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Universita 
perche il governo 

ha scatenato 

la repressione 
La lotta in Parlamenlo e negli Atenei - Una 
rabbiqsa intervisla di Gui al quindicinale 

«Polilica» - Conlro la legge «2314» 

Gruppi di 

cattolici 

per I'unita 

a sinistra 
Fra le varie iniziative con 

le quali numerosi gruppi di 
cattolici stanno afTrontando la 
riflessione e il dibattito sullc 
alternative politiche che la 
prossima battaglia elettorale 
puo aprire al paese, e inizia-
to oggi a Messina un conve-
gno organizzato dal circolo cul-
turale Francesco Luigi Ferra
ri sul tema: « Prospettive per 
una nuova sinistra in Italia >. 
I lavori del convegno sono 
stati a pert i da Wladimiro Do-
rigo. direttore della rivista 
della sinistra cattolica < Que-
st'Italia » e dal professor A-
driano Ossicini. 

A Reggio Emilia il gruppo 
cattolico « Alternative », di cui 
fa parte anche il consigliere 
comunale Vignali. dimessosi 
recentemente dalla DC. ha 
preso posizione in questi gior-
ni sul documento dei vescovi 
< I cristiani e la vita pubbli-
ca ». 

Una dichiarazione del grup
po afferma che < valore pri-
mario per I'inipegno dei cri
stiani come per tulti i citta-
dini > deve essere c non gia la 
salvazione estrinseca di deter
minate istituzioni sociologica-
mente contingenti. ma la lotta 
per la costruzione della pace 
nel mondo. che si traduce nel 
rifiuto positivo di ogni guerra. 
di ogni forma di violenza. di 
sopraffazione e di discrimina-
zione e si concretizza positiva-
mente nella scelta alternativa 
di un mondo non fondato sul-
rimperiatismo capitalistico del 
denaro e della violenza, ma 
sulla partecipazione di tutU i 
popoli — in particolare di quel-
li dell'Asia. dell'America Lati-
na e deH'Africa — alia edifica-
zione di una comunita mondia-
le giusta. libera e pluralisti-
ca ». 

Infine. il gruppo invita i cir-
coli e le riviste sorti in questi 
anni a trovare < un tcrreno di 
confronto e di intesa per unifl-
care le loro scel'.e > in vista 
delle scadenze elettorali e del
le battaglie per la pace e la 
dcmocrazia. 

Bartoli 

dirigera 

i l « Res to 

del Carlino»? 
In ambienti attendibili vlene 

Confermata la nomina di Gio
vanni Spadohni. a partire dal 
1 marzo. a direttore del Carrie 
re della Sera. Il direttore uscen-
te Alfio Russo. avrebbe in pra-
tica gia cessato dalle sue fun 
xioni: nelTinierregno. la dire-
zione operativa del quotidiano 
milanese sara assunta dal vice-
direttore Michele Mottola. at-
tualmente il personaggio piu le
gato alia famiglia propnetaria 
della testata. Egli verra nomi-
nato condirettore. 

Si danno anche come certe le 
dimissioni dal giornale di Do-
menico Bartoli. per il quale non 
•i esclude la possibilita di una 
candidature alia direzione del 
Resto del CarUno. in luogo di 
Enzo Biagi. 

Sul sense politico ed editonale 
delToperazione si fanno diverse 
supposizioni. Quella che ha mag-
giore corso e che la nomina di 
Spadohni al Comere sia il Trot-
to di un oompromesso della pro-
Cieta sia nei confrooti di Ma-

godi sia nei nguardi di auto-
revoli per*o»»88i del governo e 
del vertice dello Stato. Spado-
lini. infatti. e uomo gradito a 
tutti I settori moderatl dell'at-
tuale maggioranza di governo e 
si e sempre battuto. una volta 
digerita Vintesa DC-PSU. per 
rallargamento della maggioran-
m «i libermli 

Era appena uscita. sul quin
dicinale fiorentino t Politica >, 
l'intervista in cui il ministro 
Gui trattava alia stregua di 
gruppi di facinorosi le forze 
studentesche che negli Atenei 
si battono contro la legge 2314 
e per un'effettiva riforma del-
l'organizza7iorie degli studi e 
dell'ordinamento universitario. 
ed ecco che a Firenze si 6 
scatenatn con accresciuta vio 
Icnza I'azione repressiva del
le forze di polizia contro le 
lotte degli studenti. sostenute 
anche da larga parte del cor-
po docente dell'Universita fio-
rentina. I gravi incidenti. che 
hanno suscitato la reazione 
di tutta I'opinione pubblica 
democratica e hanno provo-
cato anche le dimissioni del 
Rettore prof. Devoto al qua
le non 6 stato consentito nep-
pure di esprimere al prefet-
to della citta la sua deplo-
razione per quanto era ac-
caduto. non sono del resto. 
ormai. un fatto isolator i ca-
si di Pisa e di Siena, di To
rino e di Napoli. di Padova 
e di tante nitre citta stanno 
a dimostrarlo. 

Da due mesi a questa par
te. un clima di grave ten-
sione si 6 andato creando nel
la grande maggioranza delle 
Universita italiane. AU'inizia-
tiva del movimento studente-
sco. che denuncia uno stato 
di cose ormai divenuto inso-
etenibile che pone 1'accento 
sui problemi di fondo della 
vita universitaria. che cerca 
di sperimentare forme nuo 
ve di organizzazione degli 
studi. si e risposto moltipli-
cando gli interventi di re
pressione e di intimidazione: 
la presenza della polizia nel-
le sedi e nelle aule univer-
sitarie e ormai divenuta fat
to abituale. violando anche 
secolari e gelose tradizioni: 
ai provvedimenti gratuiti e 
disciplinari delle autorita ac-
cademiche si sono aggiunte. 
piu di recente. le incrimina-
zioni di studenti considerati 
responsabili degli scioperi. 
delle agitazioni. delle occu-
pazioni di faeolta. 

C'd un nesso non occulto 
fra cid che accade negli Ate
nei e il dibattito in Parla-
mento sulla legge universi
taria: e proprio l'intervista 
di Gui lo ha. del resto. po-
sto in evidenza. Incapace di 
dare una risposta valida e 
innovatrice ai veri problemi 
che stanno alia base della 
crisi dell'Universita. pngio-
niero di scelte che lo hanno 
vincolato a una piattaforma 
sostanzialmente conservatri-
cc. il governo cerca ora di 
stroncare il movimento uni 
versitario con gli strumenti 
classici dell'azinne reoressi-
va. Ha scritto anche il com-
pagno Codignola su\VAvanti! 
di ieri: € E' in questo rin-
novato clima di caccia alle 
streghe. che ha visto Rettori 
chiedcre il braccio secnlare 
della polizia. e la polizia rie-
nunciare alia Procura. che 
hanno potuto verificarsi i re-
centissimi e vergognosi fatti 
a Pisa e a Firenze» 

Ma come pu6 Codignola non 
rendersi conto che tutto questo 
non avviene a caso. ma chh 
ma in causa — tanto oiu 
quando I'intervcnto poliziesco 
non e certo stato soltrcitato 
dalle autorita accademiche. 
come non c stato sollecitato 
a Firenze — precise e gravi 
rcsponsabilita governative 7 

Una cosa e certa: che non 
e possibilc pensare di poter 
discutere seriamente una leg
ge che sia veramente di ri
forma dell'Universita, nel mo
menta stesso in cui nelle Uni
versita vcngono colpiti i fon-
damentali diritti di riumrsl. 
di discutere. di manifestare 
il proprio pensiero sui temi 
stessi della riforma. C'e una 
scelta politca che e preh-
minare a qualsiasi formula-
zione di questo o queU'arti-
colo di legge ed e con chi si 
vuole fare questa riforma. se 
ricercando il compiacente as-
senso delle forze tradiziona-
li della conscrvazione acca-
demica. o puntando suite for
ze realmente rinnovatnci che 
sono presenti nell'Universita. 
fra gli studenti e anche in 
molte categorie di docenti Ed 
e questo il nesso che noi cn-
munisti stabiliamo fra la lot
ta che conduciamo in Parla 
mento sulla legge 2314 e quel
la che e in corso negli Ate
nei: neH'uno e nell'altro caso 
si tratta di aprire la strada 
perche possa andare avanti 
quel processo di rinnovamen-
to. espressione di una nuova 
consapevolexza culturale e po
litica, che si e venuta fati-
cosamente awiando in que
sti anni nelle Universita ita
liane. 

Giuseppe Chiarante 

2 FEBBRAIO 1943: LA SESTA ARMATA NAZISTA ISTRONCATA 
Un colloquio col primo aiutante di campo di von Paulus 
colonnello 

II colonnello Adam al tempo della battaglia 
dl Stallngrado 

RADEBEUL (Dresda) febbraio 
Colonnello Wilhelm Adam. 

I. aiutante dt campo di Frie 
drich von Paulus (il comandan 
te della 6. armata tedesca sot 
to Stalinarado) con compiti dt 
consigliere del capo di stato 
magaiore dell'armala per le 
quest ioni del personate Fino al 
21 dicembre rimase fuori dal 
la sacca infernale; il 22 per or 
dine di Paulus ragqiunse U 
quartier generate rifugiato nel 
le confine di un magazzino 
nella piazza degli Eroi caduti 
Una visione d'apocalisse: ma 
eerie e morti, feriti e congela 
ft, larve di uomini assiderati e 
aflamati. 

II colonnello Adam aveva 
avuto la sede del suo ufficio, 
fino a quel giorno, a 60 chi 
lometri da Stalingrado dove an-
cora risiedeim il groxso dello 
stato maggiore della 6. arma
ta e dor>e aveva tentato di 
mettere insieme una divisione 
che potesse aiutare Paulus dal 
I'esterno dello accerchiamen 
to sovietico 11 primo atto ch'e-
gli compi arrivando a Stalin 
grado fu quello di informare 
il comandante dell'armata del 
Vinanita di ogni sforzo. Hi
tler ordinava la resistenza a 
oltranza. il divieto assoluto di 
ritirarsi e salvare le truppe. 
prometteva aiuli che non sa 
rebhero potuti arrivare mat. 
Adam conosceva la composizio-
ne dell'armata che avrebbe do-
vuto aprire la sacca: non e'era 
che Villusione a sostegno della 
speranza che dall'armata di 
von Both potesse venire qual-
che aiuto. Una divisione di 
earn armati era appena stato 
messa in piedi, cosl, raflazzo-
nata all'ultima momenta, una 
seconda venne subito attacca-
ta e decimata Pni e'era • un 
corpo di fanterta romeno, sen-
za armamento o quasi. Questo 
disse il colonnello appena arri-
vato nell'inferno di Stalingra
do al suo superiore. Adam fu 
chiarn « Ooni persona che ri 
flettera — mi racconta nella 
sun stanza di larnro — potera 
enpire che ta sacca non sa 
rehhe mm slnla aperia Pau 
lu<> era dpi mm ttesso parere 
Gli in ei n esjmvtn la mia opt 
twine di nmipere con Vinlera 
armiiin la \arrn 0 sorebbe 
TO slate ui'rdite mn era una 
via Ero vinnetn net rertere 
Paulus indectsti nd ifierare 
lo allngataro nello slesn niu 
gio e so quello che sen'tra e 
la cosa piu tragica e stain il 
fatto che Paulus operaia am 
tro la sua stessa cnnrinztnne » 

Questa sua indecistnne si 
gnifico la mvina dell'armala 
la morte di decine dt mtgliaia 
di soldati Quando i snnetict 
V8 gennaio ofletsero la resa. 
che Paulus respinse. nelle can 
tine, dieiro i muri che ancora 
potevano offrire qualche ripa 
to. e'erano 50 mila feriti. Ma 
Paulus prefer! ancora stare ad 
ascoltare Hitler, obbedirgli, re-
spingere tutte le offerte di 
resa. 

Gran parte degli uomini 
morti a Stalingrado si sareb-
bero potuti salvare con la re
sa. Ma e'era la propaganda 
nazista. che diceva: « La pri-
ginnia sovietica significa cotpo 
alia nuca *. E oltre ai morti 
per la fame U freddo e la 
guerra ci furono molttssimi 

m Adam, sulle rag ioni della sconfitta 

Stalingrado: nella disf atta 
i tedeschi scopersero 
il vero volto del nazismo 

Una visione d'apocalisse — 91.000 malati di fifo petecchiale — L'umano comportamento con i pri-
gionieri dei soldati sovielici — Uno sconvolgenfe inconlro col comunisla ledesco Wilhelm Pieck — Von 
Paulus a radio Mosca — La pubblicislic.B occiden'ale a proposilo dell'" armata tradila» da Hitler 

Nella campagna 

elettorale 

suicidt di chi aveva creduto fi
no all'ultimo ai molivi della 
propaganda nazista. 

II fronte si restrtngeva sem
pre piu. i soldati sovielici li-
beratano la loro citta combat-
tendn metro per metro. II 10 
gennaio ci fu iattaccn enncen 
trico e il perimetro occupato 
dalle truppe di Paulus si re-
sfrmse ancora di piu Dopo il 
2J gennaio la prima dnnsume 
canitnln di sua wiztativa Tut 
to em fallito. tutte le itluswm 
caduie. infranta I'offensiva 
e.sterna nessun aiuto sufficien 
te pet via aerea: gli uomini 
dt Stalingradfi scopnrano de 
finitiramenle U rnlln del nazi 
smo. ma nascera anche fa leg 
qenda tanto cara a storici e 
pubblicisti della Germania oc-
cidentale. dell'* armata tradi-
ta* da Hitler. 

Anche U colonnello Adam ne 
parla. in termini diversi. roc-
contando U suo incontro con 
un soldato. non piu giovane, 
avvenuto qualche giorno prima 
che Paulus lo chiamasse den-
tro la citta accerchiata, 

« Signer colonnello — doman-

dd il soldato — che cosa cer-
chiamo qui al Don e al Volga? 
Noi slavamo bene in Germa
nia. non era necessario mar-
ciare verso Vest e andare in 
Ucraina a prendere il grano ». 
c Ero a disagio — dice il colon
nello Adam — non sapevo bene 
cosa rtspondere. Fut evasiro e 
gli ribattei: " I nostri came-
rati sono rinchiust tra il Vol
ga e il Don. Noi dobbiamo te-
nere aperta questa testa di 
ponte sul Don" * < Non si trat
ta di questo — rispnse Q sol
dato al colonnello - io ho chie-
slo perchd siamo qui ». 

La tragedta st profilava. dt 
reniva ogni giorno piu gran
de. Q dubbin dt essere dalla 
parte giusta rodeta in am-
piezza. 

t Negli ultimt ginrni della 
battaglia abbtamn capilo an
cora una cosa: che Stalingra
do era una svolla nella guerra, 
ma che sarebbe stata anche la 
svdta nella vita di molti uffi-
ciali e di molti soldati». 

fl 31 Paulus aU'estremo dei-
le forze, chiedeva la resa e la 
battaglia di Stalingrado flni-

va ufficialmente U 2 febbraio. 
Anche per Paulus comincta-

va la prigionia e con lui era-
no ufficiali e generalt. ma e'e
rano migliaia e mtgliaia di sol
dati. distrutti macilenti. larve 
dt uomini. ammalati. esausti. 
alia vigilia della morte. No-
vanlunmila soldati furono cat-
turati con una terribile malat-
t'ta addosso. il tifo petecchiale. 
che si andd sviluppando nei 
campi di concentramenlo. < La 
propaganda nazista. le ho det-
to prima, dice il colonnello, 
aveva parlato di prigionia 
uguale colpo alia nuca. Inve-
ce ci trovammo davanti i sol
dati sovielici che dividevano 
Vullimo pezzo di pane e offri-
vano carta e tabacco per i sol
dati tedeschi. E quando nei 
due campi di prigionia a sud 

di Stalingrado I'epidemia si svi-
luppo, furono i medici e gli in-
fermieri delle truppe sovietiche 
a curare i soldati e ne mori-
rono tanti insieme ai prigio-
nieri >. 

Ora U colonnello Adam co-
mincia a parlare della prigio
nia. della trasformazione che 

I'EPIDEMIA INFLUENZALE E L'URBANISTICA 

La citta e come un vestito stretto 
Avete mai provato a areolar* 
in una citta col pita da una epi-
demia di influenza? lnp-ov\> 
samente cambiano le muure. i 
rapporti: strade non piu inLasa-
te. negozi non piu sovraffollati 
— la citta sembra acqu&tare la 
tanto desKlerata cmisura dell'iio-
mo». Non e la ste«a impre* 
sione che st prova d estate per 
esempio a Ferragosto Allora la 
citta e chiu.o. in vacanza: cruu 
si la maggior parte dei negozi. 
dei ristorantl. dei cinema. 11 
cittadino ha si a disposiaone 
parcheggt e strade larghe. ma 
oon sa che farsene: sia che egli 
si senta respinto o attratto da 
questa citta morta. e comunque 
in uno stato ecoeziooaJe. fuori 
della norma, 

' Nel caso dell'epklemla. DO. 
La citta e viva piu che mai. 
aozt quadruplica k sue eoergie 

per funziooare bene malgrado 
gli ammalati. Le scuole sono 
aperte, anche se nelle clissi ci 
sono solo quattro o cinque allie-
* i : i gkxnah escono normal 
mente. anche *e le redazioni 
sono decimate; nei ne«oa i com 
messi si avvicendano a turno. 

I citLadim che ctrcolano. quel 
It che non <ono a ravi amma 
lati. si sentono priviiegiati: gu 
5tano il piacere di ooter usu 
frutre di una citta ute. orgamz 
zata male, per d*ie mi'<oni di 
abitanti. diventa -nasi ab>'»b1le 
per un wk) milwne o poco phi 

Allora, e meglio fire citta pra 
ptccole? Evidentemente no. Le 
citta plo ptccole ci <rfmo. ma I 
cittadini Invidiam i wnrta of 
rern .'.alia grande rnetropoU. la 
mo tephcita di occasion* che •*-
sa offre. 

Ci trovlamo di fronte a un 

assurda Vorremmo una atta 
con una disponibilita ai servin. 
di spaa, a livello di grande me-
Uopoli. costruita ad es. per due 
milioni di arntanu. ma qaando 
a sia mo tutti. i due rmtiont. a 
stiamo dentro stretti. srtffochia-
mo come in un veMito disa 
datto. 

Allora. come si risolve il pro 
blema? Allargando d vestito. e 
croe mgrandendb la citta. come 
si e fatto jino adesso. una stra
da un po ptu larga. una linea 
tranvnana in piu. qualche pezzo 
di verde m pto? 

ET cosl che sono nate le me-
tropoli. da piccoli borghi che 
erano. per suocessivl accresci-
tnenu, perdendo le caratterisO-
che di allora. senxa acqutsUme 
di nuove. adeguate aJ nuovt 
compiti. Tornando al paragon* 
dd vestito, « come M da n 

modeilo adatto ad una rlgura 
longtime* pretendessimo. altar 
gandolo. di faxlo rlgura re su 
una figura ben pin formosa. C 
d modeilo che va cambiato. e 
cosi va cambiata lidea stessa 
di citta che deve afTrontare e 
nsolvere d problema dell orga 
mzzazione di una mottitudine di 
person*, di un (Grande Nume 
ro ». come dicono gli urbamsti 

Vanno qmndi trovate SOIJOO 
ni nuove per nsolvere problemi. 
i quali. una volta cambiata di 
mensione. hanno anche cam 
biato natura. Soluuoni nuove per 
il trafflco. per gli alloggi. per 
la djslribuzjone. II vecchio me
tro. d veccruo sutema degli ac-
crescimenti relativl non funzio 
na piu: serve solo a far salta-
re le cuciture. come quelle di 
un vestito stretto. 

n. s. 

la riflessione sugli eventi ope-
TO in von Paulus e in lui stes
so, dei conlatli con gli emigra-
ti, delle prime conversazioni 
sulla guerra. sulle cause del
la guerra. sul fascismo e le 
sue origini. Avvennsro le pri
me visite degli emigrati poli 
tici e le prime discussiont e 
tutto cid favori la riflessione 
interna. 

« L'tmpressione piu grande 
durante la prigwnm lebbi 
quando mi tnconirat con Wil
helm Pieck. Paulus ed io era-
vamo nel campo di Sustal ed 
ero Vunico uffictale ledesco 
presente al colloquio dt Pieck 
con Paulus. Pteck dimostrd 
che a Stalingrado non avevamo 
agilo nell inter esse del nostra 
popolo. Quel colloquio scosse 
profondamente sia Paulus che 
me. lo avevo accompoqnato 
fuori Pieck insieme all'ufficiale 
sovietico Quando tornai von 
Paulus stava misurando la 
stanza a grandt passi Si fer
vid davanti a me e chiese: Lo 
ritlene possibile? Questo i 
un comunisla tedesco? II co
munisla Wilhelm Pieck ama la 
sua patria piu di nd ». 

Da questo colloquio con 
Pteck, un collnquto che dovel-
te essere. come dire?, una spe 
cte di choc per t due ufficiali: 
t avevamo capilo una cusa: 
che per un comandante dt 
truppe. non deve mat valere 
il collegamento ordine ubbuiten 
za ma Valtro bmomio ordine 
responsabUita >. 

Un passo era stato fatto e 
dovette gui essere questa una 
conqutsta importanle per t due 
ufficvili di camera che ate 
cano passato la loro vita net 
I'ambtenie militate in gran 
parte in pertodo nazista. l-o 
strada per liberarsi di luttt 
le scone deliombtente era pe 
TO ancora motto lunga e certa 
mente li aiutd molto il sotgere 
del Comilato nazvanole della 
Germania libera, fondato fra 
prigkmieri e emigrati a cut von 
Paulus stesso nell'agosto del 
1944 * unL 

A name di questo comilato. 
incitando i tedeschi a cessare 
la guerra, Paulus parld da ra
dio afoaca. Ero «n atlo che 

Hitler, come ci dicono tutti i 
memorialisti e che e testimo
nial dai brani stenngrafict del 
te conversazioni del capo nazi
sta, che ci sono pervenuti. ave
va previsto; ma non per que
sto fu un colpo meno duro. le-
nendo conto dellaureola che lo 

stesso Hitler aveva ricamato in-
torno alia figura di Paulus 
nei giorni di Stalingrado arri
vando smo a nominarlo feld-
maresciallo. 

Attraverso queste tappe ve-
niva maturando una coscienza 
nuova che st era ribellata a 
Stalingrado e nascevano an
che uomini nunvi che rompe 
vano col passato. 

«Sono nafo nella Germania 
occidentale ad Eichen presso 
Hanau sul Meno — dice il co
lonnello Adam - ma nel 1948, 
era settembre. al mtrment-i di 
rientrare in Germania. ho scel-
to di veninni a slabilire nel-
I'ex zona sovietica Volevo ini-
ziare bene dove una volta ave 
vo finito male ». 

E Vex uffictale della Wehr-
macht diventa un uomo pultlt 
co. Si iscrive al Partito na-
ztonale democratico tedesco, 
di cui oggi £ il responsabtle 
pet la Sassonia. & stato per 
diect anni membra della Ca
mera del Popolo e ministro 
delle Finanze nella Sassonia 
prima della riforma dei ter-
ritori. tornatuln poi dal 1953 
al 1958 ad essere soldato co
me comandanle dell'accademia 
militare di Dresda 

In un giorno del settembre 
1953 il colonnello Adam i a 
Francoforte sull'Oder attende 
il ritorno di Paulus. Anche 
Paulus ha scelto una nuova »'i 
fa, una nuova restdenza an
che se questo. come per Adam, 
significa la rinuncta ad amid-
zie e parzialmente anche al
ia famiglia. I due uomini vin-
ti nella stessa battaglia e nn 
novatist moralmente dopo aver 
scoperlo il significato trauico 
di quella guerra. ritornano a 
frequentarsi ed i un dialnga-
re fitto. continuo. un avvicen-
darst a ricostruire episndi e si 
tuazinni per completate il mn-
saico della tragedta di cui era-
no stati protagnnisli e vittime 
insieme. 

€ Paulus — afferma fl co
lonnello Adam — non ha mai 
potuto superare nella sua vi
ta il momento di Stalingrado. 
Le racconto un episodio sinlo-
matico. un colloquio dei primi 
giorni di prigionia. Passeggia 
vamo per una strada del cam
po di concentramenlo. circa a 
metd febbraio del '43 Paulus 
si fermo un momento e mi 
disse: Adam, io sono convin-
to che in patria ora dicono 
che io sia il solo responsabt
le della distruzione della 6. ar
mata. Se qualcuno di noi ha 
la fortuna di tornare in pa
tria, questi ha U dovere di 
dire al popolo tedesco quale 
delitto ha commesso Hitter che 
ha fatto sacrificare Varmata 
senza alcun senso ». 

Ritornalo in una patria nuo
va. edificala sulle rovine del
la guerra. Paulus constats che 
non si era lasciato andare ad 
alcuna profezia nel campo vi-
cino a Mosca. perche lesse U 
libro di con Manstein e vi tro-
vd che era indicato responsa-
bUe della disf atta ed era in 
compagnia. come accusato, dt 
« quello sciocco di Hitler » 

Con questo cruccin. con da 
vanti aglt nccht Vombra del 
la tragedia. Paulus mori nel 
1958 U giorno stessn della di-
sfatta di Stalingrado. 

TI colonnello Adam che ora 
ha 75 anni. nonostante aleune 
malattie che lo hanno temdo 
a riposo a lungo, si dedica ad 
insegnare che cosa i slato 
Stalingrado. cos'i stato U mi-
litarismn nazista. perchf ci si 
deve tmpegnare a mantene-
re la pace 

Queste cose le ha tcritte in 
un libra. (* Dei schvere Ent 
schluss » Lo difficile decisio-
ne). un libro di ricordi. dt 
tecnica militate, di vita visru 
to. E questo libro. aid tradot 
lo e in via di traduzlame tn 
molte lingue. i ora nella Get 
mania democratica «n libro 
che si continuo a stampare. un 
bestseller che ha raagiunio 
una tiratura di duecentomUa 
copie. ' 
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// PCI per 

il controllo 

su tutte le 

trasmissioni 

dello RAITV 
UNA DICHIARAZIONE DEL 

COM PAG NO SEN. VALENZI 

II regolamento di « Tribuna 
elettorale» sara migliornto. 
Ieri la commissione parlamen-
tare di vigilnnza ha appro-
vato le proposte elaborate dal 
comilato ristretlo (il com-
pagno on. Nannuz/i vi rappre-
sentava il PCI) ed ha alTron-
tato la questione piu ampin. 
sollevata dai senntori e (Upu-
tnti comunisti Valen/i. Vidah. 
Scarpa e Nannuz/i. di un con
trollo. che assicuri magg ori 
gnranzie ni partiti di opposi-
zione durante tutto il periodo 
della campagna elettorale. su 
tutte le nitre trasmissioni che 
direttamente o indirettnmente 
hanno carattere di informa-
zione politica: telegiornale, 
commenti e dibattiti. 

Inoltre il compagno onorcvo-
le Scarpa per la Val d'Aosta 
e il compagno sen. Vidah 
per il Friuli Vonezia Cliulia 
hanno chicsto dei tempi, sia 
pure liimtati. per delle tra
smissioni della Rai che siano 
(•••'legate alle c vnpcMzioni 
elettorali di tipo regionale 
che in quelle due regioni do-
vranno svolgersi tra poco. 

In una dichiarazione il 
compagno sen. Valenzi ha 
precisato che la richiesta co-
munista di cstendere il con
trollo parlamentare su tutte 
le trasmissioni della Itni TV 
durante la campagna eletto
rale sara oggetto di una nu-
nionp che il presidentc del
la Commissione. on Delle 
Fave. si e impegnato ad in-
dire al piu presto, t Kitcngo 
— ha aggiunlo il sen Valen/i 
— che tale controllo debba 
superare I'ambito della Com 
missione ed interessari* in 
prima persona le presidenze 
dei gruppi parlamentari e 
loro tramite gli stessi presi
dent del Senato e della Ca
mera ». 

A "Tribuna politica» 

I partiti 

sul trattato 

nucleare 
L'INTERVENTO DI SAN 

DRI PER IL P C I . 

La Repubblica di Bonn allea-
ta deU'Italia. mantiene le sue 
nserve sul trattato di non pro-
liferazione nucleare. L'attuaU 
visita di Kicsinger a Roma pud 
percid essere utihwata dal no-
stro governo per cluedere che 
la RFT venga sollecitata a di 
chiarare che essa nnuncia per 
sempre a ogni accesso. diretto 
o indiretto. per via nazionale. 
atlantica o gollista. all armamen
to atomieo. proprio attraverso 
la firma di questo trattato. Cow 
ha dichiarato ieri sera a Tri
buna politico il compagno Re-
nalo Sandn. che parlava per il 
PCI nel corso della trasmissio-
ne televisiva dedicata appunto 
ad una inchiesia tra i partiti 
sulla non proliferazione nucleare. 

Lo stesso Sandri . ha avulo 
modo di precisare rhe c noi con-
sidenamo I'accordo in questio
ne come un fatto di grande e 
positiva portata >. anche se 
esso non esaurisce tutto. perche 
si iscrive nel processo verso il 
disarmo — c lungo, complicato. 
fatto di accordi pamali, limi-
tati. e via via coinvolgenti ma-
tene di sempre piu decisrra 
importanza » .che ha avuto ini-
ZH) a Mosca nel 1951 coo la Br-
ma deUaccordo sulla messa al 
bando delle ;perimentariorii ter-
monuclean nellatmosfera. Dopo 
aver ncordato la gravita della 
sittiazione. facen.io -lesempto 
dell'acreo USA caduto sul tern-
torio della Dammarca col suo 
cariebe di atomiche. Sandn ha 
anche osservato che il trattato 
«off re la prospettita di I IUOM 
avanzate* alia volonta politica 
dei popoli. delle ma?se. dei go
vern* amanti della pace. 

Incondizionatamentc a favore 
st sono dichiarati Mamml del 
PRI. Bemporad del PSO. Ta-
gliazucchi del PS!UP (quest'ul
timo nlevando che il trattato 
< e uno strumento per una poli
tica > e non puo sostitmrla). 
Scettici e ostili i rappresentanti 
delle destre. mentre il dc Folchi 
ha dichiarato che I'attuale ste 
sura segna un progresso rupct-
to a quella del passato. L'am-
basciatore Alessandrini. per 
parte sua. pur declinando I in
vito ad esprimere un giudizio 
che spetta al governo e al Par-
lamento. ha detto che una p a * 
te delle riserve espresse dai vari 
govemL tra cui quello ftaliano. 
* stata esaminata. e in graa 
parte accolta nel raawo 
to USA-URSS. 
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