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Le sinistre 
di opposizione 

DOPO LE DIMISSIONI DI NOVOTNY 

Puntare sulla carta della 
unita a sinistra alia fine del 
1966 con l'unificazione so-
cialdemocratica in atto, il 
discorso sul parlito unico in 
crisi, il centro sinistra chc 
nonostante o per dir meglio 
proprio per if suo declassa-
mento doppiava tutti i capi 
e continuava la sua naviga-
zione, poteva sembrare — e 
sernbro ad alcuni — una 
sorta di mania avvcniristica, 
di gusto doll'utopia. Punta
re sulla carta dell'unita in-
vece voleva dire — ieri co
me oggi — essere osserva-
tori non superficiali della 
realta italiana, dei fermenti 
che dentro e fuori della 
gabbia deU'area democrati-
ca cara all'on. Moro matu-
ravano via via, avere intuito 
che cosa avrebbe signiflcato 
per ogni coscienza onesta il 
delitto deH'imperialismo con-
tro il Viet Nam, quale im-
pulso liberatorio departisse 
per il mondo cattolico dal 
Concilio Vaticano II. II pro
cesso, possiamo riconoscerlo 
oggi, ha marciato con una 
rapidita notevole, non si e 
arrestato neppure nel mo-
mento piu difficile del con-
flitto araboisraeliano davan-
ti agli artificiosi ostacoli chc 
gli furono frapposti e ha 
cominciato ora a dare i suoi 
frutti evidenti. II fatto che 
l'accordo fra il PCI e il 
PSIUP per le elezioni al 
Senato — ma soprattutto il 
documento che indica a chia-
re lettere che non si tratta 
di un espediente elettorale 
rna di una linea politica che 
si vuol perseguire ed attua-
re con costanra — abbia 
fatto coagulare una serie di 
forze ben caratterizzate ed 
abbia dato IUORO a cosl nu-
nierosi e diversi consensi, 
significa che quelle forze 
attendevano un primo atto 
concreto — e lo attendeva
no dai partiti del movimento 
operaio — che costituisse 
un primo nucleo di quello 
schieramento unitario di si
nistra nel quale trovare o 
ritrovare occasione e luogo 
di battaglia politica attiva. 

La spinta 
unitaria 

E' accaduto, cosl, che l'ac
cordo PCI-PSIUP ha avuto 
l'apprezzamento di Ferruc-
cio Parri il quale ha rotto 
il suo schivo riserbo per 
rientrare nella mischia a 
difesa delle liberta democra-
tiche e per creare le condi-
zioni per una svolta a sini
stra nella politica italiana, 
come gia fece nel 1953 e nel 
1960 quando riprese ideal-
mente il suo posto di guida 
di tutti gli antifascist! e de
mocratic! italiani: e accadu
to cosl che con Parri si so-
no uniti uomini e gruppi 
socialisti e no. intellettuali 
e operai e contadini che 
hanno risposto all' appello 
di Maurizio; e accaduto che 
i molti centri di cattolici 
non « inquieti > ma dissen-
zienti che gia da tempo era-
no disposti ad una battaglia 
comune per il socialismo. 
essi credenti insirme con i 
non credenti. hanno rawi-
sato ogsi il tnomento di 
uscire alio sconerto assii-
mendosi in pieno le loro 
resnonsahilita. 

Se dovessi citare un caso 
esemplare citerei lo schie
ramento di Lombardia dove 
con il PCI e PSIUP sono 
forze di genuina e antica 
origine socialista. forze cat-
toliche legate alia miglior 
tradizione cattolica oneraia. 
forze democratiche di sini
stra. Nel giro di poche set-
timane socialisti antonomi. 
amiri di Parri. cattolici del
le Acli. democratic! come 
il prof MatlaHa si sono re«:i 
non nenpricamentp di«poni-
nili ma si sono prccisampn-
te imnoffnati in una concre-
ta hattaelia. oual e ntiesta 
nostra elettorale in Lombar
dia. 

La spinta unitaria che sa
le dal basso: non e un luogo 
comune, e una realta sem-
pre piu concreta che ha la 
sua espressione piu classica 
nella unita sindacale (che 
neppur la rabbia socialde-
mocratiea dell'UIL a propo-
sito della recentc vicenda 
delle pensioni e riuscita ad 
intaccare) e la sua espres
sione piu nuova nel movi
mento studcntcsco. 

E vien qui fatto dawero 
di chiedersi come si possa 
far gli uomini politici, i di-
rigenti di partiti di mas-
sa richiamandosi magari ad 
ideali libertari o socialisti 
e non tener conto di que-
sta realta che non postula 
sermoni e prediche pater-
nalistico-autoritarie n6 dis-
sertazioni sociolociche, ma 
impone a tutti di fare il pro 
prio dovere e alia svelta 
e dunque. in primo luoso, 
dare vita ad uno schiera
mento nuovo che sappia 
rispondere, superando gli 
schemi, ai problem! nuovi 
e che si colleghi con forza 
aU'idealc socialista della co-
•truzione di una societa di-
TBTU, profondamente diver-

sa, da questa che i giovani 
oggi rifiutano. E poiche si 
parla di schieramento nuo
vo diciamo subito che lo 
schieramento che ormai si 
va configurando ci sembra 
tutt'altra cosa dal * fronte 
popolare» che da qualche 
parte con stucchevole mono
tonia ci viene rammemora-
to. La storia dira se quella 
esperienza — tatticamente 
infelice — fu strategicamen-
te necessaria; ora a noi ba-
sta sottolineare come le con-
dizioni internazionali ed in
terne siano mutate come 
mutati o stiperati alcuni luo-
ghi importanti della stes-
sa dottrina (per esempio: il 
concetto di stato guida e di 
partito guida); come lo 
schieramento si presenti 
composito (o articolato co
me si dice) e tale voglia 
rimanere per tutto il tempo 
(non di piu, beninteso!) che 
sara necessario. In esso si 
collocano non tanto perso-
naggi singoli indipendenti 
di sinistra che meritevol-
mente aderiscano alia bat
taglia dei partiti della clas-
se, ma gruppi della «sini
stra indipendente » ben in-
dividuati e caratterizzati, con 
un loro rispcttabile passa-
to — piii o meno lungo — 
mai nati occasionalmente 
sempre giunti a certe scel-
te dopo lunghe e sofferte 
maturazioni e. qualche vol-
ta, anche pagando non in-
differenti prezzi alia pro
pria coerenza. Non vi e dub-
bio che il clamoroso falli-
mento del centro sinistra 
come ipotesi riformatrice 
ha giuocato un ruolo di ca-
talizzatore delle forze e de-
gli uomini: e la bruciante 
delusione ha aperto gli oc-
chi a molti e ha reso cli-
sponibili per la nuova bat
taglia tutti coloro che in 
buona fede e da sempre 
vogliono un deciso avanza-
mento democratico della so
cieta. Valgano anche qui 
due esempi: il processo che 
e awenuto all'interno del 
vecchio PSI nel seno stes-
so dello schieramento gia 
autonomista e fautore del 
centro sinistra riformatore; 
la limpida linearita della 
dichiarazione di voto al Se
nato di Parri intorno alia 
politica atlantica del gover-
no Moro-Nenni. 

L'unita che nasce da oggi 
la possibility concreta a que-
ste forze deluse di non es
sere per giunta mortificate 
e di affiancarsi con rinno-
vato vigore a quelle nuove 
che sorgono via via. 

E\ d'altra parte, ragione-
vole pensare che il trava-
glio socialista e cattolico, 
che non e certo della vigi-
lia elettorale, debba trova
re altri positivi sbocchi nel 
tempo a venire. Corghi og
gi decide di schierarsi aper-
tamente, cosl fa Albani; 
Dossetti reputa di doversi 
ritirare dall* agone parla-
mcntarc; ma la radice, il 
tormento e lo stesso. Parri 
e guida all'unita delle sini
stre: troppi compagni ed 
amici suoi e nostri dicono 
e pensano le stesse cose 
ancorche legati dalle pastoie 
di Ncnni e Tanassi. 

1 nodi si scioglieranno do-
mani. e le forze per la si
nistra di opposizione che 
vuole dare al paese Valter-
nativa di sinistra sono de-
stinate ad aumentare. 

Schemi 
super at i 

Mentre reggono sempre 
meno schemi e delimitazio-
ni che per venti anni han
no condizionato il movimen
to operaio si fa strada la 
consapevolezza che i pro-
blemi lasciati insoluti dagli 
uomini che ci hanno gover-
nato. ieri ed oggi con la 
presenza egemone della DC, 
non possono essere risolti 
se non da sinistra; si com-
prende sempre di piu che 
contro la forza del conser-
vatorismo e del moderati-
smo immobilista bisogna 
creare uno schieramento 
unitario tanto forte da im-
porre le sue soluzioni attra-
verso una proposta politica 
organica e alternativa. 

Questo e Palto obiettivo 
che PCI. PSIUP e gli altri 
gruppi propongono a se stes-
si ed a quanti vorranno. do 
mani. condividere queste 
scelte comuni: il momento 
in cui questa volonta e sta-
ta resa palese. il momento 
in cui e stato fatto il primo 
atto concreto abbiamo vi-
sto — lo abbiamo detto piu 
su — mettersi in moto un 
processo nuovo. In alcune 
regioni o province esso e 
assai appariscente, in altre 
meno, ma ovnnque, esiste, 
continua. cresce. 

E la cosa importante e 
tutta qui: che il movimento 
ci sia, che continm ben ol-
tre le elezioni, che si raf-
forzi, che risponda all'ansia 
di unita e di rinnovamento 
comune a tutti i lavoratori, 
a tanta parte dei giovani. 

Tullii Cirettoni 

II programma per il domani 
dei comunisti cecoslovacchi 

i 

Una serie di misure per realizzare la piu ampia democrazia socialista — Organismi dello Stato e vita del partito — Fra cechi e 
slovacchi una federazione — Applicazione integrate della riforma economica, piu misure di autogestione — II ruolo dei sindacati 

Una drammatlca immaglne dell'ultlma aggressione Israellana contro la Giordanla. Un soldato israeliano perquisisc* un ragazzo arabo durante I'incursione 
contro la cittadina di Karameh 

Una dichiarazione di 88 intellettuali pubblicata da «Rinascita» 

C0RAGGI0SA PROTESTA Dl ISRAELIANI 
CONTRO IL REGIME DI 0CCUPAZI0NE 

Confino di polizia, limitazione alia liberta di movimento, arresti senza processo sono toccati di recente a cittadini di 
Israele, ebrei e arabi - « Alzate la voce — conclude il documento — e agite contro la violazione dei diritti deiruomo» 

Rinasclta di questa set-
timana pubbltca la lette-
ra, che qui riproducia-
mo per intero. di un fol-
to gruppo di cittadini 
israeliani contro la re-
presstone net territori 
arabi occupati. B un do
cumento profondamente 
signtllcativo, specie alia 
luce del nuovo grave ge-

sto d'aggressione comptu-
to da Israele contro la 
Giordanla; dimostra che 
la politico antiaraba dei 
dirigentt di Tel-Avtv su-

sctta sdegno e inqute 
tudme anche nel loro 
paese. 

Caro signore, 
abbiamo l'onore dl invtarld 

una dichiarazione, chledendo 
le dl pubblicarla. 

La dichiarazione dice: 
Basta con le violaztoni dei 

diritti dell'uomo In Israele e 
nei territori occupaW 

Appaiono sulla stampa nu-
merose tnformaziont circa cl6 
che sta accadeado in Israele e 
nei territori occupati. Confino 
ai polizia. Umita7ioni alia li
berta di movimento, arresti 
senza processo sono toccati di 
recente a cittadini di Israele, 
ebrei e arabi L'imposizione dl 
punizionl colletUve, come U 
copnfuoco e la distruzione di 
abitazioni, si intensillca con 
ritmo allarmante nelle dtta e 
nel villaggl del territori occu
pati. Intiere famiglie dl operai 
e dl contadini. bambini, don-
ne e vecchl. rimangono senza 
rlcovero e senza mezzi di sus-
sistenza Continua senza posa il 
flusso dei profughi e dei fug-
giaschl dalla striscia di Gnaza 
e dalla riva occidentale del 
Giordano. Un numero crescen-
te di arabi viene scacciato dal
la riva occidentale per ordine 

del goveroo mihtare israeliano. 
Dice una mozlone dl protesta 
pubblicata sulla nva occiden
tale; € Simla metodi sono in 
contrasto con le nonne inter
nazionali e col fondamentale 
dlritto del cittadini • vivere 
nelle proprie case e nella pro
pria terra. L'esilio forzato per 
motivi politici cl ncorda U do-
minio colomale bntanmco • 

A che cosa possono condur-
re questi metodi. se non a un 
abisso d'odio? 

Attl come questi rairorze-
ranno aoltanto la resistanxa • 
11 movimento dandesUno, pro-
vocneranno aoltanto perdita 
dalla dua parti, portaranno ac4* 

tanto a un'altra guerra, il nu
mero delle cui vittime non 
pub essere previsto. 

II dominio su un altro po-
polo espone lo stesso popolo 
oppressore alia degradazione 
morale e mlna la sua demo
crazia. Ogni popolo che ne op-
prime un altro e destinato a 
perdere la propria liberta e la 
liberta dei propri cittadini. 

Cittadini ebrei, ricordate 
quel coragglosi gentili i quali 
furono dalla nostra parte nei 
tempi del pericolol Ora che 
dinanzi al pericolo si trova 
il popolo arabo fratello. vi 
sembra giusto starvene in di-
sparte e tacere? 

Alzate la voce e agite contro 
la violazione del diritti del
l'uomo! 

Tel Aviv. 3 mono 1968. 
Seguono 88 firme. 
Mordechai Avl-Shaul scrltto-

re; Israel Alexander, impiega-
to; professor Helmuth Epstein, 
docente all*universita ebraica; 
David Ehrendelf, Industrial; 
Yona (Yebi) Ben Yehuda, poe-
ta; Yigal B",n Nun. studente; 
Arthur Goldreich. arcrutetto, 
Maxim Gilan. giomalista; Aryel 
Decker, poeta: Tova Drori. 
aluto regista teatrale; Haim 
Hanegbi, giomalista; Leon Ze-
havi, impiegato; Shlomo Sand, 
impiegato; Rafi Zikhront, gior-
nalista; Jacob Hen, Impiegato; 
dott. Jacob Yerdor, awocato; 
Amos Levin, ingegnere; Ruth 
Levin, scrittrice; Uri Utshitz, 
pittore; Abraham Melamed, av-
vocato; Ezekiel Salim. Shlo
mo Paz. attore; Benjamin Ftsh 
man, ingegnere; Aded Ptlavsky. 
impiegato; Tabor Paldt. inse-
gnante; Alexander Penn, poe

ta; Zelma Friedman, segretaria; 
Rachel Rubtnski agronoma; 
Albert Romano, awocato; 
Shlom Shamli, manovale — da 
Tei Aviv; 

Joseph Avileah, muslclsta; 
dottor Kalman Altman, docen
te alia Scuola supertore dl 
tecnologia; Yantnah Altomann, 
chlmlca; Samtkh AI Kassem. 
poeta; Shamuel Ber, dingente 
industriale; Sabrt Jerais, av-
vocato; tloshe Gat, pittore; 
Yitzhak Darutger, docente 
Uahmud Danoish. poeta; pro
fessor H H. Heyman. mgegne-
re chlmico e docente alia 
scuola supertore di tecnologia; 
Ann Hammerman, dottores-
sa; Edith Wolf, giomalista; 
Dov Israeli, tngegner* e arrht-
tetto; dott. Ella Israeli, ml-
crobiologm; prof. Moth* JTota, 

docente; Rami Levembraun, 
studente; Hana Naqara, awo
cato; Jabra Nikola, scrittrice, 
Amith Habib, awocato; Gila 
Iram, studentessa; All Ashur, 
giomalista; dott. Michael Perl-
man, medico; Ethel Klinger, 
dottoressa; Meir Rubinstein, 
rappresentante; Tzipora Sha-
roni, insegnante; prof. Marcus 
Reiner, docente alia Scuola 
superiore di tecnologia — da 
Haifa; 

Fauzi Al Asmar, poeta — 
da Lydda; 
Allan Albert, giomalista — 

da Gan Shrnuel; 
Jacob Bihasra, studente — 

da Kibbutz Tse'elim; 
Viola Bindish, pittrice — da 

Kiryath Ata; 
Dott. F. Braunstetn, medico; 

dott. A. Kupferschmidt, medi
co; Naomi Korlet, insegnante 
— da Kiryath Haim; 

Tamar Gozanky. giomalista 
— da Bat-Yam; 

Un Dams, studente; Abra
ham Zlotsover, docente alia 
Universita ebraica; dott. Afo-
she Makhover, docente alia 
Universita ebraica — da Geru-
salemme; 

Abed-el-Hafiz Darawsheh. av-
vocato; Tawfiq Zayyad. poeta 
— da Nazareth; 

Tawfiq Hoory, studente — 
da Fassuta; 
Josehp Hamdan, students 

— da Jaliuliab; 
Abraham Teiblum, graflco 

— da Petah-Tikva; 
Nathan YeUtn-Mor, gioma

lista; Yehuda Kupperman, in
segnante; Demse Kuplerman, 
studemtessa — da Ramt Aviv; 

Aharon Cohen, orientologo 
— da Sha-aramaklm; 

Ghazi Kafir, awocato — da 
Ramleh; 

Jacob Kosher, manovale; Fe
licia Larger, awocato; David 
Moses, studente — da Ramat 
Gan; . 

Ahmad Massarwe, manovale 
— da Arara; 
Meir Smorodinsky, professo-

re unlversitario — da Glva-
tayim; 

Rachel Pott, ricercatrlce — 
da Kiryath Biallk; 
Vicfor Tsigelman. giomalista 

— da Holon; 
Gershorn Rabinovitch, coltl-

vatore — da Klbbuts Ruhama; 
Yeshaia Shtck, giomalista — 

da Alon-Yitzhak; 
Ilan Shltff, colUvator* — da 

Kibbutz Negbah; 
Moshe Sasson. colUratora * 

dal KibbuU Dvlr. 

Su per gli specchi 
c Ora molti dicono. anche 

in occidente. e ancor piu di-
ranno dopo I'azione israelia-
na di ieri, che lo Stato ebrai-
co aveva ragione in princi 
pio. ma che poi si e messo 
dalla parte del torto, con la 
sua intransigenza e con il 
rifiuto di ritirarsi dai terri
tori conquistati... > Cosl. ieri. 
I'editorwhita del Carlino. Noi 
che non abbiamo giudizi da 
rivcdere. percM abbiamo a-
rata il coraggio e la coeren
za di chiamare subito Vap-
gressore col suo name, pos
siamo ora contemplare con 
una certa pena le contorsioni 
dei nostri awersari. intenti 
a spiegare la logica di stam-
po nazista delle vresunte vit
time. 

II giA citato Carlino crede 
giunto il momento di rivelare 
ai svoi lettori che c anche in 
fcraele vi sono dei falchi». 
Ma la responsnbtfila vditica 
sulla qvestione di fondo e 
sempre degli arahi. poichi 
Israele sarehbe pronto a ri
tirarsi in cnmhio di vn *ri-
cmnscimento definihro e in-
svperabile >. JI momento di 
ragguagliare i lettori sul fat
to die Israele resjAnoe una 
nsoluzione del Cowiglio di 
sicurezza deWOSV. nella 
quale anche fl riconosci-
mento i posto Ira le condi-
zioni di una solnzirme con-
clusira. e che VEaitlo. inre 
ce. ha accettalo di discvtere 
con Jarrino su questa base. 
non i. eridentemente. an-
cora renvlo Ma poichfi vn-
trehhe renire presto, ecco la 
assolmime prerentira e to-
tale: come pvft Israele fidar-
si deTTOMJ. che non $ stata 
capace di vieaare gli arahi 
ai suoi coleri? 

Piu cavto. Q Popolo divide 
tra Israele e gli arabi la re-
spm<abilitd del faUimento 
della missime Jarrina e os-
serra che ne" U trattamento 
riservato dai covquislalan 
sinnlsti alle wtpnlazioni ara-
be. ne" la * discutihile » deci-
sione di annettere i territori 
ornrpati. anche dal mmfo dl 
rista ammimstratiro. sono 
fatti per « pceifieare oli a-
n'mi» E ora? Per Torgano 
drmncrisliano. e mealio che 
rOVU eviti di adottare « san-
zioni y e si faccia sentire da 
Israele € senza alzare la vo
ce*. 77 Popolo ci lascia con 
la curiositd al sapere come 

cid possa avvenire. fmchi lo 
atteggiamento di Johnson re-
sta quello del complice e del 
proteltore. 

L'edttoriale del Messag-
gero e un po' confuso. ma. 
ci sembra di capire. preoc-
cupato Ce state in Gtorda-
nia «aria di slerminio» e 
netsuno pud garanlxre che 
Israele resterd nelle sue basi. 
Che fa De Gaulle? Nessuno 
lo sa. mentre I'ltalia «ha 
fatto sentire la forza del suo 
mteresse unico. che e la 
pace >. Affermazioni dav-
vero strane. dal momento 
che ieri Valtro. al Consiglio 
ii sicurezza. la Francia ha 
parlato per condannare 
israele: mentre di prese di 
poiizwne xtahane non vi e 
traccia. 

Chi non ha dvbbi. & Au-
gusto Guemero. che. sul 
Comere. si fa al tempo stes
so portatoce di Israele e 
avrocato della < rappre-
sajiia ». Darrero. Gueme
ro non vede motivi per do-
lersi. o per preoccuparsi. Vi 
e stato perfino < un grande 
miglioramento del preceden-
te metodo di rappresagl'ie »: 
da quella < mdiscriminata *. 
porXata a lermine con i bom-
bardieri e con i carri ar-
mati. si e passati a quella 
casa per casa (ad opera di 
una forza di ouind'xcimila 
uomini e su un fronte di ni
tre cento chilometri): se poi 
la t rappresagfia discnmi-
nata » si e nsolta nella di
struzione di inten centri 
ab\tati. che co/pa ne ha d 
generate Dayan? L'umca 
preoccupazione delVedxtorux-
Ixsta milanese e per Hussein 
e per fipotesi di vn aco-
modamento con Israele sul
la base di comuni interessi 
antipopolari. che ai suoi 
occhi rappresenta U giovane 
re. Istanze condivise in pie-
no, guarda caso. da un altro 
fierissimo difensore della 
aggressione di ghigno: la 
Voce repubblicana, dimenU-
ca oggi di ogni senso del ri-
dicolo fino al pvnto da accu-
sarci di cospirare contro il 
trono di Amman. 

Menzogne, balbettamenh. 
difesa a oltranza di cid che 
perfino Goldberg, dl Con
siglio di sicurezza, ha sen-
tito U bisogno di deprecare, 
e confuskme di Intone: che 
cosa its dicono gli amid c dl 
sinistra* d? Israele? _l 

DI RITORNO 
DA PRAGA. marzo 

Tutti coloro che sono oggi 
piu impegnati nella lotta po
litica cecoslovacca segnalano 
come nel gennaio scorso, 
quando Novotny fu sostitui-
to nella carica di primo se-
gretario, la maggioranza del 
Comitato centrale, che gli ave
va miposto questa decisione, 
non fosse ancora in grado di 
presentnrf un vero e proprio 
« programma di azione », poi
che non aveva avuto ne il 
tempo, ne la possibihta di 
metterlo a punto. Se e vero 
che il programma non esiste-
va, non si puo per6 neppu
re dire che per elaborarlo si 
dovesse partire da zero. Mol
ti problemi erano stati infat-
ti gia dtscussi, specie duran
te la preparazione degli ulti-
mi due congressi dei comu
nisti cecoslovacchi: idee e so
luzioni erano state a quel tem
po prospettate, ma anche ra-
sptnte dalla direzione novo-
tniana. Adesso esse tornava-
no in primo piano. Ad esse 
si aggiungevano idee e pro-
poste che. se anche non si 
erano affermate in Cecoslo-
vacchia, avevano formato og-
getto di dibattito nel movi
mento comunista internazio-
nale. 

Questa e stata la base su 
cui si e lavorato per formu-
lare il «programma di azio
ne », che deve essere sotto-
posto a fine marzo alia riu-
ntone plenaria del Comitato 
centrale. Senza nessuna pre-
tesa di volerne enunciare in 
anticipo il contenuto esatto, 
eercheremo di indicarne gli 
indirizzi generali. con 1'aiuto 
di notizie raccolte presso fon-
ti molto attendibili. 

II programma si presenta 
essenziu'unente come un gran
de piano di sviluppo della de
mocrazia socialista. Tale svi
luppo e il fatto nuovo e fon
damentale che, nelle intenzio-
ni degli ideatori del program
ma, deve caratterlzzare la 
prossima fase della vita del
la societa cecoslovacca. Per 
questo si pensa ad un'attua-
zione piena e completa del
la Costituzione esistente (con 
alcune correzioni che vedre-
mo). II programma prevede-
ra, ad esempio, una rapida 
elaborazione delle leggi che 
dovranno garantire il pratico 
esercizio di quelle liberta e 
di quei diritti civil! — libera 
parola, libera associazione, li
bera riunione — che la Costi-
tuzione gia proclama, ma che 
non hanno ancora trovato una 
loro espressione legislativa. 

Per 11 resto, il programma 
esige una piu precisa uetmi-
ziune ai compeienze e di au-
tonomie. Si vuole cioe por-
re luie a quena sovrapposi-
zione e comusione fra tun-
zioni del partito e dello Sta
to cne si era avuta sino ades
so. Gli organi statali non sa-
ranno piu cuighie di trasmis-
sione dei cornspondenti or
ganismi di partito, ma enti-
tu autonome, mvestite della 
pienezza dei loro poten coiti-
tuzionali. (juesto varra sia per 
il governo, sia per I'Assem-
blea nazionale, oi fronte alia 
quale esso &ara effettivamen-
te responsabiie, sia per gU 
organi di putere locali. Stara 
poi ai comunisti, cbe lanno 
parte dell'uno o dell altro or-
gamsmo, altermare nel dibat
tito, che m quelle sedi si svi-
luppera, la politica del loro 
partito e la sua funzione dl 
guida. Per U sistema eletto
rale si prepareranno nuove 
leggi. Le elezioni per l'Assem-
blea nazionale essendo previ-
ste per l'aulunno, 11 tempo 
necessario per la nforma esi
ste. Non e escluso invece cne 
vi sia un certo rinvio deiie 
amminiitrative che dovevano 
aver luogo ii 19 maggio. 

La stessa autononua e pre-
vista per le organizzaziom dl 
massa. Si tratta beninteso dl 
tutte le associazioiu di questo 
tipo. sia quelle gia esistenti, 
sia quelle che potranno lio-
nre nei prossimi mesi. Il di
scorso vale perb in partico-
lare per 1 sindacati. La loro 
funzione autonoma sara chia-
ramente aXfermata: essa do-
vra consistere essenzialmen-
te nella dilesa degli interessi, 
anche immediati, dei lavora
tori e delle loro categoric In 
piu i sindacati avranno, in-
sieme alio Stato e alle dire-
zioni aziendali, un ruolo nel
la formulazione della politi
ca economica. Anche 11 rin
novamento, oggi in corso, nel
le massime cariche sindacail 
non e quindi un cambiamen-
to formale, ma un preludlo 
di questa attivita piu impe-
gnativa che attende tutto ii 
movimento. 

Un grande lmpegno verra 
posto nello sviluppo della de
mocrazia interna di partito. 
Per una cunosa anomalia, che 
nsale ai lontani anni prebei-
lici, quello cecoslovacco era 
uno dei pochi partiti comu
nisti dove non vi fosse voto 
segreto. Esso e stato lntro-
dotto nelle ultimc scttimase: 
si e avuto come conseguen-
za un notevole rinnovamento 
dei comitatl direttivi nelle or-
ganizzazioni di base, che han
no tenuto le loro conferenze 
annuali. Ma questo non e che 
un primo aspetto, gia scon-
tato, del cambiamento. La 
piu grossa innovazione consi
stent in una drastica riduzio-
ne degli apparati di partito, 
che si vedranno affidate fun-
zionl di esecuzione tecnica, 
mentre verranno in pnmo 
piano gli organismi elettl. 

Un partlcolare interesse ver-
ra dedicato dal nuovo pro
gramma al funzionamento del
la giustizia e agli organi pre-
posti alia «sicurezza dello 
Stato a. Le funzioni che que
sti avranno, ma cne per !• 

prima volta dovranno eserol-
tare sotto uno speciale con-
trollo del Parlamento, saran-
no ridotte alia lotta contro 
il nemico esterno: si vuole 
evitare che essi abbinno la 
possibility di pesare sulla vi
ta politica interna. Qualsiasl 
questione di ordine pubbll-
co sara sottratta alia lo
ro competenza e passata alia 
polizia ordinaria: nnche le ln-
chieste relative spetteranno 
p'sflusivamente alia niagistra-
tura. 

II « programma di azione » 
prevede pure una nuova sl-
stemazione dei ranporti fra 
cechi e slovacchi. La snluzio-
ne che si dovrebbe adottare 
e quella federale. Un avvio in 
questa direzione si era cla 
avuto col « programma di Ko-
sice ». che fu poi il program
ma della lotta di liborazione 
antinazista. e con gli svilup-
pi dello Stato postbellico: ta
le indiri77o era stato frena-
to durante gli anni '50. ma 
ancor piu con la Costituzlo-
ne del T>0 Anehp nrinia el 
si pra limitati tuttavia a sta-
hilirp l*autononiin slnvarca. 
dando a miesta nazionp (ma 
non a auplla boema) i pro-
pri organ) di poterp Oggi si 
ppnsa a due asspmblpp e a 
due govprnl. sotto lp all dl 
un'A>;<;pm>Mpa p di un gover
no federali. 

Restano I problem! econo-
mici. In questo settore si pro
pone l'aoplicazionp intecrale 
dplla riforma. gia adottata na-
eli ultimi anni. ma minora rp<i-
lizznta solo parzialmpntp. Es
sa si nrcompatmera con una 
sprip di inno''nzinni nplle s">-
vrastruttnre di direzione 31 
introdnrrh cio^ un certo prin-
cioin di autngpstinnp. >:ia pu
re con criteri diversi da nupl-
h lugoslavi Ocnl prandp im-
prpsa o grupoo di imorese 
sara sotto il controllo rii una 
SDPcie di ci con'iiflio di atn-
ministrazionp», dove si tro-
vpranno oltrp ai delPgatl dl-
rpttnmente plPtti da"\\ onpral, 
anche raoprpspntanti degli or
ganism! d! potpre locnlp e del
lo Stato. Saranno questi con
sign ad avere il diritto dl no-
minare e di revocare 1 diret-
tori delle azlende. Tale siste
ma dl direzione, combinato 
con l'attivita piu autonoma e 
piii energica dei sindacati, do-
vrebbe costituire per gli ope
rai una garanzia contro i ti-
mori, che l'applicazione della 
riforma e certe voci diffuse 
attorno al suo futuro conte
nuto possono avere suscitato. 

Qualcosa di analogo si avra 
per 1 contadini: le cooperati
ve agricole potranno infatti 
costituire una loro federazio
ne su base regionale, nazio
nale e federale. Un ultimo 
settore del programma nguar-
da i rapporti col mondo del
la cultura ed e anch'esso ispi-
rato a conpezioni di ampia 
liberta. L'elaborazione del do
cumento e stata del resto ac-
compagnata dalla formulazio
ne di un altro testo, che ana-
lizza gli errori commessi m 
passato in questo campo e 
propone le misure destinate 
a correggerli. Come dapper-
tutto nella vita del paese, si 
vuole che l'attuazione delle 
conceziom pohtiche del par
tito sia affidata non alle di-
rettive o alle disposizioni che 
questo puo emanare, ma al
ia consapevole attivita dei co
munisti nei settori in cui 
ognuno e portato per propria 
scelta ad operare. 

Come si vede, quello cui 
ci troviamo davanti e un pro
gramma fondato su un dtse-
gno organico. II piano e lm-
pegnativo ed ambizioso. Ep-
pure lo si vuole realizzare 
nel corso di un anno. Credo 
sia bastata questa sommana 
definizione delle linee gene
rali per mdicare come esso 
voglia dare l'awio a un espe-
rimento nuovo nel suo gene-
re. «Noi tuttavia lo formu-
liamo non perch6 aspiriamo 
alia creazione di un qualsia-
si modello da proporre ad 
altri» mi diceva il compa-
gno Smrkovsky, a cui devo 
una parte delle informazioni 
che ho raccolto In questa con-
nspondenza. «Noi pensiamo 
soltanto — aggiungeva — che 
tutti questi prowedimenti sia
no necessari per la nostra so
cieta nella sua fase attuale ». 
Smrkovsky. ministro delle 
acque e foreste. e un anzia-
no operaio comunista che di-
resse a suo tempo 1'insurre-
zione di Praga e clle fu arre
stato nel *52: oggi e uno dei 
dirigenti politici piii ascolta-
ti dalla gioventu cecoslovacca. 

Certo 11 «programma di 
azione» incontrera ostacoli e 
chfficolta persino dopo la sua 
approvazione — oggi come og
gi, piu che probabile — da 
parte del Comitato centrale. 
Sono ditficolta che hanno 
spesso un loro carattere og-
gettivo, non risalendo soltan
to alle resistenze personali dl 
alcuni del vecchl dirigenti (re
sistenze che pure ci sono). 
Esse nascono dalla situazio-
ne economica, che e tutt'al-
tro che facile ed in gran par
te condizionata da fattorl 
esterni, internazionali, 1 quail 
inevitabilmente sfuggono al 
controllo degli stessi cecoslo
vacchi. Un piano di riforme 
cosl audaci esigerebbe invece 
che si operasse in condizio-
ni di maggiore distensione. Le 
nuove istituzioni avranno in
fatti bisogno di un periodo di 
rodaggio sulla base del nuo
vi principi. Sara quello 11 pe
riodo piii arduo, quello stes
so in cui occorrera organis-
zare attomo alle coraggiose 
iniziative del partito comuni
sta cecoslovacco il piu vaeto 
consenso delle 

Giuseppe Boffa 
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