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II dihattito alia 

«Settimana sociale» 

Lei«societci 
industriale» 

vista das 
caffolki 

Dal nostro corrispondente 
BRESCIA, 4 

Si 6 conclusa a Brescia nel-
l 'aula magna dell 'UniversitA 
Cattolica, la 40. « S e t t i m a n a 
Kociale del cattolici d ' I t a l i a» . 
]ja discussione sulle «s t ru t tu -
re della societa i n d u s t r i a l e 
loro incldenza sulla condizio-
ne u m a n a a , si e art icolata, 
nel corso delle 4 giornate di 
s tudio , sul lemi delle s t ru t tu -
re della societa a diversi gra. 
di di inclustrializzazione, delle 
t rasformnzioni cul tural i e so-
ciologielie, mit i , ideologic e 
s t r u t t u r e di potere. All 'interes-
se e alia vast i ta degli interro
g a t e che s tavano davant i at 
« se t t imana l i s t i» si e r isposto 
con sollecitazioni e proposte di 
assal diverse tendenze. 

La bozza di documento con-
clusivo, che r iassume il lavo-
ro svolto, riflette, appun to , ta
le a n d a m e n t o cont raddi t to r io . 
VI sono individuati squilibri 
di fondo della nos t ra societa, 
t r a i quai l viene ci tato, pe r 
esempio «l 'a l largars i del dl-
vario fra l 'o r ien tamento del
la produzione indust r ia le vol-
t a pt 'evalentemente a solleci-
ta re 1 consumi individual! e 
11 c iescente bisogno di con
s u m i collettivi espresso da l la 
societa civile ». 

Vii'ne pure r i levato che 
« l m p o r t a n t e connotazione del
la societa Industr iale e la irra-
zionali ta delle grand! scelte 
circa l'uso delle r isorse rispet-
t o ai valori e al le aspirazioni 
di fondo della soc ie ta» ; am-
pio spazio viene ded ica te agll 
bquilibri dl o rd lne te r r i to r la le 
(la quest ione meridionale) e 
se t tor ia le ( d o m a n d a urgente 
di servizi) . 

Ma, d 'al t ro canto, tal l de-
nunce si accompagnano a gra-
vi lacune e ambigui ta . Non un 
cenno sul la r end i t a fondiar ia 
propr io la dove si par la dl 
« residui » di « tensioni e squi
libri delle societa preesisten-
t i » e d i «s tagnaz ione della 
produzione agricola ». 

II buio pesto regna, pol, ln-
t o r n o al t e rmine «soc ie t a In
dust r ia le », col r i su l ta to che 
t u t t o vi confluisce Indistinta-
men te e che si pe rdono i con-
nota t i della realta. Quale so
cieta industriale? 

II problema non e sfuggito a 
u n o del relator!, l'avv. Adrla-
no Pagl iet t i : « Non si puo par-
lare dl societa lndustrializza-
t a — ha d e t t o nella sua rela-
zione -— e r iconoscere nel f' '-
to industr ia le II motivo carat-
ter izzante , polche si hanno, in 
efl'etti, societa indus t r ia l ! di
verse, p ropr io in r i fer imento 
alle diverse dot t r ine , alle qua-
li quel le societa si sono ispi-
ra te , ne e possiblle, senza per-
dere 11 senso della realta, rite-
ne re eguall 1 diversi reglmi 
del l 'Occidente e del l 'Orlente ». 

Ma anche nella sua relazio-
ne tale dist inzione va poi per-
d u t a nella definlzione d i u n a 
s t ra teg la a l te rna t lva a un po
tere massl/icante, che — ci 
e parso — finlsce per cornel-
de re con ogni sor ta dl aggrup-
p a m e n t o umano . E' propr io su 
ques to pun to — le prospet t lve 
d i u n a azlone a l t e rna t iva de l 
cattolici — che la «Se t t ima
n a » sembra aver dato, perd, 
i r isul tat l plu fecondl. 

Va citato, innanzi tu t to , l'in-
te rven to di un operaio catto-
lico, che ha por ta to l 'esperien-
za di un uomo che, nella lot ta 
operaia , ha compiu to una ben 
ch ia ra «sce l ta di c a m p o » . 
« La coscienza dl classe — h a 
de t to — e le lot te del lavo-
ra tor l , lungi dall 'essere una 
fuga dalle responsabil i ta 
si collocano nel piano di Dlo 
come un ul ter iore passo In di-
rezione della liberazione del-
l ' uomo» . Diversi interven-
tl h a n n o toccato questo pun-
to, indicando, nella «par tec i -
paz ionen al ia gestione del po
te re a tut t i i livelll nella socie
t a e nell'n autogoverno popola-
r e » le vie per le quail passa 
11 r innovamento della societa 
e il supe ramen to deU'autorita-
r i smo e del paternal ismo. 

E ' a pa r t i r e d a ques te esl-
genze d i e hanno preso le r.ios-
se gli intervent i del professo-
r l Toesca e Plores D'Arcais. 
II p r i m o si e soffermato sul 
p rob l ema del potere e della 
sua na tu r a : « I I potere si e 
fat to vlolenza: l ' industrializza-
zione ha sempl i i ica to ed evl-
denzia to il r appor to potere-
ricchezza.. .». « I cr is t ianl de-
vono contestare questo potere 
denunz iando l 'esclusivita del 
meccunismo a t t r ave r so II qua
le esso e tale, cioe violenza ». 
Si r k h l e d e « alia chiesa tu t t a 
u n a conversione globale, la 
scel ta del la raglone e dell'in-
venzione dal basso: 11 che nel-
le diverse s i tuazioni storico-
geogra l iche puo signi i icare 
mod i mol to diversi di " r i v o -
luzione " ». 

II prof. Flores D'Arcais, do-
po avere escluso l 'opportuni-
t a dl una « d o t t r l n a sociale 
del la ch iesa» che potrebbe 
p r e s e n t a r e « a m b i g u i t a » pe r 
le sue incrostazioni s tor iche 
h a sos tenuto che tale compi-
t o spe t t a ai singoil. Compi to 
del crist iani e della chiesa e 
invece quello dl una perenne 
cri t ica delle lngiustizie socia-
il Le nuove s t r u t t u r e della 
«soc ie ta industr iale)) devono 
sca tur l re , invece, « d a l dlalo-
go dl t u t t e le par t i Interessa-
te ». Non una ideologia polltl-
ca cattolica, dunque , ma l'in-
cont ro con quan ta di valldo vi 
sla nelle a l t r e cor ren t i del 
ponsiero polit ico. 

Su ques ta base va affronta-
t o un e same cri t ico del con
cetto di propr le ta : « ... AU'uso 
privato, che e scelta dl pro-
fit to, va sost i tui ta l 'offeila di 
servi/Joi). « ... La propr ie ty de
ve essere al servizio del bi-
sogni generall e non del sin-
I>oli ». « •• II plusvalore del la-
voro dcgll operai deve rlflui-
re s ilia total i ta e non su al-
9«ne categor ic so l t an to» . 

Giancarlo Bosetti 

Oggi a Roma llmperaf ore tl'Et iopla 
Per rendere omagglo alle viffime del nazism© 

1935; I'imperalore d'Etiopla prova una miti njl ialrice durante un'ispezione al fi*onte nord 

La vis 
e l N 

Che cosa ha rappresentato il vecchio sovrano 
negli anni della lotta antifascista 

Arriva oggi a Roma, in visita ufficiale, l'im-
peratore d'EUopia Haile Sellassie. Saragat 
lo accogliera a mezzogiorno, aU'aeroporto di 
Ciampino, e lo accompagnera al Quirinale. 
Un colloquio privato fra i due capi di Stato 
si svolgera alle 18, e contemporaneamente 
alia Farnesina s'incontreranno 1 due ministri 
degli Esteri, Moro e Jifru. La prima giornata 
romana del Negus si concludera. con un 
pranzo ufHciale, durante LI quale Saragat e 
Haile Sollassie sd scambieranno i n t u a h 
brindisi di saluto. 

Domattina rimperatore rendera omaggio al 
Milite Ignoto. Subito dopo, al QuirinaJe, si 
svolgeranno i colloqui ufficiali fra il presi
dent© itaiiano e il sovrano etiopico, presenti 
i due ministri degli Esteri. Quindi il Negus 
si rechera a Villa Madama dove avra una 
convei'sazione con il presidente del Con-
siglio, Colombo. 

La visita dl Stato a Roma si concludera 
lunedi mattina, ma il soggiorno itaLiano di 
Haile Sellassid si prolunghera fino al 14 no
vembre, giomo in oui l'ospite parlira dal-
l'aeroporto Marco Polo di Venezia per far 
ritomo ad Addis Abeba. Durante la sua per-
maiienza nel nostro paese, il Negus avra un 
incontro con Paolo VI. Sono previste visite 
agli impianti e cantieri dell'Italsider e del-
1'Ansaldo di Genova; f<gla stabilimenti deUa 
FIAT di Torino e della Olivetti d ' lvrea; 
ai musei di Milano, i-,\ Teatro della Soala, 
dove Haile Sellassie assistera ad uno spet-
tacolo in suo onore; tgl i impianti dell 'ENl 
a San Donato; aJ Pa.azzo Ducale e alia 
Tondaxione Cini 6\ Venezia. 

Haild Sellassie e uno degli statist! piu noti 
del mondo, la cui vita ed azione politica si 
sono intrecciate con i piu grandi eventi della 
storia del secolo. Nato U 23 luglio 1892, pro-
clamato reggente ed erede al trono nel 1916, 
re nel '28, imperatore nel '30, dopo la morte 
dell'imp era trice Zauditu, Ras Tafari Makon-
nen (tale era il suo nome prima che assu-
messe quello di Haile Sellassie) si accinse 
ad un compito di tremenda dLfficolta: gover-
nare un paese arcaico, dalle strutture feu
dal!, arretrato, abitato da popoli assai di
versi per stirpe, lingua e rchgione, lacerati 
da rivalita di antica originc, da contrasti 
d'interesse, spesso in lotta fra loro: un paese 
che — per una fortunata combinazionc di 
circostanze geoKrafiche e storiche, e grazie 
alia fierezza e al valore dei suoi guerrien — 
aveva saputo difendere con successo la sua 
indipendenza contro il colonialismo ouropeo. 
in particolare inglese e itaiiano: ma anchc 
un paese senza industrie, senza tecnologja, 
con un'agricoltura povera, mancante di un 
vero esercito, forte solo del coraggio dei suoi 
nudi soldati. 

Su questo paese si appuntavano gia gh 
appetiti dell' «imperialismo straccione » di 
Mussolini. Nel 1935 il fascismo scatend i'at-
tacco. Alia testa delle sue truppe male 

armate, senza aerei, senza carri annati , con 
pochi e vectiu cannoni, Haile Sollassie opwsc 
alle truppe lascistc una resistenza fon lata 
piu sul valore individuate dei suoi gueivien 
medievali, che su una strategia e una ta tica 
sapienti, che sfruttasscro le risorse dol ter-
reno impervio e il sostegno delle ponola?ioni. 
Oggi, retrospettivamente, e facile rimpiove-
rare al Negus di non aver scatenato (in dal-
l'ini/.io una guerriglia generale contro l'in-
vasore; di aver lanciato i suoi uomini alia 
morte eroica in battaghe campali che f ltal-
mente dovevano essere vintc da clii TOSSO leva 
armi moderne e micidiali. Oggi, natural-
mente, siamo tentati di applicarc anclio al-
I'Etiopia di 35 anni fa le esperienzc delle 
guerre popolan vittoriose in alLre parti del 
mondo. Ma si tratta di una tontazione che va 
rospinta. 1.1 Negus non era un capo popolare. 
bensi un monarca assoluto, che lottava in 
nome di principi francamente conservatori; 
un sovrano geloso dell'indipendenza del suo 
paese, ma anche delle sue eccezionali prero
gative; e deciso a non sacrificare il sistema 
che faceva da pilastro al suo trono. 

Sconfitto, ma non rassegnato, il Negus si 
reco personalmente alia Societa delle Nazio-
ni, dove pronuncio un discorso che e uno 
dei momenti piu alti della sua vita contrad-
dittoria. Con parole severe e dignitose copri 
di vergogna il mondo «civi le» occidcntale 
che aveva ipocritamente permesso a Musso
lini di assassinare l'indipendenza etiopica, e 
preannuncio prof e tica mente l 'abbattersi della 
violenza fascista su tutto il mondo. 

Quattro anni d'esilio in Inglulterra, Poi, 
nel '41, il ritorno in Africa, in Kenya e in 
Sudan. Qui raccolse patrioti etiopici fuggia-
schi, li organizzo e rientro combattendo in 
patria. insieme con le truppe bntanniche. Po-
teva far strage degli italiani. Ordino di ri-
spettarli e di perdonare. E questo fu un altro 
momento generaso della sua vita, che non 
si puo dimenticare. 

Qui finisce quella parte della vita di Haild 
Sellassie che tocca cosl cla vicino una intiera 
genera/-ione d'italiani, e in cui si inscrivono 
i suoi atti piu positivi. Fino a questo pnnto 
l'imperatore e stato soprattutto un membro 
del grande schieramento antifascista, un al-
le^ito delle forze democratichc e progressiste 
di tutto il mondo. In seguito. il giudizio tende 
sempre di piu a cambiare. La sua persona 
e discussa, criticala. infine attaccata dalle 
nuove elites del suo e di altri paesi africani, 
che lo aceusano di unprimere alia sua azione 
politico un segno rcnzionario sul piano inter-
no. e di sostegno del n'Hi-coloniahsmo c del-
l'in)poriahsmo amencano sul piano interna-
zionalc. 

Questo e il vcgliardo africano che oggi 
giunge in Italia: figura contraddittor.a, illu-
minata da momenti di luce e offuscata da 
ombre pesanti, ma tutt'altro che pnva di 
un suo grande nlievo storico clie il giudizio 
anche piu severamente critico non puo certo 
negargli. 

Proseguono le frattative Polonia-RFT in un clima disteso 

Dal nostro inviato 
VAltSWiA 3. 

St-horl rosta a Vnr.savia \b\ 
rinunciaLo ,il fiiscorso flic a\Teb-
lie (io.iiUi ti'noro domain al 
Rimde^tntf sui problomi di'lin 
conmnila oiiroiiea o a po^uu'O 
licUe ultiniissinio f.isi la cam-
patfna olottorale c il votn che si 
avra domonica nel I/anclsla ^ dol-
l'A.ssia dove il suo purl lo o 
impe^nalo in una dello pni dure 
b.ittaiiho, per conlinunro a -ltnio 
serrato la Iraitaln'a. Non .solo 
ma sabalo sera parte per Cra-
covia o domonica m.itlina por 
sotloliiionre il car.ittoi'e cue il 
suo i^ovonio inlcndc daio al 
trattalo in discussione, re ldera 
omafigio ai quasi cinque nilio-
m di niorli inassacrati d.u na-
zisli nol \icino campo di ster-
nunio di Auschwitz. 

Tl cambiamonlo di pro ;ram-
ma di School non parrebbo (iet-
talo dimque dall'insorgore di 
particolari complicazioni nella 
trattativa. Si e piu proix^nsi a 
rilenoi-e che, conic iia dolto il 
portavoce occidcntnlo otijli. con 
un riferimento a un'osprossiva 
immnsinc la macchma dollc 
trattativa d ie aveva rapidamen-
tc ieri inneslalo la prima mar-
cia. ogRi 6 passata alia se-
confla nolle tro ore e mezzo di 
discussione tra gli csperti e noi 
colloqui a qualtr'occhi dei due 
ministri degli ostori nel pome-
riggio. Ed cssondo il nogoziaui 
i c n l r a t o nol merilo di quoslio-
ni molto conrrolo » o in un'atmo-
sfora tparticolnrmonte fatliva » 
apparo normalo clio si sia clo-
ciso di poriarla avanti senza In-
toiTiizionc fino a lunedi ponio-
riggio, per riprcnderlo poi mor-
oolodi mattina allorclio School. 
chiamalo martodi a Rruxellos 
per assistore alia trattativa tra 
il MEC e i paosi dell bl ' I A, 
sara di nuovo in volo a var-
savia. School stesso del resto. 
in un'inlervista che c andata in 
onda questa sera alia tclovi-
sione todesco occidontale, ha 
detto che un'ultcriore permanen-
za a Varsavia va inlerpretata 
in sonso posilivo. 

11 portavoce tedosoo occidcn
tale, dichiarando che nelle riu-
nioni odiorne i vari punti sono 
stati « approfonditi o chianli » 
nello spirito delle dichiaraziom 
gonorali fattc dai due ministri 
degli esteri. ha conformato che 
i punti principal! dol trattato in 
discussione sono la formulazione 
riguardanle la fronticra sul-
1'Odor Neisso, rimpeRno per la 
reciproca rinuncia alia forz,a e 
«altr i punti normalmonte pre-
visti in tale gencro di tvattato, 
h i comprcso un preambolo». 
Non sembra ancora deciso se 
l'accordo una volta firmato dob-
ba significaro automaticamente 
l'allacciamenlo dei rapporti di-
plomatici tra i due paesi. II por
tavoce tedescooccidentale ha 
detto clio la Repuhblica federa-
le e pronta a questo passo. quel
lo polacco iia insistito pei-6. nol 
dire che la firma del trattato 
« e il punto di parlenza di un 
processo per la piona normaliz-
zazione delle relazioni». Que
stione, e stato anche doltxi. che 
pregiudiea la possibilila di una 
visita eventuate del cancclliore 
Brandt di cui si 6 parlato con 
insistenza in questi giorni. 

I tempi della trattativa e I 
termini per una sua conclusione 
sono ancora inccrti. E' stato solo 
fatto osscrvare da parte tede-
sco occidcntale d ie Scheo1 sarfi 
qui. ecoettuata la giornata di 
martedi, tutta la prossima set
timana. 

Franco Fabiani 

Non piu isolnta 
in carcere 

Angela Davis 
NEW YORK, 5. 

Le proteste contro la monta-
tura poliziosca che ha colpito 
la giovano intellettuale comu-
nistia Angela Davis hanno otte : 
nuto un primo nisultato; oggi 
infatti un giudice federate Iia 
ordimiln che la Davis, trattc-
nuta m un carccro di New 
York, in attosa che un tribunale 
deoida se rimettei'la in liberta 
od estradarla in California do
ve 1'attende una probabile con-
danna a morte, non sia pirt 
sottoposta al regime di isola-
mento 

11 gmdice, Morris Lasker, ha 
precisalo die i funzionon del-
1'apixisito dip.iitimento preposto 
agli iiitituti correzionali, notl 
hanno provato l'esistenza di 
<; una minaccia alia 9iouiw.za 
degli altri detenuti». Questo 
giudizio 6 molto stridento con 
il china che e stato eostruilo 
altorno alia Davis dal FHI, 
che l'ha considerata il nemico 
pubblico numero due. 

Nel 25° anniversar io del la sua costituzione 

Domani la grande sfiiafa tradizionale 

Mosca peril 53° dell'Ottobre 

MOSCA, 5. 
Leonid Breznov ha unia to 

uu mohsaggio di saiuto aila Fe-
clei'azione mondiale della gio-
ventu democratica in occasiu-
ne del 25. an imersano dciUi 
sua costituzione. 

11 scgrctario generale del CC 
del l'CUS n l e \ a ehc ' l a Fedc 
razione adeinpie ad una nobi.e 
nnssione, rat'foiv.aniio fi'.i !.) 
gioventu d scntnnentu dell mler-
na/,ioniihsmo c deila partct ipa 
i\one fraterna alia loit.t di tutti 
1 popoh che ddemlono gh idc.i'.i 
d.i liborla c d<imocra/.-.;i :. 

<La posbcnie crebcita delle 

ni.indesuizioin della g:o\cntu 
contro gli ordmaruenh che at 
luano nel mondo lo .sI'mtLuneii-
U) e !'o])pre^sione, e un failure 
importantc liell'aUualc lotta po-
htia) socutle» dice U messag-
j^in d; Mi'(vue\: \< La gunentu 
puu ottenere reaii ^ueec-M ne! 
la lotta per un ^m nugliore hi 
turn a^imilando la giuvta co*n 
prensioiie dellu ^\dii])po stenco. 
i ,iflo' /.ando 1 unita delle file 
nel suo nio\'iiieutu diMnoeiaLeo. 
pieoct'iipandu1-! co^taiUemoute 
di co'i^olirlare i -uoi le^anu con 
il nioMiuento operaio. eon i pae 
si della comuruta socialusta, con 

tulle \v lot /c rivoluz.onar.e e 
|)i'o^rossi-.'e . 

!1 secret, ino aener.ile del 
P H ' S coi^lude sot to 1 ne.indo il 
ruolo deil.i KMGD nella lolia 
dei ]Kipoli eonti'o 1'iniiienalisnio. 

riiHl.iJenden/a ]>er la 

Si Miiio , h ,w >•! i i l.wvw tie, 
','oilawi (.oivire. o cii'.la l-'ede 
ia/, OIK mondiale n<-\'<i ii o\ e:,m 
deinoT.u w. ne a mo/,:mie f -

i nale s; sntln' ne,\ - la ne e-. ' .a 
I di oi mini//.ue u ia lotta comu 

ne e \igoros.i contvo l'miper.a-

MOSCA, 5 
Come vuole la tradizione, i 

giornah di Mosca hanno pubbii-
cato stamattina, a due giorni 
dal 7 novembre, l'ordine di ser
vizio firmato dal comandantc 
della giiamigionc della capita-
le, il generale Ivanovski, per 
la sfilata mihtare che avra 
luogo sulla Piazza Rossa in oc-
casionc del 53° anniversario 
dell'Ottobre. La sfilata iniziera 
alle d ied e si concludera col 
discorso del niinistro della di-
fesa Gretcko. Poi sulla Piaz
za Rossa, alle 10,45 in punto, 
incominceranno a sfilare i mo-
scoviti con le bandiere, i car-

telioni c gh striscioni 
Sulla Piazza Rossa, accanto 

alle tribune del corpo diplo-
matico e del giornahsti, vi sa-
ranno anche quest'anno molti 
italiani. Sono i gruppi di com-
pagni guinti qui con l'ormai 
collaudaiissimo J: ponte aereo s 
dcll'ItaltunsL, una delega^ionc 
di deputati c scnaton — ds-
retta dal compagno A. Colom-
bi — invitati dal gruppo par-
lamentarc sovietico e — anco
ra — per la prima volta, una 
delegazione della CISL che, 
ospite dei sindaeali sovieLici, 
sta compiendo un veloce giro 
attraverso il paese. 

Messaggio di Breznev alia FMGD 
«La possente crescita delle manifestazioni della gioventu contro lo sfruttamento e 

I'oppressione e un fattore importante dell'attuale lotta politico - sociale » 

1,-ano c si propone una <,am-
pagna interna ziou.ile ant impe
rialist.! e 1'organi/zaziono di un 
festnal di giovani e studenti 
eonlie r impenahsuio. M tor 
mine dei l a w n il mio\o eoini-
tato .'seeuti\o ha eonli'nnato 
a pte idente tlella KMJD il eom 
pij'.ne \uneio Oiu.i ed a .se-
i ' e'.u ,o 1 i ompamio 1 ranc esc 
M,. he. .l.uie!. I na dene \ . i e 
pi e- ue;iA e stata n-er ; , t ia al 
: •>[ a.ei././.a/ione a o\ MV\V eo-

L'interesse nazionale esige profondi muta-
menti anche nei campo della politica estera 

tiva di una n ine .a deila .•; 
all,Vila m s.eiio And FM.ID. 

uu 

Certo — scrive 11 compa
gno Nat ta nell 'cdiforiale Gli 
aiwrodi dell'Ottobre, pubblioa-
to suH'ultimo numero di Rina-
scita, in vendita d a uggi — 
la costi tuzione di una « nuova 
magg io ranza» esige un mu-
tamento di fondo anche nel 
c a m p o della poli t ica es tera 
i tahar.a . 

« Falso c, perd, che si trat-
ti di un prezzo pesante e de-
precabile da pagare per un 
qualchc " patteggiamento " 
con il nostro partito. In real
ta, la revisione e il supera
mento della linea tradiziona
le dell'atlantismo, la libera
zione dalle ipoteche e dai vin-
coli, politici e militari, delio 
imperialismo americano, I'af-
jermazione di una iniziativa 
autonoma, di uno stato di rea-
le indipendenza e sovranita 
del nostra paese appaiono 
sempre piu, e non solo a noi 
comunisti, come cOndizioni ne-
cessarie e indispensabili per 
andare avanti sulla via del 
progresso democratico e della 
trasformazione socialista del-
I'Italia. Atti positivi, come 
quelh da noi insistentemente 
richiesti, del riconoscimento 
della Cina, della RDT, di Ha-
not e, piii a fondo, una svol-
ta negli orientamenii e net 
rapporti internazionali» ri-
spondono infatti ad «un'esi-
genza e a un interesse nazio
nale, sempre piii acuti, d'in-
dipendenza c di liberta nelle 
scelte sociali e poltticlie del 
nostro paese ». 

aQuesta linea, che rivendi-
chiamo per I'oggt, costituisce 
per noi un impegno preciso 
anche per I'avvenire, essendo 
del tutto coerente con la no
stra concezione della lotta per 
il socialismo in Italia e nel 
mondo; la concezione, inten-
diamo dire, della diversita e 
specijicila delle vie di acces-
so e di costruzione del socia
lismo; dell'articolazione del 
movimento operaio e antim-
perialistico; del riconoscimen
to e dell'aljermazione del mo
mento dell'autonomia naziona
le nel quadro della solidarieta 
internazionalista. Sentiamo di 
dovere e di potere sottolinea-
re, ancora una volta, questo 
dato nel momento stesso in 
cui i giorni dell'Ottobre so
vietico sollecitano il ncordo e 
la celebrazione dell'evento 
graiidioso che ha. aperto una 
nuova fase nella storia dell'u-
manita ». 

11 compagno Nat ta rlleva 
anzi, a ques to punto , che in 
effetti, « i l movimento rivotu-
zionario che ha tratto la sua 
origine e la sua ispirazione 
dall'Ottobre, dall'opera e dal 
metodo di Lenin, e venuto spe-
nmentando, in cinquanta anni 
di lotte, con VInternationale 
comwiista e dopo il suo scio-
glime'o, strateg\e che si so-
no diherenziate non solo se-
condo le fast storiche e i rap
porti di forza, ma secondo le 
diverse realta nazionali e con-
tinentali; }ia dato e sta dando 
vita a soluzioni non uniformi 
per il UJJO di societa e di. or-
gamzzazione del potere prole
tary; e stato posto di fronte, 
per la sua stessa crescita, al
ia necessita di superarc, e tal-
volta in modo drammatico, le 
conceziont e gh schemi del 
centrahsmo orgamzzahvo, del
la guida unica, del modello 
perentorio ». 

Sarebbe e r ra to cons iderare 
ques to difficile c a m m m o co
me un « portato oggettivo rfi 
un corso delle cose che il no
stro movimento non t) stato in 
grado di donnnare pienamen-
t(? )i; ed e r ra to s a m b b e anche 
« pensara che il complesso di 
idee a cui ci richianuama con 
jorza noi comunisti italiani 
rapprescntino un nostro patri-
monio eidusivo o una posizio-
ne di irandc intrresse, ma 
particobire e solitcnan. 

<( Si t'atta — invece — di 
una lima di tende iza prcsen-
te nel novimenlo comiuusta 
Internationale, e }vi da quan-
do Len.n nel nrcr dicare eon 
LU'Oic, dopo VOtUbre, il pit-
nuifo r'uoluzionaiH dcWURSS, 
si pieo'eupaia di seanarne t 

, luniti ^torici e M ttohneando 
il " significato i temaziona-

le" della rivoluzionc, parlava 
del valore universale di " al-
cunl suoi tratti fondamenta-
li" ». 

Sulla scor ta di Gramsci e 
Togliatt i — scrive Na t t a — 
crediamo dl avere da to un 
c o n t n b u t o originale e positivo 
« per una piena af jermazione 
dei valori dell'antonomia, del
la eguaglianza, della solidarie
ta internazionale che si fonda 
sul rispetto degli i7iteressi e 
dei sentimenti nazionali; di 
un internazionalismo che mi-
ra al di la delle forze di ma-
trice comunista e che deve 
progredire per la capacita 
creatwa della classe operaia, 
delle masse popolari, dei par-
titi d'avanguardia di ogni pae
se; di una visione del sociali
smo che non identifica le fron-
tiere della propria lotta con 
quelle dell'URSS e dei paesi 
socialisti, che non privilegia, 
come " modello ", I'una o I'al-
tra esperienza e non legittima, 
con indijjerenza acntica, ogni 
soluzione, ma vuole il giudi
zio puntuale e il confrontov. 

I m p o r t a ancora m a r c a r e — 
conclude il compagno Nat ta — 
« che si tratta per noi di una 
acquisizione di coscienza sto-
rica e politica, di un metodo 
di valutazione delle realta so-
cialiste esistenti, di una linea 
di presenza internazionalista 
che sono irrinunciabili. Da 
questa posizione non intendia-
mo regredire. Sia detto in mo
do netto anche di jronte a 
quelle forme rozze dl regres-
sione culturale e politica che 
sono le surrogazioni mitologi-
che della Cina all'Vnione So-
vietica e Vassunzione del 
" maoismo " come unico pun
to di riferimento Idealc, post-
zioni che ci appaiono imper-
donabili soprattutto in ch\ ab-
bia vissuto il travaglio della 
conquista di un punto di vista 
critico e storicistico sulla teo-
ria marxista e sulle societa 
socialiste, e tanto semplicisti-
che, tra I'altro, da impedire, 
a chi ritiene di aver risolto 
tutto dicendo che " e'e solo 
la Cina ", d'intendere davvero 
che " e'e anche la Cina" e 
non come astratto dato ideo-
logico o emblematico, ma nel
la sua complessa realta 
e con gli sinluppi, compre-
si qucili piu recenti, del
la sua politica! E' vero che il 
dissenso tra Cina e URSS ha 
delerminato una poiemica 
aspra sul problema della na
tura e della sostanza sociali
sta dell'uno o dell'altro paese, 
che si riflette come una con-
traddizione oggettiva nel mo
vimento comunista. Ed e pos-
sibde, senza dubbio, strumen-
talizzare, e perfino esaspera-
ic, questo dato, ma quando 
su tale via si giunge all'ap-
pi-odo delle tesi del " tradi-
mento " dell'Uinone Sovietica, 
del cambiamento, ch'essa 
avrebbe operaio, delta sua 
" natura sociale ", con la re-
staurazione del capitalismo, c 
di " campo", facendosi an-
nettere al sistema imperiali-
stico, si elimina, in effetti, 
ogni possibilita di un discor
so aerio, si compie una fuga 
impotente di fronte ai pur 
real'i problcml dello sviluppo 
delle societa socialiste e si da 
infine un carattere puramente 
velleitario a qualsiasi prospet-
ttva di avanzaia del sociali
smo, anzi del comunismo nel 
mondo. E, d'altra jxirte, per 
dare un qunlche avallo all'i-
dea del fallimento cntastrofi-
co del movimento comunista, 
del cednnento tatale del-
I'URSS bisoqna compwre quel-
i'altrn aperazione non inedita 
certo, ma non degna cultural-
mente che viene oia proposta 
da qiuppi cosiddetti di sini
stra e che eonsiste ncll'opera-
re uno stacco radieale tra la 
rn-oluzione di Ottobre e \l 
processo storico che da essa 
e deiivato Ma la rent a che 
conta ne: qtudizio storico sul-
VUmoue Sovietica d quella che 
si d afft'rmata attraverso il 
complessivo a concrete 
processo di un cinquantennio-
la sua coqcttiva junziouc in
terna "ioi ahsta e hheratrice. 
!a rui Iraini di fondo nan e 
stala os iurata nemmeno da 
enori o da jatti muoi<itwi». 

alV XJnitsc 
Lc R cfjiom c f?H 
« US1 C1VIC1 » 

sulle W.vva coimini 
Caro dnettorr, 

esamiiuindo qualche sche
ma di Statute delle Regioni 
ho rilevato Vnssenza o Vina-
deguata normalizzazione di 
una materia, che nelle regio
ni meridional! e dell'Arco al-
paw in particolare, ha tut-
tora grande imparLanza. Mi 
riferisco agli usi civici sulle 
terre comuni, materia, quin
di, che nentrando fra i pro
blem! dell'agricollura, e pet-
la dijferente situazione esi-
stente nelle vane regioni, ol-
tre che per la diverse disci
pline cui si uniformava alia 
origme nelle legislaziom re
gional! o special!, e natural-
mente di competenza dei nuo-
vi Consigli regionah. 

Se si aggiunge che una par
te di queste terre sono state 
impropnamente «expropria
te » dagli Enti di Riforma, e 
che la Corte Costituzionalc, 
con ripetute sentenze, ha di-
chiarato nulli i dccreti di 
esproprio, per cm gli assegna-
tari che le hanno avute in 
concessione risultano ora ac-
cupaton abusivi di terre de-
vianiali. e che e'e, quindi, 
Vurgente ?iecessitd di siste-
mare U loro possesso giuri-
dico, si rileva Vimportanza e 
Vattualita di una iniziativa 
delle Regioni interessate, che 
debbono disporre dei poteri 
necessan per agire canseguen-
tcmente 

Pcrtanto, occorre segnalare 
ai consiglieri regionah tl pro
blema stesso, perche si ado-
perino e riajjermino negh 
steam Statuti che ogni com
petenza in materia di usi 
civici passa alia Regione, che 
net limit! delle leggi costitu-
zionali dello Stato, ha pote-
sta di emanare norme legisla
tive per la loro liquidazione 
o razionale sistcmazioiie. Qua-
li K delegati tecnici » della Re
gione slessa, gli Enti regio
nah di sviluppo agricolo do-
vrebhero essere incaricati del
le funzioni amministrative 
previste dal primo comma del-
Part. 29 e dei compili loro 
demandati dagli articoli 14 e 
15 della legqe 16 giugno 1927, 
n. 17m. 

Secondo noi. I'altivita delle 
Regioni in questa materia do-
vrebbe ispirarsi ai sequenti 
principi general!: 

1) la propricta collettiva 
conserva ta sua funzione so
ciale e pud essere alienata 
solo con la quotizzazione c la 
asscgnazione a manuale col-
tivatore o per iittlizzazionc 
aqraria o urbanistica collet
tiva; 

2) le terre dl qualifa dema-
niale ufiiirpate da non coiti-
valori debbono essere reinte
grate al demanio comunale; 
a tale uopn. deve essere pre-
vista la revisione delle con-
cessioni fatte in periodo fa
scista; 

3) tutte le terre canvenicn-
temente utilizzabili per la col-
turn agraria vengono quotiz-
zate e concesse in propricta 
libera a mamtali coitivatori, 
liberi o associati in coopera
tive; 

4) le terre convenlentemen-
le utilizzabili per la silvicol-
tura o a pascolo, mantenqono 
la loro qualita demaniale e 
vengono condotte dagli Enti 
locali, secondo un piano tec-
nico che ne garaiititca Vuii-
lizzazione piii razionale, con 
Vassistenza di «vn' azienda 
speciale comunale », eventual-
mente consorziata. 

Negli Statuti che ho visto 
sinora, ove la norma e pre-
senie, riguarda piu spesso la 
propricta forestale dell'Azien-
da dello Stato, che passa alle 
Regioni, come avvenuto per 
quelle a Statuto speciale, ma 
a nostro parere tutte le terre 
di proprieta degli Enti pub-
blici, che non nbbiano oggi 
una specif lea utihzzazionc, 
comprese quelle appartenentl 
al patrimonio dispanibile del
lo Stato ed al ((demanio ar-
mentizio », dovrebbero avere 
la stessa utilizzazione judi
cata sopra per i terreni d'uso 
civico. con la concessione al 
eontadini della parte coltivn-
bile, e I'utilizzazionc colletti
va dell'altro parte. 

Cordialmente. 
PAOLO CINANNI 

(Roma) 

Contro Pautoritari-
sino nella scuola 
Can compagni, 

Vinizio dell'anno scolastico 
ripropone in maniera sempre 
piii drammatica il problema 
della qualificazione degli in-
segnanii. In molti casi Van-
men to della scolanta ha por
tato insegnanti nuovi, al pri
mo anno di msegnamento, al
ia nbalta, senza (e questa e 
una grave colpa da parte del 
govcrno) che essi abbiano una 
adeguata pieparazione all'in-
seghamento. 

Infatti un insegnante al pri
mo anno di macgnamento di 
soldo e un giovanc sui ven-
ticinque anni, con alle spalle 
quasi venti anni di istruzione. 
Ncssun dubbio che sappia 
trattarc qh argomenti da inse-
gnare- ma in che modo? Non 
conosce i libri di testo, adot-
tati da un altro insegnante al 
posto suo; non cono,scc i ra-
gazzi. Nf? durante i suoi stu-
di d noslro insegnante ha ap-
preso t mctodi di insegna-
niento. in quanto generalincn-
te si tratta di un laurcnta in 
speciahta che nulla hanno a 
che vedere con Vinsegnamen-
to. pur costitucndo inle lou-
rea iitolo vahda per inse-
gnare. 

C'e perd una cosa che in 
tutti alt anni di scuola. dal
le eleinenfan aU'universita, il 
nostro fuluio insegnante ha 
appi eso omnio per gmrno e 
materia per materia; una co
sa che pur non essendo ar-
aomento di sludio ed oqgetto 
di vofo coli ha lunaannmte e 
quottdianamente spcrimenti-
to sulla propria pelle- lento-
ritariswo, la mancanza ncUa 
•icuola di democrazia e di li
berta. 

Se c't> una cosa che il no
stro inseananie conosce he-
mssinio per averla <nih)ta per 
n*Mj? cnni!' enninn*ii";/f e%*en-
zirle della scuola ilaliana e 
che quindi ?> in grado d; ap-

phcare subito, e che bisogna 
impoire a scuola silenzto a 
disciplitia, egh, sumrrito di 
fronte a ragazzi che non co
nosce e ancora ignaro dei me-
tod, di insegnamento, riesct 
spesso solo a rifugiarsi it; 
quell autor ilar is ma da lu\ 
lunqamente sub'ilo, 

li fatto e, come ho scritto 
prima, che tutto questo si 
adatta perfettamente alUi ne
cessita di una societa come 
la nostra, dove le liberta so
no solo sulla carta ma non 
nei fatti; ovvio quindi che lo 
Stato dei padroni non senta 
alcana necessita di migliorare 
la situazione. 

Per questo penso che i par-
titi operai e. le loro organic 
zazioni debbano adoperarsi in 
questo senso, vale a dire non 
solo lottare per la liberta nel
la scuola nel senso di rap
porti piit democratici tra il 
preside e il personate, ma an
che nei rapporti tra inseqnan-
ti e ragazzi, per abolire quel
le norme di vita scolastlca che 
fanno ancor oaai della nostra 
scuola. ad oltre venticinaua 
anni dalla liberizione, I'odio-
so rrtaggio della dittatura fa
scista. 

0 . F. 
CLnino - Varese) 

Gli artigiani 
nel museo? 
Cara Unita, 

non vi e dubbio che se non 
si adottano da parte di chi 
ne ha il dovere, provvedimen-
ti in favore deil'artigianato in 
genere, vedremo, quali reduci 
da una guerra con pochi 
scampati, il calzolaio o il sar-
to mostmre alia gente mere-
dula i residui di un fatto di 
costume e di civilta. E' mat 
possiblle che gli artiyiani deb
bano, come si suoi dire, chiu-
dere botlcga perche gravalt 
da tasse non proporzionatc al 
tipo di lavoro7 E' mai possi
blle che si debba nccvere un 
trattamento non equo rispet
to a quello delle altre catego
ric di lavoralon? Sarebbe be-
ne che il PCI svolgesse una 
azione in favore degli arti-
giani. 

Grazie della pubblicazioiiQ 
e fraterni saluli. 

FRANCESCO BRUNI 
(Roma) 

I comunisti non tralasciano 
occasionc, anche at t raverso 
concrete proposte in Parla-
mento, per sostcnere l'azione 
dei piccoli artigiani. I quali, 
dal canto loro, hanno saputo 
proprio rccentemente, con la 
elezioni per le mutue, bat tcre 
le posizioni conservatrici del
la Confederazione Generale e 
far avanzare la loro organiz-
zazione democralica: un ri
sultato che dimostra come 
questa categoria sempre bi* 
s t ra t ta ta va prendendo co
scienza della propr ia forza a 
non e piii disposta a far da 
sgabello — come pur t roppo e 
spesso accaduto nel passato 
— alia linea conservatrice del 
governo. 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e imposs ib le ospitaro 
tut te le lettere che ci per-
vengono. Vogliamo tuttavia 
assieurare i lettori che el 
senvono e i cui scritti non 
vengono pubblicati per ragio-
ni di spazio che la loro col-
laborazione e di grande uti-
litii per il nostro giornale il 
quale terra conto s\a dei loro 
suggerimenti, sia delle osser-
vazioni eritiehe. 

Oggi ringrazinmo: A.M., Bo-
l0[ma; Patrizio LA COSCIEN
ZA, Milano; Giacinto FRAN-
7.0NT, Alessandria; Paolo 
COLNAGHI, Milano; G. MU-
NERATO, Inverigo; Giovnnnf 
BORSA. Crevncuore; Romeo 
FRANCESCO, Genova; Nadia 
TOSI, Forli; Antonio MILA-
NI, Milano; Francesco GROP* 
PI , Milano; Guido MARSIL-
LI, Bot tnghe; Luciano TA3-
SINARI; P.D., Sett imo Mila-
nese; la Commissione genito-
ri della Scuola Materna di 
via Torlona, Milano; Arturo 
NAZZARI, Milano; Geraldo 
BIANCHI, Milano; Nicol6 
NOLI, Genova; 

dott . Luigi MAGGIORA, To
rino e Walter VANDELLI, Vi-
gnola f'rt Chi con solleatudina 
e senso del dovere o per non 
tncorrcre in una multa sala-
ta. entro il 27-10-1970, ha pa-
gato la tassa di L. 700 per 
la patente, oggi il governo lo 
ha chiamalo jcsso»>; Giovan
ni ZANOLI, Bologna; Luigi 
ORENGO, Connglinno; Aldo 
FORESTIERI, Ginevra; un 
gruppo di eiltadini, Colle Val 
d'Elsa (<( Da tempo abbiamo 
chiesto all'ENEL di raffor-
zare il voltaggio della linea 
elettrica, visto che aitualmen-
te lenergia erogata non basta 
nemmeno per far funzlonare 
gh clettrodoniestici. Conside-
veto lattcggiamento negativo 
dellENEL, abbiamo deciso in 
tutte le tamiqlie di ?wn paga
re le bollette che VEKEL ef 
fara pervemre nei prossimi 
mesi »); 

Antonio FEDELY, Firenzo 
(che dovrebbe farei avere 11 
suo nuovo mdirizzol; Carla 
BORONCINI, Pisa; Lea BIAN-
CINI, Romn; a w . Francesco 
DE SETA, Catanzaro; Antonio 
MUSELLA. Nnpoli; Adolf o 
SERENARI, Castelnuovo Pi-
sa; GP.R. , Napoli (x Iniziai 
la pratica pi r la pvnsiove pri-
vileaiata di guerra il 2S gen-
nmo 1952. P' 1$ settembre di 
quest'anno ho ricevuto que
sta risposta dalla Procura ge
nerate delln Corte det Conti' 
" \\\ relazione al ncorso In 
oqgetto, si eomnnioa che so
no slali ccnrhisi nlcuni atti 
is trnttori . C io premesso que
sta Procurr-i generale provve-
dera agli ul: enor i nriompimeiv 
ti con ogni possibile sollerl ' 
tudine ". N<->n ts il rolmo, do
po quasi iviif'nHHi'Mi); Ceseo 
CHTAVETTV R. Antioeo; Ca-
tnnna KIETECITNER. Roma; 
Giuseppe SARACENO, Pica-
va.'/i (Cutnninl, 

SeriviHo IrUoro hre\l, Imltf un
do onn chUiiv/n niMiu\ nicmiiup 
i> imlfri'/m. (hi rti'sitlrra i-hr In 
r.Uco non cnmp.Un il proprio nome, 
ci' In i*miM l.c liMtore \wn fir. 
m.ili\ o sfpLUr. o con tiima tl« 
li-CGiliilr, o rlu* irrann In sola (mil. 
i.i;icmo «I'n Rtuniio <!!«..» turn 
\rnitono miMiHrAfp. 
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