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Ricordo di Giorgio La bo 

Le bombe 
della 

Resistenza 
II giovane comunista, studente di architettu-
ra, venne preso dai nazisti a Roma e fuci-

lato il sette marzo di venticinque anni fa 

Nei t ie o quattro IIICM 
dal settembre del '43 a 
quando i nazisti lo pre.sero 
e — il 7 niar2o del '44 — 
lo fucilarono, lo studente 
di architettura Giorgio La-
bo era diventato un mfati-
cabile e e.sperto fabbrieato-
re di bombe per la Resi
stenza roniana. Sfruttando 
qualche nozione orecchiata 
da allievo ufficiale, ingegnan-
dosi sui mezzi di fortuna di 
cui disponeva nella piceola 
santabarhara clandesUna di 
via Giulia, dai prinn rudi-
metalli spezzoni con la mie-
cia a fiammifero Giorgio era 
arrivato, abbastanza presto. 
a mettcre insieme ordigni a 
reazione chimica di impiego 
agevole e di funzionamento 
pressoche sicuro. E — si ca-
pisce — quel perfezionarsi 
del nostro arsenate aveva 
contribuito a sviluppare le 
possibility offensive dei 
gruppi partigiani «gappi-
sti ». Li aveva resi piu di-
sinvolti nei loro movimen-
ti, piu capaci di cogliere 
il nemico di sorpresa, piu 
efTicienti, insomnia, nel ri-
spondere eon gli attentati e 
i sabotaggi alia oppressione 
tedesca e fascisla di Roma. 
Anche per rarmamentar io 
esplosivo di avioni « gap-
piste » compiute dopo l'ar-
resto e la niorte di Labo, 
lino a quella di via Rasel-
la, chi gli succedette come 
nostro artifieiere si servi 
parecehio di accorgimenti 
che erano stati sperimenta-
ti da lui. 

Credo che, nel tr ibutare 
a Labo tutti i meriti che 
gli spettano, piu rilievo 
debba essere dato a questo 
suo contributo organico al-
ra rmamento , alia capacita 
di attacco, alia incisivita di 
lotta di repart i determinan-
ti della guerriglia romana. 
Giubtamente sono stati ad-
ditati e esaltati la tenacia 
con cui egli sopporto per 
un mese le torture di via 
Tasso, il sereno coraggio 
con cui scelse e affronto a 
poco piii di vent'anni quel
la morte. Ne la biografia di 
Giorgio deve certo dimenti-
care la vocazione, la serieta, 
la promessa dei suoi studi 
di architetto, sul cui sfondo, 
dopo 1'8 set tembre, tanto 
piu esemplare fu il suo pren-
dere coscienza che la voca
zione prima per un giovane 
intellettuale antifascista di-
veniva ormai l'impegno del-
l'azione. Ma anche il mo-
do, anche la funzione e i 
risultati in cui il suo impe-
gno d'azione venne a con-
cretarsi, restano nella bre
ve esistenza di Labo qual-
cosa di principale, se non 
forse l'aspetto culminante. 
In quelle armi che egli fab-
brico, nei colpi che impie-
gando quelle armi i c gap-
pisti » inflissero al nemico, 
nella portata e nelFonorc 
che particolarmente da quei 
colpi trasse la riscossa di 
Roma, stette forse l'impron-

ta piu reale e durevole che 
da lui venisse contrassegna-
ta, la conquista piu consi-
stente e feconda di eui fos-
sero partecipi la sua vita, 
la sua maturazione e il suo 
sacrilicio. 

Se qualche volta (ritrovan-
domi spesso con lui nel ri-
fugio notturno fornitoci dal 
partito) vedevo in Giorgio 
una consapevolezza, ed un 
certo orgoglio. di quel suo 
operare in prima hnea e 
contnbuire a lasciare un se
gno immediato nelle file del 
nemico, non si trattava pe-
ro niai di infatuazione, di 
abbaglio avventuristico, di 
perdita del rapporto fra il 
suo proprio compito di 
avanguardia e la battaglia 
generale. Al contrario, si 
avvertiva in lui molto re-
sponsabile e esatto — qua
si ve lo avessero predispo-
sto i suoi studi di costrut-
tore — il senso della com-
plessita e vastita della lot
ta in cui aveva scelto di 
militare, il senso dei colle-
gamenti di niassa e unitarii 
sui quali la lotta si fonda-
va, e sulla base dei quali la 
santabarbara dove egli la-
vorava era non un nido 
isolato di dinamitardi ma 
un avamposto in una guer-
ra di popolo. Anche lui, co
me me, era appena giunto 
nel partito- Ma gia intuiva 
il valore del parti to come, 
appunto, impulse dirigente 
in un ampio e ininterrotto 
processo di lotta dove cia-
scun militante, assolvendo 
il proprio compito, poteva 
in qualche misura parteci-
pare a spezzare le vecchie 
catene per aprire cammini 
nuovi. e cosi meri tare alia 
propria azione un esito di 
risultati reali ed una du. 
rata-

Sono oggi, dalla morte di 
Labo, 25 anni. Tanti, a con-
tarli : un quarto di secolo, 
un volgere di generazione. 
Eppure, r icordando da co-
munisti il comunista Labo 
come qui si e cercato di 
fare (ricordando con Labo 
anche Gianfranco Mattei, 
che lo aiuto nella officina 
di via Giulia, anche lui ven
ne preso dai tedeschi: e, 
anche lui giovanissimo. si 
sottrasse ai tedeschi toglien-
dosi la vita) , non ci si sen-
te davvero di una genera
zione passata, chini a com-
memorare i propri eroi nel
la lontananza del tempo. 
Perche quello che le bom
be della Resistenza spez-
zarono non ha potuto mai 
piu rialzare la testa, e 
il cammino che esse apri-
rono non ha potuto essere 
richiuso. L'azione di quei 
nostri compagni caduti. l'a
zione della Resistenza. e 
all 'opera ancora aggi nella 
continuity di una lotta. di 
una lunga avanzata. che ve-
de susseguirsi e unirsi le 
generazioni antifasciste e 
rivoluzionarie-

Franco Calamandrei 

Dopo un'ampia discussione democratica 

La Jugoslavia alia vigilia 
del congresso comunista 
Il peso delle manifestazioni studentesche del giugno scorso - Quel che dicono 
alcuni sondaggi di opinione - Nessuno contesta la scelta dell'autogestione, ma 
si cerca il modo di combattere gli squilibri manifestatisi negli ultimi tempi 

LE DELEGATE DELL'FNL 
IN ITALIA PER L'8 MARZO 

leri pomeriggio sono arr ivate a Roma le de

legate del Fronte Nazionale di Liberazione del 

Sud Vietnam, che I'Unione Donne Maliane ha 

invilato in Ital ia per dare all '8 marzo, gior-

nata « di lotta a per le masse femminil i del 

nostro paese, anche il significalo piu ampio di 

solidarieta internazionale. Le Thi Chi e Tran 

Thi Hanh, accompagnate da Nguyen Trong 

Chau, hanno trovato aH'aeroporlo di Fiumicino 

un'accoglienza calorosa e f ra lerna, preludio 

alle manifestazioni di cui saranno prolagonisfe 

nei prossimi giorni in var ie c i l ia . 

Le palr iole vietnamite, infat t i , partiranno 

oggi stesso per Avezzano da dove proseguiran-

no per L'Aquila, Bar i , Foggia. Torneranno a 

Roma I ' l l marzo e riprenderanno il loro itine-

rario per I ' l tal ia risalendo al Nord, ad Arezzo, 

Bologna, For l i , Genova e Mi lano. 

II benvenuto a Roma e stafo loro porfo dalla 

on. Marisa Rodano, Marisa Passigli, dal la 

sen. Giglia Tedesco, da Luciana Viv ian i , dalla 

sen. Baldina Di Vitlorio Ber l i , da Emil ia Lott i , 

da Barbara Merloni del comitato esecutivo na

zionale d e l l ' U D I ; dall 'on. Carmen Zant i , da 

Giulielta Ascoli redatlrice di c Noi Donne a, 

da Mara Meghell i e Nedda De Giorgi del

l ' U D I , dal l 'on. Luzzatlo, da una delegazione 

del Comitato della pace, dalla commissione 

femminile del P C I . 

Nel la foto: I 'arrivo a Fiumicino della dele

gazione. 

Dal nostro corrispondente 
BKLGRADO. mar:o 

* II discorso di Tito ha fat-
to fare due passi indietro al
ia buiocra/ia e un passo a van 
ti al socialismo»; questo il 
commento di uno studente al-
1'indomani del discorso che 
il presidente jugoslavo aveva 
pronunciato a giugno e che 

momentaneamente risolse i pro 
blemi politici aperti dalle ma
nifestazioni universitarie. 

La settimana in cm gli stu 
denti di Belgrado oceuparo-
no la loro umversit.'i rappre-
senta un punto cruciale di tut-
to il dibattito sviluppatosi in 
Jugoslavia negli ultimi anni, 
soprattutto dopo quel processo 
di rinnovamento aperto dal 
IV Plenum del Comitato Ccn 
trale del luglio lUCC, clic p>rto 
all'allontanamento di Rankovie 
e all'apertura della lotta contra 
I cosiddetti « elementi consor-
vatori * per una applicazione 
piu integrate della democrazia 
socialista. 

Le manifestazioni di giugno 
mtrodussero nella dialettica pi>-
litica jugoslava alcuni elemen
ti nuovi. quali la denuncia di 
alcune sene deficienze nell'ap 
plicazione della nuova politica 
economica adottata in Jugo 
slavia quattro anni fa. I ri-
Miltati di una inchiesta svol-
tasi reeentemente in Croa/ia 
per sapere che cosa !a gente 
liensasse della politica estera. 
dell'autogestione. dell'impiego. 
degli scioperi e cosi via ha 
portato a conclusioni abbastan
za insolite: il 92% degli mter-
vistati sono soddisfatti della 
politica estera seguita dal pae
se. il !H)% sono preoccupati per 
la diminuizione dei livelli di 
occupazione e denunciann co 
me un.i delle m.iggion debolez 
ze della societa jugoslava * la 
differenza ingiustificata tra i 
redditi a. Per cio che riguar-
da I'autogestione. mentre essa 
e stata accettata (anzi se ne 
rivendica una ulteriore e piu 
integrale applicazione) da tut
ti gli strati operai e impie-
gatizi. nel settore contadino 
essa non e ancora ben com-
presa. Circa il 40'^ degli in-
terrogati 6 anche convinto che 
lo sciopero e giustificato se 
ci sono delle ragioni valide a 
eonfermarlo. mentre un quar
to pensa che sia dannoso e 
non conforme ai principi del 
socialismo e dell'autogestione. 

Questa ricerca, svolta dal 
governo croato, ha avuto am-
pia pubblicazione sui giorna 
li della repubblica, cosa que
sta niente affatto straordina 
ria. perch6 nella Jugoslavia 
sociahsta i giornali pubblica 
no ricerche ben piu spregiudi-
cate. dalle conclusioni talvol-
ta imprevedtbili. come quella 
che alcuni mesi fa vedeva che 
i piu insoddisfatti cittadini e 
i piu esigenti sulle prospetti-
ve della Federazione erano i 
comunisti. 

E' certo che questo paese 
offre un volto nuovo al visita 
tore assente da qualche anno. 
Oggi a differenza che nel pas-

II primo libro di un autore sovietico sulla tragedia deH'Armir 

Come gli italiani «marciarono» sull'U.R.S.S. 
Documenti incditi di archivio, testimonianze sovietiche e di prigionieri italiani nel libro di Gheorghi Filatov « La niarcia sul-

TEst di Mussolini » . L'autore e un giovane italianista di Mosca che si trovava in Italia nel *-I4 

Dal nostro corrispondente 
MOSCA, marzo 

« La marcia suIl'Est, di Mus
solini » di Gheorghi Filatov e 
il primo ampio libro di auto
re sovietico sulla tragedia 3e".-
l'ARMIR; un l:bro/ dunque, 
eostruito su matenale (docu
menti di archivio, memorie 
dei protagomsti sovietici. lesti 
•tenografici degli mterrogato-
ri dei prigionieri italiani) sco-
nosciuio a co'.oro — Bede^chi, 
Carboni. Corradi, Costa. Cre-
spi, Dotti FTI«;CO, Gambetti. Ri-
soni Stern, Tolloi. per ntnre 
soltanto i piii noti — che 
hanno dato la loro testimo-
manza sulla « guerra che non 
•i doveva fare r. 

Eppure questo di Filatov, 
e un libro o nostro ». da m?t-
tere accanto a quelli che han
no a:utato una generazione a 
capire. E non solo perche l'au
tore — un g:ovane italianista 
di Mosca che h3 avuto la Ven
tura di trovarM a Bari ne! '44. 
con la prima rappresentanza 
sovietica in Italia e che quin-
di ha conoseiuto il nostro pae
se m una di quelle drammati-
che ore della verita che met-
tono a nudo 1'intera realta di 
un popolo — e un vero amico 
dell'Italia. ma perche ha fat-
to opeTa di ricerratore pazien-
te e di stonco. Filatov non 
ha voluto tanto illustrare un 
particolare momento della sto-
na del conflitto mondiale ma 
— e qui e la ragione prin
cipale dell'interesse che que-
tta opera ha per noi — dare 
• n contributo alia stona deha 

formazione. in Italia, di una 
larga coscienza antifasnsta 

II libro ora pubblicafo e 
nato infatti come capitolo di 
una piu vasta stona deli'ann-

i fascismo jtahano, alia quale 
| FJatov Iavora da tempo: da 

qui il particolare angolo prc>-
spettico dal quale egli ha 
guardato alia sorte deH'Armir. 
visto come un micromondo — 
opera: contadim. ceto medio 
di ritta. paston del sud — 
nel quale per partiro:anss:me 
circostanze stonche, cern 
onentamenti s; sono pre*en-
tati in anticipo rispe'to alia 
societa itaiiana nel suo com-
plesso. Cosi nel l.bro dello 
studioso sovietico gli italiani 
non vengono vi«;ti tanto co
me nemici quanto come poten-
ziah compagni di lotta cac-
ciati dal fasc.smo m una guer-
ra che non era la loro. a con 
la piena comprensione — co
me ha scntto nei g.orni scor-
si Kostantin Simonov. recen-
sendo sulla Prazda il libro di 
Filatov — che la partenpazio-
ne all'attacco contro llJnior.e 
Sovietica e siata una grande 
tragedia per l figli del popo
lo italiano che nella loro gran
de maegioranza sono stan 
comvolti in una guerra cosi 
contrana agh interessi nazio-
nali contro la loro volonta «. 
Le testimonianze raccolte da 
Filatov — diari, lettere, memo
rie, interrogator! — conferma-
no questa che e la tesi cen-
trale del libro, danno un qua-
d m di grande interesse sullo 
stato d'animo dei soldati Ita
liani nellTJnione Sovietica e 
delle spinte che hanno porta

to molti di loro ad aprire 
pit occa; non so!o di fronte 
alia realta della guerra ma a 
quelia de»ia societa sovietica, 
degli uommi e delie donne 
dei village occupati che han
no saputo rapire — mentre 
la loro terra era sconvolta 
dalla tragedia — che il sol-
dato ital.ano era di una pa
sta umana as«ai diversa da 
quella ad esempio degli oc-
cupanti tedeschi. E' questo il 
tema come s: ricordera del 
f.lm « Italian: brava gente a di 
Dr Sant:*, che ha a\-uto un 
°r"inde 'Uf^p^n ancri£ nella 
Unione Sovietica. 

Naturalmente :1 processo e 
sta'o lungo e contradd:ttor:o. 
AH'.niz.o nota Filatov, i pri-
m: prigionieri Italian: npete-
var.6 nel corso degli mterro-
sraton le fras: fatte della pro
paganda fascista. Un sotto-
nente della « Celere a fafto pn-
giomero nel settembre del '41 
affermo ad esempio « che le 
truppe italiane erano giunte in 
Russia per anmen'.are il co-
munismo » e che senz'altro lo 
obiettivo sarebbe stato rag-
giunto perche — come si pu6 
leggere anche nelle memone 
del maresciallo Messe — 
quella in corso era la guerra 
a dello spirito contro la ma
teria ». Passarono perb pochi 
mesi e il quadro si presenta 
assai diverso. «A cominclare 
dal novembre '41 il tono del
le dichiarazioni dei prigionie
ri incornincia a cambiare. I 
verbali degli interrogator! non 
contengono piii giudizi ottimi-
stici sulla guerra a. Vi erano 

mvece affermazioni confuse 
che rivelavano resistenza di 
una crisi, il nascere tra con-
traddizioni e difficolta. di una 
presa di coscienza. Cosi un 
tenente della Divisione Tori
no dice che « gli itaham non 
voghono la guerra contro la 
Russia e non nutrono odio 
verso i russi ». Perb cont:nua 
il pr:gion:ero nella sua depo-
sizione « I'ltalia e alleata del
la Germania e allora dobb.a 
mo ajutare I tedeschi che han
no bisogno di pane, petrolio 
e altro materiale per conti-
nuare la guerra contro l'ln-
gnilterra ». 

Stava intanto sopraggiungen-
do 1'inverno. « Molti si lamen-
tano dell'ahmentazione — nota 
Filatov — e soprattutto della 
mancanza di dr.ise mvernali. 
I prigionieri non ostentano 
piu un tono di supenonta 
quando parlano della loro Di-
visione ma sempre piii spes
so parlano con ammirazione 
dell'armamento e dell'equipajj-
giamento dei soldati sovietici ». 

Poi 1 prinil inclucnti con i 
tedeschi. Tra italiani e tede
schi — dice un caporale del
la «Celere » — non e'e ami-
tizia. < I tedeschi ci oltraggia 
no ad ogni passo. Un giorno 
e scoppiata una rissa. Cinquan-
ta italiani e cinquanta tede
schi... Questi ultimi non ci 
avevano lasciati entrare al ci
nema... » Poi le prime esplici-
te affermazioni di condan-
na della guerra. « Non capisco 
un accidente di politica — e 
la dichiarazione di un solda-
to dell'ft. reggimento del To
rino — ma sono decisamente 

contro la suerra. Non sono 
per Mussolini, ma sono con
tro di lui- E senza la sua ca-
duta la gnerra non potra fi-
nire...» D.il racconto di un 
ufficiale del « Taghamento » 
si apprende che i soldati « leg-
gevano i man.festim sovietici 
e \ole».mo la fine della guer-

j ra e che cinque soldati del 
reparto si sono dati volonta-
namen"e prigionieri ». 

Dai l:br.» d; Filatov si ap 
prende ch° il comando sovie
tico ha tenu"o conto della par
ticolare «:t'j.iziorie regnante 
nell'Arm.r. In un rapporto 
n Sul morale delle truppe ita
liane » dello stato maggiore 
lovietico M ri:ce\a che s il po
polo italiano non nutre senti-
menti ostih verso l popoli 
deirUnione *<>\letica » e che 
«la macsrioranza dei soldati 
e una parte degh stessi uf-
ficiali sono convmti che la 
guerra non ser\a all 'Italia». 

In un documento della 63 
armata sovietica, si dice che 
fra le autonta tedesche e lta-
hane non vi era unita e cne 
tra gh italiani «l'odio verso 
l tedeschi aumenta e assume 
talvolta caratten seri ». 

Per tutte queste ragioni, a 
un certo punto nei documen
ti degli stati maggion del fron
te sud^ccidentale si parla 
deH'Armir come dell'a anello 
debole della catena ». Nel do
cumento scrive Filatov < si 
sottohnea che gh italiani non 
vcgliono combattere per gli 
interessi della Germania hi-
tlenana, non manifestano osti-
lita verso il popolo sovietico e 
combattono con ripugnanza ». 

« Con ripugnanza. dice il do
cumento dell'alto comando so
vietico, non con vilta o con 
paura Non e'e nel libro una 
sola fra^e oltraggiosa per il 
soldatfj italiano. una ^ol.i con 
cessione alia retorica del « po
polo di mandolimsti ». fai-a 
quanto quella del « popolo di 
guernen » « Quando un sol-
dato italiano sa perche com-
batte — na rietto un b^rsa 
gliere del 'A Ct'.ere. m'errosa 
to da: sovietici — fa. e bene, 
il suo dovere Cosi era ai tern 
pi d. Garibaldi Ora, invere. 
non so'.o non =apn.amn per
che combafiamo. ma non vo-
gliamo questa giierra a. 

Passarono alcuni anni e tor-
narono i « tempi d: Garibal
di ». Filatov chiude il ^uo libro 
con questa paginetta di Tara-
zov un tenente soviet.co che 
ha combattuto in Italia con i 
partigiani: «C'e chi dice che 
il soldato italiano non sappi?. 
resistere a lungo in una bat
taglia. Non e vero. La mia 
opinione e che quals:asi sol
dato ai qualsiasi nazionalita 
combatte male quando non e 
convinto di essere dalla par
te giusta. Ho conoseiuto per-
sonalmente molti soldati ita
liani reducl dal fronte russo 
e da quello africano ed es-
si parlando con me hanno n-
conosciuto di avere combattu
to "molto male". Ma questi 
stessi soldati, diventati par
tigiani, hanno dato grand! 
esempi di coraggio combatten-
do contro gli mvasorl nazi
sti a. 

Adriano Guerra 

sato Li merce nei nego/i e ab-
bonddiite e differenziata. La 
gente acquista con largluv/a. 
L'apertura del mercato a mol-
ti^simi prod.ttti stranien fa 
confhiire da Kst e IIA Ovest 
una ond.ita crescente di beni 
di consumo. I traffic! e gli 
scambi si sono moltiplicati e 
soltanto quelli am 1'occidente 
rappiesentano oltre il cinquan
ta per cento dell'intero coin-
mercio estero del paese. 

Ma come e avvenuto tutto 
questo? K' noto che verso la 
fine del luglio 1905 in Jugo
slavia furono mtrodotte pro-
fonde riforme economiche di 
vasto respiro. Si procedette al 
la svalutazione del dinaro |>er 
abolire le differenze fra cam-
bio per I'esportazione e cam-
bio per limporta/ioiie. Venne-
ro poi soppressi quasi per me 
ta (oltre il li)r'o) i prezzi fis-
sati dal centro non in base 
alia redditivitii del prodotto, 
I>re//i cine che venivanu cen-
tralmente tenuti artificialmen-
te bassi (affitti. trasporti. ma-
tene prime, prodotti agn-
coli, e c c ) . 

Queste decision! hanno note-
volmente migliorato la strut-
tura economic.i del paese. eli-
minato vecchi squilibri e crea
te condizioni favorevoli per: 
1) un raffoivamento del ruo-
lo e della responsabilita del 
singolo lavoratore e soprattut
to dei consigli di gestione: '2) 
il potenzinmento del legame 
tra l'interesse econnmico del 
lavoratore e la quali ta del 
prodotto come momento deter-
minante della intensificazio-
ne della produzione: 3) una 
maggiore liberta nella utiliz-
zazione dei fondi di accumul.i-
zione da parte delle singole 
unita economiche con un mag 
giore, piu re.ihstico collega 
mento con il mercato: 4) Tap 
plicazione del pnncipio del 
compenso secondo il la\oro. 
rammodernameiito tec nologi 
co e la inc-lusione della Juno 
slavia nella divisione interna-
7ionalo del la\oro. 

Con la rifornia del '65 la 
maggior parte del reddito re-
stava a disposizione delle im-
prese. il che ha permesso di 
ottenere cio che la riforma vo-
leva e ci«ie il potenziamento 
e lo svi'uppo della base ma
teriale dell'autogestirvie ope-
raia. Una lettera pubblicata 
nella rubrica dei lettori di 
c Vie Nuove » affermava tem
po fa che I'autogestione pro
duce soltanto disoccupazione 
ed emigrazione e quindi essa 
non sarebbe valida non soltan 
to |>er la Jugoslavia, ma per 
nessun paese socialista. In 
realta. e vero che molti pro 
blemi esi^tono nella Jugoslavia 
socialista e i compagni di que
sto paese — come abbiamo 
\ isto — sono i primi ad inrii 
carli. .Ma quei problemi non 
vanno cert a mento collegati 
alia scelta deirnutogcstiinii'. 
in quanto questa si espn 
me soprattutto come un 
diritto politico democratico. 
proprio perche attrat er^o 
la sua realizzazione l'e-ciui-
l.hrio nella societa non viene 
piu regol.itn solo attraverso h 
trasmissione di dircttivc dal-
l'alto verso il basso. 

Lequilihrio sociale. lo svi 
hippo economieo e la soluzio-
ne dei problemi politici vengo 
no al contrario ad esprimer-
si sempre piu in modo di ret-
to. ma sempre con lo stesso 
fine: il socialismo. Per que.ito 
cio che sta di fronte al IX 
Concresso della Lega dei co
munisti. indetto r»L-r I'll mar
zo. non e tanto 1'esigenza di 
una ulteriore conferma della 
>celta dellautogestione quanto 
le n\end.cazioni che all'inter-
no di fjuella scelta le manife
stazioni di giugno dei giova-
m hanno no-,to con forza alia 
attenzione della Jugoslavia s> 
ciah-ta. 

Non a ca=o il dibattito si e 
napc-rto .soprattutto sui signifi-
cati che assumono in una so
cieta -.onahsta Tintroduzione 
della legae del mercato. il pro-
fondo decentramento econo'm-
co e r au tonnna qn isi com-
pieta data al;e aziende. 

Su queiti punti i documenti 
pre-entati dal Comitato Ce.Tra-l 
le p irlano rhi.im e dimostra 
no d: raccogl.efe molte cn-
t.che che negli ultimi tempi 
sono state fatte all.i ins iffi 
cien^a dei c.intro'.Ii e i!la n 
nascita di sperequa7ioni che 
in mme del decentramento c 
fleir.uitonomia. si ^ono 'in pi" 
d.ffuse n tutto il paes«- Sia 
le manife>ta7ioni degli studL-n 
ti del Siugno scorso. sia l'ul-
tnTio I.IIIIJ;IC»M) dei Miui.icati 
hanno difatti denunciato che i] 
ventagho dei salan si e allar-
gato talvolta a dismisura e 
che in un certo numero di 
aziendo la npartizione degh 
utili e stata fatta in mamera 
non compatible con i princi
pi socialists Anche la con-
correnza soprattutto sul mer
cato internazionale ha dato 
Uiogo a forme di «preco irra-
zionale. contnbuendo a pro.o-
care talvolta un rallentamento 
complessi\o deilo s\iluppo 

Di questa analisi pero non s,v 
no convmti ah'iini dei Comita-
ti Centrali repubblicam. (jua 
le quello cioato c sloveno e 
molto n u s t e to»)ncho attorno 
alle quali operano gruppi ch 
economisti jugoilavi, come ad 
esempio Kkomoiixka Politika. 
Questa h.i cnticato esphcita-
inente le posi/.ioni suaccenna-
te e che sono state fatte pro-
prie da un documento presen-
tato al Congresso. 

II contrastu — essa a scntto 
— \orto .sul fatto M> bisogna 
cur.iro le conseguon/o crea
te dairintroduzione della leg-
ge di mercato o prevenirle. 
I'er alcuni prevenirle signifi-
c<i ritornare al sistema ammi-
nistrativo e quindi vanificare 
tutta la riforma economica e 
in dcfinitivd ntornare * alia 
legali/.za/ione delle deficien 

ze ». La rivista conclude: « Per 
l'espansione. la cosa piii im-
portante non e vedere come po-
tranno es-,ere compensati quel
li che non riescono a tenere il 
passo, ma stabilire come que
sta societa potra appropnarsi 
piii rapidamente delle conqui 
ste del progresso tecnico intc-
so come unica possibility di vi-
vere megho: singolarmente e 
collettivamente in tutte le com-
ponenti sociali. culturali e di 
altro ordine ». 

In realta. come ha sottoli-
neato anche il Segretario ge
nerale del Partito Todorovic, 
uno dei problemi centrali, 1 

non >olo del congresso ma d?l-
l'uitera societa jugoslava, e 
rappre.sentato dal rapporto (a 
livello delle imprese e delle 
Repubbhche) tra coloro che 
non ricscono a tenere il passo 
con la riforma e colcro I qua
il la realiz/ano Questo e L*n 
altro dei nodi che il partito de
ve scioghere perche spesso nel 
corso dell'attuazione della nuo
va politica economica le spere-
quazioni SiK'iah piii che risol-
versi si sono approfondite. 

L'csperionza (li questi anni 
di riforma e il tono del di
battito in questi ultimi mesi. 
sembrano climostrare che la 
questione centraie og<u m Ju
goslavia e quella di trovare 
il giusto equilibrio tra il de
centramento. I'autogestione e 
il coordinamento economieo ge
nerale. e in moJo da e\itare 
in futuro quello che il Presi
dente del Consiglio di questo 
paese ha denunciato allinizio 
di questo quarto anno di rifor
ma economica e cioe che il go
verno che egli dirige si tro-
\a in una posizione non tuvl-
diabile: «Se si immischia. lo 
rimpioverano di lunitare I'au-
tonomia e di impedire nei fat-
ti la rifornia: se non inter 
viene. lo rimproverano altresi 
di sfuggire alia esigenza e al
ia necessita di un coordina
mento generale dello sviluppo 
economieo del paese >. 

Franco Petrone 

Diciannove preti 
si dichiarano 

« corresponsabili» 
con i denunciati 

Un forte documento di condanna contro 
la gerarchia ecclesiastica - Solidarieta con 

il (( moto universale degli oppressi » 

Dalla nostra redazione 
FIRENZE. 6 

« Sia mo cotivinti che le strut-
hire gerarchiche ed aUtoritane 
dolla Chiesa ncxi resisterebbero 
a hmgo senza la complicita del 
po'.ere politico e viceversa. Tale 
crxKiivenza aH'mterno del siste
ma horphese e logica e natura-
le. Quello che vediamo qui. che 
subiamo e che denixiziamo. lo 
\ediamo ripetersi TI tanti altn 
pnesi. E' utia repre.ssiooe di di-
mttisioni intemazionah. Un ve
ro e proprio mternazjotialismo 
di un sistema oppressivo. La 
;>re>a di coscienza e la ascesa 
<l-'lle cLissi povere e oppress 
renle inevitabile. in questo sta
to di cose, lo scontro e la lo'.ta 
di clas^v. Noi non abbiamo d.f-
licolta a vedere in questo il se
gno --enirire piu chiaro dt una 
nuova civi'ta. Corresponsabili 
an i rostn frotelli dmimziati 
s.jppiamo di partecipare al mo
to ixrversale degh oppress em 
tro cli oppressor!, des'.i operai 
contro i padroni, dd nesn con 
tro i razzisti, dei pae-i sotto-
sviluppati contro i pae.-i neoco-
loiv.a'wt.. S-amo co^i uniti a t it-
•i 5h uom ni che nel monfto pre 
p-ir.̂ no e artnunzlono la nio\a 
civilta deiruomo. cioe una ci-
\ilta Mtiu classi i. 

Qjes'a Li parte ccnc'.'.is'va di 
im ampio docum«.nto sottosont-
to da vent i -acerdoti della d <v 
cesi fiorent na in segno di soli-

Costituita la 
Commissione 
del Fronte 

patrioftico greco 
in Italia 

l':i COT, mc.i'o iLI Fr.vi'e o.i-
*-io'::Ci> jroco .'r.n incia la co-
.-:iti7<-f.e di ; n.i Conim..s>x>,Te 
<*e'ri\l< a ra:v>re.-<enTa-e :! 
F-rnte ^:e-^i :n Italia Li COT:-
m:>».ono. in 'ina dichiarazione 
fi-.-n.t'a (Li o ie dei <uoi mem-
b-i. Tjla D-JOIJ.TIIJ e Dimitnos 
.\l.:crii. espnTie il rmirazia-
mento de^li antifascist! greci a! 
P->DO'O itihano per 1'appoijio 
fornito alia loro lotta. denjn-
cia 1 nten-ificazione delle re-
pre>s;oni ad opera d e l j tiran-
nia di Atene e sottohnea che 
€ la Resistenza del popolo gre
co entra o«^i in una n-jova fa-
se di lotta attiva, nella qiiale 
il contributo dcll'opinione pub
blica intemaz.onale e di ocni 
demivratico del morvlo inte.-o 
assume un p^irticolare peso e 

1 signiricato >. 

dar.eta con la rommnta dell'Iso 
lotto. 

II suo significato tr«valica 
ampiamente j?li aspetti giud.-
ziari della vicenda. n qaacr.o 
mette a nudo la profcuida ens 
e.sistcnte all'mtemo della chie-a 
fiorent.na. e non solianto di es 
sa. Espress.1 la sohdar.eta con i 
cinque sacerdoti e le cent naia 
di laici incnm.nati. i firmatar. 
si dichiarano * pronti a subire 
gli stessi rigori della legge ca 
nmica e civile > ed affertnar.o 
che t in tutta I'esjKr.enzu de! 
l'lsolotto l'autor.ta diocosiani 
ha spess> a.;ito .11 modo oi.>re,-
sivo». Q.i ndi .-1 lemmz.a la 
« fahita J> di un coiunicato del 
la curia fh>ren*..na. nel q-iale s 
iOsteneva che la lomjnitd ave 
u ini;>ed.:o M UHXI3. Alba d. \.c 
lebrare la :nes>i (;:a'.e couu 
n.cato — s: (i.ee — u^.ui.io lo 
^le-^o 1 n.:j.i2-:.i> del o_-d ce p* 
nalo. facil.ta e ci.ias; rich r-ie 
1'liter; into dc\ h-.ioc.o .-ccola 
re») . s; s-.urnatizza « il -,.ttizo 
porsisttti'e dell «rc:v O^JOVO ». 
che «d mostra clie e4a -ra-i 
-^e l'.nter\t.ii:o repre.-s •.,• ^e. 
!a ma4i-tra:ura e :! COIUJIJO 
con*.rollo de.!a p>.>.iz.a ^J...l vo 
nun.'a deU"I-i>lt>tto ; e 5. ^o'.to^ 
i nea 1! c piaj-o > cne i a:t-.-£ 
k!ia:rk.nto deiia curia na n a n 
trato da pane del fascst: <c:.e 
sotio trervenat:. come 51 sa_ - • 
pv: 1: jmento a.le me-sse d. -ivo». 
.- ^nor Alba con atieggianxr.: 
P'o'.oeator.). del.'a^-oc.j'.oiij 
.ivl.i-ir.ah e della mag^>:ra*.jra 

t I! pld'jso ai questi crjap. — 
-; aiTern>i nel documento — v.or 
forma la de-4eneraz.me do., t 
±c7c:z.o dell'a Jtor.ta ecc.e^.a 
s:;ca >. 

L'esplosivo te^:o porta le fir 
me di Cesare Bartalv>:. parro.'O 
di S. Eustacn.o in Acor.e - Ran-
n.i; Bruno Borgm. parroco di 
m'ss.onario d: S. .Mn.«r.o a 
Q.i.ntole (op?:3 o liccnz a:o de-
la (k>\or). Br.xw Br-inian.. 
p-irrivro a S Mar a a R.j:r.a..a -
C.-nie!;. Paoo Cacio.l:. e\ v.C. 
O«K) xratoro all I-o!>>:".o: C«ir.u 
Ca-amand-ei. nferm ere fa: ^ar. 
te .1'! o>Jt\h e Care-J^.. Ben to 
Calvi.n:. parrooo -i. S. t l : i ; .an-
ro a Petr.o.o - Ta.emelle \ P.: 
Romo COI-I.T. pkirroco n S. Cas-
s.aro m Pe.du.e • Vicch.o Ma-
jje.lo: Se.\j o Go-n.li. rurroco 
d m.>-:onar:o »!-.!.a Penti.vo-te 
a.la Ca sella: Go. arm: Gore:::. 
lauroardo .n fi'o>ona; G.o\^nn: 
Lacnorm. parroco a S. Lortn 
zo a Vil'.ore - \ .echo M-.ge'.,o: 
K.-..nco Man. \ .c . coop, a San-
f Anton o al Rom.to - F.renie: 
Kab.o Mas:, p^r-oco a S. Laoa 
al Ynsioe - Sca.idicci: Enzo 
Mazzi. parroco rimosso a.i'L-o-
lot'.o; Ce>are Mazzoni. parroco 
a S. Lucia a Cas-iroman.» - D.-
co-naoo: LiKiano Moscardi. pir-
roco di Casas.ia - Ma^oLo; Ro
mano Xoncoh. \ ;c. coop, a Sar. 
P.etro a Luco di MujSeHo: P.ero 
Paciscopi. parroco dinnss.onario 
della Resurrez.ono alia Nave a 
Rovezzcr.o: Aneelo StefanTi. 
S Bartolo ^ Tuto - Scandiccr: 
Franco To.-resi. S. Antonio al 
Rom. to. 

Marcello Lazzerini 
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