
I ' U n i t a / marfedi 28 gennaio 1969 PAG. 3 / a t iua ie ta 

Analisi di 20 anni di ina-

dempienze costituzionali 

«Vestito 
stretto» 
per le 

autonomic 
Se, per un arco che com-

prende oltre vent 'anni, un 
bilancio delle inadempienze 
costituzionali non e stato 
tracciato al di la dei limiti 
del dibatti to politico corrcn-
tc, occorre prendere at to 
tuttavia che almeno per al-
cuni settori fondamentali 
della vita del Paese il con-
to del dare e dell 'avere e 
ormai chiaro e meticolosa-
mente particolareggiato. E ' 
il caso delle Regioni e della 
crisi delle autonomie locali. 
Riguardo ad esso e difficile 
sfuggire al discorso sulle re-
sponsabilita politiche. Dav-
vero, se oggi « la situazione 
economica, politico ed isti-
tuzionale degli enti locali 
si configura sotto txitti gli 
aspetti come una situazione 
intollerabile, come un vesti-
to troppo stretto entro il 
quale si pretende di conte-
nere a forza la realta del 
Paese » — come scrive En-
zo Modica nell 'attualissimo 
saggio pubblieato dagli Edi-
tori Riuniti (c La Repub-
blica delle autonomic; li
re 500) — cio non pud es-
sere imputato ne al caso, 
ne al soprawen i re di fat-
ti capriceiosi e del tu t to 
imprevisti . II « vestito stret
to » dei Comuni lo si e 
confezionato e voluto cosi. 
perche ad esso in definitiva 
riconducevano, insieme a 
vecchie remore e imposi-
zioni burocratiche, le scelte 
compiute sul terreno del co-
siddetto «ammodernamen-
to » neocapitalistico. 

Ripercorrendo l 'esperien-
za dell 'ultima legislatura, 
ci si accorge che proprio 
questa visione dello s%nlup-
po economico e sociale e 
stata assunta come asse di 
una proclamata * continui
ty ». Da qui la politica del
la spesa che ha portato ai 
5 mila miliardi di debiti 
dei Comuni e all 'ingigantir-
si del « debito occulto » co-
stituito dalle esigenze non 
soddisfatte della comunita 
in fatto di scuole, servizi 
pubblici, sanita, ecc.; da 
qui Foppressiva « t u t e l a » 
prefettizia, che giunge fino 
a cancellare da un bilancio 
comunale (caso della Giun-
ta di S. Giuliano Terme) la 
spesa per l'acquisto di qual-
che decina di copie della 
Costituzione. Questo e il 
te r reno su cui nascono le 
contraddizioni. Infatti, il di-
scgno tecnocratico — a par
te ogni altro limite — pud 
cercare la via del successo 
soltanto at traverso una 
« complessa mediazione po
litico »: ma la linea neoca-
pitalistica, negando le ri-
forme, si spinge al massi-

mo fino ad un ammoderna-
mento concepito come sup-
porto dell 'espansione mono-
polistica. L'impulso centra-
lizzatore e una logica con-
seguenza. E qual e, si chie-
de Modica passando ad una 
verifica politica del proprio 
assunto, la capacita rinnova-
trice, per esempio, del pia
no Pieraccini? Come ailron-
ta esso i grandi problemi 
della scuola, della casa, del
la sanita, dei trasporti? Le 
previsioni sono al disotto 
di ogni e lementare esigen-
za moderna. 

Alia base della r innovata 
vitalita del tenia delle au
tonomie non sta soltanto la 
ristrettezza di «marg in i» 
di manovra deU'eiTicienti-
smo tecnocratico, ma anche 
una crescita di coscienza 
nolle forze politiche che e 
il r isultato di un processo 
di lotta e di elaborazione 
politica che abbraccia due 
decenni. Ritardi ed equivo-
ci non sono mancati; e tut
tavia senza 1'azione organiz-
zata di grandi forze popola-
r i i temi dell 'autonomia, 
del ruolo dei Comuni e del-
l 'attuazione delle Regioni 
non avrebbero assunto il 
peso che oggi hanno nel 
quadro delle scelte politi
che urgenti . Si potrebbe 
tornare indietro fino ai tem
pi di De Gas-peri, di Scel-
ba e di Tambroni ma si 
guardi anche soltanto alia 
fine miserevole cui si e con-
dannata in un breve volge-
re di anni la linea della 
« omogeneizzazione » delle 
giunte alia formula di go
verno . 

II dibattito oggi si apre su 
prospettive r awic ina t e di 
azione politica unitaria . II 
tema delle autonomie e pa r t e 
della tendenza al rinnova-
mento della societa e dello 
Stato. Non e perci6 casuale 
che protagonisti di questo 
processo siano le forze che 
si r ichiamano al socialismo 
e alia classe operaia. Cio 
fa si che la battaglia p e r la 
trasformazione democratica 
delilo Stato costituisca — 
come conclude Modica — 
« parte organica di quel pro~ 
gramma di rinnovamento 
nella direzione del sociali
smo gia delineato nella lot
ta per la liberazione e per 
la Repubblica e basato sn 
una politica estera di pace, 
sulle riforme di struttura 
agricole e industriali, sul-
I'attuazione del diritto al la-
voro, sul superamento dei 
tradizionali squilibri della 
societa italiana *. 

Candiano Falaschi 

Intervhta con il compagno Ramon Mendezona del Comitate esecutivo del PC spagnolo 

LA SPAGNA 
Occupata l'ambasciata deH'Iran a.Roma 
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Declne dl studentesse e stu-
deati iranlanl hanno occupato 
lerl matUna l'ambasciata del 
loro paese, In segno di protesta 
— dlcblara nn documento con-
segnato ai giornalistl — «con-
tro le dure condanne lnflltte 
ai 14 patrlotl e lntellettuall ». I) 
documento rlcorda cbe al 14 
sono stati infllttl complesslva-
ment« piii di cento anni (le 

pene vanno da tre a 15 anni dl 
reclusione). Gli studenti hanno 
inoltre afflsso sn un mnro del-
I'ambasclata un manifesto con 
la fotograna dello scia, segnata 
sulla fronte da nna svastlca, 
ed un tremendo elenco dl ac
cuse, fra le quail: lo stermi-
nlo dl 25 mila azelrbaiglanl nel 
'46, 1'assasslnlo del minlstro de-

Kll esterl dl Mossadeq, 11 mai-
sacro degli studenti dl Qunj, 
1'eccldlo di contadinl nel Sud, 
i bombardamentl dl villaggl, le 
stragi del Kurdistan, le fucUa-
zlonl degll utnclall antunperla* 
list I. Gli studenti hanno telefo-
nato a Teheran, trasmettendo 
le loro proteste al minlstro 
senza portafogll Uedayatl, ed 

hanno tenulo una conterenza 
statnpa, presente 1'anibasciato-
re, con 11 quale hanno poi in-
trecciato una vivace polcmlca. 
N'el pomerlggio, gli studenti si 
sono spontaneamente ritiratl. 

Nella foto: alcunl glovanl, 
con 1 volti copertl da tnaschere 
improvvlsate per non essere 
Idcntincati, davantl al manife
sto contro lo scia. 

// governo conferma: la citta e condannata se non si fermera il saccheggio delle acque del 

sottosuolo e fo sconvolgimento dell'equilibrio idrogeologico della laguna 

Venezia: 20 anni per morire 
Le previsioni sono precise e agghiaccianti - La situazione sara irrimediabile nel 1990 - Le cause oltre che naturali, 
sono soprattutto dovute all'attivita incontrollata dei monopolj che pompano acqua e gas, restringono la laguna 

Dal nostro inviato 
VENEZIA. 27. 

I palazzi, le chiese, le case 
di Venezia, 1'intera citta, in
somnia, scivolano sempre pm 
rapidamente nella laguna. I r a 
vent'anni, se il processo non 
viene arrestato, la situazione 
sara immediabile. 

L'affermazione ancora p m 
drammatica per il contesto 
di scientifica obiettivita in cui 
viene enunciata, e letta dal-
1'ing. Antonio Franco ne«.a 
riunione del Cormtato mim-
fitenale per la difesa di Ve
nezia nato con una legge del 
1962. Sono passati sette a.im 
e ci sono volute l'aliuvione, 
le mareggiate e l'allaraiata 
pressione dell'opiiiione pub-
bhea perche un organismo 
mmistenale accettasse p.ib-
bl:cair.en:e le tesi degh c al-
larmisn» e nconoscesse lm-
phenamente le responsabilita 
dei monopoli. dei petrolien 
« simili neiralfos&aniento di 
Venezia. Basterebbe cio a n-
velare la tragica urgenza del
la situazione . 

La relazione dell'ing. Fran-
oo che presiede, oltre al Co-
initato anche il Consigho su-
penore dei LLPP e, nei suoi 
termini essenziah, allarmanie 
al massimo. Venezia sprofon-
da. L'Isututo geograiico mi-
litare ha esegvuto una sene 
di misure di hvellazione da 
cui nsulta che 1'intero cen 
tro stonco si abbassa pro.zres-
snamente rispeito al mi re , 
tanto che e ormai matema 1-
eamen'e pre\edib:Ie il mc>-
mento in cu:. se non si prjv-
vede, esso verra sommerso 
dalle acque. 

L'eloquenza delle cifre e 
paurosa. Dal 1903 al 1925 Ve-
oezia subi un abbas^amento 
A\ c m 1 R 'Vrl "UCCCST.'l d ' -
oiassette anni la velocita si 

e raddoppiata: cm. 3,7. Poi 
una uguale misura e sta:a 
raggiunta in soli dieci anni. 
Inline, dal 1952 al 1961 sono 
bastati nove anni per una cL 
scesa di cm. 4,6. «Con tale 
progressions — afferma 1'ing. 
Franco — al 1990, se non si 
mterviene in maniera decisa, 
si avra un ulteriore abbassa-
mento di circa 20 an.». E 
poiche" il movimento e « para-
bolico», cioe si accelera col 
tempo, la eatastrofe definiti
va e alle porte. 

Questi dati confermano, ag-
gravandole, le peggion previ
sioni avan2ate da pareccni 
anni dalle persone responsa-
bili. Noi stessi abbiamo scnt-
to artico'u a non finire su 
q'les'o orgomento. Ma la real
ta e stata sempre negata daue 
autonta e dai fogli padronali 
per una ragione semplicissi-
ma: 1'abbassamento del live!-
lo di Venezia non e dovuto 
soltanto a cause naturali, ma 
soprattutto all'attivita della 
grande industna che ha pom-
pato acqua e gas, ristretto la 
laguna, scavato canali e scon-
volto il regime delle acque. 

Ora questi fatti vengono ri-
baditi dai tecnici che fanno 
parte del Comitate iriinisie-
riale e dal suo presidenre. 
Gli studi compiutl non lascia-
no dubbi. II pompaggio del
le acque dal suolo e la cau
sa prima dello sprofondamen-
to di Venezia. Questo pom
paggio awiene soprattutto 
per ahmentare l 'mdustna rno-
dema. insed:atasi sulle terre 
ncavate dal prosciugamanto 
della laguna. 

Oggi si contano, ufficial-
mente piii di seimila pozzi 
che estraggono oltre seimila 
htri d'acqua al secondo dalle 
viscerc della terra, lasciando 

I appunto, dalla discesa QeJ* 

ci t t i . Cifre ufficiali, assai in-
feriori alia realta, ma gia pau-
rose, cui si aggiunge l'estra-
zione del metano che crea ul-
teriori vuoti. 

I monopoli, le zone indu-
stnali che hanno reso miliar-
dan i contl del fascismo (i 
Cmi, i Volpi e soci), stanno 
distruggendo Venezia con la 
medesima efficienza con cui 
opererebbe una carica di di-
namite posta sotto San Mar
co c il Palazzo Ducale. La si
tuazione e giunta ora a un 
punto tale che non si puo 
andare avanti. 

Percib il Comitato ha ap-
provato all'unanimita un or-
dine del giorno che chiede il 
blocco dello sfrattamento dci-

le acque sotterranee e il di-
vieto di concessione e di estra-
zione di idrocarburi, oltre al* 
l'esecuzione immediata dello 
acquedotto del Sile alio stu
dio da oltre un decennio. 

II blocco dello svuotamen-
to del sottosuolo deve accom-
pagnarsi al blocco dell'espan
sione della zona indust r ia l , 
raccomandato energicamente, 
anche se m via tempcranea. 
A questi aspetti della medesi
ma realta si aggiunge quello 
mscindibile dello sconvolgi
mento della laguna. 

Dopo averla colmata m par
te, accentuando cosi il feno-
meno dell'acqua alta, in an-
mento di anno in anno fpa-
ralielamente aliaffossamento 

Seattle 

Assassinato un dirigente 
negro da due razzisti 

SEATTLE, 27 
Un nmvo enmine del razzi-

smo: Edwn Pratt, di 38 anni. 
uomo di colore, direttore de'.Ia 
I>ega Urbana. che si propo-
ne\a di afTrcntare i problemi 
delle popolaz:oni nogre delle 
citta. e stato as>as5inato di 
nann alia sua casa a Seattle, 
da due razzisti bianehi che k) 
avevano attirato fuon bussando 
alia porta. La moglie di Pratt 
ha a.-isistito al enmine da una 
finestra. 

II govcmalorr ddlo Slato di 
V-Trt.-aii'iKio'i, Dan Evans, ha di-
chiarato che Pratt era « un uo

mo di grande comprensione. che 
sapeva vodere il lato positno 
di ogni problema. e lavora\a 
per awio.nare .e pwsone fra 
loro >. 

Edwin Pratt non era dunque 
un testremi^ta >: era. fra i mi 
litanti negn. un car>ace r.es?o 
ziatore. che tro%a\.a credito an 
che presso i padroni < bian 
chi» meno lncanafliti. N'ono 
stante questo. e stato brutal-
mente assassinato. come Mar
tin lather King, che era egual-
mente un uomo di pace. Come 
ai sohto, la poiizia anerma <n 
non a\*ere mdizi sugli as*a»4ini. 

della citta», I monopoli nanno 
scavato grandi canali che 
sconvolgono le correnti e le 
maree. L'ultimo attentate alia 
laguna e il cosiddetto c cana-
le dei pet roll» scavato per 
collegare il porto alle zone in
dustriali. 

Le grandi industne chiedo-
no ora di approfondire lo sca-
vo per il p~ssaggio di navi 
di mzzz.ote stazza. Ventunila 
Cittadmi nanno firmato una 
petizione chiedendo la sospan-
sione dei lavon fmo a che non 
sia provato che l'opera non e 
dannosa 

La ba::azl.a si fa rovente e 
lo s: e viato nella nunione 
od.erna. Al Comitato, che si e 
espresso contro "ogni ulterio
re mtenento in laguna, si e 
oppos'o decisamente il diret
tore de: porto, Img. Tomolo. 
che facendosi portavoce di 
grand: mteressi industnali, ha 
chiesto il completamento del 
progetto 

Lo scontro di opinioni. per 
quanto mantenuto sul piano 
tecnico, ha drammaticamente 
posto in luce — grazue anche 
agh mterventi dei sen. Gian-
qumto e Ferroni in appogg.o 
alia decisione del Comitato — 
quali siano i grandi interessi 
che impediscono, di fatto, il 
salvataggio di Venezia Pro
blema gravissimo enc sarebbe 
stato bene nchiamare nell'or-
dine del giomo. II Comitato 
— ci ha spiegato 1'ing. Franro 
nspondendo a una nostra do-
manda — ntiene che. in pra-
t:ca, la situazione restera fer-
ma per I prossimi due anni. 
Perc:6 non ha chiesto una 
decisione immediata. Spe-
namo. 

Non dimentichlamo, comun-
quo, che il Comitato puo soio 
raccuvtandarc misure e, ira n 
dire e il fare, ci sono di mez

zo 1 monopoli e il loro poten-
te alleato, la burocrazia. Pro-
va ne sia che il Comitato, 
come ha nvelato I'mg. Franco, 
ha impiegato oltre un anno 
per nuscire a dssporre effet-
tivamente dei fondi stanziatl 
dal govemo per i suoi -avo-
n . Cioe un anno intero e an-
dato perso nello sforzo di ot-
tenere di fatto il denaro che 
il go-.emo aveva assegna-
to sulla carta. E questo fini-
sce per chianre perche men-
ire Venezia sprofonda, il Co
mitato nato nel 1962 per la 
sua salvezza. comma pratica-
mente ora a ftinz:onare. 

Infine l'ultimo aspetto del 
prob'.ema di cui si e d;scus-
so c- quello delia vitalita di 
Venezia Una citta da cui gii 
ao;tan:i fuggono abbandonin 
do le case mal^ane e il r-tmo 
stagnante delleconomia. II Co
mitato ch.ede perci6 oro/vi-
denze non solo per gli 2dmci 
monumentali ma per il nsa-
namento delle case, per il mi-
ghoramento dei servizi ig".en:-
ci. termici, elettrici, per la 
creazione di trasporti moder-
m e cosi via. 

I! problema insomma e du-
plice-. salvare Venezia e sol-
varla come una citta viva. Per 
questo e indispensabile che 
alle riuniom dei Comitato ir.i-
nistenale. agh ordini de! 
giomo, alle raccomandazioni 
e agh studi si aggiur.^ano una 
pressione popolare semr-e 
piu Intensa e un contr6:io 
democratico sempre piu 3tti-
vo per dare al Comita'o 1 
mezzi necessan (tuttora scar-
si) e soprattutto per evitare 
che le decision! p:u sagge r!-
mangano, come sono rimaste 
per anni, carta inutile negli 
archivi ministerial!. 

Rubens Tedeschi 

Perche lo «stato di emergenza» - Commissioni operaie e movi

mento studentesco: una nuova realta rivoluzionaria - Un partito 

comunista di massa - Le vecchie sigle politiche non dicono piu 

nulla alia gioventu - L'incontro cattolici e comunisti - Che fare? 

Nel momenta in cui il 
regime franchista ha get-
tato definitivamente la 
maschcra, proclamando in 
Spagna lo stato d'emer-
genza, le voci c le tcsti-
monianze degh esuli aiu-
tano a compreudere la 
realta politica del Paese. 
Per questo abbiamo avuto 
un colloquio con Ramon 
Mendezona. del Comitato 
esecutivo del Partito co
munista spagnolo, che ha 
risposto alle jiostre do-
mande esprimendo il suo 
parere sulla bmtale ini-
ziativa presa dal regime 
franchista. sulle forze in 
lotta. sulle prospettive che 
si aprono per il popolo 
spagnolo. 

Che cosa slgnlfica la pro-
clamazione dello < stato dl 
emergenza * in tutto II Pae
se per la durata di tre 
mesi? 

E" una mossa clamorosa del
la vecchia cricca raccolta at-
torno a Francisco Franco, Car-
rero Blanco, il vice-presidente 
del go\crno. ben noto in Spa
gna con il nomignolo di < am-
miraglio dei corridoi ». e So
ils, espressione del cosiddet
to Mouimento, il partito fran
chista (unico ammesso) e di 
Alonso Vega, il massimo espo-
nente della politica di repres-
sione. 

Con lo stato di emergenza 
viene riesumata una vecchia 
legge, delta del « banditismo e 
torrorismo >, praticamentc ca-
duta nel dimenticatoio da al-
cuni anni e in base alia quale 
anche la diffusione di volan-
tini, gli sciopcri. le « riunioni 
non autorizzatc >, gli « assem-
bramenti > di piii di tre perso
ne cadono sotto la eompeten-
za dei Tribunal! militari. 

Negli ultimi mini il movimen
to di massa antifascista si e 
allargato in maniera preoccu-
pante per il governo: nuovi 
strati sociali si sono uniti alia 
lotta contro la dittatura. Sin-
tomi di questa nuova situazio
ne sono il ripetersi di occupa-
zioni di chiese e di altre isti-
tuzioni ecclesiastiche (sono sta
ti occupati persino dei semina-
ri!), le recenti riunioni dell'Or-
dine degli avxocati di Madrid 
e di Barcellona in cui sono 
state fatte proprie le rivcndi-
cazioni dei detenuti politici, 
ed e stata rivolta al go

verno la richiesta dell'abbando-
no delle leggi speciali. Oltre 
a conquistare nuovi alleati. il 
movimento operaio ha dimo-
strato la sua vitalita, tra l'al-
tro, con lo sciopero dei mina-
tori in Asturia (che si prolun-
g^ da novembre e ha impe-
gnalo circa trentamila mina-
tori con la solidarieta della 
maggioranza della popolazio-
ne) e il moltipiicarsi di con-
flitti del la\oro in tutto il 
Paese. II movimento rivendi-
cativo c antifascista si e svi-
luppato anche in talune regio
ni agrarie. ove da tempo se-
gnava il passo. come in An
dalusia, in Aragona e in Cata-
logna. Altri sintomi delle gra-
vi difficolta del regime sono i 
suoi cedimenti nella questione 
universitaria, l'incoerente di
battito sullo < statuto del mo
vimento > e la recente inizia-
tiva sulla questione dinastica 
con la spinta in avanti di Juan 
Carlos di Borbone come < ero
de > di Francisco Franco. D'al-
tra parte l'immobilismo del re
gime era stato confermato dal 
vuoto discorso di Capodanno 
di Franco, che invece negli 
scorsi anni in qucH'occasione 
csponeva a grandi lince la sua 
politica. 

Tutti questi etementi pos-
sono far ritenere prossima 
la caduta del c regime »? 

Anche se e impossibile e 
inuUle fare profezie. e incon-
testabile che \iviamo l'ultima 
fase ddi 'attuaie assetto politi
co: i sintomi di esaurimento 
del regime sono ben visibili. 
Quel certo equilibrio, che es
so mantiene ancora e instabi-
fc e la sua durata dipcndcr.'i 
dall'ampiez7a e dal \igore del 
mowmento di massa. La di-
chiarazione dello < stato di 
emergenza > dimostra che non 
e'e la po-sibihta di una so-
hi7iono ncll'ambito dtl rcgimt. 
nella ncerca di una sua < h-
btrali7zazionc >. 

Quali forze sono entrate 
in lotta e quali sono le nuo-
ve forme di organizzazione 
e i loro collegamenti? 

In Spagna si sta configuran-
do una aileanza di fcrze del 
lavoro e della cultura, un am-
pHssimo fronte tra l \ar i strati 
di lavoraton. 

Le Commissioni operaie han
no raggiunto grande estensio-
ne, s\olgono — e da tempo — 
importanti azioni e puntano a 
reahz7are uno sciopero gene-
rale nazionale. 

II mo\imenlo studentesco. 
per la sua iniziatua autono-
ma e il suo onentamento ten-
do a modificazioni profondc e 
in senso socialista del Pacsc 
ed e strettamente legato al 
moumento oporaio: e questo 

1 un fenomeno nuo\o por nci. 

II movimento si 6 esteso anche 
in regioni agricole ove stagna-
va o non contava su antic he 
tradizioni. 

Che funzlone hanno gli 
schieramenti e i partiti po
litici tradizionali? 

La geografia politica della 
Spagna .si e radicalmente moch-
fic.it.i rispetto al passato. Le 
vecchie formulc, le vecchie 
sigle politiche non dicono piu 
nulla alia gioventu e alle gran
di masse che si sono risveglia-
te alia politica. Persino 1'in-
fluenza degli anarchici e tra-
montata tra gli operai. ben-
ch6 negli ultimi mesi siano 
sorti dei gruppi studenteschi 
che si richiamano all'anarchia. 
Anche questo. d'altronde, e un 
fenomeno nuovo e che non 
ha prccedenti nelle Universita. 

Oggi tutti riconoscono una 
grande influenza al Partito co
munista. II nostro e un parti
to di massa (cosa mai avve-
nuta, nel passato, neanche al-
trove. in condizioni di illega
lity) e ha compiuto grandi 
sforzi per elaborare una poli
tica in accordo con le csigeii 

La CGIL chiama 
a sosfenere 

concretamente 
la loffa del 

popolo spagnolo 
L'Ufficio stampa della 

CGIL comunica: 
« La CGIL esprime il suo 

sdegno per la gravissima de
cisione presa dal governo 
spagnolo di istituire lo sta
to di emergenza alio scopo 
di soffocare nel terrore la 
posscnte lotta dei lavorato-
ri. le manifestazioni degli 
studenti, dei cattolici e de
gli uomini di cultura. con 
la speranza di salvare dal-
lo sgretolamento lo stato fa-
scista. Infatti, alia procla-
mazione dello stato di emer
genza hanno fatto immedia-
tamente seguito migliaia di 
arresti e perquisizioni poli-
ziesche a carico di dirigen-
ti del movimento operaio e 
studentesco. di religiosi e 
di intellettuali democratici. 
Ma, malgrado la dura re-
pressione e l'atmosfera di 
terrore. in molte localita 
della Spagna. nelle officine 
e nolle miniere. nelle uni
versita e nelle chiese. la-
voratori, studenti, cittadini. 
manifestano con coraggio e 
fierezza la loro riprovazio-
ne per la soffocazione delle 
piii elementari liberta. 

<I Iavoratori e i demo
cratici spagnoli devono perd 
sapere che. in questa ora 
grave, non sono soli nella 
loro giusta lotta contro 
l'odiato regime franchista: 
la CGIL, nel mamfestare ad 
cssi la piii completa solida
rieta. fa appello a tutte le 
forze democratiehe italiane 
perchd, tutte insieme, ele-
vino la loro protesta contro 
l'ondata degli arresti e il 
terrore che incombe su quel 
martoriato popolo, e si uni-
scano per aiutare concreta
mente la Spagna a riconqui-
stare la liberta e la demo-
crazia >. 

zc del Paese. per delineare 
una \ ia verso il socialismo nel-
I'ambito delle liberta democra
tiehe e con la collaborazione 
di altri partiti e l'esisten7a di 
partiti di npposizione -\pprcz-
ziamo ogni iniziativa positiva. 
da qualunque parte ispirata c 
condotta, Non escludiamo la 
critica. ma la vopliamo in sen
so positho. Abbiamo sempre 
presente i! comune nomico da 
isolare e da battere 

Nostro piii forte alleato e il 
movimento cattolico. vana-
mente organiz7ato e che dalle 
regioni ove conta una antica 
tradizione antifascista. come 
nel paese basco e in talune 
province catalane. si sta estcn-
dendo ovunque e ha conquista-
to importanti posizioni anche 
nella capitale. Questa realta 
si riflette nell'atteggiamento 
della stessa gerarchia ecclesia 
stica. L'alleanza tra cattolici 
e comunisti e una grande spe 
ran/a. e un importante pegno 
dell'av\enire rivoluzionario 
della Spagna. 

Quali colpi intende dare 
il regime alio schieramento 
di opposizione? 

L'estensione a tutta la Spa
gna della Legge di emergenza 
ha prima di tutto 1'obiettivo di 
intimidire la popolazione e poi 
di provocare urti e lacerazioni 
piu gravi. 

Fino ad oggi l'estensione del 
movimento di massa ha reso 
vani tutti i provvedimonti: 
scic-peri, assemblee e riunioni 
< sediziose » hanno avuto luo-
go e hanno conosciuto impor
tanti successi. I provvedimenti 
di un regime in pieno decadi-
mento (non siamo piu nella 
situazione di trenta o venti 
anni fa) come potranno arre-
stare l'ingrossarsi del movi
mento popolare. rivendicativo 
e di contestazione? 

Un'ulKma domanda: co
sa possiamo, cosa dobbia-
mo fare noi per la Spagna, 
a cui slamo legati anche 
da un debito d'onore? 

Siamo ormai a trenta anni 
dalla fine della guerra* civile. 
II regime ha contro di so la 
maggioranza degli spagnoli e 
si regge grazie alia repressio-
ne e all'intimidazione. Chiedia-
mo agli italiani di intensifica-
re l'opera di solidarieta con 
gli antifascisti, di unirsi a 
quanti chiedono l'amnistia po
litica generalc. anche per mrt-
ter fine alia \ergogna dell'esi-
lio tuttora imposto ai \ecchi 
combattenti repubblicani. Del
le sue origini lontane il fran-
chismo ha conservato fino ad 
oggi una specialissima sensi-
bilita per il cosiddetto presti-
gio: non ama che si parli e si 
scriva che in Spagna \ i son> 
carceri e detenuti politici in 
aumento. si applichino leggi 
straordinarie, fiorisca 1'atUi-
conformismo, la contestazione. 
si generalizzi la resistenza. Per 
questo ogni azione di solida
rieta. quanto si scrive sulla 
Spagna. sulle sue lotte mo!u-
zionarie. ogni conferenza e 
manifestazione su a.-petti della 
\nta del nostro paese. indebo 
Usee il nostro nemico. ci aiuta 
e affretta la nostra vittona. 

C. C 

Domani alia Casa della Cultura 

Assembled di lavoro 
per gli insegnanti 

All'ordine del giomo il ruolo e la funzione del* 
I'insegnante nelle attuali strutture scolastiche 

L'n'a^-<-mb'ea di insegnanti 
— pruno momento di lavoro 
com me — si svolgcra domani 
a RO.-TU, ne'.lz seiie della Casa 
delia Cu'itara. L'assemblea. m-
detta da) movimento 'di coope-
raziooe tdjtativa per le ore 17 
si art.cok?ra sul tema: < Ruolo 
e funzione dell'inscgnante nelle 
attuali striitture d^IIa scuola ». 
c Le lotte ftuisnte.-chc — ri.-ee 
:I comun.cato deftli insegnanti — 
cviie^ziar.o. n maniera macro-
scop-xv. le coitraddmoni di fen-
do della fcwla. In questa si
tuazione non po.<s-Mmo TCiiare 
cstranei. ne assumere il ruolo 
di spettatori perche anche r.oi 
svimo pesantemente condizio-
na'i nella nostra funzxone di 
insegnanti dalle attuali struttu
re della scuola e dal ruolo che 
ad essa Questa societd assegna*. 

All'iniziativa del Movimento di 
cooperazione educativa — una 
associazione che raccogl.e a li-
vello nazionale gh m-egnanti 
democratici — hanno g:.i ai-e-
rito il s rniacato provinciale 
Scuola della CGIL e i M? 
guenti in--otmanti: Arata Wan 
da, \ro>*nano Arturo. A»or 
Rova Bianca. Ba.oceo Fernan
da, Berard.nelh Alfonso, B..n 
catc'h Luciano. B anco Carla. 
Bruni Manella. Buffardi Adria 
na. Cafiero Paola. Cannelletti 
Cecilia, Caruso Miohvia, C.\-
st^lbns Clr.rr.. C.-^Ul..uo\o E:n-
ma, Cini Lena, d:v*o Lilurui. 
Cirone .\nna, Codaa Vittono, 

Contm France. Coteij M. Te
resa. D'AgosCJii G-.rmana. Da-
mascela fclicer. Damiaru L-ni.-
n:a, Del Vecch.o Fra.ica. Del
la Rocca M.rel.a, De Rosa-. 
Chiarella. De S.mon^ Anna. D. 
Io-.o F"ranoe>ca, Di Ior.o P:na, 
Ferraro Gianni. Ferretti A.f.-i-
do, Fem.iti L:a. GaHano Fran
co, G-.aboni Nora. Ci.Ui.ani Rc-
c.nakJo. Iri=olera M.hna, lo. i 
\ ,"ono. Ltttien Li..ana. Lvr.-
tentr M.uni.0, L:pr>ar.ru Sef.i-
n a. Marsico G;o-.an.na, Mar-, i 
Gibr.elj . Manm: M. San'-a. 
Marconi Ser/v. Me!e ll„-e a , 
Menna Lociana, Milillo Aarora. 
Mirn Anna Maria. Mosca Ma-
na. Mura N'anru. Marzi Laa-.i. 
Xanm Renzo. XJCCI M Le: -
zia. Pirillo Xestore. PeiieLa 
Mana. Pezzella SOA.O. Pac>-o 
Irene, Puntoni Alberto. R^mci 
Stefa.nia, Ro&si Vittona. G:offre. 
Bruna. SabatL.-cd Xunzsj. San-
toro .Vlba. Serra RaiTa?Ili. Sia-
vik Soma. Themilly MarK>. Ta-
\ am Carla, Te^u Dora. T.-
r.t ceo Maunzso. Tod.m ENa. 
Toii'ni Gjalt.ero. Tr.^z.r.o \lana. 
Ti.rvo Sara. VIPCI M Tero-a 
tCom.r.:. dei a ntvcv».ta A. ui i 
.\i one di lot'.e cbe -:>v.v1er'z. ; i 
obettivi w.TuT. a noi c u'.i 
•"tadenti — dee ^^nipre il vi> 
mumcato — abbiamo doc.>o c: 
irhlj-o q.ie.̂ ta r.u.iAXio che w i 
\IK>1 esvore qu.r^i un i:K\v>*.ro 

J accademico fra «intellettuali > 

I nu u primo nvwx^nto di un !a-
\oro comiir>c i cm tempi e rtKxii 
scatunranno <UU'assemb1fft ». 
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