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Panorami dell'Italia d'oggi 

LA RIBELLIONE 
DELLA RICERCA 

SCIENTIFICA 
Le rivendicazioni ctolla partecipazion* e 
dell'efficienza — Le 
e la funzione del 

line* del governo 
movimento operaio 

A colloquio con Kaid Ahmed, segretario del FLN 

II dinamismo dell'Algeria 
«Noi non vogliamo nazionalizzare per nazionalizzare, lo facciamo dietro una esigenza reale»»— Le gravi dif-

ficolta eeonomiche ereditate dal passato — E' ormai pronta la legge sulla riforma agraria 

I maggiori eentri della ri
cerca scientifica italiana so
no in\estiti contcmporanea-
mente da un'ondala di agi-
tazioni. di sciopen. di occu-
pazioni. Dopo le lotte del 
centro nucleare di l.spra, ove 
ricercatori e tecnici comin* 
ciano a perdere ll lavoro a 
causa del fallimento del-
l 'Euratom, e stato occupato 
il Laboratono interna7ionale 
di genetica e biofisica di Na-
poh. uno dei pochi centri a 
lne l lo mondiale esistenti in 
Italia. Poi i fisici nucleari 
deUINFN. di Roma e del 
sincrotrone di Frascati. sono 
entrat i in sciopero. E infine 
i < due grandi >, i massimi 
Enti scientific! dell 'Italia: il 
Consiglio nazionale delle ri
cerche e at tualmente occu-
pato dagli impiegati, riai 
tecnici, dai ricercatori, ed 
il Comitato nazionale per 
l 'energia nucleare e paraliz-
zato quotidianamente da 
sciopen bianchi 

II panorama di questa 
Italia che si ribella al mal-
governo diviene cosi piu 
ampio e articolato che mai. 
Dai diseredati alle masse 
bracciantili, dagli operai 
agli insegnanti, dagli im
piegati agli scienziatr. esclu-
si dai benetici del progrcs-
so, o reclusi in laboraton 
avveniristici, i lavoratori 
chiedono — partendo da di
verse motivazioni — una 
nuova direzione del paese 

Fra ricercatori e scien-
ziati, spesso alle prime espe-
r ienie autonome di lotta 
sindacale e politica, preval-
gono nelle rivendicazioni 
due ordini di temi. 

II primo e quello della 
democrazia, della partecipa-
zione. Si richiede il d in t to 
d'assemblea, come si e ri-
chiesto nelle fabbriche e 
nelle scuole, ed il diritto di 
contribuire alle scelte della 
ricerca, alia gestione degli 
istituti. L'esclusione dal po-
tere decisionale, l'atmosfe-
ra di clientelismo e di do-
minio di piccoli gruppi non 
eono piu tollerate. E non a 
caso I temi di lotta sono 
gli stessi che muovono in-
tellettuali impegnati in al-
tr i campi: nella RAI-TV, 
o nella Casa editrice « II sag-
giatore ». La scienza, la eul-
tura, l'informazione hanno 
bisogno intrinseco di mag-
giore democrazia. 

II secondo tema e quel
lo dell'efficienza. Gli oecu-
panti del Consiglio naziona
le delle ricerche hanno 
scritto che « i l CNR partc-
cipa della crisi generale 
che in questo momcnto col-
pisce tutta la pubblica am-
ministrazione. Se le norme 
e le s t rut ture di questa so
no inadequate ai tempi, 
questo e particolarmente 
vero quando ci si trovi ad 
operare in un settore alta-
mente avanzato e moderno 
come quello della ricerca 
scientifica ». Si puo forse 
vivere alia giornata in al-
tri campi, come fa il cen-
tro-sinistra, ma non ncll'at-
tivita scientifica. E quando 
il Centro nucleare di Ispra 
non sa se continuera ad 
esistere, quando il CNR ed 
il CNEN hanno amministra-
tori decaduti da tempo, 
non si possono ccrto pro-
grammare ricerche a lungo 
termine, ne tenere il passo 
veloce deile istituzioni stra-
niere. 

II blocco della ricerca 
pubblica scmbra non inte-
ressare il Governo. Anzi, 
esso pare corrispondere al
ia collocazione internazio-
nale che si vuol dare al-
l'ltalia, subalterna nel cam-
po scientifico, come in 
quello militare e politico, 
rispctto alia potenza-guida 
degli Stati Uniti. Le linee 
pm rccenti del centro-sini-
ptra sono coerenti a que
sto disegno. Nella legge uni-
versitaria in discussione al 
Senato, su 900 miliardi di 
spesa previsti soltanto 17 
aono destinati alia ricerca 
scientifica. Nel bilancio del-
l 'ENEL e nei suoi program-
mi di sviluppo, sono sacri-
ficate le ricerche e gli m-
vestimenti verso la fonte di 
energia dell 'avvenire, quel
le nucleare. In compenso, 
eono stati destinati 100 mi
liardi alle Industrie (trami-
te r iMI) , lc quah hanno 
scoperto che e piu « mo
derno » e piu facile chiede 
re soldi alio Stato per ri
cerche tecnologiche, che 
per gli Pgravi degli oncri 
previdenziali come fecero 
nel 1963-1964. E in com
penso, il Governo sostiene 
al Senato un suo progetto-
legge che istituisce un nuo-
vo Ministero per la ricer
ca, con 50 miliardi da de-
stinare senza controllo (an
zi: previo parere di un Co
mitato di esperti nominato 
dal Ministro!) a ricercato
ri , probabilmente piu ami-
ci del centro-smistra che 
della scienza. 

Si precisano cosl le linee 

del Governo: a) subordina-
re maggiormente la ricerca 
scientifica all 'esecuti\o. e 
accrescere la sua discrezio-
nalita nell' erogazione dei 
fondi: b) rendere la ricer
ca del tutto marginale nel
le L'niversita; a soffocare 
le istituzioni pubbliche ope-
ranti nel campo della ri
cerca; d) accrescere il ruo-
lo dell ' industna, ma piu 
come un aspetto della tra-
dizionale « politica degli in-
centivi » che come tendenza 
a mutare il ruolo dell'Italia 
nella divisione internaziona-
le del lavoro 

II movimento operaio ita-
liano non e certamente 
estraneo ai movimenti, al
le agitazioni in corso da 
parte dei ricercatori e degli 
scienziati. AH'origine di que-
ste lotte vi e ceito una com-
ponente autonoma. talora 
corporativa, vi e la soffer-
ta coscienza del contrasto 
fra le po^sibilita della scien
za ed I limiti imposti al 
ncercatore da questa so-
cieta, da questo Governo. 
Ma vi e ?nche un'influenza 
diretta o indiretta del clima 
di lotte che attraversa l'lta
lia. dell'esempio dato in-
nanzitutto dagli operai, dai 
contadini, dagli studenti, da 
altre categorie del ceto me
dio, e vi e un'influenza del 
clima politico alia cui ma-
turazione ha contribuito il 
PCI ed il suo XII Con-
gresso. 

Respinta la tesi luddista 
del « blocco della ricerca » 
e della « parahsi della scuo-
la », rivolta la sua attenzio-
ne al modo come capovol-
gere gli attuali indirizzi del
la scienza e dell'insegna-
mento, il PCI ha sottolinea-
to che il processo rivoluzio-
nario in un paese come l'l
talia non puo fare a meno di 
una scuola aperta ai figli 
delle classi lavoratrici, e di 
una scienza che si sviluppi 
e che aiuti il processo di 
emancipazione degli uomini. 

Come hanno fatto gli stu
denti nel 19671968, anche 
i ricercatori con le lotte di 
oggi pongono nuovi proble-
mi al movimento operaio, 
ai sindacati, al partito, ne 
sottolineano ritardi e caren-
ze, ne sollecitano un lmpe-
gno in nuovi campi, diversi 
e piu complessi di quelli 
tradizionalmente affrontati, 
ma non certo meno rilevan-
ti nell'oggi e nel domani. 
Intorno alio sviluppo ed agli 
indirizzi della scienza si 
eombatte una lotta politica 
e culturale di grande pro-
spettiva, che impegna forze 
crescenti e che rende oggi 
possibile alia classe operai a 
di esprimere nel modo piu 
ampio il suo ruolo di forza 
positiva. di protagonista del
la trasformazione del paese. 

Giovanni Berlinguer 

La ragazza della rivolta 
D«I Mttro iiiTiato 

ALGERI, giugno 
Siamo una dozzuia di g.or-

ruJ:sti europei ed arabi in 
una grande sala della sede del 
partito del FLN algermo. se 
duti lungo due file di sedie 
poste di front* l'una all'ait ra: 
lutte le teste sono nvoltc ver
so il nostro ospite che, irre 
qu:eto, sorridente, fermo sino 
quasi ad appanre autonlano 
nsponde ad una lunga sene 
a i domande, Kaid Ahmed e 
il segretario responsabile dei 
partito: e stato un famoso ca
po mihtare durante l sette an-
m « mezzo della guerra di h-
beraziooe. Eph ci ha gia det 
to piii volte che la nostra con
versazione non ha carattere 
ufficiale e one lui, Kaid, ha 
voluto riceverci • come un cit-
tadino algerino ». La visita ha 
preceduto di poche ore il ri 
cevrmento ufficiale one il Pre-
sidente Bumedieo ha dato al
ia stamps estera present* ad 
Algeri in occasione delle ele-
zioni ammmistrative delle 
« wilayate ». Bumedien non ha 
partato. ne ha voluto che gli 
si facessero domande. Kaid 
Ahmed ci ha intrattenuti po-
co meno di tre ore, eonunuan-
do a sorndere, a muoversi sul 
divano. a nspondere alle no-
•>xre domande. 

Tre ore di « panoramica » 
sull'AIgena. corns una escur-
sione dall'aereo. nelle quale 
il tono domtnante era. giusta 
mente, Torgogho di un din-
gente di un paese che si e 
liberate con le propne for?e 
da un potere stramero dura 
to oltre 130 anni Kaid e tor 
nato spesso sulla guerra di 
Iiberazione. matnee dell'Alge 
na di oggi. Vi e tomato per 

J dire che il popolo algerino. co 
s| come era unito nel FLN 
durante la lotta di liberazio 
ne lo e ora che il FLN e il 
partito politico che deve « rea 
Uzzare la democrazia econo 
mica» come dice Kaid Ah 
nied Vi P tomato per u m 
politica dura verso chi parla 
di « aiuto » francese airAlge 

Fra due poliziotti, reggendo il cartellino del suo numero dl c schedata i , una »tudentes»a 
dell'univarsita di Barktley e m « u dl front* alia macchina fotograflca per la foto antropo-
metrica. L'hanno arrestata una mazz'ora prima, nel corso dalle manifestazioni studenteiche 
contro la repression* di polizia. La Guardia nazionale ha aparto II fuoco uccidendo uno 
student* • ferandon* altri c*nto. Ma la « rivolta dell'America giovane », com* l'hanno deti-
nita, 4 ban lungi dall'*sser stata domata. 

Tutto bene 
sul TU-144 
oltre il muro 

del suono 
MO.SC \ HI 

Tutti i sM.-im ifi'H'.irii 0 ill 
linca sovictko < 11' 141 flu 
rantc il void .II|);]MUIU" II.HIIIO 
funzionato ottmuiiiirntL' 

II 5 gniRrio il riniivo ,tcrcri so 
vietico h.i supt'r.itn |>t>r l.i pri 
ma volt.i 1H X-IKIM di-l MIOIHI 
II siipcraincnio ncll.i b.irruT.i 
del suono i|(» p.irh* (Itll.ii'rro 
non vorrd ptTci'into .ifTdtlo d.n 
iMwgKcri « II ruiiiori' ili'i ti'.o 
ton all internn rirH'ai'ini lian 
no (Ictto i tc". nici — v flrbolc, 
molto mi'iio del rumore <il (|ii i 
le nui siamo nhilii.iti sin nor 
nuili aerei di lii.e,, « 

II «T1J144» e stato rollau 
dato dal nolo ,)il(.ta uillaudatore 
F.dnard Elian Ml .lenidunno eia 
presente ll costrullnre a'-ico uc 
nerale \ndrej Tij|><;lr\ 

Quando il « TV 144 » si e sol-
levato a un'alttv/a di oltre 10 
mila metn e si o nviicinato alia 
barncra del suono — VXK) km. 
all'ora — dal fiinnicnto del nV-
eollo erano pa ^-ntl lill mimiti, 
seme ll gionule. 

Inchiesta sulla periferia del PSI PIEMONTE 

Ci sono le correnti, manca il partito 
Ha cominciato a declinare la fortuna dell'on. Magliano, il socialdemocratico che organizza i pellegrinaggi a Lourdes • Le lotte 

operaie e contadine hanno aperto una diversa dialettica, e il discorso della«nuova maggioranza»tende a guadagnare consensi 

Dal nostro inviato 
TORINO, aiugno 

Domenica scorsa I quadri 
della «nuova maggioranza» 
socialista piemontese sono sta
ti chiamati a Torino per un 
convegno. Glolitti, Landolfi, e 
Vittorelli hanno illustrate il 
documento delle tre corrent* 
che hanno posto in crisi la 
gestione Ferri-Tanassi. Gli ora-
ton hanno pmmesso che la 
« nuova maggioranza » non si 
la-scera intimidire dalle minac-
ce dei socialdemocratici. «O 
rwonquistiamo una autonomic. 
reale, o dwenttamo il pnmo 
det partiti mmontari a, ha 
detto Landolfi Vitrorelli ha 
annunciato il propositi di 
mettere il documento in vo-
tazione al prossimo Comitato 
Cent rale E ha soggiunto n-
solutamente- « L'umta del PSI 
ha un teriso se serve a man 
dare avanli il partito Se qual 
vuno vunl bloccarlo e acco-
darlo a una politico centrtsta, 
se ne vada pure» Gli ap-
plausi piu convmt i sono an-
datl a lui 

Non M puo propno dire che 
vi sia alia base del PSI la 
psicosi della scissione. Le til-
time vicende sono stAte segul-
te senza ansia. Quando Preti 
manifesta I'intenzione di di 
mettersi non spaventa nessu-
no. Un militante socialista non 
lo rieonosce come * suo » mi-
mstro. II « clima » di Palazzo 
Barberini e lontano e irripe-

tibile, altn tempi, e il PSI, 
dal vertice alia penfena non 
si sente affatto « unificato », si 
sente acefalo e senza idee-gui-
da. Si partecipa alle nunioni 
di corrente, non a quelle dl 
partito. II sala&so di iscritti e 
di vou operai continua, un 
buon numero di dingenti pre-
stipiosi se ne sono andati, gli 
organism! dingenti sono in 
mano a un personale medio
cre che n<*n vuol farli funzio-
nare. 

La situaznone tonnese rlpro-
duce fedelmente quella del 
cenrro, con la differenza che 
qui e ancora in carica an se 
gretano, di nome Panzini. Egli 
sta a quel pmto. comunque, 
senza averne i titoh Lo schie 
ramento che lo ha eletto non 
esiste piu da quando cinque 
amici di Mancini hanno npre 
so la propria liberta di ano 
ne. Essi, msieme ai demarti 
niam e ai giolitnani e con 
1'appoggio determinant della 
suustra, costituiscono la « nuo-
va maggioranza ». 

Manca soltanto la ratifica, 
ovvero un voto che verifichi 
form*lmente il mutamento dei 
rapportl dl f o r» e legittlmi 
il cambio della guardia Ma e 
proprio queato che la segre-
teria ha voluto evitare. Di rin-
vio in rinvio Panzini ha im-
pedito la oonvoeaziooe del co
mitato direttivo sperando dl 
traacinare lo statu* quo f|. 
no al 33 giugno, giorno ftiaa-

to per la nunione del CC. Ora, 
pert), la « nuova maggioranza » 
gli ha tolto 1'iniziativa deoi-
dendo di « autoconvocarsi » e 
chuunando le alrre correnti 
a rispettare le norme dello 
statuto. il segretario, in«om-
ma, e completamente esauto-
rato e il PSI si appresta ad 
apnre un dibattito sulle lotte 
in corso, particolarmente alia 
FIAT, e s-ulla pohtica della 
ammmistrazione comunale. 

La «nuova maggioranza n 
merte in discussione la par-
tecipazione alia giunta tripar
tita Teme, infatti, un altro ro-
vescio elettorale in autunno 
perche il centro sinistra e un 
capolavoro di msiptenza che 
torna comrxlo solo ai dorotel 
e ai hoerali. Quest) ultiml gli 
offrrno voti ogni volta che oc 
oorre II loro leader locale, 
Jona, presidente del partito 
i'lid oTiChtr ucll'I.StituLui baiica-
rio San Paolo, compone con 
Callen e Maghano il trio che 
dormna la vita politica « uffi
ciale » della citta. Calleri, una 
quintessenza del doroteismo, 
nunisce una Iniinita di fun-
zioni importanti per '1 con 
trollo del potere La piu im 
port ante oltre a quella di se
gretario regionale della DC, e 
la presidenza della Cassa di 
Risparmio. Maghano, nfine, 
e il « padrone » del PSI, o al-
meno lo e sPato fino a lerj. 
II segretario della federazio-
ne non e che un suo preata-
nome, 

Teren/io Maghano 6 stato 
l'artefice dell'unificazione so-
cialdenioeratica a Torino. Ve-
niva dal PSDI, poi si affiliO 
alia frazione di Nenni e d4 
Fern. E' stato senator*, ora 
e deputato e assessore al bi
lancio in Comune. Dalla te
sta di quest 'uomo sono ban-
diti gh srrupoli e le idee 
(egli e il pnmo ad ammetter-
lo). L'arma che fa valere nel
la lotui politica e il blocchet-
to degli assegni La ntiene in-
fallibile il icsto, per lui, e 

Bisogna nconoscere che per 
un buon penodo di tempo ha 
colto nel segno. I »uol meto 
di di boss hanno piegato una 
parte non piccola del quadro 
dingente. II «fiuto» glj ha 
consigliato ogni gene re di ope-
razioni trasformistiche e clien-
telan Per vincere 11 comtres-
so, poiche i voti de l la ' sua 
corrente non gli bastavano, si 
arcaparrb quelli di sette m o 
zioni looali trattandone il 
prP7?o sotto li orchi di tut
ti Per piantare una sol Ida ra
te di amicizie dentro e fuori 
il parnto ha occupato un nu
mero imprecisabil* di canche. 
Presiede la federazione nazio
nale delle aziende elettriche 
municipalizzate e anche una 
quindicina di societa sportive. 
Egli si mostra come benefat-
tore, se non come patrono, de
gli invalid! civili e del polio-
mlehtici e organizza pellegri-
nagl a Lourdes. Se in un qu*r-

Here una se/ione socialista si 
sottrae alia sua influenza egli 
o eanace di nstabilire la «con-
coirenza» inventandone un'al-
tra di sana pianta (ce n'e una 
ch? porta il s uo nome). In 
via Avogadro funziona m per-
manenza un suo ufficio elet
torale 

La fortuna di Maghano ha 
comineiaro a declinare negli 
ultimi tempi In parte egli e 
vittima dei suoi stessi traffi. 
ci, jierche i «eani seioltix che 
ha acqmstato non sono facil-
nienle Loniioilaijiii. Ma, so-
prattutto, e l'aria che circola 
nella ritta e nella regione con 
le agitazioni opeia.e e <-onta-
dine ad aver aperi'o una nuo
va dialettica tra i socialisti. 
II discorso della «nuova mag-
gioran?a» tende a guadagnare 
consensi Se la destra pro-
muovesse una sns«nnn» non 
farebbe che sanrionare una 
spaccatura gia in atto. Lo fa-
ra? II dubbio viene dal fat
to che in Piemonte il rag-
gruppamento tanassiano e as-
sai debole, eccetto che a No-
vara dove opera Nicolazzi. I 
notabili si regoleranno sulle 
indloazioni del centro, oppurd 
valuteranno le propria conve
nience paeeane che sono mol
to spicciole e quindi non tut-
te rifenbili meccanicamente 
alia disposizlone di questo o 
quel leader nello schema ge
nerale. 

Roberto Romtni 

na, oggi, e non di cooperazuo 
ne per ncordare le enornu d:-
struzioni perpetrate dai paras 
in terra algerina. Vi e toma
to per ribadire un fatto di cui 
tutti si e avuto modo di per-
suaderc:: che termmata la 
tunga guerra. «gli algenni 
hanno vo'tato pagina», non 
hanno risentimento verso I 
franeesi. L'W per cento delle 
importazioni algerme viene 
dalla Francia Oltre 700 mila 
algenni lavorano in Francia 
(o in Belgio) in posti di la
voro che l franeesi non ami
no Non e quindi la Francia 
che aiuta — dice Kaid Ah
med — il nostro paese Fra 
noi vi e una cooperazione: 
noi sappiamo di pagare un 
prezzo, a volte duro, per an-
dare avanti ma lo paghiamo 

Ecco il concreto caratte-
re deg-h uonnni che dirigono 
oggi 1'Algeria. Sono una tren-
tina, fra ministri e membri 
del Consiglio della rivoluzione 
e sembrano avere in comune 
questo « concretismo » politi
co ohe h porta a vedere e con-
cepire obiettivi non ambiziosi 
ma hmitati e realizzabili in 
un lasso di tempo non lungo. 
L'Algeria ha fretta di use ire 
dal suo stato di sottosvtlup-
po: ha le possibility eeono
miche per farlo (petrolio so-
prattutto). Kaid Ahmed ci di
ce: «Questo e un paese di 
snttoproletart, non esiste qui 
una borahesia importante, ne 
ricca- a sforziamo di creare 
un proletariates, mnamitutto ». 
Non so fino a quale punto 
questo obiettivo sia organica-
mente nei programmi del 
Consiglio della Rivoluzione al
gerino e fino a che punto m-
veoe sia semplicemente lmpo-
sto dalle esigenze stesse del 
paese. la industrialirzazione 
prima fra queste. Ce, fra gli 
altri. un mdice che potrebbe 
nieglio definirc la vocazione 
dei dingent; algenni riguar-
do alia creazione di un prole 
tanato la riforma agraria. 

A tutt'oggi, a sette anni dal
la libera/ione e dalla mdipen-
den/a il problema della terra 
e uno dei piu acuti e, in un 
paese ancora eminentemente 
agncolo come questo, fonda-
mentale. Al pnmo passo com-
p.uto con Tistituzione delle 
a/iende di Stato sulle terra 
giu appartenenti ai coloni fran
eesi non ne sono seguiti al
tri. Cosi la terra resta anco
ra per un 7(1 per cento nelle 
mam di piecoli, medi e gran-
di proj'r.etair soprattutto e 
frantumata in piccoli (ondi. II 
Presidente Bumedien ha dl 
ciuurato, in febbiaio, die la 
legge sulla riforma agraria 
riovra esse re pubblicata en 
tro qualche mese II ministro 
per l'lnforma/.-one, Benyahia, 
ci na confermaio che la legge 
» pronta Ce una grande «at 
tes.i per questa legge. perche 
si pone in essa la speranza 
che ll divano eststente »gKi 
fra citia e campagna si avvu 
ad essere colmato 

Anche a chi lo visit i rapi 
damente il paese mostra suhi 
to questa doppia faccia. un 
dmamismo marcato delle zo 
ne urbane e una immobilita 
delle zone rural) Questa situa-
zione di fatto provoca fra gli 
altn fenoineni quello di una 
spinta immigratona rhe e dif 
ficilmente arrestable Lt» cil 
ta si sono gonfiate, ma la di-
soccupazione che raggiunge l 
due milioni di persone su una 
popola/ione complessi va di 
poco piii di 12, non accenna 
a diminuire. Ne vi sono mdi-
cazioni che diminuisca l'emi-
grazione; la cifra e sempre 
intorno ai 750 mila Ne ve ne 
sono altre che denotano un ca 
10 della sottoccupa/ione 

L'affrontare di petto il pro
blema della riforma agraria 
e un banco di prova per il 
Consiglio della Rivoluzione e 
per 11 governo. « Not — dice 
Kaid Ahmed — non rnqha-
mo nazionalizzare jwr nazio
nalizzare, lo facciamo dietro 
una esigenza reale» Questa 
delle campagne e piu che una 
esigenza reale. Evidentemen-
te la destra preme, tanto per 
ottenere la derwmnahzzazio-
ne di diverse branche dell'in
dustna passate alia gestione 
statale, quanto per ntardare 
1' approva7ione della riforma 
agraria. Fino ad oggi i lea
ders algenni non mostrano 
di volere cambiare strada Lo 
scorso anno sono state nazio-
nali7zate 39 a/iende stranie-
re. La scorsa settimana il set-
tore della distnbuzione del 
film e quello della importa-
zjone dei prodotti meccanicl 
sono stati gh ultirni in ordi-
ne di tempo a passare dalla 
gestione pnvata a quella di 
Stato. La destra ha buon gio-
ro quando afferma che le dif-
ficolta del paesp nmangono 
gravi Ma non e certamente 
tornando a hberalizzare, au-
mentando il numero e Tim-
portanza delle a/iende padro-
nali chp si nsolve la situa 
zione. 

Î a ginda politica di questo 
complesso di trasformnzionl 
e il Fronte di libera/ione na-
7ionale, il partito tiniro alge
rino, che dovra necessana-
mente diventare un vero par
tito di massa dei lavoratori 
e quindi liberarsi dl strutture 
organi//uiive nsaieiiti a| pas
sato. Ci si e messi su qu«-
sta via; si sono auiorevolmen-
te Indicatl t perlcolt insitl 
in una situazlone di carenza 
di democrazia diretta Bume
dien stesso aveva detto nei 
mesi scorsl che al partito era 
venuta sempre pm a manca-
re I'attivtta degli intellettuali, 
e aveva indicato in questo fe-
nomeno un allarmanta slnto-
mo della «formazione, a lun
ga scadenza di una classe dl-
stinta con lnteressl contrarl 
a quelli delle classi diaere* 
date n. 

Kaid Ahmed. * flducioao che 
11 processo di rinnovsmento 

del Partito sart rapido e che 
la societa algerina tutta alte
ra avanzera m fretta. Molto 
spesso. nel corso delle sue 
lunghe r.sposte alle nostre do
mande. sono to mate le pa
role « rdardo ». « dmamismo » 
quest ultima forse la piu usa-
ta dal segretario del FNL. L'Al
geria ha fretta E" un per:-
colo Deve contemporaneamen 
te piamficare e decent rail zza-
re. nazionalizzare e lasciare 
settori di attivita eeonomiche 
in mano a imprenditon pnva-
ti e a societa straniere; in-
trodurre gestion; d: tipo so
cialista nelle a2 ende agrico 
le e mantenere la rendita fon-
diar;a 

Dal 19 giugno 1965. dal col-
po di Stato che spodesto Ben 
Bella, viene nconosciuto una-
nimemente che il paese ha 
ricewto un jmpulso operati 
vo nuovo. Verso Bumedien 
c e il nspetto ohe si ha ver
so l'uomo, il dingente lucido 
e capace. Non poteva manca-
re, nella conversazione di una 
dozzina di giornalisti. in mas-
sima parte borghesi, con Kaid 
Ahmed la domanda su Ben 
Bella, se gli sara fatto il pro
cesso o se sara liberato. E' 
stato 1'unico momento di vi-
sibile fastidio del segretario 
del FNL e Tunica domanda 

che non abb:a a\-uto una n-
sposta precisa t Son ha na-
sunc importaizfi — ha de'to 
Ka-d — Ben Bella e un asset-
te Gli algenni non ii iiteres 
%ano degli assenti \on guar-
dano all'uomo ma alia rivo
luzione Se domani :o venissi 
sostituito. ne'ysuno verserebbe 
lacrime di coccodrillo e la 
lotta politico » 

Appena fuori dall'edificio del 
FNL nvediamo la stessa sent-
ta murale- « L'eroe e il popo-
lo» che ave\amo letto am-
vando In giro e'e una grande 
ammazione come sempre 
Molta gente molt- giovan: per 
le strade Le donne in mag
gioranza mdossano il bianco 
costume di Algeri. con una 
maschenna a coprire la boc-
ca Ma moltissime giovant 
hanno abbandonato l'abito tra-
dizionale per quelli europei. 
Nella grande piazza dei Mar
tin dove Kaid Ahmed avevm 
tenuto l'ultimo comizio dells 
campagna elettorale per to 
wilayate. vi sono ancora eran-
di stnscionr « Contro I'tmpe-
riahsmo. il neo<apitali$mo, e 
il siomsmo »; « Attraverso ti 
popolo e per tl popolo », « La 
irtlaya e la parola data al po
polo » 

Luciano Caccio 

Un drammatico appello 

PANAGULIS 
MINACCIATO 

Dl MORTE 
Solo una energica azione di tutti I 
popoli impedira l'esecuzione — La 
dichiarazione di Andrea Papandreu 

La vita di Alekos Pnnagulis 
c in pencolo. II giovane uffi
ciale greco, evaso 5 giorni fa 
dal carcere di Bogiati e ci-
preso lunedi ad Atene dalla 
polizia dei colonnelli, sara n-
condotto nello stesso carcere 
e sara giudicato da un tribu 
nale militare per evasione. Da 
Stoccolma e da Roma, An
drea Papandreu e il fratello 
di Alekos. Stat his. hanno Ian-
ciato appelli per la salvezza 
di Panagulis. II leader dell'op 
posuione greca all'estero ha 
chiesto < ai gnverni del mnndo. 
alle forze politiche democrati-
che e agli organismi europei 
e internazionali » di interve-
nire. * Solo una azione molto 
energica — ha detto Papan
dreu — impedira l'esecuzione 
di Panagulis. simbolo della 
lotta di liberazione * ^ c h e 
Stathis Panagulis afferma nel 
suo appello che Tunica for7.i 
che puo sa. I va re Alekos e il sot 
tufliciale (iiorgio Morakis. 
scappato con lui da Bogiati e 
ripreso, * sono gli interventi 
dei governi e dcali organismi 
interna7ionah ». Stathis Pana
gulis fa appello t nella mame 
ra piu urgente » per una im 
mediata manifestazione di so-
lidarieta nei confront! dei due 
giovani antifascist greci. 

Ad Atene sarebbero stati ar-
rcstati i due studenti che han 
no nascosto Panagulis I loro 
norm sarebbero Perdikans e 
Patistas. 

Stathis Panagulis fratello 
dell'eroico combattente della 
liberta ha cosi telegrafato al 
compagno Luigi I/)ngo- « I^i 
vita di mio fratello Alessan-
dro Panagulis e quella del suo 
compagno Morakis e in peri-
colo immediato Pregola voler 
intervenire su governo greco 
per salvezza dei due combat-
tenti per liberta e democra
zia ellenica. Ringraziando. 
Stathis Panagulis ». 

II compagno Luigi Longo ha 
immediatamente cosi risposto" 
< II grave pencolo incombente 
sulla vita eroico combattente 
liberta ellenica Alessandro Pa
nagulis e quella suo compagno 
Morakis suscita profonda e 
mozionc nei lavoratori italiani 
In nome degli ideali di liber
ta, democrazia e nspetto fon-
damentale diritto persona u-
mana facciamo appello a im-
mediata azione unitana. so-
lidarieta e protesia d: tutti 
i lavoratori. antifascist! e de
mocratic! italiani affinche sia 
impedito altro esecrando cri-
mine. A nome del gruppo par* 
lamentare comunista ho pre 
sentato interrogazione urgen
te al governo italiano per sol-
leciUre decisi pass! e ln)7ia 
tive adeguate a tutti i livelli 
e in ogni sede per salvare 
le vite di Alessandro Panagu
lis e Morakis. Giunga a lei 
rinnovata espressione dei co-
munisti italiani • mia perso

nale grande nmmirazione per 
eroica fermezza ed indoma-
bile valore suo fratello e mas
se antifascist greche. Un fra-
terno abbraccio. Luigi Longo >. 

I compagni Luigi Longo. Ma-
caluso. Giancarlo Pajetta, 
Bartesaghi. Cardia, Corghi. 
Maria Antonietta Macciocchi. 
Vittorio Orilia. Michele Pistil-
lo, Renato Sandn hanno pre-
sentato questa interrogazione: 

* I sottoscntti mterrogano 
il Presidente del Consiglio e il 
ministro degli Ksteri, [>er sa-
pere se non ritengano di dover 
intervenire con cstrema ur-
genza presso il governo greco 
per cluedere il nspetto della 
\i ta di Alessandro Panagulis: 
per conoscere se il governo 
italiano non intenda sottopor-
re a send revisione le rela-
zioni con la Grecia in sede 
bilateralc e negli organismi 
v alle.in/e comiini ai due pae-
si — an/itutto nell'ambito del 
1'intcgrazione militare della 
NATO — dinnn^i all'masprir 
si delle vinlenze. al susseguirsi 
di processi e condanne duris 
sime a danno di tutte le forze 
liberali e democratiche gre
che, con cm tl regime militare 
ateniese consolida c porfejiona 
il suo carattere fa^cista *. 

Senato 

Interrogozione 

delle sinistra 

per Panagulis 
I senator Tullia Caiettori. 

Calamaiulrei. Di Piiicu. Ualan 
te Ciarrone. Simonc tiatto. ba-
lati. Mansa dr.cian Rodano, 
hanno present.ito una interroga 
zione al miniitro degli Ksteri 
i per conostere quail passi in 
tenda fare per gdrantire I'm-
inlumita del pitnota greco Ha 
naguhs (Mttuiatu dai tolonnelli 
di,,/i) la futiii <l<i! LdiiLie iiitu 
lumita che appare gravementc 
(ompromessri secondo attendi-
hili nuti/ie î da tonsigliare 
una riprc^a <lclla f.Utua a/ione 
s\olta dal goserno italiano in 
occaMone della condanna a mor 
te dello stesso Panagulis ». 

Aperta la mostra 
del Simbolismo 

TORINO. 10 
Si e aperta len. al Museo 

Civ ico d'Arte Moderna. la mo
stra «Sacra e profano oell'ar-
te dei stmbolisti >. L'ampia ras-
segna raccaglie opere provemen-
ti da tutti i musei d Europa • 
vuole illustrar* to vicende di un 
periodo dell'arte europea. del 
ringlet* Turner agli intsi 4el 
*M0. La mostra rentera 
uno a fine luglio. 
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