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La lotta degli studenti a Berlino-ovest e nella RFT 

I giovani cercano 
il contatto 

con gli operai 
Costituiti i « gruppi di base» che promuovono collegamenti con le 
classi lavoratrici • II prossimo 1° Maggio sard la prima occasione di 

mettere alia prova II lavoro che si svolge in tale direzione 

Dal nottro corriipondente 
BERLINO OVEST, aprile 
Gli industriali berlinesi 

tono arrabbiati perche la 
gente comincia a discutere 
di politica: nci locali pub-
blici, sugli autobus, ma so-
prattutto nelle fabbriche. E 
le conversazioni fanno per-
dere tempo, fanno bere me-
no birra persino, soprattut-
to, essi dicono, « fanno lavo-
rare meno ». Anche se, per 
ora almeno, chiacchiere, di-
scorsi e conversazioni non 
siano certo favorevoli alle 
dimostrazioni studentesche o 
all'attivita della opposizio-
ne extra-parlamentare, come 
viene chiamato tutto ci6 che 
non rientra nello schema 
della lotta politica tradizio-
nale imbrigliata dal governo 
di Bonn. 

Gli industriali berlinesi 
hanno fatto queste amare 
considerazioni nel corso di 
una conversazione privata, 
scambiandosi piccole e im-
barazzate confession!. E so-
no arrabbiati con tutti: col 
governo che non aiuta Berli-
no come vorrebbero (e vor-
rebbero in fin del conti non 
pagare tasse, diminuire i sa-
lari, comprare a poco e ven-
dere a molto); con i giovani 
che scendono in piazza e so-
no sempre di piu perchfe dal-
Tordine delle centinaia sono 
passati decisamente all'ordi-
ne delle migliaia; con Sprin
ger che, per la sua forsen-
nata campagna contro i gio
vani, gli studenti in partico-
lare, ha costretto la gente 
a discutere, ha fatto parlare 
delle dimostrazioni, delle 
controdimostrazioni, li ha co-
stretti a occuparsi di politi
ca. Ma veramehte nella Ger-
mania occidentale si sta ri-
scoprendo con un processo 
lento, che si estende forse 
troppo adagio rispetto al 
tempo perduto, l'esistenza di 
un mondo politico, di una 
« questione politica ». Non e 
gia piu il momento della cu-
riosita che segue una prima 
scoperta o una prima con-
statazione. Non e gia piu il 
momento dello studio indivi-

duale, privato, puro e sem-
plice del problem! politic!. 

Radici 

di massa 
Una avanguardia di intellet-
tuali, di studenti, anche di 
giovanissimi, si e gia im-
possessata delle questioni 
principal! del marxismo. Ora 
commisura la realta con le 
sue opinion!, con le teorie 
marxiste e tenta di applica-
re il metro di misura sea-
turito da questo studio alia 
realta del mondo occidentale 
tedesco. 

Questa verifica e awenu-
ta in piazza, per le strade 
di Berlino, di Hannover, di 
Francoforte, di Bonn, di Bre-
ma, di Amburgo, di Monaco. 
Queste avanguardie sono 
riuscite a trascinare migliaia 
di altri studenti, anche di 
giovani delle scuole medio 
superior!, nella battaglia, so
no riusdte a trascinare per
sino all giovanili della so
ciaidemocrazia. Scontratasi 
subito con la realta brutale 
del mondo capitalistico che 
risponde con le cariche di 
polizia, ! cani, gli idranti, i 
reparti a cavallo, quell'avan-
guardia ora non e piu sola, 
non e piu isolata, ha gia ra
dici di massa. 

Ma — e qui cl scontriamo 
con uno dei problem! piu 
gross! — ancora e assente la 
elasse operaia. n grosso di 
quella elasse operaia tedesca 
che combatte gia con Rosa 
Luxemburg, con Karl Liebk-
necht, con Ernst Tbachmann. 

n nazismo e forse riuscito 
a sradicare dalla tradizione 
tedesca 1 figli di que! com-
battenti? Questa assenza e 
una constatazione amara, 
ma non sfidaciata, che viene 
da! giovani di quell'aran-
guardia combattente che e a 
Berlino la Lega degli stu
denti socialist! (Soziallvtiche 
DeuUtcher Studentenbund, 
SDS), quell! che In fondo 
hanno dato il via a una se-
rie di attacch! venuti dalle 
universita al mondo capita
listico tedesco-ocddentale, 
che era riuscito ad Hinders! 
d! aver addormentato per 
sempre la coscienza politica 
del popolo tedesco. Ogci 
1*SDS vuole riscoprire il 
mondo del proletariate, la 
elasse operaia tedesca. ri-
chiamarla alia sua piu com-
pleta funzinne di elasse. 
strapparla aNMnfluenza del
la sociaidemocrazia. questo 
parti to che dentro la • gran-
de coalizione • non si distin
gue pin bene dal sao partner 
oemocristiano. 

Attraverso quale processo, 
amofTtndo quale strada n 

potra di nuovo giungere a 
ridare vita a una sinistra po-
polare nella Germania occi
dentale? 1 dirigenti della 
SDS, del Republikanischer 
Klub, esponenti dell'ala di 
estrema sinistra della sociai
democrazia, da non confon-
dersi con la sinistra modera-
ta e molto socialdemocrati-
ca, ad esempio, di Ristock, 
espulso e riammesso in Ber
lino, non propongono alchi-
mie, ne leggono il futuro 
nella boccia di cristallo. II 
loro discorso, le loro pro-
spettive, la loro azione, sono 
tutt'altro che disancorati dal
la realta. E non sono pessi
mist!, anche se la situazione 
potrebbe loro concederlo. Le 
conversazioni e le discussio-
ni si avvicendano e si svol-
gono nei saloni del Repu-
blikanischer Klub, in un pa-
lazzo della cvecchia Berli
no >, ormai il cuore della si
nistra berlinese. LI, per una 
serata intera, si sono intrec-
ciate domande e risposte fra 
alcuni universitari Italian!, 
dirigenti dell'SDS come Kri-
stian Semler, che in Italia 
ha partecipato anche alia lot
ta per Toccupazione di una 
fabbrica del Sud, e Peter 
Gaeng, memhri della direzio
ne del RepubKkanischer 
Klub, come Klaus Meschkat, 
il dott. Johannes Agnoli o 
Bernhard Blanke, e apparte-
nenti alia sociaidemocrazia, 
come Solveig Ehrler. I temi 
della battaglia per la pace 
nel mondo, ! problem! della 
vita sociale tedesca, le pro-
spettive del movimento stu-
dentesco per la riforma delle 
universita, 1 risultati del 
congresso socialdemocratico 
di Norimberga, il lavoro del 
Partito comunista tedesco 
nella clandestinita e la sua 
azione per il ritorno alia le
gality, si sono intrecciatl in 
una conversazione vivissima. 

Ma la domanda centrale e 
rimasta in fondo una: per 
quali vie si potra rafforzare 
il movimento deU'opposizdo-
ne che ha ancora il suo ful-
cro nelle organizzazioni uni-
versitarie degli studenti, af-
fiancati da alcuni docenti, as-
sistenU e IntellettuaU? La ri-
sposta sintetizzata mostra 
che il movimento studente-
sco si e imposto una corre-
zione importante. L'attenzio-
ne va verso la elasse ope
raia, il suo awenire, il suo 
sviluppo politico. La scoper
ta di Marx per questi gio
vani ha voluto dire la sco
perta della elasse operaia, 
non e soltanto un fatto auto-
matico, un fatto meccanico. 
Cosl come il collegamento 
tra movimento di opposizio-
ne e forze popolari e elasse 
operaia non e visto come un 
fatto automatico e pertan-
to schematico. 

Per comprendere appieno 
che cosa significhi « scoper
ta » della elasse operaia, si 
deve tornare al truce episo-
dio del 2 giugno scorso, 
quando davanti al Teatro 
dell'Opera la polizia uccide-
va un giovane studente nel 
corso di una carica per di-
sperdere una manifestazio-

ne studentesca organizzata 
contro lo Scia di Persia. II 
nome di Benno Ohnesorg, lo 
studente di teologia ucciso, 
divenne il simbolo della lot
ta studentesca e d'allora il 
movimento giovanile si svi-
luppd irnpetuosamente. Ma 
questo movimento si sentiva 
ed era in realta isolato nel 
senso che veniva alimentato 
dalle Universita, ma al di 
fuori di esse non aveva altro 
seguito, anche se cresceva 
irnpetuosamente. Mancava 
ad esso proprio quel nerbo 
genuinamente popolare che 
poteva venire dalla elasse 
operaia. 

Ricerca 
di contatti 

II movimento studentesco, 
particolarmente a Berlino 
ovest, si sentl investito dalla 
missione di operare il colle
gamento e portd la battaglia 
oltre i limiti raggiunti esten-
dendo la sua influenza a mol-
te citta tedesche. Ma il peso 
stesso della battaglia politica 
e l'approfondimento delta e-
laborazione teorica indusse-
ro le avanguardie studente
sche a una ricerca di con
tatti sempre piu ampi con la 
elasse operaia. E ognuno o-
perd per liberare se stesso 
dei pregiudizi borghesi del-
l'ambiente e del mondo di 
origine. 

Rudi Dutschke, durante le 
giornate del convegno herli-
nese di meta febbraio, disse 
che ormai si deve discutere 
col proletariate, non piti sul 
proletariat, e in questa di
rezione e'e ora un diramarsi 
delle iniziative, un articolar-
si dell'azione, un sensibiliz-
zarsi ai problemi nuovi e ti-
pici della elasse operaia. E' 
nato, cioe, il contatto con 
gli operai di alcune fabbri
che. Sta nascendo una pri
ma, embrionale struttura an
che organizzativa e i « grup
pi di base » — si chiamano 
cosl i primi nuclei — diven-
tano il punto di contatto tra 
il movimento di opposizione 
extra pari amen tare e la elas
se operaia. 

II movimento degli studen
ti, i gruppi dei dirigenti stu-
denteschi, non pensano di 
potersi sostituire al movi
mento operaio per indicare 
agli operai obiettivi e riven-
dicazioni. Ora sta per arri-
vare il 1. maggio, una data 
che da tanti anni non rap-
presenta piu in Germania il 
simbolo della giornata della 
prima emancipazione ope
raia. E* diventata una festa 
ufficiale, paludata. I giovani 
vogliono farla tornare ad es-
sere una giornata di lotta 
operaia. E' un'occasione per 
rendere pubblica un'azione 
politica nuova, essi dicono. 
Pud darsi che da qui, da 
questa occasione, possa na-
scere una nuova col labora
zione e una nuova spinta in 
avanti per una battaglia che 
veda riunito il movimento 
popolare tedesco occidenta
le. 

Adolfo Scalpelli 

QUELLI DELLA STANZA DEI BOTTONI 

MORO; IL FALSO MOLLE 
Egli pud dire tutto senza dire niente — II laccio teso ai socialistic una operazione da cow boy 
La conquista della stampa«indipendente»— «Chi mi sostituira al governo ?» — La pesante 
regia morotea al congresso della DC — La questione del SIFAR e il regime delle omerta 

Gli hippies ascoltano il silenzio 

Gli hippies di Miami si sono riuniti ieri al Greynolds Park, nel corso di una parata alia quale hanno preso parte 3 mlla persone. 
Gil hippies, con indosso original! costumi, hanno ascoltato prima — secondo il rapporto della polizia — el l silenzio >, quindi 
hanno fatto della music* 

Tra i due Cosmos messi in orbita dall'URSS 

Aggancio perfetto guidato da terra 
Gli scienziati sovietici affinano le tecniche per creare una stazione spaziale — Cosmos 212 e 213 prima di unirsi si sono ricercati automa-
ticamente, poi hanno volato insieme 3 ore e 50 minuti — L'esperimento I collegato a Luna 14 che continua a volare attorno alia Luna? 

Dalla mostra rcdazioM 
MOSCA, 15. 

Due Cosmos sovietici, U 212 
e U 213, partiti da Terra a 
quasi 24 ore Vuno daWaltro. 
dopo aver volato a lungo su 
orbite diverse si sono rincorsi 
nel cielo sino a che alle 13.21 
di oggi si sono incontrati e si 
sono until. Dopo aver forma-
to per tre ore e 50 minuti un 
unico corpo, alle 17.11 pre
cise. ubbidendo ad un coman-
do automatico, si sono divi-
si e hanno reggiunto ciascu-
no una orbita diversa. In que
sto momento, a quanta infor-
ma la TASS. continuano U vo • 
lo aUontanandosi sempre piu 
i'ono daWaltro. 

La nuova impresa spaziale 
sovietica non e dunque anco
ra Imita 11 precedent* «in-
contro nello spazio * di due 
navi cosmiche aveva avuto 
luogo il 30 ottobre scorso e 
si era concluso con latter 
raggio morbido sulla Terra 
dei due Cosmos a poche ore 
di distama Vuno daWaltro 
Avverra ora ta stessa cosa o 
U programma prevede svUup-
pi eompletamenU nuovi? 

Dai comunicati ufficiali i 
possibUe intanto ricostruire 
la storia del nuovo appunta-
mento nello spazio. tl Cosmos 
212 era stato lanciato alle 13 
di ieri 14 aprile. Sul satelli
te — informava laconicamente 
la TASS — erano stati instal-
lati speciali apparecchi scien-
tijici per contmuare gli stu-
di cosmici e per collaudare 
nuovi sistemi e nuove • parto 
della costruzione. 

tl satellite aveva un pe-
riodo di rivoluzione di 88.75 
minuti, «n apogeo di 239 km. 
e m perigeo di 210 m. II Co
smos 213 lanciato stamane u> 
veva invece un periodo di ri
voluzione di 89.16 minuti. un 
apogeo dt 291 km. e un pert-
geo di 20$ km. I due saielliti 
hanno abbandonato dunque 
ad un certo punto le rispettt-
ve orbite (che erano relati-
vamente vtcine) e hanno tnco-
minctato a cercarst e poi a 
rincorrersi nello spazio. L'tn-
contro 4 awenuto, come ab-
biamo detto, alle lift e sm-
bito sono entrati in azione t 
mezzi outomatici che hanno 
ordmato ai due Cosmos di oL 

lacciarsi Vun Valtro e di for-
mare un unico corpo. Tutte 
le immagini dell'appuntamen-
to spaziale sono state trasmes-
se a Terra da macchine tele-
visive che si trovano a bor-
do delle due capsule. Poi, al
le 17.11 sempre automatico-
mente le bracaa che teneva-
no stretti i due satelliti si so
no attentate ed 4 awenuto U 
distacco. Un commentatore 
della TV sovietica ha detto 
che la manovra di avvicina-
mento dei Cosmos i awenuta 
mentre i satelliti sorvolavono 
I'URSS. L'agganciamento 6 
stato invece ordinato sul Pa-
ciftco. 

I comunicati hanno injormato 
anche che nel corso del volo so
no stati collaudati < nuovi si
stemi e nuovi strumenti >. E' 
dunque evidente che I'impra 
sa dt oggi non e semptice-
mente la copia dell'appunta 
mento cosmico delTottobr* 
1967 quando appunto due Co
smos, U 186 e H 188 si incon-
trarono nello spazio e volaro-
no insieme per tre ore e me*-
so prima di tornare eepara* 
tamente sulla Terra. C'i H-
curamente neWimpresa di op-

gi qualcosa di nuovo. 
II presidente deWAccademia 

delle Scienze Keldish. parlan-
do due giorni or sono in oc
casione della giornata dei 
cosmonauti. si era intrattemi-
to lungamente sul significato 
dell'impresa dell'ottobre '67 
fornendo utili indicazioni per 
capire la portata e gli obiet
tivi deVepisodio di oggi. Per 
portare avanti la conquista 
del cosmo. aveva detto fra 
Valtro Keldish, occorre co-
struire nello spazio stazioni e 
basi motto ampie e quindi 
molto pesanti. Tl problema 
pud essere risotto col tmon-
taggio* deUa stazione attra
verso I'invio nello spazio di 
parti staccate attraverso navi 
cosmiche e satelliti. Tl mo* 
taggio vero e proprio pud es
sere poi fatto sia con mezzt 
outomatici sia col lavoro del-
I'uomo. c Vincontro dei due 
Cosmos li6 e 188 — ha prose-

| guUo Keldish — awenuto il 
30 ottobre dell'anno scorso. ha 
confermato che i possibUe 
andare avanti su questa via ». 
II president* deWAccademia 
deUe Scienze ha poi detto che 

mentre volavano su orbite ri-
cine i due satelliti. per poter
si incontrare, hanno dovuto 
mlsurare costantemente i pa-
rametri delle rispettive or
bite. Da terra coi sistemi 
elettronici si i potuto cost in
dividual U momento deWin-
contro e ordinare tutte te 
compiesse manovre necessarie 
per U congiungimento. Parti
colarmente delicata e stata 
I'ultima fase deWoperazione 
Keldish ha rivelato che quan
do i due sputnik si sono ve
nuti a trovare a poche cen
tinaia di metri Vuno dalTattro 
sono entrati in azione speciali 
propulsori di piccolo potenza 
che hanno permesso lo < scatto 
di velocita* necessarlo per 8 
contatto. t/appuntamento spa 
ziale di oggi prepara dunque 
evidentemente nuove \m-
prese e dimostra che VVnione 
Sovietica e ormai in grado di 
affrontare i complessi pro
blemi relativi alia collocaztn-
ne e al montaggio nello spa
zio di grandi piattaforme co
smiche. Vn commentatore 
scientiflco deUa TASS ha par-
lata non a caso stasera di 
enmova tappa nella conquista 

del cosmo*: siamo dunque 
vicmi al giorno in cut tl nolo 
verso la Luna o verso le stel-
le partira da una base ruo-
tante attorno alia terra? E' 
nolo, a questo proposito, che 
a differenza dagli americani, 
che pensano di raggiungere 
la Luna partendo da un sa
tellite della Luna stessa. i so
vietici lavorano da tempo per 
creare piattaforme mobili n-
cino atia Terra. Proprio nei 
giorni scorsi vari scienziati e 
cosmonauti sovietici negli or-
ticoli e nei discorsi per la 
t giornata del cosmo > hanno 
detto che la presenza del-
Vuomo 4 fondamentale per 
proseguire sulla via delle stel-
le dalle posizioni gia rag-
ghmte. Ci chi parla del re-
<to a Vtnsca da qualche tempo 
di un prossimo lancio di navi 
con uomini a bor do Ufa fn-
tanto — si fa notare — pro-
vrio in queste ore attorno nlla 
Luna sta volando un altro 
sputnik sovietico, il tLuna 14*. 

C4 qualche collegamento 
fra il lancio dt ieri e rimpresa 
d9 oggi? 

«. g. 

Moro ha II colore della plog-
gia lenta, autunnale. Produce 
noia e torpore. Per posare 
da clerlcale moderno, diver-
so dal tempo dei Borgia caro 
ai tlpi Petruccl, porta una 
ciocca dl capelli blanchl. Se 
sorgessero dubbi sulla sua na
ture ecco la sua voce da pre-
dlcatore che non sale sul pul-
pito ma parla dall'angolo piu 
in ombra del presbiterio sic-
che" la sua voce arriva palu
data, ogni parola foderata dl 
griglo, priva dl eco. Egli pub 
dire tutto senza dire niontn 
partendo sempre dal genet h-
le senza arrivare mal a*> par-
ticolare, curandosi di sfiora-
re tutti i problemi. 

La sua umanita e fatta dl 
clnismo. Un cinismo senza ru-
dezze e senza vanteria. Ha 
l'aria di comandare con ritro-
sia; il suo entusiasmo e la 
freddezza, la sua passlone il 
calcolo. Sta seduto al banco 
del Governo con la stessa 
noia come sta genuflesso in 
chiesa. E' molle e resistente 
come la gomma. 

Per non apparire col saio 
del penitente ha l'hobby di 
tenere sempre davanti a se 
un bicchierino di cognac da 
sorseggiare. Agli intimi — che 
sono pochissimi — lascia di
re che ha il cuore debole, in 
realta la sua grinta e nel cuo
re: duro a tutta prova. E' lo 
uomo che senza fare rumore 
e riuscito, partendo dalla pe-
riferia. a salire la scala cen
trale del partito democristia-
no e assidersi al vertice. Una 
scala dawero diabolica come i 
gironi dell'inferno dantesco, 
con difficolta ad ogni grndi-
no. Ebbene lui l'ha salita sen
za patire neppure uno scivo-
lone. Per una simile scalata 
non basta ne l'intelligenza. n& 
il coraggio, ne la grinta. 

Dal potere nel partito e pas-
sato al potere nel paese. 

II laccio teso ai socialist! 
e la sua piu importante azio
ne da cow boy pugliese. Chi 
ne aveva parlato per primo 
e stato gelato sulla parola da 
questo scalatore lento ma con 
gli scatti al tempo giusto. I 
suoi passl verso il potere so
no cadenzati e quieti come il 
suo stile riservato e schivo. 

Comanda per cinque annl 
con scopi ben precisi. Chi af-
ferma che Moro dorme, che 
non fa, che il suo governo e 

quello dell'immobillsmo non 
ha capito I'uomo. Egli conser-
va, riporta Indietro la socie-
ta, aiuta 1 capitalist!, crea 
moderns clientele nel Mezzo-
glorno e nel Nord. Tende ad-
dirittura a risolvere l'annosa 
questione meridionale riducen-
do il Nord alia stregua 
del Sud. 

Limitiamoci a raccontare gli 
ultimi sviluppi della sua ma
novra per conservare il po
tere. 

Moro sa che 11 suo compl-
to e di amministrare il go
verno per conto di chi ha in 
mano le lev© economiche del 
paese. Come un perfetto ar-
ramplcatore dal Sud e salito 
al Nord. Fiat, Montecatinl-
Edison, Pirelli sono centri dl 
potere col quail ha stretto 1 
suoi legaml. 

Le sue manovre non sono 
soltanto politiche ma anche 
economiche perche gioca con 
1TRI a svantaggio dello Stato. 

Contemporaneamente 1 a 
squadra dei Freatiani al suo 
servizio si pone i'obiettivo del
la conquista della stampa. II 
Corriere della Sera non dirk 
piu una parola contro Moro, 
La Stampa ne diventa la ves-
sillifera, // Messaggero si re-
gola sulla sue telefonate e co
sl tutti gli altri fogli «indl-
pendenti» minorL Due gioma-
11 gli resistono: La Nazione 
dl Firenze e // Resto del Car-
lino di Bologna. Moro trova 
Monti, un industriale che s'e 
ariicchlto rapidamente sul pe-
trollo e sulla politica. Affa-
re fatto: Monti compra La Na-
zione e 11 Resto del Carlmo. 
Le banche resistono a versa-
re gli 11 tnillardJ occorrenti? 
Ma non e'e 11RI per garan-
zia? L'affare e fatto e Moro 
ha personalmente il contralto 
di tutta la stampa «indipen
dente » itallana. 

Un Del giorno preoccupatl 
della sua potenza, Rumor, Pio-
coll e Forlam con l solfeggi 
d'accordo di Gava e Colombo 
e con l'astensione a favore 
di Fanfani decidono di fare 
un discorso al confratello Mo
ra. « Caro Mora » — 6 Rumor 
che parla con rtnconiondi-
one tneflabile sorriso — « ar> 
biamo pensato che cinque an
ni dl presidenza del consigho 
tl hanno stancato. L'azione dl 
governo logora». Poi con U 
tono col quale si fanno soil-
tamente gli scherzl da prete 
Rumor predsa: «11 partito 
avrebbe benevolmente dedso 
che tu, con la prosslma Ie-
glalatura, laaci la direzione 
del governo per fare il presi

dente alia Camera dei depu-
tati, e poi, alia scadenza, so-
stituirai Saragat alia Presiden
za della Repubblica ». 

Moro non batte ciglio. Si 
schiarlsce soltanto la voce con 
un leggero colpo di tosse, sor-
seggia una lagrima di cognac 
e risponde con la solita cal-
ma annoiata: «mi pare una 
buona proposta. Non ml re-
sta che ringraziare il partito 
e dichiararmi d'accordo. Una 

sola domanda: chi mi sosti
tuira al governo? ». 

I latori della proposta si 
sogguardano Tun 1'altro. Quel
la domanda li ha precipitati 
nell'orto dei Getsemani. Poi 
Rumor sorridendo a larghe 
falde: «questo lo decideremo 
dopo ». 

Moro esce dalla comune e 
gli altri pensano di avere spe-
dito il pacco. 

L'uomo di Bari silenzioso 
piu che mai comincia subito 
a tessere la sua tela contro 
le decisioni del suo partito. 

Dopo pochi giorni gli inte-
ressati vengono a sapere per 
via traversa che ne il Presi
dente della Repubblica ne 
Nenni accettano la sostituzio-
ne dell'onorevole Moro. E' 11 
perno del centro-sinistra, non 
si deve toccare, pena il caos. 

II lavorio di Moro all'interno 
del partito e ancora piu inte-
ressante. La DC va verso il 
congresso. Rumor tenta tutte 
le alleanze ma la sinistra non 
marcia ed ha un tono piu si-
curo del solito. La sinistra 
guarda piu a Moro che a Ru
mor. Man mano che 1 giorni 
passano esce dell'altro: Tavia-
nl che da qualche tempo face-
va il doroteo sconsacrato de
cide di costituire una sua cor-
rente. II dispetto fe per Ru
mor, il beneflcio per Moro. 

Piu s'awicina la data del 
congresso piu la regia di Mo
ro si fa pesante. Zaccagninl, 
capo moroteo firma la mo-
zione della sinistra emiliana 
II gioco e quasi fatto: Moro si 
presentera al congresso con 
la sua corrente rafforzata e 
tenendo le fila dl Taviani e 
della sinistra. 

Rumor e quasi isolato. Te-
me addirittura la scisslone 
fanfaniana ma Fanfani che e 
uno dei tre in pectore per 
succedere a Moro e costret
to suo malgrado a stare uni-
to. L'ultimo tocco magistrate 
di Moro nasce proprio da que
sta situazione. Chi e 1'altro 
nome che pub succedergli a 
dirigere il governo? Colombo, 
fino allora doroteo ad oltran-
za. Ebbene Moro riesce a fa
re prendere a Colombo, alia 
vigilia del congresso, una po-
sizione semimorotea. Conclu-
sione: chi vince il congresso 
dc non e il partito ma un uo
mo: Moro. E' chiaro che Ru
mor e soci non potranno 
piii ripetere la nota propo
sta. Moro fa regime e rima-
ne al govemo. E' forse la pri
ma volta che un apparato di 
partito si fa battere da un 
notabile. La cosa e grave. II 
partito si prepara a reaglre. 
ma non e facile. 

Viene 11 processo De Loren-

zo-L'Espresso, la questione del 
Sifar, Moro ha coperto tutto. 
general] e minlstri, liste di 
vescovi e liste di comunisti 
e le schede di due president! 
della Repubblica. Ha ordina
to il silenzio ma non pub fer-
mare U processo. II partito 
per sostenerlo vuole piegarlo. 
Moro e alle corde. Se i socia
list! non fossero legati dal 
socialdemocratici e avessero 
un po* piu dl coraggio 11 regi
me personate dl Moro con le 
sue omerta cadrcbbe. Moro si 
salva dopo aver mlnacciato 
per ricatto le dimlssionl e ap-

* pena Piccoli si lascia siuggi-
re che opposizione e maggio-
ranza possono essere unite 
per difendere le istituzioni 
ecco Mora most rare i denti, 
approfittare dell'occasione per 
ributtare In comer i'autorita 
del partito. 

Questo e Moro, la sua for-
za, la sua tenacia, la sua au-
tentica grinta con la venatu-
ra bianca tra 1 capelli. 

Batterlo non e cosa da po
co. Solo 1 lavoratori unlti poa-
aono farlo. 

Divide U|olo 


