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Le sfrane domande del «Corriere della Sera>» 

CHI COMANDA 
IN ITALIA? 

Chi comanda in Italia? Vuoi 
per le rivclazioni sul «colpo 
di stato * del luglio 1964, vuoi 
j)cr l 'cto prodott.i dal putsch 
dei generali faseUti in Greeia 
si naccende un dibattito sulla 
« crisi dello stato e dei pote-
n ». L'artfomento o cam al 
Corriere delta Sera chc gli ha 
dedicato domonica un edito 
riale problematico. Anche 
VAvanti! no ha parlato, piii 
cho altro per ammannire la 
tcsi chc il contro-sinistra e in 
particolare la politica del PSI 
hanno prosidiato lo stato di 
diritto dalle minacco della de-
s t ra : un modo come un altro 
di banali/yare il pioblema 

Questo tema pero 6 perti 
nente ad una situa/ione e ad 
un proccsso reali chc ri^uar-
dano non l'ltalia soltanto ma 
tutto l'Occidenlo europeo. K* 
su questa scala d i e va consi-
derato o<^i lo stato della de-
mocra/.ia borfihesc e dei suoi 
Mituti So il dibattito odierno 
non fosse nuidato dai propo 
siti pak>,:emcnte autoritari del 
mnrleratismo potrenimn anehe 
intondorlo come TiniVio di una 
nutocritica. 

Neali anni della "uerra frc-d 
da 1'avvcnto di un sistoma di 
stnti socialisli in una parte dcl-
l'Kuropa fu accompagnato in 
Occidcnte da una foroce pole-
mica che non fu ma! « demo 
cratica > ma «democratieisti-
ca ». intondendo con questo la 
difesa di un complesso di isti-
tuti c paran/ie di liberl.i che 
erano formali laddove non vi 
fosscm for/e capaci di preser 
varli daj-'li assalti delle classi 
diriL'enti reazionarie. I partiti 
cattolici e le socialdemocrazie 
si ritrovarono insieme in que-
sta «crociata » che la strate-
Ria di Fulton lejjittimava come 
la ration di stato e la bandiera 
delle alleanze militari contro la 
eversione esterna. All'interno 
la democrazia borghese cele-
brava I'insostituibilita delle sue 
forme politiche e giuridiche ali-
mentando il terrorismo ideolo-
gico. ne questo le impediva di 
convivere tranquillamente ac-
canto al fascismo iberico e al
ia « junta > di Papagos in Gre-
cia. 

La novita fondamentale di 
questi anni e che I'ideologia 
e lo stato della guerra fredda 
non possono piu regolare la vi
ta politica ne costituirsi come 
una ragione morale che pola-
rizzi la vita pubblica segnando 
una rettilinea demarcazione tra 
le frontiere della democrazia 
c dell'* antidemocrazia ». Oggi 
la democrazia borghese deve 
render conto di se stessa e del
la medesima funzionaliin dei 
suoi meccanismi mentre avan-
7ano process! autoritari che at-
tentano ai suoi istituti. mentre 
;1 neocapitalismo afferma il 
primato di interessi particolari 
che non sopporlano gli impacci 
delle procedure parlamentari e 
dei controlli democratic!. Que
sto contrasto. questa tensione 
di forze che tendono a liberar-
si d.ill'involucro delle forme 
riemocratico borghesi appaiono 
piu fom degh istituti tradizio 
nali. Nascono nuovi centri di 
decisione. o t r a n e i a ogm con 
trollo. Lo stato appare veeehio, 
farraginoso. L'amministrazione 
e messa sotlo accusa. Reagi-
sce. allor.i, abusando del suo 
potcrc. L'esccutivo. piu * debo-
le » rispetto alia dmamica dei-
le forze sociali. chiede di es
sere investito di una masgiore 
c autorit.i ». 

In Inghilterra siamo ncl tern 
pio della democrazia borghese. 
Eppure e bastato che 1 gruppi 
decisivi della grande industria 
\enissero alle prese con i pro 
blcmi della competitivita mter-
nazionale e dcH'inflazione per
che il blocco dei sa lan fosse 
sancito « per legge >. « Non e 
tanto l'influenza dei deputati a 
essere diminuita — annota uno 
storico di valore. il Sampson — 
quanto piuttosto la sfera di atti-
vita del governo e deU'amm.ni-
strazionc statale ad essere au 
mentata. Gli immensi settori in
dustrial] e sociab sotto U con 
trollo dello stato sono esortnt-ati 
dal Parlamento. il potcre cen 
trale si e frammentato e i gran-
di ministeri ed organismi hanno 
solo contatti saltuari con West
minster >. In Francia il gover
no gollista e giunto a chiedere 
pieni poteri per aver mani li
bers nelTeconomia ncl periodo 
che porta aH'abbattimento delle 
barriere doganali nella CEE In 
Germania si preparano le leggi 
eccezjonali che permeUerebbero 
a Kiesinger di proclamare la 
emergenza anche ncl caso di 
uno sciopero. 

Certo, questi processi non si 
'. ripetono pedissequamente in 

Italia. Ma le rag.oni obiettive 
che li muovono persistono An
che da noi lo stato denuncia 
tutta la sua ruggine. Piu e vec-
duo, piu accareiza la ieoU-

zione di farsi <r forte » a scapito 
del Parlamento e della legalita 
democratica. Incapacc di rap 
presentare una sintesi di tutto 
il movimento che agita la so
t-iota civile l'amministrazione 
tende a ripiegare su se stessa, 
a respingere ogni interferenza 
democratica e a sostituire il suo 
macchinoso centralismo alia 
articolazione d<'lla vita sociale. 

L'amministrazione pero non e 
una astrazione che possa far 
da scudo agli amministratori, 
un leviatan burocratico impos-
sibile da domare. A gestire que
sto stato in modo non conforme 
alia volonta dei costituenti sono 
andate delle forze cm serviva 
una vecchia macchina statale. 
Non 6 colpa nostra se questo 
strumento e moderno come uno 
« ster/o rotto v, secondo la rap-
presentazione che ne da Pierac-
cini. C o in effetti uno « scop-
pio di democrazia > ncl paese, 
una ricchc7za di vita associata 
e un bisogno di contare che lo 
Stato non solo non recepisce 
ma delude e che il personale 
jx>litico democristiano offende 
esibendo una « moralita pubbli
ca » che procura guasti e scan 
dali ma copre e salva i resiwn-
sabili. 

L'autorita dello Stato. d'altra 
parte, non e solo (juestione di 
runzionahta amministrativa. Ep 
|wi lo stesso concetto di « effi-
cienza > e ambivalente. Ai gran-
di gruppi economici il cui po
tere si costituisce all'interno 
della societa come un regno 
inaccessibile non interessa uno 
stato « autorevole > ma autori-
tario. Essi gia comandano e al
tro non chiedono che uno stru
mento « delx>le coi potenti. IM-
lente coi deboli ». 

Altra cosa e uno Stato che 
sia in regola con i ritmi. l tern 
pi, le istan/.e della sua « base * 
sociale: esso deve necessana 
mente soggiacere alia grande 
riforma preligurata dalla Costi-
tu/joiie e dotarsi di nuove for
me di democrazia. Ma a fog-
giare questi istituti e a impedi-
re che la crisi si risolva nella 
semplificazione reazionaria del
lo stato forte e del parlamento 
debole sono chiamate forze del 
tutto incompatibili con la poli
tica che si pratica al governo 
della cosa pubblica. 

Roberto Roman! 

Domani sciopero generale contro i pieni poteri 

La Francia operaia sfida De Gaulle 
BOMBE USA SULLE CHIESE NORD VIETNAMITE 

Solidarieta 

della CGIL 

con i sindacati 

francesi 
L«i SeKrettiKi delta C(jIL ha 

lim.ito un teleniainm.i alle tre 
Cunfcdeid/ioni snulacili fi.intesi 
in ix-'C.isione dello sciopeio Hene 
rale pioclam.ito unitariamente 
per il 17 matfiiio. « l.a C(J1L 
— dice il mesMiiiU'o - espimie 
calnios.i paitecipa/ione e solida 
lieta vostra M'<"»le a/ione mil 
tana ill meicoledi 17 Aumniaino 
pieno sucTcssn \o«.tr,i lotta con 
tio pieni poti-ii pi'i naran/ia 
iiccup.i/ione sal.in et ilifesa "̂ icu 
iw/.i siK-iale clif eo-.titiiiseniM) 
ohiettivi deusiM difes.i mten*svi 
UiMU.itoii e sviluppo demo 
11 t i / h i *' 

La furia degll aggressor! amerlcanl continua ad 
abbatters! Indiscriminatamente sul Vietnam. I bom-
bardamenti si susseguono, su fabbrlche e villaggi, 
chiese, scuole, ospedali, central! elettriche e seminar!. 
Nulla e risparmiato, nemmeno la croce, da! sedicent! 

« crociati a dell'anticomunlsmo piu forsennato. Le foto 
che pubblichiamo sono tratte da una rivista giappo-
nese, distribuita a Stoccolma, che il nostra inviato 
Antonello Trombadorl ci ha consegnato iefi , di ritorno 
dalla capitate svedese, dove aveva seguito i lawori 

del Tribunale Russell. Esse mostrano una chiesa 
cattolica distrutta dalle bombe USA, una Vergine 
deturpata, un santo decapitate Sullo sfondo, II Crista 
crocifisso sembra simboleggiare il martirio del po-
polo vletnamita 

TAVOLA ROTONDA CON GLI OPERAI DELLA ZONA INDUSTRIALE DI SIRACUSA 

Come i lavoratori giudicano 
20 anni di autonomia siciliana 

Una conquista mortificata dalla DC e dal centro-sinistra - Troppe «garanzie» ai monopoli del Nord e troppi finanziamenti senza controllo - Con-
dizioni di lavoro incredibili, gas che avvelenano i centri abitati • Ai con tad in i i concimi costano il doppio rispetto a quelli acquistati da Israele 

Dal nostro inviato 
SIRACUSA. maggio. 

Tra Siracusa eil Augusta, tun-
go la fascia costtera. si allun-
gano le foreste di tubt, di mca-
stellature metalliche. di serbatot 
della S1SCAT. il petrolchimico 
della Edison che occupa 3 200 
operai. della CELEXE (Montedi
son e capitate amencano). delta 
raffinena Raswm della Esso 
Standarl. Queste ultime con 700 
dipendenti ciascuna. Quatlro ope
rai ed un impieaato discutono di 
questo € polo > di snluppo. delta 
Reawr.e. delta politico del go
verno reaxonale, del sigirificato e 
del ralore dell'Autonomia. delta 
condmone operaia ne% grandi 
complessi monopolistici. Alcunt 
sono membn di commisstone in 
tenia. Si chiamano Sino Gtansi-
racnsa. del laboratorio chtmtco 
della SISCAT. candidato alle ele-
ziom reaionah nella lista del 
PCI. BOQIO Cavarra del tabora 
torio chimico della SISCAT. 
Franco Oaurella del repario ta
li potassici della SISCAT. Fran
co Franchina operaio cemenliere 
e Giorannt Sormanno. impiego
to. searetano della Commisstone 
interna della CELESE. Un dia. 
logo a piu voci. Ascoltiamolo. 

NORMANNO _ Pcnso cne ,a 
battaglia per conquistare I'Auto-
noTiia ^ cmana sia stata on n » 
mento importance della lotta per 
soddisfare le esicenze della clas-
se lavoratnce dell Isola Purtrop 
po. a riistanza di venti anni. le 
classi dominanti alia testa del 
go\emo regionale, hanno cerca 
to di svuotare di questo conte-
nuto e significato I'autonomia si
ciliana. Sono stati tstituiti aicu-
ni enti. come I'en'e di sviluppo 
agncolo ESA. la SOFIS che ora 
si chiama ESPI. 1IRFIS. ent: 
che sono stati trasformati in car-
rozzoni. in organismi di sottogo 
vemo, di comizione. Ritengo che 
questi enti dovrebbero Invece 
servlre per moralmare la vita 
pubblica. per un serio tmpegno 
nello sviluppo deU'economia si
ciliana. Ad esempio I monopoli 
d ie hanno imptantato le loro in-
dustne qut a Siracusa hanno ri
ce vuto enormi somme di denaro 
pubbtico. Solo per I'ampliamen-
to degli impianti e 0 loro anv 
modernamento hanno avuto die-
ci miliardi e meoo. U denaro 
pubblico e servito per6 solo ad 
aumentare i loro profitti. mentre 
i problem! del salano c delloc-
cupazione sono stati completa-

dimenticatl. 

GIANSIRACUSA _ 1Ml0 
ventl anni. IMstituto dell'Autono
mia. conquistato dalle forze pro-
gressiste della Sicilia. e stato 
mortificato dalla DC e dal cen-
trosmistra. L*aspetto piu grave. 
secondo me. 6 rappresentato dal 
rapporto che si e venuto instau 
rando tra la Regione e i mono
poli. con il risultato che alia 
testa della Regione noi troviamo 
una classe dirigente sottomessa 
al volcre dei monopoli e degli 
agran. i quali hanno cos! ricevu-
to le garanzie che essi volevano. 

I monopoli. la Montedison ad 
esempio. sono venuti in Sicilia 
con la concezione dei colonialisti 
Qui e'e una zona di bassi sala-
ri. inrenon anche del 25 per 
cento a quelli pagati negli stessi 
complcwi del Nord. cosicche 
hanno potuto utilizzare in pat-
tenza mano d'opera a basso co-
sto Qui hanno potuto godere e 
godono di cospicui finanziamenti 
pubblia per decine e decine di 
miliardi. Cio per6 non t\a stgm-
ficato un costante aumento del-
roccupazione operaia. perche t 
finanziamenti pubblici. i soldi di 
tutti. sono stati utilizzati per au
mentare I'efficienza aziendale. 
per ndurre i costi di produzio. 
ne. Tant'e vero che alia SIN-
CAT dal 1962 non si verifies nes-
sun aumento di lavoratori occu-
pati mentre aumenta continua-
mente la produzione Nel reparto 
sali potassici i 40 operai per 
turno che ci sono ora. danno la 
stessa produzione di nuando era-
no 80 per turno E non e vero cne 
gli ammodemamenti permeUono 
di lavorare meno e di produrre 
di p.u perche 1'espenenza iri5e 
gna che alia fine di ogni opera 
zione di ammodernamento I'ope-
raio deve faticare di piu, & piu 
sfruttato. Sorge qui la prima que 
stione: i finanziamenti pubblia 
devono ser\ ire per aumentare le 
possibilita di lavoro e il reddito 
nella regione. per far tornare 
gli emigranti. per svilupoare la 
agncoltura e non per far aumen
tare i profitti dei monopoli. La 
SINCAT deve reinvestire i pTO-
fitti nell'interesse di tutta I'eco-
nomia e non solo pompare il 
denaro pubblico. Fincra le cose 
sono andate in modo completa-
mente diverso. come dimostra 
anche faccordo tra I'ENl. la 
Montedison e I'Ente minerano 
siciliano che tende a chiudere 
le rnmiere di zolfo e di sali po
tassici dell isola in una specie 
di < riserva di gruppo > invece 
di potenziarle e renderle compe
titive a bvello internaziooale. 

FRANCHINA _ secondo me 
non bisogna nascondere I'opmio-
nc che hanno gli operai dell'au 
tonomia regionale. La mia espe-
nenza mi dice che molti operai 
non hanno le idee chiare intorno 
a I problema dell'atitonomia re
gionale, perche I'istituto dell'au-
tonomia non ha assolto in que
sti anni i compiti assegnatigli 
dallo Statuto. In questi anni la 
DC e il centrosinistra hanno fat-
to di tutto per squalificare e 
screditare I'istituto autonomi-
stico. 

Per quanto riguarda I'asservi-
mento del governo regionale ai 
monopoli. voglio ricordare la 
questione dei fumi che avvele
nano le zone abitate. Qui. quasi 
tutti i giorni siamo investiti dai 
gas nocivi delle Industrie, molti 
bambini sono affetti da bronchiti 
croniche e soffrono di anemie. 
Sono stati suggeriti rimedi per 
elimmare i gas di scanco. oltre 
a rivendicare una rete di alben 
e di parchi pubblici per ngene-
rare I'aria. Finora niente: il go
verno regionale. che pure do-
\Tebbe intervenire dato che da 
i soldi a queste Industrie, non si 
e degnato nemmeno di scrivere 
una lettera di protesta. 

CAVARRA _ N o n soio a t. 
I'esterno della fabbnea. ma an
che all'interno succede la stessa 
cosa. malgrado le nostre lotte 
e le continue richieste di con
trollo che facciamo aU'ispetto-
rato del lavoro. Ad esempio. al 
reparto SG 25 gli operai non si 
vedono I'un laltro alia distan-
za di un pato di metri per la 
polvere soUevata dal coname 
che cade nelle insaccatrici. Ma 
per togliere la polvere occorre 
spendere soldi e Tazienda. ad 
ogni nostra richiesta. risponde 
in modo evasivo. La Regione. in 
base ad un articolo dello Statu
to. dovrebbe intervenire per tu-
telare I'igiene, la sicurezza nella 
fabbrica e la salute degli ope
rai. Finora pero non ha mai 
mosso un dito. 

N O R M A N N U _ posso por-
tare altri esempi del grado di no-
civita esistente nei reparti. nod-
vita che le aziende non ricono-
scono come tale, e deU'intensifi 
cazione dello sfruttamento. Nel 
reparto insaccamento della CE
LEXE. fino a poco tempo fa. 
ogni gruppo doveva preparare 
250 sacchi in otto ore. Adesso il 
numero dei sacchi da preparare 
e raddoppiato, senza che sia sta

to aumentato l'organico. Lo sfor-
zo fisico a cui sono sottoposti gli 
operai e molto grande. Nel re
parto PE3. dove si Iavora il po-
lietilene. i rumori sono talmente 
forti che si ripercutono sullo sta 
lo generale dell'operaio fino a de-
terminare atteggiamenti aggressi-
vi o stati di ansia. Si verifica inol-
tre un aumento delle ulcere alio 
stomaco. Al PE2 gli operai lavo-
rano in una atmosfera surriscal-
data da tubi in cui passa il va-
pore a 200 gradi. AI reparto OX. 
dove si Iavora l'ossido di carbo-
nio. sono frequenti le nausee pro
vocate dallo avvelenamento del 
sangue.' 

FRANCHINA _ In dieci anni 
dal '55 al "65 si sono verificati 
nella zona industriale 48.000 in-
fortuni di cui 176 mortali. L'R0% 
dei lavoratori della SIN'CAT e 
ammalato di stomaco. Due anni 
fa il consorzio antitubercolare ha 
nchiamato per la seconda visita 
di controllo 40 operai. Quest'an-
no ne ha richiamati centocin-
quanta. 

CIAURELLA _ G l i Gperai ve_ 
dono che la SINCAT prende con-
tmuamente soldi dalla Regione e 
si chiedono: ma allora il gua-
dagno che fa la SINCAT dove a 
finire? La Regione finanzia i nuo-
vi impianti. come sta aweoen-
do per il secondo reparto di 
sah potassici a Villa Rosa nei 
pressi di Enna che. se va bene. 
dovrebbe sostituire quello esisten
te qui. senza chiedere nessuna 
contropartita per quanto riguar
da i salari. roccupazione. il ri
spetto delle norme di sicurezza. 
il tipo di investimento. La venuta 
della grande industria avrebbe 
dovuto portare uno sviluppo del-
ragricoltuTa e maggiore occupa-
zione. Invece ragricoltura e fer-
ma. se non va addirittura in-
dietro. e il contadino sicfliano 
6 costretto a pagare i concimi 
che si producono qui. a casa 
sua. ad un prezzo doppio di 
quello che paga lo stato di Israe
le per acquistare gli stessi con
cimi. Questa e la politica di ra-
pina del monopolio. che si ritrova 
anche nella utilizzazione delle 
acque dei fiumi Tellaro, Simeto. 
Anapo ed altri. La SIXCAT. per 
un certo numero di anni. ha uti-
lizzato per le sue necessita Tac-
qua del mare. Adesso ha scoper-
to che racqua salata corrode gli 
impianti prima del previsto e. 
senza nemmeno discutere. ha co-
minciato a fare incetta di acqua 

dolce. ricattando i contadmi che 
oppongono resistenza perche l'ac-
qua ser \e loro per irrigare gli 
agrumeti. 

GIANSIRACUSA „ Cc dl 
piO. La SINCAT era nata sopr.it-
tutto come industria chimica. per 
la produzione di fertilizzanti per 
le campagne. Difatti gli ime-
stimenti dovevano essere cosi ri-
partiti: 60 per cento nel settore 
chimico. cioe fertilizzanti e il 
40 per cento nel settore petrol
chimico. Invece 1*80 per cento 
dei prodotti della SINCAT appar-
tiene al settore petrolchimico. 
L'azienda ha intensificato la pro 
duzione in questo settore perche 
garanti«ce profitti piu alti. tra-
scurando i reparti fertilizzanti 
anche dal punto di vista della 
manutenzione. I-a commissione 
interna ha chie-to piu volte di 
cambiare sistcma. ma l'azienda 
ha sempre rispo^to che non \nio-
le spendere soldi in scelte im 
produtth e. 

Noi siamo contro q'jesta poli
tica. La Reeione puo e deve svol-
gere una funzione antimonopo'.i-
stica. qualificando la spesa pub
blica e uscendo dallo <ato di 
subordinazione al profitto in cui 
1'hanno gettata la DC e il cen
tro-sinistra. Nelle lotte che s-

I lavoratori manifesleranno la loro opposizio-
ne alle misure antisociali preparate dal gover
no - A Parigi cenlinaia di migliaia sfileranno 
dalla Basliglia a piazza della Repubblica - Oggi 

conferenza slampa del generale 

Dal nostro corrispondente 
PAKIGI. 15 

La conferenza stampa di De 
Gaulle, aprtra, domani. una i>et-
timana di dura batlaylia po
litica, nella quale il punio catdo 
piu ulfo snro ruouiunlo con lo 
sciopero ueneraie di 21 urc, 
mervulvdi 17. 

L ' oyyetto pnmtpale del 
grande confrunto che upporra 
il putere alioppoi>izioue e uno 
AOIO: J * poteri speciah » in 
campo economtco e suciale 
C/UL'A'I dal yoverno von un 
pronetto di leyye die ia^sem-
blea conuncera a discutere 
mercoledi, al momenta stes
so in cui, nel paese, milium 
di lavoratori sciopererunno e 
i,cenderanno in piazza, proprio 
per mamjestare la loro avier 
zione alia leyye yovernutiira. 
consideratu un arbitrio carico 
di josclie conwyuenze per tl lo 
ro aiiemre politico e per (piel 
lo del pae^e. 

Lo .sciopero utsiimeia enor 
mi dimensiom, abbrucciando 
praticamcnte, in una sola jiam 
mata di collera, nelle stesi>e 
24 ore, la Francia intcra, da 
Pariyi ai piii piccoh centri 
del paese. Per un yiorno e una 
nolle, la nazione sard paraliz-
zata in oyni suo yanylto vita-
le: elettrwita, yas, trasporti. 
fcrrovie, poste, fabbnehe, ne-
1/021. cafje, ristoranli. yiornah. 
In questo enorme vualo, creato 
dallindiynazione del lavorato 
ri, prenderd spazio postente la 
presenza operaia e deimtcrali 
ca. con sfilate. cartel, comizi 
che si svolyeranno doiuiupie, a 
cominciare da Pariyi, dove cen 
tinaia di migliaia di lavoratori 
marceranno dalla liastigha a 
piazza della Repubblica. dice 
I'appello dei sindacati. Per la 
prima volta, una protesta di 
questa natura riceve, oltre la 
direzione delle grandi centrali 
sindacali, il sugyello di uno 
slancio politico unitario. costi-
tuiio dal robusto appayyio della 
sinistra unita: la Federazione e 
il PCF hanno infatti sottoscrit-
to, come si ricorda, nella riu-
nione di mercoledi scorso, un 
appello comune per appoyyia-
re lo sciopero. 11 comunicato 
e redatto in termini estrema-
mente nelti, e anche qui, per 
la prima volta, voyliamo ripe-
tere. dopo la battaylia politica 
elettorale. condotta fianco a 
Jianco, le sinistre unite sposta-
no il loro tiro a una piu lunya 
distanza. e il loro terreno di 
azione a un livello piu avan-
zato, scendendo a viso aperto 
nel campo delle lotte economi-
che e sociali. 

« Tiifte le forze rappresenta-
five del movimento operaio del
la sinistra ayiscono nello stesso 
senso — e scritto in quel teslo 
— per dare alia protesta popo-
lare la piii yrande ampiezza. La 
Federazione e il PCF chiamano 
i lavoratori e tutti i democra
tic ad assicurare, attraverso 
la loro partecipazione e il loro 
sosteyno attivo, il successo del
lo sciopero e a rispondere con 
entusiasmo alle decisioni delle 
organizzazioni sindacali >. 

Si afferma che, per ritrovare 
uno sciopero generale sotto 
I'insegna di tale unita e con 
un cosi generale schieramento 
delle forze operaie e democra-
tiche, bisogna tornare ayli an
ni immediatamente successirt 
alia guerra o, per ccrti aspetti. 
agli scioperi che precedettero 
il 1036, anno del fronle popo-
lare. 

De Gaulle, nella sua confe
renza stampa di domani, oltre 
a trattare i temi internazionali 
attuali. come quelli del vertice 
di Roma e dell'ingresso dell'ln-
ghilterra nel Mercato comune. 
sara obbligato a spiegare lar-

Nuove norme della Sanita 

Anticipato di un mese 
I'inizio dell'antipolio 

Il ministero della Saruta ha 
disposto rimmediata attuaz-one 
delle nuove norme di vaccina 
zxme antipou'o. 

Secondo le nuove norme I'tnizio 
della vaccinazione che, come e 
noto, & obbugatona nel pnmo an
no di vita viene anticipata alia 
fine de] terzo mese (anziche al 
quarto, come era finora). D t ra t 
La mento consiste in tre sommini-
strazioni di vacc.ni monovalent! 
int»rvallate di 30 g;omi tra di lo
ro e in una quarta somministra-
ziooe di vaccino tnvalente, que-
st'ultuna da prattcare al decimo 
mese e al compi mento del primo 
anno di vita. L'anticipo della vac
cinazione alia fine del terzo me-
se di vita e stato dettato dalla ne
cessity di proteggere tempestiva-

sviluppano nolle fabbnehe. negli 
stessi risultati delle clezioni per 
le commissioni interne che ovun-
que hanno dato la maggioranza 
alia CGIL. e implicita la volonta 
dei lavoratori di compiere scelte 
politiche che contra=;tano con 
quelle dei monopoli. Gli operai 
si b,ittono non solo in difesa del
la loro salute, del loro salario. per 
le qtialifiche. per contrattare gli 
orcanici all'interno dell'a7ienda. 
ma per qix?stioni di intere^e piu 
generale. 

Î a battaglia della clause ope
raia contro lo strapotere padro^ 
nale risulta intrecciata a quel-
la piu generale per le riforme. 
lo sviluppo deU'economia ed una 
espansione della occiipazione. 

c Le prossime elezioni regio
nal) — si legae sul numero uni-
co Unita operaia pubbhcaio 
dalla eommis*ione operaia del 
PCI di Siram<;a - hannn una yamente quale senso affidt il 

governo alia sua avversata ini-
ziativa. quella dei poteri spe 
ciali. Sara dunque il generate 
in persona. dall'Elhco. che cer-
chera di calmare le acque, di 
formre giusttflcazioni, di ten-
tare di ridimensionare Vallar-
me che nel paese si espande. 

All'indomani saranno i lavo
ratori a rispondergli. Xel par
lamento, dove il vero dibattito 
comincm il 17, si affronteran 
no Pompidou e i principals lea
ders deU'opposizione. fra cui 
Waldeck Rochet, Francois Mit
terrand e Mendes-France. 11 
terreno scaltera sotto i piedi 
del generale. La battaglia sa
rd lunga e accesa. Essa si con 
cluderd. sabalo. con il voto 
sulla mozione di censura pre~ 
sentata dalle sinistre unite. Per 
battere il governo, tale mozio
ne dovrebbe raccogliere 245 
coti (vale a dire la maggioran
za piu uno dell'assemblea), 
poiche la prassi parlamentare 
vuole che. in questo caso, si 
contino solo i roti a favore del
la mozione. Difficilmente una 
tale quota sard raggiunta: mal
grado cio, la battaglia politica 
conserca tutto U suo interesse, 
perche si potra sondare fino a 
qual punto la fragilita governa-
tiva e divenuta una realta nel-
Vassemblea, e quanto i centristi 
e t ffiscardiani rappresentino 
ancora una stampella per la 
maggioranza. 

'•mportanza chc ra al di la del 
rjtultato numcrico: dovrannn 
ttahihre <e le scelte del fuluro 
piii immrd'ato 'aranno compiute 
4clle forze laroratrci oppure 
dai loro avrer'ari di classe > 
Una cor.clusione che e anche 
quella di questo dialoao a pu 
roci dj quattro opera] e un im-
piegato della zo*ia industriale 
di Siracusa 

Gianfranco Bianchi 

mente f bambini, visto che un 
terzo dei casi di polionucne che 
ancora si venficano interessa 
neonati al secondo semestre di 
vita. 

Il vaccino trivaleme va npeto-
to nel terzo anno di vita, al fine 
di garantire ujtenormente la pro-
tezkme dei bambini in una eta 
nella quale la vita di relaz.one si 
espande e buona parte di essi 
entra nella scuola matema. 

Il decreto mimstenaie che con-
tiene queste nuove norme stabili-
sce. inoltre. che i pubblici servi-
n di vaccinazione (ambulator! 
ecc...) dovranno funronare inin-
terrottamente per tutto I'anno per 
modo che le vaccinaziom dei nuo-
vi nati possano essere eseguite 
alle scadenze previste. . Maria A. Macciocchi 

Un articolo 

di mons. Poupard 

Furono sette 
le stesure della 

« Populorum 
progressio» 

ROLOGNA. 15 
l..i nene^i o le Ccirattenstitlie 

dell.i <r I'opulorum Progressio » 
sono illtistiiite. in un artienlo 
pubbl.e.ito in e<;clu,>i\«i per l'lta
lia dalla rivista 11 Re quo. da 
mons. Paul Poupard. della Se-
gieteria di Stato. the fu inea-
itcato di piesentare alia stam
pa l'encicuea. Do|xi aver riba-
dito die « pi'r la prima vnlta tl 
Sommo Ponteficc allarqa I'm-
seananicnto sociale della chiesa 
alle dtmen<iioiti del mondo. e 
propone come doverc grave ed 
urqente Yinstaurazione di una 
giusti2ia sociale internazionale ». 
mons. Poupard si solTerma suite 
fonti di ispira/ione del docu 
mento. quali risult.ino dalle CO 
note del testo: al primo ix).-to 
e la Sacra serittura. citata l-l 
\oltc: quindi \engono i Padri 
della Chiesa. 1'inheixnamento so
ciale dei Papi e la dottrina coti-
ciliarc (sopiattutto la Gaudium 
et spes). Una novita e rappre-
sentata dai nferimenti ad au-
tori contemixnanei di lingua te-
desca. iniilese. spaanola e fran-
cc-e. Pero — osserva l'arti-
eolo — la «• Populorum Progres-
sio > non intendc fare sue «le 
idee di un autore o di un'opera. 
in oppo«i?ioue ad altre. ma 
trarre da loro un lingtiaggio 
parlato f)er luomo d'oggi ». 

II metodo di lavoro seguito 
da Paolo VI potra essere cono^ 
seiuto con prccis.one quandp gli 
archivj vaticam apriranno agli 
storici « il voluminoso dossier 
di preparazione dellEncclica ». 
Mons. Poupaid forni>=ce c» 
munque alcune interc-^anti an-
t.cipa/ioni: < Questo lavoro — 
afTerma — ha utilizzato. a^siff-
mc ai rappnrti dei rappresen-
tantt della Santa Sede. lettere 
e documenti di tescovi. di teo-
loqi, d'economnti. di uommi di 
stato, di persnrjnlifri del mondo 
intero. Sono stati elnborati pro-
getti =ucce^ivi: il primo porta 
la data del Mitombre 1964. il 
settimo ed ultimo e stato tpr-
mmato il 16 febbraio 1967. 
Ognuno di questi testi e stato 
letto ed anno'ato da Paolo VI. 
e sottoposto da Iui ad esperti 
di lingua divcrsa. Gli esperti 
erano di linaua diversa e quindi 

— contranamente a quello che 
H e scritto — anche i progctti. 
Non occorre dire a^tro su que
sto punto ». 

«Tuttavia. in ragione del 
I'apporto ccce7.on^le d: pens ero 
e di espenen/a che e stato suo. 
=ono «tato auton/Aito a preci 
••rfre — acgimijre monc. Poupard 
— che il padre Lehrct. marto 
I'll luglto *corso. e stato vin 
degli esperti consultatt II San
to Padre, che lo conosceva r 
l'apprezzava da lunga data, scri-
veva il 5 novembre 1966. in 
margine alle ultime nghe del 
diario del padre, che :o gli 
avevo comunicato: " Mo'.to bel
le. Molto toccanti. Molto edifi-
canti. Bisogna che il suo irieale 
di civilizzazione si compia". 
Altrettanto egli scriveva in mar
gine al testamento sp.rituale di 
mons, Larra.n. vescovo di Tal 
ca nt-! Cile e presidente del 
Celam (morto il 22 giugno 19661. 
che aveva riistribuito nel 1962 
a 18 famigiio di contadmi 1B0 
cttan di terra, intermediaria 
una coopcrat.va alia cui fonda-
zionc ha co.laborato Taize: 
" Documento di grande valore. 
degno di un veneratissimo ve
scovo defunto. e merifevole di 
essere largamente diffuso e me-
ditato". Nel frattempo il fran-
cese era divenuto la lingua di 
lavoro dell'Enciclica. che veniva 
approvata nei suoi 87 paragrafl. 
con i rispetti\i titoli. nel testo 
originale francese. fl 20 feb
braio 1967. con queste parole 
del Santo Padre: "S ta tutto 
bene ". Non rimaneva che proce-
dere alle traduzioni e stabilire 
l'indice analitico e quindi am 
dare il tutto alia Tipografia Po-
Uglotta vaticana ». 

Se dovessi esprimere in una 
parola il senso e la portata del
ta nuova enciclica — conclude 
mons. Poupard — non esiterti 
a dire che e la «Rerum No. 
varum > a scala mondial*. 
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