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La Comunifd europea all'assalto del patrimonio bovino 

125 MILA LIRE 
A CHI UCCIDE UNA VACCA 

Ancora una volta, di fronts aH'alternativa fra aumentare i con sumi (con la riduziene le i prezzi) o dtetrngtere i prodotti. i 

governi dell'Europa occidcntale hanno deciso per la distruzione • Un aspetto edieso del capitalismo che si ripete puntualmente 

La montagna di hurro vupa'-a 
nei magdzzmi (klla CEE e d. 

ventaia incuuembil** Ce ne sono 
gid 400 mild toiUK'lldte I go\erm 
dei sei paesi della Conauruta non san-
no piu cosa fame. Qualcuno ha per-
sino suggento di trasformarlo in 
sap™**?. Prebsbilmentc ssra dtstrut 
to. come avvcnne un paio di anni 
fa per le arance siciliane I sei 
mimstri deU'Agricoltura riunitisi 
nei giorni scorsi a Bruxelles hanno 
tuttavia deciso di porre un freno. 
In che modo? Proclamando una in 
credibUe quanto assurda guerra aJ 
patrimonio lattifero della piccola 
Europa. II Iatte che si produce e 
troppo. con il Iatte si fa ii burro. 
quindi... si ammazzino le vacche. 
E per non stare neJ vago hanno 
stabilKo di dare premi a tutti co-
loro che porteranno al maoello bo-
vini da Iatte: 125 nrula lire l'uno. 
In questo modo si conta dj sfoltire 
gli allevamenti di mezzo milione di 
capi, nei giro di due anni. 

La decisione sembra incredibile. 
Soprattutto per noi ltahani che con-
timiiamo a pagare il burro dalle 

1400 all<? 2000 lire il chilo La c»>-> 
tradduione e ewdente. addiriUura 
scandalosa. I] d segno di Man^bolt 
va a\anti. II suo obbieU.no e di 
ehminare 5 milium di \acche in 
dieci anni. I * sei» si sono messi 
sulla strada da lui mdicata. Che e 
sbagliata. pvniie uri buon raccolto 
non pud essere una disgrazia. qua'i 
do lo dnenta \\iul dire che qual-
che cosa nei meccanismo non fun-
ziona Gia altne volte abbiamo avu 
to modo di dirlo: il discorso di 
Mansholt c un di>corso autarchico. 
a livello europeo. E non tieoe nem 
meno conto di un problema di ci 
uita che c; rauarda da wcino: lo 
>\iluppo tk'i onsurni L'Italia e un 
paese sottoahmentato; non man 
giamo abbastanza E non per una 
educazione alimentare sbagliata ma 
perche mangiare costa troppo. Non 
e certo casuale che la battaglia 
contro il carovita s>a alTordine de! 
giorno. strettaroente oollegata con 
quella contrattuale. Milioni di la 
voratori si battono per maggiori 
salari, e perche superiore sia il 
loro potere d'acquisto. 

Accanto a loro ci sono milioni di 
contadmi che chiedono itieme 

ah'o che il loro la\oro sia remu-
nerato. Garantire redditi che con 
sentano lo sviluppo delle azjende 
coHivatn'ci da una parte e. dal 
1'altrs, prczz* dci produiti dgncoii 
accesstbili alia gran massa dei con 
sumatori. non sono obbiettm con-
trastanti. II problema e grosso. e 
vero. ma non e ammazzando le 
vaoche. smobilitando gran parte 
della zootecnia europea- finanzian-
do mdegne distruzioni. che lo si 
pud nsolvere. Le distruzioni non 
creeranno mai sviluppo. ne civile 
ne ecoiK»mico nelle nostre cam 
pagne. Esse sono un tragico, illo 
gico. e costosissimo lusso che do-
vremmo sobbarcarci solo per di 
fendere la rendita fondiaria, il 
privilegw di chi possiede la terra 
senza lavorarla e gli interessi del 
capitale imprenditoriale che rea-
lizza il massimo profitto distrug-
gendo i prodotti e tenendo alti i 
prezzi. 

La strada delle riforme e obbh 
gata. Le attuak strutture fon 

diare, agrane e di mercato vanno 
completamente modificate. Se non 
si fa questo. tutto il resto non a\ra 
senso. MLsure come quelle pre-»e a 
Bmscllcs sono Un in&ulio per i la 
\oraton. Cosi come e un m>ulto 
gran parte del discorso di Maii>h 
olt. che oltretutto non e stato an 
cora portato in Parlamento 

In gioeo ci sono le sorti della no 
stra agncokura. AUe qu.ili ^m.) 
legate non solo la soprav\i\m/a di 
milioni di aziende contaduv ma 
gli stessi interessi della clas-o ojx-
raia. che mai come in questo mo 
mento de\e essere unita ai conta 
dini e ai lavoratori della terra K 
una alleanza impost a dalla realta. 
decisiva per sconfiggere i di«n'gm 
di tutti coloro che vogliono intro 
durre nelle fabbriche e nello cam 
pagne quella razjonalizzazione c<i 
pitalistica destinata ad essere pa 
gata da milioni di la voratori 

Romano Bonifacci 

II problema delle «citta che scoppiano» 

Siamo ancora in tempo; 
« Alt» alle megalopoli 

Esiste un'alternativa ai mostruosi e disumani sviluppi dei colossi urbani — Due paesi a confronto*. in URSS 
si punta al decentramento menfre negli USA si prevede entro trenta anni la concentrazione di 200 milioni 
di persone in un «corridoio» di territorio abitato oggi da solo 40 milioni di unita — Le prospettive in Italia 

Trattanao il problema delle 
cosiddette «citta che scop-
piano » e che non nescono 
ad alloggiare in maniera de-
corosa ed umana 1 lavoratori 
che vengono in esse nchiama-
ti dal locale rapido sviluppo 
industnale, vien logico chie-
dersi come vanno le cose, sot-
to tale aspetto, negli altrl pae-
*i, nei quali £ pure in corso 
un rapido sviluppo dell'eco-
nomia. 

In Italia, paese nei quale 
Vindustnahzzazione vera e 
propna si e awiata con note-
vone ritardo nspetto all'Ame-
nca, all'Inghilterra, alia Fran-
cia e alia Germania, negli ulti-
mi decenni del secolo scorso, 
quasi il 90 per cento della po-
polazione agricola era lmpie-
gata nelle attivita definite 
« primane » dagli studiosi di 
eronomia del secolo scorso e 
cioe agncoltura, allevamento 
del bestjame ed attivita a que
sts direttamente legate, men-
tre industna e commercio, de
finite c attivita secondarie », 
assorblvano poco piii del 5 per 
cento. 

Attorno al 1950 la sltuazione 
Italians si era fortemente evo-
luta nspetto a mezzo secolo 
prima, tanto che nelle attivi
ta « primarie » era impiegata 
una percentuale della popola-
zione atttva virina al 250/o. 
Nello stesso periodo. negli 
stan europei piu avanzati tale 
percentuale era piu bassa, del 
13-15 pe»- cento, e negli Stati 
Uniti d'Amcrira, dell'ordine 
del 10 per cento. 

Due estreme 
situazioni 

Ogni paese, naturalmente, 
n» i auoi problem!, legati alia 
stiuazione storica, geografica 
« locale, per cut un'anallsl 
comparativa eatesa nchiede-
rebbe addirittura un volume. 
Ma alcune cose appalono chia-
re se si considerano due si
tuazioni estreme, quella so-
vietica e quella americana. 
considerate agli effetti della 
soluzione di tale essenziale 
problema. 

In un recent*, interessantis-
aimo colloquio con un gruppo 
dl reaponaabili dal Qosplan 
di Moaca, il piano dl svilup
po dalla citta, aaal ebbero a 
•Idaxire cha la popolaHone 

moscovita e destinata a non 
crescere nei prossimi anni, 
nonostante i grandiosi svilup
pi in atto dell'economia so-
vietica. Tale affermazione, che 
lascib m un primo tempo 
perplessi alcunl degli interlo-
cutori, e perb logicamente 
motivata: progressivamente, 
tutta una serie di Industrie 
site all'interno delia citta, 
quando sara economicamente 
convenient* modernizzarle, 
ampliarle, rlattrezzarle, sa-
ranno trasferite direttamente 
in altre citta. Tutta una se
rie dl citta dl medie dimen
sion! si sviluppera in tutu la 
Unione, e sara costrulta una 
serie dl nuove citta, come av-
viene per Togliattigrad, per 
costiruire nuovi centri dl at
tivita industriali. 

Non si creeranno cosl nu
clei dl « concentrazione » del
la popolazione in seguito alio 
sviluppo dell'industna, sara 
possibile predlsporre 1 servi-
zi necessari (scuole, ospedali, 
asili nido, aoquedotti, fognatu-
re, ecc.), e non esisteranno 
(come del resto non esistono 
oggi) lavoratori « pendolari », 
costretti a percorrere ogni 
giorno decine e decine di chi-
lometri per recarsi dalla pro
pria abitazione al proprio 
luogo dl lavoro. 

TJn'impostazione dl questo 
tlpo, t> ehtaramente destinata 
a conferire un partlcolare vol-
to a tutto il paese, che sara 
costellato da un sempre mag-
gior numero di citta di medie 
dimension!, avra on certo nu
mero di « capital! », piii gran-
di, ma non in fase di espan-
sione. Una soluzione del gene-
re, pone dei problem! di tra-
sport l, e particolari problem! 
amminiatrativl, non per6 di 
difficile aoluiione, 

Per contro, un proframma 
dl espansione coal fatto, risul-
ta globalmente meno coatoso. 
In primo luogo, riiutallazio-
ne della infraatrutture, e cioe 
dei aervlzi, creaoe aasai rapi-
damente dl coato quando la 
concentrazione che deve va-
lersene diventa molto grande. 
Molto costoai riaultano pure 
l'afllusao e la distnbuzione dei 
generl alimentari e delle altre 
mercl che un oentro urbano 
conauma, quando il oentro 
ateaao aumenta dl dimenaionl 
oltre certl limltl. Il traaporto 
quotldlano dl oanUnala di ml-
gllala dl pfndoteri attorno ad 

ogni grande centra costitui-
see un elemento economica
mente « passivo » a tutti gU 
effetti: il trasporto quotidiano 
non e produttivo sotto nessun 
punto di vista; trasportare i 
pendolari e molto costoso, ed 
i trasportati passano ore e 
ore di viaggio, che comporta-
no fatica e disagio, ma che 
non producono nulla. 

Bilancio 
globale 

In una concentrazione in
dustrial molto estesa, a conti 
fatti. per le ragioni suesposte 
e per altre che sarebbe trop
po lungo elencare, ma che 
operano nello stesso senso, i 
costi diretti dei prodotti pos-
sono essere piii bassi che 
non in una concentrazione piu 
plccola. ma i costi delle in-
frastrutture e dei servizi sono 
molto piii elevati. Operando 
un bilancio globale, che ten-
ga conto sia dei costi dei pro
dotti industriali, sia dei costi 
dei servizi della citta, si giun-
ge senza equivoci alia conclu
sions che limitare a certe di-
mensioni le concentrazioni in
dustrial! e quindi le concen
trazioni urbane. risiUta glo-
balmente convenient* agli ef
fetti economic!, 

Questo risulta evidente 
quando tali cost! global! ven
gono effettivamente calcolati, 
in quanto si tratta dl opera-
re un bilancio economico glo
bale relativo a una citta, una 
zona, una reglone, il quale ten-
ga colto di tutti i costi, sia 
quelli comportati direttamen
te dalla produzaone di benl, 
•ia quelli comportati dal aer
vlzi e dalle necewarie mfra-
strutture del oentro stesso. 

Se invece i due gruppi dl 
costi vengono tenuti netta-
mente separatl, e lo sviluppo 
delle zone industriali viene 
determinato soltanto dai costi 
diretti di produalone, in quan
to le Industrie private si be-
sano su questi, mentre le al
tre spese vengono soatenute 
dagli Enti Local! o dallo Sta
to, lo sviluppo awiene secon-
do una linea del tutto diver
se. Piii grande e 11 oentro in-
duatriale, piti baasl poeaono 
eaaere, almeno tendenalalmen-
te, 1 costi induatriall, per cut 
1* too* dal pfofltto, che d o 

mina nei paesi capitalistic!, 
conduce ad un progressive au-
mento delle dimensioni dei 
grand! centri industrial!, ed 
alia conseguente concentra
zione della popolazione atti-
va nei centri stessi e nelle 
relative zone vicinali. 

In altre parole, l'economia 
programmata, pianificata, con
duce ad una sistemaxione del
le attivita industrial!, e quin
di dei centri urbani, secondo 
una larga scacchiera, percor-
sa da una attiva rete dl tra-
sporti. L'economia capitali-
stica conduce alia « megalopo,-
li», e cioe alia citta che si 
estende continuamente a mac-
chia d'olio, ingoia le zone vi
cinali, assorbe le citta vicine. 
fino a costituire una zona uni-
ca, enorme, concentratissl-
ma, sovrapopolata. mentre 
ample zone del paese vedono 
scendere paurosamente la lo
ro popolazione. 

Gli urbanisti e gli economi
st! americanl hanno accura-
tamente studiato il fenomeno 
negli scorsi anni, e sono giun-
ti ad una conclusion© vera-
mente impressionante: entro 
vent! o trent'annl al massimo, 
l'80«o della popolazione atti
va americana (famlglie com-
prese, e quindi circa duecento 
milioni dl peritonei sara con-
centrata nei cosiddetto •Cor-
ndoio del Nord-Est v, e cioe 
in una fascia di territorio lun-
ga circa 750 chilometri, e lar
ga circa 100, che romprende 
New York. Piladelfla, Balti
more, Washington ed un im-
ponente numero di medi cen
tri industriali, e che oggi e 
abitata da 40 milioni di per
sone. 

Se gli studiosi americanl 
abbtano esattamente ragione, 
e cioe one 11 numero degli 
abitantl del CorrJJoio salira 
tanto rapidamente, raggiun-
gendo quelle clfre entro quel 
dato numero di anni, non e fa
cile dirlo (solo il future potra 
parlare in maniera veramente 
chiara). Certo e che una ra-
pida quanto imponente con
centrazione della popolazione 
attiva nei Corridoto (e lungo 
la costa della California) e 
in corao da anni, e ai e fatta 
via via piu rapida, sotto la 
apinta della «legge del profit* 
to», e nei quadro del trasfe-
rimento progreaalvo deUa po-
poladone attiva dall'atricoltu-
ra. e daU'aUevamanto dal ba-

stlame, attivita intrinsecamen-
te « disperse», verso 1'indu-
stria ed i servizi, attivita ti-
picamente « concentrate » at
torno alle citta. 

E' certo che la megalopoli e 
ormai qualcosa di piu che una 
possibihta, un lontano punto 
d'arrivo. Attorno ai grand! 
centri del Comdoio, per deci
ne e decine di chilometri, la 
distinzione tra una citta e l'al-
tra e ormai un fatto pura-
mente nominale, storico: la 
soluzione di contlnuita tra i 
centri urbani e scomparga da 
tempo ,e, ove pormane, ten-
de progressivamente a scorn-
panre. 

Questa impostazione, tende 
evidentemente a conferire un 
partlcolare « volto » all'inte-
ro paese: due «fasce», una 
m&ggiore ed una minore, fitte 
di megalopoli, o addirittura 
costituenti due singole mega
lopoli, .site ai due estremi di 
un grandlssimo territorio, 
sempre piu scarsamente abita
to e sempre meno attivo. 

Due « fasce » 
di megalopoli 

E' chlaro che la supercon-
centrazione della popolazione 
entrn tali due fasce rechcra 
problemi social!, umani, or-
ganizzativi one si presentano 
agli occhi dcffli specialist! in 
materia, come visioni degne 
di un incubo 

La situazione ltaliana non e 
certo giunta a questi estremi, 
e, speriamo, non ci arrivera 
mai, Certo e che tutti dob-
biamo renderci conto che, 
per ragioni di economia globa
le del sistema, per ragioni 
umane e sociali, occorre evi-
tare nei nostro paese la super-
concentrazione industrial* e 
della popolazione attiva in 
singoli centri. Occorre impor-
re un piano globale di svi
luppo. una programmazione 
a livello regionale e naziona-
le, che dovra battere la «leg
ge del profitto», che finora 
ha imperato incontrastata 
Una simile vittorla rechera 
grand! vantaggi economic!, so
ciali ed umani al lavoratori 
Italian!, quale che sia la loro 
attlvit* ed ovunque essa al 
•volga. 

Paolo Sassi 

L'industria italiana di fronte alle rivendicazioni operate 

Primo, lesina sui salari 
e aumentano idisoccupati 

Com'e che I'lRI si morde la coda in attesa di un mercato interno che non sara mai 
favorevole senza decisioni di rottura — « Compatibile », ossia: il « lasciateci lavo-

rare in pace » dei padroni — Azionisti e operai all'Alfa Romeo 

Gli aumenti salariali devo-
nn essere « compatibih » dico-
no dingenti democnstiani, 
programmatori, dirigenti di 
Industrie, economisti. Compa
tibih con che cosa? Eviden
temente, con le loro scelte di 
politica industnale che, per 
quanto present mo vane sfu-
mature e divergence, su un 
punto divengono compatte: 
nei negare agli aumenti sala
riali e alle misure di socia-
hz/a^ione in alcuni settori 
(casii. salute) un carattere 
« portante », decisivo per ac-
celerare lo s\iluppo economi
co *> dargh qualita piu confa-
centi agh interessi general!. 

Eppure, I'espenenza di que
sti anni dimostra che 1'indu-
stna italiana si muove in un 
circolo vizioso. L' IRI, per 
prendere il gruppo industna
le put vasto e moderno, spen-
de meno dellT'o nella ricerca 
scientifica e dice di non po-
ter spt'ndere di piu, di mcon-
trare difficolta enormi nell'edi-
lioare un'industrm nazionale 
dell elettronica, un'mdustna e-
lettronieccanica che regga al 
confronto mondiale, un'mdu
stna nucleare <con TEND che 
muu i dati del sistema di ap-
pruvvigionamento energetico 
del paese. L'IRI non pub far 
questo, nella misura e nei 
tempi necessari, perche osten* 
ta la mancanza di capacita e 
di mercato; a loro volta I lau-
reati e ncercatori «non han
no un mercato » perche 1'IRI 
non lo crea; l'industria elet
tronica e aeronautica certo 
non ha un mercato e chiede 
commesse al governo e alia 
NATO perche la piccola e me
dia impresa in Italia vive qua
si unicamente su bassi salari 
e attrezzature di seconda ma-
no; la chimica specializzata 
non ha centri di ricerca e non 
ha un mercato perche l'agn-
coltura e altre branche sono 
ancora troppo arretrate; a sua 
volta l'agncoltura ha un mer
cato msufficiente per il debo-
le potere d'acquisto di milio
ni dl lavoratori Si potrebbe 
continuare a lungo perche tut
to si tiene. 

E' un sistema che deve es
sere rotto, quindi, e possibil-
mente in piu punti. Noi sap-
piamo che un aumento del 
20" o dei salari, a se stante, 
pub esercitare solo un certo 
stimolo. Conta anche la «mas-
sa» dei salari, e questa di-
pende da quanta gente trova 
lavoro. Conta anche la qua-
liflca. e questa dipende sia 
dal nconoscimento dei valon 
in fabbnea. dalla nascita del
le Industrie nuove, dall'istru-
zione. Conta l'investimento che 
anticipa i tempi, privo di pro-
fltti immediati, ma creatore 
del futuro perch^ non serve 
a niente sfornare laureati per 
farli incarognire in vecchie 
imprese. Contano le spese 
pubbliche e i fondi previden-
ziali. Nessuno si illude che gli 
aumenti contrattuali, da soli, 
possono mutare 1'indinzzo di 
fondo dell'economia italiana; 
ma lo mettono in discussione 
e questo ha un'importanza 
decisiva. 

II padronato infatti ha po-
sto come prima condizione 
delle trattative dl essere la-
sciato tranquillo nelle sue 
scelte La Confindustna lo ha 
detto chiaro, con la pregiudi-
ziale contro la trattativa azien-
dale permanente, ma l'opinio-
ne dei dirigenti dell'industna 
statale e nei fondo poco di
verse in quanto accetta di di-
scutere il costo della mano-
dopera come una vanabile in 
movimento dei costi comples-
sivi dell'azienda ma pretende 
che la dinamica dei salari non 
anticipi mai le scelte azien-
dah, condizionandole. La po
litica industnale si pub crm-
carla, mai metterla in discus
sione nei fatti flno a cambiar-
ne I'mdirizzo. Questo sigmnca 
« compatibilita »; si capisce co
me le attimli lotte hanno co
me obiettivo chiaro, tnequivo-
cabile, quello di acquisire ri
sul tat I « incompatibiU H con la 
attuale politica economica, 
fonte di ritardi regionali, di 
disoccupazione, di impiego in-
sufficente degli stessi capital!. 

L'allarme in campo padro-
nale e giustiiioato. Ai padroni 
dell'edilizia, che fanno bale-
nare una recessione con de
cine di mighaia di disoccupati 
per il prossimo anno, i lavo
ratori possono ben sostitunc 
1'attuale mercato speculativo, 
cambiarne l connotati. Ai pa
droni della chimica, che da 
anni si palleggiano la respon-
sabilita di intraprendere la 
costruztone di settori specia-
lizzati — e intanto si «con-
centrano », cioe concentrano i 
sisteml di sfruttamento ~ e 
possibile rcphcare con l'un-
data crescente della pressio-
ne per soluzioni di carattere 
pubblico- nei "ieftore chimico 
in generate, per il fatto di 
essere una base lnsufficentp-
mente utili7zata dello svilup
po generale del paese. nei 
settore farmaceutico per por
re fine al mercato della sa
lute che nei nostro paese e 
aggravato dalla dipendenza 
dall'estero per i ritrovati e 
le ncerche fondamentali. 

Nei settore delle Partecipa-
zioni statali, che hanno dl 
fronte il complto di dare al 
paese un complesso di «Indu
strie nuove» di importanza 
strategic* per 1'occupazione, 
e necessario che il discorso 
politico si faccia piii ravvici-
nato. Si tratta dl saltare lo 
steccato delle limitate pohti-
che d'impresa della subordi-
nazione al capitale nnanziario. 
Si prenda ad esempio la lun-
ga crisi del Comitato per la 
energia nucleare: non e estra-
neo ad essa i'orientamento dl 
un'induatria che, mentre aol-
lecita le commeaae, noo aente 

il bisogno di uno sviluppo 
autonomo, ncco, sul piano 
operativo, dell'organismo (il 
CNEN) incaricato di portare 
avanti la ncerca generale nei 
settore nucleare. L'lndirizzo 
dell'ENEL, la politica della 
energia sono strettamente con-
nessi a questi orientamenti e 
finora non si e fatto che ac-
cumulare ntardi E" difficile 
parlare, in questi cast, di 
miopia dei managers. In real
ta e il loro ruolo, la loro 
pretesa di tenersi ai margini 
di ogni scelta politica, che U 
porta a sceghere oggettiva-
mente gli interessi del capita
le finanziario e ad imporre al
ia societa quel limit I che tali 
interessi — basati sulla mas-
simizzazione dei profitti e 
delle vencute — impongono 
(oggi la esportazione del ca-
pitali). 

Non e, questo, un discorso 

troppo generico e slegato dal
le lotte contrattuaii. Proprio 
in questi gionu U govemo ha 
voluto prendere la decision* 
di quotare m borsa le aziom 
Alfa Romeo e di fare emette-
re axiom, destinate ai privati, 
alle banche dell'IRI. I fatti 
sono semplici: quotando in 
borsa l'Alfa Romeo 1'IRI si 
propone evidentemente di di-
stnbuire alti e costanti divi
dend! (altnmenti avrebbe so
lo gravi lmbarazzi da tale 
quotazione); per distnbuire 
piu dividend! dovra ancorare 
non solo gli investimenti a 
un regime di immediau red-
ditivita ma, anzitutto, spreme-
re quei dividendi dagli operai 
dell Alfa Romeo e non per 
reinvestirli, ma per pagare le 
cedole. I lavoratori sono per-
cib awertiti. a loro non re-
sta che rephcare con la lotta 
piu aspra, per ostacolare il 
disegno che li vuole ancor 

piu direttamente tributarl del 
tagliatori di cedole. 

La lotta dei lavoratori pren-
de le sue dimensioni dl at-
tacco al sistema non per la 
propaganda comumsta, che 
semmai ha una funaone di 
levatnee delle idee, ma per la 
realta di cla&se che la susci-
ta. Sono molti l giornali ben-
pensanti che consigliano ai 
dirigenti smdacali di collabo-
rare a nascondere questa 
realta alia coscienza dei lavo
ratori Gmstamente essi oggi 
ncevono un rifiuto Ad ognu-
no il suo mestiere. Non si 
puo essere, al tempo stesso, 
con chi reclama la «liberta » 
di esportare capital! e con 
l disoccupati. I sindacati ita-
hani. anche stavolta, hanno 
saputo vedere bene le lmpll-
cazioni generah dello scontro 
contrattuale. 

Renzo Stef anelli 

ABUSIVI A PICCADILLY fif jyriJSTS I T T 
vi»imo. La caecia aH'abltazlon* ha avuto un tpisodlo clamoroso in quesli giorni: un palazzo 
lemporaneament* vuote al numero 144 della centralissima Piccadilly, • stalo occupato da 
circa 350 tenzatatto (nella foto: un occupante aiuta una nuova famiglla ad antra re net pa
lazzo). lerl, tuttavia, la polizia ha emesso una ordinanza di sgombero Immediato 

Dopo rincarcerazione di Ali Yata 

Marocco: repressione 
contro la sinistra 

Si colpisce il Partito della Liberazione e del socialismo per pol 
colpire tutio lo schieramento democratico - Arresti di militant?, 
persecuzioni e continui sequestri della stampa progressista 

Con larresto di All Yata. se-
firct.irio del I'artito della Itbe-
i<»>ione e del socuiismo tiwp 
nuto :l 18 agosto scorso, e mi-
ziata in Marocco una campa-
gna repressiva ll cut scopo fi 
nale sembra essere la messa al 
bando di questo partito costitu.-
to ufficialmente nei giugno 1964 
da un gruppo di personalita pro-
gressiste e da appartenenti al 
partito comumsta marocchino 
posto fuon legge. 

Dopo Ah Yata il due settu'm 
bre e stato drrestato C'houdio 
Itifi. memhro della dire/ione rn 1 
partito, poi e stdto il turno di 
Ismail, un giovane proiesso-'i 
all'uinversita di Rabat 

Contro il PLS si sta scafen^n 
do uiid tampagna repressiva cue 
si avvale dell'accusa di «ricc-
stituzione 11 legale di associazm-
ne disciolta dalla giustizia > e 
che trae il pretesto dalla i per 
tecipazione alia conferen^a an-
timpena lists dei partiti comu-
nisti a Mosca > del PLS. F." 
L'Humamti, che fomisce qu*e-
ste notizie in una « lettera dal 
Marocco » pubblicata sul n'.'me-
ro del 15 settembre. 

Oli impenalisti amencani ..> la 
reatione marocchina non oa no 
cessato, fin dal giugno 1'.^. 
quando fu approvato jffioul-
mente lo statuto del PLS, di 
perseguiUre con tutti i rutin 
posiibili la nuova fonnaxione 
politica. Una campagna di stam
pa che si serviva di falsi * pro-
vocazioni di ogni Upo si accom-
pagna ad un sistematico boicot-

taggio dell'attiMta del m,ov"> 
partito' proibi/ione delle r.u 
mom politiche .sorMglian? \ po 
liziesca dei militant) e cosl via 

N'ell'agosto di quest anno il go
verno ha creduto di avere la 
forza per portare una offensi-
va decisiva contro la formazio-
ne politics di All Yata e, ben 
che sia evidente la fragii.U e 
I'in(vin<;i<!ten7a delle accuse, sha 
razzare il campo da un part.tj 
coraggioso e tenace nella sm 
lotta in difesa degli interessi 
del paese e della domov.:a/n, 
ni'll'appoggio dei dintti J°i !i 
\ oraton. 

Accanto agli arresti sv de\e 
segnalare la persecuzione ed :1 
sequestro sistematico del gior-
naie Al Kifah Al V>'aiam\ che 
dopo l'arresto di AU Yata ni 
imziato una vigorcna campagna 
di stampa in difesa del « leader* 
del PLS. 

Non e un caso che il governo 
marocchino abbia scelto questo 
penodo per scatenare la re 
pressione contro il Partito del
la liberazione e del socialismo 
II ire ottobre avranno luogo 1« 
elezioni comunali. le prune can 
tultezioni che si tengono da 
quando Hassan II utitui lo 
< stato di emergenu » nei mar-
zo 1966 (anche in quella occa-
sione si tratte di reprunere un 
creacenta movimento popolart). 
I candidal! non govemativi ven
gono sistenaticamente eaclual 
dalle list*, minacciau e inpn-

pionati se insistono Repressio
ne ed elezioni sono talmente le
gate fra di loro che tutti l par-
tit) progressisti e nationalist. 
il Partito della liberazione e del 
socialismo. l'L'nione nazionale 
delle forze popolart. il partito 
dell'Istiqlal. hanno deciso di non 
partecipam per non dire il 
loro avallo a questa che altro 
non e se non una mascherata. 

P"ino ad ora nemmeno una vo 
co si e levata per sostenere il 
punto di vista governativo con
tro 1 part .to della liberai one 
e del soLialismo Ann si •* ».o-
siituiio un nuovo raggruopa-
mento di forze nazionali e pro 
gressiste cne si adopera per 
sMluppare la solidarieta di tut-
te le orgamnaziom di sinistra • 
sconfiggere il tentative del go
verno di reprinoerle separata-
mente una dopo laltra. 

Un pruno atto concreto e stato 
la costituxione ch un coUegw di 
difesa per Ah Yata che rag 
gruppa awocati e personalita 
politiche di tutte le tendenxe. 
Ma soprattutto e la proteata po-
polare che si amplifies e si 
estende: il popolo marocduno 
non tollera che vengano perte-
guitau i piu nob * aucen m-
litanu dell'indipendeaaa lentu 
gli ex-coUaboraton del otenia-
Uamo franceat seeapre di pal 
si aff ermeno a pnaaeraa* & 
l'onbra e aette, 
tare oeatttiriBtk 
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