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Per la Camera 

SI PUO E SI DEVE CAMBIARE 

CHE Per il Senato 

Le ammissioni di Covelli a «Tribuna elettorale» 

Dietro a De Lorenzo 
nel luglio '64 

la mano della DC 
E' quanto il PCI ha sempre sostenuto e il cen
tro-sinistra ha tentato di nascondere — La 
conferma viene dal leader del partito per il 
quale rex-capo del SIFAR si presenta candidato 

Covelli, a t tribuna elet-
torale >, ha detto ieri sera 
che nel luglio 1964 il gene-
rale De Lorenzo agl per 
mandato di Segni, Andreotti 
e Taviani, cioe del gruppo 
dirigente della DC, confer-
mando quello che il PCI ha 
sempre sostenuto, e che il 
centro-sinistra si e invece 
sforzato di nascondere. Ha 
detto tcstualmente, rispon-
dendo alia domanda di un 
giornalista del PRI: «II ge-
nerale De Lorenzo, alFepoca 
comandante generate del-
1'Arma dei carabinieri, aven-
do avuto dal Presidcnte del
la Repubblica, on. Segni, dal 
ministro della Difesa, onore-
vole Andreotti, e dal mi
nistro dell'Interno, on. Ta
viani, la disposizione di evi-
tare ulteriori tentativi di 
aggressione alle istituzioni 
democratiche, agl di conse-
guenza >. 

Covelli ha parlato a no-
me di quelle t forze politi-
che e militari > che nel 1964 
« hanno, a titolo di monito, 
dimostrato che e'era ancora 
la possibility per lo Stato di 
resistere all'ondata di di-
sgregazione delle sinistre >. 

Le risposte sono venute 
dopo una domanda che ten-
deva a conoscere le respon
sabilita. del generale De Lo
renzo, attuale candidato del 
partito ttonafchico, in me-
rito alle € degenerazloni del 
Sifar> e alia schedatura di 
34 mila cittadini. . t ^ 

Si e tratta^dl tirf, 6»ttl-
becco paradossale: Il giorna-

lista repubblicano, come 1'al-
tra sera La Malfa alia TV, 
si e sforzato di circoscrivere 
11 carattere di quelle dege-
nerazioni; Covelli, che for-
malmente ha tentato di 
smentire 1 propositi di colpi 
di Stato e si e adoperato 
per dare a quegli avveni-
menti un carattere di legit-
timita, ha finito in realta 
per confermare 1'esistenza di 
piani autoritari, con una 
chiamata di correo che in-
veste le responsabilita di 
tre uomini politic! democri-
stiani, a cominciare da 
Segni. Tutto cid, come ha 
detto ancora il personaggio 
monarchico, per dimostrare 
«la ferma determinazione 
da parte di chi era preposto 
alle forze dell'ordine, al mi-
nistero dell'Interno, al mini-
stero della Difesa e a capo 
dello Stato, di resistere ai 
pericoli che gia si erano ma-
nifestati concretamente in 
occasione del governo Tam-
broni del 1960-1961 ». 

Quello che e da notare, 
e che le affermazioni non 
possono essere considerate 
casuali, dal momento che 
Covelli e il capo di un par
tito nelle cui liste si pre
senta il generale De Lo
renzo. E* anche da rilevare 
che la chiamata dl correo 
per Segni contraddice in 
modo clamoroso le ritratta-
zioni che il giornalista Jan-
nuzzi fece in tribunale, sea-
gionando da ogni accusa 
l'ex president©. della Re
pubblica. 

MORO SENZA PIUF RITEGNO 

Tutto U discorso che Mo-
ro ha pronunciato a Roma e 
dominato dalla ossessiva 
preoccupazione di un suc-
cesso comunista nelle pros-
sime elezioni, un successo 
che « sconvolgerebbe l'equi-
librio politico ed aprirebbe 
incognite di drammatica di-
sarticolazione ». Per evitare 
queste € incognite > Moro si 
rivolge ai giovani < afflnche 
ci dicano il loro disagio, la 
loro protesta »... E* un invi
to sfrontatamente demago-
gico. Moro esorta i giovani 
a farsi avanti eppoi gli man-
da contro i poliziotti. Vuole 
i loro noml e cognomi per
che qualcuno li possa sche-
dare con tutta comodita. 
Meglfo diffidare... 

Poi il presidente del Con
siglio e sbarcato in Sicilia 
ed e andato a cercare voti 
tra le popolazioni delle zone 
terremotate. « Non siete sta-
ti dimenticati » — ha detto. 

E' vero. Tutto il mondo con-
tinua a ridere della inettitu-
dine dimostrata dall'appara-
to dello stato nel giorni del
la catastrofe. c Voi — dice 
Moro — siete un punto ira-
portante della vita naziona-
le >. E tnfatti le baracche 
finora fabbricate e assegna-
te ai sinistrati sono poco piu 
di settecento contro un 
fabbisogno minimo di diciot-
tomila. Nessun avvio e stato 
dato alle opere di ricostru-
zione dei centri distrutti e 
si e persino tentato di pri-
vare i terremotati dei mode-
sti benefici previsti dai due 
decreti. Tanto per dare 
un'idea: soltanto oggi nella 
zona di Sciacca artigiani, 
commercianti e contadini 
hanno cominciato a riscuote-
re le novantamila lire del 
sussidio straordinario per la 
ripresa delle attivita. Ma ci 
sono voluti due scioperi ge-
nerali. 

UN ABIT0 NUOVO PER NENNI 

Un Nenni in abito pateti-
eo (indossava « un vecchio 
cappotto >, dice il candidato-
Jntervistatore Eugenio Scal-
fari) si e lasciato awicinare 
dsW Espresso per esprimere 
prevision! sull'awenire del 
centro-sinistra e del PSU. 
visto che sta per terminare 
quella che il leader sociali-
*ta ha definito la < fase di 
incubazione ». L'intervista si 
dibatte tra un certo verbali-
imo velleitario e la tesi del
la continuita del centro-sini
stra, con escursioni sulle 
manganellate della polizia 
agli student! e alcune ambi-
gue tesi sulle violenze • neo-
estremiste ». 

Nenni stabilisce lntanto 
ehe il PSU e ormai una for-
sa di governo • dalla quale 
non si potra piu prescinde-
re» e azzarda la tesi che 
se finora e'era in Italia un 
solo partito (la DC) in que
ste condizioni. adesso i par-
titi di governo sono due (il 
terzo, 11 PRI, non e nemme-
no messo nel conto). 

La legislature cdi incuba-
sione» (cinque annl di in
cubazione, la vita deve an
cora cominciare) ha posto le 
basi di «una alternativa 
socialists», di cui Nenni 
tuttavia non abbozza nen> 
meno I termini reali; ma 
siccome lo sbocco dell'alter-
nativa non e «a portata di 
mano», il centro-sinistra — 
dice Nenni — continuera, 
anche se esso «deve essere 
piu pronto nel fare cid che 
annuncerl di voter fare». 
Se questo non accadra, suc-
•tdcranno cose terribili: « n 

partito — annuncia il capo 
socialista — riconsiderera la 
situazione e decidera con 
piena liberta >; e confessa 
in questo modo che fino ad 
ora il PSU ha perduto la 
« liberta • di decidere. In 
sostanza, davanti al « paese 
che cresce dentro un vec
chio vestito», 11 socialismo 
deve tagliarsi e cucirsi quel
lo che Nenni chiama «il ve-
stito nuovo >. 

Nel vestito nuovo, tutta
via, Nenni promette molte 
cose vecchie. Per esempio, 
a proposito degli studenti 
e della polizia che li pic-
chia e ll incarcera, Nenni 
attribuisce tutto a «resi-
dui» che sussistono nella 
• classe politica >, nella pub-
blica amministrazione, nella 
polizia e nella magistratu-
ra. La responsabilita e an
che del governo — dice Nen
ni — ma e pure « dei parti-
ti». degli student!, • dei 
gruppi neo-estremistj», in-
troducendo cos] la tesi ben-
pensante che se la polina 
manganella gli studenti e la 
magistratura li sbatte in ga-
lera, la colpa, tutto somma-
to. e anche dei giovani scape* 
strati. 

Bonta sua, Nenni agglun-
ge. a proposito delle denun-
ce di Parri, che la polizia 
dipende dal ministero del
l'Interno e dal governo, che 
hanno il dovere di • accer-
tare la verita e prowede-
re >. In proposito. Nenni ha 
1'infelice idea di richiamarsi 
alia inchiesta amministrati-
va sul Sifar, della quale si 
parlera — dice — nella 
€ prossima legislatura ». 

Grande manifestazione di tremila giovani 

Milano protesta contro 
le violenze poliziesche 

Appello degli studenti romani agli universitari meridionali 
Violente cariche della 
polizia al termine del 
corteo che ha sfilato per 
due ore nel aapoluogo 

lombardo 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8. 

Una grande manifestazione di 
protesta per le condanne in-
fOitte dalla magistratura ro-
mana ai quattro studenti, gia 
vittime dell'aggressione noli-
zjesca. ha ieri paraJizzato per 
circa due ore il trafflco citta-
dino. 

I .a manifestazione — oltre 
tre mila ragazzi in corteo — si 
e drammaticamente conclusa in 
piazza San Babila. quando alcu-
ni dimoatranti hanno infranto 
le vetrine della commissionaria 
della Innocenti (decine di gio
vani da settimane partecipano 
al piccliettaggio della azienda 
dove e in corso una lunga lotta 
simlaeale). 

La reazione deU'imponente 
schieramento di polizia e stata 
violentissima, sproporzionata, 
accanita. La vetrina infranta e 
stata il pretesto atteso per dare 
ai giovani quella dura lezione 
da tempo premeditata. 

Le cariche preceJute da una 
gragnuola di bombe lacrimogene 
si sono succedute per oltre mez-
z'ora. Nella piazza avvolta da 
una densa nube di fumo, poh-
ziottie carabinieri protetti dalla 
maschera si sono scugliati con
tro gli studenti e i passanti stor-
diti dai gas. col furore e 1'ira 
accumulati in tanti giorni di 
presidio alle lotte operate e stu-
dentesche. 

I feriti sono numerosissimi, i 
piu hanno preferito farsi tra-
sportare dagh amici a casa per 
evitare eventuali denuncie che 
sarebbero potute seguire al lo
ro ricovero in ospedale. Solo 
tre giovani, di cui una ragazza, 
rimasti inanimati suil'asfalto, 
sono statd trasportati al Fate-
benefratelli dalla autolettiga 
della. polizia. La progoosi e di 
died giorni: portano lividi in 
tutto il corpo e ferite al capo 
die hanno richiesto suture di 
otto, dieci punti. 

Î a manifestazione aveva avu
to inizio verso le 18, quando le 
migliaia di giovani, provenienti 
dai diversi atenei cittadini si 
sono concentrati sul sagrato del 
Duomo. 

Da qui prendeva vita il corteo 
che si e snodato Iungo il corso 
Vittorio Emanuele. A piazza San 
Babila davanti alia commissio
naria della Innocenti (i sassi 
saxanno lanciati successivamen-
te) si sono levate grida ostili 
contro la direzione dell'azienda 
di cui numerosi ragazzi, durante 
i contatti con il mondo sinda-
caie, hanno conosciuto il livore 
antioperaio. 11 corteo si e nuo-
vamente fermato, scandendo il 
nome di c Valdagno » davanti al
ia vicirta filiaJe della Marzotto. 

Le tappe successive sono sta
te il tribunale dove lungamente 
i manifestanti hanno scandito i 
nomi degli studenti pisani e to-
rinesi ancora detenuti e quelli 
dei giovani romani condannati 
1'altro giorno. 

Gia davanti alia prefettura si 
sono avute le prime spinte e le 
prime discussionj con il cordone 
di poliziotti. irritati dalla veloce 
andatura del corteo e dai suoi 
repentini arresti che li avevano 
costretti per non interrompere 
il dispositivo. a correre affardel-
lati come erano dello zaino ri-
gonfio di bombe lagrimogene, 
l'elmetto e le bandoliere. 

Dopo la sosta davanti alia pre
fettura. il corteo ha nuovamen-
te raggiunto piazza San Babila 
e mentre i piu si preparavano a 
concludere la manifestazione di 
protesta con un sit-in, sono vo-
late le sassate contro le vetrine 
della commissionaria Innocenti. 

Le cariche della polizia. di cui 
abbiamo descritto la violenza. si 
sono trasformate. anche dopo 
che i giovani si erano dispersi. 
in una accanita caccia all'uo-
mo. condotta sin sulle scale de
gli stabih dove studenti e pas
santi si erano rifugiati per sfug-
gire alia furia rabbiosa degli 
agenti. invitati al piu spietato 
pestaggio dai secchi ordini de
gli ulTiciali. 

La rabbia poliziesca e giunta 
aU'estremo di riempire le en-
trate della Metropolitana di gas 
lagrimogeni per costnngere la 
gente ad uscire, e poi sottoporla 
a una indiscriminata e vio!enta 
bastonatura. 

• • • 

I I movimento ttudctitesco ro-
mano ha lanciato a tutt* le uni
versity meridional! II seguente 
appello per I'uniflcazione della 
lotta contro la repressione: 

c Le lotte degli opera I • degli 
studenti In tutta Italia si sono 
scontrate InevitabUmenta con 
Tapparato repressivo dello stato 
borghese. 

Perquisizionl lllegall, violen
ze, carlcha, torture, interroga 
tort, denuncie, process!, arresti 
awengono ognl glomo soprat-
tutto I* dove le lotte sono piu 
intense. 

La repressione ha II solo ef-
fetfo di stnascherare fautorita-
rltmo del tlstema che combat-
tiamo e, percle, conferma >a 
vaiidita delta nostra loHa, che 
sara tanfo pIO Indsiva quanto 
pio sara estesa. 

Sabato 11 magglo, giorn.ata 
nailonale dl lotta contro la re
pressione. 

Insleme con Roma. Torino. Pi
sa, tutte le unlversita merldle-
nalL 

Contre la repressione una nuo-
va fase del movimento studen-
tetco nailonale >. 

Reincarnazioni elettorali 
Non 6 un fotomontaggio: & la 

riproduzione di un manifesto 
elettorale apparso sui muri della 
zona di Sala Consilina. del Cilen-
to. Vn candidato socialista si 
presenta come la reincarnazione 
di Carlo Pisacane che proprio 
da quelle parti — a Sapri — 
shared con la sua sfortunata 
spedizione. Altre volte, abban-
donate le vesti di Pisacane. lo 
stesso candidato si fa presen-
tare nei cotnfzi come il nuovo 
Gerolamo Savonarola. Auto mu-
nile di altoparlanti clrcolano 
per la zona annunciando la lieta 
novella: il Pisacane-Savonarola 
e ll. a disposizione di tutti; gli 
elettori che hanno bisogno di 
qualche cosa non devono fare 
altro che andare a trovarlo: 
penserd lul a tutto. 

Non sembrerebbe un gran che; 
altri candidati — in tempi non 
remot'x — solevano consegnare 
ai probabili elettori una scarpa 
promettendo che I'altra gliela 
avrebbero data ad elezione av-
venuta; oppure donavano un 
pacco di pasta o facevano ot-
tenere un posto in municipio. 
II candidato Pisacane • Savona
rola. quindi, non esce dal solco 
della tradizione e non var-
rebbe la pena di parlarne se 
il Pisacane con gli occhiali 
non fosse Lino Jannuzzi, il 
giornalista deH'Espresso candi
dato nelle liste del PSU os-
sieme all'ex direttore dello stes
so seltimanale. Scalfari; proprio 
lui. Jannuzzi. fustigatore dei 
costumi. moralizzatore della vi
ta pubblica italiana. intransi
gent censore dei vizi del «clan> 
detentore del potere. 

Adesso, mentre Scalfari si 
presenta nella stessa lista con 
TremeUoni (dimenticando le 
t condizioni irrinunciabili > che 
aveva posto e le dure accuse ri-
volte al ministro socialista), 
Jannuzzi si traveste da Pisaca
ne e si riduce al liveUo di Achil-
le Lauro. E questo non Indi

ana: stupisce. Che la carica 
innovatrice. le recise afferma
zioni sulla necessitd di far pu-
lizia. di rmnovare il costume si 
rivelino parole ormai dimenticate 
e al loro posto ci sia gid la pro-
messa ai sindaci di Caselle e ii 
Torraca di prowedere lui, Jan
nuzzi, a far loro avere i miltoni 

di cui hanno bisogno. 6 una 
metamorfosi deprimente. 

Vista la strode e la compa-
gnia che aveva scelio. si pote-
va temere che Jannuzzi finisse 
per adeguarsi alle regale del 
gioco che diceva di voler cam* 
biare: ma nessuno pensava che 
lo facesse cosi presto. 

Arezzo: le trovate del ministro degli esteri dc 

Fanfani parla del 2 0 0 0 
nella provincia 

piu povera della Toscana 
Contraddittori discorsi di fronte a una realta spesso dramma
tica - Emigrati 42 mila lavoratori - Forsennato anticomunismo 

dei socialisti unificati - La costante avanzata del PCI 

Dal nostro inviato 
AREZZO. 8 

Fanfani pensa al duemila: 
questa prospettiva avveninstt-
ca, di salto m avanti, e stata 
iargomento centrale delle de-
erne dl riunionl, di assemblee, 
di conversazioni improvvisa-
te che il ministro degli Este
ri ha tenuto nell'Aretmo prt-
ma di essere costretto all'tm-
mobilita dal noto inctdente 
stradale. E' logico che in una 
atmensione temporale cosi di-
latata gli interlocutort siano i 
giovani ai quali Fanfani si ri
volge volentieri mostrando 
di comprendere le loro tnquie-
tudini, di giustificare certi lo
ro eccessi (a differenza. per 
esempio di Moro e dt Nen
ni) e di voler prefigurare la 
societa tecnologica ed automa-
ttzzata di domani nella qua
le sia possibile — qui il Itn-
guaggio scivola nel fantapoll-
ttco — alimentarsi con le pll-
lole o avere la benzina in pol-
vere. 

1 modi con cui Fanfani si 
avvtctna all'elettorato sono di 
tre livelli: quello uf/iaale che 
appare nelle veline concorda-
te per le agenzte e per la 
stampa, pieno di ctrconiocu-
zioni, ma sostamialmente os-
sequiente aliimpostazione go-
vernativa; quello che non ri-
sulta scritto e che, invece, vie
ne affermato nei comizi spe-
cialmente se dl periferia; quel
lo, infine, delle riunloni ri-
strette di partito, fra t segua-
cl dl corrente, durante le qua
li da la stura alle sue non 
represse amarezze ed esperien-
ze dl leader democristiano: 
sembra che i suoi sfoght im-
provvisl, le sue sentenze to-
glienti investano la politica 

Per una riforma democratica dell'Ente 

SULLA TV TAVOLA R0T0NDA 
CON SANGUINETIE SPAGNOLI 

Non & sufficiente mutare le strufture organizzative ma bisogna pensare, sul modello del

le rivendicazioni studentesche, a forme d i autogoverno delle forze culturali e del lavoro 

Produzione cinemalografica del PCI 

Proiezione a Roma 
di «Terzo canale» 

L'Ufficio stampa del PCI co-
munica: 

La produzione cinematograflca 
del PCI per le elezkmi si e ar-
ricchita negli ultimi giorni di 
nuovi cinegiornali e documenta-
ri che afTrontano temi di viva 
attualiUL • 

Una rassegna di questa pro
duzione sara proiettata venerdi 
10 alle ore 21 a Roma presso la 
sala del circolo di cultura Pan
theon (Salita dei Crescenzi. 30). 
In particolare verranno proiet-
tati il settimo numero di c Terzo 
canale », la serie di cinegiorna
li che da mesi riscuote larghis-
simo successo in tutta Italia; 
un « terzo canale speciale » de-
dicato a un'incisiva analisi del
la condizione operaia nel nostro 
paese: il documentario «I co-
munisti > e il documentario del-
rUnitelefilm cSecondo coscien-
za» nel quale viene approfon-

dito fl rapporto tra cattolici e 
politica dopo il Concilio. 

«Terzo canale > n. 7 com-
prende un servizio sull'attualitu 
e importanza dell'insegnamento 
di Palmiro Togliatti. un servizio 
sulla violenza razzista negli Stati 
Uniti. un akro servizio dedi-
cato a] nuovo corso cecoslovacco 
per lo sviluppo della societa so
cialista: un quarto servizio e 
dedicato agli sviluppi della si
tuazione vietnamita e. infine. e'e 
un € pezzo» animato dedicato 
alle poltrone del centro sinistra. 

II grande successo che ha ri 
scosso e riscuote «Terzo ca
nale » e testimoniato dalle mi
gliaia di proiezioni che quotidia-
namente vengono efTettuate in 
tutta Italia con una foJta par-
tecipazione di spettatori. 

Finora. si pud calcolare. tali 
proiezioni superano la cifra di 
cinquantamOa. 

Nostro servizio 
TORINO. 8. 

Martedl scorso nella cSaJetta 
Rossa > dell'Unita si e svolto. 
davanti a un folto e vivace udi-
torio, un pubblico dibattito sui 
tema «RAI-TV: una riforma 
dell'ente. indispensabile per ga-
r an tire obiettivita delle infor-
maziord e liberta della cultura >. 

U dibattito e stato introdotto 
dal prof. Edoardo Sanguineti. 
candidato indipendente neCa li
sta del PCI alia Camera dei 
deputati. da Giovanni Ayassot. 
tecnico della RAI-TV. candidato 
alia Camera per il PCI e dal 
compagno on. Ugo Spagnoli che 
il partito comunista ripresenta 
per le prossime elezioni poli-
tiche. 

II gra\Te problema della de-
mocratizzazione deUa RAI-TV. 
che fl tecnieo Ayassot ha defl-
nito «un ente pubblico ormai 
privatizzato dallo stra potere del 
governo di oentronsinistra». e 
stato ricondotto sostanzialmente 
da tutti e tre i relatori a q>jelk> 
della realizzazione del dettato 
costituziona!e e al rispet'o e 
all'attuazione di quella sentenza 
de'Ja Corte co5tituzionale che 
nel 1960. re«p:n£endo ri>tan7a 
di una privatizzazione deU'ente 
in nome degK interessi puhhliei 
e general!, riaffermava fl diritto 
dello Stato al monopolio dell'in-
formazione radiotelevisiva au*3i-
cando tuttavia una riforma del

la struttura e dei programrm 
informativi e culturali tale che 
garantisse a tutti i cittadini U 
massimo di imparzialita e di 
obiettivita dell'informazione 

In realta. invece. il mono-
polio statale si e trasformato 
in un monopolio di governo. 
Le trasmissioni informative han
no corrisposto e corrispondono 
solo agli arbitri di una politica 
allineata all'anticomunismo e al
ia propaganda del partito o del 
partiti gm'ernativi. I programmi 
cosiddetti culturali. come ha os 
servato fl prof. Edoardo Sangui
neti. sono respressione di un 
vasto tentativo di addormen 
tare, di integrare le coscienze 
degli spettatori (una massa che 
tocca seralmente I dodici mi-
lioni!) nel quadro della societa 
dei consumi e dei redditi e 
della progressiva stabilizzazione 
del sistema capitalistico. 

L'on. Spagnoli ha richiamato 
I'attenzkine del pubbKco (che 
ha rispo^o con entusiasmo e 
con forza) sulla necessita di 
riprendere il progetto Parri-
Lajo!o modiHcandolo se occor-
rera per renderlo piu fnci>ivo 
e di appocgiarne la presenta-
zione e I'aporovazione \e%:%]a-
tiva con un movimento di mavia 
degli utenti che non rifu«a. 
o'.̂ e sia oppo'iuno. dairorfcaniz-
zazione di uno sciopero co'.let-
tivo del canone. 

I. b. 

Palermo: gli operai fischiano Moro 
PALERMO. 8 

Una clamorosa protesta ope
raia ha accolto questa sera a 
Palermo il Presidente del Con-
siglio giuntovi per pronunziare 
un discorso elettorale. Nella 
piazza Politeama sgomberata dal 
traffico. una lunga fila dl ope
rai deU'Elettronica Sicula — il 
grande stabilimento chiuso dai 
padroni americani. che hanno 
messo sul lastrico mille lavora
tori specializzati — ha atteso per 
piu di due ore I'arrivo di Moro 
recando cartelU-sandwichh nei 
quali si chiedeva un preciso im-
pegno del governo e non pro-
messe elettorali. per la salvez-
za dell'industria del settore. at-
traverso un massiccio interven-
todelllRI La protesta si eeste
sa all'interno del cinema nel 
quale, forse per la prima vol-
ta nel dopoguerra. la DC ha vo-
luto chiudere. come la settima-
na scorsa Rumor, stasera an

che il suo piu importante espo-
nente di governo. 

Per tutta la durata del discor
so. e mentre alTesterno le pa
role di Moro venivano sottoli-
neate da fischi, jronici applausi 
e richieste di < Lavoro! Lavo
ro! >. in platea altri lavoratori 
dell'El^L — piu di duecento tra 
operai. tecnici e ingegneri — le-
vavano in continuazione e in si-
lenzio piccoli carteUi con la 
semplice sigla della loro fab-
brica ormai chiusa. 

La protesta ha messo In se-
rio imbarazzo anche i camera
men della TV che non sapeva-
no come tnquadrare gli spet
tatori senza incappare in qual
cuno dei compromettenti cartel-
li accusatori. AUa fine, messo 
alle strette dalla crescente in-
sistenza con cui gli si chiedeva 
di smetterla con le fumisterie 
per affrontare un problema rea-
le della citta. Moro at ot e 

uscito con una affermazione che 
ancor piu del silenzio ha urita 
to gli operai. Lo Stato — ha 
detto il presidente del Consi-
glio tra bordate di fischi — 
c accompagnera lo sforzo della 
Regione > per la salvezza della 
fabbrica. E" esattamente contro 
questa linea che i lavoratori si 
stanno battendo energicamente 
da tre mesi. da un canto de-
nunciando rirresponsabile igna-
via nel governo regionale e dal-
I'altro reclamando rassunzione 
diretta e immediata della ge-
stione del settore elettronico da 
parte dell'IRI. al quale si chie-
de di improntare proprio a Pa
lermo il fulcro dell' industria 
pubblica del settore. 

Moro. non solo ha taciuto su 
questo aspetto della vicenda. 
ma ha ribadito che le Parted-
pazionl statali potranno tutto al 
piu dare, in posizione di mino-

ranza. una mano alia Regione 
che nei fatti non pud assoluta-
mente accollarsi il peso di mi 
ziative mdustnali di cosi rile-
vanti proporzioni. 

L'esasperazione operaia alia 
ra si e espressa con rinnovata 
forza. costnngendo Moro ad an 
dare avanti con evidente dif-
ficohi. Prima c3 concludere. 
il presidente del Consiglio ha 
avuto tuttavia il tempo di ren-
dere un pessimo servizio ai so
cialisti affermando che in ven-
U anni di monopolio del potere. 
la DC e andata avanti < usu-
fruendo delle collaborazioni che 
di volta in volta le servivano>. 

Dopo i consueti accent! anti-
comunisti. Moro ha prospettato 
un ricatto finale all'elettorato. 
agitando lo spettro di una « rot-
tura deU'equilibrio europeo> se 
i comunisti andranno avanti • 
la DC indietro! 

dell'attuale centro-sinistra 11 
quale — secondo quanto an-
drebbe dtcendo — ha fatto po
co o nulla. 

In una parola le riforme 
piu significative avrebbero 
avuto luogo quando lui occu-
pava la poltrona di presiden
te del Consiglio: la naziona-
lizzazione dell'energia elettri-
ca, I'istituzione della scuola 
d'obbligo fino al 14 annl, un 
sostanziale aumento delle pen-
stom e la conferenza naziona-
le dell'agricoltura, rappresen-
tano punti ferml dt una ge-
stione che appartiene al pas-
sato. a quando il centro sini
stra sorse sull'onda delle spe-
ranze e delle attese. Per ri-
muovere la situazione di im-
mobiltsmo che ha fatto segui-
to alia prlmltlva formula, 
Fanfani ausptca il rinnova-
mento del partito attraverso 
una vlvlficazione delle coscien
ze ed una maggtore parted-
pazione della base alia llnea 
politico: sono concetti fumo-
si che sembrano mutuatl da 
quella corrente dl stampo spi-
rttualistico che Intendeva af
frontare i problemt postt dal 
Risorgimento facendo utopistt 
camente appello alle antme e 
trascurando t guasti secolari 
della societa ttaliana. 

Anche Fanfani prefertsce 
parlare delle coscienze anzi-
chi delle cose, delle idee — 
magart proiettate in un mon
do elettronico — anzich6 dei 
fatti, della realta, spectalmen-
te di quella della provincia 
di Arezzo che presenta un pa
norama inquietante e denun-
cia le pesanti responsabilita 
dei governi dc nei quali Fan
fani ha avuto ininterrottamen-
te incarichi di riltevo (mini
stro del Lavoro, ministro del-
I'Agricoltura, dell'Interno, se-
gretario nazionale della DC., 
quattro volte presidente del 
Consiglio e ora ministro degli 
Esteri). 

Ecco, in breve, la radiogra-
fia di questa provincia: una 
crisi drammatica dell'agncul-
tura rappresentata dalla fuga 
dalle campagne e dall'abban-
dono di centinaia di poderi; 
una continua emtgraztone che 
ha provocato la dtmtnuzione 
della popolazlone di 42.508 uni-
ta; un redduo bassissimo che 
fa di Arezzo I'ultima provin
cia della Toscana con ll 14% 
al di sotto della media nazio
nale: decine di comunl della 
zona mentana considerati « de-
pressig e collocatt all'ultlmo 
posto nella classtflcazione ti-
pologica delle aree secondo il 
grado di sviluppo economico. 
Ci sono, infine, due tsole dl 
miseria crontca, di sottosvi-
luppo economico, sociale e 
culturale- la Val di Chiana 
che sembra rimasta at tempt 
della bomfica idraultca del 
ministro granducale Fossom-
bront, e tl Casentlno fbasta ri-
cordare Orbignano e Monte-
mignaio) dove il livello gene
rale e al di sotto degli tndt-
ci elementarl del vivere ci
vile. 

Eppure a questt lavoratori 
e andato a parlare Bucciarel-
li Ducci — Valtro notabile 
arettno — ma il suo discor
so ha evitato di sfiorare I 
problemi drammatici in cui 
vivono, e si e soffermato sul 
divorzio, sullindissolubtltta 
del matrtmomo, sul colore 
cristiano della famiglta: pro
prio qui dove i ragazzi dt die
ci annl vanno a pascolare con 
te pecore e le ragazze. secon
do I'antica usanza medleva-
le, scendono in citta a far le 
domesttche al msignori*. Nt 
mtgliore si presenta la situa
zione sotto U profilo econo
mico: I'espansione tndustna-
le ha avuto un carattere tu-
multuoso e contraddittorto. 
Cid spiega la fragilita della 
struttura delle poche fabbrt-
che — caratteristica del resto 
dt tutta la Toscana, — git al-
tt e bassi del settore arttgia-
no su cui si rtpercuotono gU 
squilibrt del mercato finanzia-
no e dei canalt di esportazio-
ne (la crisi delToro e del dot-
laro ha bloccato per vane set-
timane gli orafi dell'Arettno). 

I lavoratori hanno dovuto 
lottare per difendere la 
Safcem, mentre alia Lebole lo 
sfruttamento provocato da-
gli alti rami conferma I'onen-
tamento ttpico del padronato 
ttaliano, fatto proprio, purtrop 
po. dalle aziende a partecipa-
zione statale. E' nato anche 
qut un carrozzone. I'Ente au-
tonomo irrigazione della Val 
dt Chiana, ma in set anni dt 
attivita si e mangxalo due mi-
liardt dl spese generali e st 
e fatto vivo solo con un'addi-
zionale dello 0,85 per ogni li
ra di tmpombile che ha col-
pito indiscriminatamente — 
per la mancanza dl un crt-
terio dt progresstvtta — i pic
coli e medi proprietart E la 
solita storia di tutti i carrot-
zoni viaggiantl creatt dalla 
DC e dai suoi alleatt veccht 
e nuovi, come strumentt dt 
cltentelismo e dt Irresponsa-
bile dilaptdazione del dena-

ro pubblico. In Val di Chia
na, oggl. la situazione e sem
pre grave malgrado lo sforzo 
generoso delle orgamzzazioni 
smdacall e degli enti loca-
It che st travano spesso a 
combattere contro le port* 
chtuse della burocrazla pre-
fettizia. 

La formazione della lista 
ha avuto. come si rlcordera, 
momentl dl forte contrasto 
che hanno acqutstato nlevan-
za nazionale ll presidente 
della Camera ha dovuto ac-
cettare di tare tl secondo e 
tl sen Moneti e stato sacrtfi-
cato alle simpatte senest del 
ministro degli Esteri L'esclu-
so si e recato a Roma, da 
Rumor, per tar presente che 
egli era stato destgnato da-
git iscrittt della DC e a lo
ro st doveva una sptegazio-
ne. Rumor ha rlsposto che 
eerie scelte rientrano nella 
discrezionalitii dell'organo di
rigente del partito ll quale 
non poteva permettersl il lus-
so dl perdere un mimttro 
degli Esteri per tmbarcare un 
senatore. sia pure votato dal 
la base Un bell'esempio co
me st vede. di rnnpttn del
la volontA dal bniso dl rut 
Fanfani e paladmo' 

In questo quadro tl ruolo 
del soclallstt — capeggiati dal-
l'on. Ferri — e di forsenna
to anticomunismo Dimczzatt 
In died anni i loro sulfra-
gl, i socialisti cercano ora 
dl recuperare a sinistra con 
un discorso di tlpo prampo-
linlano (tt da settanta annl sia-
mo fedeli ai lavoratori a) ca-
rezzando nel contempo Vipo-
tesi di ' guadagnare nei ce-
ti della piccolo e media bor-
ghesia. 

Che faranno gli arettnt ll 
19 magglo? II nostro partito 
e sempre andato avanti per-
che~ ha saputo collegarsi slrel • 
tamente alle rivendicazioni 
delle grandi masse popolart. 
Anche oggi esso afferma che 
e possibile cambiare. Per que
sto st e fiductnst sul respon-
so del voto Per Fanfani — 
come ha detto tl compnano 
Occhetto nel corso dl un 
grande comizio — gh arettnt 
voteranno, nel caso, nel 2000' 

Giovanni Lombardi 

Una lettera di 
Umberto Eco 
Da Umberto Eco abbiamo n-

cevuto la seyuenle lettera in 
merito all'appello degli intellet-
tuali da not pubblicato nei giorni 
scorsi: 
« Caro Direttore. 

su I'Unitd di domenica e ap-
parsa la mia firma sotto un 
appello di uomini di cultura in 
cui si auspica un impegno elet
torale e una scelta " precisa e 
inequivoca". di fronte ai fatti 
nuovi che stanno agitando la 
scena mondiale. Vorrei preci-
sare che avevo aderito ad un 
dibattito su questo argomento 
proprio perche condivido que 
sta decisione di rondo e che 
per un mahnteso ladesione e 
stata interpretata come firma di 
un appello. 

Perche tengo a tale precisa-
zione? 1) In un mio articolo 
che apparira sul prossimo Quin-
mci polemizzo con la tendenza 
alia scheda bianca e afTermo 
inequivocabilmente che voterd 
PSIUP. sp:egando il perche. 
Ma non tutti i perche coinci-
dono con quelli dell'appello. 
2) Sono convinto che di fronte 
al nuovo panorama di lotta de
terminate dalle agitazioni stu
dentesche in Italia, il pnmo 
impegno culturale deve consi-
stere neH'abbandonare i giochi 
corporativi e autoritari degli 
uomini di cultura che si of-
frono come esempio incontesta
ble e trasdnante di chiarezza 
ideologica. Se dovessi oggi fir-
mare un appello per un impe
gno culturale piu chiaro e de-
ciso. preferirej firmarlo con gli 
studenti della facolta in cui 
insegno. e in cui si sta stabi-
lendo un rapporto culturale • 
politico paritetico. senza che lo 
scnttore o lo studioso assumano 
una posizione " carismatica "'. 
3) Sia mo sotto elezioni. e sono 
eontrario ai " distmguo " bizan-
tini. L'appello Parri e 1'accordo 
PCI-PSIUP sono soluziom pra-
tiche a cui mi uniformerd per 
non fare dei morahsmi da 
" anima bella": ma non li 
vedo ancora come resempio di 
risposte " nuove" a una situa
zione nuova. Proprio perche al
tri punti dell'appello mi trovano 
consenziente. mi lusingo che si 
trovera per le lotte future qual
che soluzione mlgliore e - co
me dire — piu imprevedibile. 
Grato per I'ospitalita. il suo 
Umberto Eco>. 
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