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Scioperi e in fo rmaz ione 

LA STAMPA 
DEI PADRONI 

II giict delle parti • $ • i l« Comer* » e pre-
dente, il « Messaggero » attacca • II cla-
morosa esempio delta lotta alia Pirelli - Come 
si manipola una notizia per ingannare i letteri 

Fossimo stati. ieri. atten-
ti ed esclusivi lettori di un 
Messaggero, di un Resto 
del Carhno, di un Mattino 
— insomma clienti centro-
meridionali della stampa 
• indipendente » — avrem-
mo probabilmente passato 
Tintera giornata terrorizza-
ti e incollati al transistor 
per seguire i gravissimi 
avvenimenti della Pirelli di 
Milano. Sulla lotta in corso, 
infatti, quei giornali ci 
hanno informato in modo 
vistoso ed allarmato, of-
frendo il quadro di una 
grande citta industriale in-
vasa da teppisti i quali, piu 
che altro, < devastano ». In 
prima pagina, con la mas-
lima evidenza, rimbalzano 
gli annunci sulle « Violen-
ze alia Pirelli > (Messaooe-
TO) sulle < devastazioni » 
(Tempo), sui « gravi tumul-
ti > (Mattino), sui < disor-
dini» (Resto del Carlino). 

Dai titoli al riassunto di 
cronaca — quello che in 
gergo si chiama < somma-
rio > — la situazione peg-
giora. Non vi si apprende 
nulla sui motivi di questa 
paurosa situazione, e vero; 
in compenso sappiamo tut-
to sulle « autonomobili ro-
vesciate > (per un giornale 
borghese l'automobile ro-
vesciata e il segno incon-
fondibile della catliveria e 
della criminalita), sugli < at-
ti di vandalismo >, sugli 
« edifici devastate >. E che 
e? un'ondata di novelli Un-
ni scende a distanza di se-
coli sulla citta lombarda? 

E via di corsa a compra-
re il massimo organo mila
nese; che dico! il santuario 
stesso deU'informazione in-
dipendente, il « piu gran
de > giornale italiano. In
somma, II Comere della 
sera, che e di Milano, co
me la Pirelli ed i vandali 
che la devastano. 

Ma la prima pagina del 
Corriere tace. La sua noti
zia piu importante * che 
secondo un giornale giap* 
ponese la Cina ha un mis
sile per bombe all'idroge-
no. E gli Unni? La seconda 
pagina informa cautamen-
te che < la situazione alia 
Pirelli » e « all'esame del 
governo». Quale situazio
ne? 

Bisogna arrivare alia cro
naca cittadina (pagina ot
to), per trovarne notizia in 
un grosso titolo che annun-
cia: « Oggi sciopero di un'o-
ra in tutte le aziende in 
aeguito alia chiusura della 
Pirelli Bicocca *. Segue un 
resoconto distaccato come 
un referto medico nel quale 
si ammette appena che « se
condo la direzione... alcuni 
gruppi estremisti...», Piu 
in basso sopra la foto di un 
pneumatico (priva di dida-
•calia) un altro titoletto di
ce: c Tornata la calma do-
po una notte agitata ». 

E le devastazioni, i sac-
cheggi, le «auto rovescia-
te»? 

Forse il Corriere della 
Sera e divenuto all'improv-
viso obiettivo e sereno? 
Forse i suoi giornalisti so-
no meno impressionabili dei 
colleghi della stampa del 
centro-sud? 

Qualche attimo di rifles-
sione e, se occorre, un 
confronto degli stessi gior
nali su altri avvenimenti di 
queste settimane possono 
sciogliere 1'enigma. E forni-
re una nuova dimostrazio-
ne di quelle < tecniche del-
l'informazionc > che vengo-
no costantemente impiegate 
dai professionisti delV in
formazione per distorcere 
ogni avvenimento secondo 
ehe garbi; e quanto basta, 
comunque, ad ingannare i 
lettori sulla natura della 
merce-notizia che vendono. 

A chi ed a che cosa ser
ve, infatti, un quotidiano 
indipendente? L'apparente 
contraddizione del «caso 
Pirelli» e la prima e piu 
importante risposta. I pro-
fessionisti e gli industrial! 
deU'informazione non ven

dono no{J:tc. Vendono. co
me del resto e inevitabile, 
interprelazioni delle noti-
zie. 

Tuttavia sarebbc contro. 
producente se questa inter-
pretazione fosse esphcita-
mente al servizio del padro
ne. Non soltanto perche le 
vendite andrebbero giii fi-
no al fallimento: ma soprat-
tutto perche il giornale 
smetterebbe di essere un 
veicolo di persuasion* ideo-
logica e politica dove ogni 
notizia — dal resoconto 
sportivo all'elzeviro di ter-
za pagina — e costruita per 
sviluppare la tesi che il 
mondo dei padroni e il mi-
gliore possibile. Se, di fron-
te alia notizia sciopero, la 
interpretazione fosse: il pa
drone ha il potere e se lo 
tiene e se qualcuno lotta 
contro questo potere e un 
mascalzone, la reazione sa-
rebbe altrettanto esplicita. 
Sarebbe chiaro che, dal 
Corriere al Messaggero, e 
tutta roba al servizio di 
un identico interesse. Qua
si un invito a scegliere, an-
che sui piano deU'informa
zione, il fronte giusto: dove 
lo sciopero si interprets af-
fermando che: chi sfrutta e 
un mascalzone e bisogna 
combatterlo-

E' ben questo che i quoti-
diani indipendenti devono e-
vitare; ed e per questo che 
la classe dirigente paga — e 
bene — quegli intellettuali 
che si definiscono giornalisti 
indipendenti: affinche studi-
no, ed applichino, le tecni
che deU'informazione misti-
ficata. Quel che preme, in
somma, e che il lavoratore 
romano e fiorentino continui 
a leggere il Messaggero o la 
Nazione: e leggendolo de-
prechi termamente i «van
dalism! > della Pirelli; e 
che l'operaio milanese con
tinui a leggere il Corriere, 
cosi da poter deprecare i 
« saccheggi » di Battipaglia. 
Senza che si accorgano di 
prendersela, in un modo o 
nell'altro, sempre con se 
stessi. 

I modi di questa mistifi-
cazione sono numerosi e 
quello che qui stiamo rile-
vando e uno fra i tanti pos-
sibili, e nemmeno il piu vi
stoso. 

Ecco infatti che per non 
scoprire il trucco, i truci 
aggettivi del Tempo diven-
tano anonimi resoconti sui 
Corriere. Salvo, l'indomani, 
a rovesciarsi il gioco: e 
leggere sui giornali romani 
cauti resoconti su una « di-
mostrazione > dei baraccati 
capitolim, mentre la stam
pa milanese fornisce ag-
ghiaccianti reportages sugli 
incivili disordini al centro 
di Roma. Baraccati ed ope-
rai, di volta in volta insul-
tati o, si fa per dire, carez-
zati, ma sempre all'insegna 
di un minimo comune de-
nommatore: fingere l'obiet-
tivita dove il confronto con 
la realta e troppo diretto, 
cosi da poter vendere bu-
gie nell'occasione che fa 
comodo. in questo modo, 
salvando cos) la diffusione 
dei suoi strumenti di in
formazione, l'ideologia del
la classe dominante conti-
nua a flltrare 

Fortunatamente, a volte 
lo scontro di classe e trop
po esplicito e 1'organizza-
zione dei lavoratori troppo 
avanzata perche le tecniche 
della mistificazione possano 
avere il sopravvento. La 
lotta degli operai della Pi
relli — che del resto sono 
stati anche i protagonisti di 
una cosciente e poderosa 
azione di denuncia contro 
il Corriere smascherandolo 
cosi davanti ai lavoratori ita-
liani — ha rivelato il gio
co: le notizie vendute da 
un giornale padronale sono 
sempre fatte in modo da 
essere utili al padrone. 

Anche questa consapevo-
lezza e un momento della 
lotta di classe. 

Dario Natoli 
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SCANDALI 

SU SCANDALI 
NEL REGIME 

DEL GENERALE 
FRANCO 

Con questo servizio inizia da Madrid la sua collaborazio-

ne all'Unita on giornalista comunista spagnolo, di cui, 

per evident! motivi, siamo costretti a tacere il nome 

L'affare della « Matesa », un'impresa di macchinari tessili che ha ottenuto crediti per undid miliardi di pesetas in cambio di 
una esportazione inesistente — Una riunione di tredici ore del consiglio dei ministri, con il ««generalissimo » che dorme e i 
ministri che si scambiano morsi da caimano — Ottocento milioni sono stati rubati dall'ex capo della « Falange » di Barcellona 

Hippy sfrattato 
dalla finestra 

LONORA - l#ri nottt alcuna cantinaia di polizioHi hanno 
scacciato da una vtcchia tcuola abbandonata circa 300 
hippiti. La brillant* riuscita daU'oparazion* t perA devuta 
toprattutto al fatto cha i « flffli dai fiori » non hanno opposto 
nesiuna rasittanza, al piu qualcuno ha ctrcato di fuggira 
dalla ftnattra dal vacchlo palaizo. Ancha quatta volta il pra-
tatto k state data dalla aggression! dalla banda dal • pelatl • 
contro I pacific! hipplas cha par* paga no con lo sfratta la 
consaguanza dagli «scontt I». Sattantatri hipplas a un 
cana sono statt arrastati. Nella telefoto: un giovana tratla-
nuto da un pollzlotto mantra carta dl fuggira da una flnesfra 

In polemics con mons. Baldassarri 

La rivista di Siri: «Nella chiesa 
non c'e posto per la democrazia» 

GENOVA. 25 
Una secca rephca alle pro-

Sste di democratizzazione del-
chiesa avanzate dal Vesco-

vo di Ravenna mons. Baldas
sarri e venuts da un artieolo 
pubblicato dalla rivista <Re-
novatio >. vicina aH'arcivesco-
vo di Genova cardinala Sin, 
che rappresenta. come e note. 
•JM dalla postzioni piu conter-
vetrlci airinterno della Ctuesa. 

cC'a posto 

per la democraxia nella Chie
sa? > la rivista risponde: cNel-
la costitusione essenziale della 
Chiesa. quale il Criito l'ha vo-
luta. non c'e potto per la de-
mocrazia >. c La costitusione 
della Chiesa - ribadisoa piu 
avanti 1'editoriala — a garar-
chica. non democratica»: in 
questo ambito, il papa pud fa
re <tutto ci6 cha sta BaU'am-
bito del regno di Dk> 

aser bisogna del cansenao di 
nessuno »; e cos) pure i vesco 
vi, nel loro ambitc non nan 
no bisogna del consenso dei fe-
deli. 

In aperta polemics con il ve-
scovo di Ravenna, di cui per 
altro 1'arttcolo non fa il noma. 
si afferma poi che, par quan
to riguirda i rapporti fra il 
papa a U collegio episcopale, 
ale quetuone a posts talvolta 

capziosamente e persino con 
una certa irriverente audacia ». 

La difesa delle strutturc au 
tontarie e gerarchiche della 
Cruesa, contro le tenderize piti 
aperte che si mamfestano net 
le *t«ue file dei fedeli e della 
gerarchia. giunge a questo pun 
to a torn catastrofici. con I'af-
fermazione che « qualora le for
me democratiche si introduces-
sero nella Chiesa in modo di-
varso. la distru#aarabbaro». 

Nottro terrizio 
MADRID, settembre. 

< Discutere dello scandalo 
alle Cortes? Tempo sprecato. 
Tutti sanno che I'assemblea 
non e competente per nessun 
a}fare *. 

Con questa annoiata const-
derazione un procuratore (de-
putato) monarchtco risponde-
va, in una sala del palazzo 
delle Cortes a uno dei suoi col
leghi, che gli chiedeva di fir-
mare una richiesta di rtumo-
ne plenaria per ascoltare una 
relazione del governo sullo 
< scandalo >. e cioe sull'afjare 
della MATESA, I'impresa di 
macehtnari tessth che nel cor
so di pochi anni aveva otte
nuto crediti del Banco indu
strial per un valore di undi-
cimUa Milioni di pesetas in 
conto di una esportazione ine
sistente, o immagazzrnata net 
suoi depositi all'estero. 

A difjerenza dello scettico 
procuratore monarchico, cen-
toqutndici dei suoi colleghi 
sottoscrissero la petizione per 
la riunione plenaria. Non per
che credevano che il gover
no avrebbe ascoltato la ri
chiesta (e infatti non l'ha 
ascoUata), ma perchi c Zo 
scandalo > era diventato un 
mezzo di pressione attraverso 
il quale la cricca del Movi-
miento (Falange e sindacati 
«t'erticaZt») poteca difende-
re le sue cariche ministeriali 
e le sue sinecure amministra-
tive contro I'intento deU'Opus 
Dei di portare a termine la 
loro estromissione dalla vita 
ufficiale spagnolo-

Gli uomini deU'Opus Dei 
fanno voto di ascetismo nel
la loro vita privata. Quelli del 
Movimienlo sono noti come i 
ladront della Spagna franchi-
sta. 1 primi detengono i mini-
steri economici. Sono la ca
marilla « rispettabile » della 
ohgarchia finanziaria spagno
lo, una camarilla con un pia
no di evoluzione nel quadro 
del sistema. «B' chiaro — 
esst erano venutt dtcendo in 
via confidential — che la for
mula attuale del regime e 
esaurita. che I'autoritarismo e 
il Caudillo sono incompotibili 
con le nuove realta europee, 
che la Spagna ha un ritardo 
economico di venti anni da 
superare, K' ovvio che si im-
pone I'apertura A situazioni 
nuove, nuove soluzioni >. E. 
come t novita », avevano rea-
hzzato Voperazione Juan Car-
Ins. E preparavano la sepa 
razione della direzione dello 
Stato dalla direzione del go
verno (Franco a sonnecchia-
re al palazzo del Pardo e 
I'ammiraglio Carrero Blanco, 
opusdeista di estrema destra. 
alia presidenza effettiva, con 
un gabinetto monocolore, rt-
pulito dai bricconi deUa vec-
chia e screditata Falange). 
Via libera agli < europeisti > 
del neo capitalismo spagnolo. 
prima che Vopposizhne popo-
lare e democratica butti dalla 
finestra Vintero sistema. 

11 piano viaggiava apparen-
temente su binari bene oleati, 
con Vaiuto dello * stato di 
emergenza » decretato a pri-
mover a, del blocco ufficiale 
dei solan, della persecutions 
e dell'incarceration* di deci-
ne di dirigenli e quadri eo-
munisti. delle Commissioni 
operate, di membri del mom-
mento giotmnile basco ETA 
(Euikidi y iibvrUd), di sa-
cerdoti progressisti, di attlvi-
sti del tindacato democratico 
degli studenti, noncM dell* 
severe sanzkmi eeonomiche a 
Qovernativ* contro la stampa 
periodica e contro !« eat* edi-
trici non disposU aU'autocen-
sura. 

Poi, scoppin Vaffar* MATE
SA: tlo scandalo finanziario 
piil grosso degli ultimi tren-
t'ami*, si e detio (* non i 
dir poco, dopo trent'anni di 
scandall finanziari * di ogni 
altro g*n*r*). L'affare MA

TESA, nel quale pli asceti dfl-
I'Opus Dei sono impelagati 
fino al cnllo. 

c L'occasione. la si dipinge 
calra » dice un proverbio spa
gnolo E i bncconi del Movi-
mlento sono statt pronti a sal-
tare sull'occastone dell'affare 
MATESA. A uno di loro, ex-
governatore civile di Barcel
lona e capo della Falange in 
anni di dura repressione fa 
scitta, Correa Veglison, era 
stato scoperto prima delle-
state un ammanco di ottoccn 
to milioni di pesetas e per ot-
tenere la liberta aveva dovuto 
depositare una cauzione di un 
miliane dt pesetas. Ma che 
cosa sono ottocento mdioni, 
quando la somma carpita frau-
dolentemente dalla MATES \ 

il bttancto del piano Badajoz, 
una delle opere idrauliche del 
regime la cui realizzazwne ha 
tardato annt e anni per man-
canza di mezzi finanziari? 

II mimstro, segretario del 
Movimiento. delegato nazwna-
le dei sindacati. grande pro-
prietario agr'icolo, Solis Ruiz, 
e i sum gerarchi mangioni ri-
prenderano un po' fiato. L'af
fare MATESA poneva nelle lo
rn mani una lettera di cambio 
negoziabile contro 1'Opus Dei: 
il silenzio contro la rinuncia 
al governo monocolore e I'ap-
prnvazione della legge sinda-
cale. 

Venerdi 12 <iettembre si svol-
geva a San .Sebastian c il con-
siglio dei ministri piu lungo 
degli ultimi trent'anni v Qual-

si eleva a quasi quattro volte ' cuno dice che Franco ha dor 

mito per dieci delle tredici 
ore che e* durata la riunione 
II Caudillo avra dormito. ma 
i suoi ministri si sono scam 
hiati morsi da caimano Per 
cnncludere. infine. la lotta. al 
Vinsegna dello sporco compro-
messo concordato previamente 
tra Carrero Blanco e Solis 
Ruiz. I ladroni del Movimien
to metteranrto a tacere il loro 
sdegno e gli asceti opusdmti 
consentiranno loro di continua-
re ad usufruire dell'apparafo 
(e dei miliardi di pesetas) dei 
sindacati * verticali». 

San Sebastidn conosce le 
tempeste estive del Mar Can-
tabrico. La tempesta politico-
/inanztaria dell'estate 1999 e 
stata posta sotto il controllo 
con il consiglio dei ministri 
delle tredici ore. 

Sui serio? E' piu facile ar
rivare a un compromesso tra 
ministri che far fmnte ai pro-
blemi reah delln Spaqia at 
tuale f.'autet:tica tempesta 
spagnnla pende mmniciom 
sulle teste di opusdeisti. fa 
langisti. integrixti e delle al-
tre camarille del regime II 
dittatore dorme o non dorme: 
ormai fa lo stesso. In ogni 
caso. il dittatore muore. po-
liticamente e fisicamente. Gli 
ascefi-/inanzteri possono com-
perare i ladroni-falangisti. Ma 
ne gli asceti n& i ladroni po-
tranno seppellire lo scandalo 
MATESA, ni imporre ai lavo
ratori una legge tindacale che 
tend* a prorogare il blocco 
delle liberta sindacali. 

f. m. 

Piano regionale e partecipazione popolare 

La Regione 
Marche 

I comunisti danno il via al dibaftito 
L'impotente « progetto 80 » - La que-
stione dei« pol i» - Le otto aree omo-
genee e i problemi dell'agricoltura 
Uno scontro politico e di classe 

Dtl nostra corrispondente 
ANCONA, settembre. 

Le Marche discutono sui 
propno piano regionale. Han
no iniziato i comunisti a far-
lo con un convegno regionale 
di quadri dirigenti presiedu-
to dal compajmo on. Luciano 
Barca L'ISSEM — l'Istituto 
Studi composto da un arco 
di forze che va dai partiti di 
sinistra alia DC — si acctnge 
a diffondere nei consign co-
munah e provincial!, nei sin
dacati, nelle associaziom di ca-
tegona, ecc, le prime indica
tion! general! del piano in 
bozza. Non che il piano sia 
cosa interamente fatta anche 
se ormai in fase di avanzata 
elaborazione: ma e proprio 
per questo — con larga con-
sultazione in awio — che sta 
vlvendo i suoi momenti deci-
sivi sia al flnl di un ben de-
finito orientamento generale 
sia delle scelte operative par-
ticolari che ne discenderanno. 

Oltre che in una relazione 
generale le proposte della 
iquipe di studiosi e di tecnici 
si articolano in tre studi di 
scttore: urbanistlco, agrlcolo, 
extragricolo. Talune bast d'in-
dirizzo assunte dagli elaborati 
costitulscono altrettant! punt! 
feimi di grande rilievo ed at-
rualita (non solo neU'ambito 
regionaJa) TntAntn %\ respinge 
recisamante la politic* degli 
inoentivi perseguita dal go-
varni centrist! a di centro-
slnistra perche inempace — 
quanto dispendiosa — di risol-
vere 1 problemi delle faace 
sottosviluppate a superare 1 
loro ritardi riapetto a quelle 
gim progredite. II «progetto 
SO » che ripropone appunto la 
politica, degli incentivi viena 
definito dal tutto • Impo
tent* >. 

Altri c*f»Jll dl tons dell* 
scelte gov*rnat|ve sono egua! 
ment* rifattaU: per l'agrieol. 

Mansholt tura U Plaao ml 

romplp^so vien»» ntenutn ma-
datto, i bass! salari costitul
scono tutt'altro che uno sti-
molo alio sviluppo di region! 
come le Marche. 

Un grande ruolo 1'ISSEM af-
fida alia Regione indicata co
me i'umca autonta territo-
nale della programmazione a 
livello intermedio e tale da 
assicurare un rapporto dialet-
tico fra piano nazionale e 
quello regionale. 

Nel mento piu proprio de
gli elaborati possiamo infor-
mare — owiamente una ma
teria cosi complessa richie-
de mo! to dl piu di un inter-
vento giomalistico — che la 
scelta dell'ISSEM e caduta 
su un tipo di sviluppo «ar-
monico e dlffuso» (implicito 
il no al «poli»). In partico-
lare, si propone In via priorita-
na una direttrice di sviluppo 
lungo la fascia longitudinal* 
della regione ad una trentina 
di chilometn dal mare. Cib 
per controbilanciare 1'attrazJo-
ne della costa (con conse-
guente congestionamento) e 
bloccare il regresso dei centri 
storici interni. 

Indubbiamcnte fra 1 tra 
scheml dt settore il piu com-
pleto appare quello deU'aajt-
coltura — d'altra part*, U 
settore decisivo per il decol-
lo dell'economia marchigia, 
na — per la cui ristmttura-
zione la regione e stata sud-
divisa in 8 aree omogene* 
(clima. ambtente, ecc.) ed In 
tre faace (planum, colJina, 
ait* collina e montagna) par 
ognuna delle qua)! sono ln-
dicati le colture • gli all*. 
vamenti adatti nonch* l'am-
piezxa ottimale dalle asien-
de: da 8 ha a 30 ha in planu-
ra, d* 15 a TO ha in collina 
e da 100 a 440 ha in aJU col
lina e in montagna. Far la fa
scia montana * dl aJU odil-
na — una gross* f*tu dal 
terrttorio region*]* — at pro* 
pen* ua'acoouou* aifiool* 

dl Upo forestale P pastorale. 
Sempre a titolo informatlvo 
aggmngiamo che con le misu-
re di ristrutturazione previ-
ste 1'ISSEM ntiene che la 
produttivita dell'agricoltura 
marchigiana aumenti di 8-10 
volte. E' prospettato un eso-
do graduate dalle campagne 
in 35 anni — cioe, a com-
pleta attuazione del piano — 
pari a 150 mila unit* l o w * 
ro dalle 230 mila del 1966 all* 
80 mila). Condizione «sine 
qua non > per accogliere ta
li proposte dl esodo — anche 
se non traumatico — appare 
il reperimento di post! dl 
lavoro per coloro che abban-
donano I'sgricoltura. A que
sto proposito »iene prevtsto 
un aumento di addetti In 10 
anni dl 79 mila unlta (da 
154 mila a 233 mila) nelle at-
tivtti industrial!. 

Fin qui alcuni cennl lllu-
strativi dei primi scheml del 
piano marchigiano: comples-
sivament* in un contesto ove 
gli elementl postUvl appaio-
no ri levant! non mancano, 
tuttavia, i motivi dl perples-
sita ed anche negatlvi. Ad 
esempio, il piano per l*agri-
coltura tace dei nacessari ln-
terventi sulle strutture pn> 
prieUne. Cib nella region* 
piii messadril* dltalla! In 
una regione or* lo stesso 1S-
SEM, a livello puiiUco di Con
siglio dl Amminlstrasion*, ha 
fatto da anni una soalU pra> 
cisa: la creaslone dalla pro-
prieta diratto-ooitiTatric* in-
tegrau ed aasociau, atta par-
tanto a permettere dimenslonl 
ottimali dell'tmpreaa. Di piu: 
In grado di soddlsfara asi-
gense produuiviatich*. ma an-
ch* aociall ad umao* dl chi 
opera n*| aattor*. SI tgnora 
anch* 11 drenagglo dl rtoch— 
a* datarmlnato, in un prtmo 
tempo, dagU alU praaml dai 
irodottl industriaU • pot dalla 

spaculasloB* 
taaUa Caa* di 

lntarcMdlarla 

ne e trasformazione dei oro 
dotti agncoli. E' moltre da 
respmgere con forza la falsa 
altemativa (cara a La Malta) 
tra occupazione e livelli sa-
lariali. 

Abbiamo accennato a talu
ne ombre, reticenze e sfasa 
ture piu evidenti nelle mdi 
cazioni di piano Indubbta-
mente non sono ne marginal!. 
ne formal!. Come superarle 
nel senso richiesto dagli tnte-
ressi delle popolazioni7 E qui 
che acquista tutta la sua im-
portanza la conclusione che 
11SSEM si acemge a fare. 
Siamo davanti ad un'esigenza 
di partecipazione popolare. di 
movimento anche e soprattut-
to in collegamento con le lotta 
operaie in atto nella regione. 
E* la via piu efficace per ret-
tificare ogni distcrsione nei 
yiuKituium e per inchiodare 
la DC e gruppi alleati alle 
loro responsabilita ed alle lo
ro contrsddizioni. La DC fino-
ra all'ISSEM — quando non 
e ricorsa al boicottaggio — ha 
assunto un volto. ma ne ha 
avuto un altro fuori (ad esem
pio, rinfocolando mene campa-
nilistiche per le stride, IX'n: 
versita e cosi via). Sotto que
sta visual* il terrain* « consul-
tazione • diventa un eufemi-
smo: 

Le Marche sono parimenU 
davanti ad una grand* occa
sions — com* giustaoMOt* 
oaaerrava U compagno on. 
Barca al convegno comunista 
sull* proposte dl piano — per 
praparare nel modo piu so-
lldo ed avansato la strada at 
CEnte Ragione- non sulla ba
se dalla taaj socialdemocra-
Uce dagli scbieramsQU a dat 
numaro dai aaggl, ma dai ooo-
tanutl, eh* possono trovar* 
unitl 1 comunisti con tutt* la 
altr* ton* dl atnlatra, ooa 
all aellatl. ooo talun* 
t i * gruppi 4«Ua DC 

Walter MontanMl 


