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Nel cmquantenario del PC jugoslavo 

Tito: autonomia 

e internazionalismo 

sono inseparabili 
In un importante discorso il presidente ha tratteggia-
to la storia difficile e coraggiosa dei comunisti jugo
slavi - Un applauso ha accolto la delegazione del PCI 

Dal nostro corrispondente 
BELGRADO. 11. 

SI e aperto, con la celebra-
zlone del 50. anniversario del-
la fondazione del partito co-
munista jugoslavo il 9. con-
gresso. II compagno Tito ha 
introdotto i lavori dl fronte 
a 1093 delegati, a centinaia di 
invitatl e a oltre 60 delegazio-
ni del movimento comunista 
e socialista internazionale, del-
le forze democratiche e dei 
movimenti di liberazione na-
zionale dell'Asla. dell'Africa o 
dell'America Latina. La rela-
zione che ha affrontato i pro-
bleml di « 50 anni dl lotta ri-
voluzionaria dei comunisti Ju
goslav! » ha evitato qualsiasi 
tono trionfalistico illustrando 
J successl che il partito Jugo
slavo ha ottenuto, soprattut-
to nel corso della lotta con-
tro l'occupazlone fasclsta e 
durante la costruzione del so-
cial ismo e gli i m p e r i l futuri 
della Lega-

Quando la presidenza ha 
presentato i partiti comunisti 
e i movimenti progressistl de-
gli altri paesi che partecipano 
a questo congresso, un applau
s o , il piu lungo per intensita 
e durata, ha salutato la dele
gazione del Partito comunista 
italiano guidata dal compa
gno Giorgio Napolltano. La 
s tessa calorosa accoglienza e 
stata tributata alia delegazio
ne romena. La presidenza ha 
annunciato che i sei partiti 
comunist i dei paesi socialistl 
europei assenti hanno inviato 
messaggi dl saluto e ha con-
fermato che il delegato del 
PCF e presente in veste di os-
servatore. 

Tito ha chiaramente detto 
che, al di la delle particola-
rita nazionali, anche la nasci-
ta del movimento operaio Ju
goslavo e soprattutto la costi-
tuzlone del partito comuni
sta vanno collegate oltre che 
alle conseguenze della prima 
guerra mondiale, alia «vitto-
ria della grande rivoluziono 
socialista d'Ottobre che ha 
aperto una nuova era al socia-
lismo, al movimento rivolu-
zionario e al processl social! 
in tutti i paesi europei e de-
gli altri continenti». Questo 
perche1 un nuovo Stato fu 
creato sul le rovine dell'impero 
russo « u n o Stato operaio e 
contadino che rappresentfc 
sulla scena mondiale il prl-
m o paese socialista: l'Unione 
delle Repubbliche Soclaliste 
Sovietiche ». 

Ricordando le difficolta che 
soprattutto nel periodo fra le 
due guerre rallentarono l'at-
tivita e 1'espansione del par
tito Jugoslavo, e cio innanzl 
tutto per un inesatto giudl-
zio del problema dei rappor-
ti fra le nazionalita nel qua-
dro dello sviluppo della lot
ta per il social ismo il compa
gno Tito ha rilevato il ruolo 
talvolta negativo che il Co
mintern ha giocato a questo 
proposito. 

D'altronde questa organizza-
zione internazionale del mo
vimento comunista anche piu 
tardi « sottovalut6 il movimen
to operaio in Jugoslavia, e 
propose addirittura la distru-
zlone dt questo partito comu-

Praga 

La stampa 
cecoslovacco 

saluta 
il congresso 
di Belgrade 

Dal nostro corrispondente 
PRAGA. 11 

Tutti i giomali nportano og
gi il testo della lettera di saluto 
inviata dal Comitato centrale 
del PCC al IX Congresso della 
Lega dei comunisti jugoslavi. 
Mentre il « Rude Pravo > si li-
mita a riportare il messaggio. 
altri quotidiani pubblicano am-
pi commenti e corrispondenze 
dalla capitale jugoslava. 

« A dispetto delle pressiom e 
della difficile situazione econo-
mica — scrive il quotidiano sin-
dacale " Prace " — la Jugosla
via rimane legata agli ideal! 
del socialismo. e arricchisce la 
pratica e la teoria socialista con 
molte idee >. II giornale afferma 
poi che < la maggioranza del 
popolo cecoslovacco nutre cal-
di sentimenti per la Jugosla
via ». 

« E' motivo di reale rammari-
co — aggiunge il " Prace" — 
che il Partito comunista ceco
slovacco sara rappresentato 
questa volta al congresso dei 
comunisti jugoslavi solo da una 
lettera di auguri. Questa c una 
realta che — vogliamo spera-
re — non e il segno di nessuna 
contraddizione ma solo un tem-
poraneo tributo alia presente 
oscura situazione >. 

n quotidiano sindacale pub-
blica anche un saluto della re-
dazione al congresso di Belgra-
do. in cui tra I'altro si afferma: 
«noi vi stimiamo come corag-
giosi combattenti per i diritti 
delle nazioni. per le liberta uma-
ne, come provati oppositori del 
fasrismo. dell'imperialismo e 
deirarroganxa delle grandi po-
tenze*. 

« Le nostre espeneme di vita 
— scrive ancora " Prace " — ci 
dxono che sempre. qsjando le 
no>tre nazioni sono state in dif
ficolta. esse hanno trovato in 
voi un disinteressato e sincero 
apposrgio. Vol non avete posto 
condizioni preliminari per la 
mutua amicizia. voi non avete 
fatto dipendere la vostra coope-
raz-'one dalla inimicizia o dal 
rancore verso altrc for/e pro
gressive e <oeiali«te. E SOT-
pre. quando !a nostra amicizia 
i stata fiorcntc. e st.ito un pe
riodo felice ne'.'a nostra r.cerca 
« nel nostro sviluppo verso il 
socialismo. Al contrario. quando 
questa e stata artifKialmente 
di«turr>ata. d o ha avuto un cf-
fetto negativo anche sui nostri 
atessi obiettivi democrat ici c 
socialist! >. 

L'ufficio del PCC per i paesi 
cechl ha cmesso oggi un co-
municato — diffuso d.iUa CTK 
— in cui si rilev2 che < no^o-
irtante !a grande importanza 
delle conferenze annuali del 
partito per il con^olidamcnto del 
PCC e della vita politica. non 
viene data loro sufficiente at-
tenzione». H eomunicato ag-
giunge che «molte organizza-
zioni non si interessano suffi-
cientemente delle risoluzioni dei 
p!enum del Comitato Centrale 
41 novembre e di dicembTe*. 

Silvano Goruppi 

Bucarest 

Ogni PC ha 
il diritto 

inalienabile di 
stabilire la 
sua linea 

Dal nostro corrispondente 
BUCAREST. 11 

In un ampio articolo dedicato 
oggi dallo < Scinteia » al 50. del
la fondazione della m Interna-
nazionale. si legge fra I'altro: 
< Grande importanza per il raf-
forzan)cnto della solidarieta in
ternazionale. dcll'unita del movi
mento comunista e operaio han
no i contatti bilaterali fra i par
titi. incontri e discussioni da 
partito a partito. da direzione a 
direzione. contatti i quali of-
frono la nossibilita di informa-
zioni dirette. della migliore co-
noscenza e chiarificazioni reci-
proche di trovare la .via per 
giuni;ere a conclusioni comuni. 
Nello stesso tempo, possono a v 
sere utili incontri mu'tilaterali 
e conferenze intemazionali. pur-
che pcro non elaborino decisioni 
obbligatorie per i p3rtiti comu
nisti. non sottopongano a giu-
dizio e non pronuncino verdetti 
contro alcun partito fratello. 
Katuralmente. la diversity di 
condizioni in cui operano t par
titi comtJiisti conduce ad af-
frontare in modo di verso i com-
piti concreti nella lotta rivolu-
zionaria. a diversita di pareri 
e di interpretazion't di alcuni 
problemi e fenomeni dello svi-
lirppo contemporaneo. Propno 
nor questo. il modo in cui cia-
«cun partito stabiliiicc la linea 
politica non puo e non deve co-
stituire oggetto di dispute. 
motivo di incomprensioii Ela-
borarc la politica interna e 
internazionale. Mabilire la «tra-
tegia e la tattica. j motodi di 
attint-a. c diritto inalienabile 
e imprcscindibile di cia^cun 
partito comunista. il qua'e co-
nosce meglio di chiunqu? le 
condizioni concrete del pae<e 
rispettivo, cd d investito di talc 
mandato dalla classe operaia e 
dal soo popolo*. 

c Scinteia» afferma pol che 
il rispetto ricoroso dei principi 
e del!e norme di ba?c de'.le re-
lazioni fra i partiti — indipen-
denza. oguaclianza. non mceren-
za — e il loro trasformarsi in 
realta obicttsva. e esicenza es-
sen/!.i> de'.rintem.izionaliyno 
pro!et.irio che presuppone soli
darieta e co'.laborazione fratcr-
na liberafr.entc con^entita. tra 
eguah. m uno «pinto di stima 
e di nducia reciproche. 

«II rispctto di que«ti principi 
— conclude I'orcano del PC ro-
meno — cortitui^e la condizio-
ne *" ,«ine qua non" per rifor-
mare e rafforzare lunita del 
movimento comunvsta. mentre 
ogni loro violazione. omt riesu-
mazione di metodi di in^erenza 
rtc?.'.i affan desli altri partiti 
praticati al tempo del Comin
tern. non pud cbc generare »n-
comprensione ed dementi di 
tensione approfondire le diver
sita di p3reri e pregiudicare 
gravemente la causa dcH'iinita». 

Sergio Mugnai 

nista prendendo a pretesto le 
antiche lotte di frazlone». 

Tito ha valorizzato nel suo 
discorso il cambiamento In-
tervenuto a partire dal 1938 
quando si rinnovo la direzio
ne del partito e soprattutto 
fu modificato il suo atteggia-
mento nei confront! del pro
blema delle nazionalita cosl 
importante e drammatico per 
i popoli jugoslavi. Fu adotta-
to un ntteggiamento che rap-
presento uno dei motivi prin
cipal! deH'allargamento della 
ba^e del partito in tutto il 
paese, cosa che gll permise di 
mettersi alia testa del Fronte 
delle forze politiche che a par-
tire dal 1941 si opposero con 
le arm! all'occupazlone nazi-
fascista. 

Dopo aver rlcordato a gran-
di linee le realizzazioni della 
societa socialista jugoslava 
dal 1045 al 1949. cho furo-
no raggiunte anche con il con-
tributo de;»li altri paesi so
cialist!, Tito ha sottolineato 
I'importanza delle leggi pro
mulgate nel '50 sull'autogestio-
ne. « Queste leggi rivoluziona-
rie esprimevano gll elementl 
fondamentali della linea ge
nerate del partito, relativa al
ia costruzione del socialismo 
In Jugoslavia. La loro essen-
za consiste nel fatto che il 
processo di deperlmento del
lo Stato non poteva essere rin-
viato, ma doveva inizlare Jm-
mediatamente. e soprattutto II 
partito doveva distanziarsi dal-
I apparato statale, per non per-
dere la sua quanta di parti
to rivoluzionario della clas
se operaia. e per non diventa-
re una parte dell'apparato 
che esercita il potere u. 

Dopo aver accennato alle 
difficolta che la Lega del co
munisti Jugoslav! ha incon-
trato nel corso dell'applicazio-
ne di questo principio soprat
tutto dopo il lancio della ri-
forma economica che ha in-
teso portare alle estreme con
seguenze il decentramento, Ti
to ha ricordato la lotta con-
dotta dalla Lega contro quel
le tendenze che nella decen-
tralizzazione. come nella ri-
forma economica, hanno vlsto 
solo pericoli per il futuro del
la societa socialista jugosla
va. Egli ha fatto dlevare a 
questo proposito I'importanza 
che ha assunto il quarto ple
num del partito a w e n u t o nel 
luglio del '65 dopo 1'ultimo 
congresso e che, come e noto, 
porto all'allontanamento dalla 
direzione del partito di Ran-
kovic. 

Affrontando nell'ultimn par
te della sua rievocazione i 
problem! collegati ai rappor-
ti con 11 resto del mondo 
socialista. Tito ha sottolinea
to che anche H movimento 
rivoluzionario jugoslavo, dopo 
la rivoluzione socialista di ot-
tobre, consider6 suo dovere 
internazionale il sostegno In-
condizionato alia Unione So
viet ica. primo paese del so
cialismo. Ma il problema del-
1'internazionalismo e diventa-
to per noi molto complesso 
perche talvolta a nel nome 
deU'internazianalismo e del co-
siddetto interesse superiore 
del socialismo e stato chiesto 
alia Lega dei comunisti jugo
slavi di rinunciare alle pro-
prie Idee e alle propne con-
vinzioni i>. 

Tito ha ricordato questo mo-
mento sia a proposito del con-
fronto che oppose la Jugosla
via nel 194S a Stalin e al re
s to del movimento comunista 
sia a pronosito della nunio-
ne consultiva dei partiti co
munisti del I960, proprio per
che, egli ha continuato, « 6 
nel nome dei cosiddetti inte-
ressi piii alti del social ismo 
che si cerca di giustificare 
la violazione aperta della so-
vranita dl un altro paese so
cialista e il rieorso alia for-
za militare per impedire II 
suo sviluppo socialista indi-
pendente ». 

Questa nozione deU'lnterna-
zionalismo ha gravi conse
guenze sulla politica del parti
ti comunisti e degli altri mo
vimenti progressisti come sul 
fronte antiimperiahsta in ge-
nerale. Egli ha ricordato che 
nonostante le difficolta la Ju
goslavia ha inteso e intende 
sviluppare i suoi legami con 
II movimento comunista e so
cialista internazionale. sulla 
base del principi! dell'egua-
glianza dei dintt i e dl deci-
s ione della propria via dl svi
luppo al social ismo, « c o s e 
queste che si trovano scritte 
nella dichiarazione di Belgra-
do del 1955 e che hanno avu
to una eonferma nella dichia
razione di Mosca del PCUS e 
del nartito jueoslavo del 1956». 

Alle assenze dei partiti co
munisti dei paes! socialist! 
europei — escluia la Roma
nia — a questa colfbrazinnt* e 
al 9. congresso della Lega del 
comunisti jugoslavi. Tito ha 
dedicato le ultime nghe del 
suo discorso: «Ci displace 
molto che oggi alcuni partiti 
comunisti dei paes: socialist!, 
compreso quello cecoslovacco, 
abblano rinunciato ad invia-
re delegazionl non soltanto al 
nostro congresso ma anche a 
questa celebrazlone. 

II partito Jugoslavo ha sem-
pre svolto tl suo ruolo Inter
nazionale, senza guardare al 
genere e al numero dei propri 
sacrifice anche perche nol 
s iamo abltuati ad ess! e non 
ci lntCTessa che vengano o 
meno riconosciutl perche co-
munque essl contribuiscono a 
elevare 11 nostro prestiglo*. 

j t i i n an i« ny 
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Rai-Tv 

Le donne del Sud Vietnam a Cerignola S S S T ^ W l ^ r ^ WCSJS 
del Sud Vietnam in visita nellc cilia del Mezzoglorno (In precedenza le donne vietnamite erano state accolte calorosa-
menle al Palazzetto dell'arle e al Comune dl Foggla, present) H sindaco e il vice sindaco socialista, compagno Salvatore 
Imbimbo). Centinaia di glovani, ragazze e lavoralrlci hanno gremito il teatro comunale Mercadante dove si e svolta la 
manifestazione anlimperlallsta alia quale hanno aderito PCI, PSI, PSIUP e MSA. Alle compagne Le Thl Chi e Tran Thi Hanh 
— letteralmenle sommerse dl florl — hanno rivolto parole di saluto, rinnovando I'impegno dei democratlci Italian] a pro-
segulre la lotla per la pace e I'indlpendenza del Vietnam, la compagna on. Baldina Di Vittorio, che ha parlato a nome del 
consigllo nazlonale dell'UDI, II compagno on. Pasquale Specchio a nome dell'ANPI, la responsabile dell'UDI dl Cerignola 
Insegnante Nelti. A full! ha risposto con commozlone Le Thi Chi. Nel corso di un ricevimento offerlo dal Comune, II sindaco 
compagno Gaetano D'Alessandro ha offerlo alle osplti una medaglia d'oro ricordo. Nella foto: un momento delle acco-
glienze a Foggla. 

» 

Appassionato dibaffito a Milano sulle scelfe dei lavoratori caitolici 

La linea delle ACLI pulite 
libera nuove energie operaie 

La rottura anche formale del vincolo con la DC e I'apertura alle esperienze piu avanzate a fian-
co dei sindacati e dei partiti di sinistra - Stimolanti risposte di Labor ai giornalisti e al pubblico 
Nelle campagne lotta contro la Federconsorzi - Piu generiche le affermazioni sulla politica estera 

L'anatomia delle ACLI 

ISCRITTI: 1.003.700 (tessere distr ibute nel 1968) 
UOMINl: 74,1 per cento di cui 14,3 per cento 

fino a 25 anni 
DONNE: 25,9 per cento di cui 6,8 per cento fino 

a 25 anni 

PER CATEGORIE Dl LAV0R0: 
Indusfria: 29,18% 
Agricoltura: 23 ,21% 
Casalinghe, pensionati, degenti: 19,69% 
Impiego pubblico: 13,5% 
Impiego privato: 2,5% 
Art igiani: 2,5% 

PER ZONA GE06RAFICA E CATEG0RIA: 
Nord industria: 36 ,01% 
Centro industria: 23,77% 
Sud industria: 18,67% 
Nord agricoltura: 14,8% 
Centro agricoltura: 27,83% 
Sud agricoltura: 39,63% 

CIRC0LI ACLI: 
6.575 di cui: 3.653 al Nord; 1 334 al Centro; 
1.375 al Sud; 160 all'estero. 
NUCLEI ACLI: 674; NUCLEI COLLABORATING 
FAMILIARI: 86; NUCLEI ACLISTI DEGENTI: 44. 

Franco Petrone 

E' stato firmato a Roma 

Sui servizi aerei 
accordo Italici-URSS 

Previsto un allargarnento delle attivita 
di trasporto aereo verso paesi tern sulla 

base del reciproco interesse 

A eonclusione delle trattati-
\ c iniziate il 20 febbraio e stato 
firmato a Roma I'accordo bda-
tcrale sui servizi aerei tra I'lta-
lia e l'Unione Sovietica per la 
disciphna delle attivita dell'avia-
zione c m l e dei ri^pettivi paesi. 

L'accordo. che sostittiisce il 
protocol'o sui servizi aerei con-
cluso a Roma nel febbraio "6.S. 
5tabili?ce la continu.ta dolle li
nee attualmente esorcitate tra 
Roma e Mosca dalle due com-
pa£nie di bandiera. L'Alitaha e 
l'Acroflot. E* stato pre\isto inol-
tre che avranno luo^o prima 
della fine del corrente anno ul-
teriori trattative per lVsame 
della possibility di un allarga
rnento nspettho delle attivita di 
trasporto acrco verso paesi ter-
zi sulla base del comune e re
ciproco interesse commerciale. 

Hanno diretto i lavori per la 
delegazione sovietica il »-ice pri
mo mimstro dell'aviazione civi

le sovietica Ru.cacv c per la 
de!ce.i7iono Italians il dircttoro 
cencrale dell' aviazione civile 
Santmi. 

I socialdemocratici 

olandesi per il 
riconoscimenfo 

della RDT 
L'AJA. 11. 

11 riconoscimento della RDT e 
stato chio^to dalla matt.aioranza 
dei delegati al congresso dol 
Partito socialdcmocratico olan-
desc. in corso all'Aja. \JI n?o-
luzione contenente la richiesta 
del riconoscimento e stata ap-
provata con 1462 voti; 1'invito 
della presidenza del partito a 
rospintjcrc la risolu7ione e stato 
seguito da 1180 delegati. 

Dal nostro inviato 
.MILANO, 11 

II Piccolo Teatro era picno 
come un uovo. ten sera. 11 tipo 
di dibattito prcmosso dal club 
Turati era orifiinale. aveva 
chiamato folia. E e'era Livio 

Labor, un uomo di cui si sta 
parlando molto in queste setti-
mane, I'uomo di cui il segre-
tano della DC Piccoli ha par
lato. polemizzando. fiid due vol
te — e una volta alia TV — per 
le sue recenti nuove scelte. 

II dibattito era di genere 
«televisivo •»: sette giornalisti 
(Corricre della Sera. Stampa. 
Giorno. Avvcmre. AvantU. Umta 
c Raniero I.a Vall«" a titolo per
sonate) interroga^ano Livio La-
Ixir sul tema delle < ACLI come 
possibile alternativa politica del 
lavoratori italiam >. L'lmposta-
zione dcll'incontro prometteva 
bene e mfatti si e andati avanli 
dalle novo <li sera fino alle una. 
con parteciiiazione attiva del 
pubblico. spicgazioni. anche po-
lemiche. Una riunione costrut-
tiva e piena di interesse. in
somnia. 

Cera pot Livio Lalior. Attual-
mente e pres.doiite delle ACLI. 
cioe dell'Associazione di lavo
ratori cnstiani che ha un mi-
hone di iscntu. che esercita da 
un ventennio una precisa in
fluenza iralitica nell'ambito del 
movimento operaio italiano. che 
si e distinta sempre di piu in 
questi ultimi anm nella lotta 
contro la societa capitalistica. 
contro la mito'oma consumistica. 
per la pace e contro l"impena-
lismo. Labor ha annunciato al-
I'ultimo consiglio nazionale del
le ACLI die si dimettera dalla 
canca di prcsidenie che ricopre 
da ben otto anni. che scegliera 
un nuovo torreno di lotta e rii 
confronto politico Questo ter-
reno sara I'ACPOL (associazio-
ne di cultura politica) di cui e 
stata a poena annunciata la co-
stituzione — senza Labor an
cora — da parte di esponenti 
socialisti (lomhardiam e demar-
tiniani). dcmocristiani. della 
C1SL. Le ACLI po' hanno an
che deciso all'ultimo consiglio 
nazionale di hbcrare i propn 
l^cnlti dal vir.colo del voto alia 
DC. un vincolo chr- formalmen-
te fu ancora mantcruto in oc-
casione delle uitime clezioni del 
19 m a c o o : d'ora in poi le ACLI 
non daranno pui alcuna diret-
tiva di voto e ocnuno scegliera 
da libero cittadmo 

Molta came al fuoco. quindi, 
len sera, e la prosptttiva di un 
dibattito var'.o. di riposte di 
Labor assai nstcrcNsanii e sti
molanti. E' questo che ha spmto 
tanta gente al Piccolo ion «era: 
non «;o!o il (.-on^ueto pubblico in-
tellettuale del c Turati >. ma 
giovani studenti e operai. gruppi 
di achsti che in fabbnea o nel 
quartiere combattono a nanco 
dei sindacati e dei partiti di si
nistra una dura c quotidiana 
battaglia. 

Larxir na cercato di evitare 
nsposte precise sul tema del-
l'ACPOL Kino al prossimo con
gresso aehsta. a giugno. resta 
prcsuk-ntc dello ACLI e le ACLI 
non voghono avero alcun tipo 
di rapporto di mtcrdipendenza 
con I'ACPOL Ha detto Labor 
ion sera: < Alle ACLI non com 
pete la formulazione di una n-
sposta politico partiUca ai pro-
blemi emergent! dalla societa. 
Le ACLI possono gestire una 
rappresentativita sociale e cul-
turalc del gruppo di lavoratori 
che as^ociano. non una rappre-
scntanza politica in termini di 

partito- Se effettivamente esiste 
una domanda pohtico-partitica 
insoddisfatta. il problema ri-
guarda allora le forze politiche 
tradizjonah e le loro capacita 
di adeguamento; nguarda per-
sone e gruppi che — comunque 
al di fuon delle ACLI — in-
tendessero correre il nschio di 
offrire risposte politiche nuove 
e diverse da quelle tradi-
zionali s. 

Chianto pregiudizialmente con 
tanta nettezza il problema dei 
rapporti tra ACLI e ACPOL U 
diicorso poteva agevolmente 
fissarsi sul tema — per ora — 
delle sole ACLI. Per esemoio: 
la novita della liberta di voto 
formalmente conccssa agli acli-
sti, portera novita sul terreno 
dei problemt concreti. spingera 
a nuove e piu libere iniziative 
le ACLI nei confronti della DC. 
o nelle campagne- (dove le 
ACLI sono una forza) contro 
Bonomiana e Federconsorzi, o 
sul terreno della lotta per la 
pace e contro la NATO? No
vita ci saranno. ha risposto in 
sostanza Labor, anche se nelle 
campagne le ACLl da sempre 
(t senza volere mettere dita ne-
gli occhi a nessuno ») conducono 
una lotta c«>ntro il gioco della 
Federconsorzi. anche se nei con
fronti della funzione conserva-
tnce della DC le ACLI non sono 
nuove alia battaglia. Si fara 
di piu. 

Pm genenca la nsposta sulla 
politica estera: contro la NATO 
certo. se pero si sara disposti 
a battersi anche contro il Patto 
di Varsavia; del resto — ha 
aggiunto Labor — certi proble-
mi non riguardano certo le 
ACLI. li nsolvono piuttosto 
Ni\on e Breznev. Gli ha risposto 
l>ene su questo punto un gio-
vane. poco dopo. dalla platea: 
« II Vietnam ci ha insegnato 
che la lotta dei popoli. ognuno 
ai l:\elli p'opri. conta per de-
terminare «voIte nella politica 
internazionale». E Labor ha 
replicator c Sono prohlemi sen . 
ne parleremo meglic quando io 
sard un hbero cittadino e non 
piu il presidonte delle ACLI ». 

Rispondendo ad altre doman-
de Labor ha sottolineato npetu-
tamente le «note\oh novita* 
che il recente congresso del 
PCI «ha permesso di regi-
strarc». Ha detto che oggi e 
necessario il confronto e che 
mentano fiducia tutti l partiti 
che quel confronto accettano. 
francamente e senza timon: il 
PCI — ha fatto intendere — e 
fra questi. come il PSI. mentre 
per la DC Piccoli sembra met
tere preclusiom drastiche che 
pero non serviranno certamente 
a fermare le cose nemmeno in 
quel partito. II Vaticano mter-
verra sulle ACLI e suII'ACPOL? 
L"ACPOL non ha nulla a che 
vedcre con la gcrarchia. non e 
certo confess'onale — e stata 
la nsposta — e per le ACLI. 
dopo Giovanni XXJII e dopo il 
Concilio. e'e da essere otti-
misti. e'e da pensare che inter-
venti non ci saranno 

Le ACLI sono una grande 
forza di lavoratori liberata oggi 
anche formalmente da ogni vin
colo cocrcitivo verso una forza 
politica. Labor ne ha presen
tato bene e Iegittimamente il 
volto ultimo, il rmgliore. E Labor 
sa che dietro a queste ACLI 
c pulite > stanno forze attive, 
nuove. giovani pronte a espe-
nen/o piu avanzate: stanno gli 
achsti delle fabhriche. delle 
campagne. delle citta che or-
mai hanno mutato volto deftniti-
vamente come sconsolatamente 
continuavano a dovere ammet-
tere anche leri sera i giorna
listi delle testate borghesi. 

Ugo Baduel 

Controcanale 
LA MOCJLIE IDEALE - G'IM-
lia Camiriam e. owiciUva-
mente. i* ulealc » delta mo 
(jlie borphese. Divtdendoti tra 
I'amante e U manto — * cor-
\>o e cuore per I'uno. aruma 
e menle per I'altro *. conic 
dice appunto il suo amante — 
ella ric*ce a jarli jeltci am-
bedue. soddisfacendo anche se 
stessa. H QUI. insteme. riesce 
a saluare le apparenze, a ri-
spettare le concenzioni. e QUIII-
<U a teuere abilmenle alto 
< I'onore». In fondo. que.tta 
donna si e « emancipata » dal
la « doppia morale » ma.se/iile 
facendola propria: separandu 
I'amore dal rapporto comuna
le; sceyliendo Vamante c ac-
cettando contemvoraneamente 
d manto nelle vestl di «pro-
tettore » e di padre della pro
le (I'uomo borghese non at-
cetta forte la vioglie nelle ve-
iM di * reoma della ca.sa * e 
madre. mentre corre la caval-
hna?). La crisi di madame Ho-
rary c superata; la ribelhone 
della A'ora tbseniana e stata 
rijiutato come tmposstbdc (e 
forse anche come inutile): i 
romaiitici « dinll i del cuore J 
sono infine assicurati anche 
alia moulie borahese nel pic
no rispctto delle regale socia-
U e delta morale delta classe. 

Marco Praga. pero. non riu-
scica a vedere le cose tanto 
tucidamente. I modi del teatro 
veristico non bastarono a far-
gli superare del tutto le no
stalgic romanliche e ad im-
pnmere alia sua critica un pi-
glio radicale. Alia protagoni-
sta delta sua commedia egli 
presto, cosi. anche la dtmen-
sione dell'amarezza c del sa-
crificio. Gitdia Campiam. nel
la moralistica concezwne di 
Praga. e costrctta dalla socie
ta a sostcnere il suo ruolo: 
dunque c anche una vittima. 
Sono gli uomini che non Io 
comprendono. questo. perche 
Giulia non mendica la loro 
comprensioiie: e la « m o g l i e 
ideale i. nascondendo il suo 
tormento. se ne vendica im-
ponendo a tutti il suo i stile » 
fino in fondo. L'unico accen-
no di critica radicale. in Que-
*ta commedia che non varca 
i confini del teatro borghese. 
ifa in quafchc sarcastica bat-

tuta (h Monticelh: personag-
(j'.o die. ancora molto tirntda 
mente, sembra anticipare ta 
lucida razionalita del teatro pi-
randelliano. « La societa da Ir 
mogli che puo », egli .-cu-
tenzia. 

Trasportando sul ridco il (c-
sto di Marco Praga. d rcgi-
sta Daniele D'Anza ha com-
piuto un'operazione interes^an-
le. /iiialmeiile rritica e moder-
na. Retpinaendo ai viartiun 
ooni residuo romantico. egli 
lia cercato di portare alle id-
time conseguenze lintimo to-
Oico della protaaoiiia-Ia e d\ 
co-itruire un pcrsonanqio total-
mente negatno. <• antipatuo * 
anziclia a suo modo « nobde >. 
come aveva fimto per faic 
Vraqa L'intervretazione a a 
giusta c feconda, sccondo nor. 
ma solo m parte D'Anza c nu-
scito ad esprimcrla. anche per
che lleana Ghtone non ha sa 
puto abbandonare del tutto i 
suoi consueti torn c dramma-
tici *. 

Co.-,i. nella prima parte, la 
piu tradizionalc. que<ta Ctiilin 
telcvvuva ha tradito un *ut> 
interna tormento e I.a avutn 
smqolari momenti di rtteano 
(ricordiamo il dolce rtfiuto a 
baciare d manto subito dopo 
arere abbracciato V amante: 
ricordiamo la muta sequenza 
finale del prima atto). Sella fe
conda parte, il pcrsonaqpio ii 
('• evoluto sccondo una </iu<;ta 
direzione. Ma si e fermato alia 
rabbia c alia stizza senza rag-
diunqere la dimensione del ci-
Misino e non ha saptito rinun
ciare del tutto ai modi di sin-
cera mdignazione e dt ama-
rezza. D'altra parte ,\J««c/itn <i 
stato un manto piu oneito clip 
viqenuo: mentre Gazzolo e De 
Cercsa hanno azzeccato le loro 
parti. 

L'interpretazione di D'Anza, 
pero. e emersa compmtamen-
le nella felice impennata fina
le: in quella conclusiva fotn 
di famiglia che accomunava 
tutti i persoiiaooi in un sarca-
stico giudtzio senza appello e 
nell'csplicito trasfcrimento del
la vrotagomsta in un paesaa-
oio roMlcmpora/ico. che indica-
va la precisa contmuttd delta 
morale borghese. 

g. c. 

Programmi 

Televisione 1° 
12,30 SAI'ERE 

Corso dt francese 
13,00 'IANTO EKA TA.VTO ANTICO 

Prima trasmissione della nuova rubrica di Clauilio lUlit 
dedicata all'antiquariato. Verra Intorvistaio anche un rigat-
liere-mercante che acquis!a pezzl a Harigl e a I.ondra t-
t ime un banco a Porta Portcie, a Roma 

13,30 TELEGIOHNALE 
17,00 GIOCAGIO 
17,30 TELEGIORNALE 
17.45 LA TV DEI UAGAZZ1 

Sono in programma uno scenesglato di Altlo valdarninl. 
« II ragazzo e It cavallo » e una fiaba a pupazzi auimaii: 
« La giia dell'orsacchlotto >. 

18.45 OI'INIONI A CONFRONTO 
19.15 SAPERE 

« L'opera lerl e oggt », a cura dl Luciano Albert! e Vil-
toria otiolcnghi. 
TELEGIORNALE SPORT. N'otizie dcll'cconamia. Cronacho 
itallanc. Oggi al Parlamcnto 
TELEGIORNALE 
ni lLLt GIORN1 DI PAROLE 
L'lnctilesta dl Mtchele Gandin sulla conquista del tln-
guagglo da parte dei bambini analizza ••tasi-ra la sFComl.i 
fase del processo: quella nella quale il bambino cntninci.i 
a servirsi delle parole. 

23.00 I-A COLLANA 
Telefilm drlla scrie « Le novclte di Maupassant » 

2340 L'APPRODO 
Sono in programma fra I'altro: un scrvizln sul nuovo 
tronco in costruzione della Metropolitana di Roma, ed un 
incontro con II pittore Morlotti 

23.00 TELEGIORNALE 

19.45 

20.30 
21.00 

Televisione 2 
19.00 SAPERE 

Corso di inglesc 
19.55 CELTIC-MILAN 

I)a Glasgow Incontro di calclo valcvole prr ta Coppa del 
Campioni- Nellinlervallo: TELEGIORNALE 

21.45 LE COLLINE CAMM1NANO 
Film Regia di John Sturges. Tra gll Intrrpreti: Randolph 
Scon rd Ella Raines. E' un ilpico "ues tern": la sioria 
e quella di un gruppo d| uomini (di cui fa parte I'indi-
«pensabile donna) che vanno alia riccrca di un tesoro 
Nel corso drll'awenturoso vias^io, nel gruppo si Intrrc-
ciano rapporti e contrast! e ognuno scopre la sua vera 
personalila 

Radio 
N A Z I O N A L E 

GIORNALE RADIO: ore 7. S. 
10. 12. 13, 15. 17, 20, 23 

6.30 Corso dl lingua ledcsca 
7.IO Music* stop 
8.30 Le canzoni del mattlno 
9.06 Colonna musicale 

10.05 La Radio per le Scuole 
10.35 Le ore della music* 
I U 0 Slrziosoprino Grace Hum

bly 
12.05 contrappunto 
13.15 Radiohappening 
14.00 Trasmlstioni regional! 
14.45 Zihaldone italiano 
15.45 Parata dl success! 
16.00 Programma per I piccoli 
16.30 Folklore In salottv 
17.05 Per vol giovani 
19,13 • La prodig1o«a vita dl 

Gioacchino Rossini >. di 
Edoardo Anton 

19,30 Luna-park 
20.15 I.'ecceitone e la regola ». 

dl Bertolt Brecht- rrgia 
di Giorgio Strehter 

21-30 Mustca di Franz Lehar 
21.45 Concerto slnfontco diret

to da Plerluigl Irhlnl 

SF.CONDO 

G I O R N A L E R A D I O : o re 6 10. 
7.30. 8 J 0 , 9JO. 10.10. 11.10, 
12.15. 13.30. 14J0. 13.30. 
16.30. 17,30. 18.30, 19.10. 

6.00 Svegliail e canta 
7,43 Riliardjno a tempo dl 

mns tea 
8.40 Mas Ica leggera 
9.40 Interludlo 

10.00 L'Qorao che amo (Vita 
dl George Gershwin) 

10.40 Chlamate Roma 3131 
•12.20 Trasmlsslonl regionali 
13.00 Al vostro servlzio 

13.35 r.atJacUa con II microfo
rm a tracolla 

11.00 Juke-bn\ 
11.45 Dischi in vrtrina 
15.15 Violonccllista Aldo D'A-

mico 
16.03 Pnmerldiana 
16.35 La Disc4>trca del Radio-

corrierc 
17.35 Classo Lnica 
18.00 Aperitivo in music* 
19,00 ScrHete le parole 
19.39 Calcio da Glass;nvv: C»l-

tic-Mllan 
20.45 I t a l i a che l a v o r a 
22,10 RaOaella con II microfo-

DO a tracolla 
22.10 Novita discografiche ame-

ricane 
23.00 Cronache del Meizogiorno 

TERZO 
9.30 N. Paganlnl 

10 00 Concerto di aprrtcra 
10.45 I Porml sinfonicl di F. 

Liszt 
11 05 Polifnnla 
11.35 Archlsio drl Disco 
52 05 L'lnformAtore rtnomusl-

cnlogico 
12 20Musiche parallete 
12 55 Intermezzo 
13.45 Pianisia Rudolf Serkin 
11 30 - I due haronl di Roera 

-\z7urra ». Muslra di bn-
menico Cimarosa 

15.30 Rtirattn di aumre: Joa
quin Tonna 

16 30 Mnsichr it*Iiane d'occl 
17.20 Torso dl lingua tcdesca 
17.45 P. Hindrmith 
18.00 Notizie drl Terzo 
18.45 Piccolo pianeta 
19.15 Concerto dl ognl sera 
20,30 Psicologla e psicanalisl 

da Freud ad oggi 
21.00 Celrhrazinnl rnssiniane 
22.30 Incontri con la narrativa 

VI 5F.GNALUMO: • L'eccelione e la regola*. dramma didattlco 
rll Bertolt Brecht (Nazionale ore 20.15) — F. una drlle operc 
pift vigorose di Brecht: Tautore analizza e drnuncia la locica 
dl classe che costitulsce la • regola • del sistrm.) capiialistirn 
basato sullo sfrutlamento dell uomo da parte dell uomo I n 
mercante ucclde II portaiore che. durante un vlaggio aiiraverso 
il deserto. gll porgeva ta borraccla plena d'arqua. Proccssaio. 
viene assolto perche. tl riconosce. ha agito per leglttlma difr>a: 
un padrone, Infattl, deve aspettarsl sempre che Io sfrultato 
aglsca contro dl lol. La regola e questa: le eecezlonl sono crron 
(perch* »nche Io sfruttato e tennto a combattere Io sfruttatore) 
e non se ne pud tener conto. Sotto la regla dl Strehler, reel-
tano Gianfranco Mauri, Ottavlo Fanfanl, Vlncenzo De Tomi. 
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