*. II giornalksta ca
nadese afferma che i corsi d'ac-
qua, compreso 1'immenso Fiume 
Giallo. sono esauriti o ridotti a 
proporzioni minuscole e nelle 
campagne allarmanti dune di pol-
vere gialla. segno evidente di 
siccita. si accumulano attorno 
alle abitazfoni dei contadini. 

Secondo David Oancia — il cui 
articolo e stato ripreso da molti 
giornali stranieri — la situazione 
agricola e resa piu difficile per 
la confusione e l'incertezza pro
vocate dalle lotte per il potere e 
dalla rivoluzione culturale. 

La radio del Kiangsi ha annun
ciato che in alcune zone della 
provincia squadre sanitarie ghin-
te nelle campagne sono impegnate 
nella lotta c per impedire la dif-
fusione di malattie contagiose 
primaverili >. Xon e stata preci-
sata la natura delle malattie. 
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enunciato nel motu proprio che 
istituiva la commissione ponti
ne i a Giustizia e pace) Paolo VI 
arriva a una prima conclusio-
ne. « Noi pensiamo che su tale 
programma possano e debbano 
convenire. assieme ai nostri 
figli cattolici e ai fratelli cri-
stiani. gli uomini di buona vo
lonta. E' dunque a tutti che noi 
oggi rivolgiamo questo appello 
solenne a un'azione concertata 
per lo sviluppo integrale del-
I'uomo e lo sviluppo solidale 
dcll'umanita >. 

Pur con varie concessioni, 
viene poi espressa la prima 
condanna: quella del colonia-
lismo. «Bisogna certo ricono-
scere che le potenze colonizza-
trici hanno spesso pcrseguito 
soltanlo il loro interesse. la lo
ro potenza o il loro prestigio. e 
che il loro ritiro ha lasciato 
talvolta una situazione econo-
mica vulnerabile, legata per 
esempio al rendimento di una 
unica cultura, i cui corsi sono 
soggetti a brusche e ampie va-
riazioni. Ma. pur riconoscendo 
i misfatti di un certo coloniali-
smo e le sue conseguenze ne
gative, bisogna nel contempo 
rendere omaggio alle qualita e 
alle realizzazioni dei colonizza-
tori che. in tante regioni ab-
bandonate. hanno portato la 
loro scienza e la loro tecnica, 
Iasciando testimonian/e prezio-
se della loro presenza ». 

Segue ad essa un giudizio, 
decisamente autocrilico e ine-
dito per un papa, ai missiona
ry « Stnza duhbio la loro ope
ra, per quel che v'e in essa di 
umano. non fu perfetta. e pote 
capitare che taluni mischiasse-
ro all'annuncio deH'autentico 
messaggio evangelico molti mo
di di pensare e di vivere pro-
pri del loro paese d'origine». 

c I popoli ricchi — prosegue 
l'enciclica — godono di una cre-
scita rapida. mentre lento e il 
ritmo di sviluppo di quelli po
veri. Aumenta lo squilibrio: 
certuni produeono in eccedenza 
beni alimentari di cui altri sof-
frono crudelmente la mancan-
za. e questi ultimi vedono rose 
incerte le loro esportazioni. 

«Nello stesso tempo, i con-
flitti sociali si sono dilatati fi-
no a raggiungere le dimensio-
ni del mondo. La viva inquie-
tudine. che si e impadronita 
delle classi povere nei paesi in 
fase di industrializzazione. rag-
giunge ora quelli che hanno una 
economia quasi esclusivamente 
agricola: i contadini prendono 
coscienza. anch'essi. della loro 
" miseria immeritata " ». A ci6 
s'aggiunga lo scandalo di di-
suguaglianze clamorose. non 
solo nel godimento dei beni. ma 
piu ancora nell'esercizio del po
tere. Mentre un'oligarchia go 
de. in certe regioni, d'una ci-
vilta raffinata. il resto della 
popolazione. povera e dispersa. 
e «privata pressoche di ogni 
possibility di iniziativa perso
nal? e di responsabilita. e spes
so anche costretta a condizion! 
di vita e di lavoro indegne 
della persona umana ». 

Paolo VI delinea poi una vi-
sione cristiana dello sviluppo 
che implica doveri personali e 
comunitari. «Lo sviluppo non 
si riduce alia semplice cre-
sdta economica. Per essere 
autentico sviluppo. deve esse
re integrale. il che vuol dire 
volto alia promozione di ogni 
uomo e di tutto I'uorno ». 

Sulla distribuzione dei beni 
l'enciclica cos! si esprime. « II 
recente Concilio l'ha ricordato: 
Dio ha destinato la terra e tut
to cid che contiene all'uso di 
tutti gli uomini e di tutti i po
poli. dimodoch& i beni della 
creazione devono equamente 
affluire nelle mani di tutti. se
condo la regola della giustizia. 
ch'e inseparable dalla carita ». 
Tutti gli altri diritti. di qualun-
que genere. ivi compresi quelli 
della proprieta e del libero 
commercio. sono subordinati ad 
essa: non devono quindi intral-
ciarne. bensi al contrario facili-
tarne la realizzazione, ed e un 
dovere sociale grave e urgente 
restituirli alia loro finalita ori-
ginaria >. 

Seguono accenni al diritto di 
espropriazione e alia inammissi-
bile esportazione di capitali al-
l*estero. «Ove intervenga un 
conflitto "tra diritti privati ac-
quisiti ed esigenze comunitarie 
primordiali", spetta ai poteri 
pubblici "applicarsi a risolver. 
Io, con l'attiva partccipazione 
delle persone e dei gruppi so
ciali". 

€ II bene comune esige dun
que talvolta respropriazione se. 
per via della loro estensione. 
del loro sfruttamento esiguo o 
nullo. della miseria che ne de-
riva per le popoiazioni. del dan-
no considerevole arrecato agli 
interessi del paese. certi posse 
dimenti sono di oslacolo alia 
prosperita collettiva. Afferman 
dolo in maniera inequivocabile. 
il Concilio ha anche ricordato 
non meno chiaramente che il 
reddito disponibile non e la
sciato al libero capriccio degli 
uomini. e che le speculazioni 
egoiste devono essere bandite. 
Non e di conseguenza ammissi. 
bile che dei cittadini prmnisti 
di redditi abbondanti. prove 
nienti dalle risorse e dall'attivi 
ta nazionale. ne trasferiscano 
una parte considerevclc all'e-
stero. a esclusivo vantaggio 
personale. senza alcuna consi-
derazione del torto evidente 
ch'essi infliggono con cid alia 
loro patria ». 

L'industrializzazione. il capi 
talismo. la teoria del prof.tto 
come molla essenziale vengono 
cosi effrontati. t Necessaria al-
raccrescimento economico e al 
progresso umano. I'introduzio-
ne deirindustria e insieme se
gno e fattore di sviluppo... Ma 
su queste condizioni nuove del 
ia socieiit si e maiauguraia 
mente instaurato un sistema. 
che considerava il profitto co 
me motivo essenziale del pro 
gresso economico, la concor-
renza come legge suprema del-
l'economia. la proprieta priva
ta dei mezzi di produzione co

me un diritto assoluto, senza 
limiti ne obblighi sociali cor-
rispondenti. Tale liberalismo 
senza freno conduceva alia dit-
tatura. a buon diritto denun-
ciata da Pio XI come gene-
laliiuc dell",, imperiuiismu in
ternazionale del denaro ". 

* Non si condanneranno mai 
abbastanza simili abusi, ricor-
dando ancora una volta solen-
nemente che l'economia e al 
servizio dell'uomo. Ma se 6 
vero che un certo capitalismo 
6 stato la fonte di tante sof-
ferenze. di tante ingiustizie e 
lotte fratricide, di cui perdu 
rano gli effetti. errato sarebbe 
attribuire alia industrializza
zione stessa dei mali che so 
no dnvuti al nefasto sistema 
che I'accompagnava. Bisogna, 
al contrario. e per debito di 
giustizia. riconoscere l'apporto 
insostituibile dell'organizzazio
ne del lavoro e del progresso 
industriale all'opera dello svi
luppo >. 

le rivoluzioni 
necessarie 

Pur ammettendo l'esistenza 
di certe realta che spingono 
a soluzioni violente, Paolo VI 
si dichiara poi contrario alia 
rivoluzione, tranne che si trat-
ti — e. l'ummissicne e senza 
precedenti — di rovesciare dit-
tature sanguinarie di tipo fasci-
sta, o sudamericano. « Si danno 
certo delle situazioni la cui in-
giustizia grida verso il cie-
lo. Quando popoiazioni intere, 
sprovviste del necessario. vi-
vono in uno stato di dipen-
denza tale da impedire lo
ro qualsiasi iniziativa e re
sponsabilita. e anche ogni pos
sibility di promozione cultura
le e di partccipazione alia vita 
sociale e politica. grande e la 
tentazione di respingere con la 
violenza simili ingiurie alia di-
gnita umana. E tuttavia lo 
sappiamo: l'insurrezione rivo 
luzionaria — salvo nel caso di 
una tirannia evidente e pro-
lungata che attentasse grave-
niente ai diritti fondamentali 
della persona e nuocesse in 
modo pericoloso al bene co
mune del paese — 6 fente di 
nuove ingiustizie. introduce 
nuovi squilibri. e provoca nuo
ve rovine. Non si puo combat-
tere un male reale a prezzo 
di un male piu grande. 

c Ci si intenda bene: la si
tuazione presente deve essere 
affrontata coraggiosamente e 
le ingiustizie ch'essa compor-
ta combattute e vinte. Lo svi
luppo esige delle trasforma-
zioni audaci. profondamente 
innovatrici. Riforme urgenti 
devono essere intraprese senza 
indugio ». 

II Papa indica poi nei pro 
grammi economic! e nella pia-
niticazione altrettanti stru
menti necessari dello sviluppo 
(t Spetta ai poteri pubblici di 
scegliere. o anche di imporre. 
gli obbiettivi da perseguire. i 
mezzi onde prevenirli ») e tut
tavia ammonisce: c La tecno 
crazin di domani pu6 essere 
fonte di mali non meno terri-
bili che il liberalismo di ieri ». 

f problemi 
demografici 

Un concetto nuovo viene in-
trodotto a proposito dei pubbli
ci poteri in tema di demogra-
fia. « E" vero che troppo spes
so una crescita demografica 
accelerata aggiunge nuove dif-
ficolta ai problemi dello svi
luppo: i| volume della popola
zione aumenta piu rapidamen 
te delle risorse disponibili e ci 
si trova apparentemente chiusi 
in un vicolo cieco. Per cui. la 
tentazione e grande di frenare 
I'aumento demografico per 
mezzo di misure radicali. E* 
certo che i poteri pubblici. nel-
I'ambito della loro competenza. 
possono intervenire. mediante 
la diffusione di una appropria-
ta informazione e l'adozione di 
misure adeguate. purche siano 
conformi alle esigenze della 
legge morale e rispettose della 
giusta Iiberta della coppia: 
perche il diritto al matrimonio 
e alia procreazione d il diritto 
inalienabile. senza del quale 
non v'e dignita umana. Spetta 
in ultima istanza ai genitori 
di decidere, con piena cogni. 
zione di causa, sul numero dei 
loro figli ». 

Ed ecco le parole dedicate 
al pluralismo. «Ogni azione 
sociale implica una dottrina. 
II cristiano non pud ammettere 
quella che suppone una filoso-
fia materialista e atea. che 
non rispetta nd 1'orientamento 
religioso della vita verso il suo 
fine ultimo, ne la Iiberta e la 
dignita umana. Ma. purche 
siano salvaguardati questi va-
lori. un pluralismo di organiz-
zazioni professionali e sinda-
cali e ammissibile. e, da certi 
punti di vista, utile, se serve 
a proteggere Ia Iiberta e a 
provocare l'emulazione E di 
gran cuore noi rendiamo omag 
gio a tutti colore- che vi lavo 
rano al servizio disinteressato 
dei loro fratelli >. 

La seconda parte del docu-
mento e dedicata alio sviluppo 
solidale dell'umanita. Gli ap 
pelli angosciati. anche degli 
stessi pontefici. le campagne 
contro la fame come quella 
lanciata dalla FAO. le missio
ns caritative non possono ba-
stare. < Non si tratta soltanto 
di vincere la fame e neppure 
di ricacciare indietro la pover-
ta. La lotta contro la miseria. 
pur urgente e necessaria. e in 
Suifici^rilc. " oi " ir<iii<i ~ ui " CO 
struire un mondo in cui ogni 
uomo. senza esclusioni di raz-
za. di religione, di nazionalita 
possa vivere una vita piena
mente umana. affrancata dalle 
servitu che gli vengono dagli 
uomini e da una natura non 

sufficientemente dominata: un 
mondo dove la Iiberta non sia 
una paiola vana e dove il po-
vero Lazzaro possa assidersi 
alia stessa mensa del ricco». 

Un fondo 
mondiale 

Gli sforzi. per raggiungere 
una piena effieacia. « non pos
sono rimanere dispersi e isola-
ti. tanto meno opposti gli uni 
agli altri per ragioni di presti
gio o di potenza: la situazione 
esige dei programmi concerta-
ti ». Una proposta in questo 
senso. gia avanzata dallo stes
so Paolo VI. viene qui ripresa. 
« Noi domandavnmo a Bombay 
la costituzione di un grande 
Fondo mondiale, alimentato da 
una parte delle spese militari. 
onde venire in aiuto ai piu di-
sercdati. Cid che vale per la 
lotta immediata contro la mise
ria vale nitres! al livello dello 
sviluppo. Solo una collaborazio
ne mondiale. della quale un 
fondo comune sarebbe insieme 
1'espressione c U) strumento, 
permetterebbo di superare le 
rivalita sterili p di suscitare 
un dinlogo frcondo e pratico tra 
tutti i po|)oli. 

« Chi non vede d'altronde che 
un tale fondo faciliterehbe i 
prelevamenti su certi sperperi. 
che sono frutto della paurn o 
dell'orgoglio? Quando tanti po
poli hanno fame, quando tante 
famiglie soffrono la miseria. 
quando tanti uomini vivono im-
mersi neH'ignoranza. quando 
restano da costruire tante 
scuole. tanti ospedali. tante 
abitazioni degne di questo no-
me. ogni sperpero pubblico o 
privato. ogni spesa fatta per 
ostentazione nazionale o perso 
nale. ogni corsa estenuante agli 
armamenti diventa uno scan
dalo intollerabile. Noi nbbiamo 
il dovere di denunciarlo. Vo-
gliano i responsabili ascoltarci 
prima che sia troppo tardi. 
Cid significa essere indispensa-
bile che si stabilisca fra tutti 
quel dialogn gia da noi invn-
cato nella nostra prima encicli-
ca. Ecclesiam sttam ». 

Con immediata connessione. 
il Papa sente qui il dovere di 
mettere in guardia anche dal 
neocolonialismn. individuando 
cosi una nuova e piu subdola 
minaccia. I destinatari degli 
aiuti finanziari « potranno a lo 
ro volta esigere che non vi sia
no ingerenze nella loro politi. 
ca. ne che si provochino scon-
volgimenti nolle strutture so
ciali del paese. Stati sovrani. a 
loro solo spetta di condurre in 
maniera autonoma le loro fac-
cende. di determinare la loro 
politica, di orientarsi libera-
mente verso il tipo di societn 
proferita. E' dunque una col 
laborazione volontaria che oc. 
corre instaurare. con compnr-
tecipazione efficace degli uni 
con gli altri. in un clima di 
eguale dignita. per la costru
zione di un mondo piu umano ». 

c Combattere la miseria — 
conclude il documento — e 
lottare contro I'ingiustizia. e 
promuovere. assieme al miglio-
ramento delle condizioni di vi
ta. il progresso umano e spiri-
tuale di tutti. e dunque il be
ne comune dell'umanita. La 
pace non si riduce a un'assen-
za di guerra. frutto dell'equi-
librio sempre prccario delle 
forze. Artefici del loro proprio 
sviluppo. i popoli ne sono i pri-
mi responsabili. Ma non po
tranno realizzarlo nell'isola-
mento. Questa collaborazione 
internazionale a vocazione mon
diale richiede delle istituzionj 
che la preparino. la coordinino 
e la reggano. fino a costituire 
un ordine giuridico universal-
mente riconosciuto. Di tutto 
cuore noi incoraggiamo le or-
ganizzazioni che hanno preso 
in mano questa collaborazione 
alio sviluppo. e auspichiamo 
che la loro autorita s'accresca. 

L'autorita 

sovranazionale 
La vostra vocazione. dice-
vamo ai rappresentanti delle 
Nazioni Unite a New York, e 
di far fratcmizzarc. r.on gia al
cuni popoli. ma tutti i popoli... 
Chi non vede la necessita di 
arrivare in tal modo progrrssi-
vamente a instaurare una auto 
rita mondiale in grado d'agire 
efficacemente sul piano giuri
dico e politico? ». 

« L'ora dell'azione e gia suo-
nata: la soprav\-ivcnza di tan
ti bambini innocenti. I'accesso 
a una condizione umana di tan 
te famiglie sventurate. la pace 
del mondo. i'awenire della ci-
*<41#^ +**w>n Z*+ n i t i / > /y> A t f«* t? r r l ! 

uomini e a tutti i popoli di as-
sumersi le loro responsabilita >. 

Bazan 
pud essere costituito dalla im-
prowisa decisione del magistra-
to istruttore di rinviare a data 
da destinarsi gli intcrrogatori dei 
co:p:ti da mandato di compari-
^ione. che do\evano cominriare 
giusto stamane. 

Diventa a questo punto spon-
taneo collegare il rinvio di que
sti interrogatori (relativi ad a-
sretti in fondo seconda ri della 
vicenda) all'orientamento di di-
sporne altri, certamente piu utili 
per cogliere le rcah matrici dello 
scandalo. 

Colombo, per esempio. deve ben 
sapere — come responsabile del
la politica del crcdito — come ha 
funzionato. e in che direzione. il 
Banco di Sicilia: e pud <p:egare 
meglio di ogni altro. come mai 
per tredici anni Bazan sia potuto 
restare indisturbato alia testa di 
un istituto che maneggia mille-
cinquecento miliardi I'anno. Mat-
iareiia poi. ixnuir ixniiptinidfio 
della furibonda rissa tra le cor-
renti d.c. per 1'accaparramento 
delle poltrone del Banco (1965), 
e in parti cola re della presiden
za dopo il pensionamenlo di 
Bazan. pud fornire particolari 
preziosi su qualche operazione 
contestata a Bazan e che, stan-

do a voci circolate con insluten 
za, sarebbe stata vivamenio 
caldeggiata daU'ex ministro 
trapanese. 

E siccome nel novero degli in-
terrogandl sarebbero anche (e fl-
nalmente) ii segretario regionale 
ut-Ha DC e sindaco di Catania. 
ingegnere Antonino Drago. e il 
segretario regionale amministra-
tivo della DC e dirigente dei co-
mitati civici dottor Salvo Lago-
mina, questi due personaggi i»-
trebbero dire nwlte cose interes-
santi sul Banco, poiche ne hanno 
vissuto — e ne vivono tuttora — 
l'es|xjrienza dall'interno dato 
che i) primo dopo essere stato 
per molto tenijx) componente il 
collegio dei siiuiaci. e attual-
mente membro del comitato cse-
cutivo del Banco: e che il se
condo e stato con Bazan e lo 
e tuttora, anche con il success^ 
re, vice presidente unico del mus-
simo istituto finanziario siciliano 
di diritto pubblico. 

A proposito tii Baldacci vale 
la pena di riferire a questo pun
to (nialche particolare del suo ar-
ro?to. 11 notissimo ex direttore 
del Giorno e di ARC. avuto evi 
dentcmente sent ore di quello che 
maturava. era partito da Milano 
per Lugano ma li. gia quattro 
giorni fa. era sotto controllo del 
la polizia cantonale. Per pren-
derlo. gli agenti hanno tentato 
di ricorrere ad uno stratagem-
ma: gli hanno « rubato » Vauto 
ixircheggiata davanti all'albergo 
contatvlo clio Baldacci si sarebbe 
precipitate a denutiziare il fur-
to. 11 g ornalista. invece. deve 
aver capito l'antifona. tant'e che 
si e scjuagliato da Lirgano spo 
standosi rapidamentc a Berna e 
di la ha preso il volo per Atene. 
prima ancora che la polizia fe
derate (in contatto con l'lntrrnol 
e con la Criminalpol italiatia) riu-
scis-̂ e a bloccarlo. Da Atene Bal
dacci ha raggiuoto Beirut sp^-
rando die la mancanza di un ae-
cordo per l'estradizione tra Italin 
e Libano gli pote?se assicurare 
1 impunita. Ma neppure la fugn 
a Beirut gli e servita a qualcosa. 
e dalla sera di Pasqua Baldacci 
e praticamente agli arresti. Par
ticolare penoso: Baldacci, nelln 
speranza di passare inos<ervato. 
si era tacliato i earatteristiei 
baffi. La foto sul passaporto l'ha 
tradito. 

Garrison 
di ieri. una conferenza-stampa 
nella quale avrebbe rive'.ato al
cuni particolari sulla trasjeclia di 
Dnllas. apprcsi da quel tasvMn 
WiMiam \Vah!ey liquidato (JX, ĉh^ 
snpeva troppo) con la c-nmplicitn 
della polizia texana. 

L'avvocato Kroman e finito nei 
fondo di un burror.e enn l'auto. 
mentre si dirisreva nella localita 
dove avreblx? tenuto la confe-
renza. Dice di essere stato ct>-
stretto a sterzare- perche gli spa-
ravano adilosso. E" rimasto «eria-
mente ferto. Korse sara un casn. 
o un incidente normale «L'onfiato> 
dal suo protasronista. Fatto sta 
che gli e capitato proprio pnro 
prima delTora della confererza 
suM'assas>inio di Kennedy, ed r 
improbabile die si sia uettato 
volontariamente nel burrone. n 
manendoci paralizzato e cnrrenrln 
il risclvo di inorire. so!tan'o per 
Tarsi pubblicita. 

Intanto si 6 fatto vivo anche 
Gordon Novel. 1'uomo che tome 
di essere incriminato da Garri
son come « falso Oswald ». (piinrli 
come personaggin di primo p:ano 
nell'assassinio del pres dente Km 
pe:ly. Attraverso i suoi avvoeat:. 
Novel ha fatto sapere clie ritor-
nern a New Orleans soltanto st-
sara tolto il mandato di cattura 
che grava su!!e sue spalle. II 
giudice llaggerty dovrebbe deci
dere in giornata che pro>e-^t'o 
dare a tale inchiesta. 

II giudice ha anche detto the 
non dara valore di prova al rap 
porto Warren ne! corso del pro. 
cesso a Clay Shaw, che non por-
mettera la citaz:one di •e-tlmo',i 
accettati dalla com:niss:o:ie pre 
sidenziale d'inchiesta e che rac 
comanda a Garrison e ai difen 
sori di Shaw il massimo riserbo. 
nei giorni che ancora ci sepa-
rano dal processo. 

Humphrey 
da come la pone la nota del se
gretario dell'OXU: Washington 
chiede che pcrfino la tregua sia 
«discussa » dalle parti, diretta-
mente o attraverso U Thant. an-
ziche puramente e semplicemen-
to proclamata. l-a differenza ha 
un peso evidente. Ed essa e mes-
sa in luce dal fatto che il segre
tario di Stato. BusU. ha detto di 
f non comprendere appieno perche 
non si possano cominciare co! 
loc|ui riservati. mentre la guerra 
guerreggiata continua »: Rusk, in 
altri termini, vorrebbe che i 
victnamiti trattassero non soV> 
so'.to il i>eso dei bombardamenti. 
ma anche sotto quello dellVtra 
lotion in atto. U segretario t!i 
S'ato ha anche stigger to che Ha-
no. tratf: con i fantocci di Sa.-
^on. senza impegno diretto dee"; 
Stati Uniti. .Johnson, invece. in 
una dichiarazione fatta alia Cas.i 
Bianca. si e Ilmitato a ripcterc 
il ritornello della d sposizoac 
americana ad una < pace onore 
vo!e >. 

E' possibile che il vicepresi-
dente Humphrey, il quale gi:in?e 
giovedi a Roma nel quadro di 
un viaggio in diverse capita;: 
europee. fornisca magg:ori det 
tagli sulla posizione americana. 
Qiiesta. comunque. si presents 
anche stasera piu che m3i oscu-
ra e negattva. 

Xella sua conferenza stampa. 
U Thant ha sottolineato la sua 
preoccupazione per la c scalata > 
vietnamita. che rischia di coir. 
volgere c a'tre nazioni » e di tra-
volgere le Nazioni Unite e la 
pace. In tono piii fermo che ne! 
messaggio. egli ha detto poi che 
la cessazione dei bombardamen 
ti e « indispensab !e > premes'i 
per qual=ia=i d «cu«s:one S!i!ii 
pice. e. per co-iver^o. che r\i**'-i 
non potra mancare se gli Stati 
Uniti desisteranno. 

U Thant ha infine espresso il 
suo «incondizionato appoggio» 
alio idee delineate da Paolo VI 
neH'u'.tima Enciclica. 

AVVIS! SANITflRI 

ENDOCRINE 
Studio e Uahinetto Mediro pei i • 
diairnosl e cura delle • ^nle » d l -
-ifunrliinl e dr ln»lr / / r irs<uali di 
natura nervosa p^ i rh to endi>-
crina lneiirn.«|.-nie dfrtolen/e e 
dntur ia i ic ^cw**nii# wT«*iM.i*ii«#.i«*iii 
e cure rapide ore- p"»imairimo-
ntall Dnltnr P. MONACO • RO
MA: Via del Vlmlnair IB ml I 
iStaztone Termini > Vtnlie e cure 
3-12 e 15-1»; fexttvl- lO-H - Tete-
fono 47 ll.10 (Non «l curanr 

venerea, pelle, ecc.) 
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