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lOmila chilometri nelFAsia Centrale Sovietica - 3 

Come nacquero tre repuUfdie 
II complesso problema della «questione nazionale» all'i ndomani della Rivoluzione - I'omogeneita efnica dell'Ar-

menia e la varieta del ['Uzbekistan - L'uniformita oggettiva delle condizioni di vita e di lavoro - Come e stato affron-

tato con gli studenti il problema dell'autonomia - 1 confini inesistenti - Si studia in russo nelle facolta scientifiche 

Dal nostro inviato 
DI RITORNO 

DALLASIA fcbbiaio 
Immancab i lmen te andando 

ft leggete gli opuscoh che il 
lus t rano s t o n a t u l l u n e d e c o 
n o r n n delle lepubbl iche me 
r id ionah dell URfeS da! Cau 
caso all Asia centrale \ i im 
ba t t c i c t e in una frase il cul 
Bunco e il seguente in tale o 
ta la l l ro anno del XIX secolo 
il popolo ( a rmeno tu rkmeno 
uzbeko tadgico kirghiso) sol 
lecitb o accolse 1 aiuto della 
Russia come una garanyia con 
t ro la dominazione turca o 
pers lana o dell etruro di Buk 
hara non fu !a l iberta nazio 
na le ma fu 1 mizio della sicu 
rezza dai pencol i esterni la 
int roduzione del p n m i ele 
ment l di capi tal ismo e qulndl 
1'inizio della decaden /a del 
feudaleslrno Si sa che uno 
del problem! pm complessi 
che il po tere rlvoluzionario 
dopo 11 DiciasseUe dovelte af 
f rontare fu quello definito 
« quest ione nazionale » La 
rivoluzione tese ovviamen 
te a copr i re tu t to 1 a rco spa 
ziale dell ex impero z a n s t a 
Non vl rmscl comple tamente 
a nord e ad ovest m a ce la 
fece a sud nonos tan te la guer 
ra civile e 1 intervento s t ra 
n iero 

In as t ra t to 1 ideale era di 
procedare alia formazione di 
Stat i nazionali su del imita 
zione e t n k a ma imzialmente 
non sussistevano ne le forze 
u m a n e ne le condizioni eco 
nomiche Si comincib con for 
mule regionali al di la del 
Cauraso si cost i tul un 'unione 
fra Georgia Armenia e Azer 
baigtan in Asia centrale si 
man tenne la enti ta plurinazio 
nale chiamata Turkes tan che 
nccoglleva !e popolazjoni m u 
sulmane Ma ment re all inter 
n o del grup'po t ranscaucaslco 
ogni paese si presento gia con 
u n a propr ia personali ty nazio 
na le in Asia centrale tu as 
nai difficile es t ra r re dal calei 
doscopio del popoli qualcosa 
che si presentasse come Sta 
to Nazione La Turkmenla so 
vietioa diviene repubbl ica nel 
1125, il Tadj ik is tan nel 1929 
dopo aver cosh tu i to per cin 
que anni una repubbl ica au 
tonoma etnica Lo stesso fe ac 
caduto per 1 Immenso Kazak 
s tan che dlvenne repubblica 
federata solo nel 1936 

Se anda te oggl in uno di 
quest i paesi e chiedete come 
si present! a t tua lmente la 
« quest ione nazionale » senh 
rete immancabi lmente r ispon 
dervi e un problema risolto 
abb lamo i nost r i organi di po 
te re scr iviamo e parl iano la 
nos t ra lingua abb lamo ricevu 
to dalle zone piu progredi te 
dell URSS e sopra t tu t to dal 
la Russia un aiuto immense 
s i amo garant i t i d a ogni peri 
colo es terno non s iamo sfrut 
tat] da nessuno Tut to vero 
m a sollevando oggi 11 proble 
m a si intende qualche cosa 
d a l t ro prec isamente sapere 
che cos e la nazione la piccola 
nazione dono e in conseguema 
della soluzione di quel p ro | 
bleml essenziali di sicurez^a 
di progresso economico so 
d a l e di garanzie istituziona 
li Allora scopri che senza 
piu i t rat t i d rammat ic i del 
passa to in modt piu medltati 
e snttill la quest ione sussiste 

In A r m e n h ti cnlpisce la 
omogenoita del paesagiiio uma 
no vedt una rasra trafti so 
mnticl bpn enrat tenzzat i uno 
stile dl vita nazionale appun 
to che si esDi ime nel come 
* fatta la cit ta dove perfino 
nuell autentico fenomenn di co 
smopol i t i smo di segno rove 
icinto rhp fu 1 architetfura del 
t e m p o stal iniano rlsulta filtra 
to da un inconfondibile « sti 
l e» locale Tut t 'a l t ra e I'tm 
magine nei paesi dell Asia cen 
t ra le Nelle citta hal la misu 
ra di europeo e dl asiatico 
t a l m a fai fatica a caplre se la 
persona rhp ti sta davanti e 
un nativo o un mezzo san true 
o tin immferato Nrlle oampa 
gne la visions e pm omoge 
nea sp non altro perche e di 
gran lunga prevalente I abbi 
gliamento tradizlonale Ma SP 
spprof on disci un po ' anche 
H non e p r o p r i o il caso di 
par la re dl uniformita etntca 
In Tadelkis tan quasi un ter 
zo deglf abi tant i sono uzbeki 
In Uzbekistan vi sono molti 
ebrei ta r ta r i coreani 

Ovunque , in ques t ! paesi i 
russl sono piu del dieci per 
cento non hanno pnvilegi 

{mrt icolan ma essendo venuti 
n genere come tecnici scien 

ziati, insegnanti ad accelera 
re il progresso del paese si 
sono trovati obblet t ivamente 
nella fascia piu elevata della 
»ocieta La convivenza e tran 
quilla md inlanin c o u i n q u e 
scnrsisslrno il numero del ma 
t r imoni mihti La cosa an 
drebbe indagata ma presenta 
mol te difficolta Perche non 
vi sono visibili ostacoh a fon 
d e r e un collettivo di lavoro 
u n a comuni f i scolastica una 
tqmpe ar t is t ica multinazionali 
men t re cib rtbulta quasi im 
possibile nella s iera del rap 
por to piu p r l v a t o ' La diffe 
renziazione antnipologica non 
mi sembra possa spiega-e H 
fenumeno (ra 1 a l t ro e gene 
ralmpnte ammpsso che i fit,'li 
di coppte mlste presentano 
p a i a m e t n di bf llpzza robu 
ste?z» fisttu e intplltgen?!! su 
p p n o i i aile due ra?ze compo 
nenli E th i a ro che la c a p o 
ne sta alLrove in quelh cbe 
p o h e m m o definire Ul tor i so 
vras t ru t tu ra l i di cul tura di 
costuml 

fetesso n t m o dls teso nel la 
Kirn s\c\bi p p i t f n t u i l t dl 
Operai che s tudiano nei cor 

si serah stessa g radua tona 
p t r 1 a&.segnazione della « pu 
1 io \ka» ii buono sindacale 
che da d i n t t o a ferie gratui 
te o semigratui te in luoghi di 
ville«giatura F una unlforml 
ta ogget tua che non pub non 
influire sulla uniformazione 
anche della condizione priva 
ta dell operato del tecnico Ma 
e d a w e r o la stessa cosa quel 
1 identico sa lano per un ope 
raio di Lenmgrado o pe r una 
ragazza di Dushambe' ' Tut te e 
due possono spenderlo nel me-
desimo modo acquis tando ad 
esempio un televisore Ma a 
pa r te it fatto che quel tele 
vjsore par le ra in russo a Le 
n ingrado e in tadgiko a Du 
shambe quale distanza (di ci 
vilta psicologica) esso segna 
non dico nspe t to alia vita del 
nonno del padre m a perfino 
alia condi?ione in cui si svol 
se I infanzia dell 'uno e dell al 
tra? L oggetto e lo s tesso ma 
probabi lmente diverse e il 
rappor to che con esso ha chi 
lo usa Allora viene da chie 
dersi la solurlone della « que
st ione nazionale» fe tu t ta e 
solo nella uniformizzazione al 
livello piu alto delle forze p r o 
dutt ive delle norme che r i go 
lano i rappor t i soc ia l^ Se co 
si fosse non si splegherebbe 
perche siano insorti anche 
nella comumta, sociahsta pro 
blemi di salvaguardia della 
personality nazionale addir i t 
t u r a fenomeni di nazionalismo 
propr io ment re si delmeava la 
fase adulta dello sviluppo eco 
nomlco 

II nazionalismo e sempre 
una manifesfazlone d! conser 
va tor i smo Ma attenti al l ' im 
piego della parola e capita 
to piu dl una volta dl vede 
re il nazionalismo laddove ci 
era u n ' a l t r i cosa 

Abblamo gia detto che gli 
a rmeni hanno tratt i naziona 
li inconfondibili ma sono in 
terna7ionahsti Qualche anno 
fa esplosero alcune tendenze 
aulonomist iche fra gli s tuden 
ti Pn loro fatto un discorso 
di questo genere nessuno con 
testa il nos t ro dirlt to di essere 
nazione e certo voi des ide ia 
te solo eserci tar lo fino in fon 
do ma che faremmo da soli 
in ques ta nost ra t e r r a roc 
ciosa e ar ida? Commerceremo 
ron gli al tr! voi dite m a con 
che cosa pagheremo 1'aiuto 
degh a l t n ' Cento mihoni di 
rubli in piu per nol iscritt l 
nel bi lancio dellTJRSS sono 
un d i n t t o ma che cosa sara. 
il prest l to che dovremo chie 
dere all estero^ 

Porse fu un discorso che si 
pres ta all obiezione di un gret 
t o u t ih ta r i smo ma e tu t to ve
ro e quest o conta Gil a rmeni 
sono internazionalisti propr io 
perche si sono ripetuti ragio 
nament i simfli da van decen 
ni Si guardano a t to rno ed 
hanno ]} in quel loro paesag 
gio di vulcani spenti la p ro 
va semplice che senza l'aiu 
to di una grande comunita 
non ce 1 avrebbero mai fatta 
come non ce la fecero nei se 

Corte Costituzionale 

E' legittimo 
incarcerare 

chi si mette 
in maschera 

per le strode? 
Una serle dl Interessant! 

quettlonl dl leglltimltd sa 
ranno oggl esaminate rfalla 
Corte Costituzionale Rlguar 
dano f'arresto In flagrania 
dl chi compare mascheralo 
In pubblico I'effkacia delle 
senfenze della Corte dichla 
rativa di llleglttimita II si 
stem a dl Iscrizlone nelle II 
ste elettot-all 

La questione della t com 
parsa mascherata in luogo 
pubblico B e stala soltevata 
dal pretorl di Torino, dl Ro 
ma e dl Samplerdarena, che 
hanno denunciato t'articolo 
220 del lesto unico delle leg 
gi dl PS, sostenendo che e 
Incongruo che per una con 
travvenilone punita con pe 
na pecunlarla (come stabih 
see appunto II citato arti 
colo) sl debba essere prl 
vati Immedlatamente della 
liberta personals 

La disposizlone della leg 
ge dl PS contrasld con I ar 
ticolo 13 della Cost limone 
Questo esprlmendo il concel 
to che la liberta personate e 
invlolabile e non puo essere 
limitata se non per atto -^o 
tlvato dell autorila giudlzia 
Ha, ha volute escludere che 
si rlnchluda In carcere in 
attesa di giudizio chi in car 
cere, comunque vadano le 
cose non dovra rimanere do 
po quel giudizio La norma 
contestala viene spesso ap 
pllcata dalla pollzla per Car 
resto del a travesthi u 

Due ordinanze (una del tri 
bunale di Ferrara, I altra del 
tribunale dl Napoll) pongono 
di nuovo la questione relati 
va agli effetll iul procedi 
menli penali in corso delle 
senlenze della Corte Coslllu 
ilonale dkhiaratlve dl Hie 
gitlimrtd d norme in base al 
lo quaii furono compiutl de 
terminaU iH processuali 
Su queslo punto c nolo vl 
e contrasto tra !a Corte Co 
stituzionale e la Corte dl 
Cassazione 

coll Sulla collma dl E r e b u 
ni Lhe sovrasta Erevan ci so
no le vestigia di una civilta 
antlchissima e alt issima una 
vera acropuli Nel tempio del 
la nazione il « Matenadaran » 
n sono diecimila manoscr t t 
ti che tpsumoniano un gran 
de passato quando 1 Armenia 
cristianizzata sl estendeva dal 
Caspio al Medi terraneo Ma 
pm alto della collina di Ere 
bum c e ad o \es t il monte Ara 
ra t donde per secoli venne 
i o i predoni fino al giorno in 
cui non t rovarono sul loro 
cammino 1 esercito rosso de 
gh operai e dei contadini in 
cui gli a r m e n i e rano solo una 
par te La sicurezza delle fron 
t iere la creazione di uno Sta 
to vero non precar io hanno 
comciso con la ediflcazione del 
socialismo Non fe stata sem 
p r e una coincidenza t r an 
quilla lo si ammet te ma quel 
che conta e il r isultato com 
plessivo 

In Asia centrale le cose si 
sono presentate diversamente 
Le tradizioni nazionali e r ano 
alio stesso tempo piu comples 
se e meno congrue Nessuna 
nazione era mai nusc i t a ad 
ergersi alia dignita di Sta to 
Nel suo piat to gngiore 1 eco 
nomia feudale s tento a espri 
mere mercat i e gruppi socia 
li capaci di a ssumere dimen 
sione pohtica La stessa sto 
n a della cul tura e storia di 
smgole personali ta e non dl 
classi non registro mai un 
tentativo di au tonomia e dl 
egemonia Quando le lmgue 
vollero materiallzzarsi in s e n t 
ti fu necessario 1 alfabeto ara 
bo quando 1'ideologia cerco 
una sistemazione dovetle 
semplicemente a r renders i al 
1 Is lam, nobile merce di im 
portazlone Vanamente cerche 
resti in quelle cont rade un al 
cunche il quale possa essere 
designato come un p iodromo 
una precursione dell ideologia 
sociahsta o ancor piu s emph 
cemente dell idea dt s o \ r a m 
ta popolare nazionale Tuttora 
viene da chiedersi come siano 
stati tracciati 1 confini delle 
singole repubbliche 

In l i rga misura essi non 
fanno n g u a r d o al fattore na 
zionale Solo per il confine 
fra la Turkmenia e 1 Uzbeki 
s tan e per quello fra la Kir 
ghisia e il Kazakstan e pos 
slnile dire che ci sl e affida 
ti a tracciati natural ! un fru 
me nel p r imo caso la cresta 
di un massiccio montagnoso 
nell a l t ro La soluzione data 
ha tuttavia consentito dt rac 
chiudere in t e r n t o n determi 
nati il gruppo piu cum pat 
to di una cer ta nazlonailta e 
a t t o rno a ques to si e forma 
ta una comuni ta plurinazio 
nale Ho potuto consta tare che 
nella composizlone degli orga 
m pubbllcl e delle profession! 
viene osservata una sostanzia 
le proporz ionahta In genere 
le c a n c h e piu elevate sono ri 
coperte da esponenti della 
maggioranza nazionale 

Ma forse quello che piu in 
teressa non sono tanto 1 rap
port i fra i gruppi local) quan 
to il r appor to con la « m a g 
gioranza e s t e r n a » dei russl 
e degli slavi m genere Si 6 
par la to sovente di russifica 
zione delle piccole repubbli
che pen fenche Non vorrei m 
correre nella semphficazione 
Inuti le camuffare il da to di 
partenza anche il socialismo 
in quesie zone e stato soprat
tut to una nobile merce di im 
portazione e la rivoluzione 
1 hanno fatta sopra t tu t to (in 
senso quanti ta t ive) i russl , gli 
slavi dell ex impero E non 
potevano che essere russi o 
ucralnl i p n m i t ra t to r i , i pri 
mi insegnanti , le p r ime medi 
cine E una esigenza elementa-
re del meccanismo comunlca 
tivo che venga assunta un'uni 
ca lingua che sia funziona-
le e gia in par tenza eserci 
tata dalla maggioranza per la 
diffusione dell istruzione spe 
cie di quella tecnica Questa 
lingua non poteva essere che 
il russo Molto logicamente al 
1 Universita di Dushambe nel 
le facolta umanist iche si stu 
dia in tadgiko e m quelle tec 
niche in russo E un tipo dl 
« russificazione » questo che 
non ha nulla a che spar t i re 
con 1 assimilazione forzosa 

Non da questo puo venire 
un pencolo per la personalita 
nazionale di un piccolo popo 
lo II pericolo viene piut tosto 
dalla gracihla del passato na 
zionale dalla oggettiva diffi 
coltk di mnalzare il « partico 
laiei> nazionale alia impegna 
tiva dignita delle esigenze con 
temporanee Non vogho dire 
che cio segnl la decadenza 
della piccola nazionalita ma 
solo segmlare 1 immensa dif 
ficolta del problema anche nel 
q i n d r o del socialismo Anche 
il i i t iore dei pencoli ester 
ni che in paesi enme 1 Arme 
ma e servito ad un 
popoln a meglio rico 
noscersi in SP stesso nell Asia 
centrale ha avuto altri carat 
teri Per il « kumly » turkme-
no non faceva propr io nessu 
na differenza che lo dominas 
se lo Scia persiano o il feu 
datarfo afgano o il Kan di 
Khiva Oggl il tema della si 
curezza esterna come si sa sta 
ripmprEpndo e lo sl sente dal 
TadgikiM in andando verso est 
C il femi dei rapporti con 
la Cina Hn interrD£;nto in pro 
posito alruni alti diiigenti In 
c ill Non ho nn l i t o alcun ac 
cento di al larme o di t imorp 
Ma cei to ( i n ilta preoccupa 
7lone piu — dirpi - che nel 
le al tre regioni del! URSS I 
confini dell ITRSS qui sono 
anche 1 confini della singola 
rcnubbll a 

IN PRETURA PER IRA 

Ira Furstenberg e al centro dl una vlcenda 
giudizlana, anche se non ne e la protago 
nista Per i suoi begli occhi, mfat t i , it conte 
Paolo Marlnott l , 51 anni, vice presldenle del 
la Snia Vlscosa, deve companre dlnanzi al 
Pretore di Milano accusato dalla moglie — 
Margarethe Schaefer 54 anni — di vlolazlone 
degli obbilghl di assistenza famlgliare, Inglu-
rle e vlolazione di cornspondenza La denun-
cla sporta dalla signora Schaefer contro II 

Marlnotti, infatt l , si mafurd dalla nuova si 
tuazlone creatasi a casa del conle in seguito 
alia «cotta » presa da quest'ultimo per Ira 
La signora, mfatt i , assoldd dei detective per 
sapere chi era la bella sconoscluta de! con 
te, e questi si vend ltd strapazzando la pove 
ra Margaret he «anche di fronte alia ser-
vitu B Donde II pacchetto dl denuncie dl cul 
e chiamato a nspondere I'mdustriale playboy 
Nella foto Ira Furstenberg 

GENOVA Esemplare espenenza dl parlecipazione operaia 

al lavoro di rilancio dell'Unila nelle fabbriche 

Gli operai 
comunisti: 
«Garantiamo noi» 

Riunione alia sezione del PCI di Sestri Ponente — Dibattito sui 
temi del giornale — L'assemblea crea un comitato operaio per 
stabilizzare i rapporti fra la redazione e le fabbriche genovesi 
garantendo Taumenro di diffusione nei complessi industrial! 

GENOVA febbraio 
Riunione a Sestr i Ponente 

nella sezione del par t i to Te
ma della riunione il lavoro 
per I Umta Lavoro per farla 
meglio per venderne piu co 
pie Nei quar t i en nelle fab 
briche La sala e piena A cen 
tinaia operai giovam donne 
s tanno seduti in piedi si af 
follano sulle due por te , nello 
mgresso per la scala 

Pre&iede la riunione il se 
gretario della Federazione di 
Genova Nella sala sono pre 
senti rappresentant i operai di 
Commissioni interne e di co 
mitati dl repar to delle piu 
grandi fabbriche genovesi An 
saldo San Giorgio Meccanico 
Cantiere Piaggio Asgen As 
gen Sestri Asgen Campi 
Nuova San Giorgio Italsider 
Sci Siac Fonder i a An sal do 
Meccanica Nucleare Rusca 
Fit Sestri Levante Present! i 
dingenti di numerose sezioni 
Pegh Boido Pra Palmaro 
Quinto Rinascita San Desi 
d e n o 

La relazione e svolta da un 
compagno della segreteria del 
la Federazione genovese E 
breve asemttd introduce i te 
mi per la discussione E la di 
scussione si ap re subito con 
interventi rapidi senza decla 
mazioni o r a tone andando al 
dunque del come e del per 
che un giornale nperaio come 

I Vmta possa rendersi sempre 

piu aderente a l h realt-a di ci6 
(he pensano cio c he fanno 
cib che \oghono gli operai Si 
scopre a poro a p o t o che una 
copia dell Umta che en t ra m 
f a b b n c i la leggono in dieci 
m venti Si scopre che gli 
operai sull Umta cercano non 
solo il riflesso e la ll lustra 
zione delle loro lotte e dei lo 
ro problemi m a 1'orientamen 
to su come por ta re avanti le 
lotte sul perche delle r iforme 
(per cambiare per cambiare 
tut to dicono) sul modo con 
cm costruire la saldatura t ra 
lotte di fabbrica e lotte di 
quar t iere in una cit ta come 
Genova dove tutte le questio 
m sono giunte al hmi te di 
sopportazlone 

Alcuni interventi sono pre 
cisi e netti Un operaio dplla 
Fondena nucleaie non basta 
par la re delle Partecipazioni 
s ta tah m a di quelle che ab 
taiamo qui della poht ica di 
r is t rut turazione che fanno fa 
cendola pagare agli operai Vo 
gliamo ar t icoh su ques to in 
cronaca di Genova Un ope 
n i o del Meccanico non tutti 
gh operai hanno capito che 
battersi per le r iforme (casa 
scuola salute) vuol dire hat 
tersi pe r difendere concre ta 
mente 1 successi della lotta 
per il contra t to Bisogna insi 
s tere Un opeiaio Piaggio e 
la lepress ione 9 Ce 1 hanno con 
noi perche sanno che voglia 

Trapianfano nel cuore 
muscolo di una gamba 

RIMINI 9 . 
Ln profe sionista rim ne-# Guido To^i di a4 a ni affe lo • 

d-j imi grave torma di caidiopatJn v a h o a ie mitro-aort n • 
IKi !a quale era stato g u 1 cato in imminrnte pencolo di v ta • 
r ^ -ito sakato da in t br [ ante operaz one e^efiiiita a 2ungo m 
rial piofos^ir Sennma d ctfoie del a locale clin ca un \ers • 
tana M r i ^ o n e r To-, mfatt sono stall tolti 2-> centimetr • 
di tessulo muscolare d una coscia e i/inestati nel cuore al • 
posto della \alvola aortica che e stata as porta ta comple jj 
tamente m 

Sostituita la \ aho la col tessuto muscolare il chiruigo hs • 
conetto la vahola m tiale mediante rafia anulare (immissione • 
d un anello di plastica) • 

H pazienle e stato tredici giorni in coma dopo 1 intervento * 
e per due volte il suo cuote s e fermato riprendendo dopo • 
massaggi tracheotomia e i-ardiotonici Per un mese inoltre • 
n pariente e stato tenuto * addormentaio » affinche non &\ver • 
I sso il forte dolore pro\ocatogh anche da due tubi innestab • 
nella cavita toracica per il passaggio di antibiotici n 

Pr ma dell mtenentc che e duiato sctte ore il pa/, en to • 
per dormire doveva mettersi in ginocchio vicino al letto appog • 
p ando la testa s ilia sponda • 

Se si fosse sdraiato sulla scluena infattl il corpo avrebbe • 
premuto sui polmoni se si fosse messo supino sarebbe stato B 

il cuore ad a\ vert re 1 peso II medico curante dottor Cappelli • 
e altn specialist! gh a \e \ano diagnosticate pochi mesi di vita • 
!/i stesso dottor Cappelli gli suggen poi di recarsi dal pro • 
fessor Senn ng • 

Dopo due mesi d degenza 1 Tosi e tornato a casa Ora m 
dorme tranquillo si nutre normalmente ed ha anche npreso • 
il lavoro • 

II convegno promosso dalle Unioni delle Camere di commercio d i Lazio, Marche, Toscana e Umbria 

Emo Roggi 

DOVE VA LA TERZA ITALIA ? 
Limiti ed equivoci di un'impostazione che ignora, tra f'alfro, i compiti e il ruolo delle Regioni — L'analisi del 

prof. Barberi dell'Universita di Roma — Depressione demografica e squilibri economici 
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Dopo d le giorni di dtbattito 
s smo CIULIISI nell auditorium 
del Palazzo dei Cuigiessi i la 
\ o n del convegno economico 
sulh cosddetta « Terza Itnlia » 
promo^^o dalle Uniom regiomli 
dcllp C imerc di commerc io Jcl 
lano Marche Toscana ed I m 
bria cd al quale sonn u i t t n c 
nuti anche il ministro alle pai 
tecipazioni statah Malfatti e i 
sottosegretan Baibi (b lancio) 
Biagioni e Jozzclli In sede 
dl conclusion! sono state neon 
fermate le 1 nee indicate nelle 
relaziom introduttive e parti 
colarmente in quella « pohtica s 
di Gestri presidente dell Unio 
ne regionale delle camere di 

commercio della Toscana in 
centrata sulla «necessita d 
una pohtica economico socnle 
per la « terza Ital ia* (loscarid 
I mbna Marche ed alto Lazio 
ciot Ricti e V terbo essenrio 
Roma ed il basso I a/ o una 
un ta geo economica a so tan 
te) e \olta a definire un ind 
nzzo di s\iluppo a tipico s drl 
1 Italia Centrale 

Che cosa intendano le ca 
mere di commercio per s\i 
luppo «Upico> di questa fascia 
centrale e I avwo di un pro 
crsso di razionalizzazione capi 
tahstica nel quadro dell at 
tuale pohtica di programma 
zione govemativa attraverso 
I adozione e la messa in moto 
di una serie di meccamsmi 
economici funzionah al «sistr 

La morte del compagno 
Manuel Sanchez Areas 

Manuel Sanchez Areas dich U.tio tia i p u app tzzat i 
S)ignd dovi_ Ira 1 alUo piogaio e euro 1 'iecuz one d pra 
p te rielh Ci ta un \er«i ir i di Madrid c a G ntvra q i 
ival zzo un padighone della Soc eta delle Nazioni do\e or 
h i sede la clelcgazone dell ONU n Euiopa) e moito a Berlimi 
vtntidi 

\ll mizio della gutira c wle ne! lugho del 1136 fu tra 
gii * r^-an z/aton del » \ Hoi,u mento * la loimaziont m htart 
che uibl in 1 nucleo de l lLs t rc to poixilare spagnolo 

\1 nacviaia la c ipitale dagli eberc ti Fi= l̂ ("h d cess* 
lo s^ombcro dc\ pan mono i r t s l cT e del Ĵ I imit muse 
LU il P n d o sikandolo n -al rrodo dalk di hru7 in c di 
i p ne pi< l alt dii la^ I e d i loro comphci 

\ hn b d*_ c s t c u / o < di gran pir te 1* I o ojxrr 1 
ft tli 7 ont attorno a MiJr i nel n t se d o((obr-_ It 1 191f 
per cu r •>(.! a nj>cr M n i p nalerii 

Nt j It mo anni d t i « « M I iTxiri-an i comp t 1 
L >\, rno e dopo la scoi I i de i Repi bbl ca em ar > n^ 

I n on< So\kUca e nel 1017 in Polonia e poi ne la Rep i 
h i n Demociat ca Tede^ca \ n s nevono anche opere s i 
I T (h lolt i n ed te in t n one ^T iel r i e in German i 

i ra ^iTto c et(/i ne nh-o dt I ( i I o tentra e if I Pa t I 

ma » Da la dcfimzionc di questi 
obbiettiu ippare e\idente il 
ruolo di « f,aranb » dell altuale 
I nea di sviluppo — che ma 
k i n nchiedc corrett \i e am 
modernamtnti — die \cngono 
id ass imeie qnosti organism 
nei confio t delle cost tuende 
Reg >ni Non e a caso ri I 
r c l o che del comp ti e d I 
ruolo che doviannu s\ol^ere le 
icRiom per l a w o di una pio 
fonda pohtica di r forme e d 
s\ iluppo ecor om co sociale e 
produtmo dell Italia centrale 
non si sia fatto alcun s t n o n 
lenmento durante d dibattito 
alio scopo ev denlemente di 
non entrare direttamente no) 
mento di un problema cosi 
« scottante » 

Gli un ci acccnm in qui sto 
scn^o sono stati iitti cauteh 
t \amente da Ccstn il ciuale 
ha ditto el e tale 1 nea n m si 
pone m conll tto con le RL(, on 
u che se — ha n^giunto - so o 
rh sup iar( It mposta/it i i 
a a t n t L1 e * d 1 T pio 

r na/ mo itfeio If N in s 
U i a m i i n I 

ii 1 M e d b I IIILI a nir 
s i s fii ificTt \ e sul i il 
m nt) dell i poi t ca f n q n ci 
dolU) e contrasLi sulh siesta 
ipoUs d una LXJI t ca 11 r 
1 It i n Centrak in cnntrippi 
wione fcosi e stata inles i da 
taiun ) al Mt770j,iorno 

1 e aree dell Italii Centrale 
— ha osservato il pi uno lei i 
lou 1 piol Raihn del! Li 
\ crsitd d Rorr T — sono in 
\ tile da u 11 sens bill de 

deni r.ral ) ila ](r 
: n l P>i 
In ta sul l u r 1> n n i ; > 

n e c p s=ita di l l U 4 pn 
nto del M i l l 1 ] 1 ppr a nio 

1 fH mil Hal i t t a i da 
n i tua ) p santc dal p 11 

to di v j d i lU I rvi ld\o o 
(soli i! *!J 1 pei cento c n 
conli/iotip prol ss onale ri^icl 
to a lh popota/ione romplcss\a 
c i nl roll i a r < i ssan 

ri 

abnta dt i>o a \ nt I >J! U sq l I • 

1 f 
i a r i 

bane sviluppate e le 2one agn 
cole e montane da un basso 
lasso di sviluppo economico 
dovuto anche alia « vischiosita » 
degli impianti e dei capiLdi 
pioduttm da una s tuazione n 
frastrutturale « sconceitante » 
(J le eomunicaz om a i d qu i 
ed al di la della dorsale ni 
penmniea soi o nmaste alio 
st i to m cm eiano all cpue i 
dello Stato Poutilicio e del 
Granducato di Toscana ») La 
«enorme distorsione eeonomi 
ca s che si e a iuta ne! nostro 
paese e data anche — ha os 
ser\ato Barberi — dalla poll 
tica mendionale seguita fino ad 
oggl e di cui si sono awantag 
giate «pnncipalmente se non 
eselusnamente le Industrie del 
\o rd per le quah le cifre dei 
traifenmenti sono venute a 
configuiaisi come dtlk mas 
bicce commesse da parte g > 
\ c rna tna s Anche Gest i e 
K S I altri) ha denunciato il U\ 
I nenlit della « 614 » sul t aic< 
depress! che abb soj,na 1 
a mod if he sostan/ all » la nuo 
\a i bl4 n — In detto — Jcvt 
i n d m z a i e i suoi inttr^c pel 
II reahz/i/ione delle arcc in 
d stnali L stato nssente tut 
ta\ia (tale non puo considp 
rarsi un richiamo dil prof Bar 
cld/7i alia « necessita di un m 
tervento decisno nell ambito 
degh strumenti urbanistici » 
mancando il quale «qualsiasi 
discorso sull aasetto terntonale 
c destinato a restare una escr 
nta7ione accademica i1) un se 
i o richiamo a quella poi tic i 
di riforme di cui i lav ora Ion 
e I pnpbe a w e i l inn 1 ret ni \ 
Nella * logica dello sviluppo 
economic) genera le t e di i ir 1 
la lirea di * c o r t ( t t n i » lu go 
1 (|ualc si e sviluppalo il c n 
vegno Geslu ha pr po^to due 
itruin( nti integral le aree in 
dustnah e la socitta ttnan 
i ir a nttrregiomle Si deve 
passare — ha nchicsto — alia 
crea?ione di irionce aiee ir du 

r a i r amh lo inttrrcacv 
m e e ilia cost MZ OI e eh una 

umca socicta finan/iana (con 
capitale degu enli Regione del 
1IMI delle imprese mbbhehe 
e degh istituti di creditor che 
si «atlagli alleconomia di mer 
e i l o » L rappresenti un «sup 
pnrlo 3 e « non un fattore sosti 
t ituo dell imz ativa pnvatd » 
I i rcht i t lo Haidazzi ha ipol t 
zato per l l t a l a Lentiale un 
nolo a pontile » non tanto fia 
il nord ed il sud Italia « quanto 
tra i paesi dell est e del 
I o\e<% cio che implica il raf 
forzamento dei sistemi portuali 
tirrenici e adnatici e la co 
struzione fra le due zone co 
stiere di un oppoituno slstema 
di comumcazioni con funzione 
di drenaggio nspetto agli at 
tuah attraversamenti noid sud 

luttavia i sospetti di una 
concoirenznlita con il Mezzo-
t,iorno non ^ono stati fugati 
t uit e ehe lo stesso mmistio 
\i ilf lit l a c b e m t ) che * sa 
icbbe u i j , id \e en ore voh r 

onii ippom problemi spec 
f d l a fascia di depress une 
di I Hah i On t i a l e a quelh 
delld pu a up a e grave a i m 
d prcssa del pnese s Ma alld 
i cl esta di in i «, pohtica glo 
halt na nnah . che abbia la 
sui domimnte nelle paitecipa 
iioni statah (in questo senso 
si sono espiessi Pioielh piesi 
dente del comitato regionale 
per la progiammazione econo 
mica dell Umbna e per m l ] 
aspelti anche Grazzml della 
CISI ) il ministro Malfatti hn 
r sposto abbastanza evasivn 
nente pnrlando sl degh im 
pegm e delle iniziat ve future 
hii c Into quella delh SN4M 

Procett! nelle Marche e ha ac 
cenmlo al pnno IH1 per 1 ekt 
Ironic nl mn tacendo significa 
t i amontp su l lncordo IRI Tiat 
per la privnt m z m n e * dello 
stnb hmento Italsidci di n iom 
bmo contro il quale sl sono 
mobil tdte le for?e democra 
1 el e della Regione 

Marcello Lazzerini 

mn andnre avanti t h e pe r 
noi la lottd non & e ehiusa 
con il eontrat to qulndl ce le 
cianno e noi dobbiatno ri 
spondcre forte con i slndnca 
ti con il par t i to t o n \Umta 

Un operaio Asgen / L mta 
cl djve aiutare adesso piu di 
p r i m i Durante 1 autunno era 
p m facile, adesso in fabbri 
ca c e il nachio che sl lavori 
e basta Inveee L E ancoia da 
fare da por ta io avanti tut t i 
I n o s t n temi L Un ta ci pub 
amtare bene giorno per gior 
no Un altro del Meccanico 
l giornali borghesi vanno boi 
cottati dagti operai e attacca 
ti di piu dall Unita 

Un operaio dell Asgen sul 
1 Umta adesso c e poeo di 
quel che conta nelle f ibbr i 
che dopo l a u t u n n o Nelle fab 
briche ci sono organismi nuo-
\ i i delegati di lopar to nati 
nella lotta base del sindaca 
tn moderno Bisogna pa r lnme 
di piu (Umta fa poco al rl 
guardo Se I Vmta pa i lera di 
piu degli opeiai gli operat 
la diffonderanno di piu 

La critica morde si allar 
ga Arnva secca una bat tuta 
va bene parlare del parto 
ma parlare pm del repar to 
Le cose che scottano m quel 
momento rischiano di far di 
menticare ai tre cose che scut 
tana anche fuon del repar to e 
persino del 'a fabbrica Nella 
ammazione perb le richioste 
si mtiecciano appa ie che 
nessuna quest one e la sola 
mente e tanto impor tante da 
annullare i punti di una te 
matica varla e eompiessa II 
tema del rappor to ira conte 
nu to e diffusione in fabbrica 
incalza diviene U tenia dl 
fondo della riunione Si fanno 
esempi i giorno in cui e e ia 
lar t icuJo sulla nos i i a fabbri 
ca dbbiamo venduto trecento 
eopie In un q u a r t i e i t i>u una 
questione che i lguai dav a lo 
afailo ne abbiamo venduie 
cmquecento E le tassel I i 
ncchezza mobi le ' DategU sot 
to e un tema importante 

Un operaio della Siac co 
glie il punto del r appor to t i a 
conienuto e diffusione « Sta 
i.e s ieun che se io posso di 
re ai miei che il giorno do 
po I Umta M oecupera di lo 
r o il giornale si vendeia II 
mot ive pei diffondere il gioi 
nale in fabbrica dobbiamo tru 
varlo noi che nella fabbrica 
ci viviamo h possiamo iro 
varlo questo motivo basta 
pensarci e organizzarcd» 

Al te rmme di due ore di 
dibatt i to, emergoro proposte 
precise di luvorl da fare di 
ar t icoh da scnvei-" per met 
tere m piedi un rappo i to con 
tinuativo t ra Umta e fabbri 
che E dall ass^mblaa stessn 
da un operaio che nasce la 
proposta Pacciamo un comi 
tato di operai delle fabbriche 
s tudiamo gli argomenti da 
suggenre al gioinale e se il 
giornale garantisce la pubb i 
cazione in un giorno pi^c s"> 
noi garantiumo di vendere il 
giornale m f a b b n e a La propo 
s ta e appiovata si stabilisce 
di nconvOuare a bi'eve te rm 
ne una riunione n s t i e t t a di 
corrispondenli di fabbrica 
che foimule a m o i sugj,en 
m°nt i di temi da t m t i a r e sui 
qual o rganuza ie la diffusio 
ne in fabbrica In tan to alcuni 
term vengono gia mdicati sul 
posto in"hiesta sulle Parteci 
paziom statali a Genova a m 
coli sul delegati e sulle ele 
zioru dei comitatl di repar to 
In iz ia tne pe r 1 giovam operai 
(« lo t tano bene dice uno ma 
leggono i giornali s p o r t h i e 
basta ») e una seile di d , r r 
spondenze fdbbr ' ra per 
fabbrica 

L andamento della r iunione 
facilita il compito di chi do 
vendo cone udere vede dal di 
batt i to stesso anticipate le 
conclusion! sul punto fonda 
mentale sul come gnrantire ln 
fo rma « p e r m i n e n t e e stabile 
l i c i rcokmone dell Umta m 
fabbrica Sono gli stess op° 
rai ad svere detto come si 
fa ad essersi propost i eome 
« sugqentori » ed an,"he esten 
s o n di temi e come « garan 
t i » che quei temi t iadot t i in 
ar t icoh saranno diffusi den 
t ro e fuori la fabbrica Una 
volta di piu da una r iunione 
come questa si coglie che il 
t e rmine «classe operaian p e M e 
ogni sua astrat tezza quando 
ci si n c o r d a che essa v n e 
conci e tamente m determi 
nati paesi m detei-minatp ci! 
ta, ln cei te fabbriche con oer 
ti padroni e quindi off re un 
c&mpn immenso di Indigtnp 
r eh ede u n i ininntivii non 
genen-d m i pn tic ^a ie^g fl^a 
che si i c s m n uip ri \ e s, 
realla scopra nelli s tua? o 
m par t i co lan gli element: un 
ficant non t o r p o r a t n t che 
fanno gli ope n di C.tnnva 
e g m h nella differenza di t ra 
dizioni e metodi di lotta a 
quf lh di Milano di Torino 
di Napoli R o m a 

Da rmmoni come questa di 
Sestri anche la parola « pa r 
tecipazionex si spoglla da o 
gni genericita diventa con 
creta mostra la possibil ta 
reale di un rappor to nuovo 
di part to che fftvomra la dt 
mocrazia u i t ama t f f e t t ha e 
stenda le respnnsabihta e I 
poteri di decisions e di ini?m 
tiva Crei nella pratica un nuc 
vo modo di fare politic a nel 
par t to e t on 11 part i to le 
gando sempie p u s i ldamenro 
la lotta nella fabbit a alia lot 
ta che 1 par t i to conduct n< 1-
la societa m i l e 

Maurizio Perrara 
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