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LETTEM DA MOSCA 

L'esperimento 
di Sciokino 

Com't sfaio ri$fMo in in grande complesw chimico 
il problema i « avert pw produzione con meno U-
vtratori». OMiCMfe Kcenziamanli, ma (mm dfisoc-
cuna4o - II progresso tocnieo divenia progresso sociale 

Dalla 
MOSCA, novembre 

• Piu produzione con me
no lavoratori»: efae signifi
es questa parola d'ordine 
neU'Unione Sovietiea? Si 
pud — come hanno scritto 
alcuni giornali in Occidente 
— stabilire un rapporto fra 
la eorsa alia produttivita in 
una fabbrica italiana e una 
aovietica? « Meno lavorato
ri • significa per caso anche 
qui < piu sfruttamento e me
no salario >? Vediamo il ca-
•o concreto al quale ha fat-
to riferimento nei giorni 
acorsi un documento del Co-
mitato centrale del PCUS 
cne, puntando proprio sul-
re*perimento di Sciokino 
(regione di Tula) ha deciso 
di rilanciare la campagna 
per l'aumento della produt
tivita neU'Unione Sovietiea. 
A Sciokino e'e un grosso im-
pianto chimico, entrato nel-
la riforma con tutte le ca-
ratteristiche di un colosso 
industriale sovietico: impian-
ti relativamente vecchi e in 
parte inutilizzati, manodope-
ra esuberante, costi enormi, 
produttivita molto baasa. 

Quando si e incominciato 
a lavorare sulla base dei nuo-
vi metodi (ad applicare cioe 
il calcolo economico, a rico-
noscere che le leggi economi
s e operano anche nel siste-
ma socialista, a riscoprire il 
valore deU'incentivo) si e 
capito subito che per poter 
disporre in poco tempo di un 
< profitto aziendale > per gli 
aumenti salariali, l'ammo-
dernamento degli iropianti, 
l'introduzjone delle nuove 
tecnologie, occorreva a Scio
kino ridurre notevolmente 
la manodopera. 

II problema e stato discus-
ao dai lavoratori ste&si, e 
diventato il tema di riunioni 
e di assemblee anche molto 
vivaci net corso delle quali 
aono state ascoltate ed esa-
minate proposte e sugigeri-
fnenti di ogni genere. Si trat-
ta — e stato detto — di pun-
tare sul progresso tecnico, 
suH'utilizzazione piena di 
tutte le scoperte della soien-
za nel nostro campo, di ri
durre cioe non tanto, e non 
senvplicemente, il « numero 
dei lavoratori > quanto la 
cquantita del Iavoro urns-
no ». Alia fine delle discus-
sioni nel nrggio-giugno del 
'67 e stato deciso che pren-
dendo certe misure tecniche 
e scientifiche, investendo i 
f ondi in questo o in quel set-
tore sulla base di un piano 
a lunga scadenza, era possi-
bile ridurre il personale di 
mille unita entro il 1970. Co-
si si e lavorato con una con-
tinua < contrattazione > fra 
operai tecnici e direrione e 
dopo diciotto mesi, quando 
si e potuto fare un primo 
bilancio, si e potuto costata-
re che con ottocento lavo
ratori in meno (609 operai e 
191 tecnici e impiegati) era 
atato possibil* non solo man-
tenere ma arm aumentare la 
produzione. 

Uno dej segreti del succes-
to ottenuto stava nel fatto 
— inimmaginabile in una 
fabbrica capitalistica — che 
II fondo salariale non era 
stato pero ridotto: e le sonv 
me risparmiate sono rimaste 
Infatti nell'azienda e sono 
state distribuite ai lavoratori 
sotto forma di aumenti di 
salario, premi di incentiva-
zione, di iuvestimenti per le 
case operate e servizi so-
ciali. Cosi il primo gennaio 
di quest'anno — quando e 
stato fatto un secondo bilan
cio (pubblichiamo qui le ci-
fre fornite dall'economista 
Vassili Parfinov che ha com-
piuto uno studio sull'esperi-
men to di Sciokino) si e po
tuto stabilire che rispetto al 
'66 il volume della produzio
ne era aumentato del 73,3 
per cento, la produttivita 
del Iavoro dell'86,6 per cen
to ed il salario medio del 
24.4 per cento. 

Ma a questo punto e ine
vitable ta domanda: gli ot
tocento e piu «licenaiati > 
che fine hanno fatto? E — 
ancora — come sono stati li-
cenziati? A queste domande 
i giornali borgheai che han
no parlato nei giorni scorsi 
del «caso > non hanno vo-
luto dare una risposta: han
no prderito lasciare nel-
l'ombra il fatto — per essi 

Erobabilmente incomprensi-
ile — che nonostante un 

• taglio » di personale di co
al vaste proporzioni, a Scio
kino non vi sia oggi ne-ppu-
re l'ombra di un disoccupa-
to. In pratica tutti i < licen-
aiamenti > sono stati discus-
si e concertati dai lavoratori 
• dai aindacatt in modo da 
farantire sempre non solo 
un posto di Iavoro a tutti (ai 
pud abbandonare il vocchio 
Iavoro soltanto dopo averne 
accettato uno nuovo), ma un 
salario non inferiore a quel
le percepito prima. 

II progresso teenlco e di-
ftntato progreaso sociale. 
H i — ai chiedera anco

ra — se 1'esperimento do-
vesse allargarsi a tutto il 
paese? L'economista Birman 
ha risposto alia domanda 
proprio nei giorni scorsi con 
un articolo pubblicato dalla 
Literatumaia Gazeta in cui 
si dimostra che llTnione So
vietiea di oggi e in realta 
povera di mano d'opera. Cer-
to, dice l'autore, in aleune 
zone del paese non e cosi, 
ma in generate l'URSS ha 
adesso una mano d'opera in-
sufficiente rispetto ai biso-
gni, e coal sara anche per il 
futuro. Come porre rimedio 
al problema? Sviluppando la 
teenica, portando avanti l'au-
tomazione — risponde l'eco
nomista — e ancora: co-
struendo aziende la dove e'e 
mano d'opera a disposizione 
(soprattutto nclle piccole cit-
ta). 

L'esperimento di Sciokino 
richiede dunque per essere 
generalizzato un vero e pro
prio rilancio della riforma 
economica, perche solo or-
ganizzazioni sindacali, assem
blee operate, dirigenti tecni
ci e amministrativi che sj 
siano liberati da pastote bu 
rocratiche, possono affron-
tare in modo creativo i pro
blem! dell'aumento della pro
duttivita, vivere c andare 
avanti nello spazio di rela-
tiva autonomia che la rifor
ma ha assegnato alle aziende. 

Adriano Guerra 

LA LOHA PEGU STUDENT! SPAGNOU PER IL R1NN0VAMENT0 RADICALE DEliA SCUOLA 

Le FacoHa1 r f t d di Waflid 
L'Universita e stata posta sotto il controllo del ministero delFInterno, ma il regime di Franco, malgrado 
tutte le repressioiti alle quali fa ricorso, e ormai incapace di recuperare un solo millimetro del terreno perso 
tra la gioventu — Gli obiettivi del «sindacato democratico» degli studenti — Dibattito con gli operai 
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Una romana per 
i tre della Luna 

Dopo il lungo raid nal COSHM del luglto scora* I caaqtiistatori dalla Lima 
Armstrong, Aldrin • Ca4llns( M * U R M complawda I M attre carlo mano tnvo-
lianant* nvi fort* M M mano faHcoao. E' un vlaggia di M . M t chilwnatri inlomo 
al mondo ciw II fa rtmbaiiaro da un coiitiiMiil* alr*altr». 

II prazzo dalla glarla comaranda incontrl wffieiali^ rkavlmanti di capl dl 
Stato • priml mlnistrl, discorti, inauourazionl, catif«r«ta« stampa, parata 
in auto tcoparta sotto pioogo di corlandoii, a, aompro, lo ttosso rapporto lulia 
sonsazioiMlo improsa compiuta ch# ognl voita Kntorproto di turno traduce 
in una lingua divorsa, lo « smoking • o divontato I'abito da Iavoro. 

Lo sfruttamonto pubblicitario, intoiuivo, marfoflanto, cho •ccompagna 
nella modorna soclota capitalistica il lancio di qualunquo prodotto non ha 
risparmiato i cosmonauti. E ancho coma twrtsti vongono trattati non divor-
tamonto da quoi fforzati doll* vacanzo cho aono i viawiatorl dl quostl tompi. 
Impacchettati da Londra a Roma, a Parlgi, a Toklo, hanno II tempo scandito 
dai programmi: tanti minuti por mangiaro, tantl pt strlngoro mani, tanti 
per parlare, tanti por tcorrore con gli occhi la siepo di voitl lungo lo strado, 
tanti por compraro cartolino. 

Delia confuta < kormosso» Armstrong, Aldrin o Collins sombra cho ab-
biano consorvato un solo ricordo particolaro: una donna romana. Cosi almono 
dicono. A giudicaro dalla foto — occhi nogli occhi, ipaghotti f ra i donti — 
il sibillino rlforimonto potrobbo ossora « Gina Lollobrigida. Perch* no? Do-
potutto 1 giovanotti amoricani soffrono sposso di complesso matorno. 

LA POLIZIA BARRICATA A TOKIO 

TOKIO — Una impressionante fotografia dei recenti scontri che sono avvenuti in tutto il Giappone per chiedere la restiturione dell'isola di Okinawa, le di-
missioni del governo Sato e I'abrogazione del trattato militare con gli USA. E' siata una delle piu forti e compatte manifestazioni per la pace che si siano 
svolte in Giappone. A Tokio, dove gli scontri sono stati piu violenti la polizia si e presentata cosi: dietro il riparo di alti scudi una barricata umana, che 
non e riuscita ad impedire lo svolgersi della potente dimostrazione 

Quella che doveva essere la « Yenezia del comic » f t ormai approdata all a mondanita commerciale di Cannes • Una mostra sprecata e la vittoria 
dei difensori della peggiore produzione industriale < Le alternative propo ste d a i " comic underground" statunitense e dalla ricerca dei francesi 

Dal noitro inviato 
LUCCA, novembre. 

Noll'aU-io del teatro del Gigho 
l'eroina in came ed osaa del 
fumetto aadoeroUco Itabeila, in 
sala diapositive sul comic un-
deraround americano (una ul-
teriore forma di protesta contro 
la societa repreaaiva statuniten 
se): frammezao. coilevonisti di-
sposti a patfare oltre mezzo mi 
hone per una aerie dei Tre por-
cellim; ed editori. diaegnatori. 
socgettisti in oeroa di nuovi con 
tratti per dar vita a un « auovo 
fumetto itakano > (coal vion pre
sentata la aerie Horror che sta 
par fjimfere suUe edioole. af 
fiaooandoal a Terror altra re 
oenie tnlziativa editoriale). In 
una aaletta senintmvabUe. in-
An*, qualouno parla del comic 
e della scuola, coofortato so 
prattutto dalla praaenxa delle 
mocli anmUtte dei congrcaaisti 
e da una suler.* e onnipreaente 
iapettnoe di aolixia htocbeat. 

Que»to H printo colpo d'oc-
chio che ha offerto il quinto Sa 
lone Internationale dei comic di 
Lucca che. nato con 1'ambizio-
ne di diventare la Venezia dei 
fumetti sta preciprtando. nella 
migliore delle ipotesi. verso una 
parodta della mondanita com
merciale di Cannes. E i tre gior
ni di tavole rotonde inaugura-
zioni e promUuioni hanno con 
fermato che le afntazioni di ri-
cerca critica dalle quail U Sa-
lone era nato (cinque annd fa, 
a Bordighera) si alamo rapida 
naante aeppeUondo aoato 1'incal-
zare di una industria odUoriale 
sorprendontemente proota ad 
auorbjre — o aapprimere tout 
court — qualsiaai reaiatmaa cut-
turale. 

Del reaio, il Salone ai e aperto 
uffldalmente all' inacgna del 
compromeaio con queue steaae 
forae che. k> acorao anno, k> 
avovano <oonteataU>» aH'inae 
goa dd peggior conaervatorteno 
ctnturoie, duadendn prt 

spazio e maggiori poteri. I rap-
presentanti di quella contesU 
iione sono flruU dritti dritti nel 
comitato durettivo del Salone 
steaao e, gaarda caao. perflno 
fra i premiali (cioe, autopre-
miati). U tuUo, inflne, con la 
complice preaenaa di alcuw do 
centi umversiUri trinoerati die 
tro i conauetj comitati d'onore 
o scientiftd e dietro l'inesisten-
te Arehivio itaiiano dttta item-
pa a /wmetti. 

E tuttavia, fra uno stand ed) 
toriale e l'altro. fra una inat-
toaa difaaa del fumttto nero 
(io atesao che il Salone. due an-
ni fa, aveva uffidalmonte sotto-
poato ad arnpia critica) e una 
tramaikme commerciale. qua! 
eoaa e ancora emerao a testi 
moniare — se non attro — 1'eai 
genu ancora diffuaa (e la port 
sibttita organizxativa) di on di 
acorso cm pace di indagare il fe 
nomeno comic fornando i auoi 
conaunurtori e i auoi atudkau di 

dl 

Come al solito, i oontributi so 
no venuti .soprattutto dall'este-
TO. grazae al fatto che gli equi-
voci del passato e le odieme 
aperture conunerciali apingono 
ancora a sporadiche partecipA-
zioni « internazionali » al Salone 
di Lucca (e coat che ogni anno 
vi »i incontra 1'aroericano Da 
vid Pascal o i fraoceai della 
Socerhd che, fra un salone e 
l'altro, hanno venduto alia Gar-
aanti i frutu del loro aocexaxvale 
Iavoro di ricerca tu IMU* Memo 
di Wmsor MacCay). 

Grazie a David Pascal e glun-
ta cos) una importante informa-
zkme sul comic dl protesta «-
mericano fun fenomeno che in
vests gia due milioni di lettartt, 
nel quale — attraverso una mi-
riade di riviste Hndrrproiiitd, 
spetso sequestrate dalla polizia 
— ai esprime in una nuova for
ma 1'inquietudine profonda e la 
apint'i dcfnocratica 6x quell'A I • 
tra America che lotta, come ha 
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contro la guerra nel Vietnam, il 
razzismo. la repressione orga-
nizzata. Un comic a volte disLU 
tibile, che si arma anche di un 
nuovo ti HO della pornografia 
fcome certo cinema e letteratu-
ra), ma che tuttavia e indica-
zione di quanto sia po&sibile tra-
sformare radicalmente il consue 
to e ormai stantio discorso sul 
fumetto commerciale... 

Gli altri contributi utili sono 
venuti da Claude Moliterni e 
Pierre Couperie (particolarmM-
te interessante la sua rehu.one 
sulla quantita indiretta di < in-
formazioni» contenute in una 
storia a fiunetti); mentre l'uni-
oo tentativo, non seguito tuttavia 
da alcuna discussione, di porta-
re il diacorso sulla produzione 
italiana e giunto attraverso una 
rapidissima panoramica di Er
nesto G. Laura 

Ma fatte queste eccezioni, ai a 
tornati subito al caoa. Caos alia 
ooofueta meatra, ai 

che malgrado 1'msolita vivacila 
tccnica confcritatfli da l,c!lu 
Monteverde, ha sprecnto banal-
mente I'occasione di un discor-
so ragionato *ui rapporti fra fu
metto e € progresso i scientifico. 
limitandosi ad un meccanico e 
illeggibile confronto fra le « in-
venzioni » fantascientifiche del 
comic e le concrete reahzzazio 
ni della scienza spaziale. Cao)«. 
iiifine. nelJe premiazioni flnali 
che — in una vera e propria in-
flazione di medagliette — han
no accotnunato 1'importante 
Utile Nemo edito dalla Gar-
zanti e la digmta graflca di un 
disegnatore come Hugo Pratt a 
produttori conunerciali come 
Pier Carpi, con Funico obietti-
vo di accontentare, con un n-
cordino finale, tutte quelle for
ae che hanno contnbuito — co-
scianti o no — al coreproinesso 
su cui si c sorretta l'intera ma 
nifaftadope. 

Dario N^oli 

DtJ 
MADRID, nottfmbr* 

Cera aria di ottimismo. al-
cuni giorni fa, al ministero 
dell'Istruzione e al rettorato 
deH'universita madrilena. < I 
corsi aono gia comindati — 
ha detto il Rettore magniflco. 
il signor Botella Llusia — e 
non e successo nulla >. Egli si 
riferiva al fatto che gli stu
dent! non hanno ancora co-
minciato a ricoprire gli atri 
e i corridoi delle facolta con 
gli enormi cartelli murali pre-
parati dai Sindacalo democra-
tico degli studenti: che anco 
ra non hanno iniziato a teaere 
le assemblee hbere. per de-
nunciare e condannare il re
gime: che non hanno ancora 
tenuto le lorn assemblee di 
critica, per esaminare il Ia
voro pedagogico di molti pro
fessor! incapaci che debbono 
la loro catted ra all'intervento 
dell'Opus Dei o del Movi-
miento. 

Ancora non lo hanno fatto. 
E' vero. In realta gh studenti 
madnleni non sono ancora 
affluiti in massa ne nella citta 
universitana. ne nelle facolta 
sc-acciate come ribelli (come 
quella di Scienze politiche e 
economia) fuori dalle * mu 
ra » della citta universitana. 
E' solo per questa ragione che 
al ministero e al rettorato si 
respira ancora in questi gior
ni. Chi. invece. ha gia fatto il 
suo atto di presenza nelle fa
colta e nel campus umversita-
rio. sono gli agenti della « Bri-
gata politico-sociale * e quelli 
della polizia armata. c Se 
avessimo ritirato le forte del-
I'ordine — ha detto un lunedi 
il rettore — al giovedi avrem-
mo avuto scontri e incidenti >. 
Nella pausa estiva il governo 
— e in concreto i ministri del-
l'lnterno e dell'Istruzione che 
hanno prartttato delle vacanze 
per accelerare le misure re
pressive — ha fatto processa-
re e condannare decine di stu
denti mentre ha proibito a al
tri di frequeniare le facolta 
alia quale erano iscritti. 

La facolta di Scienze politi
che e Economia, avanguardia. 
a Madrid, dell'azione univer-
sitaria antifranchista. e stata 
spezzettata in due sotto facol
ta. una economica. l'altra poli-
tica. e t ospitata » in due edi-
fici non ancora ultimati. posti 
nella piu lontana periferia 
madrilena. Nello stesso tempo 
si sono accentuate le misure 
selettive per contenere. visto 
che non c possibile ridurre. 
l'espansione universitaria. A 
questo fine tende la leaae ge
nerate dell'istruzione, un pro-
getto recentissimo. messo a 
punto secondo un preciso cri-
terio classista. 

Che cosa succedera nell'uni-
versita madrilena. in tutta la 
Spagna nei prossimi mesi? 
Credo si possa dire, senza vo-
ler passare per profe-ti. che 
rinascera un grande impulso 
alia lotta studentesca: lotta 
per il rinnovamento i-adicale 
delle strutture universitane. 
per 1P liberta di associazione. 
Non voglio passare per profe-
ta. ho detto. Queste previsioni 
mi vengono dalle considerazio-
ni su quanto e avvenuto du
rante lo scorso anno accade-
mico; e mi veneono sopratut-
to da quanto mi hanno detto 
alcuni fra gli studenti piu at-
tivi. che fanno parte del sin-
dacato democratic^. 

« La giunta dei delegati del-
Vuniversitd di Madrid — mi 
dice uno di questi giovani — 
oid verso la fine dello scorsn 
anno avei'a capito chiaramen-
te, anche prima dell'occupa-
zione militare delll'Universi 
td. che not studenti, da soli, 
non avremmo potuto vincere. 
Era necessario portare il no
stra problema in altri amhien-
ti, fare del problema unirersi-
tario un problema nazionale, 
ottenere che operai, intellet-
tuali, prefessionisti, sacerdo-
ti. personalita dell'opposizione 
facessero propria Vesigenza di 
far uscire la polizia dall'Uni
versity ». 

« U caso di Madrid — ag-
giunge il giovan* con cui sto 
parlando — prwo che la pr><-
sibilita di unire il movimento 
studentesco con quello operain 
ha oggi maggiore concretezza 
che in situazioni precedents. In 
due grandi aziende industriali 
madrilene gli studenti hanno 
avuto dibattiti con gli operai, 
verso la fine dello scorso anno. 
In altre fabbriche. le Commis
sion's operate hanno lanciato 
appelli alia solidarietd con gli 
studenti >. 

Mentre il giovane Parla sto 
ripensando a quanto mi ave 
vano detto qualche tempo pri
ma alcuni dirigenti operai: che 
le Commissioni operate ave-
vano stabilito. quest'anno. di 
mandare loro delegati a par 
lare con gli studenti nelle re-
sidenze. nei collegi universita 
ri. Del resto. i»ei cosidetti 
f commandos > (gruppi di pro 
pagandisti formati di studen
ti e operai) le Commissioni 
operate e il sindaeato demo-
cratico collaborano gia ora 
stretta mente. 

€ Fatto nuovo di qussi'an-
no — inscrvima un akro giova

ne — e che il governo ha po
sto Vuniversita sotto Vauto-
ritd del ministero dell'lnterno. 
Ma runtrersitd seauird la sua 
politico. II regime di Franco e 
ormai incapace di recuperare 
un solo millimetro del terre
no perso con gli studenti. Que
sti sono in maggioranza anti-
franchisti. si battono contro 
Vingiustizia e la corruzioue 
che dilagano nel paese. Le co-
sideite " innovazioni " della 
legge generale deU'istruzione 
aono trroorie. Grande uso di 
paroloni. come < tutori >. < an
no sabdtico > (quello del ripo-
so agricolo) ecc. Pero. per 
esempio. perche il sistema dei 
<: tutori * possa funzkmare oe-
correrebbe un numero di pro-
fessori molto maggiore del 
presente. Dubito che i nuo
vi crediti stanziati permette-
ranno un sostanziale aumenio 
del corpo insepnante. La strut-
tura della direztone deH'Unt-
rer.sifd confinuerd ad essere 
autoritaria e fasctsta come nel 
passato ». 

Faccio una domanda: «Co
me vedono gli studenti la Pro-
spettiva di quest'anno accad*-
mico appena iniziato? > 

Ecco aleune risposte. t Per 
quest'anno i movimenti demo
cratic!, in uia penerale sem-
brano concentrarsi sulla lot
ta contro la repressione. Po-
tranna tuttavia asxumere im-
portanza altri aspetti, come 
quello della lotta con la criti
ca (la critica delle attuali 
strutture universitarie fatta in 
assemblee di massa studente-
sche). Pero credo che I'aspef-
to sostanziale sara dato dallo 
scontro diretto con la dtttatu-
ra, che gia da tempo appare 
a mi'j'iuii di studenti come 
il primo ostacolo sulla strada 
di una universita democratica 
e moderna >. 

Un'altra risposta: «Questo 
anno, per poter contribuire at-
tivamente alio stabilimenio di 
una democrazia politico e eco
nomica, ci sforzeremo di con-
solidare la nostra alleanza. a 
tutti i livelli. con la clas.se 
operaia ». 

Una terza: « Primo obiettivo 
e buttar fuori la polizia dab 
I'universitd. Fare in modo che 
la protesta sia massiccia, di 
tutti gli universitari e nazio
nale. In piu, tenendo presents 
le esperienze dello scorso an
no, bisogna ottenere che il sin
daeato democratico abhia 
strutture tali da poter immet 
tere nella lotta la grande mag
gioranza degli studenti >. 

Contro la repressione, con
tro le strutture del regime, per 
la democrazia politica ed eco
nomica. in alleanza con la clas-
se operaia. Questi sono gli 
aspetti principal! del program-
ma della parte piu attiva de!-
1'Universita spagnola; il sin
daeato democratico. che nello 
scorso anno, durante lo stato di 
emergenza proclamato dalle 
autorita franchiste. seppe con 
fermare il suo ruolo di forza 
(Tinamica. organiz/atnee e 
mobilitatrice. 

E" per tutte queste rapioni 
che non ritengo di essere un 
profeta quando affermo che 
quest'anno rinascera un gran
de impulso alia lot'.a studen
tesca. 

f. m. 

Nuove 
condanne 

per Fanti-
franchista 

Antonio 
Arrizabalaga 

M\DRID. 5 
.Vn:on.o Maria Amzabalaga 

Bay-orreehea. di 32 anni. e sta
to coivlarnato dai tnbunale dd-
rordme pubblico ch Madrid a 
cinque anni di career* ed a 
31.000 pesetas 'circa 280 nvla 
lire) di amrnenda per i reati 
di < propaganda llleftale ». c aa-
sociazione illecita » e < furto dl 
auto ». 

Amzabalaga, condannato a 
morte da) consiglio di guerra 
ck Burgos tl 27 qttobre scorso. 
a^eva avuto la peoa cornmu 
lata in 30 anni da career*, il 
31 ottobre. dai nuo%x> governo 
spajamk}. sotto la preuione de
mocratica inaErnuionalt. La sua 
condanna a morte aveva auaci-
tato viva emoxtone nelle pro
vince basche (dove Arritahaiaga 
e nato). causato aoooari Ira po-
poiaztane a font deU'opdina. 

U tribunal* delTordm* pah-
blvo, ha ora condannato U ga> 
van* baaoo par i naati oh* eaa> 
lano dalla compalanaa del tri
bunal* miutara. II vardatto ft 
propria l'aoeuaa che l'i 
avava adanaa all* 
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