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IL SEMINARIO TORINESE 

SU NORD E SUD 

II Mezzogiorno 

torna 

all'opposizione 
L'emigrazione ha intaccato il palrimonio 

umano della societa meridionale e rischia di 

compromellerne le possibility di sviluppo 

I compiti di oggi: unita conlro i monopoli 

PUNTA DEL ESTE; nessun accordo ragg junto, tutt i i problem! irrisolti 

CLAMOROSO NA UFRA CIO DEL « VERTICES 

IL MEZZOGIORNO 6 alPop-
posizione, tutto il Me7zo-

fiiorno torna ad essere all'op
posizione: questa avrcbbc 
potuto essere la conclusione 
del seminario torinese su 
Nord e Sud nella societa e 
neU'eeonomia italiana. Con
clusione legittima e non po-
lemica tale c stata 1'eviden-
za dei fatti documentati ed 
analizzati dai meridionalisti 
d'ogni corrente. Si e parlato 
di un incontro malamente 
realizzato e presto concluso 
tra < mcridionalismo demo-
cratico* ed azione di gover-
no, si e detto con cbiarezza 
che l'emigrazione ha ormai 
intaccato il palrimonio uma
no della societa meridionale 
rischiando di comprometter-
ne le possibility di sviluppo 
future Del piano di coonli-
namento si e fatta giustizia 
sommaria accettando 1'inter-
vento straordinario nel Mez
zogiorno come qualcosa che 
possa temperare una pro-
grammazione che nclle sue 
scelte di fondo e sostanzial-
mente antimeridionalista. 

II riscontro puntuale di 
questo giudizio politico e nel
la constatazione che il rap-
porto subordinato del Mez
zogiorno nella societa italia
na non e cambiato, che il li-
vello di vita delle popolazio-
ni meridionali e ancora al di 
sotto di quello richiesto da 
una societa modcrna e civile. 
E naturalmente per tutto cio 
e l'intera societa italiana che 
paga un prezzo di arretra-
tezza che le punte di eflicien-
za industriale o la vernice 
sottile di civilta consumista 
di qualche citta del Nord non 
riescono a coprire. 

A questo punto per6 il di-
scorso dei «meridionalisti 
democratici > si ferma. Alcu-
ni di essi proclamano la cri-

si del merionalismo rifugian-
dosi in un praticismo senza 
respiro, contentandosi degli 
spiccioli che la Cassa del 
Mezzogiorno pud dare, altri, 
come ha fatto Francesco 
Compagna, sulle orme di Pa-
store, invocano le forze eco-
nomiche del Nord perche si 
decidano a trasformare il 
Sud in una California casa-
linga. Ma qui siamo al nodo 
delle contraddizioni politiche 
di oggi ed alio ragioni della 
opposizione del Mezzogiorno. 

FARE APPELLO a forze 
cconomiche del Nord per 

lo sviluppo deU'Italia meri
dionale significa nella con-
creta realta della societa ita
liana di oggi rivolgersi pro-
prio a quelle forze che do-
nunano 1'economia italiana e 
che hanno imposto le scelte 
politiche ad esse favorevoli, 
prima per stravolgere a pro-
prio vantaggio tutta la politi-
ca di industrializzazione del 
Mezzogiorno, oggi tagliando 
fuori il Mezzogiorno da una 
prospettiva di sviluppo. Com
pagna ha parlato di una par
tita giocata fuori casa, ma si 
tratta di una partita assai 
amichevole se la decisione 
viene affidata ad una sola 
•quadra, la squadra di Agnel
li e di Valeric Gli alibi alia 
politica antimeridionalistica 
•i forniscono proprio creando 
il falso obiettivo di un in
contro tra politica meridio-
nalistica e forze cconomiche 
che in concrcto sono forze 
monopolistiche. L'obicttivo 
non pud essere quello di con-
vincere Agnelli o Valerio di 
farsi carico della trasforma-
zione del Sud. Rifiutando 
questo carico essi non agisco-
no per cecita o cupidigia: 
agiscono scmplicemcnte per 
la ferrea logica del capitali-
gmo monopolista. 

II vero problema c quello 
di uno stato c di un governo 
che non subordinino la pro
pria volonta a quella di questi 
gruppi, agli intcressi di que
sti gruppi, ma agiscano pro
prio per sottomettere le forze 
economiche alle esigenze ge-
nerali del progresso della so
cieta italiana, di uno stato, 
come lucidamente ha detto 
a Torino Augusto Graziani, 
che agisca sccondo la pro
pria logica c non sccondo la 
logica del profitto. Questo og
gi e il terreno della batta-
glia mcridionalista. E certa 
mente ritornano tutti i temi 
tradizionali del meridionali-
smo, in primo luogo quello 
della battaglia politica contro 
i blocchi dt potcre che hanno 
•ostituito i vecchi schicra-
•lenti ottusamente rcaziona-

ri per continuarne l'opera in 
un aggiornato sistema di con-
servazione. II vecchio schie-
ramento antimeridionalista 
aveva i suoi ascari nei depu-
tati giolittiani, il nuovo bloc-
co puo trovare dei nuovi 
ascari, forse involontari ma 
certamente comodi, negK 
apologeti dei monopoli. 

IL COMPITO del meridiona-
lismo di oggi e affrontare 

su tutti i terreni, a comincia-
re da quello politico, il nuo
vo blocco di potere che fa 
perno attorno ai monopoli, e 
per affrontarlo non e'e altra 
strategia possibile al di fuori 
dell'unita. La confessione di 
crisi cui approda tanta parte 
del mcridionalismo democra-
tico nel momento in cui esita 
di fronte aH'unita o la rifiu-
ta e una riprova di questo 
fatto. L'unita del Mezzogior
no nella lotta per cambiare 
politica e per modificare le 
strutture deU'intera societa 
italiana d la via obbligata per 
andare avanti. E nello stesso 
incontro di Torino cio si po-
teva cogliere, ogni volta che 
attraverso l'intervento dei co-
munisti facevano irruzione le 
masse contadine protagoniste 
della lotta degli anni cin-
quanta e matrice vera dello 
stesso incontro tra « meridio-
nalismo democratico > e azio
ne di governo o si coglieva 
la presenza viva del Mezzo
giorno di oggi che torna sul
le piazze, degli operai del-
l'industria di stato e delle fab-
briche monopolistiche, dei 
contadini siciliani che strap-
pano l'esproprio di aziende 
capitalistiche, degli esclusi di 
Avellino che non manifesta-
no per protesta, ma per vo
lonta di cambiare le cose che 
debbono cambiare. Che que
sto Mezzogiorno non sia so
lo all'opposizione lo hanno 
dimostrato a Torino stessa i 
giovani che hanno partecipa-
to all'incontro e che non han
no esitato ad esprimere con 
passione contro ogni pessimi-
smo la volonta di contribuire 
anch'essi a cambiare le cose. 

Napoleone Colajanni 
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il presidente rJell'EcuarJor si rifiuta di firmare la va

cua dichiarazione finale • La protesta di Montevideo 

PUNTA DEL ESTE. 14. 
II «\ertice> inter-americano di Punta del EMe si e concluso 

oggi. come previsto, con un nulla di fatto. 11 presidente Johnson 
e gli altri capi di Stnto hanno apposto la loro llrnia ad una dichiara
zione che elude tutti i problemi concreti emcrsi dalla discussione, 
per dar llato alle troinbe consuete della rctorica ufTicinlc. Uno 
di loro. il presidente dell'Equador. Otto Arosemena (Jomez. si e 
rifiutato di firmare. e sebbene il suo gesto sia stato formal mente 
deplorato. si puo senz'altro alTermare che esso rispecclua una 
irritazione diffusa. 

Johnson e I suoi col'eghi hanno lasciato Punta del Este mentre 
la protesta del popolo uruguayano risuonava con vigore anche 
maggiore che nei giorni scorsi a Montevideo, nella grande mam 
festazione unitaria dei partiti d'opposizione. e altro\e Nella notte. 
hottighe incendiane erano state lanciate contro la casa del segre-
tano dell'OSA, Jose Mora.e contro sedi statunitensi. Nella stessa 
Punta del Este. l'incredibile apparato poliziesco messo in piedi 
dagli americani e dagli ospiti uruguayani non ha |K>tuto impedire 
(he una bandiera del FNL \enisse issata sul pennone di una nave 
in disarmo, a pochi metri dalla riva. 

La dichiarazione che l partecipanti al « vertice » hanno sotto 
scritto all'Hotel San Rafael e sostanzialmente ulentica alia bozza 
che Rusk e gh altri niinistn dech esteri n\evano stilnto alia vigiha, 
diluendo l punti di dissidio in una convene di frasi genenche 

11 documento prevede innanzitutto la creazione. tra il 1970 e il 
1U85. di un «mercato comune» latino amencano Gh Stati L'niti 
espnmono il loro «appoggio» al progetto. ma l latino ameticam 
non vanno piu in la della promessa di « stabihre le direttixe di una 
integrazione economica, tiamite progetti multina/ionah > Cli Stnti 
Uniti promettono anche un nlancio dei piouranuni doll** Alleanza 
per il progresso*. Per quanto nguarda le rela/ioni commeicinli. 
che erano stati il tenia di discussioni assai accese, si dice soltanto 
che i latino-amencaiu « coordmeianno i loio sfor/i in vista di 
aumentare in modo sottaiuiale i relativi vantaggi > I latino a me 
ricani e=primono anche il desideno di limitaie le spese nulitari v 
di destinare le somme cosi economizzate a < programmi economici 
e sociali ». 

Non si fa parola della tesi statunitense della « augressionp mdi 
retta > (con la quale Washington si proi>onPVd di ad 'ossara a 
Cuba la responsabilita delle lotte popolan in coiso in diversi 
paesi), ne della creazione di una < forza militare inter americana * 
Evidentemente. i colloqui die Johnson ha avuto con I collegln 
su questo punto non hanno dato risultati. 

Comunisti e socialist! sfiorano insieme i l 30 per cento dei voti 

Cile: una sconfitta 
per la DC e la 

linea imperialista 
Nelle stesse file cattoliche, serpeggia il malcontento per i cedi-
menti del regime rif ormista di Frei - L'unita: f attore delPavanzata 

MONTEVIDEO — Due Immaglnl della protesta dl Montevideo contr0 Johnson. In alio: gli studenfl 
che occupano la facolta di mediclna dell'Unlverslla Uruguay ana, fanno fronle alia represslone poll-
ilesca. Sopra: la • marcla della dignlta >, dalla capitate a Punta del Este, trasformata in campo trincerato 

D compagno Aldo Tor-i ne interne e stato il massi-
toreUa_,_ della Direzione mo delle concessioni fatte al-
del PCI e segretario re-
gionale della Lombar-
dia. e 0 compagno Re-
nato Sandri, dei CC e 
vice responsabile della 
Commissione Esteri. ban 
no visitato receniemente 
il Cile su invito del PC 
cileno. La delegazione si 
e trattenuta in Cile dal 
22 marzo al 5 aprile. Su 
quella visita e gia stato 
diramato un comunicato 
Qui sotto pubblichiamo 
un articolo sul Cile scrit-
to per l'c Unita > dal 
compagno Tortorella. 

La stampa italiana, ad ec-
cezione deli'Unita, ha steso 
un velo di pietoso silenzio 
sulle recenti elezioni ammi-
nistrative del Cile. Qualche 
minuscola notizia nelle pagi-

la obiettivita della informa-
zione. Si pud osservare che il 
Cile e un posto lontano, al-
Valtro capo del mondo. Non e 
pero cosi lontano da non vie-
Titare grossi titoli nelle pri
me pagine quando vince le 
elezioni la DC. Va inoltre con
siderate che il Cile non e un 
posto che non ci rigttardi per 

rivo anche Garibaldi. 
Si pud obiettare che le ele

zioni amministrative sono una 
contesa politica minore, che 
esse non mutano le cose es-
scnziali. Ma una tale affer-
mazione, a parte il fatto che 
non e vera mai, e del tutto 
falsa per quanto riguarda il 
caso specijico. In realta, la 
qttestione die si discuteva in 
quelle elezioni non era pre-

niente. Se c patriottico e do valentemente ammmistrativa. 
veroso informare sirt fatto 
che un rtaliano ha subito un 
incidente d'auto in qualche 
remota contrada, non dovreb-
be essere meno patriottico 
raccontare quello che succe-
de in un Paese dove gli ita-
Hani sono cosi nnmerosi e 
cosi attivi e dove ci sono dei 
cippi per ricordare che ci ar-

PER PROTESTA CONTRO I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

Pisa: gli studenti lasciano la Normale 
i 1 Otto giovani,«rei» di aver parlecipato all'occupazione della Sapienza nel febbraio scorso, sono stati sospesi: ieri, 

i loro compagni, in segno di solidarieta, hanno abbandonafo in massa il palano di Piazza Cavalieri • Un'atmo-

sfera antidemocrafica soffoca la scuola • Gli studenti rienfreranno solfanfo quando avranno ottenuto garanzie 

Dal noitro tomato 
PISA. 14 

La Normale di Pisa si e vuo-
tata: gli studenti l'hanno abban-
donata in massa oggi pomenggso. 
Non vi abiteranno. non oonsume-
ranno piu 11 i loro pasti, non per-
cepiranno gli < stipendi > che ne 
fanno quasi dei pnvilegiati nel 
campo dei dtrttto aHo studio. 
Rientreranno nei palazzo di piaz
za dei Cavalien solo per svolger-
vi la loro aUivita di student! 
uni\-ersitan: non sono piu «nor-
malisti > insomma. Hanno rinun-
ciato a tutti i loro privilegi: fino 
a quando? A questa domanda e 
difficile nspondere. In linea ge
nerate si pud dire fino a quando 
la direzione della Normale non 
avra aecettato tutte le richieste 
che da mesi e mesi le assembles 
degli studenti di questa scuola. 
che non ha uguali in Italia, hanno 
presentato. 

E* la prima volta che la scuola 
Normale Supenore di Pisa, che 
raccoglie il fior fiore degli stu
denti italiani — un sevenssimo 
esame ne selenona gli iscntti al 
momento del loro ingresso e una 
media altis&ima e la oondizione a 
che loro vi nmangano — vive 
una simile espenenza. E* la pri
ma volta da quando questa scuola 
fu fondata. un secolo e mezzo fa. 
che la protesta degli studenti as
sume una proporziorie cosi da-
morosa e massiccia. 

L'episodio che ha fatto scop-
piare la bomba e stato. come e 
noto, la sanzkme disciplinare che 

ha colpito otto laureati perfezio-
nandi < co'.pevoli > di avere par
lecipato all'occupazione del pa 
lazzo della Sapienza durante le 
ultime mamfestazioru studente-
sche per la riforma democratica 
deli'Universita contro la legge 
Gui. 11 provvedimento che li ha 
sospesi per una settimana dalla 
Normale e stato preso a maggio-
ranza dal Consigbo direttivo della 
scuola in base ad un articolo del 
regolamento e dello statute che 
prevede le sanzioni discaplinan 
anche per c fatti cornpiuti fuon 
della cerchia dei local] della scuo 
la stessa. quando comportuw vto-
lazione delle norme general] di 
buona condotta morale e civile »: 
un articolo. come si vede. che 
e praticamente un'arma dj neat 
to nelle mani delle autonta — sco-
lastiche e no — e che necheggia 
in modo impresstonante il vec
chio regolamento del 1313. quan
do la Normale era Accademia 
Impenale Napoteonica e i doven 
pnncipali degli studenti erano 
«il rispetto per la Religione. I'at-
taccamento al Sovrano e al Go-
verna.. La docilita e la sotto-
nussione ai Superior!». 

Oggi gli otto perf ezionandi pu-
niti avrebbero dovuto uscire sou 
dalla Normale: insieme con loro 
sono usciti tutti^ 

Le richieste dei normalisti sono 
precise: 1) ntiro delle sanzioni: 
2) aboltzione del famigerato ar-
ticok> del regolamento: 3) parte 
cipazione dei rapprescntanti degli 
studenti nei consign di classe. 
che sono stati tstituiti recente-
mente senza nemmeno la consul 
tazione democratica degli studen
ti stessi (rapprescntanti degli 
studenti sono gia ammcssi al Corv 
siglk) direttivo della scuola, ma 

in modo precario e insoddisfa-
cente: ad esempio. essi sono al-
lontanati ogni vo'.ta che il Consi
gbo direttivo della Normale di-
scute di problemi fondamentali 
per la vita futura della sctjola. 
come le richieste di nuove catte-
dre e di nuovi incanchi. oppure 
di prowedimenti disciplinan da 
prendere nei confront! degli stu
dent! stessi). 

Da tutto rid appare chiaro che 
rultimo episoaio e stato come la 
goccia che fa traboccare il vaso. 
£* da diversi anni che gli stu
denti normalisti non respirano 
piu «aria di democrazia >. nella 
loro scuola. che vantava in que
sto senso tradinon! insigni Uno 
degli aspetti piu clamorosi di 
questa nuova atmosfera e la con-
t.nua censura di molte miziative 
sollecitate dagb studenti. una 
censura che. per usare le stesse 
parole del direttore della Norma 
le, prof. Bernardmi. € esclude 
tassauvamente dalla vita deila 
scuola tutto ad che e politica. La 
politica deve nmanere fuori del
ta Normale ». Cosi. tanto per fare 
un esempio. dal cickj di confe-
renze proposte lo scorso anno alia 
direzione dagli studenti. sono sta
ll depemati nomi e tern! che 
non avevano una diretta qua-
bfica < accademica >. Questo. in 
una scuola dove ancora molt! n-
cordano con commozione la con-
ferenza che alcum anni fa vi 
tenne il compagno TogliatU. 

Cos!, la Normale dt Pisa si e 
awiata a diventare una scuola 
dove cultura e tecmca scadono 
ogni gkrrno di piu in ccultu-
ralismo e tecrucismo >: uno stret-
to giro di vite e stato dato in 
questo istituto di alta cultura. un 
tempo centro di democrazia e di 

antifascismo. che rimangono oggi 
solo un vago ncordo. 

Sulle richieste degli studenti 
si discutera in un incontro che 
la direzione della scuola ha fis-
sato coi rappresentanti dell'as-
semblea degli studenti per mar-
tedi prossimo. Quale e la posi
zione della direzione? La rispo-
sta del prof. Bernardini — pres-
sato. a quanto pare, da furibon-
de telefonate del ministero — 
e stata anodina: c Posso garan-
tire solo che gli studenti otter-
ranno c:d che avrebbero comun-
que ottenuto anche se non se 
ne fossero andati >. 

Una cosa e certa. Da un pezzo 
queste richieste venivano avart-
zate senza alcun risultato. La 
decisione di uscire dalla Nor-
maJe non e stata solo, come il 
direttore della scuola vorrebbe far 
apparire. un atto di ces.biziom. 
smo » e di « immaturita > (in que
sti termini egli si e espresso). E* 
stato, invece. un atto cosciente e 
meditata Maturato. soprattatto. 
attraverso una unita di intenti 
che raccoglie I'adesione non solo 
di tutti gli student! della Nor
male, ma di tutti gli umversita-
ri di Pisa. Oggi erano in molti 
ad aspettarb. fuori della Norma
le: al momento in cui sono usciti, 
con valigie. con pacchi di libri sot
to il braccio. e hanno sceso la sea-
linata dello storico Palazzo, era-
no 11 ad applaudirb e ad abbrac-
ciarli. Li ospiteranno nelle loro 
case, divideranno con loro i pa
sti e le spese: i normalisti nen-
treranno nella loro scuola solo 
quando. insieme con essi, saranno 
nentrate precise garanzie di de
mocrazia. 

II nostra inviafo nella Guinea • Bissau 

UN ESERCITO DI LIBERAZIONE 

COMBATTE NELLA GIUNGLA 

Elisabetta Bonucci | 

APRILE — Fronte Sud della Guinea delta « por-
toghese ». II nostro inviato Romano Ledda nella 
guetriglia e al seguito dell'Esercito Popolare. Le 
zone liberate e la nascita di un nuovo Stato. L'im-
potente ferocia della guerra portoghese. Inter-
vista con Amilcar Cabral, segretario generale del 
Partido Africano da Independencia da Guine e 
Cabo Verde. 

LE6GETE DA DOMANI 
NELLA FOTO: Romano Ledda conversa con 
Samba Lamlne Mane, commissario alia pro-
duziona del Frontt del Sud. 

-J 

Tutti i partiti e in primo luo
go la stessa democrazia cri-
stiana avevano posto sul ter
reno problemi politici gene-
rali. La DC esphcitamente e 
insistentemente chiedeva un 
plebiscito a favore del gover
no democristiano e della ge-
stione democristiana del po
tcre impersonata dal presi
dente della Repubblica Frei. 

Le elezioni, infatti, veniva
no dopo un duro smacco su
bito dalla DC e dal presiden
te. Questi aveva chiesto il 
permesso alle Camcre — co
me impone la costituzione ci-
lena — di recarsi ncgli Stati 
Uniti. 11 Senato, come forse 
si ricordera, aveva detto di 
no, seppure con argomenta-
zioni diverse nei vari settori. 
Comunisti e socialists (uniti 
nel Fronte di Azione popola
re) avevano denunciato Vim-
proponibilita di un tale viag-
gio in presenza della politi
co aggressiva americana. 
L'opposizionc radicale e quel
la di destra avevano sottoli-
neato il carattere fazioso del-
Vinvito americano (invito pin 
rivolto al capo d'un partito 
che d'tino stato sovrano). 
Frei aveva risposto con una 
proposta di dissoluzione del 
Senato e di riforma costitu-
zionale. 

La competizione elettorale 
si svolgeva, dunque, nel cli-
ma di una lotta politico siii 
temi pm generali delta vita 
del Paese. ESTO. inoltre, costi-
tuira una vertfica. a circa me-
ta della legislatura, del cam-
mino percorso dalla presiden-
za Frei e dal governo dc. La 
democrazia cristiana cilena 
aveva vinto le elezioni pre-
sidenziali e quelle politiche 
presentando un ampio pro-
gramma di riforme. 11 Fron
te popolare, ma in particolare 
i comunisti, nel mentre are-
rano appoggiato ogni misura 
innovatrice erano rennti dc-
nunciando le progressive ina-
dempienzc e i progressiva ce-
dimenti agli imperialist! e al
ia destra economica. 

Per tutto questo i risultati 
hanno assunto un grande ri-
lievo politico, e un grande 
rilievo non solo nazionale. 
La sconfitta assai seria della 
DC e Vavanzamento del Fron
te popolare hanno significa-
to una condanna della linea 
moderata e filo imperialista 
seguita da Frei e un deciso 
spostamento a sinistra del 
corpo elettorale. La perdita 
democristiana e stata assai 
forte: il sette per cento circa 
dei voti. IM DC non arriva al 
36 per cento del corpo elet
torale. 11 Fronte popolare 
sfiora il 30 per cento con un 
aumento di circa il sei per 

cento. Comunisti e socialisti 
si presentavano in liste divi-
se — dato il tipo di elezione 
— ma con accordi di rccipro-
che rinunce per favorirc la 
migliore riuscita dei Candida-
ti piu favorili. 

L'altro partito che ha otte
nuto un aumento c stato il 
radicale (che ha guadagnato 
sulla DC c su formazioni mi-
nori scomparse). La destra e 
rimasta stazionaria- I'anmcn-
to scgnahito dalla stampa ita
liana c in realta incsntcnte, 
giacche si tratta del con-
flu'ne su un solo partito di 
destra del voti appnrtcnenti 
prima a diverse formazioni 
politiche dello stesso settore. 

II voto apre. dunque, una 
situazione politica nuova. La 
DC non parla piii, ora, di scio-
glimento delle camere e di ri
forma costituzionale. Essa t 
diventata forza minoritaria 
nel Paese e si trova di fron
te alia necessita di una seel-
ta. Una volta di piu Vunita di 
comunisti e socialisti ha 
trionfato premiando in egual 
misura i due partiti e apren-
do la prospettiva ad una uni
ta popolare piu ampia dello 
stesso Fronte popolare. Una 
crisi assai seria investe tl par
tito della DC che, qui pin che 
altrove, deve fare i conti con 
forze popolari cattoliche (c 
con parte dello stesso clero) 
assai inquicte ed esaspcratc 
per la oppressione imperiali
sta e per il dommio del gran
de capitalc. 11 partito radica
le e esso stesso diviso tra 
un'ala, che sembra preva-
lente, di oricntamento demo
cratico e un'ala moderata e 
conservatrice. 

II Cile ha una situazione 
particolare nel quadro dei 
paesi latino-amcricani. E' sta
to sin qui impossibile domi-
narlo con i colpi di stato e 
con i « gorilla ». Troppo forte 
e, qui, la tradizione democra
tica e il movimento operaio 
organizzato. IM lezione che 
viene anche da questo ultimo 
episodio e una lezione dura 
per gli imperialisti. Essi con-
tavano di poter stabihzzarc 
il proprio dominio fondando 
sulla DC, cercando di aprtrc 
una espenenza forse da csten-
dere sul piano dell'America 
lalina IM grande capacith del 
movimento operaio e popola
re, e in primo luogo — in 
esso — dei comunisti. e sta
ta quella di minare alle fon-
damenta questa linea inter-
pretando in modo giusto i bi-
sogni del proprio Paese, del
la classe opcraia e di tutti gli 
strati laboriosi del proprio 
popolo. E* nella piena aderen-
za alia propria realta nazio
nale, nell'ampio e solido col-
legamento di massa, nella 
concretezza degli obicttivi il 
motivo del grande successo 
dei comunisti e della sinistra 
cilena Ma &, soprattutto, nel
la fermezza della politico uni
taria dei comunisti e dei so
cialisti il fattore essenziale 
della avanzata di oggi e delle 
nuore possibili vittorie di do-
mani. 

Aldo Tortorella 
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