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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

La commemorazione di Longo 

in una solenne seduta pubblica 

del Comitato Centrale e della CCC 

II PCI 
onora 

Gramsci 
L'Eliseo era gremifo di giovani, di operai deila Capi
tate, di personality della politica e della cultura • Pre-
siedeva la riunione Mauro Scoccimarro che ha illustrato 
il significato della celebrazione • Tra i presenli Parri, 
Santi, Vecchietfi, Valori, Anderlini, Gatto, Levi, il vice sin-
daco di Roma Grisolia e rappresentanli dei paesi socialist'! 

Trenta anni dalla morte di 
Antonio Gramsci. La traccia 
che la sua lezione politica e 
intellettuale ha segnato nella 
storia italiana e profonda. Si 
studia, si discutc Gramsci e 
il suo Partito e il piu forte 
partito opcraio che operi nel-
l'Occidente capitalistico. 

* Gramsci oggi > e il tema 
del discorso che i) compagno 
Luigi Longo. segretario gene-
rale del PCI. ha pronunciato 
icri al teatro Eliseo davanti 
al Comitato centrale e alia 
Commissione centrale di con-
trollo riuniti in una solenne 
seduta pubblica. 

II teatro era gremito in ogni 
ordine di post! dai giovani. da-
gli operai della Capitale. dalle 
personality della politica e del
la cultura. Sullo sfondo. due 
grandi ritratti di Gramsci e 
di Togliatti. Presenti Ferruc-
cio Parri. Fernando Santi. Tul-
lio Vecchietti. Dario Valori. 
Luigi Anderlini. Simone Gatto. 
Carlo Levi il vicesindaco di 
Roma Domenico Grisolia. i 
membri dei gruppi parlamen-
tari del PCI. rappresentanti 
del corpo diplomatico dei Pae
si socialisti. Con Longo e i 
membri della Direzione del 
Partito. crano alia prcsidenza 
Rattista Santhia e Camilla Ra-
vera. 

Presiedeva la riunione Mau
ro Scoccimarro, che ha illu
strato con brevi parole il si
gnificato della celebrazione. 
La Direzione del Partito ha 
ritenuto giusto — ha detto 
Scoccimarro — che il richiamo 
a Gramsci non fosse rivolto al 
solo Partito ma a tutte le forze 
democratiche. a tutto il popolo 
italiano. 

Gramsci e patrimonio di tut-
ta la nazione. Nel suo pensie-
ro politico la classe opcraia 
riesce a diventare forza ege-
nione. forza dirigente. solo se 
si pone alia testa di un vasto 
schieramento di alleanze poli-
tiche e soeiali nella lotta per 
il rinnovamento del Paese. 

Ma la sua concezione del par
tito c nazionale > si salda ad 
un'altra componente docisiva. 
quella intcrnazionalista che cgli 
fu fra i primi ad esaltarc sulla 
scia della grande espericnza 
rivoluzionaria dell'Ottobre ros
so. Oggi — ha detto Scoccimar
ro — il nome di Gramsci e ac-
canto a quello degli eroi e dei 
martiri che in ogni tempo han-
no espresso l'aspirazione degli 
uomini alia liberty e alia giu-
stizia e per la liberazione de
gli uomini dalla oppressione. 
hanno lottato e sofferto fino 
airestremo sacrificio. Noi lo 
ricordiamo come un uomo che 
onora il nostro Paese. il movi-
mcnto operaio e intemazionale: 
lo additiamo ai giovani come 
maestro di pensiero e di vita; 
indichiamo a gli operai l'esem-
pio suggestivo della sua mili-
zia rivoluzionaria. e nel suo 
nome facciamo appello a ren-
dere sempre piu forte e piu 
grande il Partito comunista. 
Questa celebrazione e per noi 
un rinnovato impegno di lotta 
per la pace, la liberta, il so-
cialismo. 

Un caldo applauso ha salu-
tato le parole di Scoccimarro. 
Quando e andato alia tribuna 
Kotzias Kostas. scrittore gre-
co della Resistenza. lassemblea 
gli ha tributato una calorosa 
manifestazione di solidarieta. 
Voi sapete — ha detto Kot
zias — che cosa e successo nel 
mio Paese; ma vorrei soltanto 
sottolineare che e difficile farsi 
una immagine concreta della 
tragica realta. perche si tratta 
di un fascismo di tipo comple-
tamente nuovo; un fascismo che 
vicne dopo la terza guerra ci
vile vissuta dal nostro popolo 
tra i l '44 e il '49, dopo i l re

gime di dittatura mascherata 
succedutosi tra il 1950 e il '64: 
un fascismo preparato da anni 
dalla CIA americana e ben or-
ganizzato. Fin dal primo mo-
mento il neo fascismo ha col-
pito con una violenza del tutto 
particolare la cultura greca. 
Con poche eccczioni. oggi. tutti 
gli scienziati. gli uomini di cul
tura. gli artisti della Grecia o 
sono arrestatj o sono rifugiati 
all'estero. Ma. compagni. siate 
sicuri che la Grecia resistera. 
Noi siamo coscienti che la no
stra lotta sara dura. Tl pen
siero e la vita di Antonio 
Gramsci sono oggi per noi e-
stremamentp attuali e serviran-
no di esempio al nopolo e alia 
gioventu greca che si appre-
stano a sviluppare un'aspra 
battaglia contro I'aggressione 
fascista c per 1'avvenire de-
mocratico della Grecia. 

Ha preso quindi la parola il 
compagno Longo salutato dagli 
applausj dell'assemblea in pirdi. 
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Esplosive dichiarazioni alPEspresso 

dopo la «smentita» di De Lorenzo 

PARRI ACCUSA SEGNI 
Un giudizio comune nel documento di Fanfani e Gromiko 

La pace del mondo 
e in serio pericolo 

Fanfani e Gromiko hanno firmato un accordo turistico e una convenzione 
consolare e parafato un accordo sulla collaborazione tecnico-scientifica 
II ministro degli Esteri italiano in visita a Podgornj e Kossighin — Passi 
avanti nella discussione sulla sicurezza europea e sulla non-proliferazione 

Nel 1966 I'ex capo di stato mag-
giore informb Parri che nel luglio 
1964 Segni aveva ordinato, illegal-
mente, misure eccezionali - Si vo-
leva coartare la liberta del Parla-
mento - Un gruppo di ufficiali 

sono pronti a testimoniare 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 16 

La missione dell'on. Fanfani a 
Mosca e terminata. Ultimo, im-
portante atto e stata la cerimo-
nia al palazzo dei ricevimenti sui
te colline Lenin alia prescnza del 
primo ministro Kossighin. durante 
la quale sono stati firmati I'ac-
cordo turistico e la convenzione 
consolare ed e stato parafato lo 
accordo che estende la collabora
zione tecnico-scientifica al settore 
agricolo. Lo spirito nel quale han
no avuto termine questi contatti 
del ministro degli Esteri italiano 
e perfettamente espresso nelle 
parole che Gromiko ha pronun-
ziato poco dopo: «L'ltalia e 
I'URSS sono piu vicine. non solo 
grazie alia linee aeree che le col-
legano direttamente. ma anche 
per lo sviluppo attivo della coo-
perazione e dei rapporti tra i due 
Paesi >. 

Deve essere sottolineato anche 
il rilievo politico del fatto che 
Ton. Fanfani sia stato ricevuto 
dalle piii alte autorita del paese 
(ien Podgorny. stamane Breznev 

e Kossighin). Con i tre statisti. il 
nostro ministro ha avuto colloqui, 
ciascuno dei quali si e prolungato 
per piu di un'ora. Sul loro con-
tenuto non e dato sapere, ma 
ogni volta i protagonisti se ne 
sono mostrati assai soddisfatti. 

Prima di recarsi da Breznev 
(a cui ha regalato una rara docu-
mentazione sulle prime fasi sto-
riche delle relazioni diplomati-
che tra Stati italiani e Russia) 
Fanfani aveva recato una corona 
d'alloro al sacello del Milite 
Ignoto sovietico, sulla piazza del 
Maneggio. accolto dal generate 
Koleznikov. 

La nlevante portata politica 
dei colloqui e la loro fruttuosita 
sul piano dei rapporti bilaterali 
sono puntualmente rispecchiate 
nel comunicato finale congiunto 
che si apre con il ribadimento del
la convinzione che < sia dovero-
so da parte di tutti I governi effet-
tivamente preoccupati per la pa-

Enzo Roggi 
(Segue in ultima pag.) 

MOSCA — Gromiko, Breznev e Fanfani 

Bilancio 
di un viaggio 

II ministro degli Esteri Fan
fani e rientralo ieri a Itiima vi-
sihiltnenle sndtlisfatto dei collo
qui tli Mosca. Snildisfazione 
analnga e slnla espressa dal mi
nistro degli F.steri soviclicn 
Gromiko. II giudizio dei due 
ministri c del reslo espresso 
con chiarezza nel comunicato 
conclusivo dei colloqui e la mi 
redazione ha richicsto. a quanto 
pare, laboriose discussioni. A 
un primo esame del testo I'im-
pressione che se ne ricava e 
posiliva. A parte, infatli, la re-
gistrazione deH'iinportante svi
luppo assunto dalle relazioni 
bilaterali. Ire punti vanno sol-
tolineali: tr.ittalo per la non 
prolifcni7ioiic dellc armi nu-
cleari, sicurezza europea, Viet
nam. Sul primo punto si c \ e -
rificato quel che era facile pre-
vedere: se, come da parte ita
liana si e, con scarso fondamen-
to, goMenuto, il progetto pone 
ostacolo alio s\iluppo della nti-
lizzazione pneifira della ener-
gia atomica, tale snpposto osta
colo non \iene in alcun modo 
dall'Unione sovielica. II comu
nicato iliffuso ieri a Mosca c a 
Roma lo afTerma nel modo piu 
esplicito cosi come, registrando 
una moflifira7ione della prece
dents po;izione del govemo 
italiano, illu.Mra la grande im-
portanza che avrclihe la firm a 
di un tale trattato. II ministro 
degli Esteri italiano ha dunqiie 
dovnto riconoscere quel die da 
mesi noi siamo andati affer-
mando, del die prendiamo alto. 
Se poi prohlemi sorgeranno ron 
gli Stati Uniti. si vedra come 
il govemo italiano \nrrn afTrnn-
larli. 

Sulla sicurezza eurnpea «i pno 
cogliere, nel comtiniraio. una 
migliore disposizionc italiana a 
lavorare per la comocazinne di 
una conferenza di cui si rico-

a. j . 
(Segue in ultima pag.) 

SOnO IL FU0C0 DEL FNL 
IL C0MAND0 USA DI HUE' 

HANOI — Mitleottocentonovantasetfe aerei americani sono sta
ti abbattuti sulla RDV dall'inizio dell'aggressione. All'accresciu-
ta efficients delle difese contraeree del nord, fa risconfro, nel 
sud, un'intensificazione degli attaeehi del FNL, che manliene 
I'iniziativa. Ultimo bersaglio dei mortai parligiani: il comando 
americano di Hue e il c villaggio strategico » di Chaudoc. Un 
elicottero americano e stato abbattuto. Altri attaeehi sono stati 
lanciati dalle forze del FNL contro i campi trincerati immedia-
tamente a sud della zona smilitarizzata del 17. parallelo. Nella 
foto: uomini del F N L durante un'azione. 

| (A pagina 12 le nolizic) 

Forte denuncia di De Gaulle sulla guerra nel Vietnam 

L'intervento USA e uno scandalo 
Secondo il presidente francese 1'Europa occidentale teme la politica d'avventura degli S. U. 

Kennedy: gli oppositori della guerra sono patrioti 
Dal nostro corrispondente 

PARIGI. 16 
La quindicesima conferen

za stampa di De Gaulle ha 
avuto il suo asse politico in 
quattro punti: 1) ribadita e 
rafforzata condanna della ag 
gressione americana al Viet
nam; 2) positive giudizio sul 
rafforzarsi dello spirito < eu-
ropeo», alia vigilia del Veni
ce di Roma, anche in campo 
politico, per rafflorare di una 
s\-olta critica nei partners ver
so «rinvasione conquistatrice 
defl*America in Europa» e la 
guerra d ie si aggrava in Asia; 
3) aostanziale « n o » a n d w M 

awolto dalla politesse france
se per le frasi usate. e argo-
mentate con pacate ragioni in 
uno spirito quasi « cartesiano > 
all'ingresso dell'InghUterra nel 
Mercato Comune; 4} proterva 
e aspra difesa del proprio re
gime personale, del ricorso ai 
< pieni poteri >. accompagnato 
dalla esaltazione, lievemente 
grottesca. delle conquiste cui 
il regime si prepara assumen 
do tutti i poteri in campo eco-
nomico. e marcato dal disprez-
zo per ropposizione, intercala-
to piu volte da veri e propri 
accenti aniUoonruaisti. 

Non una parola suflo sdope-
ro di dotnao, oa aoDe crepe 

della maggioranza. come se la 
politica gollista si svolgesse 
neirapprovazione e nell'assen 
so totali. mentre la Francia 
intera si prepara alia piu gi-
gantesca manifestazione di pro-
testa che abbia mai avuto luo-
go in questo paese. da una ven-
Una d'anni a questa parte. 

Retrogrado neUe scelte e negli 
orieniamenti della politica inter 
na, sensibile mvece alle esigen-
ne di pace della Francia e del 
rEuropa e alia mdipendenza de
gli Stati europei occidental! dal-
rAroerioa. ancbe atavolU De 

. Maria A. Maccfocchi 
(Segue in ultimm pag.) 

VINTERVISTA 
DI KENNEDY 

NEW YORK, 16 
n senatore Robert Kennedy ha 

energicamente difeso. in un dt-
battito lelevisivo con gli studen
ti londinesi. il cdiritto al da-
senso* dei cittadini americani 
svl problema del Vietnam, e si 
e egli stesso schierato, con di. 
chiarazioni piu nette ed esplici-
te che m passato. tra i dtisen-
zientL 

Kennedy ha in particolare di-
chiarato che colon i Qaoli, ne
gli Stati Uniti, si oppongono aUa 
guerra nel Vietnam agisamo < in 
maniera putriottica, con U ea> 

raggio delle loro opimoni >. met-
tendo m discussione una politico 
suscettibile di provocare gravis-
sime conseguenze. 11 senatore ha 
ammesso che i oorerni sussegvi 
ttst negh Stati uniti negh ullimi 
decennu compreso qveUo che fa-
cera capo al suo frateUo. hanno 
commesso « erron > nel Vietnam. 
ed hanno appoggiato «governi 
che non rappresenlavano la ro-
lonta del popolo*. L'intervento 
diretto. deciso da Johnson, e 
rescalation. stanno ora portan-
do qvesti errori alle estreme con
seguenze. 

Interrogato circa le questioni 
Jondamentali deUa pace, Kenne
dy ha detto di essere favorevole 
alia partecipazione diretta del 
FNL ad un'eventuale trattaHva. 

Kennedy ha anche condanna-
to. nella slessa mtemsta. la dit-
latura monarco-fascista greca e 
a e detto contrario al prosegui-
mento deoh « aiuti > americani 
al nuovo regime. 

L'mlervista di Kennedy ha 
cowciso con nvovi pronuncia-
menu di parlamenlari, ispirati 
soprattutto dalla possibQitd che 
('escalation nel Vietnam proco-
cht l'intervento deUa Cma. In 
questo senso si sono espressi i 
repubbheam Thurston Morton, 
John Sherman Cooper e George 
Aiken, e il leader della maggio
ranza. Hike Mansfield, insieme 
con un folto gruppo di senatori 
del suo partito. Ma le proposU 

(Segue in ultima pag.) 

« L'Espresso » ha diffuso icri 
una comunicazione a firma del 
suo direttore nella quale si da 
un primo anticipo delle « inop 
pugnabili testimoninn?e > an
nunciate dal settimanale ro-
mano a conferma delle sue ri-
velazioni di otto giorni fa sul 
progetto di «colpo di stato» 
del luglio 19G4. 

« Fa spicco fra queste testi 
monianze — dice la comunica
zione dell'< Espresso » — quel
la del senatore Ferruccio Par 
ri il quale neU'estate del H'flfi 
s'incontro col generate Giovan
ni De Lorenzo, su nchiesta di 
quest'ultimo. che era a conn 
scenza della decisa ostilita di 
Parri alia sua avvenuta nomi-
na a capo di S. M. dell'Eserci 
to. II colloquio ebbe luogo in 
un ufficio nei pressi di Porta 
Capena a Roma ed ebbe come 
tema principale proprio il com 
portamento del generale De Lo 
renzo nel luglio del 1964. Nel 
corso della sua testimonian/a 
il senatore Parri dice fra I'al 
tro: " Avendo ricordato a De 
Lorenzo come nel luglio 196-1 
si erano diffuse voei atteiulibili 
su misure eccezionali di pub
blica sicurezza in rehizinne alia 
crisi politica in atto. De Lo 
renzo rispose che effettiva 
mente. su invito del Capo dello 
Stato (Ton. Antonio Segni -
II d.r.). erano state presc mi 
sure eccezionali di ordine pub 
blico. ma che. in un secondo 
momento. era stato proprio lui 
a sconsigliare c a dissuadere 
il Capo dello Stato dalle misu 
re predisposte" i 

Ma la testimonian/a di Par
ri. gia gra\issima fin qui. c 
resa ancor yiu grave nella re
plica ad alcune domande p<> 
ste dall'« Espresso »: « Senri-
tore Parri. le misure di ordnie 
pubblica che lei cnnteslo al ge
nerale De Ijorenzo erano nnr-
mali misure, di quelle che sem
pre si predisponaono in ca<*i 
analoghi? >. Risposta: « Erano 
misure di carattere straordina-
rio». Domanda: *E come si 
enmporto il comandante dei 
Carabinieri? Kcan di averle 
prese? >. Risposta: s \ o . non 
neqd... >. Domanda: « Arera il 
Capo dello Stato il potere di 
dare queplt ordim? > Risposta: 
« 11 Capo dello Stato non ha d 
potere di dare ordini esecutiri. 
GU nrdini. anche alia autorita 
mihtare. li pud dare soltanto il 
potere esecutivo* cioe il gover-
no in carica collegialmenle. 
oppure il Presidente del Consi-
glia o il ministro dell'lnterno 
sotto alia loro responsabilita ». 

Ferruccio Parri eleva dun 
que. oltre alia conferma delle 
rivelazioni sul progettato c col
po di stato > con tanta sicurez
za smentite dal govemo e con 
tanto ritardo dal generale De 
Ijorenzo. una duplice gravissi-
ma accusa politica. All'ex Pre
sidente della Repubblica Anto
nio Segni di a\ere esorbitato 
dai suoi poteri e di essersi in 
tal modo posto fuori della leg-
ge; all'ex Capo di S. M. del-
rEsorcito. generale Giovanni 
De Lorenzo, di a\erc obbedito 
ad ordini impropombili e di es
sersi posto in tal modo al di 
sopra e al di fuori dell'autori-
ta di govemo in quanto coman
dante del piu disciplinato e inv 
mediatamente impiegabile cor
po delle Forze Annate italiano: 
l'Arma dei Carabinieri. Qualun-
que cosa sia awenuta in sc-
guito. e esattamente questo il 
processo attraverso il quale 
si formano c poteri straordina-
ri> e si av\ia la macchina del 
c colpo di stato >. 

Ma e proprio a questo punto 
che il quadro eomincia ad as-
sumere maggiore completezza. 
Segni fu solo a muoversi nel
la direzione cosi ben lumeggia-
ta dalla testimonianza di Fer
ruccio Parri? E' cosa che si 
vedra, come dovra vedersi fino 
a qual punto I'iniziativa Se
g n i - D e Lorenzo era destinata 

a spingersi. se In crisi di go 
\erno nel cui contesto i fatti 
avxennero non si fosse risolta 
secondo i piani della DC. e in 
particolare dei « dorotei >. Quel 
che baba ora in piena luce e 
che in ogni modo su quella cri
si di govemo si intervenne 
daU'esterno con la massiccia 
pressione di un minacciato 
« colpo di stato ». 

« II Corriere della Sera •» di 
ieri elenenndo una antologia 
di prose di posi/ione deli'epoca 
da parte di alcuni lenders del
la sinistra a pronosito delle 
voei jllora correnti su incom-
benli pericoli di «involu/ione 
nutoritiui,i». ha creduto di po-
ter porta re. dato il tono non 
allarmistieo di esse, acqua al 
mulino della odierna smontita 
governativa. 

In realta proprio la citazione 
di quanto ebbe a dire in quella 
occasione Palmiro Togliatti con 
fcrnia che il vero quadro nel 
quale va condntta la ricostru 
zione dei fatti e quello di un 
abtiso gravissimo di potere 
esercitato non dal solo Segni 
per coartare la libera volontn 
del Parlamento e In libera scel-
ta delle forze politiche. 

Disse Togliatti nel dibattito 
sulla fiducia al secondo gover-
nn Moro il 4 agosto 1964- <r Sap-
piamo a^ai bene che sino a 
che non fosscro avvenule nello 
stato dell'opininne e nell'orga-
niz7a7ione della vita pubblica 
italiana modificazioni profon-
dissime. di eui oggi non si puo 
ne.mthe afTacciare la ipotesi. 
questa strad.i (di un tentative 
di colpo di mann autoritario) 
6 sbaaliata. E' pura sciocchcz-
7a il paragone tra la situazione 
odierna e quella del 1921-22. 
per motivi che e persino super-
fluo indicare. Agitare lo spau-
racchio del colpo autoritario 
di destra per strappare ed im-

an. t. 
(Segue in ultima pag.) 

II cenfrosinislra si opporri 

alia presa in considerazione 

deH'inchiesfa parlamenfare 

Moro 
non vuol 
porlare 

Nella giornata di ieri. mentre 
nuove gravi rivelazioni sul lugho 
del 19&t venivano a sottolineare 
l'urgenza di un'indagine e di un 
chiarimento sul SIFAR e sui rap
porti tra politici e militari. 11 
po\cmo face\a sapere. tramite 
il ministro Scagha. che osigi si 
opporra a'la presa in considera-
zione delle proposte PCI e PSIUP 
per una inchiesta parlamentare. 

Com'e noto. I'istituto della 
< presa in considerazione >. pre-
visto dal Regolamento della Ca
mera per ogni proposta di l«g-
ge o assimilata. e stato sempre 
applicato. tranne rari&sime ecoe-
zioni. senza incontrare difficolta 
da ?arte deH'esecutivo. L'aimun-
ciata opposizione eonferisce alia 
questione un gravissimo signifi
cato politico: si vuole cioe preclu-
derc alle due proposte perfino lo 
inizio del cammino parlamentare. 
A quanto risulta. ropposizione 
verrebbe motivata con lo specio-
so e infondato argomeoto che, 
respingendo a suo tempo la mo-
zione del PCI e votando la fiducia 
al govemo. la Camera avrebbe 
con cio reso improponibile ogni 
proposta d'inchiesta. Ne] tardo 
pomeriggio i direttivi della DC 
e del PSU alia Camera, riuniti 
per esaminare i lavori parla-
mentari, decidevano di votare 
oggi contro l'inchiesta parlamen-
tare, allineandosi alia posii 
del fleveme. 
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