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Convegno cattolko a Hecoaro sulla * Crisi delta stampa quotidiano* 

Si restringe I'area 
deirautonomia e 

della liberta di st 
In pullman di tipogrufi deU,«Avvenire d* Italia » minacciati 
di licenziumento - Le muni degli enti di Statu, della Confindu-
stria e della DC sulle testate piii importanti - Cause della crisi 
di «credibility» tra giornali borghesi e pubblico - Come 
concepiscono il giornale Crespi9 Agnelli, Pesenti e Monti 

DALL'INVIATO 
RECOARO, 26 maggio 

Un pullman di tipografi del-
l'« Avvemre d'ltaliu » di Bolo
gna, tappezzato di stnscioni, e 
venuto ad ammonire il Con
vegno dj Recoaro dcdicato al
ia « Crisi della stampa quoti-
diana» sulla concretezza e 
persino sulla drammaticita 
per molte famighe ehe que-
sta crisi pub assumere. II pin 
anziano quotidiano cattolico 
d'ltalia sta infatti vivendo me-
si di travaglio, che sembra de-
stmato a concludersi eon il 
suo assorbimento nel confra-
tello « L Italia » di Milano. 

Col giornale bolognese, altre 
voci di quotidiam eattolici pa-
lono destinate a spegnersi, ac-
cettando cosl un fenomeno che 
in Italia sta gia assumendo a-
spetti preoccupanti: la progres
siva scomparsa, cioe, di testate 
che non siano espressione di 
potcnti gruppi economici, pro-
lezione pubblicistica di enti 
mdastriali di Statu, filiazioni 
della Confindustria, mvesti-
menti politici del maggior par-
tito di governo. 

La sezione veneta dell'Unio-
ne cattolica della .stampa ita,-
liana, che organizza con am-
mirevole impegno gli attuali 
incontri nella verde cornice 
delle Terme di Recoaro, ha 
chiamato a parlare di questa 
crisi m particolare 1 giorna-
listi. i quail di essa vivono 
certamente alcuni degli aspel-
ti piu acuti, ma restano, per 
cosi dire, « a valle » della ra-
dice del tenomeno. Quando, 
ad esempio, 1'inviato del « Cor-
uere della Sera », Alberto Ca-
vallari, individua giustamente 
il venir meno di un rapporto 
di « credibilita » tra il giorna
le e il pubblico. ne denuncia il 
carattere di « specchio appan-
iiiito della societa nazionale », 
non possiamo non concordare 
sull'analisi. Ma quando dalla 
analisi si pius.su alia diagnosi. 
si individuano le cause della 
<risi nelle strutture invecchia-
te del giornalismo italiano, 
nella sua incapacita di rinno-
varsi. nella gestione di ttpo 
« monarchico » che lo caratte-
rizzano t!a redazione del gior
nale borghese e una pirami-
de dove tutte le decisioni e le 
scelte spettano al vertice di-
iettoriaIe>; per quanto tutto 
cio sia vero, si coglie ugual-
mente una lacuna, una o-
inissione di fondo: il rifiuto 
quasi a scoprire le radici av-
velenate dell'albero malato. 

II contrasto, infatti, non e 
tanto tra un giornalismo vec-
chio e arretrato tecnicamen-
te, rispetto alio sviluppo e ai 
mutanienti in atto nella no
stra societa. quanto per la 
crescita del bisogno di cultu
re e di democrazia, le spinte 
di base sempre piu vaste che 
operano in questa stessa socie
ta, e. al converso. 1'accen-
trarsi in gruppi sempre piu n-
stretti di un enorme potere 
economico, di scelte, di deci
sioni. 

I giornali da noi non sono 
concepiti come un servizio 
pubblico, o almeno come un 
prodotto commerciale che per 

difendersi ha bisogno di an-
dare incontro alle richieste, 
alle esigenze della sua poten-
ziale clientela. Al contrario, un 
giornale cosiddetto indipen-
dente o di informazione e con-
cepito dai Crespi, dagli Agnel
li, dui Pesenti, dai Monti (ma 
questi nomi al eonvegno non 
sono mai stati citatii come 
uno strumento per frenare la 
maturazione del pubblico, per 
impedire la circolazione di de
terminate idee, per import e 
una visione del mondo, una 
interpretazione stessa dei fat-
ti che spesso fanno a pugni 
con l'esperienza viva e diret-
ta dei letton. 

Quale rapporto di fiducia 
pub stabilirsi fra 1'elettorato 
italiano e i quotidiani che per-
sino nel fornire le cifre dei 
risultati elettorali tentano a-
berranti operazioni di distor-
sione, di manipolazione e fal-
sificazione? 

Come possono, gli student 1 
in lotta nelle universita. sulla 
base di una profonda spinta 
ideale. nconoscersi nei gior
nali che li chiamano « teppi-
sti »? 

L'on. Rumor ha portato sta-
mane un suo saluto al Con
vegno, pronunciando — come 
si suol dire — alate parole. 
Ha detto che egli rifiuta un 
giornalismo adulatorio, che 
addirittura invita i giornah-
sti a resistere alia tentazione 
di fare della « letteratura del 
potere»: ma proprio mentre 
diceva queste cose ci veniva 
in mente <e forse non era-
vamo i soli) il livello incredi-
bile di servihsmo proprio nei 
confronti dell'on. Rumor e di 
cib che egli rappresenta come 
« uomo di potere » cui e giun-
to. durante la campagna elet-
torale, il giornale « d'informa-
zione » che si stampa nel Ve-
neto. 

Villi De Luca, l'uomo che 
milioni di telespettatori ricor-
dano come colui che nella not-

Tavola rotonda 
su «L'Avvenire » 

stasera 
a Bologna 

BOLOGNA, 26 maggio 

Domani sera a Palazzo Mon-
tanari, per iniziativa dell'Asso-
ciazione culturale « Presenza » 
(uno dei gruppi bolognesi di 
giovani della sinistra cattoli
ca). avra luogo una tavola ro
tonda sulla crisi del quotidia
no « L'Avvenire d'ltalia ». Al 
dibattito parteciperanno il 
prof. Corghi. il giomalista 
Giambattista Cavallaro, il cor-
rispondente di « Le Monde » 
dall'Italia Nobecourt, Danilo 
Zolo, direttore di «Testimo-
nianze», gli editori Gianni e 
Giorgio Giovannoni ed il se-
gretario provinciale della Fe-
derlibro-CISL, Nicoletti. 

te fra lunedl e martedi scor-
so ha dato la DC in aumen-
to di percentuali addirittura 
stratosferiche, ha ugualmente 
svolto sul « giornalismo televi-
sivo» una relazione interes-
sante e persino suggestiva. Ha 
nconosciuto, ad esempio, il 
condizionamento (noi l'avrem-
mo chiamato «asservimento» > 
del giornalismo politico nei 
confronti del potere e la TV 
invece, come servizio pubbli
co, sarebbe, se non obiettiva 
m assoluto, perlomeno «im-
parziale». Aperta a una co-
stante plurality di opinioni, 
ha citato, in proposito, i ser-
vizi televisivi sulla guerra del 
Vietnam, che « hanno plasma-
to e irrobustito le correnti 
pacifiste in America e nel 
mondo », ma in Italia, di gra-
zia, cosa ha fatto la TV se 
non ritrasmettere i bollettini 
di Westmoreland? 

Possiamo dire che il Con
vegno stesso, in un certo mo-
do. e statu come uno spec
chio delle contraddizioni per 
cio che si ha coscienza do-
vrebbe essere il giornalismo e 
cio che in effetti esso e nella 
concreta realta italiana. Sin-
tomatico, ad esempio, il fatto 
che dietro le cifre sulle tira-
ture. sulla struttura proprie-
taria, sulla concentrazione di 
testate, ci e venuto dai gior-
nalista Wollenborg... che ha 
parlato del giornalismo ame-
ricano. 

L'editore De Palma, invece, 
dai quale ci si sarebbe attesi 
qualcosa di analogo, si e ab 
bandonato a una esercitazio-
ne letteraria nella piii vieta 
tradizione di quel giornalismo 
retorico, prolisso, deformato. 
che pure, a rigore, e stato po-
sto sotto accusa dallo stesso 
presidente d e l l ' Ordine dei 
giornalisti. on. Gonella. 

Mancato all'ultimo momen-
to l'intervento dell'on. An-
dreotti, il governo ha inviato 
il solito sottosegretario, Sa-
lizzoni, il quale ha annuncia-
to che la commissione mini-
steriale sui problemi dei gior
nali, costituita dopo il con-
gresso nazionale della stam
pa di due anni fa, continua 
a studiare... Ne il dottor Vit-
torino Meloni — direttore di 
un quotidiano friulano che in 
questi giorni ha compiutouna 
piccola rivoluzione tecnica, 
passando dalla stampa tipo-
grahca a quella « off-set» che 
abolisce del tutto le linotype 
e i caratteri di piombo per 
sostituirvi delle compositrici 
elettroniche — ci ha detto qual
cosa di piii. su questo rin-
novamento, che vada oltre l'a-
spetto meramente tecnico e 
grafico. 

Per superare la crisi della 
stampa quotidiana in Italia, 
non basta fare dei giornali 
« piii belli », piii « modemi» , 
piii u colornti »: occorrono dei 
giornali piii rispettosi delle 
idee, delle attese, delle aspi-
razioni dei loro lettori. Ma 
non sono certo i Crespi, gli 
Agnelli, i Pesenti, i Monti, la 
Confindustria che potranno 
darci questi giornali. 

Mario Passi 

Drammatico discorso dell'attore negro Dick Gregory airUniversita di Yale 

WASHINGTON — Du» icene a u Cilia delta resurrezione », la tendopoli coitruita alia periferia di Washington per ricoverare i partecipa nti alia « marcia dei poveri » 
giorni di pioggia che evevano tratformato il villaggio in un panlano. Tre ragazie ne approfittano per improvvisare un gioco. A deitra: barbieri al lavoro all'aperto. 

sinistra e ritornato il sole, dopo 
( leleto:.. UP1 e \t-) 

«L'America razzista e un robot senz'anima: 
noi ci prepariamo a spaccarlo in mille pezzi» 

«l\on saprete che cosa c la vita fino a (piando non avretc visto come an mattone* lunciuto in ciso a iin bambino ne
gro, lo ha ridotto» - « Abbiamo sprecato alcuni secoli di vita per questo robot, ricevendonv in cambio culci di fvrro: 
ora la nostra sopportasione c giunta al termine» - Hiprende domani il processo contro il dottor Hvnjamin Spoch 

WASHINGTON, 26 maggio 
All'Universita di Yale, il no-

to attore negro Dick Gregory 
ha pronunciato nei giorni scor-
si un drammatico discorso 
sulla situazione dei negri ne-
gli Stati Uniti, strappando la 
maschera alia propaganda uf-
ficiale sul « progresso » com-
piuto dai cittadini di colore 

« Sono venuto qui — ha cu 
minciato Dick Gregory — non 
gia per convmcervi. Sono ve
nuto per informarvi. atfin 
che voi comprendiate cio che 
accade nel nostro Paese Se-
condo la mia convinzione. il 
problema numero uno che mi-

j naccia ('America e . . il proble 
1 ma della degradazione mora 

le. Siamo one.sii almeno in 
questo auditono, e riconoscia-
ino che l'America e il Paese 
razzLsta numero uno Non il 
popolo anieruano, ma l'Ame-
rica col suo ordinamento so-
ciale. con la sua ldeulogia uf-
ficiale e con la sua morale 
ufficiale Questa ideologia raz
zista e questa morale bor-

WASHINGTON L'attort americano Dick Gregory. 

R1UNITI DA OGGI I MINISTRI DELL'AGRICOLTURA 

Sta per deciders! a Bruxelles 
I'avvenire del MEC agricele 

Una manifestazione di protesta organizzata per stamane dagli agricoltori - La richiesta di sospensione avanzata dai PCI - I tec-
nocrati di honte al fallimento e ai gravi danni provocati da an processo di unificazione condotto con delle politiche sbagliate 

MILANO, 26 magg<o 
Si riuniscono domani a Bru

xelles i sei ministri deU'Agn-
coltura della CEE. La riunio-
ne prosegiiira fino a mercole-
di. concatenandosi con altre 
nunioni dei ministri degli 
Esten e delle Finanze. II Mer-
cato comune. con l'approssi-
marsi della scadenza del 1' lu-
glio. ultima tappa per la uni 
ficazione dei mercati, \ive ore 
decisive. Nel settore dell'agn-
coltura stanno gli ostacoli piu 
grossi: il Belgio ave\-a chie-
:<to nuovamente. la settimana 
scorsa, di nnviarc la nunio-
ne. ma e stato battuto. 

Una manifestazione di ron-
tadini. organizzata dai COPA 
— l'organizzazione padronale 
degli agncoltori europei. a cui 
partecipano sia la Confagncol-
tura, Federconsorei e Colti\-a-
tori diretti di Bonomi — e 
prevista per questa mattina 
da\-anti alle sedi della Comu-
nita. II COPA, tut ta via, e a 
Bruxelles sopratrutto per chie-
dere qualche centesimo di pro-
tezione in piii, non le solu-
zioni di cut abbisognano gli 
II milioni di contadini della 
« Europa verde ». Questi con
tadini sono stati tenuti fuori 
della porta della Comunita eu-
ropea, e non solo per eiu*emi-
srno, poiche ancora si rifiuta 
il riconoscimento ufficiale ai-
le organlzzazioni contadine de-
mocratiche. In cambio. i con
tadini sono chiamati a paga-
re di persona il prezzo di una 

unificazione dei mercati che 
non e stata preceduta da una 
effetti\-a unificazione di strut
ture. per cui 800 mila contadi
ni italiam. insieme ai colle-
ghi belgi e francesi, nschiano 
di perdere il podere, l'occu-
pazione e ogni prospettiva si 
cura se saranno approvati 1 
regolamenti lattiero-caseari in 
discussione. 

II PCI ha chiesto la s-ospen-
sione del processo di unifica
zione dei mercati agricoli. An
cora len il segretario genera-
le del PCI. Luigi Longo. ha 
i cn t to al presidente Moro per 
rammentargh che un'adesio-
ne italiana sarebbe. oltretutto. 
incostituzionale: un govemo 
alia vigilia delle dimissiom 
non pub assumersi la respon-
sabilita di «accelerare» il 
MEC. La nchiesta di sospen
sione del PCI e una proposta 
costruttiva. Non si tratta di 
sospendere per stare ad aspet-
tare, per perdere del tempo. 
ma solo per aprire nel MEC 
quella revisione critica della 
politica agricola che sola pub 
consentire di realizzare doma
ni una unificazione dei merca
ti che abbia delle basi realL 

Si tratta di far camminare 
la politica agricola del MEC 
sui piedi. cominciando col tra-
sformare e unificare le strut
ture agricole dell'Europa oc-
cidentale. per passare poi — 
sullla base dei risultati della 
riforma — alia unificazione 
dei mercati. Finora, umfican-

do i mercati di Paesi a strtut-
tura profondamente diversa 
<dal Mezzogiorno d'ltalia al
ia progredita agricoltura olan-
dese>. si e preteso di far cam
minare sulla testa la « Euro-
pa verde n degli eurocrat!. Dt> 
po aver promesso la pan ta 
dei redditi ai contadini. il 
MEC. in dieci anni. gli ha da
to solo batoste. In Italia dai 
l'mizio del MEC il reddito con-
tadino in proporzione agh al 
tri settori e sceso dai 52'« del 
19M al 47*« del 1967. 

I contadini pagano di per
sona. ma non sono i soli A 
ogni passo che si e faito nel

la unificazione de: mercati 
agricoli si e dovuta alzare 
alle fronttere della Comunita 
la barnera protezionisiica. In 
pan>Ie povere. sono stati ac-
cresciuti gli ostacoli al m m 
m e m o sia con i Pae>i sottn 
sviluppati deirAsia. dell'Afn 
ca e deH'America l i t ma. che 
con i Paesi sociahsn e in 
tal modo .si e rallentato tutto 
lo sviluppo economico dell'Eu 
ropa occidentale. Î e barrie-
re doganali sono tail che un 
chilo di came acquistato m 
Polonia o m URSS a 400 lire 
al chilo. alia front lera italiana 
balza a 800 lire Anziche se 

auire ia via dei Paesi siwia-
Iisti. <he hanno spazzato via 
la rendita parassitana daiic 
campagne. i Paesi dell'Europa 
occidentale hanno messo a »M 
nco di tutta lVconomia una 
crcscente pr«»tezione e un < re 
scentc Miwenzionamenti> puf> 
biiro dell'agncoitura II risii'. 
taiti e npgativo r>erchp U-
strutture rimangono arrr trate 
tin Iia'ia il centro sinistra non 
e *tato capace di iiquidare 
nemmeno gli in:qm rapp,>rt: 
d: oolonia e mezzadnai! ; cu 
sti sono oJevat:. i prezzi non 
coorono i co«ti. la grande m 
diistna « mansia » una fetta 

La Pravda sul voto in Italia 
MOSCA, 26 maggio 

La Pravda pubblica oggi un 
commento sui risultati delle 
elezioni in Italia. «La classe 
operaia italiana, con alia te
sta la sua avangvardia rap-
presentata dai Partito comu-
nista, ha ottenuto in queste e-
lezioni una brillante tittoria. 

«Dieci milioni di italianl 
hanno dato il loro roto al 
PCI e ai socialisti unitari, can-
fermando cosl la grande fidu
cia che i lavoratori italiant 
mamfestano verso la conse-
guente e coraggiosa lotta del

le forze di sinistra per pro-
fonde trasjormaziom demo-
cratiche e sociali nel Paese. 
Una delle lezioni che si sono 
ricatate da queste elezioni e 
costituita, come c costretta a 
nconoscere tra i denti ta stam
pa borghese, dai fallimento 
della propaganda impenal'uti-
ca largamente agitata sul " pe-
ncolo comunista"; Vantico-
munismo al giorno d'oggi di-
ccnta una merce sempre meno 
commerciabile. 

* Contemporaneamente le e-
lezioni itahane hanno dimo-

strato quale perdita d'autori-
ta arrecano ai loro partiti i di-
rigenti socialdemocratici. che 
si sono messi sul terreno del
la collaborazione e dalla con-
ciliazione con i partiti del 
grande capitate 

« Sel Paese si e creata una 
nuora situazione politica, as-
sai dirersa da quella pre-esi-
stente a queste elezioni. Essa 
crca le premesse per raffor-
zare maggtormente la lotta dei 
lavoratori e delle forze di si
nistra per dei mutamentt nel
la vita interna e nella politica 
mternazionale del Paese ». 

sempre piu grande rielio stes
so reddito agrtcolo 

I.'arretrate/?a anncola div:e 
v.v cosi una palla di piombo 
f-he fren.i lo s\iiuppo di tutta 
.A vita r."t>noni;<\i Per alimen 
tare in sviluppo economico. 
n-i-ii, in (Jer:iu;i!j. I:.»Iia. Fra:. 
< :a. Insh.lterra . uovernatiti 
i onosm.no una sola inedicii.a 
coinpr.inere i sal.in. tasl.are 
le spe-e s.^-jaii. ridurre a'. 
nv.nimo l.t pre\:ricn7a I-i 
Francia. di fronte alia ridu 
7:o:.e a(\ da/; diiaanali (he 
Malta ;; 1 Iu^i:o. esita spa 
\entata per t:more d: non po 
tcr re.Hsere la concorrenza in 
tema/ionale I contadini fran
cesi non sono soddisfatti. Ia 
eoonomia e in difficolta, que 
sto e il risultato che De Gaul
le ha ottenuto facendosi por-
taband.era nel MEC del pro 
tezionismo agnco'.o che pure 
ha siocato piu a lui che agh 
a l tn . II protezionismo e il 
contraltare delle nforme. la 
conseguenza del rifaito per-
vicace a cambiare le struttu
re imprenditonali e proprie
t a r y nell'agncoltura. la testi-
monianza del fallimento com-
pleto della « via capitahstica » 
nell'agncoltura. 

Di fronte a questo fallimen
to si trovano domani. a Bru
xelles, I ministn deH'Agncol-
tura dei Sei. Meglio per lo
ro. oltre che per l loro Paesi, 
se sapranno fermare in tem
po la macchina dell'artificio<a 
unificazione dei mercati che 
tanti danni ha prodotto. 

r. s. 

ghe.se determinate e costitui-
scono il modo di vita ameri
cano » 

La realta del « modo di vi
ta americano » balza evidente 
se si pensa alia lotta dei ne
gri nel Sud degli Stati Uniti 
per 1'animissione dei loro 
bambini nelle scuole bianche: 
« Vi sarebbe stato utile esse
re assieme a me in quei gior
ni — ha detto Gregory — e 
vedere come i poliziotti e la 
folia inferocita di razzisti bian-
chi si comportano coi negri 
e coi loro figli perche tenta
no di entrare nelle scuole dei 
bianchi. Vi prego di non of-
fendervi. mlei giovani amici 
di questo auditorio. se vi di-
co che voi non sapete che 
cos'e la vita. Le vostre teste 
sono piene di fatti storici e 
di dati scientifici. ma voi non 
saprete che cos'e la vita fin-
tanto che non avrete visto co
me un pezzo di mattone. lan-
ciato in pieno viso ad un bam
bino di K anni. lo ha ridotto. 
Dovete vederli. per poter e 
capire qualche cosa ». 

Dopo essersi soffermato su 
altri episodi del terrore raz
zista. Gregory ha proseguito: 
« Se aveste vissuto tutto cio. 
sono certo che la meta di voi 
si ucciderebbe e che l'altra 
meta uscirebbe nelle strade 
per rovesciare questo Paese 
da cima a fondo ed mcenerir-
lo » 

« Parlando dell'America tut
ta intera — ha detto ancora 
Dick Gregory — io la vedo co
me un robot rotto e senz'ani
ma II robot si prende la vo-
stra vita, ma non vi da nulla 
in cambio. Con un robot voi 
non potete avere alcun rap
porto spirituale. Potete chie-
dergli cib che volete, suppli-
carlo. mettervi dinanzi a lui 
in ginocchio. ma non vi sente, 
non vi vede e non vi risponde. 
Resta un automa e niente 
piu . Abbiamo sprecato per 
lui alcuni secoli della nostra 
vita, ncevendone in cambio 
calci di ferro. Adesso la no 
stra sopportazione e giunta al 
termine. Ci prepanamo a por-
tare questo automa nelle stra
de ed a spaccarlo in mille pe/-
zi. ecco che cosa <i stianio 
preparando a fare. E cib sara 
un progressc* — ha concluso 
GregoiT," — credetemi. sara un 
p r o g r e s s » 

Contro l'America ra/ziMa. 
contro il suo ordinamento «-o 
ciale. 1'ideologia e la morale 
ufficiale che ne fanno « il Pae
se ra/7ista numero uno >>. con-
tinuano a Washington le ma-
nilp»ia/ioni dei partecipanii 
alia « marcia dei poven » E' 
1 America del razzi^mo. ilella 
\ mien/a e dell'aaHressione 
coniro \i< quale sj sontj battu 
ti r sj battono lars'm «e;ton 
di opimone pubblica 

L'orpani77a/K)ne rienjocrati 
< a H T'nionp in difesa dplle li 
berta crvih " ha pubblicato le-
n sui .\Ya York Time un ap-
pello per la raccolta di fondi 
< he dovranno servire ad or-
aanizzare la difesa del donor 
Benjamin Spock e dei suoi 
quattro compagni processatt. 
ed anche per la difesa dei nu-
merosi giovani amencani che 
hanno nfiutato di prender 
parte alia guerra nel Vietnam 
e per questo vengono persegui-
ti. II processo al celebre pedia-
tra Spock riprendera martedi 
prossimo al tnbunale di Bo
ston. Insieme ai quattro suoi 
compagni egli e accusato di 
« complotto » per essersi oppo-
sto alia aggressione al Viet
nam e aver aiutato dei giova
ni che hanno rifiutato di pre-
stare servizio militare e di 
combattere nel Vietnam. Un 
processo politico, dunque, nel 
quale le «testimonianze di 
colpevolezza» consistono e-

Domani « primarie » nell'Oregon 

Nuotata elettorale 
di Bob Kennedy 
WASHINGTON, 26 maggic 

Domani. « primarie » nell'O
regon, protagonisti. come gia 
nell'Indiana, Robert Kennedy 
e Eugene McCarthy Benche 
meno importante di quella del 
4 giugno in California. 1'cle-
zione di domani e attesa con 
interesse iJerchc*. si ntienc. 
potra mlluenzare anche il \ o 
to della confinante regione 
californiana. 

I sondaggi piu recent 1 han 
no latto salire le quotazium 
di McCarthy e scendere <uiel 
le di Kennedy, con una lone 
nduzione dello spazio che pri
ma separava l due contenden-
ti. Forse sollecitato dall'anda-
mento dei sondaggi. Kennedy 
lia compiuto leri un matteso 
exploit sportivo. stibito abil-
mente sfruttato per colpire la 

lani;i-ia popolaie e ltidurla a 
identiticare l'atletico e piu-
htico « Bobby )> con l'uomo 
giovanc adatto per un'Amen-
ca giovane « Hobby » stava 
dunque passeggiando leri se-
la sulla n \ a (lei Pacifico ctin 
la moglic. quando all'improv-
\iso. fra lo .stupore della gen-
(»• si c iapidamenU' liberato 
dei wstiti c si c tulfato nelle 
ueliric acque doll'oceano. Le 
cronache tlicono che la nuo
tata \cspertiiui di Kennedy, 
al servizio dei lotograli e MI-
prattutio degli elettori dei 
due Stati del Pacifico. e sta
ta assai lunga Quando ha n-
jjreso teria. « Bobby » ha soi-
riso auli applausi degli ain-
miratori e la cousorte lo ha 
rapidamente aiutato a iimet-
tersi gli abiti. 

Da domani a Mosca una settimana 

di incontri e manifestation'! 

La cultura 
cecoslovacca 
nell'URSS 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, 2b fiangiC 

; sta e -;li intellettuali I. ar:;-
J i olu prende posizionc colitio 

le due tenden/e. opposte c JJP 
ncolose. di a t tnbuire agh iii-

I tellettuah la funzione di gui-
• da. di for/a motrice della MI-
I i ieta isoitovalutanuo cosl la 
, fun/lout- storu.i dcila cla"»sf 

operaia" o di attuarc una ix> 
litica culturale basata, come 

•uzion: 
a h 

rimonio 

Martedi. con uno spettacolo 
alia sala delle Colonne del Pa
lazzo dei Soviet di Mosca. si | 
apnra Ia «Settimana della j 
• 'Ultura cecoslovacca >- Per I 
roccasionp iiiunsjeranno nei | 
l'Unione Sovietica 1'iirche-tra I 
da camera d. Pra«a. il quar- r „,„, ^ ^ . ^ 
tetto Tahh. il Knippo rorale ' ( ( , n t r o „., ,n,eii<.Mmli •• h 
d, Statu un complesM, di ba, j , £ ^ " " 2 ^ ' '« 
li popolan. U famoso teatro ! , i

u l t u r s i ! f . (M „ . , _„ ' „ 
DOIHI a\er ricordato la cu 

ra (on i ui t comunistj sovie-

rielle marionette di Bratisla 
va. nonche un sran numero 
d: s rn t ton . attori. <untanti 
registi gmdati dai mmistro 
della cultura Gaiuska Incon 
tri fra arristi r e« o«Iuvacf hi e 
lavoratori M)\ictui avranno 
luogo olire che a Mo-ca. an 
che a Volgograd. Gorki. Ka 
/an. I'lianov. mentre festival-
del cinema < "Co-Iovacco s) 
swilgeranno anrhe m ah re 
citta 

I.a « Settimana >. rientra ne! 
Ia vera e propria campagna 
sui temi dell'amicizia tra : 
due Paesi socialist i m cor-o 
da qualche temrx» e cne rap-
presentano una chiara rispo-
*>ta alle voci c alle caiurmie 
dellc scorvp settimane 

Stella ro*va aveva pubblica 
to leri un articoio di Kos.a-
kov nel quale cosi >i parlava 
dell'e offensiva delle i-alun 
nie» a i tomc at rapportI fra 
URSS e Cecoslovacchia « Im 
piegando tutti i mezzi. diffon 
dendo notizie false e calunnie, 
i campioni d'oltre oceano per 
raggiungere i loro sporchi o 
biettivi fanno di tutto per ap-
profittare dei processi interni 
in corso in Cecoslovacchia. 
Cosi hanno tentato di intro-
durre elementi di divisione 
fra i popoli dellTJnione So
vietica e della Cecoslovacchia, 
di colpire la costruzione del 
socialismo in Cecoslovacchia, 
di appoggiare nel Paese gli c-
lementi antisocialisti e di di-
minuire il ruolo ed il presti-
gio del PCC». 

Va segnalato inftne un arti
coio di R. Kosolapov e P. Si-
musc apparso sulla Pravda di 

sclusivamente nelle deposuioni I oggi e dedicato al tema dei I 
4-1 An I i M M A V \ » 1 / I A I b u T ' r s n n / t F l l f̂ *% l a ai#-wti«k*n > ; / ^ > i i l « . i degli agenti del FBI. rapporti fra la societa sociali

ty i sono nusciti ad ottenere 
neuli anni della lotta ntolu-
7ionana Ia collaborazione de.-
la - lniellmhentia » pre-nvolu-
/lon.ina. Ia Praida rileva p<-
ro che in almni Paesi socialist: 

j M sono 0221 intellettuali che. 
. farendo propne certe teorie 

rii moda :n Oc<-idente. sosten-
uono ora ' h e solo I> intelli 
;:hen: ia >. puo aflrontare * i 
proo>mi attuali dello svilup 
po ^x-;a!p » Sostenerc che la 
funzione di guida delia socif-
fa sptt ta v continua a spettrt-
rf. alU clause operaia — pro-
seaue l'ar*icolo — r.on sotto-
\aluta ne puo sotUnalutare :I 
nsoio at-sili intellettuali 

o Non sarebbe perr» ccrta 
in* nte miisto si'-lfiifre — co:.-
tinua la Prtnaa - t he iid-

j i'l'R.SS siano .stati ormai r:-
i s0 lti tutt- i problemi • della 

'educaztone dech intcilettiia 
\\ . che (ioe V "inteilighentia ' 
non abbia piu bisogno deila 
direzione della classe operaia 
e del partito ». 

A questo punto 1 due art:-
colisti prendono posizione 
contro c c t e tendenze indivi-
dualistiche e anche apolittche 
presenti qua e la nell'a intell; 
ghentia» sociahsta in nome 
— sostiene la Pravda — di un 
« umanesimo al disopra delle 
classi » o della «liberta pu-
ra>»- miti che stanno in piedi 
solo per eoloro che non chia-
nscono prima di tutto a se 
stessi che le vie dello svilup
po sono soltanto due, la via 
capitahstica e quella sociah
sta. 

Adriano Guerra 
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