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AL, COMTTATO CENTRALE E ALL A C.C.C. 

II dibattito sulla relazione di Longo 
Rai-Tv 

Controcanale 

NA70U 
Riuene one 11 documento 

pj«jMxntuiio sia kuooetUOiM 
e coodmde J motivi e k ar-
someatazioni aspocti do*. cutn-
pagno Longo. II irmnrtafo 
quiacU one dobtosamo dmre al
ia nostra dokigmnot dm« et-
sere coerenit, la*cian<tol« U 
margine per decider* A se
conds del tipo di dttOUMiODe 
e di chwnmento cue si veri-
ficheranno. Non si rtswcnnde 
la gravita di quatU scofta; 
tanto piu grand* dew easere 
la nostra respooaatoUtta, Unto 
piu lucid* la nostra cons* 
nftYfrffi <li front* •**% W-
si attuale del movimanto co-
mumsta internaxianaie, quaHa 
crisi che Togliattl »«•** east-
lamenie previato nai numu-
rule di Yalta, net 1(*4. Oggi 
quella onsi e al suo colmo, 
tanto ohe e perboo difficile 
compreodere perobe si sis vo-
IULO nunire la contemns* in 
questo momento e suUa ba
se di un documento su oui si 
potra force realizaare uno 
schieramento, ma fragile e di 
cuscutibue ample*?*. U'altro 
canto, noi noo poaaiamo awe-
re una posuione puramente 
negstiva, ma dobbiamo portov 
re avanti una rifiessione criti
cs , una ricerca ed una «l*v 
borazione, un'azione politics, 
cUrette alia ncostituuone di 
una nuova unita nvolusiona-
n a mternazionalista. Vi e sta
to gia un nostro impegno m 
questo campo; vi sono tre 
grandi teou su cui btsogna 
andare avanti: 1) la noca e 
oomplessa tematica suscitata 
dalla crisi cecoslovaoca, co-
si mtimamsote connwma ai 
punti nodali di una strate-
gia rivoluzionaria per 1'Occi-
dente europeo; il problema 
delia sovranita nazionale, non 
come accentuaziooe del me
mento nazionale, o peggio, na-
zionalisUoo, ma piuttosto co
me momento di un interna-
xionali&mo nuovo, libero da 
ogni residuo di sciovuusmo di 
grande o di piccola potenza; 
11 problema delia democra
zia socialists non come recu-
pero di elementi di democra-
sia formate, ma come svilup-
po delia gestione socials a 
tutti i UveUl delle strutture 
e delle sovrastrutture, egemo-
nia e potere delia classe ope-
raia liberata dalla spohUcwza-
zione e dal corporatlvismo; 
11 problema deUo sviluppo del-
la lotta antimperialista, per 
la pace e per il socialismo, 
liberate da vincoli derivanti 
da ragioni di stato, dalla po
litics dei blooobi, da tenderi
ze al blpolarismo. 2) La ri-
press <li una stratagia rivolu-
sionsrsi ^aei 4>**M 4efL easid-
detto € terzo mondo », afitra-
verso II superamento di for-
mule soxpassate risalenti alia 
confers** dsffli 81 partiti co
munisti del 1M0 (per esempio 
la sopravslutazione del ruolo 
detle borghesie nszlonall); di 
ottlmisticne prevision! formu
late nett'lpotesi, dimostratasl 
tafondata, delia vittoria delia 
cotnpetizione economica pa-
cifica; 1'affermazione delia in-
dissolubilita delia rivolusione, 
nazionale e delia rivoluzione 
sociale, e cio implioa mar-
care raooento suUa necessita 
primarla di una forza rivolu
zionaria autonoma delia clas-
se operaia e dei contadini. 3) 
la. questione clnese. Dobbiamo 
affrontare fino in foodo que
sts questione, one e la piu 
grave ehe esista oggi- Farlo 
fuorj da ogni deformazione 
propagandlstica, con una ana-
hsi marxista del fatti, risa-
lendo alle cause reali, non 
dimentioando 1'ammorUniento 
di Togltatti che una un*a 
antimperialista efficace non 
pu6 farsi senza la Cina. Cio 
non vuol dire attenuare o na-
scondere le dlvergenze con U 
Partito comunlsta cinese; 11 
nostro rif Hito di un aKro sta
to o partito guida: deU'azione 
scissionista che viene condot-
ta, di un «modello» nuovo; 
la esasperata polemics antlso-
vietica. Dobbiamo pero con-
centrare la nostra attenzlone 
e sottoporre ad un'analisi 
scientif ira la lotta sviluppata-
si in Cina a parttre dal 1966 
per portare avanti la costru-
zione del socialismo attraver-
so una via specifica, origina
te, rjfondendo 1 rapporti fra 
partito e masse, partito e Sta
to e societa civile e contro 
la formazione di stratifioazlo-
nl social!, sovrastrutture buro-
oratiche, pencoli di arresto 
del pxocesso rivoluzionario. E 
dopo aver rllevato oritiche e 
dissensi verso U rooente rap-
porto di Lin Piao, non dob
biamo lasciarci sfuggire come 
in esso sia stato sottolineato 
11 ruolo del proletariato nel-
la rivoluzione socialist* mil 
piano n&jiionale e internazio-
nale e nessun aocenno si rl-
trovl alia nota tesi strategi-
ca delle campagne che asse-
diano ed attaocano le cltta. 
C16 pu6 forse signifioare one 
sia In corso, ki base anohe 
alle esperietize di quest! an-
ni, un proce&so di rlflessione 
e <u « aggiustamento » all'in-
terno del grunpo dirigente cl
nese. 
Natoll conclude a/fermando 

che, se ^ evidente come la no
stra scelta oggi non possa 
non avere anche rlflessi e ri-
perc-uuionl sui piano deHa 
politics interna e posts an
che contribuire a rendere piu 
fruUuose oonvargense e aocor-
di pariiiil oou fuixM polrtlcbe 
in crisi per il fallimento del 
riformlsmo, occorre perb sve-
re ben chlaro e esplicitamen-
te sottoiineare one quest* scel
ta sorge dsll'esigensa da noi 
sentita come « essenziale » di 
una ricerca di una Inizktiva, 
di un'azlone politic* dirette 
a contribuire atl'unit*, *M* ri-
presa. alio sviluppo del movi-
mento rivotutionario e ad un* 
miov* proapettiva internaslo-

CHIAR0M0NTI 
Dichiara il suo accordo 

con le proposte di Longo cir
cs 1'aueggiamento • le posi-
xioni che la nostra delegauo-
ne dorr* assumere alia Coo-
ferensa di liosca. Queste pro
poste derivsno da una lun
gs, complessa e travaguat* 
elaboraxione del nostro Parti
to, che ha trovato sanzione 
e conferma nel XII Congres-
so- La discussion* e anche il 
dissenso non possono e non 
devono sigmficare frattura: so
lo in questo modo si pud la-
vorare per la ricostruzione 

munis tse operaio intemazio-
nale. Sarebbe oggi impossibi-
le pensare a un cambiamen-
to delle posiziotu. che ab-
biamo assunto con grande tra-
vagUo e anche con turbamen-
to profondo, e che non pos-
siamo considerare come fatti 
occasionali e contingent!. 

Nel ribadire queste posizto-
ni, dobbiamo avere, sempre 
di piu, la capacita di fare in-
tendere *i compagn! di tutti i 
partiti, e in pruno luogo si 
compagni sovietici. la nostra 
decisa volont* unitana, la no
stra scelta intemaztonalisUi ir-
revocabile, e anche 11 nostro 
attaccamento, storico, e poli
tico attuale. alllmlone sovie-
Uca. E" necessano anche evi-
tare eonfusioni. sbavature. for-
zature, che danneggiano la no
stra lines, non soltsnto sgli 
occhi dei compagni di altri 
partiti, ma dei nostri stessi 
compagni. che possono essere 
spinti, da errori di quel U-
po (che ei sono stati e che 
offendono i loro sentlmentl 
eonuwisti e lnternazionaustl) 
ad assumere posixioni di dlf-
fidensa e anche di ostittta con
tro la tine* the sndlsmo svi-
luppando, e che esigono una 
piu grande severit* culturUe 
e politics, un'intensificazione 
dello sforzo di ricerca da con-
durre nel Partito e tulle sue 
riviste e puoblicazion) La DO-
sizione che assumeremo a Mo
ses esige, in ognuno di noi, 
I'abbandono di ogni forma di 
presunzione provinciate, e una 
rinnovat* tensione ideate e po
ntics. 

L'altro motlvo per cui e sta
to ed e giusto ribadire le no
stra poslziont e legato alle 
question! delia politic* inter
na, alle prospettive che voglla-
mo aprire per l'avanzata de-
mocratica e socialists nel no
stro Paese. Noi non siamo cer-
to spinti a pronunciarci sui 
fatti di Cecoslovacchla da sol-
lecitazionl di altri gnippl po-
liticl italiani. E tuttavia, ad 
esempio, la crisi lacerante del-
la politica di unification* so-
cisldemocratica e dflwutav- an
che. in parte, alia nostra li
nes sui problem! del movi-
mento comunista intemaziona-
le. Pid in generate, non e un 
caso che tutta la crisi politi
ca itallana (che e espressio-
ne dl una crisi sociale pro-
fonds delia societa nazionale) 
ruotl oggi attorno al tema dei 
rapporti con 1 comunisti, con 
questo Partito comunista, con 
la sua politica. Di questa po
litica sono parti integrant! il 
carattere intemazionallsta e 
al tempo stesso nazionale del 
nostro Partito. e la posizio-
ne di autonomia che siamo ve-
nuti assumendo, con sempre 
rrwipeinre consapevolczza, nel-
l'ambito del movimento comu
nista e operaio internazionale. 
Nessuno pub illudersi. d'altra 
parte, di poterri far camblare 
collocazione internazionale. o 
anche soltanto di farci dimi-
nulre i legami con i paesi so
cialist), e in primo luogo con 
ITJnione Sovietica. 

Abbiamo detto piii volte, in-
fine. cne siamo contro le sco-
muniche e i giudizi sommari. 
E sarebbe assurdo, antistorlco 
e anche ridicolo ignorare la 
realta dl un grande paese co
me la Cina. e dei suoi proble
m s e delle sue istanze. Dob
biamo anche oogliere gli PIP-
menti nuovi che possono ma-
nifestarsi in questo o quel di-
soorso, in questa o quella po-
slzione del compagni, cinesi. 
Negll ultimi mesi. tuttavia, la 
polemics, ideate e politica con
tro le posizionl cinesi si e 
e un po' attenuate. Questo non 
e giusto, ne politicamente uti
le. In concreto, credo che dob
biamo essere assai critic!, an
che sui recente congresso del 
partito clnese: per l'antisovie-
tismo sfrenato. per I'equlpara-
zione URSS-USA per l'assimi-
lazione di ogni contrasto inter-
no al partito cinese a contra
st! insanabili di class! oppo-
ste, e anche per alcunl aspet-
ti abnormi delia lotta politi
ca all'interno del partito co
munista cinese, con critiche e 
attacchi violentissiml «• diffa 
matori (e retrodatatl di 20 o 
30 anni) contro uomlni che 

per lunghissimo period© sono 
stati all* tesU del partito e 
del popolo cinese. Questi roe-
tod! non possono essere pas-
sat! sotto sitensio d* ehi, co
me noi, h* creduto e crede in 
un altro tipo di orgamzzazio-
ne dell* vita e delia dialettica 
interno dei partiti comunisti. 

Una polemic* aperta e con-
tinus. ftccoppiata naturalmen-
te ad una ricerca crttica, seria 
e approfondlU, sui temi de-
cisivi che stanno oggi dt fron-
te allMmanita (la guerrs e 
la pace; la fame dl tanta par
te dei mondo e i problemi del
lo sviluppo. la democrazia; un 
nuovo tipo di intem*zion*ll-
smo; ecc.) dobbiamo condur-
1*. T̂tT"" p£rc2w. «ttr«Vvi«0 *** 
ess* dobbUuno l*vorare per ri-
costrulre, to prospettiva. una 
line* generate comune del 
complesso del movimento <o 
munista, operaio e nvoluzio-
nario mondiale. Essenziale e, 
oggi, lavorare alia conferenza 
di Ifosca. per l'unita di azio-
ne di tutto il nostro movi-
mento nella lotta contro l'un-
perialismo e per la pace. A 
questo ha teso, in tutti que
st! anni I'elaborazione teorl-
ca e il lavoro del nostro Par
tito. 

AMHWLA 
La relazione presentata dal 

compagno Longo — che piena-
mente approvo - ha un am-
pio respiro come e necessano 
in un dibattito preparatono 
di una conferenza dei partiti 
comunisti, che deve fissare le 
linee di una strategia unitaria 
da lotta antimperialista, per la 
coesistenza pacif ioa e per U so-
caahaimo. 

In questa lotta, su una piat-
UUorma unitaria, debbono con
verger* le grandi forze nvolu-
zionarie. dalla cui capaoita di 
azione dipende 1'awenire del 
mondo e la vittone del sociali
smo: gli Sfeti sodalisti (mal-
grado i gravi contrasti che at-
tualmente li dividono); t nuo
vi Stati nazionali ed 1 movi-
menti dt liberazione naziona
le (malgrado te difficulty dl 
un processo necessariamente 
diseguale e contraddittorio); 
la oiasse operaia dei paesi ca
pitalistic! (malgrado le divisio-
ni poiitiche one le knpedisco-
no di affermare pienemeote 
la sua fuwsone egemone). 

In questo ampio fronte noi 
comunisti italiani abbiamo un 
nostro posto di lotta, deter
minate d»il* nostra posizione 
geograf tea e d*tt* nostra sto-
ria, qui, in Europa, ai limlte 
steeso che divide il contnen-
te tra paesi sociattsti e paesi 
capitalistic!, e nel MedUerra-
neo, in contacto con i nuovi 
Stati nazionali arabi. 

Da questa posizione partico-
lare deriva il nostro compito 
essenziale, che e assteme m-
temazionalista e nanonale, 
perche ci permette di recare 
il nostro contributo al movi
mento antlmperiadista, difen-
dendo in concreto gli interes-
si nazionaM del nostra Paese: 
loOare per superare la divisio-
ne dell'Europa in blocchi con-
trapposti, per realizzare una 
Europa unita nella sicurezza e 
nel lavoro, per creare col con
tributo di tutti gli Stati euro-
pet un sistema di sicurezza 
collettiva. 

Come ha affermato Longo, 
l'appello di Budapest dei pae
si del petto di Varsavia, per 
la convocazione di una confe
renza di tutti gli Stati euro-
pen attorno al problema delia 
oreaaione dl un sistema di si
curezza collettiva rappresenta 
un punto di partenza per il su

peramento dell'attuale situazio-
ne in Europa. 

La classe operaia dei paesi 
capitalistic^, che ha dato pro-
va negli ultimi anni di una 
sua nnnovata capacKSa com-
battiva, ha il compito di rac-
cogliere in un'azione undtaria 
tutte te forze di pace interes-
sate al superamento dell'attua
le sttuaaone ed all* creazio-
ne di una reate unita europea, 
nella costruzlone di rapporti 
nuovi di cooperazione fra tut
ti gli Stati europei, fra tutti 
gli Stati, quale sia il loro re
gime sociale. La classe ope
raia dei paesi capitalistic! ha 
dimostrato come fossero erra-
te le posisoioni dei comunisti 
cinesi che la volevano passi-
va ed integrata. E&sa ha di
mostrato invece di essere una 
forza capace dl portare, nel 
seno stesso dei paesi capitali
st kji, un contributo determl-
nante alia lotta antimperiali
sta. 

Una inlziativa europea pu6 
oggi affermarsi efWcacemente 
mentre appare sempre piu evi
dente la crisi deU'artifioiosa 
costruzione d e l i a Plcoola 
Europa. 

NEL N. 22 DI 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

Di chi h il video (editoiiale di Alejandro 
Natta) 

DOMANDE SULL'EUROPA 
Grande inchietta parallela sulla sicureiza eu
ropea delia rivista del Partito socialdemo-
cratico tedetco « Die Neue Gesellschaft» • 
di « Rinascita ». 

IL CONTEMPORANEO 
MACHIAVELLI E LA POLITICA MODERNA 
scntti di Ciuliano Proceed, Vitilio Masiello, 
Palmiro Togliatti, Lubomir Sochor, Karel Ko-
s)k, Josef Macek, Frantlsek Samallk, Petr 
Pithart. 

V'e oggi negli ambienti co-
munitan un* cert* euforia per 
la caduta di De Gaulle. De 
Gaulle at opponeva att'entrata 
deU'Inghtlterra. Oggi l'ostaco-
k> e runosso. il MEC potra 
allargare la sua area, e ri-
prendere la sua espansione. In 
realt* l'entrata dell'Inghilfler-
ra — se e quando awerra ~ 
aumentera te difficult*, che 
denvano dai orweenti contra
sti naztcmalistici (peso crescen-
te delia Germanie federate) e 
dalla subordinazione (politica. 
militare, economica) delia Co-
munita agli Stati Umti. 

La orisi del MEC deriva dai 
modo come esiso si e colloca-
to nei rapporti con eh Suti 
Unm (rapporti di subordina
zione), con i paesi socialteti 
(rapporti di ostilita). con l 
paesi del cosiddetto Terzo 
Mondo (rapport] neo-colonia-
listici). Ecco dunque come la 
nostra miziativa net cuore del-
I'Europa ci permette, dal di 
dentro, di affron'are i grandi 
probtemj delia lotta mondia
le per la coesistenza pacifica, 
e di collegarci in modo auto-
nomo con te grandi componen-
ti del movimento lnternaziona-
list* ed antimperialista. 

La crisi delia Piccola Euro
pa deriva dal suo atto di na-
scita, come strumento di divi-
sione deU'Europa. nel cluna 
delia guerra fredda, e come 
strumento delia politica ame-
ricana un Europa (NATO). 

Dopo dieci anni il MEC e 
diventato un'area di libero 
scambio, che ha permesso un 
forte incremento del commer-
cio estero. Ma oltre questa 
tendenza ad allargare la zona 
di libero scambio, non si e 
andati, nella costruzlone di 
una reale unita economica, e 
tanto mono nella costruzione 
di una organizzazione politica 
supemazjonale. La crisi del-
1'Enratom (Ispra) e la prova 
delia impossibtlitA (per i con
trast! tra 4 vari interessi na-
zionalistaci) a realizzare una 
politica comune anche in un 
settore nuovo. non conditions-
to da posizionj precostituire. 
Ma la Germania vuole un suo 
impianto per la produzione di 
plutomo arricchito (anche per 
utuizzarlo a fini bellici). 

La vera crisi del MEC di
pende dalla subordinazione 
agh Stati Uniti. 

Gli stati Uniti. utilizzando 
a loro piaoimento l'attuale si-
stema monetario, saldano il 
passivo delia bilancia dei pa-
gamenti con emi&sione di dol
lar!. Si forma nelle banche 
europee, a dteposizione in gran 
parte di societa americane pre
sent! in Europa, una mass* dd 
dollari (circa 30 miliardi di 
doilari), che si sposta rapida-
mente e permette rallargamen-
to delle posizioni americane. 
una subordinaatene crescente 
(esportazione di brevetti tune-
ncani e importaasione da tec-
nici e scienziati europei). L'a-
rea di libero scambio permet
te una piii rapida espansione 
delle posizioni di controllo 
detenute dai gruppi monopoll-
stioi americani, la formazione 
di gruppi e cartelli america-
no-europei, una limitiazione al
le possibilita di sviluppo eco-
nomico autonomo del singoll 
paesi. I/Italia, che e M paese 
piii debole (per esportazione 
di uomini e dl capital!) subi-
sce le conseguenze di un Indi-
Hzzo deciso da forze estra-
nee (americane e tedesche). 

Parlare in queste condizlo-
ni delia creazione di un pote
re sovranazionale per superare 
la crisi dell'organismo comu-
mtario signifies volere creare 
uno strumento di limitazione 
delte sovranita nazionali a di-
sposizione delia forza egemo-
nica mondiale del capitahsmo, 
(gli Stati Uniti) o delia forza 
egemonica europea (la Germa
nia federate). 

Se abbiamo glustamente cri-
ttcato l'intervento dei paesa del 
Trattato di Varsavia in Ceco-
slovacchia e respingiamo la te
si delia sovranita nazionale li-
mitata in campo socialists, 
non e certo per ammetterla 
in campo capitalistaco. Peroib 
noi lottiamo per 1'uscita del-
1'Italia dal Patto AtlanCico, per 
la liberazione dell'ItaUa dalle 
basi militan straniere. Lo 
straniero sta in casa nostra 
ed esercita un peso econorm-
co, polltaco e militare. 

Oggi v'e in Europa, in tut
ta I'Europa. una forte accen-
tuazione del moment o nazio
nale, di cm occorre prendere 
coscienza. e che non bisogna 
mortificare, ma Crasforma-
re in volonta di cooperazione 
pacifica, nel preciso rispetto 
delia autonomia e kidipenden-
za di oiascun paese, grande o 
piccolo che sia. 

V'e una crescente articola-
zione in Europa di diverse po
sizioni nazionali, nei due cam-
pi E' da questa concreta si-
tuazione che occorre partire 
per un movimento umtano 
europeo, nel superamento dei 
blocchi contrapposti, attraver-
so misure graduali e concor-
date, in una conferenza delia 
sicurezza europea che va pre-
parata non solo sui piano di-
plomorico, ma su quello poli
tico, promuovendo un movi
mento popolare, (<U forze po-
litiche. slndacali, cooperative 
e di movimenti religiosi, gio-
\'ani!t studcntPschi). 

E' la linee fissata concorde-
mente dai partiti cotrmmsti 
europei nella otviferenza di 
Karlovy Vary, ohe va ripre-
sa e sottoMneat* nella Confe
renza di Mosca. 

Ci6 comport* una lotta per 
la realizzazione di una umtti 
aindacale europea. e per una 
unM* delle forze comunlsCe e 
soolaliste, delle forze progressi
ve iaicne e cattoliche. Malgra
do le divuaoni delia sinistra 
franoeae, la battagHa per l*u-
nit* delia sinistra europea con-
tinua, e pud trovare un sua 
spazio proprio in questo cam
po (iaoiando e battendo i 
gruppi sooialdemooratioi piu 
oltranatatt, ancorati stret«a-
mente ed una poUttca atten-
ttea). 

Natuvalmente untta delia si
nistra europea significa anzi-
tutto unit* dei comurastd euro

pei. Sena* 1* piu strett* uni
ts di azione tra I comunisti 
europei, e particolarmente dei 
piu forti partiti, da quello so-
vietico a quello francese, (dei 
partiti comunisti che dingo-
no Stati socialtsti e dei par
titi che lottano nei paesi ca
pitalist id) non si puo realiz
zare certo rumta dell* sini
stra. Le nostre possibilita di 
azione unitari* net confront! 
dei socialist! e soaaldemocra-
tici, in Italia e m Europa. 
aumentano nella misurs m 
cui facciamo parte di un mo
vimento intemazionallsta co
munista. Soi contiamo asste
me per quello che facciamo 
e n+r "'y^lo ciie rippressE 
tiamo. 

Peroio 1* line* fissata dalla 
relazione del compagno Lon
go va seguita coerentemente: 
parteoipando alia Conferenza I 
di Mosca dei partiti comuni
sti, portando il nostro contri
buto autonomo di proposte <e 
anche <h critiche, ma non sol-
tanOo di critiche). noi abbia
mo lo scopo di rafforzare 1* 
unita di un movimento comu
nista internazionale. del quale 
ci sentiamo parte integrante. 

SfCCtf/4 
Sottolinea che il compagno 

Longo ha iniziato il suo rap-
porto mettendo giustamente 
in rilievo 1'utihta delta Con
ferenza dei P.C. anche se ha 
i limiti che sono stati indica-
ti. E' di grande unportanza 
che i partiti comunisti si nu-
niscano e che le discussioni 
abbiano per obbiettivo is ri
cerca dell'unit* d'azione, co-
stituiscano un passo in avan
ti nell'unita di tutto U movi
mento comunista e operaio, 
del movimento rivoluzionario 
nella lotta contro l'iraperi»ii. 
tmo, per la pace, per la li-
berta e rindipendenza aei po-
poli, per il socialismo. 

La Conferenza internaziona
le deve costituire un avveni-
mento positivo che dia slan-
cio al movimento operaio e 
comunista internazionale. So
no trascorsi dieci anni dall'ul
tima riunione comune dai par
titi comunisti e operai. Sono 
stati anni di grandi lotte rivo-
luzionarie nel mondo, in Eu
ropa e in tutti i continent!, 
di success! e msucedssi, ma 
anni, nel complesso, dl svi
luppo del movimento r:vohi-
zionario in tutto il mondo. 
In questi dieci anni si e an
che lavorato per nstabilire 
quell'umta d'azione necessaria 
indispensabile per >1 raggiun-
gunento degit obbiettivi che il 
movimento operaio democrati-
co e i partiti comunisti si 
pongono. Si e rinunciato nun 
per un anno, ma per d.ver-
ji anni a convocare una con
ferenza mondiale dei Partiti 
comunisti alio scopo dl riu-
scire a non aggravare le dl
vergenze. e per evitare specie 
col Partito comunista cinese 
una scissione formate. Ma la 
scissione e venuta egualmen-
te ed anche formate per le 
posizioni assunte dal Partito 
comunista cinese e con la 
creazione in diversi paesi di 
movimenti seissiomstl. 

Da parte nostra non abbia
mo rinunciato e non dobbia
mo rinunciare a tutti 1 ten-
tativi possibiu per superare 
questa rottura, per non ag-
gravarla, con delle scomuni-
che che non servono a nulla, 
per non renderla definitiva, 
ci»n atti e decisioni errati. 
Ma il movimento comunista 
internazionale, i partiti co
munisti non possono rinun
ciare ad incontrarsi. a pren
dere delle iniziative unitarie 
di lotta contro 1'imperialismo 
soltanto perche alcuni partiti 
comunisti di cui non sottova-
Uitiamo certo la importan-
za (non sottovalutiamo l'im-
portanza delia rivoluzione e 
delle espenenze cinesi) si op-
pongono e rifiutano di parte-
cipare alia Conferenza. Ogni 
giorno piii sentiamo la neces
sita dell'unita d'azione nella 
lotta contro 1'imperialismo. II 
compagno Togliatti nel suo do-

i cumento d! Yalta come in tut
ti i suol interventi di quegli 
anni sulla situanone interna
zionale partiva da quella ne
cessita, ed e la stessa convin-
zione unitaria che anima il 
rapporto del compagno Lon
go L'unita costituisce il pro
blema principale per 11 no
stro movimento. ne abbiamo 
bisogno per la serieta dei 
compiti che stanno davanti 
a noi. Non si pub lottare con 
successo contro 1' imperial!-
smo, per la pace e per U so
cialismo se non sulla base dl 
questa solidaneta internatio
nalists che {• per ogni comu
nista, per ogni vero socialist a 
un pnnclpio incrollabile. Cer
to l'unita e resa oggi piu 
difficile dalle diverse situazio-
ni in cui operano i partiti co
munisti, dal diverso grado di 
sviluppo degli stessi paesi so
cialist Le contraddi7ioni e i 
dissensi hanno anche cause 
oggettivp ma ci6 non signifi
ca ritenere che l'unita sia im
possible, ci6 non significa as-
sistere passivamente alle divi
sion! e alle rotture. Non pos. 
siamo rinunciare ad essere de
gli internazionalisti attivi mili-
tanti. non possiamo rinuncia
re a!!a volonta di realizzare 
l'unita d'azione proprio tra 
movimenti che sono diversi e 
tra partiti che operano in si-
tuazioni diverse. 

II compagno Longo ha pro-
spettato gli aspetti positivi del 
documento e ne ha indicati i 
difetti ed l limiti Qgmm° di 
noi ha fatto delle osservazio-
ni su limiti e difetti eviden-
ti, i piii gravi sono stati in
dicati. I limiti sono audio il 
risultato delta situazione in 
cui oggi il movimento comu
nista internazionale si trova. 
Ma noi dobbiamo guardare al
ia sostanza, *l nocciolo. alio 
scopo del documento. Vuol es
sere un tentativo per fare un 
deciso passo avanti sulla stra-
da dell'unita d'azione nella lot
ta. Noi dobbiamo andare al-
I'incontro, all* discussione con 
spirito unitario per raggiunge-
re l'unita, vl dobbiamo anda
re con grande senso di re-

sponsabihU e senza presun
zione- Dobbiamo partire dal 
problemi fondamentali, da 
quelle che sono te contraddi-
ziom fondamentali dellepoca 
nostra, la comraddiz;one tra 
socuUismo e imperuilismo. Su 
quelle che sono le componen
ts fondamenUUi dello schiera-
mento antunpenalistico oggi e 
sulla funzione che ognuna di 
esse ha mi setnbra, vi sia pie-
no accordo. La posizione del-
lTJruone Sovieuc* e degli al
tri paesi socialisti (come Lon
go ha affermato) e stata ed 
e decisiva per tutte le batu-
glie delia pace, delia democra
zia e dell* emancipazione dei 
popoU. Qualche comoagno ha 
parinto dells nostra dispombi-
lit* di sempre a batterci m 
difesa dell'Unione Sovietica, e 
dei paesi socialisti. ma non 
occorre ricordare che non si 
tratta tanto di difesa da par
te nostra, quanto del contri
buto decisivo che lUmone So
vietica ed 1 paesi socialisti ap-
portano alia difesa delia pace, 
alia lotta contro l'iniperiali-
smo. Chi, anche oggi. porta il 
peso principale e reca il mag 
gior aiuto al popolo vietna-
nuta ed a tutti gli altri popo-
li, da Cuba all'Algeria, che 
hanno conquistato la loro in-
dipendenza, sono i paesi socia
listi e in pruno luogo 1'Unio-
ne Sovietica. 

BUfAUNI 
II compagno Bufalini prerj-

dendo la parol* alia fine del 
dibattito, ha detto che. il com
pagno Longo non ha ritenuto 
necessana una sua replica 
conclusiva, poiche tutti i com
pagni hanno espresso appro-
vazione piena delia linea po
litica contenuta nella relazione 
e delle indieazioni per la con-
dott* dell* nostra delegazione 
alia prossima Conferenza di 
Mosca. 

Questa unita mamfestatasi 
nel Comitate centrale non to-
glie che, nel corso del dibat
tito, insieme ad arricchimen-
ti, vi siano state accentuazio-
ni di questo o quell'aspetto 
deU'analisi complessiva formu-
lata da Longo. 

II modo in cui la relazione 
e stata accolta conferma che 
la linea proposta — frutto di 
scelte lmpeenative, non im-
prowisate di posizioni elabo
rate nel corso di anni e am-
piamente dibattute dal partito 
— e una linea su cui si rea-
lizza l'unita del Comitato cen
trale e del partito. Si tratta 
di una costatazione importan-
te. Naturalmente e l'unita co
me la intendiamo noi, col no
stro metodo; unita che non e 
monolitica. ma matura nel 
confronto politico delle opi
nion!. Essa e tanto piu Impor-
tante in quanto si e realizza-
ta sopra questionl e scelte co
st impegnative come quelle 
che si riferiscono alia Confe
renza internazionale dei parti
ti comunisti. 

Impegno intemazionallsta e 
autonomia sono i termini in-
dissolubili delia linea che vo-
gliamo fare avanzare in un 
momento di difficolta e anche 
di crisi dell'unita internazio
nale, senza perder di vista 
che questa crisi, se abbraccia-
mo il periodo storico che va 
dalla fine delia seconds guer
ra mondiale ad oggi, si collo-
ea in una fase di grande 
espansione del movimento ri
voluzionario, delle lotte di 
emancipazione dei popoll e 
delte masse oppresse. 

Bufalini in rifenmento ad 
alcuni momenti del dibattito 
si e rifatto alle posizioni as
sunte dal PCI nelle discussio-
m preparatory, svoltesi negli 
incontri mternazionali, circa 
il progetto di documento da 
sottoporre alia Conferenza. 

II nostro attegRiamento nei 
confronti delia Conferenza. e 
stato sempre costruttivo, det-
tato da una esigenza di au
tonomia, che ha per6 nfug-
gito da tendenze isolazionisti-
che Nelle discussion! prepa-
ratorie, ci siamo battuti per 
un documento concepito in 
modo diverso dal progetto cm 
si e approdati. Secchia ha po
sto qui 1'accento sull'unita di 
azione contro 1' imperialismo. 
II tipo di documento che no! 
proponemmo era appunto lspi-
rato a questa esigenza; sareb
be dovuto consistere, dopo un 
breve preambolo, nella iden 
tificazione degli obbiettivi di 
lotta sui quali rendere pos-
sibile una vasta unita d'azio
ne contro 1'imperialismo. Nf> 
vale dire che e impossibile 
fissare punti sui quali far con-
vergere l'unita d'azione, pre-
scmdpndn dalle linee di una 
strategia rivoluzionaria mon
diale. Chi accenna a posizio
ni di pragmatismo, di empi-
rismo fa una polemica che 
non ci tocca Sappiamo che 
l'unita d'azione c il grado piu 
elementare e immediato delia 
unita che si vuole raggiunge 
re: ma questa forma di unita 
— che, d'altra parte, non e 
neppure facile a realizzarsi — 
ha un grande valore, anche 
perche sollccita e facilita il 
dibattito e la rtcerca dell'uni
ta su questioni piu generah 
e di principio. Ma alio stato 
attuale del movimento comu
nista, in una situazione cos! 
complessa, segnata da diffe-
ren/iazioni serie, ed anche da 
gravi contrasti, da ntardi di 
analisi, noi riteniamo che non 
esistano le condizioni per 
giungere a conclusion! unita
rie su molte questioni di in-
dimzo del movimento rivo
luzionario E se, mvece, si vuo
le entrare nel mento di que
ste questioni come e possibi-
le prescindere, ad esempio, 
dai contrasti tra Paesi socia
list! e dal peso che essi han
no nella situazione internazio
nale? Come abbordare seria-
mente il problema delia soli-
darieta tra i paesi socialisti, 
nel rispetto dell'autonomia di 
ognuno, prescindendo dagli av-
venlmenti cecoslov*cchi? A 
noi ci6 pare impossibile. Rite
niamo che su tali questioni, 
che coinvolgono la strategia 
mondiale del movimento ope
raio. si debba avere un con
fronto aperto, favorendo tutte 
te occasion! di dibattito si* 

in sede politica, sia in sede 
di convegni, incontri, dibatti-
ti acientinci, per 1* ricerca 
di nuove stntesi teonche. E 
nella stessa Conferenza inter
nazionale dovrebbero essere 
dibattute con spirito umtano 
e costruttivo queste questio
ni (ci6 potrebbe costituire un 
progresso sulla vis dell'unita) 
anche se non esistono le coo-
dizioni per giungere *d un do
cumento umtano che si porti 
al livello di quests problema
tic* e di queste scelte. 

Da queste considerazioni e 
discesa la proposta del PCI, 
di un documento breve e piu 
limitato che puntasse sulla ri
cerca di obbiettivi per i qua
li e possibile promuovere la 
unit* d'azione- Questa impo-
stazione e stata coerente col 
nostro modo di mtendere la 
unita e rintem&zionahsmo * 
muove dalla esigenza di guar
dare realisticamente in tac-
cja la situazione. se si vuole 
dawero superare l'attuale cri
si di rapporti fra i partiti 
comunisti. 

Alio stesso tempo cl siamo 
lmpegnati per una migliore 
formulazione dei punti del 
progetto di documento che ve-
niva delineandosi nel corso 
delia discussione preparatona. 

L'unita e la elaborazione di 
una linea intemazionallsta 
adeguata alle situazioni e ai 
problemi nuovi noi pensiamo 
che nchieda il contributo e 1* 
miziativa di tutte le energie 
rivoluzionarie; non puo esse
re oggi vista come un pre-
supposto, ma come un risulta
to; non e possibile faria matu-
rare e avanzare attraverso 
unanimita formali. bensl attra
verso rimpegno di azione 
e teorico da parte dl tutti. 
Di qui anche il valore che 
noi attribuiamo ai dibattiti 
aperti, condotti con spirito in-
temazionalista e unitario. 

Andiamo dunque, all* Con
ferenza col proposito dj im-
pegnarci in un costruttivo con
fronto di idee. La nostra de
legazione come ha detto Lon
go. avra U mandato di espor-
re e sV>stenere le nostre posi
zioni, rendere evidente che ci 
muove un forte spirito mter-
nazionalista, seevro da presun-
zioni o chiusure provincial!. 
spingere verso progressi unita
ri, perche — qualunque sara 
il nostro voto in coerenza eon 
la nostra linea politica — la 
Conferenza diventi un momen
to delia battaglia per l'unita 
del movimento operaio inter
nazionale. 

Secondo le parole dl To
gliatti, la nostra linea inter-
nazionalista e la nostra volon
ta unitaria, che considerano 
la funzione fondamentale del-
ITJRSS, sono nerbo e sostan-
ze delia via italiana al socia
lismo, di tutto lo sviluppo e 
delia politica e delia forza del 
PCI Solo gente superficiale 
puo indugiare ancora sulla 
presunta contraddizione che 
esisterebbe tra questo interna-
zionalismo e il carattere na
zionale e popolare del PCI, 
l'ampiezza dei suoi legami di 
classe, la ncchezza di rappor
ti con le altre forze democra-
tiche e sociahste italiane. Noi 
sappiamo che, al contrario. 
questi due momenti sono 
strettamente connesst tra di 
loro nella vitalita, nella capa
cita di espansione del nostro 
partito. La questione e che 
e'e una crisi di metodi, di rap
porti, di contenuti politic! del-
rmternazionalismo proletario. 
La calorosa approvazione ri-
scossa dalla relazione del com
pagno Longo deriva anche dal 
fatto che essa si e gia spin-
ta sui terreno degli stessi con
tenuti nuovi deH'internaziona-
hsmo. 

Non e dunque materia di 
discussione il quesito, dl chi 
si domanda, se spmgendo a 
fondo la nostra autonomia, 
dobbiamo attenuare 1'impegno 
internazionalista. E' inutile 
pertanto stare a dire, come 
fanno certi giornali. ad esem
pio il * Popolo » che il PCI fa 
« un'analisi indubbiamente at-
tenta » mostra « consapevolez-
za» ma si muove « dentro il 
sistema » intendendo per « si-
sterna » il socialismo e il mo
vimento rivoluzionario mon
diale. 

Ma e'e forse contrasto tra 
il fatto che siamo dalla par
te del socialismo, che s'arrio 
e ci sentiamo parte integran
te di questo movimento e la 
battaRlia che conduciamo per 
aprire nuove strade alia de
mocrazia italiana per difcnder-
la da ncorrenti minacce. per 
il superamento dei blorchi mi-
litan e un nuovo assetto li
bero e paeifico deU'Europa? 
A chi, se non ai reanonan. 
a quale forza democratica ita
liana gioverebbe un nostro di 
simpegno intemazionallsta? E* 
il nostro impegno nel movi
mento comunista e rivoluzio
nario mondiale che da effi-
cacia alia nostra battalia per 
la democrazia ed il socialismo 
in Italia: ed e proprio l'effi-
cacia e il successo di questa 
nostra lotta il principale con
tributo internazionalista che 
siamo chiamatl a dare. 

I comment. 
ol CC del PCI 
sulla stompo 

di Bonn 
BERLINO, 29 

f,i «1 — I/e conclusioni del 
Civnitato centrale del PCI nei 
confronti delia Conferenza di 
Mosca sono n?o\ cenmentate 
dai giornali tedesco - occiden
tal! e dall'agcnzia DP\. Que 
st'ultima dice che le decisioni 
del massimo organo del par 
tito italiano si possono riassu 
mere cosi- «neswna rottura, 
ma posizione critica c rLserve 
di fronte al voto finale». Ln 
agenzia tedesco occidentale «f 
ferma che Ltmito si e espresso 
contro uno schema unico per 
tutto il movimento. mettendo in 
risalto imcco la diversita delle 
.situazioni dei van partiti co
munisti 

TUTTO VECCHIO - Le vicen-
de delia famiglta Polnion con-
tinuano a storrere sui video, di 
ffitnedi in gtotvdt e ci semttra 
dt coitoscerle tutte m anttettto 
£," tutto vecchto in questo tele 
jdm di Age e ixarpelli direlto 
da Mino Guernm vecchw lam 
Ournte. tecchi i [Mrrmmaygt. fee-
chie le battute, vecchui la re-
citazione. vecchio U modo di rat 
contare A momenti, membra di 
itare all'epo^a dei * tele font 
bianchi * anche se I personal}-
gi atcennano a problemi moder-
ni e ad aspetti delia realta di 
ogy\. feritiamo al dialogo tra 
i coniuyi Gagliardi o al ricevi-
mento nel so lotto delia /ami 
glut fviidori, in quesla q'tarta 
puntattj. situaaom nsapute e rt 
petule gia cento volte sugh 
schermi. Dt soldo, al cinema. 
per vivacuzare questa roba, gli 
sceneggiatori piazza no qua e la 
una battuta sbracata o un nudo 
jemmintle: sui video questo non 
e permesso, e cost il telefilm 
acquista il sapore delia recila 
per educande (e con questo, sta 
chiaro, facewno solo una 
constatanone, senza mam/esta 
re alcuna nostalgia per le < com-
medie all'italiana * cmematogra-
Hche. per not. I'uno e l'altro 
« genere» sono solo degm del 
macero). 

Saturalmente. in tanto vec-
chtume e in tanta apparente in-
genuild non mancano le accorte 
mistiHcaziom. Peasate al discor-
so sugh obiettort di coscienza: 
le argomentazioni quasi serie 
vengono messe in bocca al per-
sonaguio balzano <tl prof. Ga-
gliardi). mentre le osserrazioni 
del personaagio d» * buonsenso * 
(Oreste Polidort) sono tutte tese 
a pre.sentare il i fenomeno » co 
me una stranezza tra atsurda e 
passeggera. Lo stesso obwttore 

dt coscienza (Alessandro Fohdo 
ri). del rexto. e presentato come 
un « bauscia v. si direbbe a \li 
la no. come un ra'jazzune ere 
sciuto motto nel ji.-ico ma poc» 
nel certello. Morale la genu-
« $eria » va a fare il mAitar? < 
pen^a aU'avcentre \nche per 
questo ierio, come AJ vede. noi 
e'e nulla di naoxo sotto il sole 

E non parliamo dei < caratte-
ri > L'go La Soce. non n n 
corda nulla questo personaayw 
interpretato da Teodoro Corra'' 
Ma s'i e una copia sbtadita del 
bordi nsto tante volte al cine 
ma- Vitaliano tra lestofante e 
figlw di mamma, che cerca rfi 
arranaiar^i e di metier*- m-l 
sacco il proximo, if partiola 
re le zitelle sentmenlali cume 
la zia .4«fo«it*tfa Sicmo. in^nm 
ma. alle ultime battute di un 
< genere» eiausto: e non e un 
cato che sia la TV a racco 
gherle 

I CALCOLATOR! - Intere-
sante la ^econda puntata de}>a 
inchiesta di Paolo Mocct sui 
rapporti tra la macchtna e lo 
uomo. presentata da Ori/zon: 
delia scienza c delia tecnaa 
K chiaro \focci ci ha mn*ira 
to i/ funzionamento di alcuni H 
pi di calcolatori in modo da ren 
derlo comprensibtle a tutti 

Siamo. pero. ancora alle mac 
chine, aspetiuimo che si am-
vi al rapporto coi Vuomo Le 
poche osserrazioni che in que
sta puntata sono state fatte tn 
proposito erano anche troppo 
interne alia logica aziendale 
propria del sisterm capttahsti 
co: una logica che, quantome 
no, andrebbe considerata in mo 
do crttico, per non cadere nel 
soldo equivoco che contrappone 
astrattamente il * vecchio » ai 
* nuovo *• 
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Programrni 

Televisione 1* 
l*,*t FILM (Per Palermo e zone eollermte) 
1Z.3* SAPEBE ' ' 

Corso dl francese 
I3.M IN CASA 

Dae servizi: ano sui preziqdizi masehill nei confronti dell* 
donna; un altro cull* donas grass* 

13,3* TELEGIORNALE 

14.S0 SPECIALB TVM 

li.tS CI9L1SMO 
Telecronaca dell'arrivo dell* quindicrsima tapp« dpi Giro' 
Processo alia tappa 

17,«« LANTERNA MAGICA 

17,3» a) L'amleo llbro; b) Chi it 

\%M CONCERTO 
II duo Turri-Canico esefue brani dl Paganini, Boccberiol. 
CostSBUdlnii t Petxassi 

19,13 SAPERE 
Btuncio dl una famfglla, a curs dl vmcento Apleella 
{6, puntata). 

19,45 TELEGIORNALE SPORT. Cronache ifallanr. Oe-z\ al Par-
lamento 

Ji.J* TELEGIORNALE 

21.M TV7 

22,00 IL CLORE DELLA TERRA 
In questo programma di Alberto Pandolf). su testn di 
Alberto Baini, si parla deU'Amaz^onia, la recione inesplo. 
fata del Brasile 11 programma si »\olgera per alire irr 
puntate 

23.15 TELEGIORNALE 

Televisione 2 
17.J0 IPP1CX 

Da Roma Alberto Giubllo segue la corsa Triit di galoppn. 
2I,0« TELEGIORNALE 
21.1} MARIONETTE. CHE PA9SIONK 

Uramma di Rosso d| San Secondo. Regia di Claudio Fino. 
Tra gli interpret!: Giancarlo Shragia \nna Miserocchi 
K', forse, la piu importante opera teatrale dello scrittorr 
siicilianu. C'e voluto molto tempo perch* la TV, dopo molte 
promesse non mantenute, la programmable. 

22,15 CRONACHE DEL CINEMA E DEL TEATRO 
Con alcuni gervlzi dl cinema e dl teatro, la rubrics vs is 
vacanza 

Radio 
N\ZION\I.E 

GIORNAI-E RADIO: ore 7. 8. 
10, IJ 15, 17, 20. 23: 6 JO Corso 
di lingua inglrse; Per sola or
chestra: 7,10 Muslca stop, 7.48 
Irri al parlamrnin; I 11 l e ran-
zoni del mattlno; 9 I nostri A-
gli; 9.M rolonna musirale. 10 05 
I-a Radio per le Scuole. 10,25 Le 
ore delia musira: II La nostra 
salute; H.M I'n disco per Testa
te: 11.30 I'na voce per vol; 12.05 
Contrappunlo; 12 42 Punto e vir-
gols: 13,20 Appuntamento con 
Orietta Rertl: 14 Trasmissionl 
reglonall; 14.45 Zlbaldone Ita
liano; 15.30 Cblosco; 15.45 t'lti-
mlsslme a 45 girl; 16 Program
ma per I ragaz/l; 16.30 Prlma-
\era napoletana. 17.05 Prr vol 
glovani: 19.13 Grand! speranze; 
19.10 t.una-park; 20,15 U roman-
zo poliziesco: 20.45 La vostra 
arnica Rtanra Torcafondl; 21,15 
Concerto slnfoniro. 

SECONDO 
GIORNALE RADIO- ore 6 30. 

7.30. 1,10. 9.30. 10,30, 11.30, 12.15. 
1.1.30, 14 30. 15.30 16.30. 17.30, 
IS 30, 19.30. 22. 24; 6 Svegllatl e 
canta; 7,t0 I'n disco per Testa
te; 7.43 Riliardinn a tempo dl 
musira: t II Pari e disparl; 8.40 
I'n disco per Testate; 9,05 come 
e perche; 9.15 Romantics; 9.40 
Interludlo: 10 Koenigsmark; 
10 17 Caldo e freddo; 10 40 Chla-
mate Roma 3111: 12.20 Trasmis
sionl regional!; 13 Hit Parade; 

13.35 11 senzatitolo: 14 Juke
box; 14 45 Per gli amirj del di
sco. is Novit.t per II giradischi. 
15,18 Chitarrista Narciso \epes 
16 In disco per Testate: U. 15 
l e chiavi delta muslea; 17 10 
Pomerldiana: 17.45 Classe L'ni-
ca: 18 Aprritivo In muslea: 19 
Dischi da viagglo; 20,11 Alhertn 
Lupo; 20.43 Passaporto; 21 I a 
voce del lavoratnrl; 21.10 I it 
Spettacolo Off; 21.40 I/anima 
sla\a: 22,10 II melodramma in 
discotera; 23 Cronache del Me/-
zoglorno. 

TERZO 
Ore 9,25 Schlava d'amore. 9 in 

La Radio per le Scuole; It Con 
certo dl apertura; 10.45 Muslea 
e immagini; 1|,10 Ouartetti e 
qnlnteiti dl Luigi Bocrherint. 
11,5* Muslche italiane dogtl. 
12.20 L'epoca del pianoforte; II 
Intermezzo; 14 Fuorl repertorio, 
14.30 Rltratto di autore: Lueia-
no Rerio; 1S,4o Giovanns D'Ar-
co al rogo; 17.20 Corso dl lin
gua Inglese; 17.56 C P. Telr-
mann: IS Notlzie del Terzo. 
18,15 Quadrante eronomiro 
18.30 Muslea leggera: 18,45 Pic
colo pianeta; 19.15 Concerto di 
ogni sera: 20.30 Nuove prospet
tive del Laser: 21 II ssreo dl 
Roma nelle testlmonianze degli 
srrittori; 22 II Giornale del Ter
zo; 22.30 In Italia e alTestero. 
22,40 idee e fatti delia musira 

VI 8EGN*LIAMO- Nuove prospettive del laser (Radio 3 ore 
20.30) . Sui tema. dl notevole interesse non solo per gli 
ipeculifti, conduce ua programma a puntale Halo Fede-
nco yuercia. 
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