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II compagno Berlinguer a «Tribuna elettorale» in TV 
Vogliamo liberare Vltalia dal ventennale 
monopolio politico delta DC - Lo Stato e 
rimasto it comitato d'affari della grande 
borghesia monopolistica - Una maggioran-
za di voti a sinistra creerebbe una situa-
zione interamente nuova - Siamo per tutte 
le liberta meno una: quella di sfruttare 
It ministro Colombo conferma t'egemonia 
delta DC sul centro-sinistra - Scambio di 
battute con Brodolini sul Patto Atlantico 

L'alternativa sta nella realta 
unitaria che avanza nef paese 

II primo obbiettivo e ridimensionare la Democrazia Cristiana 
Si e svolto ieri sera in TV 

1'ultimo dibattito di * Tnbuna 
elettorale »: . ai dibattiti, infat-
ti, seguiranno net prosstmi 
giorni e settimane otto comizi 
e dieci coriferen/e stdtnpa. 
Ilatmo preso parte alia tnbuna 
elettorale di ieri ^era il coin 
pagno Knrico llerlins'ue.-. della 
Dire/ione del PC!, il ministro 
Colombo per la DC. 1 on. Bro 
dolini per il PSU e Ion. Ho/zi 
per il I'LL II tenia era: « Ci 
sono alternative concrete al 
centro-sinistra per la prosMina 
Icrfislatura? ». 

Per Colomlx) e Brodolini. na-
turalmente, le alternative non 
ci sono. II ministro del Te«oro 
pero ha precisato — rispetto 
a Brodolini che come al solito 
ha dellnito il centra sinistra 
una « scelta storica » — che 
anche in questa forma/.ione ai 
governo i piu forti sono i dc 
che hnnno « ntenuto utile» la 
collaborazione con i socialisti e 
che. comunque. non considera-
no il centra sinistra « uno stato 
di necessity ». 

II compagno Berlinguer ha 
cominciato con una protesta 
nei riguardi della HAI-TV. un 
mezzo |>ubblico « che la DC sta 
utdizzando nel modo piu arbi-
trario per la propria propagan 
da elettorale ». Con questn pro 
testa — ha afTcrmato Berlin
guer — non esco dal tenia 
c perche il tema per noi d an-
che questo: come liberare 1' Ita
lia dal ventennale monopolio 
politico della DC. che ha tro-
vato prima la sua formula nel 
centrismo. nell'appoggio dei li
berali e dei socialdemocratici. 
che ha avuto anche in determi-
nati momcnti. I'appoggio dei 
fascisti e che oggi trova la 

sua estreina difesa, il suo e-
stremo puntello nel centro-
sinistra ». DOJKI venti an-
ni di monopolio della DC — 
ha detto Hcrhnguer — I'lta-
lia e un pae^e ancora stracoi 
IIW di ingius'i/.ie sociali: la 
loio ongine e nell'ordinamento 
.stesso del.a nostra societa. in 
un meccanismo che anche qtian 
do gh italiani riescono a h-
betarsi. ma sempre con la lot-
ta. (Hie forme piu avvilenti 
di mi>eria. mantiene in una 
eotuli/ione di sfruttamento, e 
dello srruttamento piu pesan 
te, le grandi masse di coloro 
che vivono soltan'o del prnprio 
lavoro. e fa accumulare invece 
ricchez/e e privilegj al veruce 
della societa. 

Cos'd inoltre questo Stato. 
della cui riforma si parla tan-
to e che secondo Nenni e di-
ventato uno Stato neutro? Pro-
prio la politica che ha trova'n 
la sua personiflca/ione nell'ono-
revole Colombo dimostra che 
lo S'ato e rimasto. anche con 
il centro-sinistra. il comitato d: 
affari della grande borghesia 
capitalistica. FinchG le basi 
stesse di questo ordinamcnto 
non sarannn trasformate. an 
che i piu alti progress pro-
dti'.tivi non pos*ono portare ad 
una vera giustizia sociale. Ec-
co perche noi comumsti voglia
mo che I'ltalia divenga un pae
se socialista governato dall.i 
classe lavoratrice. Se questa — 
ha concluso Berlinguer — e la 
causa per cui ci battiamo rite 
nianio sicuramente possibile 
«superare una formula come 
il centra sinistra, questa squal-
lida, miserevole. traballante 
cosn che fa acqua da tutte le 
parti ». Pensiamo anzi che una 

Incontro di storici a Mosca 

Positivo confronto 
di ricerche fra studiosi 

italiani e sovietici 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 16. 
Si 6 svoltn a Mosca la Terza 

conferenza italo sovietica de-
gli storici promossa dall'As-
sociazione Italia-Urss e ospi 
tata dall'Islituto di storia del-
1' Accademia sovietica delle 
scienze. Vi hamui partecipato 
per I'ltalia i professori Val-
socchi presidente della Societa 
degli slorici. Alatri segretario 
gcnerale dell'Associazione Ita
lia Urss. Rosario Villari. Lu 
cio Villari. Raginnicri. Vivanti. 
Candeloro. Berengo. Quazza. 
Molto nutrita anche la rap-
presentanza sovietica compren-
dente personality autorevoli 
come il prof. Porskhncr. Te 
mi della conferenza sono sta 
ti : I'assolutismo in Russia c 
in Europa. e i rapporti so
ciali e rivoluzionari fra Italia 
e Russia da! 18W al 1900. 

Si e adottato anche in que
sta ocensiono il critcrio di 
affrontare un tema generale 
alio scopo di far circolare c 
di confrontarc le rispcttive 
ricerche e deduzioni e succes-
rivamente il tema di specifico 
intcres5c dei due paesi (uno 
dei tcmi del precedente in
contro fu appunto quello dei 
rapporti italo russi nel perio 
do risergimentale). 

, Sul primo punto sono stale 
presentate relazioni rispettiva-
mente dal sovietico Cerepnin 
e dall'italinno Vivanti All'og 
gettivo interesse dellargomen 
to ha cornsposto una stimo 
lante plurality di valutaziom. 
soprattutto per il confrontarsi 
fra gli storici sovietici di dif 
ferenti e contrastanti valuU 
zioni generali sul carat tere 
dell'assolutismo. Per gli uni. 
I'assolutismo corrisponde al-
l 'emergere della borghesia da 
pnsizioni socialm^nte Mibaltrr 
no a posizioni cgemoni: per 
gli altri esso costituisce in 
voce les t rcma forma di e 
spressione d« l!e forze feudali. 
La diversita di valutazioni ge
nerali ha consentito di pro-
s pet tare lc relative motiva2io-
ni e documentazioni. sicche si 
sono potuti definire oerti fe 
nomeni della dialettica dello 
assolutismo come quello della 
rifeudalizzazione del '600 (a 
cui partecipano anche force 
borghesi) e quello della bor-
ghesizzazione della nobiltA. 
Sono state individuate delle 
costanti nei rcgimi assoluti sia 
in Europa che in Russia (qua 
li la centraliz7azione. la bu-
rocratizzazione. la fiscalizza-
l ione. la tarda influenza illu-
•linistica. ecc.). 

Ampio 6 stato il contributo 

degli storici italiani soprattut
to sotto questo profilo proprio 
perche I'ltalia presento. fra il 
XIV e il XIX secolo una va-
ricta di premesse e di solu-
zioni: dal regno meridionale 
in cui gli istituti emtio mutua-
ti dalla Spagna. alio specialis 
simo carattere dell' assoluti
smo pontificio. alia forte in
fluenza dei preccdenti comu-
nali e signorilt nclle forme 
di assolutismo settentrionale. 

Sul secondo argomento i re 
latori sono stati la Gregoreva 
e Ragionieri che si sono gio 
vati di un'ampia documenta-
zione sui enntatti c le reci-
pniche influenze fra i rivolu
zionari dei clue paesi e so 
prattutto fra le correnti ita-
liane democratica e socialista 
c le correnti russe facenti ca
po a Lkikunin e a Plekanov. 
Anclie questa parte del dibat
tito ha messo in mostra un 
grande rieore scientiRco da 
ambo le parti , sirche Ragio-
nieri ha potuto notare con 
soddisfazinne un.i ripresa di 
studi b.ikuniani in URSS au-
spic-ando il tot ale rccupero del 
passato in sede scientitica «t̂ n 
za preclusioni di origini extra 
culturali 

Sono stati particolarmente 
indagati i rapporti fra Pleka
nov e il naseente stKialismo 
riformi^ta in Italia. Ie influen
ze di Bakunin sull'anaroosin 
dacalismo italiano. i rapporti 
fra Garibaldi e Mazzini da un 
lato e Her7en dall 'altro. i ca-
ratteri distintivi del eapitali-
.smo dei due paesi come capi-
talismo subalterno nei rispetti 
della Francia e della Ger-
mania. 

II favore\T)k* andamento 
della conferenza che segna 
sotto ogni aspetto un progres-
so rispetto alle edizioni pre
ccdenti (soprattutto sotto lo 
aspetto della omogenita del 
linguaggio e della metodolo-
gia) e stato sottolineato dal 
discorso di chiusura del com 
paeno Alatri. Si e evitato il 
rischio della pura rassegna 
dei fatti. egli ha notato. e si 
e andati al cuore dei proble 
mi. ad un confronto reale di 
contributi. 

Subito dopo la conferenza. 
1'Associazione Italia - Urss ha 
concordato con la parte sovie
tica di organizzane la prossi-
ma edizione a Roma nel 1969. 
Avrii anch'essa due temi: i 
rapporti italo russi dal 1900 

! al 19H c la c'.tta medioevale 
nei secoli quattordicesimo e 
sedicesimo. 

alternativa sia gia nei fatti 
sia gia nella roalta delle co>e. 

Secondo Brodolini il centra 
sinistra 6 stata un'espenenza 
piena di lirniti. ma < potrn ps 
seie pnten/iato. rafTniva'o mi 
gliorato e po'ra anclie esten 
dersi, spero. nella misura in 
cui si renderanno disponibi!i 
altre forze politiche1 nella vi'a 
tie! paese ». 

II liberate Bozzi ha concluso 
il primo « giro * formulandn una 
sene di critiche alio Stato. le 
cui portc sarebbero t aperte » 
ai comunisti e tentando anche 
una ignobile spivula/ione sul 
nmnc del compauno Moranino. 
alia quale ha pnintnmente e 
sdegnosamente replicato il com 
pagno Berlinguer. II vice segre
tario del PSU. dal canto suo. 
ha respinto le critiche libeiali 
elencando alcuni • meriti » del 
centro sinistra, tra i quali l'ap-
prova/ionc della legge eletto
rale regionale: esiste per que
sto uno scivolamento verso i 
comunisti? A noi interessn — 
ha detto Brodolini — che i co
munisti « scivolino verso di 
noi ». che si « ravvedano» e 
che •» acquisiseano quei valori 
di dem(K'ra/i'i c di liberta » 
che li rendano « pot«'n/ialm>>n 
te utili/zahili per una politica 
di progresso ». 

II compagno Berlinguer [>er 
quanto riguarda la « non dispo-
nibilita » del PCI per una « po
litica di progresso >. ha ricor-
dato che gli unici seri atten-
tati alle istitu/ionl sono venuti 
solo dalla DC: con la legge 
truffa nel '53. con l'avventura 
reazionaria di Tambroni nel 
'60. con le torbide vicende del 
luglio 'G4. Sono stati proprio i 
comunisti. uniti ad altre forze 
democratiehe. a sbarrare la stra-
da a queste avventure Per quan
to riguarda i socialisti. secondo 
i quali i comunisti non avreb-
bero risolto i problemi de!!a li
berta e della democrazia. il com
pagno Berlinguer ha ricordato 
le esperienze della Francia e del
la Finlandia. Anche in Italia e'e 
una realta unitaria che avanza. 
superando le divisiom create dal 
centro sinistra. E' una realta u-
nitaria che viene dalla classe 
operaia. dalla ventata impetuosa 
che viene dal mondo della scua 
la. dalle nuore generazioni. Ma 
anche nello schieramento politico 
ci sono dei fatti nuovi dei quali 
vl e un rifle.sso nello schiera
mento elettorale con cui i co
munisti si presentano agli elet-
tori. 

II ministro Colombo ha tentato 
di dimostrare 1'impossihilita del
la formazione di una nuova mag-
gioranza. Secondo i comunisti 
« e ora di camhiare ». Ma earn 
hiare cosa? « Per attuare — ha 
detto Colombo riferendosi alia 
esperien/a cecoslovacca — uno 
di quei regimi o societa che. !a 
dove si sono realizzati. si tende 
ogci a cambiare? ». 

BERLINGUER - Sempre po-
rd neH'ambito del socialismo. 
on. Colombo. 

L'ltalia. ha concluso Colombo. 
sta gia camhiando abbastanza 
«con noi». Lo stesso ministro 

del Tesoro. prendendo la paro-
la per il terzo « giro >. ha lun-
gamente polemiz/ato con il libe
rate Bozzi affermando in pri
mo luogo che nella pro->sirna 
legisl.itura la DC. in'lla possi-
bilitii di unalleanza sia con il 
PSU die con il PI.I sceelie-
rebbe il PSU. che e * piu af-
fine ». (Salvo poi servirsi anche 
dei voti liberali com'd aecaduto 
ad e>empio a Ravenna e in altre 
citta e in Val d'Aa->ta>. In se
condo luogo. Colomlx) ha esclu-
so che la DC ixissa avere alcun 
c appuntamento « coi comunisti. 

BEKLIN(;UKR - Lei non vi 
partecipa. -\ltn cat'olici si. 

COLOMBO - lo parlo della 
DC nel suo comp!es-.o. 

II coni|>agno Berlinguer, pren 
dendo la parola, ha voluto pre-
cisare come i comunisti [>ensa-
no di portare avanti la prospet-

tiva di una nuova maggioranza. 
Xoi puntiamo prima di tutto 
sulla lotta dei lavoratori, sullo 
sviluppo delle spinte unitarie. 
oggi molto ampie. 

COLOMBO - N'on vedo queste 
spinte. Vedo solo I'isolamento 
del PCI. 

BERLINGUER - lo vedo in-
vece che il PCI 6 presente in 
tutte le lotte operaie e conta-
dine, nel iiioviiiu-nto studente-
sco. dove ci sono anche i catto-
Iici e i .s<K-iaIisti... 

COLOMBO - Le maggiori dif. 
ficolta le avete trovate proprio 
nel movimento studentesco. 

BERLINGUER - Ma che dif. 
ficolta! Noi facciamo |xute di 
questo movimento con le nostre 
organizzazioni. Noi chiediamo 
prima di tutto, ha proseguito 
Berlinguer. una riduzione con-
sistente della DC. cio che con
senting: 1) minori probabilita 
che si veriflchino episodi come 
quelli del S1FAR. di Agrigento. 
deirONMI di Roma, ecc.; 2) 
che il Parlamento potra votare 
flnalmente qualche legge buona 
per gli operai. per i contadini. 
per gli impiegati. la scuola e 
l'universita: 3) che sara possi
bile una dialettica politica par-
lamentare piu libera e piu aper 
ta. II 51 'o dei voti a sinistra 
— ha detto Berlinguer citando 
Riccardo Lombardi — non si 
gmficherebbe automaticamente 
la nascita di una maggioranza 
di sinistra capace di governare. 
ma inaugurerebbe una situazia 
ne interamente nuova e posl-
tiva. liliererebbe te forze demo
cratiehe compresse nella DC. 
consentirebbe al Partito socia-
lista autentica hl>erta di scelta. 
Lavanziita del PCI. die e il 
partito dell'umta. potra fare an-
dare avanti le cose proprio nel 
senso di una piu ampia unita 
di tutte le forze di sinistra. 

Brodolini nella sua replica ha 
tentato di contestare i riferi-
menti del compagno Berlinguer 
alle esperienze della Francia e 
della Finlandia. In Francia c'6 
una sinistra anti-gollista che 
sarebbe unita su un cartello 
dei t no ». 

BERLINGUER - No. c d gia 
anche un programme per un fu-
turo uoverno di sinistra, 

Quindi Brodolini iniziando 

1'ultimo «giro > ha replicato 
allonorevole Bozzi afferman
do che le Regioni f non so
no un servizio reso ai comu
nisti ». ma lattuazione della C(y 
stituzione. Infine ha rilevato lo 
€ sfor/o poderoso » dei socialist! 
per incanalare su nuovi binari 
la vita italiana: ed e per questo 
che si sarebbero uniti il PSI e 
il PSDI. 

Per quanto riguarda 1 libe
rali. Ton. Bozzi ha cosi sintetiz-
zato la prospettiva che offrono: 

BOZZI — In Italia non voglia
mo ne un uomo clericalizzato 
nd un uomo proletariz/ato... 

BRODOLINI - Da questo pun-
to di vista siamo tutti liberali. 

Colombo, dal canto suo. ha vo
luto sottolineare che 1'obbiettivo 
dei comunisti e di indebolire la 
DC: tale obbiettivo. percio — ha 
sostenuto il ministro — e con
tra gli interessi del paese e 
della democrazia. Infatti nella 
prosslma legislatura verranno 
attuate tutte le cose che sono 
rimaste disattese e I'ltalia ri-
marra fedele alia alleanza 
atlantica. 

BRODOLINI — La situazione 
interna/ionale d una situazione 
in movimento che va seguita. 
Crediamo i>er6 che anche sulla 
politica estera troveremo un ac-
cordo. anche se riteniamo che 
un problema del Patto atlantico 
esista. 

BOZZI — Questo vuol dire che 
I socialisti non sono d'aceordo 
sul Patto atlantico. 

COLOMBO - Non credo che 
Brodolini voglia dire cio. 

11 compagno Berlinguer ha 
concluso sottolineando ancora la 
necessita e la possibility di su-
perare il centro-sinistra. A pro-
posito delle polemiche su quanto 
avviene ner paesi socialisti. 
Berlinguer ha detto: parliamo 
pure di autonomia. ma parlia
mo pure della vostra. Vorrei 
che mi fosse citato un solo epi-
sodio attraverso il quale la 
DC abbia dato prova di un mi-
nimo di autonomia nei confronti 
degli USA e perfino nei con
fronti della guerra di sterminio 
degli americani nel Vietnam. 

COLOMBO - Abbiamo delle 
alleanze e le rispettiamo. 

Per quanto riguarda cid etie 
avviene nei paesi socialisti — 
ha detto Berlinguer — non sia
mo affatto d'aceordo su tutto: 
ci sono delle cose che ci piac-
ciono. lo diciamo: ci sono delle 
cose che non ci piacciono. dicia
mo anche quelle. 

COLOMBO - Non vi abbiamo 
mai sentito dire delle cose che 
non vi piacciono. 

BERLINGUER - Lo diciamo 
continuamente: certe restrizioni 
della vita democratica che esi-
stono nei paesi socialisti le ab
biamo criticate apertamente. 

1 comunisti — ha concluso 
Berlinguer — vogliono una so
cieta socialhta che corrisponda 
alle condizioni del nostra paese. 
che rispetti tutte le liberta san-
cite dalla Costituzione. che sia 
for.data sulla pluralita dei par-
titi. che nspettJ tutte le liberta 
meno una: quella di sfruttare 
il lavoro di altri esseri umani. 

Adottato dalla Conferenza di Roma 

Mediterraneo: il documento 
unitario anti-imperialista 
Esaminata dai partecipanti la situazione politica della regione, il suo contesto inter-
nazionalc e le immediate e future forme di lotta e di collaborazione commie 

Ecco il testo della risolu* 
zlone prlncipale adottata I'll 
aprile dalla Conferenza delle 
forze progressiste e antl-im-
perialiste del Mediterraneo, al 
termine dei suoi lavori-

Una conferenza di forze pro
gressiste e antimperialiste del 
paesi del Mediterraneo si e 
tenuta a Roma dal 9 all ' l l 
aprile 1968, con la partecipa-
zione dei seguenti partiti e 
movimenti: Fronte di Libera-
zione nazionale (Algeria). Par 
tito Progressista del popolo 
lavoratore di Cipro, Partito 
comunista francese e Partito 
socialista unificato (Francia), 
Unione democratica della si
nistra - EDA (Grecia), Parti
to comunista greco, Partito 
comunista italiano e Partito 
socialista italiano di unita pro 
letaria, Alleanza socialista del 
popolo lavoratore (Jugoslavia), 
Partito comunista marocchi-
no. Unione nazionale delle for
ze popolari (Marocco), Fron 
te patrtottico di liberaziono 
nazionale (Portogallo). Unione 
socialista araba (RAU), Parti 
to Baas arabo socialista (Si-

ria), Partito comunista spagno 
lo e Organizzazioni Frente (Spa
gna), Partito operaio turco, 
e come osservatori il Consi-
glio Mondiale della Pace e la 
Segreteria permanente di So 
lidarieta dei popoli afro - a-
siatici. 

I partecipanti hanno esami-
nato la situazione politica del
la regione mediterranea, il suo 
contesto internazionale, e le 
immediate e future forme di 
lotta e di collaborazione co-
mune. 

I success! della lotta erol-
ca del popolo vietnamita han
no messo in luce la debo-
lezza dell 'apparato milltare a-
mericano e le contraddizioni 
della politica di forza. Ess! 
provano che i popoli posso 
no sconfiggere la potenza a-
mericana, con I'appoggio e 1B 
solidarieta dei paesi socialisti 
e di tutte le forze progressi
ste e antimperialiste del mon
do. AJl'interno degli Stati Uni 
ti, la lotta della popolazione 
nera e delle forze progressi
ste contribuisce a scuotere le 
s t rut ture stesse del sistema 
politico americano. La crisi 
del dollaro Investe uno dei 
settori piu importanti della 
economla imperialista e ren-
de piu evidenti le contraddi
zioni interimperialistiche nel 
mondo. 

Tuttavia 1'imperialismo ame
ricano non abbandona affatto 
i suoi obiettivi di domina-
zione; esso per6 si misura 
con una grave crisi dei suoi 
metodi e della sua politica. 

Nuove condizioni di lotta. 
quindi, e nuove prospettive d! 
unione e di lotta sono aper
te alle diverse forze che si 
battono per 1'indipendenza, per 
il progresso sociale, per la d e 
mocrazla, per il socialismo. 
per la pace. 

II Mediterraneo e oggl, con 
il sud-est asiatico, uno dei 
cardini della politica aggressi 
va degli Stati Uniti e della 
sua strategia globale di domi-
nazione. 

Nel Medio Oriente la ten-
sione provocata dalla aggres-
sione israeliana e dalla occu-
pazione di territori arabi, mi-
ra a rovesciare i regimi pro-
gressisti arabi, e mediante ci6 
tende a instaurare un ordine 
politico che garantisca gli in
t e r e s s i poli t ici ed e c o n o m i c i 
degli imperialisti. 

In questo senso la poiitl 
ca espansionista del governo 
sionista di Israele serve gli 
obiettivi imperialisti e si In-
quadra nel dispositivo ameri
cano mi rante a garantire le 
condizioni del suo dominio 
nel Mediterraneo. Questa po
litica b stata resa possibile 
dalla esistenza della NATO e 
dalla presenza militare amen-

cana nel Mediterraneo. 
II colpo di Stato che ha 

instaurato in Grecia, con 1» 
partecipazione dei servizi so-
greti americani, una dit tatum 
fascista e militare, le minau-
ce alia indipendenza e alia 
lntegrita territoriale di Cipro, 
I'appoggio militare. economi-
co e politico sempre crescen-
te ai regimi fascisti della Spa
gna e del Portogallo sonu 
una espressione eloquente del
la grave minaccia costitiuta 
dalla dominazione imperialista 
per la liberta politica dei po
poli del bacino mediterraneo. 

Alia vigilia dell'anniversarlo 
del colpo di Stato del 21 apri
le del '67, la Conferenza e-
sprime la sua solidarieta al
ia resistenza unificata del po
polo greco e si impegna nd 
apportare alia sua lotta ogni 
aiuto politico e materiale. La 
Conferenza riafferma altresl 
la necessita di continuare e 
intensificare la collaborazione 
di tutte le forze democratiehe 
e progressiste col movimento 
antifascista della Spagna e del 
Portogallo. 

La crescente penetrazione 
del capitate americano in Eu
ropa occidentale, lo sviluppo 
del neocolonialismo nel Medi
terraneo tendono egualmente 
a dominare i popoli, a soffo-
care le loro aspirazioni al pro
gresso sociale, e a rafforzare 
lo sfruttamento economico e 
sociale. 

Le forze progressiste e an
timperialiste, che partecipano 
alia Conferenza di Roma, rl-
tengono che il loro compito 
fondamentale sia la lotta con-
tro questa presenza imperiali
sta e contro le minacce mili-

tarl, politiche ed economiche 
che ne discendono. 

Nel Mediterraneo esistono 
numerose forze progressiste e 
antimperialiste che. in diffe
rent! situazioni. dirigono la 
lotta di larghe masse popo
lari che intendono decid°re 
liberamente del proprio desti-
no e delle condizioni del pro
prio progresso sociale. E ' in-
dlspensabile che. nella piu 
oompleta autonomia, queste 
forze si riuniscano, rendano 
sempre piu solidi i legami di 
comprenslone reciproca e di 
collaborazione, e che esse fac-
ciano convergere la loro lotta 
contro il comune nemico, 1'im
perialismo americano, e con
tro le forze che in ogni Pae
se vi collaborano 

Le forze progressiste e nn-
tmipenal 'ste dp] Mediterraneo, 
che si rlunlscno per la pri
ma volta in questa Conferen
za, riconoscono plenamente 
questa esigenza ed esprimnno 
la loro volonth di collabora-
re nella lotta comune. 

La Conferenza condanna la 
api-ressionp isnipllann del 5 
glugno '67 contro i paesi ara
bi, conseguenza di una inin-
terrotta politica di espansione 
a danno dei popoli arabi a 
dl attacco dei regimi progres-
sisti del Medio Oriente; ae-
gresslone e politica che han
no trovato lncoraeciamento a 
appogiMo neirimperialismo a-
mericano. 

Essa denuncia con forza 11 
ripetersi degli interventi ar-
mati di Israele, la sua volon
th esplicltamente affermata di 
annetters! terre arabe, la sua 
repressione nei territori oc-
cupati e, In particolare, le rap-
presaglie collettive. La Con-

Secondo corrispondenti della stampa inglese 

La Fonteyn implicate! in 
un comidbfto politic©? 

Margot Fonteyn col marito Roberto Arias 

Registrata a Sesto S. Giovanni la « Tribuna elettorale » del PCI 

che verrd trasmessa domani sera alle ore 22 sul primo canale 

UNECCEZIONALE TEA TRO DI P0SA»: 
CENTINAIA DI OPERAIATT0RIIN TV 
Un discorso del compagno G. C. Pajetta articolato in un vivace dialogo con il cattolico Albani, il socialista autonomo Anderli-
ni e lo studente Chiesa - Applausi brevi per non rubare minuti alia trasmissione - II comizio dopo la fine della ripresa televisiva 

Dalla nostra redazione 

Enzo Roggi 

MILANO. 16. 
L'n teatro televtsivo rfi pona 

fuori del comw.c i,i:etia -C-.J 
a Sexto San Gioranni. l*a < re 
pubblica rossa» della Lombar-
dia e stata scelta dal noslro 
partito come sede della «Tri
buna elettorale * di aiovedi 
proximo, dopodomani. che a un 
comizio del PCI riferva mez-
z'ora Co>i. al cinema * Eie 
na » di Sesto. centinaia e cen 
tinaia di laroratnn hartno Jat 
to da atton durante il comizio 
del compaano Giancarlo Pajel 
ta. cvi hanno molto aVirarr.en-
te partecipato il comfagno An-
dcrlini del Movimento .<ockiIi-
sti autonomi; Alhani. Candida 
to cattolico indipendente nclle 
liste senatoriali PCI PSWP; il 
compagno Chiesa. giovane stu
dente della FGCI. vno dei mil 
le protaoopistt delle recenti 
giornate di occvpazione delle 
unirersitd. 

Fra cavi. riflettori. telecame-
re. aaitar.«i di reqisti. tecnici 
del suono. operatori, ti comizio 
tradiiionale cambiara caratte
re. Pajetta ha dovuto spiega-
re bret'emenfe all'inizio di che 
5i trattaixi. « Qucsti tecnici, che 
non sono i padroni della TV 
ma lavoratori com* coi — ha 

delta — ci imp<>ni<nQ alcuie 
tt'ifoie. Per me:;'ora parlcrc 
mo not qui al tavolo e voi in 
sala. a mtlioni di italiani. Do 
crete un po' traUenervi nealt 
applau-i perchi se applaudite 
troppo poria'e ria mmutt pre 
;iosi al tempo che Ci ha^.no 
coicesso ComunQue not e che 
dnrt'te stare zitti e immobili ». 

E di questo non e'era vera 
menie risclnu Se*lo e quello 
che i: * I'na cittd — ha spie-
aato il sindaco. compaann Car 
ret. \ntroducer.lo la trasmisyio-
ne — sempre rctta da comu 
mstt m alleanza con forze di 
sinistra, un comune hhero e r.e 
mocratico >. Saturate che Vap-
plauso sca1tas*e ogni minuto. 

Fir.che ancora le telecamere 
non arevano cominciato a ron-
zare. Pajetta ha potuto rxcor-
dare: « E' la prima campagna 
elettorale che facciamo senza 
il compaano ToahalU. Son 
e'erano state campagne elclta 
rail quando Toghatti venne qui 
nel 1945. a pochi metri da que
sto teatro. a parlare ai larora-
tori di Sesto. Posslamo dire 
che di strada ne abbiamo fat-
ta molta, da allora, tutti insie-

me. e piu ancora dobbiamo far-
'ie. L'occasione e il voto del 
19 matigw». E' stato un ap-
plau*o commosso e lungo. Poi 
la trasmissione. Vivactssima. 
$pe::ata e non — come inevita 
bilmente risulterebbe un unico 
comizio di trenta mmutt in te-
lev'.sione — monotona. Scoppi 
di applausi (malgrado gli in-
rifi a non protunoarli troppo 
rivolti dai tecnici dietro le te
lecamere) hanno conlinuato a 
fioccare. 

Quando Albani ha ricordato di 
lui. giovane cattolico. cui i la
voratori di Sesto. cattolici come 
Itn. che tornavann su in Brian 
za raccontavano nel lontano 
marzo del '43 i primi grandi 
scioperi: * Scioperi unitari. lot
te unitarie. Come oggi ». Quan
do Chiesa ha parlato degli stu-
denti in loffa. della polizia che 
ha aruto un solo volto per stu-
denti e operai in queste setti-
mane: * Chiamata da Tariani o 
da Gui per gli studenti: chia
mata dai padroni direttamente 
per gli operai della FIAT». 
Quando Pajettt ha rirordato il 
compagno Padrut. il giovane di-
rigenle della FGCI ancora in 
prioione in Sicilia per arere gri-
dato « Viva il Vietnam *: « Lui 
forse non potra votare. Votate 

coi giovani per lui e come lui 
avrebbe votato •». Quando Ander-
lim ha esordito: « lo alia TV 
non ho mai potuto parlare del 
SIFAR finora. e come me non 
hanno potuto parlare socialisti 
e democristiani di sinistra che 
pure arevano molte co<e da 
dire ». 

Ogni argomento di quelli che 
scottano alia DC e premono ai 
lavoratori e stato tocccto. ind:-
cato c Che ne pensa Xcnni del 
lo Statuto dei lavoratori? Atpet-
tiamo che ci rispondc »: qui non 
e'e stata regola televisiva che 
tenesse: Tapplauso e stato eter-
no. Si i parlato dei lavoratori 
cattolici. dei giovani. di Praga. 
del Vietnam. Un dialogo auten-
tico e Albant ne ha dato atto al 
PCI: * Una trasmissione dedi-
cata tutta al PCI neUa quale il 
PCI ci consente di portare la 
nostra libera voce di mdipen-
denti ». 

Poi il ciak di chiusura. Car-
rd parla piu sciolto: * Ora sia
mo fra not. La 71" na chiuso il 
colleoamento». Scoppiano ap
plausi frenetici. Ora si applau-
de senza piu regole televdsive. 
Parla ancora Albani e racconta 
la sua esperienza di cattolico 
che sceglic con consapevolezza 
una nuova strada di indipenden

za. di unita di simstra. contrn 
la DC: « Jnr«T<* di Libertas sul 
lo *cudo crocMto andrebbr scrit-
ti la parola "crranaiarsi" E' 1/ 
rero motto dorntfo » t'arla an 
cora Pajetta e fw.ri. daranti al 
teatro. e'e gta folia Al tarolo 
della presidenza snrio seduti an 
cora lee preside del » Pa '̂rii > 
MaffaJia (che ha ar-.ito ur. fnrte 
applauso quando Chwa lo ha 
citato durante la riprca televi-
siro). il compaano H-iihrn <-e-
gretario delta Federizif-rie mi-
lancse. il compaano depvtato 
Rotsinonch. »J cnmpnrrr.n Terzi 
candidato alia Camera propria 
qui a Sesto. Rossi, opinio del
ta Marelli. candidato alia Ca
mera. 

Sesto ha regisUato — credia
mo — per tutta Italia una te-
sttmonianza di pre'enza e di 
unitaria combaffirifd operaia. 
di coscienza di classe. di coma-
perole milizia comunista. E a 
poco e valso che a fine ripresa 
la TV impedisse che renisse 
surmata V*. Internazionale»; il 
senso del canto rivtiuzionario 
era gia tutto in quello che s\ 
era detto. nei volti. neali ap
plausi degli operai « rossi > di 
Sesto. 

u. b. 

LONDRA. 10 
La bal/erina inglese Mar-

got Fonteyn sarebbe stata 
coinvotla in un complotta per 
raphe il capo della guardia 
nazionale panamen.-.e e trat-
tenerlo in ostaggto qualora 
suo marito. il dnttor Roberto 
Arias, fo^se stato arreslato. 

Secondo i re^ncnnti apparsi 
sulia stampa inglese. la fa-
mosa ballerina avrebbe stu-
diato il piano wsieme a un 
detective nel *uo antenna al 

aCovent garden opera house*. 
II d'ttl Aria*, vice presidente 
dell'assemblea nazionale del 
Panama e accanitu opposito-
re dell'alluale regime, rima-
se paralizzato nel 19r>l in se 
guito a un altentato contro 
la sua vita ad opera di un 
anarchico armato di pistola. 
Egli ha fatto ora rilorno a 
Panama, per prendere parte 
alio (ampti'/nr, p^t la elezin-
nc del n'i'iri. r)rr^rlt>nip che 
si svolgera il 23 maggio. 

Temendo per I nunlnmita 
del man'o. M<IT(,'>I Fonteiin 
at rehbe acron^cnli"; a inrio 
re a Panama qualtrn merce-
nan tnq'est che sonr* sfafi 
ora ITHIII iduali e arrestati. 
con il compito di rap re 1/ ge 
nerale Bolivar Vnllnrino. ca 
po della rWi?»a par.amense 

L'nrrocalo Ihinn' lo.c>l>s. 
legale dei qua'lrr, mercenan. 
e stato mes^o al cor rente del 
la sorte dei not chentt e con
ta di recarsi per^onnlmcnte 
nel Panama, se C-JM non sa 
ranno ri!a<ciati subito. Que 
<;fa rersionr dei falfi e stata 
perd smentita dalla madre 
della ballerina, la siqnorn Hil
da Hookham 

«Si & trnttato soltanto di 
uno scherzo, durante una ce 
na — ha dichiarnto la fignora 
Hookham — i una storia stu-
pida e senza alcun fonda 
menlo». Anche un funziona 
no delVamhatciata panamen 
se a Londra ha enmmentato: 
«L'infern storia d pazzesca 
e non posso crederci». 

ferenza esigo il ritiro imme-
diato, senza condizioni, della 
forze annate israeliane sulla 
posizioni occupate prima del 
5 giugno, contormemente al 
nrinciplo che l'annessione dl 
territori con la guerra e mam-
missiblle; essa esprime la sua 
souuarieta verso la legittima 
Resistenza del popolo palesti-
nese, e chiede che la trage-
dia in cui questo 6 stato pre-
cipltato, sia risolta sulla bas# 
del suoi diritti nnzionrui • 
del suo diritto all'autodeter-
mlnazlone. 

La Contercnza si dichiant 
per la soppresslone delle basi 
amencane e britanniche nel 
Mediterraneo, tanto nel qua-
dro della NATO che di a i m 
accord! e trattatl d ie legano 
paesi mediterranei agli Stati 
Uniti; per il ritiro della VI 
flotta e per il non rmnovo 
aen accoruo americano nan-
chista nel settembre littW «. 
alia scadenza del l!)tii», del 
Patto Atlantico. strumento an-
senziule della aggie.isivua uma-
ricana nel Mediterranei). 

La Conferenza appi ggia la 
lotta del popolo di Cipro per 
liberarsi dl ogni legume im
perialista e per pervenire all* 
sua completu inaipenite.i/;i, al
ia sua lntegrita territoriale. al-
la sua sovranita e al ritiro 
eti tutte le truppe strainers 
e la deinilitarizzazione dell* 
isola. 

La Conferenza ritiene che, 
In relazione alia strategia po
litica e militare dell'imperia-
lismo americano e della su» 
azlone in Europa, nel bacino 
mediterraneo e altrove. e ne-
cessario rafforzare — coins 
compito politico di prima im-
portanza su scala internazio
nale — la lotta contro il fa-
scismo. 

La Conferenza sottolinea il 
carattere comune e eonvernen-
te della lotta dei paesi arabi 
per divenire padroni di tutte 
le proprie ricchezze nazionall, 
in particolare petrolifere. • 
della lotta per profonde rifor-
me sociali nei paesi europei. 
Questa concordanza costitui
sce, di fronte alle conseguen-
ze economiche e sociali dells 
politica imperialista. un fatto-
re prezioso di unita e d: coo-
perazione degli operai. dei con
tadini, degli intel'i-ttuali pro
gressist! del bacino mediter
raneo. 

Mentre un fossato semprs 
piu largo separa i paesi in
dustrial! deU'Oceideiite capita
lists dai paesi sottosvilnnoati 
i partecipanti alia Conferen
za si pronunciano per lo sta-
bllirsi tra i popoli mediterra
nei di nuovi rapporti econo
mic!, fondatl su una politics 
dl sana cooperaz.ione e di aiu
to etfettivo. di prezzi rennino-
rativi e stabili dei prodottl 
di base dei paesi sottosvilup-
pati, nella reciprocity dp'jll 
interessi. la parita del con-
traenti e la non in™eren?a ne-
e;li affari interni dei paesi in-
tcressati. 

La Conferenza dei partiti 
progressisti e antimperialisti 
del Mediterraneo. vuole che 
ouesto mare divenga un mare 
di pace, dove ogni popolo pos-
sa edificare liberamente il suo 
avvenire. 

E ' attraverso la lotta con
tro 1'imperialismo, e in parti
colare contro la presenza del-
l ' lmperiahsmo americano. * 
battendo i suoi obiettivi. e 
attraverso il ritiro del suo di
spositivo politico e mihtara 
nel Mediterraneo, che puo es-
sere raggiunto questo grande 
ohiettivo che ranpr^sen'a la 
speran7n e la volonta dei po
poli. Questa b la condizions 
pregiudiziale perche possa en-
sere aperto un nuovo capito-
lo nella storia del Mediterra
neo. pel quale la pace e l'in-
tliDendep7a surannn caranMto 
al popoli d'una regione dive-
nuta. allora. zona di pace • 
di cooDerajr.one. denuclearizza-
t.i e disimpesnata. senza h)nr-
chi militari ne basi, nella sl-
curezza e l'amicizia. 

Con questa volonta d! lot ts 
1 partiti parterIp.inti alia Con
ferenza Intendono contribuirs 
alia causa piii nenerale, e chs 
e loro comune, della lotta dl 
li>w>rn^ione dei nonoh dell'Asia, 
dell'Africa e dell'America Latl-
na, per una pace fondata sul 
diritto alia indipendenza dl 
tutti i popoli. 

I partecipanti alia Conferen-
71 si imnesnano a svi lunmre 
su queste basi un'azione ampts 
e mulTifnrme di mformazione. 
di chiarificazione e di ulterior* 
anal:«:i davanti a s*rati s emi r e 
piii larghi di opinione pubbli
ca. e di mobil:ta7inne delle 
masse, al fine d'isolare semprs 
di piu e battere 1'imperiall-
smn americano e i suoi alleatl. 

I Txirtecioanti sono lieU per 
lo snirito di amicizia e di rt-
sneffo reciproco nel quale 1ft 
Conferenza ha Invo^ 'n . 1^ 
Conferenza si dimostra tins 
tanoa importante in un pro-
cesso nel corso del quale IS 
distanzp e le ineomiren^oni . 
che discendono dalla storia 
stps<^i del Med ;ferraneo deb-
bono essere colmare. Questo 
pnves so dovrh p«sere p^'eso 
ad altre forze che condivldo-
no lo so.rito e gli obiettivi dl 
questo incontro. 

I partiti partecipanti teneri-
<•!<-> '•f>r>*r> ii"i ris'i'ta^i positivi 
di auesta Conferenza. ansp'ca-
no che la collaborazione Inl-
z ;ata e i ranoorti intrecciatisl 
in questa occasione continul-
no al di !h di questa lappa 
nelle forme diverse corrispon
denti alle necessita e alle va-
ne ta di situazioni, nel pieno 
risnetto della autonomia dl 
ogni partito. 

Spetta alle forze proeressi-
ste e antimperialiste far fron
te ai nericoli present! n«»1 Me
diterraneo. con la plena respon-
sabilita e enscienza di r a in ' p -
sentare gli Interessi de! popoli 
r r ^ t e r r a n e i . 

Esse possono dare scaeeo 
ai pianl dell'lmperiallsmo ame-
Hr-mo o rrr"\re cost condizioni 
di pace, di Indipendemai • A 
progresso socials. 
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