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ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

II presidente della SPD pone la propria candidature alia successione di 
Kiesinger dopo Taffermazione ottenuta nelle elezioni di domenica 

BRANDT CANCaUER E IN BONN? 
BaeaaaBaaaBalaaBBBBBaBBBBBBBBBBaaBBBBBBBB 

Lo decidono oggi i 30 deputati liberali 
Passo tormale del ministro degli Esteri presto il presidente Heinemann — Proposta alia FDP la formazione di vn governo di 
« piccola coalizione » — Rabbiosa reazione d.c. — Von Thadden, battuto, si dimotto da presidente del partito noonazista 

i gli accord, monetari internozionali: da oggi cambio libera per i l morco * A pag. 12 

BONN — Brandt • Klaslnoer dope la proclamation* doi risultati tlattorall 

Per I'Italia non e indifferente 
¥TNA SITUAZIONE nuova 
U e stata creata, in Ger
mania occidentale, dai ri
sultati delle elezioni di do
menica. L'era post-adenaue-
riana e giunta alle sue con
clusion!. E' finito il periodo 
in cui il partito democristia-
no poteva contare su una 
posizione di monopolio o, 
comunque, su una posizione 
determinants Si apre, tra 
le forze politiche, una dia-
lettica nuova. II paese « po-
Hticamente piu stabile » del-
l'Europa occidentale si pre-
senta oggi come un paese 
aperto a numerose e diverse 
soluzioni di govemo, e dove 
domina la questionc della 
ricerca di nuovi equilibri. 
Tutte le soluzioni sono teo-
ricamente e numerieamente 
aperte: da un'alleanza tra so-
cialdemocratici e liberali, 
con il passaggio all'opposizlo-
ne del partito di Kiesin«?er 
e di Strauss, ad un'intesa 
democristiano-liberale sino, 
infine, ad una riedizione del-
la • grande coalizione ». La 
Germania dell'ovest sembra 
coal entrare, dopo la fase 
deH'immobHismo, nella fa-
ae del movimento e, prima 
ancora, in quell a dell'esame 
di coscienza. Che coaa sa
ri, che COM far* la Ger-
mania occidentale di doma-
ni? L'interrogativo e aper
to, e qui, sutle possibility 
teoriche e numeriche, pren-
de il sopravvento la questio
ns della volonla e deile svel
te politiche. 

I PROBLEMI che attendo-
no risposta sono molte-

plici e pe«anti, in politica 
interna e in politica estera. 
Domina su tutti quello del 
futuro orientamento interna-
zioroatle di Bonn, e i tempi 
atringono, a venti anni dal 
m omen to in cui la creazione 
della Repubblica federa-le di-
vise in due la Germania e de-
termind, oltre l'Elba, la fotv 
daiione della Repubblica de-
mocrotaca. Stritagono non .w4-
tanto perche appuatamenti 
internasioaali important! si 
deiineano aM'orizzonte, come 
la convocazione di una con-
ferena* eurapea suNa nea-
rena, ma, anche, perche 
queata campagna eiettarale 
ha fatto emergere u* eon-
traato aoatanziale tra la tm-
yatiriona dei d«fn«crait»avni 

(e dei vonthaddenisti) da 
una parte, e quella dei libe
rali e dei socialdemocratici 
dall'altra. Non scegliere — 
quando la scelta e invece 
possibile, e indispensabile 
— significherebbe dare spa* 
zio nuovo alle vecchie forze 
conservatnci che non hanno 
esitato a far ricorso a tutti 
gli slogan e a tutte le impo-
stazioni piu deleterie del na-
zionalismo germanico tradi-
zionale, sino a far ricordare 
i momenti piii convulsi dello 
strangolamento e della fine 
della Repubblica di Weimar. 
Senza dubbio il forte regres-
so dei liberali introduce in 
questo quadro un elemento 
supplemental di incertezw, 
insieme alle pressioni che la 
DC sta esercitando, come gia 
tante volte in passato, per 
mettere in crisi questo par
tito, dall'interno, e spostar-
ne l'asse a destra. Ma quel 
che piu conta, in questo con-
testo, e il regresso del parti
to di Kiesinger e di Strauss, 
e il fatto che i neonazisti 
di von Thadden non sono 
riusciti ad entrare al Bun
destag. Non per questo, pe
ri, possono o debbono ve
nire sottovalutati. Sconfitti 
numerieamente, in base alia 
legge del cinque per cento, 
devono ancora venir battuti 
politicamente. E qui l'esi-
genza, che preme, di un nuo
vo orientamento della poli
tica estera di Ronn si salde 
con l'esigenza di un con-
fronto e di uno acontro, in 
politica interna, con le forze 
che della conaervaxione (e 
della restaurauone) hanno 
fatto, in tutti i oampi, la pro
pria bandiera. Da qualeiasi 
angolo viauaJe la ai guardi, 
queata Germania dell'ovest 
appare ora, veramente, co
me un paeae al bivio, in cui 
tutti i nodi del paw a to ven-
gorjo inaieme *1 pettine. 

I TEDESCHI deU'ovett han
no aeetto i loco daputati 

al Bundeatag, ma la vera 
aeeita eomincia ora. E que-
•U riguarda non aok» la for
mula del futuro goTorno, 
quanto un quaicoaa di motto 
piu profoodo ehe ata a raon-
te di ê MMta ovtlooa: do* 
la capaeita d«Ua Qmaatm* 
deil'ovaat di trovar* — do-
p o U ( r W <Mta politica dal

le illusioni di Adenauer e 
dei suoi auccessori — una 
propria ragione d'essere in 
un'Europa dove il bisogno 
di pace e di sicurezza si fa 
sempre piu generalizzato, e 
per ogni paese e aperto il 
problema della conquista di 
piu avanzati equilibri demo
cratic!. Un foglio e stato 
voltato, con le elezioni di 
domenica. II nuovo foglio e 
ancora tutto da scrivere. Se 
dawero si trattasse delPini-
zio di un capitolo diverso, 
allora veramente questo 28 
settembre sarebbe stato un 
giorno importante. Non sol-
tanto per la Germania del
l'ovest. ma per l'Europa. Ma 
non si pud trascurare, in 
questo momento, nemmeno 
1'ipotesi opposta. Alio stato 
attuale delle cose tutto e 
possibile, compresa una crisi 
politica acuta, e una cosa 
sola e certa: il < problema» 
della Germania occidentale 
continued ad essere, in av-
venire, un problema centrale 
per tutta l'Europa, e a porre 
ad ogni paese, Italia com
presa, quest ion i di fondo. 
Dinanzi alio acontro che si 
apre a Bonn, non si pud 
stare atta fineatra ad atten-
dere le concluaioni. Non pud 
esaere indifferente, per l'lta-
lia, che prevalgano orienta-
menti distensivi o, invece, 
orientamenti opposti, quali 
quelli difesi da Kiesinger 
e S+rauss. Quwto interewe 
dell'Italia bisogna farlo va-
lere in modo adeguato, e con 
urgenza. II mezzo e'e: rico-
noscere l'esistenza di dye 
Stati tedeschi, e indicare co-
si che l'ltalia vuol contri-
buire alia soluzione dei pro-
blemi della sicurezza euro-
pea e non sarebbe in neasun 
caso diaposta a farsi traaci-
nare da Bonn aui veochi bi-
nari dei tempi della guenra 
fredda. Se dawero si voglio-
no aiutare le forze demo-
cratiche nella Germania del-
1'ovMt, queata e la atrada 
•u cui aono chiamate a muo-
vervi, nel noatro paeae, non 
aottanto le foraa di liniatra 
— dai comuniati ai aocialiati 
e ai cattolki -~ ma tutti 

Soanti aeniooo che a fiunto 
momento di awiare l'Eu

ropa *u una atrada div 

Sergio Sogra 

Nottro tenrizie 
BONN. 29 

Willy Brandt, il leader del 
partito socialdemocratico te-
desco, ha posto la propria can
didature a CanceUiere della 
Repubblica federate e ha pro-
posto ai liberali la formazio 
ne di un govemo di coalizio
ne. E' questo il principale 
elemento di novita dopo «la 
notte piii lunga di Bonn », e 
la creazione — in base ai ri
sultati elettorali — di una si-
tuacione politica nuova che 
rende possibile, per la prima 
volta, un passaggio dei de-
mocristiani a l l ' opposizione. 
Brandt ha intormato in mat-
tinata della sua decisions 
il Presidente Heinemann (che 
mrm atato aattto meal fa cm I 
voti dei socialdemocratici e 
dei liberali) e ha poi fatto an-
nunciare pubblicamente, dal 
portavoce del partito, la sua 
intenzione di sostituire Kie
singer a Palazzo Schaumburg. 
LA dichiaraxione di Brandt e 
del seguente tenore: < Tenen-
do nel debito conto i risultati 
delle elezioni al Bundestag, in 
relazione alle particolari con-
troverse question! emerse nel 
corso della campagna eletto-
rale, intendo chiedere I'appro-
vazione della maggioranza del 
Bundestag alia mia elezione 
come CanceUiere federale. 
Ho informato il Presidente 
federale di questa mia inten
zione >. Nelle elezioni di ieri 
i socialdemocratici hanno ot-
tenuto 224 seggi (22 in piu) 
e i liberali 30 (19 in meno). 
Insieme quindi dispongono di 
254 voti. eontro 242 democri-
stiani (che nel Bundestag 
precedente avevano 245 seggi). 

I liberali ai sono riservati 
di daxe una rlsposta. Doma-
ni definiranno la loro posi
zione, in una riunione con-
giunta detla direnone del par
tito e della presidanaa del 
gruppo parlamentare. Para-
dossalniente, pur easendo uac<-
ti fortemente ridknensionati 
dal risultato elettoraJe, i li
berali sono ora l'ago della bi-
lanci*. Tutta la loro campa
gna elettorale l'avevano con-
dotta sulla esigenza di un nuo
vo orientamento della politi
ca estera e suU* neceaslta di 
un «oambio dei cavalll». 
Brandt li ha presl in parola, 
cercando anche di prendere 
Kiesinger su] tempo. 

II presidente del gruppo 
parlamentare CDU-CSU, Bar-
zel, ha reagito rabbiosamente 
alia prospettiva di una con-
creta trattativa fra socialisti 
e liberali per portare alia can-
celleria Willy Brandt. Egli ha 
detto, in una intervista radio-
televisiva, che spetta a Kie
singer la priorita nei tentativi 
per la formazione di un go
vemo in quanto • l'elettorato 
ha fatto capire di volar ve-
dere Kiesinger di nuovo alia 
testa della politica tedesca »; 
ha poi negato a Brandt il di-
ritto di assumersi la respon-
sabllita di « scavalcare » Kie
singer nell'incarico per la for
mazione del governo: « Anche 
la FDP — ha concluso Bar-
zel — deve riflettere attenta-
mente su quale sia la solu-
none migliore per il partito e 
per il paeae ». 

Si tratta ora di vedere co
me si rifleUera, eJPmtemo del
la PDP, 11 contraoooipo dallo 
insuooeaao elettorale. Si trat
ta di un partito oompoaito, 
che ha praticamente due ani-
me: una, apart*, in politica 
eaten, ad una conaervaArice 
in poMoa Interna. Nel corso 
della ounygna aiattomle ha 
prevalao quaMa aparta. lla 
quale pretarra ora? Si trat
ta di un'moagn^ta. i b B i i i 
am one — aaoondo raaampio 
Inaufuraao in aKra oooaaioni 
da Adamuar nai oonirontl del
ta atatM FDP a di plOBOU 
partM oea aeoemmrat — am-
bianti damooriaiaani • tatenl 

Podorko Serra 
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Partiti 

Domacr. 
Sociald. 
Liberali 
Neo-nazlsti 
Sinistra (•) 
Altri 

1 » * » 19 4$ 
Eletton: 38.600.000 Elettori: 38.510.395 
Votanti: 32.900.000 Votanti: 33 416 207 

\oti % seggi | voti % segg 

15.JI3.457 44,1 147 j 15.H4 * • 47> 245 
14.074.455 42,7 214 11.t11.1M nj 202 
1*04.3t7 53 M i l.m.7* «4 41 
1.422.104 4^ - 444.1 W 2,0 -

1W.S70 0> - , 414.112 1,3 -
112.352 03 - ! M.Q74 03 -

(*) Nel 1963 i comunisti erano ancora fuon legge e non era 
stato possjbile presenUre un'alleanza come l'ADF (Azione per 
il progresso democratico). Per comodita di riferimento abbia 
mo riportato per il 1965 i voti ottenuti dalla DFU (Umonc 
tedesca della pace), oggi faccnte parte anch'esu delKADF 
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I comunisti italiani 
e le decisioni del C.C. 
del Partito comunista 

cecoslovacco 
Le deritioni pre&e in que-

•li giomi dal Comitato cen
trale del Partito comutmU 
eecoslovareo di revision^ di 
precedenli giudici e de
liberation!, e i provvedi-
menli relativi alia compo«i-
zione degli organi dirizenti 
del partito e dello Stato, 
hanno ripropoMo problemi 
che al di la delle vicende 
interne della Cccoslovac-
rhia toccano il movimento 
democratico e operaio del 
nostro paette. e hanno suwi-
tato rammarifft e preoccu-
pazione in tutti i comunisti 
italiani. 

Noi avevamo salutato le 
decisioni del genuaio '68 e 
la politica che ne derivo 
come una neceasaria cor-
rezione decli errort com-
piuli dalla precedente dire-
zione del Partito comunista 
cecoslovacco, e come I'av-
vio di un posilivo rinnova-
menlo e sviluppo della so-
cieta socialista sulla base 
di rapporti piii aperli e de
mocratic! tra il partito, la 
cla.**e opcraia e le mas^e 
popolari. Senza nasconder-
ci n sottovalutare i rischi 
derivanii dalla complessita 
di qucslo prore«<n di rin-
notamciilo e della situazio-
ne inlernazionale in cui ev 
so av\cni\a. e<| anrlie dal
la preseuia di forze ostili 
al socialismo, noi ritenem-
mo non solo che spella«*e 
ai comunisti cecoslovacchi 

il compito di fronteggiare 
quesli pericoli, ma anche 
che essi aveuero le possi-
bilita e i niexzi di s^olaerc 
questa asione in modo au-
tonomo e nel quadro della 
fedelta al socialismo, ai 
principi della solidariela 
internazionale, alle allean-
ze esistenti con i paesi so
cialisti. 

E' partendo da quesie 
considerazioni che noi ab-
biamo espresso il nostro 
dissenso sulPinlervento in 
Cecoslovacchia dei cinque 
paesi del patto di Varsavia. 
E questo sia per rapioni 
politiche che di principio 
relative al rispetto dei cor-
relti rapporti tra i partiti 
comunisti e tra gli Stati so
cialisti sulla bane della au-
lonomia e della sovranita 
di ogni partito e di ogni 
Stato; posisioni che sono 
state piu volte affermate 
nei documenti del movi
mento operaio e comuniMa 
internazionale e dagli orga-
nt dirigenti delFURSS e 
degli altri paesi socialisti. 

Neasuno piii di noi, in 
conformita a queste pon-
zioni, e persuaso che occor-
re lasciare che i comunisti 
cecoslovacchi ri»olvano in 
piena aulonomia e respon-
sabilila i loro problemi. 
Non si Iratta per noi di una 
questione di legittimita for
male, ma e certo che il giu-
dizio stii piii recenti svi-

luppi della situazione ceco-
slovacca e sui prowedimen-
ti che sono stati adoltati 
non puo preset ndere dal 
peso rhe »u di essi hanno 
avuto le condition! parti
colari che proprio sotto il 
profilo delTautonomia e 
della sotranita si Hono crea
te in quel paese dopo 1'ago-
sto del 19(>H. 

Quest i giudizi di fatto * 
queste posiiioni di princi
pio, che sono stati piu vol
te e ampiamente illuatrati 
da parte nostra, e rioaditi 
ancora in occa-<ionr dell'an-
ni\ersario del 21 agosto, 
debbono e**ere riaffermati 
anche in questo momento. 
Sono quesie |« posiiioni di 
un partito che vuole con-
durre avanli la batlaglia 
per il socialismo in Italia 
sulla base della propria an-
tonoma concezione e deter-
minazione nelle rondizioni 
storiche e politiche del no
stro paese, e mantenendo 
hen fermo il principio e 
rimpegno della solidarieta 
internazionalista. \i comu
nisti cproslovarrhi voglia-
ino esprimere il nostro au-
gurio di superare le diffi-
rolta di questo periodo do-
loroso e Iravaclialo. per ri-
spondere pienamenle alle 
aspira^ioni e agli ideali so
cialisti, democraliri, nazio-
nali del loro popolo. 

UUfficio Politico dpi PCI 
Roma 29 settembre 1969 

Metallurgies, edili e chimici hanno dato inizio 
ad una nuova settimana di scioperi per i contratti 

Nelle strade la lotta operaia 
Manifeitazioni a Porto Marghera e Brescia, dove ai e dimesso il segretario della DC - In-
terrogazione comunitta alia Camera - Significativa proteata davanti all'Italsider di Genova 

e SI 4 aparta larl un'altra settimana di grandl lotta par I con
tratti. Sono teas) In scioparo, in forme articolata, mifliala dl 
matallurflicl, chimici, edili. La batlaglia, oltracM nail* faa-
brlcha, e ttata portata sulla strade. Maisicca manHaataiiani 
hanno avuto luogo a Porto Marghera a Brescia, dove I pro
blemi dalla condiziont operaia sono divtntall cosi acuti da 
provacara una sari* di ripercussioni anche fra i partiti (al 
« dimasso il sag rata rio provinciate della DC). 

e Una sinoolart a significativa protasta a stata attuata dal la-
voratori dell'ltalsider di Genova. Davanti alia fabbrica aaai 
hanno porta lo decina di pecore racanti cartatli con la acrttta 
> sono un crumlro t. 

e Alia SIR di Porto Torres il padrone ha messo in atto una ia-
tollarabila provocaziona, organizzando nello stabilimanto un 
vero a proprio « I agar ». Nella grande azlanda sarda sono stata 
ammucchiate olire 1500 brand* per < ospitar* > gli oparai, pra
ticamente costretti a restart 24 ore su 24 al posto di lavoro. 
La rlsposta dai lavoratorl 4 stata ieri fortissima. La scioparo 
ha invaitito tutta la »zi9t^9 dalla ton* A P AGIN A 4 

OGGI un rivoluzionario 
TN un arttcolo di fondo 
*• comparso domenica sul
la « Nazione a di Flrenze il 
direttore del giornale, En
rico Mattel, parla del rap. 
portl tuoi e del direttore 
del « Resto del Carlino », 
Domenico Bartoll, con lo 
editore dei due (e dt altri) 
quotidiani, I'industriale pc-
trolifero cavaliere del la
voro Attilio Monti. A un 
certo punto Enrico Mattei 
scrive- « Potremmo ag^iun-
gere, cosa peraltro arcino-
ta, che ii nostro editore, 
se dovessimo essere clas-
slflcati alia luce dei crite-
ri correnti, risulterebbe as-
sai piu a sinistra o meno 
a destra di noi». Dove i 
*noi» sarebbero Mattei, 
appunto, e Bartoli. 

Ora. non toltanto una 
volta, ma frequentemente, 
ci e tembrato di awertire, 
ntqli atteooiamenti della 
«Na3tone» e del uCarli* 
HOB, perplettlta « tvrba-
menti che, tul momento, ci 
rirmptoano di tperanta. Si 
Mftttoo, hi Qitasri da* gior* 
natt, la prettnaa dl una 
ttntatkme a ttento domi-
nalov qu*Ua di volparai 
aampra ptk a $i*i*trcL di 
praiadana aanaa tanatamA-
iwantt la parte M lopora-
tori e di arrtaara, 4 Umi. 
U, 0*0 «Qa parrioato p̂air-

G«NOVA -
artca. la aaada « 

dalla mawWeotaihMw dal lavaraaarl dalKltalaldar 
if aaaa rMarataniatl I sacAl 

coma — ci 

aartoH 
) . f j f « 

stupiti, conoscendo il no
stro uomo — Mattel e di-
ventato di tmistra?». Ma 
ora veniamo a sapere che 
non sono i diretton, alia 
« Naztone » e al * Carlino », 
coloro che vorrebbero fart 
la rivoluzione, ma I'editore 
cav. lav. Attilio Monti, < ar-
cinota » flgura di sowerti-
vo, un uomo che ha tem
pt e sdegnato il denaro a 
che passa meta delle tut 
aiornate lavorando e Vol-
tra meta a nncorrere i tuoi 
operai sconoiurandoli dl 
accettare un aumento di 
paga. E bisogna vedere 
come It nngrazia quando 
quelli, incassato Vaumen-
to, lo pregano di tenore U 
resto per il caso che pri 
ventsse voglta, non si sa 
mat, dt comperare kit qfar-
nale. 

Co$\ stando le cose, re-
sta da chiarire perche mat 
un editore cosi di sinistra 
abbia chtamato a dtrigere 
i tuoi giornali uomint che 
si confessano dt destra. f 
che Monti ti conoeee. EgU 
sa che la sua patekme po> 
potare potrabb* mtidiirlo 
addtrtttura a snoeikerti 
deUe sue dai raato aaoato 
tie ricchetm. Coat efe*v 
9 Chi mi frtnaTt, e tet> 
ff J diretton 4ei suoi 
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