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Scheda bianca 
bandiera bianca 
Dal «Corriere delta i«ra • all ' « Avantil », dall'f Italia » al c Popolo», i glornall 

che sostengono la formula governativa slanno lanclando un grido d'allarme: II perlcolo 
dell* schede blanche. 

La confesslone dl queslo tlmore e, nello slesso momenlo, la confesslone dl una delle 
plu gravl colpe del cenlro-slnlstra: II perlcolo dl una rinascita del qualunqulsmo. 

Ora 1 partiti del centro-
sinistra piangono sui figli 
che hanno prodotto: ave-
re avvilito il Parlamento; 
avere rifiutato le inchie-
ste parlamentari quando 
queste non solo erano RIU-
ste, ma addirittura neces-
sarie; avere sistematica-
mente ignorato 1'opinione 
pubblica; avere sostituito 

la forza al diritto, ha avu-
to — tra gli altri — anche 
il risultato di fare trovare 
credito — prosso una cer-
ta parte dell'elettorato — 
alia polemica che dal MSI 
a Merzagora, dai liberali 
ai clerical! piu ottusi, 6 
stata condotta contro la 
democrazia. 

Ogjji la prospcttiva di dnveme papare 
le ccmscguenze fa na«icre la paura di veder 
diminuiro il consensu. 

La diminuzione ilcl o»n?«*n?o e un prczzo 
giusto: ma la culpa dei parlili di governo 
iila ni'l farlo pagarc non a so MC-AM, ma 
alia drniocrazia. 

Ma la democrazia puo vincere questa 
baltaglia innlro la rasst-jmazinne: perrlie 
vuiare srheda liianca sijoiifira sold espri-
more una ripuncia alia lotta. sipnifira sot-
Irarsi al duvere di presenlarc il ronlo a 
chi ha umilialo la vila pnlilira italiana. 

Enorme folia e gronde entusiasmo al comizio di Longo in piczza del Duomo a Milano 

Si deve e si puo cambiare 
Lo confermano i nuovi orientamenti che emergono dalle lotte operaie - Nenni ha perso ogni contatto con I'ltalia 
dei lavorafori e della povera gente - Necessaria e possibile I'intesa fra comunisti e cattolici - Nessuno pud dare 
lezioni al partito della liberta e dell'indipendenza nazionale - Prima di Longo aveva parlato il professor Mattalia 

Perche" non ci si pud illudere che volare scheda bianca voglia dire fare un 
censimento delle proteste; vuole dire solo fare un cumulo di delusioni; 
perche" la scheda bianca del socialista ingannato da Nenni si unira a quella del 
liberale che non stima Malagodi; 
quella del lavoratore cattolico indignato per la politico di Moro a quella del 
fascista che si sente piii fascista di Michelini; j 
quella del repubblicano che respinge la « politico dei reddift"» e delle rinunzie 
di La Malfa a quella del bigotto arrabbiato col parroco. 

Delle forze atlive, vltall 
per lo sviluppo dell'ltalla, 
finirebbero per confonder-
sl con element! ormal scar-
tatl dal progresso. E II ri
sultato sarebbe non una 
somma di forze, ma un do-
no al centro-slnlstra che si 
vedrebbe cosl cancellare 

un debito che Invece si 
vorrebbe fargli pagare. 

• Votare ' scheda bianca, 
quindl, signlflca alzare ban
diera bianca, arrendersl in 
una lotta che pud essere 
vinta proprio col voto al 
solo partito che ha la vo-
lonta e la forza per mo-
diflcare la realta italiana. 

MILANO. 20 
Questa sera il compagno Lon

go. segietario generate del PCI. 
ha parlato in piazza del Duomo 
a Milano, davanti a una enorme 
folia di cittadini. lavoratori e 
giovani. II comizio sj e trasfor-
mato in una grandiosa manife-
stazione di entusiasmo e di con-
senso al programma e alia bat-
taglia del PCI perche in Italia 
le cose cambino. 

Prima del compagno Longo. 
accolto da una calorosa mani-
festazione di simpatia, aveva 
preso la parola. presentato dal 
segretario della federazione 
compagno Bollini, il prof. Da-
niele Mattalia. ex preside del 
Liceo Parini. candidato indipen-
dento nelle liste del PCI per la 
Camera. 

II compagno Longo ha iniziato 
il suo discorso inviando un sa-
luto ai 120 mila lavoratori della 
FIAT, ai lavoratori di Val-
dagno. ai metallurgici di Mila
no. ai 700 mila lavoratori dei va-
ri settori dell'industria protago-
nisti in questi giorni di grandi 
lotte unitarie per piu civili con-
dizioni di lavoro e di vita. I no-
stri avversari — ha proseguito 
Longo — ci accusano di vo-
ler strumentalizzare agitazioni. 
proteste. lotte Vorrebbero che 
la campagna elettorale. si svol-
gesse fra le nubi delle loro elu-
cubrazioni governative: ci sara 
Moro? Ci sara un monocolore? 
Prevarra Fanfani o prevarra 
Rumor? Cos! facendo essi ven-
dono. come si suol dire, la pelle 
dell'orso prima di averlo ucclso, 
prima di sapere quale sara il re-
sponso delle urne. come se nulla 

Roma con la Grecia che lotta per la liberta a un anno dal colpo di slalo 

In corteo per ore assediano 
I'ambasciata greca sbarrata 

lavoratori e sfudenfi alia manifestazione in piazza Verdi — Poi la sfilafa per le sfrade dei Parioli — Bru* 
ciafa la sagoma di Pafakos — Provocazione della queslura davanti alia chiesa ortodossa di via Sardegna 

I giovani durante la manifestazione a piazza Verdi 

Roma democratica ha ricor-
dato ieri Vanniversario del col
po di stato fascista in Grecia: 
lo ha Jatto. come sempre. con 
una grande. vibrante e appas
sionato manifestazione, che ha 
portato per Ue ore migliaia di 
giovani. di opcrai, di inlellet-
tuali. di studenti. sotto le fi-
nestre delVamhasciata ellenica 
* poi per tutte le rie dei Pa 
rioli. Una manifestazione di 
calda soitdarieta con il popolo 
greco che lotta per la liberta. 
di sdegno contro ogni r'tgurg'.to 
fascista e contro Vimperia-
lismo americano che ha spal-
leggiato la cricca dei colon
nelli. 

Un anno dal colpo di stato. 
dal soffocamento di ogni li
berta; un anno di un regime 
jatto di torture, di assassmii, 
dei campi di concentramento 
deWisola di Yaros. dove tut-
tora sono incarcerati centinaia 
di antifascists Per ricordarlo 
i rappresentanti in esilio dei 
partiti e i movimenti orcci 
(EDA. unione di ccntro. mon-
mento sindacale unitario anti-
dittatoriale. centro studi di ini 
ziatica G. Glinos) arerano 
promosso una manifestazione: 
9 la risposta dei romani e sta
ta impetuosa. Alle 19, piazza 
Verdi, era aid una selva di car-
tetli. di striscioni, di drappi 
rossi. Sul palco una scritta 
«W la Resistenza greca -
L'Europa democratica e anti-
fascista isoli la giunta " peste " 
dei colonnelli*. Ha parlato per 
prima u* socialista unificato 
PaUeschi: ma le urla dei gio
vani, degli operai lo hanno su-
bito' interrotto. « VItalia esca 
dalla Sato» hanno ripefufo a 
miaiia'a finche PaUeschi non ha 
abbandonato il microfono. Quin 
di. dopo un breve interrento 
dello studente Paolo Flares, in 
rappresentanza del morimento 
studentesco. ha preso la parola 
Arvedo Fomi. della CGIL. c 
tncora I'avrocato Achille Lor-
4L presidente dell'ASPI roma-

na. Poi lo scrittore greco 
Scoras Zissis, /ia ncordato la 
lunga lotta del popolo greco 
per la liberta, Sul palco e sa-
lito quindi Alfredo Castgho, del 
comiiaio per la Grecia demo
cratica. e poi tl compagno Ro-
sario Bentuegna. in rappresen
tanza del PCI, e tnfine Mauro 
Mellini. del ixirttto radic\: 
Mentre gh altoparlanti scatui: 
vano gli inm della Resistenza 
greca. il corteo si e quindi 
mosso: m testa due sagome di 

legno. raffiguranti Pata:o* e un 
colonnello che fa a pezzi la 
costiluzume ellenica. Poi una 
distesa di bandiere. dt pujni 
tesi, di cartelh. « S o alia 
Sato y, c Yaros-Dachau >. < Li
berta alia Grecia >. < Fuori 
I'ltalia dalla Sato >, < Vira la 
Resistenza greca >. 

Queste grida, scandite, rilma-
te da migliaia di voci sono ri-
suonate per tutti i Parioli. a 
viale Liegi. a piazza Vnghcria. 
a piazza Pitapora. fin sotto le 
finestre dell ambasciata. Centi
naia di poliziotti e carabimeri 
arerano fatlo quadrato intorno 
alia cittadella: ma a lungo i 
giocam sono rimaslt sotto le fi
nestre spente, a urlare il loro 
sdegno. Poi e esploso ancora un 
gruio: « Vietnam Libero. Ho Ci 
Min! * a ricordare che sempre. 
alle spalle dei colonnelli come 
a quelle dei fasctsti di Spagna, 
i Vimperialismo americano. E 
ancora i aiorani sono tornati 
indietro, hanno riportalo la loro 
protesta, nelle vie splendenti di 
mule luci al neon, hanno into-
nato « Bandiera rossa ». Pot in 
piazza Vnghcria hanno calpe-
stato e bruciato le sagome di 
legno. i simboli del fascismo 
che ancora uccide. impngiona e 
schiaccia ogni liberta. 

A notte. si e poi verificata. 
una assurda, graxnssima provo
cazione poliziesca: in via Sar
degna, dinanzi alia chiesa orto
dossa, i questurini hanno fer. 
mato quindici giovani greci 

(che venhano mano a mano in-
dicati a dito da un funzionario 
dell'ambasciata) che stavano 
arrivando in silenzio per parte-

cipare alle eclebrazioni della 
Pasqua ortodossa. I 15 giovani 
sono stati trascinali a San Vi-
tale. 

La sottoscrizione elettorale 

Modena in testa 
con 30 milioni 

L'appello lanciato dal Comita
te Cent rale del PCI ai compa-
gnl. ai simpatizzanti, ai demo
cratic! che awerlono II valore 
<fella battaglia unitaria, perche 
diano piu mezzi al Partito per 
la lotta elettorale, per battere 
la O.C, per liquidare il cen-
tro-sinislr* ed aprire una nuo-
va prospcltiva alle forze della 
democrazia e del socialismo, 
trova un sempre pfo largo con-
senso tra milioni di Italian!. 

Nei giorni che ancora ci M -
parano dalle elezionl il lavoro 
per la raccolta dei mezzi flnan-
ziari deve fan) pto intense ed 
esteso. Le cifre che eggl pub-
blichiamo cl danno la conferma 
dell'adeslone dl an sempre plu 
grande numere di lavoratori al 
nostro programma elettorale, e 
della possibility di estendere an
cora la nostra influenza. 

Ecco le somme raccolte nella 
fase inizlale della sottoscrizione: 

Modena U 10 • # • • * ) ; Bologna 
W01S225; Roma 1S.N0 0M; Mi 
lano I I 100.010; Alessandria 
1tS« 000; Asti 170.000; Biella 
1 100.000; Cunea 772.000; Torino 
1.400000; Verbanla 750.000; Ver-
celli 3.S00.000; Genova 0.030.000; 
Imperla 700.000; La Spezia 
1.000.000; Savona 4*0.000; 

Bergamo 1.025.000; Brescia 
2550.000; Como 1.000.000; Cre-
ma 000.000; Cremona 550.000; 
Lecco 1.050.000- Mantova 
2.400.000; Pavia 5.000.000; Son-
drio 350000; Varese 1.500.000; 
Belluno 200.000; Padova 700.000; 
Rovigq 950.000; Treviso 300.000; 
Venezia 1.010.000; Verona 
430.000- Vicenza 900 000; Tren-
to 510.000; Gorizia 400 000; Por-
denone 500.000; Trieste 1.020.000; 
Udine 1.000.000; Ferrara 
0000 000; Imola 4J10J00; Pia-
cenza 070.000; Ravenna 0.000.000; 
Reggie Emilia 3.000.000. Firen-
ze 4377.000; Grossete 1.474.000; 
Ltvome 1JM000; Lecca 400.000; 
Massa Carrara 400.000; Pisa 
3.054.000; Plstoia 1.770.001; Pra-
to 1J0O.0O0; Viareggie 1 000.000; 
Ancona 3.433100; Ascell Piceno 
510000; Ftrmo 420.000; Pesare 
2.000 000; Tcmi 1JMJ00; Fro-
sinene 447.000: Latin* 1.472 500; 
Avezzano 400.000; Chietl 045.000; 
Avellino 2.005.000; Benevento 
550.000; Cascrta 1J10JOO; Na-
poli 4 704.000; Bart 4.000 000; 
Brindisl 1.100.000; Feggia 
400000; Lecce 2.044 300; Taran-
to 0SOJ00; Matera 500.000; Po» 
tenza 400.000; Catanzaro 500.000; 
Enna 1.250.000; Slracusa 
450.000; Cegllarl 1.020.000. 

d'importante dovesse accadere 
con queste elezioni. La verita 6 
che essi vogljono sfuggire al giu-
dizio degli elettori per quello 
che non hanno fatto e. soprattut-
to, per quello che hanno fatlto 
contro gli interessi e le aspira-
zioni delle masse popolari. Le lot
te di operai. contadini. studenti. 
pensionati. la stessa indignazio-
ne sollevata dalle vicende del 
SIFAR propongono precisi pro-
blemi e accuse di cui la DC e i 
suoi alleati dovranno render con-
to il 19 maggio davanti al cor-
po elettorale e poi davanti al 
nuovo parlamento. 

Per il caso specifico del SIFAR 
noi riproporremo la formazione 
di una commissione d'inchiesta 
parlamentare. 

E' su quest! probleml reali — 
ha detto Longo — dai quali sca-
turisce la necessita e la possi
bility di c cambiare > la situazio-
ne nel paese. che I comunisti 
intendono impostare la propria 
campagna elettorale. 

I nostri avversari — ha prose
guito il segretario del PCI — 
non amano parlare dei proble-
mi reali e vorrebhero che noi 
comunisti non ne parlassimo ac-
cusandoci di strumentali77are a-
gitazioni. nroteste. lotte. Ma que
ste lotte. le esigenze che esse 
esprimono sono altrettante e-
spressioni della realta italiana. 
II modo aspro e violento che 
esse assumono indica soltanto 'a 
gravita dei problemi non risolti 
e Ia responsabilita dei gover-
nanti che nulla hanno fatto per 
risolverli. Ognuna di queste lot
te entra quindi, a buon diritto. 
tra i temi di una campagna elet
torale che si proponga veramen-
te di affrontare la situazione co-
si come e e di proporre un nuo
vo indirizzo di sviluppo. Per que-
sto noi non affrontiamo la cam
pagna elettorale. con slogan ad 
efTetto, privi di contenuto. come 
quelli dei democristiani che cin
que anni fa promettevnno il x be-
nessere dietro I'angolo» e « il 
progresso senza avventure > e 
hanno dato invece alle classi la-
voratrici cinque anni di delusio
ni. di rinunce e di sacrifici. II 
benessere in questi cinque anni 
e'e stato solo per i grandi mo-
nopoli, per gli sfruttatori. non 
per la povera gente che e rima-
sta tale e qualche vol La ancora 
piu povera. II capitalismo mono
polistic) favorito dalla politica 
di centrasinistra. ha accentuato 
le distanze e gli squilibri tra le 
classi e le varie parti d'ltalia. 
ha accresciuto ulteriormente la 
ricchezza dei ricchi e la potenza 
dei forti ribadendo la miseria 
dei poveri. Sono parole queste 
che traiamo dalla enciclica pa-
pale « Populorum progressio »: 
si vede perd che i dirigenti dc 
non leggono le encicliche o. se 
le leggono. se ne dimenticano su-
bito per non dispiacere ai gran
di capitalisti da cui traggono piu 
valide ispirazioni e indicazioni. 

Un caso esemplare della poli
tica DC e dato dalle condizio-
ni in cui permane il Mezzo-
giorno d'ltalia. confinato in un 
ruolo di grande colonia da 
srruttare e di gigantesco ser-
batoio di manodopera a basso 
prezzo. Quel poco che si e ot-
tenuto, al Sud come al Nord. e 
frutto delle grandi lotte unita
rie contro i mooopoli. gli agra-
ri, la DC e i suoi alleati. I 
vantati aumenti del reddito na
zionale. della produzione e del
la produttivita nascono da una 
realta di bassi salari. di inteo-
sificati ritmi di produzione e 
sono costati ai lavoraton un ac-
crescimento spaventoso del kv 
gork) psico-fisico, delle malat-
tie professionali. degli infortu-
ni sul lavoro: un infortunio 
ogni 20 secondi. un invalido ogni 
20 minuti, un morto ogni due 
ore. I lavoratori si sono oppo-
sti e si oppongono — come te-
stimoniano le lotte in corso — 
all'attacco padronale e gover-
nativo, respingendo i tentativl 
di integrazione nel sistema ca-
pitalistico e quella cpolitica dei 
redditi* che e tanto cara ai pa
droni. come a La Malfa e ai 
sociaJdemocratici. 

La respoosabilita del gover-
no. per l'ampiezza e la durez-
za delle lotte. e schiacciante. 
Quando gli operai entrano in 
seiopero per affermare maggior 
potere contrattuale. sui van 
aspetti del rapporto di lavoro. 
sempre il governo o lo Stato 
intervengono. con tutti i mezzi. 
a favore dei padroni. Altro che 
Stato neutro di cui parlano i 
socialisti. II volto delio Stato 
italiano si rive La. di fronte al
le masse lavoratrici, tome quel
lo di un comitato d'affari dei 
padroni e degli sfruttatori. nel
le fabbriche e fuori delle fab-
briche. Lo si e visto. in questi 
giorni, davanti ai cancelli della 
FLAT. Perche fl governo ha in-
viato a Torino forze di polizia 
armate di tutto punto se non 
per difendere I privilegi e i 
profitti di Agnelli. conskJeran-
do un reato il picchettaggio e 
violentando la stessa liberta di 
seiopero? Altro che lo « statute 
dei lavoratori» promesso da 
Nenni e mai porta to avanti! 

In realta ancne il governo di 
centrosinistra — ha proseguito 
Longo — si e dimostrato forte 
con i deboli e deboie con i for
ti, come ebbe a dire una voita 
lo stesso Pietro Nenni parian-
do dei goverai centristi. Le co
se non sono mutate con l'en-
trata dei socialisti oeila stanza 
dei bottoni. Nenni. andando al 
potere. ha dimenticato on so-
lenne awertimento di Turati, 
un socaaWernocratJco di tre cot-
te. Dkeva Turati: cNoo si va 
al potere senza tutto Q partito ». 

Nenni vi e andato spezzan-
do Q partita <Non si va al 
potere senza fl consenso vivo 
delle mas5e organizzate >. Nen
ni vi e andato contro la vo
lenti delle masse, spezzando la 
unite delle masse operaie e 
democratiche. < Non si va al 
potere in stato di dipendenza 
da altri partiti». Nenni vi e 
andato mani e piedi legati. in 
assoluta dipendenza dalla DC, 
anche per il fatto di avere ac-
cettato 1'assurda imposiziooe 
democristiana della cosiddetta 

delimitazione della maggio-
ranza e della divisione delle 
forze di sinistra. Nenni ha 
preteso, cosi facendo. di cor-
reggere, egli dice, gli errori 
del vecchio riformismo. In 
realta li ha solo aggravati poli-
ticamente e moralmente. fa-
cendosi guardiano del potere 
democristiano e dei privilegi dei 
monopoll. 

La DC come 1 socialisti — 
ha proseguito Longo — dicono 
che nulla puo cambiare per
che non vi sono alternative. 
Costoro scambiano i propri de-
sideri con le reali possibility, 
dimenticando che questa cam
pagna elettorale si svolge in una 
situazione di ensi, in una si
tuazione. nazionale e internazio-
nale, in movimento che obbliga, 
con la forza dei fatti, a ripen-
samenti e revisioni. (juesto av-
viene soprattutto tra i lavora
tori socialisti. sulla base delle 
negative esperienze compiute 

dal centro sinistra. Non dimen-
tichiamo che. in tutti questi 
anni, la collaborazione tra co
munisti e socialisti, se pur 
osteggiata e intaccata, non e 
mai cessata del tutto, nemme-
no a livello delle amministra-
zioni locali e tanto meno a li
vello del movimento operaio e 
contadino. Basti pensare al pro-
cesso unitario fra sindacati nei 
quali militano lavoratori di di
verse origini ideali: repubbli-
cani, socialisti, democristiani. 
cattolici. 

Anche nel mondo cattolico si 
venflcano fatti significative Vi 
sono gruppi important che non 
solo rompono con la DC e n-
fiutano di riconoscerla come il 
partito dei cattolici. ma che 
anzi invitano a combattere la 
DC e a votare contro di essa 
e per i partiti di sinistra. 

Che cosa pud trovare anco
ra. infatti, un lavoratore. un cat
tolico, nella politica della DC 

che possa avvicinarsi. anche lon-
tanamente. alle esigenze di rin-
novatnento e di progresso socia-
le cosl solennemente affermate 
in encicliche papali come la 
« Pacem in terris > e la « Popu
lorum progressio >? Cosa ha fat
to la DC per affrancare dalla 
miseria le popolazioni del Mez-
zogiorno e di alcune zone dello 
stesso settentrione? Per offrire 
un'occupazione stabile alle gran
di masse dei disoccupati e se-
mioccupati nel Nord e del Sud? 
Che cosa ha fatto la DC che de-
tiene al nord e al sud le leve 
fondnmentali di comando. |>cr e-
liminare. come rammentava la 
< Populorum progressio ». le con-
dizioni di vita e di lavoro inde-
gne della persona umana? Che 
cosa ha fatto per far si che i 
beni della terra, della tecnica, 
della cultura siano di tutti e non 
solo dei ricchi? 

Ho usato qui — ha proseguito 

Una conferenza stampa di Parri a Mantova 

L'unita delle sinistre 
risponde a una richiesta 
reale del nostro Paese 
« Stiamo vivendo un momento di crisi» - I! fallimento 
del cenfro-sinistra - Un discorso della compagno Carettoni 

Per il consiglio 

regionale 

Oggi 
si voto 
in Valle 
d'Aosta 

AOSTA. 20. 
Domani e Iunedi nella Valle 

d'Aosta si votera per il rin-
novo del Consiglio regionale. 
Gli elettori chiamati alle urne 
sono 75.000. La campagna elet
torale per il PCI si e conclusa 
venerdi con un comizio del 
compagno Amendola. che ha 
polemizzato col discorso tenuto 
da Moro poche ore prima ad 
Aosta e ripreso naturalmente 
dalla TV. 

Ad Aosta, come e noto. da 
due anni si e insediata una 
giunta di centro-sinistra. for-
matasi dopo la rottura da par
te dei socialisti della alleanza 
con il PCI e TUnion Valdotai-
ne. Al varo del centro sinistra 
si pote giungere con un voto di 
17 consiglieri su 35. dopo una 
serie di interventi arbitrari del 
governo centrale e 1'invio da 
un commissario ad Aosta. Per 
estendere alia Valle la formu
la di centro-sinistra. Moro non 
andd infatti per il sottile limi-
tandosi a coprire roperazione 
con un parere del Consiglio di 
Stato, che non aveva alctma 
competenza nel conflitto aper-
tosi tra Regione e governo. 

L*in\io del commissario ebbe 
soprattutto la funzione di im-
pedire le elezioni anticipate, 
per le quali si erano pronun-
ciati i comunisti e l'Union Val-
dotaine. I partiti del centro-
sinistra dimostrarono anche 
successivamente tale timore 
di affrontare una consultazione 
elettorale. che ricorsero ad 
ogni espedjente per impedire 
le elezioni supplettive per la 
Camera, dopo la scomparsa 
dell'on. Gex. deputato della 
Valle d'Aosta. 

L'interesse per il voto di do
mani nasce naturalmente an
che da questi precedenti. oltre 
che dalle imminent! elezioni 
politiche. 

Per quanto riguarda l'atti-
vita politica e amministrativa 
del centro-sinistra al governo 
della Valle. il bilando e asso-
lutamente negativo. Nessuno 
dei died punti iscritti suJ pro
gramma due anni fa & stato 
realizzato. 

Democristiani e sodaKstt 
hanno alio stesso tempo dato 
prova. in ripetute occasioni. di 
grave scorrettezza amministra
tiva. Ultima testimonianza di 
questo atteggiamento e la 
stampa di pubblkrazioni elet-
torali. pro DC e PSU. pagate 
con fondi della Regione. 

Tutta una serie di iniziative 
a favore dei ceti popolari. 
predisposte dalla Giunta di si
nistra, sono state abbandonate 
negli ultimi due anni. 

Dal nostro inviato 
MANTOVA. 20. 

< No, non si tratta di un 
fuoco di paglia. II nostro e un 
discorso che risponde ad una 
richiesta reale del Paese t. E 
la voce di Femiccio Parri. 
fino ad allora dimessa nel 
corso della conferenza stampa 
che si e svolta • ieri qui a 
Mantova, nel circolo Astrola-
bio. ha come uno scatto re-
pentino. Ma ritorna subito ai 
suoi toni preferiti, familiari. 
«Vedete — soggiunge rivol-
gendosi a noi giornalisti — la 
nostra e una proposta che ri
sponde a chi cerca una strada 
nuova, di sinistra, che non 
sia perd di partito*. E a chi 
gli chiede quale sia stato il 
cammino del suo appello lan
ciato mesi fa, risponde: c E' 
stato un buon cammino. fecon-
do. Forse non ha avuto 
la necessaria pubblicita che 
meritava un documento po
litico. Ma cid che interessa e 
cogliere il tipo di reazione 
che ha suscitato, le prospetti-
ve che ha aperto. In tutta one-
sta. devo dire che la mia im-
pressione e positiva. L'appello 
ha riscosso l'approvazione di 
gente in stato di incertezza e 
di ricerca. Ha mosso le ac-
que. Mi ha colpito. devo dire. 
la vivacita e la prontezza nel-
I'adesione da parte dei catto
lici del dissenso. Questo mi 
sembra molto importante. e 
non certo perche ci interessi 
il piccolo beneficio di una po
lemica contro la DC. No. qui 
si avverte una ribellione piu 
profonda. contro quello che e 
stato uno degli equivod di 
fondo della vita nazionale di 
questi ultimi ventt anni. Oggi 
molti cattolici affermano di 
voler restare tali, ma come 
dttadini rivendicano una ple
na liberta e autonomia. Poi d 
sono i compagni della Resi
stenza. molti. soprattutto nel-
Htalia del nord. in Piemonte. 
in Lombardia ». 

Qualcuno chiede se sia con-
creto ipotizzare la formazio
ne di un gruppo al Senato 
e. se si. quale sara il suo 
orientamento. Parri risponde 
affermativamente. «Mi chie-
dete — aggiunge — come si 
muovera. Posso dire che si 
muovera autonomamente, con 
proprie posizioni. in alleanza 
con il PCI e con fl PSTUP. Ma 
senza chiusure. La sinistra Ita
liana deve avere una base piu 
ampia. Questo. in fondo. e il 
vero significato della nostra 
proposta: il tentati\-o di esten-

Gravissimo 
lutfo 

del compagno 
Caprara 

II compagno on. Massimo Ca
prara. segretario regionale del 
PCI della Campania e membro 
del Comitato Centrale, e stato 
colpito da un gravissimo lutto: 
la morte del padre Carmine. 

Carmine Caprara fu uno sti-
mato dtrigente di azjende metal-
meccaniche e si fece apprezzare 
per d suo equihbrio e la sua 
umanita. 

I funerali avranno luogo oggi 
alle ore 15,30, partendo da Por-
tici (Napoli). via Cardano 18. 

A Massimo Caprara giungano 
in queste ore cosl dolorose le 
frateme condoglianze del partito 
e deU'Unita. 

dere la base di sinistra il piu 
possibile. Per trionfare una 
politica di sinistra deve ave
re una base piu ampia, sen
za chiudcr la porta a nessu
no >. Parri si ferma un po', 
quasi a raccogliere i propri 
pensieri, ma piu probabilmen-
te per invitarci a riflettere 
su cid che sta per dire. 

« Ecco — dice — oggi mol
ti avvertono che stiamo viven
do un momento di crisi, di 
rottura. Si sentono gli scric-
chiolii. In questo momento di 
crisi si hanno testlmonianze 
infinite, positive e negative. 
Allora non si pud piu stare 
alia finestra. Bisogna sceglie-
re. L'occasione era troppo im
portante per non coglierla. SI 
doveva farlo. Non si poteva 
rinviare. Se no poteva capi-
tarci quello che succede al 
mio amico Lombarxli che fi-
nisce col trovarsi. senza vo-
lerlo. dalla parte dei padroni. 
Io mi sono mosso anche per 
dire a Lombardi: "muoviti". 
E dovra muoversi, io credo. 
prima o poi. E cid che piu 
conta d che tutte le forze dl 
sinistra siano unite Se non 
sono unitarie, le lotte sono 
perse in partenza >. 

E a chi gli chiede un giudi-
zio sul PSU e sul centro-si
nistra. risponde: t Io devo di
re. francamente che speravo 
che il centro-sinistra avrebbe 
operato una svolta. avrebbe 
impresso una spinta alia vita 
politica del Paese. Ho perso 
questa speranza. se volete in-
genua. quando il centrosinistra 
d diventato soltanio geslione 
di potere. Io non voglio con-
durre una politica aspra. spe
cie con chi si richiama al so-
dalismo. al popolo lavoratore. 
Io non vorrd parlare con a-
sprezza di queste forze. Ma 
come si fa a non essere sin-
ceri. a non considerare il fal
limento di una promessa? Co
me si fa a non accrrgersene? 

Sono i temi. questi. che 
Parri riprendera poi. mezz'ora 
dopo. nel corso della manife- | 
sta7ione unitaria che si d te-
nuta nella sala culturale (tra-
boccante di gente. incapace 
di contenerla tutta) intitolata 
a < Oberdan >. Qui, assieme 
a Parri. sono presenti i segre-
tari delle Federazioni del PCI 
e del PSIUP Zavattini e Bat-
tisti. la compagna Tullia Ca
rettoni e il compagno Teodo-
sio Aimoni. Ed e la compa
gna Carettoni. candidal* uni-
ca delle sinistre nel collegio 
senatoriale di Mantova. ad a-
prire la manifestazione. « Par
ri — ella dice — d uscito due 
volte dal suo riserbo: quando 
si trattd di lottare contro la 
legge truffa. e poi nel '60 
contro il governo Tambroni 
Questa d la terza vo!la. per a-
prire al Paese una reale pro
spetliva unitaria. di sinistra. 

Nulla di serio. infatti. si po-
tra fare se non vi sara il so-
stegno di tutte le forze di si
nistra. Ma oggi nasce un ien-
so di fiduda nuovo. che d 
da la certezza che si pud cam
biare. e che la lotta pud es
sere vittoriosa. Noi guardia-
mo anche alle forze di sini
stra ancora invischiate nel 
pasticciacdo del centro-sini
stra. La voce di Maurino non 
pud lasdare insensibile chi 
conserva ancora una cosden-
za sodalista. La nostra batta
glia d oggi un grande fatto. 
come una nuova grande lotta 
di liberazione ». 

i. p. 

Longo — parole non mie, ma pa
role tratte dalla «Populorum 
progressio >, parole che, come 
potete constatare, s'adattano be-
nissimo al nostro caso politico e 
sociale. Questo significa che. al-
meno su questo piano, della de-
nuncia non solo economica e so
ciale. ma ideale del capitalismo. 
non e'e alLitto una differenzia-
zione ideologica da rendere im-
possibile ogni intesa e collabo
razione trn comunisti e cattolici. 
Ma questa differenziazione. pre-
tesa dai dirigenti democristiani. 
non vi e nemmeno sul piano 
delle cose da fare nella situazio
ne presente. IXT combattere e 
\ulcere le ingiustizic clie essa 
comporta. 

A questo scopo occorrono. di
ce ancora la « Populorum pro
gressio ». trasformazioni audnci 
e profondamente innovatrici, ri-
forme urgenti da intraprendcre 
senza indugio. 

Per queste riforme profonde. 
la « Pop.ilorum progressio » si 
rivolge a « tutti gli " uomini dl 
buona vol on t a " t. I dirigenti 
dc al contrario fai.no di tutto 
per imptHlire ogni collabora
zione ed opni intesa tra ell 
uomini di buona voionta di par
te comunista e di parte catto-
lioa. con il pretcsto delle dif-
fi'ion/ia/ioni ideologiche chn, 
siH-'ondo loio. divirierebbero gli 
uni dagli altri. Ahhiamo invo-
ce visto, riferendoci alle fonti 
ideologiche piu autorevoli per 
dei cattolici, che e proprio vero 
I'opposto. Lo abbiamo visto a 
proposito delle questioni rela
tive al capitalismo e alle esi
genze di profonde riforme. Tra 
noi e i cattolici che si ispi-
rano alle piu autorevoli indi
cazioni sociali della chiesa vi 
sono tali e tanti punti di con
tatto e di convergenza che ren-
dono non solo |H>ssibile. ma po-
liticamente necessaria. anzi mo
ralmente ohbligatoria la rirer-
ca di questi punti e la lo-o tra-
duzione in una azione. in una 
lotta unita tra laici e cattolici. 
tra comunisti e cattolici. 

Sappiamo che la DC — ha 
detto ancora Longo — cerca in 
tutti i modi di chiedere I'aiuto 
dei comitati civici e delle ge-
rarchie locali perchd premano 
sui cattolici, per farli votare 
ancora, non fosse che per I'ul-
tima volta, per la DC. E* una 
richiesta illegittima. sia ai 
sensi della nostra Costituzione 
che ai sensi dei documenti con-
ciliari. Non lo diciamo solo noi 
comunisti. Leggiamo questo giu-
dizio in un documento emv 
nato, proprio in questi giorni. 
dall'arcivescovo di Ravenna: i 
cattolici < devono operare quel
le scelle che. secondo la loro 
coscienza. fatta lil>era e respon-
sabile, ritengono piu oppor
tune >. 

E' chiaro che noi — ha affer-
mato Longo — sostenen.lo. co
me sosteniamo. il principio e 
la necessita dell'intesa e della 
collaborazione con j cattolici. 
sul piano sociale ed economico. 
non intendiamo ufTatto mettere 
in ombra. conn? insinuano alcu-
ni dirigenti socialisti. i princi-
pi di cui sia mo portatori: non 
intendiamo affatto rinunciare al 
principio della laicita dello Sta
to coo tutto quello che cid com
porta nella vita civile sia per 
il rispetto di ogni fede religio
se come di ogni convincimento 
non religioso. sia per il ricono-
scimento delta neces.sita di da
re una base modema alia fa-
miglia: compreso il diritto al 
divorzio. 

I nostri avversari — ha det
to ancora Longo — ora ripar 
lano del pericolo fosco che vi 
sorebbe. collaborando con i co
munisti. Costoro — come la 
DC — da 20 anni mantengono 
il monopolio del potere per con-
to degli industrial) e degli agra-
ri e per 20 anni hanno siste-
maticamente operato dietro il 
rispetto formale delle liberta 
democratiche. per svuotaro que 
ste libertA di ogni re3le conte 
nuto negli organi locali. nel 
Parlamento. nelle fabbriche do
ve d permesso al padrone dl 
esercitare una propria dittatu-
ra e ai monopoli di fare le 
proprie scelte economiche e so
ciali senza nessuna considera-
zione per gli interessi naziona-
li e collettivi. Basti citare le 
esempio della cieoa subordina-
zione dell'Italia al MEC cha 
cosi drammatica mente sta por-
tando alia rovina la nostra agri-
coltura. per giungere alia di. 
pendenza dell'Italia dagli orea-
nismi del patto atlantico e del
la NATO, col conseguente an-
nullamento d'ogpi reale auto
nomia e indi pendenza. Non vt«-
gano a dare, proprio a noi co
munisti — ha detto Longo con-
dudendo — lezioni di libertA • 
di indipendenza. E chi si e bat-
tuto se non i comunisti. in que
sti anni. per enermare La li
berta e 1'autooomia del nostro 
paese? Lo abbiamo fatto nel 
'53 quando si tentd la legge 
truffa. nel '60 quando Tambro
ni cercd I'awentura fascista. 
nel '64 quando si progettd un 
colpo di Stato Altri. la DC. gli 
industriflli. le forze ispirate e 
appoggiate daD'America hanno 
continuamente attentato alle li
berta dei lavoraton e di tutti 
i cittadini. Non ci sono mai riu-
sciti: hanno sempre trovato una 
risposta pronta. efficace. unita
ria delle masse lavoratrici. per 
la presenza. decisiva, dei co
munisti 

Ricordafa 
I'opera 

di Fermi 
La figure di Enrico Fermi, fl 

grande flsico italiano che ha le
gato il suo nomc pile prime 
scoperte della scienza atom CA. 
i stata ricordata a Roma dal-
l'Accademia dei Lincei. Alia oa-
rimonia erano presenti il Presi
dente della Repubblica • Laura 
Fermi, vedova dello scientiata. 
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