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DIBATTITI 

MORIRA 
IL 
QUOTIDIANO? 

Pubblichiamo questo 
articolo del compagno 
Davide Lajolo che in-
tcrvicne nel dibattito 
che e aperto nel paese 
sulla crisi del quoti
diani. Sullo stesso te
nia nel nostro giornale 
abbiamo pubblicato il 
14 aiugno un articolo 
di Alcssandro Cnrzi: 
« Televisione e quoti-
diani » e il 3 agosto nn 
articolo di Amerigo 
Terenzi: «Espansione 
o crisi per i quoti-
diani? ». 

E' almeno da dieci anni 
che nolle redazioni e amnii-
nistrazionl del quotidiani si 
discutono i temi e i proble
ms che Anqelo Dol Boca, 
con una inchiesta documen-
tata, sufficientemente obiet-
tiva e soprattutto seria e rc-
sponsahlle, presenta in que
sto libro dal titolo « Giornali 
In crisi ». 

II primo dato che fa ri-
flettere e quello che vale per 
l'ltalia c per quasi tutti till 
altri paesi curopei: mentre 
la pnpolazione aumenta e 
l'analfahetismo cala, le ti-
rature e soprattutto le ven-
dite dei ntiotidiani sono ri-
maste ccuali a trent'anni fa 
dove addirittura non sono 
calate paurosamente. 

II secondo dato drammati-
co c I'elencn dei quotidiani 
che sono deceduti nel corso 
di uuesti ultimi vent'anni 
L'ltalia r> in testa in questa 
cla^sifica 

Ed ecco le cause della cri
si che Del Boca diligente-
mente elenca: 1) l'aumento 
costante dei prezzi di produ-
zione; 2) la concorrenza dei 
« media > audiovisivi sia co
me mczzi di informazione, 
sia come veicoli pubblicita-
ri; 3) I'impossibilitft per 
molte aziende di trarre pro-
fitto dai vantaggi del pro-
gresso tecnologico; 4) la di-
pendenza sempre piu mar-
cata dei giornali dal volume 
degli intrniti della pubblici-
ta: 5) la diffusa ostilita dei 
tipografi contro ogni innova-
zione tecnica e organizzati-
va: 6) lo scarso adeguamen-
to del quotidiano alio svilup-
po della societa e il suo su-
peramento come strumento 
di informazione rapida — e, 
narticolarmente per l'ltalia; 
7) la concorrenza dei roto-
calchi: B) l'alto tasso di anal-
fabetismn: 9) il mediocre li-
vello cultur.ile della classc 
media: 10) i! conformismo 
della stampa: 11) la scarsita 
dl editori « puri », cioe che 
svolgono esclusivamente que* 
sta attivita imprenditoriale. 

Ma ecco qui la nostra obie-
zione di fondo: non e'e, al
meno qui in Italia, una cau
sa fondamentale che passa 
sulla testa di tutte le altrc? 
SI rifletta sul fatto che il 
« sistema » costrince a mo-
rire i quotidiani che voglio-
no quanto meno sforzarsi di 
contestarlo. 

Perche non sono in crisi 
II Corriere della sera. La 
Stampa c pochi altri mega-
foni del capitalismo e del 
neo-capitalismo? Perche ap-
punto sono i difensori del 
« sistema », degli interessi 
capitalistic! e dei governi 
che non disturbando, difen-
dono in sostanza i padroni. 
Perche? Non e snltanto per
che hanno una migliore 
struttura giornalistica e am-
ministrativa (che possono 
avcre perche questa 6 mcr-
ce che in larga misura si 
pud comprare con I quattri-
nl, mentre le Ioro formule 
giornalistiche sono tra le piu 
stantie e le piu incompatibi-
11 con la nuova realta che si 
fa strada nel nostro paese). 
Ma soprattutto perche tutta 
la classe padronale e con es-
sa lo Stato fomisce Ioro 
gettiti straordinari di pub-
blicita e facilitazioni di ozni 
genere. Di queste beneficia-
no anche in una certa misura 
i fogli degli stessi partiti 
goverr.ativi. per i quail ci so
no, se non altro. le eicmosi-
ne del sottogoverno. 

Qui si innesta il discorso 
se lo Stato deve o no inte-
ressarsi della stampa. 

Intanto bisogna fare una 
distinzione. che pare sem
pre piu difficile, tra Stato e 
governo. poi bisogna ammct-
tere che l'intervento e in at-
to e a favore di una parte 
sola e cioe i grossi giornali 
padronali. Ne dcriva perci6 
che, se lo Stato vuole fare 
II suo dovere costituzionale 
di difendere la libcrta, deve 
occuparsi della stampa sia 
per come si distribuisre la 
puhblicita delle aziende di 
Stato, e delle altre, sia per 
come si sovvenzionano certi 
giornali e non altri. a secon-
da del colore politico, sia 
per la politica dell'ente cel-
lulosa per la carta, sia per 
altri problem!, come i tra-
sportl. la concentrazione del
le aziende, ecc. 

Poste in primo piano que-
etc cause di fondo non e'e 
dubbio che occorre prendcre 

di petto quanto Del Boca 
propone nella seconda parte 
del suo libro: il rinnovamen-
to delle formule, il linguag-
gio giornalistico, la categoria 
dei giornalisti e le funzioni 
dei vari Ioro istituti 

Sia I'Ordine dei giornali
sti sia la Federazione nazio-
nale della stampa con le re
lative associazioni reglonali 
non si pud dire che abbiano 
mosso un dito di fronte alia 
drammaticita della situa-
zione. 

Sono in fondo dominate — 
anche perchd il numero fa 
potenza — dagli interessi 
dei gross! giornali, dalle sud-
ditanze ai' padroni, piu che 
alio testate, di certi giorna
listi e dalla abitudine di * ti-
rare a campare » su formule 
e princlpi che ostentano an-
cora le grosse narole di 
• unita e difesa della cate
goria » che in realta nascon-
dono I'ignavia dinanzi ai pro-
blemi drammatici che pure 
sono i Ioro. 

Ma veniamo agli altri due 
temi. il rinnovamento del 
quotidiano e il linguaggio 
giornalistico. 

Non e'e dubbio che biso
gna rinnovare e in modo pro-
fondo la struttura del nuo-
tidtano e il linguaggio gior
nalistico E' il camno nel 
auale esistono piu ritardi e 
che ha piu rughe di vec-
chi.nn di tutti gli altri, dalla 
seiittura alio immagini sen-
7a toccare quello tecnico p 
onmmercialp Nei nuotHiani 
la stampa italiana 6 nota or 
mai nel mondo • per essere 
quella che dlstorce e non da 
informazioni se non ouelle 
che fanno comodo alia clas 
sp cconomica di>''7<M!te. Que
sta 6 la plaga piu grave chp 
inUMohisce il quotidiano. II 
fascismo ha lasciato la pesan-
te eredita della velina che 
continua in regime democri-
stiano anche senza il Min-
culpop. 

Detto questo non sarebbe 
onesto non dire due parole 
sincere anche per la nostra 
stampa ed in narticolare per 
i nnstri quotidiani. 

E* riconosciuto da tutti 
che sono auelli che si sono 
piu sforzati, in quest) anni, 
di camminare con lo svilup-
no della societa e con 1'evo-
luzione dei lettori pur aven-
do pochissimi mezzi ccono-
mici a disoosizlone. Tutte le 
poche novita introdotte poi 
anche dagli altri giornali 
(pagine speciali. rinnova
mento della nagina lettera-
ria. suddivisinne organira 
degli argomenti) sono venu-
te dal nostro quotidiano. 

Non e'e pero alcun dub
bio che anche la nostra stam
pa deve profondamente rin-
novarsi e migliorare impo-
stazione e linguaggio. 

Se da noi non vige la ve
lina — ci mancherebbe al
tro — e'e pero in parte lo 
stesso difptto degli altri 
giornali o cioe la preoccupa-
zione di dare piu commenti 
che notizie. indirizzare pri
ma che infnrmare. dare la 
linea anzichp aver fiducia 
nel lettore che attraver«o 
la lettura dei fatti sappia 
autonomamente trarre le 
conclusioni o suscitare le 
adatte iniziative. 

C'd ancora troppo. dai fon-
di ai pastoni informativi. 
dalle notizie sindacali alle 
inchieste. la preorcupazione 
di fare saperp come e cosa 
si deve pensare ouasi che i 
nostri lettori non avessero 
camminato in tutti questi 
anni e all'ttiterno del par-
tito non si fos^e fatta fortu-
natamente molta strada sul 
terreno deH'autonomia di 
giudizio e delle iniziative dal 
basso Pur avendo misliora-
to molto in questo campo 
pesano ancora troppo temi 
di partito. interni. di propa
ganda e organizzazione an
che nplle pagine regionali e 
provinciali quasi che il gior-
nale dovesse supplire a quel
lo che il partito non sa fare 
con i suoi mezzi o dovesse 
fare il prnpagandista non dei 
risultati che si ottengono tra 
le masse ma di questa o 
quella prova di canacita del 
tale o talaltro dirigente o 
della tale o talaltra organiz
zazione. 

La formula del giornalc 
che si rinnova non e'e dub
bio che bisogna attuarla bat-
tendo. ancora una volta in 
tempestivita, l'altra stampa, 
costruendo un ginrnale che 
sia veramente vario, sempli-
ce nel linguaggio e vivo nel-
I'impostazione generale. 

Per il giornale della do-
menica abbiamo fatto con 
I'Unita in questi mesi un in-
teressante passo avanti. ma 
credo che dovremo tenere 
conto dei par^ri esnressi nel 
libro di Del Boca Bisognera 
for\e arrivare al rotocalco 
domenicale. 

Davide Lajolo 
(Ulisse) 

ANCEI.O DEL BOCA: Gwrntlt 
in crui. Edinoni AEDA. 385 
pagine. L. 3.000. 

LA < CALDA ESTATE» CECOSLOVACCA 

nel Partito 
a l ia vigi l ia del Congresso 

I dirigenti piu popolari sono tutti comunisti - Resta tuttavia da dare al movimento la necessaria compattezza e 
una nuova capacitd d'azione - L'economia si profila come il piu difficile banco di prova - Elezione dei delegati 

PRAGA — Studentesse davanti alia facolta di fllosofia (Foto Sansone) 

Dal nostro inviato 
PRAGA. agosto 

Se oggt si facesse un'in-
chiesta di opinione pubblica 
per stabilire chi sono le yen-
ti persone che godnno di 
maggiore prestigio nel no
stro paese — mi dice un 
amico praghese. della cut 
obiettivita so di potermi /i-
dare — TIP risulterebbe una 
lista di venti persone. tutte 
comuniste Al primo posto 
— credo di poter againnoe-
re — si troverebbe Dnbcek, 
il cui nome otto mest fa 
era invece noto solo a un 
onbblico nbhastanza ristret-
to di militanti del partito I 
(nttori del suo snecesso sono 
oarecchi e abbastanza diver-
t; fra Ioro, non ultimo la 
nersonnle semplicita del 
tratto Ancora oagi rati non 
ha nemmeno un nllognio 

I oersonale a Praga Conser-
r>ato Vappartamento in cut 
abitava a Bratislava, anan-
do e nella capitale vii'e in 
una specie di albergo-con-
vitto del partito 

Tutte queste constatazioni 
potevano essere fattc — e 
in parte le abbiamo fatte — 
anche un mese fa. Vi c tut
tavia adesso un salto di qua
nta La nuova direzione del 
partito era stata accolta, nel-
Vinsieme, con un atteggia-
mento favorevole. Vi era pe-
rd una riserva nella opinio
ne pubblica cecoslovacca. Si 
temeva che, di fronte alle 
difjicolta. anche i dirigenti 
di oggi abhandonassero i 
nuovi metodi di direzione 
democratici. per tornare ai 

j vecchi sistemi. La fermezza 
con cui in luqlio essi hanno 
difeso • il nuovo corso » ha 
dissipato queste preoccupa-
zioni La nuova direzione 
rtud dire qutndi a raqion ve-
duta di avere adesso al suo 
attivo un solido credito po
litico 

Due serie 
difficolta 

Sarebbe perd sbagliato 
pensare che a questo punto 
— visto che gli organismi 
di direzione restano per 
I'essenziale comunisti — an
che i problemi per il partito 
comunista, in quanto forza 
che dirige e deve continua-
re a dirigere il paese, sono 
risolti E' presto per dire 
che la crisi, da cui sono sea-
turiti tra gennaio e marzo t 
nuovi orientamenti politici, 
va considerata chiusa. Vi so
no due difficolta serie. II 
partito ha bisogno ancora di 

CLINICA DI IBERNAZIONE PROGETTATA A CATANIA 

IL CARO ESTINTO SURGELATO 
Costituito un Ente 
Cimiteri con cede 

CATANIA. 14. 
CIamoro<o annuncio a Ca 

tania A pochi chilometri dalla 
citta verra costruita una «cli-
nica di ibernazinne > nella 
quale saranno conservati. in 
attcsa che la scienza medica 
tro\i un rimedio definitivo per 
i mail incurabili. i corpi di 
es5en umani che lo stato ci
vile considera « morti a tutti 
gli effctti >. L'iniziativa e di 
un ente recentemente costitui-
tosi come filiazione italiana 
della Life Erstension Society 
(lettcralmente: societa per il 
prolungamento della vita): ne 
e promotrice una • equipe » di 
tecnici e studiosi catanesi tra 
i quali il chirurgo Giuseppe 
Valenti. il biologo Anton no 
Mnntagna. il cardiologo e me
dico legale Francesco Saverio 
Capizzi. Michele D'Agata di-
rettore deH'istituto di Magi 
storo e I'awocato Garmelo 
Cnmpione (quest'ultimo diri-
gcra la sezione legale). 

H complesso edilizio della 

per ibernore cadoveri in attesa che lo scienza medica possa 
frigorifere - Che ne pensa il ministro della Sanita? - La sforia 

clinica di ibernazione si svi 
luppera in un gigantesco sot-
terraneo — costruito con si
stemi antisismici — in una lo
cality ancora non precisata 
tra Lentini c Catania. Fin qui 
la notizia Resta da precisare, 
o\-\-iamente. il carattere di 
maggiore o minore serieta cht-
una iniziativa del genere pud 
avere. Scientincamente. I'iber-
naz:one applicata alia modi 
cina e ancora in fase assolu-
tamente sperimeniale. Anche 
se cid non toglie che negli 

| Stati Uniti proprio la Life 
J Eistension Society abbia co

stituito dei vcri e propri cimi-
teri-frigorifcri. dove centinaia 
di corpi attendono — ibernati 
— I'avvento di un era in cui 
la medtcina possa compiere il 
miracolo di richiamarli in vita 
E non d difficile vedere. al 
fondo di questo macabro mer 
calo del freddo. un intcnto uti-
litaristico prima che scienti-
fico: si tratta. per chi orga-
nizza l'ibernazione. di guada-

gnare milioni e milioni specu-
lando sugl: affetti di quanli 
non vogliono perckre la spe-
ranza di navere accanto — 
prima o poi — le persone 
care colpite. da mail incsora-
bili che le hanno condotte 
alia morte Perche per iber-
nare un corpo occorre che ne 
\enga prima acccrtaLa la mor
te cl.nica. Insomma. si tratta 
di mettere dei cadaveri in fri 
gorifero sperando poi in un 
av\enire in cui la medidna 
acquisti una dimensione piu 
fantascientifica che reale: n-
susciti i morti. in altre parole 
' In Italia, fino a - qualche 
tempo fa - sostcngono i pro 
motori dcll'in-ziativa catanese 
— ibernare un corpo sigmfi 
cava commettere intenzional 
mente un < reato di vilipendio 
di cadavere >. Ma il 2 aprile 
1968 una legge autorizzd i tra 
pianti di organi da un essere 
umano all'altro e allora. sem
pre secondo i dirigenti italiani 
della Life Eistension Society, 

la poss bilita di ibernare un 
cada\ere e divenuta legale 
Si tratta. owiamcnte. di una 
scappatoia giundica. la so 
stanza della questmne resta 
- nella sua brutalita — che 
un cadavere e un cadavere. 
e che Tunica funzione che 
una clinica di ibernazione pud 
avere e quella di un moder 
nissimo c mitero in cui le sal 
me vengono con^rvate a tern 
perature che rageiungono lo 
zero < astoluto Tutto qui. II 
resto. ripetiamo. e fantascien 
7a. A meno che non si tratti 
— ma vogliamo concedere il 
beneficio della buona fede -
di una gigantesca operazmne 
Pinanziaria per spillare quat 
trir.i dalle tasche dei consueti 
» familiari afTranti » Non sa 
rebbe certo mak. prnprio per 
questo. che il MiniMero drlla 
Sanita com pi a una indagine 
sulla costnienda clinica di 
ibernazione: ne valuti a fondo 
la serieta scientiflca; ed eviti. 
se h il caso. lo scandalo di 

richiamarli in vita 
del dottor Bedford 

una allucinante prassi che 
sembra avere tanti punti in 
comune con la trama di quel 
film satirico inglese che si 
chiamava « II caro estinto > 

L*:bernazione venne alia ri-
balta il 12 gennaio 1967 qjan-
do un professore di ps cologia 
dell Universita di Glendale. in 
California, tale James II Bed 
ford, mori a causa di un can-
cro al fegato e ai polmoni e 
venne iberoato in attesa dei 
progre«=si della scienza medica 
L'ibernazione con questi pre-
supposti e poisibile solamente 
quando si e ancora alio sta 
dm della morte clinica. so-
prawpngmo poi la morte bio' 
logica e infine quella cellulare 
Ma gli effetti deH'ibernazinne 
— questo e il punto — non 
sono ancora accertati: o me 
glio. non esiste a'cuna garan 
zia che T'.bt'rnazione impixli 
sea il raggiungimentn della 
morte cellulare (probabilmen-
te ne rallenta soltanto il pro-
cesso). 

un'tmita, non formate ne 
monolitica. ma democraticn 
ed egualmentc efjlcace, e di 
una rtnnovata capacttd di 
azione, basata su metodi dt-
vcrsi dai metodi passati. che 
gh consentano di conferma 
re costantemente la sun pa 
sizwne di guida 

Occorre 
discutere 

Qnc.ndo si parla dt capa
city di azione, una volta di 
piu il paragone va fatto con 
cio cfie esisteva un anno fo 
In appareuza. tutto era in 
regola Poiclie i/ copo era il 
diriqenlc di partito. sia al 
centra che alia perifcria. la 
pottiione egemontra del par 
tito stesso sembrava sicura 
In realta. non lo era aflotto 
I comandt e qh slogan dal 
centro discendevano sempre 
alia pertferta. Ma i/ Ioro ef-
fetto era scarso La facciata 
di un governo soldo nascon-
deva la sostanztale e onnai 
prolungata ineUicacia delle 
iniziative politiche del par
tito, oltre che della sua pro
paganda. 

Oggi si pud dirigere la 
Cecoslovacchia solo in modo 
radicalmente diverso. Questo 
vale per le sinoofe persone, 
per I'intero partito, per ogni 
organismo politico. Non ba-
sta essere a un posto di co-
mando. Occorre discutere, 
con i comunisti innanzi tutto 
e poi con tanti che comu
nisti non sono. convincerli e 
guidarh in determinate 
azioni. operare anche insie-
me ad altre forjr politiche 
minaritarie. sollecitarne il 
concorso. affrontare rcspon-
sabilita e risolvcrc problemi 
sotto un controllo che avra 
mille possibilita di esprimrr-
si. quindi csporsi ad ogni or-
nere di critiche. 11 dibattito, 
con quel che di confronto e 
di rischio esso comportn. e 
inevitabile- bisogna buttar-
visi con la capacity di con-
quistare il consenso Molte 
organizzaziom di partito non 
sono ancora in grado dt agi-
re in questo modo nuovo 
Spesso occorrono uomint di-
versi. perche i vecchi non si 
adattano alia nuova lotta po
litico o non godono delta fi
ducia necessaria. Ma e pro
pria questo compito a com-
plicare il secondo problema: 
quello dell'unita del partito 

11 • nnoro corso • si e af-
fermato da gennaio in poi 
con una battaglia che non ha 
risparmiato nessuna organiz
zazione di partito. dall'alto 
al basso IM discussione e 
stata aspra tnnto nella prcsi 
denza. quanto nel Comitato 
ccntrale. nelle organizzazxo-
ni regionali e cost via. tal-
volta fino alia cellula dt ba
se. A tutti questi livelli es-
sa ha dovuto vincere una op-
posizione. Ora. per quanto 
minoritaria, tale opposizio-
ne non ha accettato i 
nuovt orientamenti. nc la 
realtd umana e politico che 
ne e stata e ne e la conse-
guenza. Nei contatti avuti 
con qualche persona, che mi 
i sembrata esprimere tale 
tendema, ho sentito come 
non solo non rt sia adesione 
alta nuora linea del partito, 
ma vi sia al contrano un 
atteggiamento di dispetto, 
un proposito di nrincita, una 
disposizione ad attendere il 
partito e i suoi nuovi d in 
genii alle prime difficolta 
per passare al contrattacco 
Ce chi questa tendenza la 
chiama di destra e chi di si
nistra, ma tale terminologia 
in realtd non ha senso: essa 
e rappresentata da coloro i 
quali restano convinti che i 
vecchi metodi erano huoni, 
anche se avetano talnnt di-
fctti La sua consistenza nu-
merica e tuttavia limitata a 
una parte dei tecchi » qua-
dri » di partito. senza un se-
Quito piu largo 

Vi era, almeno fino a po
che settimane fa. anche una 
altra tendenza estrema Es-
sa era quella di chi. anche 
all'interno del partito, ma-
nifestava scarsa fiducia nel
la capacitd del partito stesso 
di rinnovarsi e quindt rite-
neva che il compito piu im-
portante fosse solo quello di 
esercitaTe una pressione sul

la present? direzione per ac-
celerare Vevoluzione » drnio-
erotica • del paese. senza te
nere conto di nessuna altra 
t'onsulcrazmne E' ijuesta 
tendenza che si <"• esrtrcssa 
ml manifesto delle t durvn 
la vnrole • Neanche nqai si 
pun dire clic Cv̂ n sin tro»i 
pnrST E' statn vera "ff*"i»n 
ta daoli avvevimentt di In 
glio e dalla rtnnovata fidu 
cia che si e mavilcstntn net 
paese per la direzione del 
partito 

Nonostante questi inter 
in enntrasti. il partito ha 
dato una bella provn dt uni
ta nel momento della crisi 
Ma di questa stessa unitn 
esso avra piu bisoqno • di 
fronte at rammti che In at 
tendann Sinnrn In nunvn di 
TP-invf ha vnncmtrntn In sun 
nttivitn sit una srrir di attt 
vnlitiri p di iirnr'vrftjwnti 
leaisln't^i — dalle rinhilit'l-
zioni alia ahn\iz>ono della ' • c 
sura — che hanno tro<-n'n 
nel pnese un larao consensu 
Mn non potrd essere sempre 
cosl Verrd il momento in 
cui saranno necessarie an
che misure destinnte a crea-
re zone di malcontento tem-
paranco in determinati set-
tori della popolazione. Cid 
I'ale soprattutto per le que-
stioni economiche. In que
sto campo si d fatto pitttto-
sto voeo neali ultimi mesi. t 
problemi politici prima, le 
pnlemiche internazionali poi 
hanno lasciato scarso tem
po per pensarci La qrande 
operazione di ristrntturazio-
ne e di ammademamento 
dell'economin cecoslovacca 
rrsta da comniere Essa non 
sara opera di un qiorno. ma 
di alctini an"i Dnvrannn es
sere risolti dilTtrili orohleivi 
di svnstamcnto *» di riquali-
flrn'ione dri lavoratori, rf-
fettttate srrltr di nuovi e di-
versi inrrstimenti Risoqnc-
rn intrndurre un piu flcssi-
bile sistema di incentivi, 
mentre nn»i sarft vossihile 
aumevtarp ranidamentc i sa
fari Sarn allora che. per 
ennvincere il vaese della ne-
cessitn di ni'psti rtnssi. orcor-
rera imvennare al massimo 
il rinnavatn rtrestinio del 
vartito e drlla sua dire~innr. 
1,'econnmin sarft inrvitahV-
mente il viit severo hnnrn di 
prova nrr la nuova via rem-
slovarca 

Decisione 
rora£7no«3 

Ln nuora direzione del 
partito avrva nia preso in 
maanio una decisione enrao-
oiosa ana*>do ha ronvneato 
il rnnnrpssn stranrdi^nrio. 
che si terrn a Pmna il 9 *et-
temhre f n nolrmira sulla 
mtr>nr1 unitn rli arrirnrr a ta-
1P conrnra'iove risr^inra al-
trimrrti rfj trnsfnrmnrsi in 
uno sfpriip fnttnre di diri-
sione t.'rlfinne dei deleqa-
ti (avvenuta. come spieaa-
va il comnannq Crrnil; neVa 
sua interrista nl/'Unita. sn 
desianazinnr direttn della ba
se) ha oia indicato una net-
ta tendenza ad appogaiare il 
* nuovo corso *. cominciato 
in gennaio Semrtre dalla ba
se e venuta anche Vindica-
zione di una rosa di Candida-
ti ner il futuro Comitato cen-
trale 1 rtreennnressi vHfc-
riri si sono srnlti. arendo co
me temn di discussione il 
• pranramma di azione ». ap-
vrovato in aprile. poichr gli 
altri documrnti prcconores-
snali non erano ancora stati 
messi a punto Essi stanno 
apparendo in questi giorni: 
comprendono anche i nuovi 
statuti del partito 

11 congresso completera 
1'evoluzione politico che si 
e prodotta in Cecoslovacchia 
quest'anno e le dard, secon
do tutte le previsioni, la piii 
autorevole delle sanzioni De
ve essere questa la premessa 
per affrontare anche i com-
pitt dell'unita e della capaci
td dt azione del partito e ri-
dare ad esso quello slancio 
ideale e quella forza politico 
collettica, di cui avra certa-
mente bisogno nelle vicende 
successive. 

Giuseppe Boffa 
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