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PISA: ALLA VIGILIA DELLE ELEZIONI DOPO 4 ANNI 
DI CENTRO SINISTRA E 1 ANNO DI COMMISSARIO 

Sul nuovc numero 

di Rinascita 

P I S A — Lungurni p r ima c dopo r a l l u v i o u c 

Molta acqua e passata sotto 
(e sopra) i ponti delFArno 

I punti programmatici proposti dal PCI quale terreno anche di confronto 
e di dibattito « per dare alia citta una maggioranza stabile che governi 
e governi bene» - Le incertezze degli « unificati»- La DC si preoccupa 
Togni assertore del centro sinistra - Senza i comunisti non si governa 

Dal nos t ro inviato 
PISA, viaggio 

Gli elettori tornano alle urne 
ad un anno di distanza dalle 
ultime elezioni amministrative. 
L'anno scorso. in giugno, il 
centro-sinistra che da quattro 
anni amministrava il Comune. 
perse la maggioranza. Da 22 
seggi sccsc a 20. uno in meno 
della met a: il voto popolare 
consacro il fallimento di una 
politica, di quattro anni di tor-
mentato governo locale duran
te il quale i socialist] ingoiaro-
no non pochi rospi sull 'altare 
della collaborazione con la DC. 
II voto del giugno dello scorso 
anno chiuse per Pisa il pe-
riodo del centro-sinistra, e ne 
avrebbe potuto aprire un altro 
se i socialisti. i repubblicani e 
i socialdemocratici avessero 
accettato le proposte dei co 
munisti per dare alia citta una 
amministrazione democratica. 
basata su un preciso program-
ma di cose da fare. Invece 
preferirono il commissario. che 
si insedio a Palazzo Gamba-
corti. 

Un anno fa i socialisti si pre-
sentarono aU'elettorato agitan-
do lo slogan: « O il centro-sini
s t ra o il commissario ^. evi-
dentemente convinti che 1'elct-
torato avrebbe riconfermato la 
prima ipotesi. Ora. ad un an
no di distanza da quel voto, 
con tutta I'acqua che e pas
sa ta sotto. e anche sopra, i 
ponti dell'Arno. esitano ncl ri-
mettere in circolazione quella 
al ternativa. Vanno dicendo di 
essere ancora per il centro-si
nistra . ma che. comunque < non 
si pud ricorrere ogni anno al 
corpo elettorale > perche « 6 
avvilente per il sistema demo-
cratico. oltreehe dannoso agli 
interessi della citta, doversi af-
fidare alle gestioni commissa-
riali >. 

Togni contro 
i giovani 

Aggiungono < di essere di-
sponibili solo per una maggio
ranza che intenda operare per 
la soluzione dei maggiori pro
blem! della citta e delle sue 
frazioni ». Una posizione anco
ra ampiamente ambigua. ma 
tuttavia nuova rispctto ad un 
anno fa. e che preoccupa mol-
to la DC pisana la quale I ha 
intesa come una prima aper-
tura verso la formazione di 
una nuova maggioranza. Ed e 
passata al contrattacco. con un 
comizio di Togni. il notabile 
che da decenni impersona la 
DC da queste parti e le confe-
risce con la sua sola presenza 
una precisa collocazione poli
t ica. 

Sabato scorso Togni ha aper-
to la campagna elettorale per 
la Democrazia cristiana. Nei 
presentarlo. il segretario pro-
vinciale della DC Pellegrini ha 
cominciato a stuzzicare i so
cialist! affermando di avere la 
« precisa sensazione che senza 
il centro-sinistra si inserirebbe 
un 'al t ra maggioranza > e am 
monendo chi sapeva lui che 
« l a tentazione non deve pren-
dere altri partiti >. Togni ha 
fatto fl resto. senza mezzi ter
mini. ripresentando con una pe 
rorazione da crociato stanco 
una Democrazia cristiana chiu-
sa in una impostazione conser-
vatrice e atlantica I « compa 
gni di viaggio > ne sono usciti 
malconci («II PSU e scarso di 
ideali > e votare per il partito 
rcpubblicano signified « dispcr 
dcre voti >). Ha ricordato agli 
immemori i c sacrifice > che la 
DC ha dovuto sopportare per 
inettere in piedi il centro-sini-
•tra: la rinuncia alle presiden-
ae dell 'Ente Autonomo Tirrenia 

e del Consiglio di amministra
zione degli ospcdali. Se l'e pre-
sa con i giovani pisani che due 
scttimane fa hanno sonoramen-
te (ischiato I'addetto ctilturale 
dcH'ambasciata statunitense in 
Italia, giunto a Pisa per esal 
tare l 'aggressione USA al Viet
nam. Poi ha fatto un tuffo in 
una questione che gli sta a 
cuore. il problema della zona 
portuale-industriale. sor.tenendo 
che il Comune deve fare da 
supporto all 'ente che gestisce la 
zona, formato esclusivamente 
dai rapprescntanti delle Came-
re di commercio e degli indu
strial!. L'accenno non e senza 
significato, poiche e attorno 
alia questione dell 'Ente portua-
le che la frizione fra la DC e 
il PSU si e fatta piii acuta. Di-
fatti quando esisteva ancora 
I'amministrazione di centro-si
nistra, i socialisti riflutarono 
di aderire. come Comune. al
l'ente. L'adesione la DC l'ha 
portata lo stesso, con una de-
libera del commissario. provo-
cando irritazione e prese di 
posizione nei suoi ex alleati in 
Giunta. 

Dopo quattro anni di centro-
sinistra e un anno di gestione 
commissariale, si assiste dun-
que al venir meno. in una par
te dello stesso centro-sinistra, 
della possibility e della fiducia 
di poter r iportare al governo 
della citta una formula fa Hi 
mentare e screditata. Di fronte 
all 'aggravarsi dei problemi del
la citta. dall'occupazione ope
ra ia diminuita di oltre mille 
unita in quattro anni, al dram 
ma di centinaia di famiglie co-
strette ancora a vivere in ca
se malsane e superaffollate 
mentre i piani Gescal e della 
< 167 > sono tuttora fermi, ad 
una periferia completamente 
abbandonata a se stessa. di 
fronte al logorarsi dei rapporti 
democratici t ra Comune e cit-
tadinanza. si fa strada in lar-
ghi strati della opinione pub 
blica I'idea che senza i comu
nisti Pisa non si governa. 

La posizione dei comunisti e 
chiara. Essi hanno preso atto, 
in una conferenza stampa ed 
in al t re occasioni. che «alcu-
ni partiti sembrano mossi oggi 
dalla seria preoccupazione di 
assicurare finalmente una am
ministrazione elettiva a Pisa ». 
Tuttavia. aggiungono. si t rat ta 
ancora di un atteggiamento 
cquivoco. che se da un lato 
appare come una implicita e ti-
mida ammissione che la politi
ca seguita dal centro sinistra. 
di discriminazione del PCI. non 
solo e fallita ma. soprattutto. 
c rovinosa per la vita democra
tica della citta e del paese. 
daH'altro tradisce la soggezio-
ne e r imbarazzo nei confronti 
della DC. «I I vero tema di 
fondo di queste clczioni. dico-
no i comunisti. non e quello 
di da re una qualsiasi ammini
strazione alia citta. ma una 
amministrazione che sia capa-
ce e in grado di far fronte 
al l 'aggravata situazione econo 
mico sociale. e aH'uUeriore de-
terioramento che ha subito in 
questi ultimi anni la vita de
mocratica. con programmi e 
volonta politica adeguati >. I 
comunisti chiedono piu voti per 
liquidare il centro-sinistra. per 
sconfiggere la Democrazia cri
st iana. per rafforzare 1'unita 
delle sinistre. 

Meno 
operai 

n PCI ha percid proposto al-
I'elettorato pisano e alle forze 
politiche < quale terreno anche 
di confronto e di dibattito > al-
cuni punti programmatici . in-
tomo ai quali pud essere for* 

J mata una amministrazione de

mocratica che poggi su una 
maggioranza stabile. In primo 
luogo un organico e preciso in-
tervento del Comune sui pro
blemi economic! della citta. 
in difesa dell'oecupazione ope-
raia. per il potenziamento del-
1'industria. Dal 1903 ad oggi 
1'industria pisana conosce un 
periodo di continua diminuzio-
ne di posti di lavoro. mentre 
aumenta la produttivita all'in-
terno di alcune aziende, che 
fanno capo a forti gruppi mo-
nopolistici. Alia Marzotto le 
137G operaie e operai di quattro 
anni fa sono ora ridotti a 879; 
alia VIS gli occupati sono sce-
si da 1W4 a 963: alia Piaggio 
da 650 a 450: alia Saint Go-
bain da 1295 a 1112. Si trat ta 
solo di alcune aziende. t ra le 
piu grosse. ma ve ne sono al
tre. di media dimensione, che 
hanno chiuso i battenti o che 
anch'esse hanno ridotto il nu
mero degli occupati. Di fronte, 
nessuna prospettiva di aper-
tura di nuove fonti di lavoro. 
Gli operai licenziati stanno tut
tora cercando di guadagnarsi 
il pane premendo sul settore 
commerciale della citta. I gio
vani vedono davanti a so una 
strada chiusa. e sono migliaia 
ogni anno che cercano una pri
ma occupazionc. In un anno 
gli iscritti alle liste elettorali 
sono aumentati di duemila. 

II ricatto 
democristiano 

Gli altri punti del program-
ma riguardano la istituzione di 
organismi che rafforzino la vi
ta democratica della citta. co
me ad esempio i Consigli di 
quartiere e di frazione. una 
concreta politica di lavori pub-
blici che renda possibile in-
nanzitutto la vita civile nelle 
frazioni e nella periferia. il 
miglioramento dei scrvizi es-
senziali della citta. sviluppo 
dell'edilizia sovvenzionata e 
lotta alia speculazione edili-
zia. Ia costituzione di consigli 
tributari che, insieme al Co
mune. attuino una politica tri-
butaria che colpisca i grossi 
redditi e allevi il carico fisca-
le che pesa sulle famiglie dei 
lavoratori. la difesa del lito 
rale e la rinascita di Marina 
di Pisa, ogci lasciati alia mer-
ce della speculazione. Tirre 
nia. ad esempio. e diventata 
il pascolo privato di alcuni af-
faristi senza scrupoli: con il 
parere favorevole di una com 
missione urbanistica nominata 
dal commissario e in violazio 
ne del piano regolatore. si vor-
rebbe far sorgere un nuovo 
grosso complesso alberghiero 
nei quale sembra non siano 
estranei grossi nomi della DC 
e del PSU. 

Nei suo comizio. Ton. Togni 
si e riferito anche al program 
ma dei comunisti pisani. Ha 
detto che per at tuare quei pun 
ti occorrono i soldi dello Sta 
to ed ha chiesto a chi lo ascol 
tava di rispondere a questa 
domanda. lanciata con un to-
no ricattatorio e mafioso: chi 
6 piu vicino ai soldi dello Sta-
to. noi o i comunisti? 

Nessuno. dell'uditorio. lo ha 
degnato di una risposta. Per-
ch£ Pisa (e il resto d l t a l i a ) ha 
visto prima e durante i quattro 
anni di centro sinistra e dopo 
un anno di gestione commis 
sariale. che cosa sanno fare 
coloro che. secondo I'espres 
sione deH'on Togni. * sono piu 
\icini ai soldi dello Stato v 
Tant 'e vero che un anno fa ha 
tolto loro la maggioranza e di 
elezione in elezione la stessa 
DC conosce una costante fles-
sione elettorale. 

Gianfranco Bianchi 

IL. PRESIDENTE JOHNSON 

Ha un grande avvenire dietro di se 

Napolitano: 
«Unita contro 

le minacce 
alia 

democrazia» 
L'n senso profondo di disagio 

— scrive Giorgio Napohtauo 
neU'editoriale che apre il mio 
VH numero di liuioscita — si 
e diffuso nei cirrnli politici e 
neU'opinione pubblica in so 
guito alia vicenda del SIFAH. 
alia ixilemica esplosa dopo le 
rivehi/ioni sul tentativo di col-
po di Slato del lugho YM'A, 
alle clamorose dimissioni del-
l'ambasciatore Fenoaltea. alle 
recenti e diverse prese di po 
si/ione .sul Vietnam. Do\e va 
l'ltalia. insomnia? A quali pe-
ricoli e esposto il regime de
mocrat ico? A quali scelte puo 
spingere la * stivtta * pauro-a 
che si anniinc'ia nella situa/ume 
internazionalc? 

La strada che noi comu
nisti indichiamo rx'r frontcg-
giare gli atluali. inquietanti 
sviluppi e respingere i disegni 
delle for/e conservatriei e op 
posta a (|iiella del centro sini
s t ra : « E' la strada di un im-
pegno unitarin di mobilitazionc 
delle for/e operaie e po|iolari 
contro qualsiasi allacco rea-
zionario e per 1'arfermazione di 
una politica di profondo rinno-
vamento. che porti a un deci-
sivo consolidamento del regime 
democratico ». Questa e dav-
vero l'esigenza dell'ora. 

Vero o minacciato. il tenta
tivo autoritario del luglio '64 — 
scrive Aniello Coppola (11 ge
nerate doroten) — ha impresso 
al centro sinistra un marchio 
al (|u;ile i socialisti non sfug-
gono: I'atmosfera di reticen/e. 
ricatti. silenzi che tuiba il pae
se puo essere dissipata solo 
da un'inchiesta parlamentare. 

Marccllo Cini. professore di 
fisica teorica all'Universita di 
Roma e membro della IV Com-
missione del Tribunale inter-
nazionale sui crimini di guerra 
americani. riferisce in un am-
pio scritto (CuKura e civilta 
sotto le boinbe) sui caratteri e 
i motivi dell'eroica resistenza 
del popolo vietnamita contro 
l'aggressione imperialista. di 
cui egli e stato recentemente 
un diretto testimone. Sul c me-
se operaio ». che dovra porta-
re ad una piu forte presenza 
organizzata dei comunisti sul 
luogo di lavoro. scrive Giulia-
no Pajetta. 

Romano Lcdda. reduce da 
un viaggio in Senegal. Guinea. 
Ghana c Guinea-Bissau (« por-
toghese *) ove e in corso una 
guerra di liberazione dal gio-
go cnlonialista inizia la pub-
blicazione del suo Dossier afri-
cano (Senegal: I'economia del-
I'a rachitic). 

Nella sezione dedicata ai 
problemi della cultura. infine. 
intervengono sull'articolo di 
Gheorghi Breitburd pubblicato 
dalla rivista sovietica Novi Mir 
v relativo alia * neo-avanguar 
dia » italiana Mario Spinclla, 
Giovanni Giudici e Gian Carlo 
Fcrrett i . 

Dibattito alia 

casa della cultura 

L'eredita 
di Gramsci 
e la nuova 
generazione 

politica 
II dibattito su « Gramsci t 

la nuova genera/ione |X)litica » 
ha richiamato alia Casa della 
Cultura di Roma un pubblicn 
in prevalen/a formato il.\ gio 
vani. comunisti, socialisti, cat-
tolici: era presente. insomnia, 
una vasta rappresi ntan/.a di 
quella nuova genera/ione |»li 
tiea cui il Uina del dibattito 
si r i ferua. Hanno preso la pa-
rola il compagno Achille Oc-
chetto della Dire/ione del PCI. 
Claudia Siguorile del C'C del 
PSU e Nuetio Fa \ a . della DC. 
presidente dell'UNL'RI. 

Definendo Gramsci il primo e 
piu valido teorico del concetto 
di rivolu/ione in Occidente, Oc-
chetto ha approrondito nella sua 
relazione l rapporti che inter-
corrono fra il pensiero e l'azio-
ne di I.enin e I'elabora/ioiie 
gramsciana. che. scoprendo il 
nesso tra il marxismo iuterna-
zionale e le i i t ro tena cultura 
le itahano, ha dato \ ita a cate
goric nuove del pinsiero niaixi-
sta e nello s\iliip|)o della no 
zione di egemonia ha esatta-
mente dcsignato il rapporto su 
cui de \e fondarsi il poteie del
la classe operaia in una sueie-
ta borghese industrializ/ata, 
ricca di stratilieazioni e artico-
la/ioni sociali. (juesto il uucleo. 
il nietodo per solu/ioni nuove 
additato da Gramsci. npre.su e 
swluppato da Toghatti sul qua
le spctta alle nuo\e genera/.io 
ni lavorare e .studiare per la 
creazione e 1'attuazioiie di un 
blocco storico a l te rna teo alia 
societa capitalistic a. 

Siguorile si e dichiarato d'ac-
cordu con Occhetto suirinter-
pretazione di Gramsci come in-
tellettuale organico della clas
se operaia che ha proinisto e 
configurato per le generazioni 
future un nuovo modello po 
litico della societa italiana. ne-
gando pero i nessi del peii'-ie-
ro gramseiano con Lenin e so 
stenendo che il recupero del 
concetto di societa civile in 
Gramsci c piuttosto un punto 
di arrivo della elaborazione po 
litico culturale fatta da una in 
tera generazione prccedente o 
coetanea a Gramsci. 

Nuccio Fava. dichiarandosi 
estraneo a questa |K»lemica. iia 
soprattutto rilevato come il nie
todo di indagine di Gramsci 
sia tuttora valido per la nuo
va generazione politica. sen
za distinzionc di parti: la le-
zione storica di concretczza. di 
mistificazione della cultura li
berate ottocentesca sui gran-
di problemi italiani ereditati 
dal Risorgimento sono punti ob-
bligati di richiamo per un'ana-
lisi non massimalista della real 
ta |K)litica che la nuo\a gene
razione de \c jmpegnarsi a non 
trascurare. 

BOLIVIA: il dramma di un popolo che lotta per la sua libertd 

QUANTI SONO E DOVE OPERANOIGUERRIGLIERI? 
Informazioni e dati contraddittori ma la lotta partigiana esiste e per quanto sia agli inizi gia colpisce du-
ramente - Le testimonianze dell'inviato di « Time s » - L'intervento USA e il tentativo di far passare i 
guerriglieri come un movimento « importato » - L'appoggio della sinistra unita - L'arresto di Debray 

La minaccia che la dittatura 
dei generah Barrienlos e Ovan-
do fa pesare sulla vita del g-o-
vane filosofo francese Rcais De
bray (per la cut salvezza come 
per quella dei suoi com pa gni ar-
restati insieme con lui in Bolivia: 
VargenXino Carlos Alberto Fruc-
tuoso e il cileno-inglese Jorge 
Ruth, gi& si sono mossi con ac-
corati appeUi intellettuah fran 
cesi e italiani) ha in parte solle-
vato il veto di silenzio che da 
qualche tempo era calato sulla si
tuazione in Bolivia: dove da mesi 
e in atto una repressume spietata 
di stile nazista contro U mon-
mento sindacale. contro i partiti 
della sinistra, contro il mondo 
universitano; e dove e conlempo 
raneamente in atto una guemgha 
che e destinata a estendersi. no 
nostanie le « vaste operazioni m\ 
hlari > annunciate da Barriento*. 
la calata a La Paz di « consiglie 
ri militari nordamericani * e gli 
€ aiuti» che i cicini governi rea~ 
zionari del Sud America promet-
tono alia giunta boliviano. 

Quanto accade oggi in Bolivia 
ha una lunga storia dietro di si. 
fatta di balzi in avanti del mo
vimento operaio (il proletariato 
boliviano, con alia testa t minato-
n dello stagno. e notoriamente 
tra i piil avanzati di tutta VAme
rica Cat ma) e di repressioni cm-
deli. Xel voloere dei soli sette 
ultimi anm. Ire grosse emi sono 
state la testimonianza drammati 
ca di un simile quasi costante 
scontro frontale tra forze operaie 
e progresstste da un lato e pa
droni e reazionan dall'allro, que
sti ultimi sempre appoggiati e 
manovrati dall'imperialismo nor-
damericano. Basta ricordare il '60 
i primi mesi del 1964 e U nocem-
bre dello stesso anno, per avere 
I* Unee essenziali del quadro en-

Regis Debray 

Iro il quale debbono collocarsi gli 
awemmenti atluali: la repressio
ns, la guerriglia. la calata dei 
pnmi * esperti USA >. Varresio 
del giovane filosofo francese. col-
laboratore di Les Temps Moder-
nes, autore di un famoso sag-
gvo: < Casirismo: La Lunga Mar-
cia dell' America Latino >. E an
che per capire perche barrien
los e Ovando rogliono processa-
re e mandare a morte Debray. 
Fructuoso e Ru'Ji. 

1960. 11 Movimento nazionale n-
voiuzionario boliviano (un parti 
to di tradiziom democratiche e 
antimperial'isle che ha perd subi
to una grave tnvoluztone) si a}-
ferma nuovamenle alle eleiiom 
generali; torna cosl alia presi-
denza in Bolivia il leader del Mo
vimento, Victor Paz Estenssoro. 
il quale aveva assunto la massx-
ma carica dello Stato aid nei 1957. 
dopo la vittoriosa sollevazione dei 

lavoratori delle miniere. Paz 
Estenssoro. m realta. nei 19b0 
non e piu I'uomo che otto anni 
prima si ara appogaiato alle armi 
della miltzia opcrata: tuttavia egli 
e costrelto a concedere la vice-
presidenza a Juan Lechin. dm-
gente dei sindacati delle mime-
re e capo della sinistra del M.\R. 
Sembra in tal modo che la Bo-
licia possa affrontare. in un cli-
ma di calma e di relativa unita, 
t suoi gravi problemi: fame, di-
soccupazione. analfabetismo. sot-
tosviluppo. 

Ma interviene di H a qualcne 
anno un'altra grave crisi provo-
cata dai padroni delle miniere 
dello stagno. che sono in gran 
parte propiietd di compagnie sta-
tunitensi Corrono i primi men 
del 1%4 1 mhatori. scesi in sc:o 
pero per rirewlicazioni improcra 
ftinahili venaono atlaccati dal 
Yesercito. e si determina di cot-
stguenza la prima grave frattura 
in seno al governo e al partita 
del Movimento nazionale riro!»-
zionario. Juan Lechin sceglie la 
parte che la sua coscienza gl'tm-
pone. andando presso i minatori 
in lotta. sicchi egli viene estro 
messo dal governo e successive-
mente espvlso anche dal M.Yft 
(dopodiche dard vita a un nuovo 
partito. U PRIX: Parito riroTu-
zmnario della sinistra nazionah-
sta). 

Delia crisi nei paese e soprat 
tulto delle divisioni che si sono 
rcriUcate nei campo della sini
stra, approfitta il aen. Barrientas 
che. nei novembre 1964. orga-
mzza una sollevazione mUitare e 
prende il potere in name di una 
Giunta di generali e colonnelli. 
affidando la vice presidenza a un 
altro €uomo forte > di stretta /t-
ducia degli americani: il gen. Al
fredo Ovando. Resta in alcuni 

ambienti delta sinistra una resi
dua illusione: che il pofere al 
gen. Barrienlos non rappresenXi 
u"3 reale involuzione reazionana 
e noi sia ancora il segno che sul
la sinistra boliviano e su XuXXo »I 
inorimenJo sindacale stta per ab-
battersi una repressione delle pm 
dure. Ma si tratta effettivamente 
solo dr un'iHusione: determinata 
m parte dalla sodd'isfazione per 
la cacciata di Paz Estenssoro. in 
parte da alcune inirialt dichiara-
zioni di Barrienlos che vanta la 
sua appartenenza al MSR. il par-
fiJo d| Estenssoro, al quale pure 
aveva appartenuto Lechin. 

In ogni modo, come si e detto 
il vero volto del governo della 
giunta non tarda a manifestarsi: 
relate m massa di smdacalisti. 
caccia ai leaders piu quaMcati 
del PRIS. del ParXiXo comu-iista 
delle oroamzzazwni *Xudentesche 
Lechin e coslre'.lo all'esilio; per-
fino Estenssoro deve abbandonarc 
la Bolivia. E' da questo stato di 
fatto. aggravato dal permanere di 
cond'izioni di vita disumane. che 
nasce la guerriglia. 

Il primo segno certo dell"aifi-
rild di un forte nucleo di parti-
giani combattentt nella redone 
di Camiri lo si ebbe alia fine del 
marzo scorso. quando il gen. Bar
rienlos annunciava la proclama 
zione dello stato di emergenza 
nella zona e I'inrio di duemila 
soldati nelle localiXd dove era sta 
ta segnalala I'aMicifd di t ferro 
risxi >. nei Diparlimenlo di San
ta Cruz Molti mettono m dubbio 
tuttcvia, le affermazioni di Bar
rienlos: si e in effetti alia vigi-
Via della conferenza di Punfa del 
Esie e si crede a Washington che 
Barrientas e Ovando vogliano da
re la stoccata alia borsa della 
CIA e della Casa Bianca: piii 
soldi e piu aiuti militari se si 

vuo'.e un seno impegno cor,Xro la 
guerriglia. 

Ma la lotta partigiana esiste 
davvero: c per quanto sia ao'.i 
inizi. ancora hmitata. essa e Qia 
m grado di colpire duramente. 
In due imboscate venficalesi alia 
fir,e di marzo cadono a breve di
stanza I'una dall'altra due nutri-
te paltualie dell'esercito della 
giunta. La prima paltuglia. di 
soli sei uomim. e sterminala dopo 
il breve combattimento succeduto 
alVapauaio. La seconda. di 14 
uomini. viene fatta prigioniera. 
I soldati — questa rolta tutte 
porere reclute . fiali di operai e 
eontadini — sor.o portati alia ba
se partigiana. vengono spoqliali 
dei panm militari e delle loro ar
mi. trattenuti per due giorni o«pi 
f> del distaccamenlo e pot. rr.*tifi 
con ahili coiladim. messi in li
bertd e ri*ped>Xi al comando. do
ve racconXavano la loro avven-
tura. 

E' suite indicazioni di uno dei 
soldati fatti prigionieri e poi ri-
lasoati che Vesercito boliriano 
raggiunoe qualche tempo dopo 
una base partigiana ben fortifi-
cata ma poi abbandonata. Con 
questa paltuglia e anche un gior-
nal'tsta americano deU'Associated 
Press. Murray Sayle. il quale ha 
pubblicato successivamente una 
sua corri'.pondenza sul T1me3 di 
Ijondra Murray Sayle e il gior-
nalista che le autorita di Washing
ton hanno incaricato di una mis
sione « semiufficiale * — egli di
ce —: cio$ di accertare veramen-
le se la guerriglia esista e quale 
dimensioni abbia. La risposta e 
stata pubblicato pocht giorni fa. 

Difficile dire il numero dei par-
tigiani; le tracce che si hanno 
deUa guerriglia coprono tuttavia 
un territorio castissimo presso le 
frontiere argentina, brasiliana e 

paraouayana. sepnn che il nu
mero dei comhaUcnti non deve es
sere trascurabile. • 

D'altra parte il' fatlo che alii 
guerriglia abbiano gin assicuraXo 
il loro appogqio i comunisXt. il 
Partito operaio rirrAuzionarto e 
il PRIS di Juan Lechin dice an 
che che la lotta e destir.ata ad 
estendersi. 

In quesXa siXuaziove, alio scopo 
di screditare all'estero la guerri
glia e le sue raoioni. deve essere 
vista la manovra della giunta 
Barrienlos Ovando di attribuire 
a € forze e elementt strameri > 
lo scoppio di una gA rilerante or 
lirifd partigiana. L'arretto di 
Regis Debray dorrebbe scrvirc 
a questo scopo Soio note le po 
sizioni pohl'che del filo<ojo fran 
ce*e — andato. come lui stesso 
ha dichiarato — m Bolivia come 
momalista: per reideTyi '-onto di 
persona dello sviluppo della loVa 
contro la dittatura bchvnia. Mn 
l'accu*a che egli fos*e I't^pirato-
re delta guerriglia. addiriltura il 
suo commissario politico, e re 
spinta da chiunque sappia quali 
profondi motivi direlti e interni 
spinpano i boliviani a prendere 
le armi contro il governo di La 
Paz. Barrienlos ruo/e in ogni mo
do far credere che la guerriglia 
e stata esportata dall'estemo. per 
favorire nuove provocazioni de
gli Stati Uniti su scala continen-
tale. 

In questo senso. la solidarieta 
con Debray e coi suoi compagr.i 
Fructuoso e Ruth, e la lotta con
tro la minaccia di morte che si 
fa pesare sul loro capo, sono nel
lo stesso tempo una battaglia con
tro riraperialismo USA e di *> 
lidarietd con i patrioti della Bo
livia. 

Camillo PISMII 
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