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Con una relazione di Vecchietti 
* • H i l l . , I I I I » * 

Si apre domani 
a Bologna 

il congresso 
delPSIUP 

I I92% dei 182 mila iscrilti si sono schierali per la linea 
espressa dalle lesi congressuali • Un'infervlsta del segre-
tario del partito a «Vie Nuove» • La delegazione del PCI 

Domani pomeriggio. nella 
sala del Teatro Comunale ch 
Bologna, si aprira con una 
relazione di Vecchietti il tor-
zo congresso nazionale del 
PSIUP. A sette anni di distan-
za dal distacco dal Partito so-
cialista — appena entrato nel 
primo governo di centn sini
stra, con Nenni vice presiden-
te — e a quasi due anni dal-
la seconda scissione socialde-
mocratica —che sar.ci il fal-
limento del disegno di unifica-
zione Saragat-Nenni —. I'as-
semblea del PSIUP offrirn la 
occasione di un bilancio e di 
una riflessione politica. II 
pre-congresso ha conferma-
to. soprattutto alia base, che 
esiste aU'interno del Partito un 
impegno unitario assai vasto 
sui temi di battaglia politica 
attuali (lotta al neo-squadri-
smo. solidarieta antimperiali-
sta e ricerca delle vie e delle 
espressioni di un nuovo in-
ternazionalismo. estensione del 
discorso unitario della sini
stra): impegno che si e con-
cretizzato nell'alta percentua-
le di adesioni alle tesi DOH-
tiche preparate recentemente 
dal Comitato centrale del 
PSIUP: il 92% dei par-

tecipanti alle assemblee con
gressuali provincial! ha appro 
vato questo documento. 

Attualmente. il PSIUP conta 
182 mila iscritti. inquadrati in 
101 federazioni provinciali. 4 
mila 461 sezioni territorial e 
617 nuclei di fabbrica, e rap-
presentati a Bologna da 422 
delegati. I parlamentari del 
Partito. eletti il 19 maggio '68. 
sono 37; sono 28 i consiglieri 
regionali. 73 quelli provinciali. 
dei quali tredici assessori, 6 
vice-presidenti ed un presi-
dente. 244 sono i sindaci o i 
vice-sindaci: il sindaco di Sie
na e del PSIUP. I consiglieri 
comunali sono. complessiva-
mente, 3811. 

A alcuni degli interrogativi 
sui quali vive l'attesa degli 
ambienti politici per il con
gresso di Bologna ha dato ri-
sposta, cnn un'intervista a Vie 
Nuove. il segretario del Parti
to. Tullio Vecchietti. La prima 
di queste domande — alimen-. 
tata anche ad arte da qualcit-
no — riguarda ancora una 
volta la stessa ragion d'es^re 
del PSIUP. « Siamo nati come 
partito — spiega quindi Vec 
chietti — contro la decisione 
del PSl di rompere I'unita di 
classe e di schierarsi assieme 
alia DC per la politica di cen
tro-sinistra. che aveva. ira off 
altri obiettivi, quello di " sfon-
dare a sinistra", cioe di isola
te e battere al livello politico 

e sociale il PCI, con una po
litica rijormista. Contro qui' 
sta politica di adattamento 
del PSl alle posizioni della <o-
cialdemocrazir europea, ci sia
mo battuti a fondo e abbiamo 
contribuito in modo deter-
minante a impedire che U fra-
casso propagandistico e le pro-
messe governative offuscasse-
u il reale obiettivo del cen
tro-sinistra, quello ciod di fa
re una politica rijormista a 
scopi conservatori, col concor-
so del PSl, Oggi — osserva 
ancora Vecchietti — la crisi 
irreversibile del centra - sini
stra e universalmente ricono-
sciuta: il fallimento della me-
diazione tra la linea di ten-
denza dello sviluppo capitali-
stico e quella che emerge dal 
basso, dal movimento di lot
ta, antitetica alia prima, ha 
svuotato il centro-sinistra del 
suo obiettivo principale >. Piu 
oltre. il segretario del Partito 
j.fferma che « se oggi, piu di 
ieri, tanti diversi interessi so
no coalizzati contro il PSIUP, 
cid $ dovuto proprio al fatto 
che la ragion d'essere del no-
stro Partito e confermata dai 
fatti: in altre parole, si feme 
che in Italia, col fallimento 
del centra sinistra, il PSWP 
divenga sempre di piu la 
componente politica necessa-
ria a dare sviluppo a uno 
schieramento politico e socia
le, omoqeneo e articolato, del
la sinistra in alternativa al 
blocco conservatore di potere*. 

Quanto alia prospettiva, 
Vecchietti afferma che il me
tro di valutazione nei confron-
ti delle forze politiche si col-
loca. per il PSIUP. c lungo la 

strategia dell'alternativa: su di 
essa — ha detto Vecchietti 
— qiudichiamo la scelta del 
PSl e delle sinistre della DC*. 

Al congresso di Bologna sa-
ranno presenti numerose de-
legazioni di partiti italiani. ol
tre a rappresentanze straniere. 
Delia delegazione del PCI fan-
no parte il compagno Agosti-
no Novella. dell'Ufficio politi
co. ed i compagni Sergio Ca 
vina. della Direzione. e Giu
seppe D'Alema e Luca Pavo-
lini. del Comitato centrale. La 
delegazione socialista sara ca-
peggiata dal segretario del 
Partito. Mancini; di essa fa-
ranno parte anche il vice - se
gretario Mosca. oltre a Manca 
e Balzamo. 

Oltre a una delegazione del 
PCUS. saranno presenti rap
presentanze di tutti i partiti 
dei paesi socialisti. del PC spa-
gnolo. dei partiti socialisti ara-
bi. oltre a una rappresentan-
za vietnamita. 

La nazione latino-americana travagliata da una drammatica crisi politica e sociale 

Cans neir Aroenttia del leneral 
I « gorilla» bigotti, anticomunisti, fascistoidi e filo-americani governano direttamente il paese - Torture e ridicole cerimonie 
militari e pseudo-religiose - Fallito il piano di asservire i sindacati - Ribellione armata e rivolta degli studenti - Ritorna Peron? 

BUENOS AIRES — Una manifestazione di lavoratori in sciopero 

«E' talmente complessa la 
situazione politica argentlna, 
talmente varle le tenderize, 
tanto imprevediblll le esplo-
sioni, che per fare un'analisi 
e necessarlo rldursl a consi
derate solamente i fatti piu 
important!. Se si dovesse te-
nere conto deU'enorme quan
tity dl vocl e di supposizioni 
che clrcolano si potrebbero 
scrivere centinaia di paglne 
senza arrivare a chiarlre una 
sola Incognita ». 

Questa osservazione del 
glornalista Pedro Sanchez, 
scritta quasi due anni fa. e 
sempre valida. Aprire il dos
sier argentino, cercare di pe-
netrare nel groviglio di intri-
ghi, dl dichiarazloni demago-
giche, di attl contraddittori, 
di concionl imbevute di bolsa 
retorica clerico-patriottarda 
(la piu favolosa delle quali 
resta pur sempre quella con 
cui 11 12 novembre '69 l'allo-
ra presidente-dlttatore gen. 
Onganla annuncib la consa-
crazione «in forma pubblica 
e solenne » dell'Argentina « al-
l'immacolato cuore di Maria 
Vergine n) significa smarrirsi 
in un labirinto senza via di 
usclta. 

a Riduciamoci dunque a 
considerare soltanto i fatti 
piu importantl», nel tentati-
vo dl capire le profonde ra-
gioni degli awenimenti di 
Cordoba. E' la seconda volta 
che in questa importante cit
ta, capltale della provincia 
omonima, si sparge sangue 
studentesco e operalo La pri
ma volta fu nel maggio 1969 
e il « cordobazo » (la sommos-
sa di Cordoba) si saldb con 
un bilancio durlssimo: 14 
morti, vittime della feroce re-
pressione militare. E sono or-
mai piu dl due anni che si 
moltiplicano gli episodt di lot
ta armata. Guerriglieri della 

Le conclusioni di Natta alia Conferenza regionale loscana del PCI 

Lo sbocco alia crisi e una 
nuova maggioranza democratica 

Emerge la coscienza deU'esaurimento del centro sinistra e della ne
cessity di uno schieramento capace di affrontare incisivamente i 
problemi delle riforme, della democratizzazione della society dell'in-

dipendenza nazionale — II travaglio che scuote la DC e il PSl 

Traendo le conclusioni alia 
conferenza regionale del PCI in 
Toscana. il comoagno on. Ales-
sandro Natta. della Direzione. 
si e ampiamente riferito alle 
conclusioni del recente Comi
tato centrale comunista: «C'e 
un gioco abusato. quantomai 
inutile — egb ha osservato — 
che consiste nel presentare in-
terpretazioni deformate di co-
modo della nostra politica per 
coadurre una poiemica pregiu-
diziale e meschma contro il no-
stro partito. Cosi accade — nei 
enmmenti della stamoa padro-
acile di destra — che il nostro 
Comitato centrale venga pre-
sentato come la fine di un pe-
riodo di " tolleranza " verso il 
governo Colombo, di una ipo-
tesi d'lnsenmento e di una fun-
z:one di carta di riserva del 
centrosmistra! E chi fino a ieri 
gridava allarmato per le nostre 
propensione alia repubblica con-
ciliare. chi ci ha voluto far 
passaTe ora per patiti del "bi-
colore " ora faulon del " mo-
noco!ore". vorrebbe in questo 
momento melterci sotto accusa 
per un irngidimento intraaM 
Rente, perche abbiamo mdica 
to. e a ragione. la dramm.Ui 
cita della situazione e Tureen 
za di una svolta politica e di 
una nuova direzione democrat! 
ca del nostro paese Ma no. ie-
guiamo una linea che e del tut 
to diversa - ha proseguito il 
compagno Natta - e che anche 
in queste setlimane. in quexli 

rmi. non ha fatto che noeve 
conferme della sua validita 

< E* un fatto che la politica 
del moderatismo, dell'intoccabi-
lit* degli attuali equilibri di 

i, della centralita della li

nea della DC — risultato a sua 
voita di una mediazione cefitri-
sta e autoritaria aU'interno di 
questo partito. che e stata in 
sostanza nproposia ancora una 
volta dall'on. Forlani nel suo 
discorso ai deputati dc — non 
regge. non sara capace di esor-
azzare e di quietare la dina-
mica e lo scontro sociale che 
sono aperti. la voionta di avan-
zata democratica delle masse 
popolan e le reaziom rabbiose 
delle forze conservatnci Noi 
consideriamo che I'atuiale go 
vemo non solo non e in crado 
di condurre avantt una cocren-
te poliTica di nforme e di svi
luppo democratico. ma duhitia 
mo che sia capace di rompere 
la tra ma delle pressiom. dei con 
dizionamenti. nWh attacchi del
le forze di destra e dell'irvsor-
gen/a reazionana 

< Al oeniro di questo proces 
so preoccupante. di detenora 
memo del quadro politico, di 
parahsi e disgregazione del cen-
U-osimstra e. a nostro giudi-
zio. la crisi della DC. Si e det
to che IJ suo segretario ha as 
sunto di fronte allpnentamen 
to del PSl. alia nostra cntica 
severa, ai fenomem di un suo 
acuio contrasto interno fra COJ 
servaton e progressist! una po-
suiooe di fermezza Ma quale 
ferme/za? Si parla di ferniez-
za. forse. perche ad una prc-
posizione di sostanzialr immo-
btluvno. ad una <ugges!ione non 
nutna di upo neocentriata. alia 
cntica dot PSl e aU'apprezu-
mento del PSDI si e accompa-
gnato U ncorso alia carta delle 
elezioni anticipate, che e pur 
sempre un azzardo serio e gra
ve nella situazione attuale. ma 

che e tut ta via una sfida che 
non pud certo soaventare le 
forze democratiche e di sini
stra? La venta e che. in que
sto modo. mal si naaconde d 
travaglio che scuote la DC. dal 
momento che dalle sue stesse 
file, oltre che con piu chiarez-
za dal PSl. emerge la coscien
za deU'esaurimento del centro-
sinistra. e si indica la neces
sity di uno schieramento nuo 
vo. capace di battersi e di af
ferma re nel concreto una poli
tica di nforme e di sviluppo 
demoCratico. 

« La nostra nsposta — quella 
che e venuta dal Comitato cen
trale ed anche da questa con 
ferenza toscana. forte dei po-
sitivi nsultati di una politica 
umtana tn unto il tessuto so
ciale e nelle UUUizioni rappre 
sen tame, dai Comum alia Re-
gione — e che lo sbocco ne-
cessario sta in una nuova mag
gioranza democratica. che oc-
corre costnnre facendo leva 
sugli elemenU di convergenza 
possibili tra le forze di sini
stra e dando una battaglia con-
seguente sui problemi delle ri
forme. della democratizzazione 
della nostra societa, della in 
dioendenza nazionale dell'Italia. 
Dalla conferenza dei comunisti 
toscani — ha concluso Natta — 
da questa grande, vigorosa for-
za e venuto chiaro I'lmpegno e 
la voionta di fare il nostro 
dovere in questa lotta e di agi-
re perche tutte le altre forze 
di sinistra facciano il loro, con 
la coerenza ed U coraggio che 
sono necessari di fronte ad uno 
stato di cose cosl preoccupan
te e serio e con 1'urgenza che 
i tempi richiedono*. 

organizzazione dei Montone-
ros, delle Fuerzas Argentinas 
de Liberacion, delle Fuerzas 
Armadas Peronlstas e delle 
Fuerzas Armadas Revolucio-
narlas lanclano bombe, si 
scontrano con la polizia, as
sai tan o banche, compiono ra-
pimenti e « giustiziano » uo-
mini politici (anche se non e 
sempre facile l'attribuzione dl 
certe sparizioni ed « esecuzio-
ni D, data l'esistenza di «po-
lizle segrete parallele» e di 
organizzazioni terrorlstiche 
manovrate daU'estrema de
stra). 

Da quattro anni, i general! 
a gorilla », bigotti, anticomuni
sti, fascistoidi e filo-america
ni, governano direttamente il 
paese e parlano di «rivolu-
zione». Naturalmente non si 
limitano a far arrestare e tor-
turare gli studenti di sinistra, 
a presiedere ridicole cerimo
nie militari e pseudo-religio
se, o a esercitare con scarso 
discemimento la censura ci-
nematograflca (con rlsultati 
risibili: nell'aprile del "70 prol-
birono a La cinese» di Jean-
Luc Godard e «Teorema» dl 
Pasolini, ma un mese dopo 
permisero la proiezione di 
« Z » di Costa Gravas, che su-
scit6 applausl fragorosl sia 
nei cinema del centro fre-
quentati da borghesi, sia in 
quelli del sobborghi popola-
ri dl Buenos Aires). I «go
rilla » hanno anche in testa 
asesudos planes de un desar-
rollismo imposible», piani 
«assennati» dl un impossibl-
le espanslonlsmo economico, 
per dirla ironicamente con il 
collega Hector Victor Suarez 
di Prensa Latino, 

Qui son necessarie alcune 
osservazioni e qualche cifra. 
L'Argentina e un paese abl-
tato quasi esclusivamente da 
discendenti dl spagnoll, di ita
liani, e di altri paesi europel 
e mediterranei. E \ per cultu-
ra, tradizioni, mentallta, blso-
gni, e cosl via, una proiezio
ne dellTSuropa. C16 ha avuto 
le sue conseguenze. Non che 
manchlno le sacche dl pover-
ta. sia nelle campagne (Nord-
Est, Tucuman, Sud), sia nel
le citta (a villas miseries», 
cioe sobborghi di baracche po-
vere). Ma si tratta di una po-
verta non dlssimile da quella 
dell'Europa meridtonale. La 
Argentina e un paese dove 
predominano le masse ope-
raie, le classi medie, i conta-
dini evoluti. Cltiamo il prof. 
Moises Ikonicoff, deUlstituto 
argentino di studi di svilup
po economico e sociale: «La 
Argentina e il solo paese del-
1'America Latina dove il pro-
cesso d'mdustrializzazione ha 
permesso di assorbire una 
porzione considerevole della 
manodopera, e la ripartlzione 
della sua popolazione attiva e 
assai simile a quella dei pae
si industrial!: 34% nell'indu-
stria, 22°/o nell'agricoltura, il 
resto nel settore ierziano». 

II reddito nazionale pro ca-
pite annuale e di 833 dollan 
isiamo sui livello della Grecia, 
della Spagna e del Portogal-
lo, ma al disotto dell'Italia). 
• L'mdustrifl fomlsoe piii del 
40̂ '» del prodotto bruto con
tro il 15s* formto dal setto
re primario e, all'mtemo del 
settore industrlale. i rami det-
ti " dinamici" — attrezzatu-
re, macchme. utensili, ecc. — 
rappresentano piii del 60".% del 
totale... Inline, II potenziale 
di nsparmio e paragonabile 
a quello del paesi piu svilup 
pati: in media, piii del 21% 
del reddito nazionale». Ag-
giungiamo che l'espansione 
economica ha un ntmo del 
7J.» annuo, cifra considerevo
le che colloca l'Argent:na fra 
I paesi che stanno uscendo o 
che possono uscire rapida-
mente dal sottosviluppo. 

CI sono pero almeno due 
• ma » assai gravi. II primo e 
che, per ragloni assai comples-
se che gli stessi tecnici non 
riescono a sceverare esatta-
mente e che comunque sfug-
gono a una definizione fret-
tolosa e semplicistica, «inve-
ce di sfociare in una cresci-
ta duratura e accumulatlva 
del prodotto, lo sviluppo in
dustrlale conduce alia sugruv 
zione accompagnata da una 
Inflazione galoppante ». 

Da questo primo « ma » dl-
scende 11 secondo. I beneflcl 
dello sviluppo vanno soltan
to al monopoli stranierl (so
prattutto statunltensl), che so

no una delle cause oerte del
la paradossale contraddizione 
fra sviluppo e stagnazione, e 
alle classi « Indigene » privile-
giate, capitalist! e proprieta-
rl fondiari. In quest! ultiml 
anni, il potere d'acquisto dei 
salari si e deteriorato dl al
meno 11 40°/o (secondo altri cal-
coli, i prezzi sono raddoppia-
ti). C'e un millone e mezzo 
d! disoccupati su 23 milioni 
di argentini, mentre moltl ca-
pl-famiglia sono costrettl a fa
re due lavori perche un solo 
salario e stipendio non basta. 

Ne il ministro dell'econo-
mla del tempo di Onga-
nia, Krieger Vasena, a liberi-
sta », autore di un fallito « pia
no di stabilizzazione», ne il 
suo successore e antagonista 
Aldo Ferrer, « espansionista », 
« nazionalista », ostile (a paro
le) ai monopoli stranierl, fau-
tore (sempre a parole) di uno 
sviluppo dell'industrla nazio
nale con II sostegno dello Sta
to, hanno accolto le rlchleste 
di aumentl salarlal! avanzate 
dal lavoratori. II primo le ha 
brutalmente respinte, 11 se
condo sarebbe disposto a di-
scuterle e forse ad accogller-
le, ma in misura llmitatlssi-
ma, a partire dal 1 aprile 
prossimo. E non basta: Fer
rer ha elaborato un piano per 
la creazione dl una Banca di 
Sviluppo 1 cui capitali dovreb-
bero essere prelevati in massi-
ma parte forzosamente sui fu-
turi, eventuall aumentl sala-
rlall. 

La compressione del teno-
re di vita delle masse e cer
to una delle ragioni principa-
11 del fallimento del principa
le obiettivo politico dei gene-
rall: rasservlmento delle piu 
potent! organizzazioni del la
voratori, che in Argentina non 
sono i partiti, ma i sindaca
ti. Prima Onganla, poi 11 suo 
successore Levingston sono 
riusciti — entro oertl limit! 
— a corrompere e ad attira-
re nell'orbita del regime nu-
merosi dirigenti slndacali an
che importantl (uno dei qua
li, Augusto Vandor, pag6 tut-
tavla con la vita 11 suo «coI-
laborazionismo»). Ma 11 pia
no di trasformazione dei sin
dacati in docili strumenti del 
regime e sostanzialmente fal
lito, sia per il rifiuto delle 
correnti e delle organizzazio
ni a ribelli »: la CGT « intran-
sigente ». il Movimento di uni-
ta e di coordinamento sinda-
cale di ispirazione comuni
sta. PAzione sindacale catto-
lica progressista; sia soprat
tutto per la resistenza della 
base operaia, tenacemente fe-
dele a ideali rivoluzionari, di 
giustizia sociale, d'indipenden-
za dairimperialismo statunl-
tense, di dignita e di liber-
ta che. pur richiamandosi an
cora aU'ambigua ideologla pe 
ronista, rappresentano pur 
sempre — nel contesto argen
tino — una trincea ideologi-
ca robusta contro le seduzio-
ni della dittatura militare, e 
una base per future controf-
fensive di classe. 

I general! non sono riusci
ti ad allargare «l'area del 
consenso » al di la degli sfnit-
taton. Students, operal. giova-
nl preti « post-concilian ». sin-
dacalist! «honrados» (onesti) 
Intel lettuall. sono contro il re
gime e aspirano ad una rivo-
Iuzione sociale profonda. I 
guerriglieri sparano. I lavora
tori scioperano. I dirigenti ra-
dicali e peronisti s'incontra-
no. si agitano e premono chie-
dendo nuove elezioni. Si de-
lineano alleanze dalla DC al 
PC per un ritomo al regime 
democratico. Un fantasma tur-
ba i sogni dei • gorilla»: la 
formazione di un movimento 
unitario per le riforme come 
quello che ha assunto il po
tere in Cile. Corrono percib 
le voci piii strane. Si dice per-
fino che 1 general! sarebbero 
disposti a consentire il ritor-
no di Perbn, purchd il settan-
tacinquenne ex presldente in 
esilio accettl il ruolo di « do-
matore s di quelle stesse 
masse che continuano a con-
siderarlo un grande capo rl-
voluzionano. E' un sintomo 
della profondita della cnsl po
litica e sociale argentlna, e 
deirimpossibllita, per 1 gene-
rail dl risolverla. 

Arminio Savioli 

La caduta di Levingston sarebbe imminente 

Buenos Aires: vigilia 
di colpo di Stato? 

E' la solita manovra: la casta militare accusa 
il presldente di tutte le sue colpe, inflazione, 
violenze e malcontento delle masse - Terrore 
militare a Cordoba, bombe in cinque citta 

BUENOS AIRES. 20 
Secondo vocl lnsistentl, sa

rebbe imminente il rovescia-
mento del presidente gen. Le
vingston. In ossequio a una 
prassi tiplcamente latino-ame
ricana (e soprattutto argen-
tina) il capo dello Stato do-
vrebbe pagare, con l'abban-
dono del potere, colpe che 
divide con tutta la classe 
dirigente e in particolare con 
la casta militare. Verrebbe 
dato in pasto ad un'opinione 
pubblica che peraltro non ere-
de piu a plateali manovre dl 
questo genere. 

In carica da appena nove 
mesl (nel giugno del '70 so-
stitul il gen. Onganla, rove
scia to per le stesse ragioni) 
Levingston e accusato di esse
re responsabile deH'inflazlone. 
dell'ondata dl aterrorlsmo dl 
sinistran e del malcontento 
della classe operaia. che si 
esprime in lotte aspre e san-
guinose. Alcuni lo accusano 
addirittura di essere diventa-
to pazzo (si afferma che esi-
stono registrazioni segrete dl 
sue sconnesse e stravagantl 
conversazioni telefoniche). 

In un'atmosfera di Incredl-
bile confusione, Levingston ha 
annunciato ieri sera di aver 
destituito il generate dell'avla-
zione Ezequlel Martinez dalla 
carica dl capo degli 
Stati Maggiori riunitl a causa 
di un a grave atto di indisci-
plinan. Sulla sorte di Leving
ston, la giunta militare for-
mata dal capi delle tre armi, 
esercito, marina e aviazione 
(che detiene il potere reale) 

sar»bbe divlsa. II gen. Ale
jandro Lanusse, capo dell'e-
sercito ed eminenza grigia 
del regime, e l'ammiraglio 
Pedro Gnavi sono contro Le
vingston. 11 gen. Carlos Al
berto Rey (aeronautical e an
cora per Levingston. Rey si 
trova pero in Cile. da cui sta-
rebbe per tornare. Forse al 
suo ritorno. il presidente sa
ra gia cambiato. 

Lo sfondo su cui si muovono 
quest! «gorillas, agent! dello 
imperiallsmo americano e del-
l'ollgarchia locale, e dramma-
tico. A Cordoba, dove nei gior-
ni scorsi due civil! sono stati 
uccisl dalle forze repressive 
durante scioperi e manifesta-
zionl, II potere e stato assun
to dalle truppe agli ordini del 
gen. Alcides Lopez Aufranc. 
I gendarmi. dopo nutrito lan-
cio di bombe lagrimogene, 
hanno occupato II Palazzo di 
Giustizia. dove hanno arresta-
to duecento impiegati (da set-
timane in sciopero per piu al-
ti salari) e avvocati (che so-
lidarizzavano con gli sciope-
rant!). Anche la fabbrica di 
motor! Flat-Concord e stata 
occupata dalla truppa. che ne 
ha scacciato gli opera!. 

Bombe incendlarie e pietre 
sono state lanciate contro se-
dl dl ditte straniere (Renault. 
Gancia. Chevrolet) a Santa 
Fe. Tucuman. Salta. Mar del 
Plata e Buenos Aires, nel cor-
so di manifestazioni di solida
rieta con I lavoratori di Cor
doba. A Santa F6 sono state 
lanciate bombe anche contro 
la sede del Jockey Club. 
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Sostenitore 50.000 
7 numeri 24.500 12.800 6.700 
6 numeri 21.000 11.000 5.750 
5 numeri 17.500 9.200 4.900 
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abbomti M M M ! e semestrat ( 5 - 6 - 7 Mmeri) 

Lettere— 
all9 Unita: 

Perche il 
giornale cntri 
nelle scuole 
Caro dlrettore, 

ho letto con un certo stu-
pore ta lettera di quello stu-
dente dl Casclna il quale af
ferma dl essere stato avvlci-
nato per strada dalla sua 
preside che lo ha rimprove-
rato perche leggeva l'Unita. 
Condivldo la tua rtsposta : 
quell'insegnante forse crede 
di essere ancora in perlodo 
fascista, quando si poteva im-
punemente colplre la Uberta 
dl idee. Ma oggi, slgnora pre
side. I tempi sono cambiatl, 
anche se let non se ne accor-
pe. E certe tmposizionl pos
sono soltanto spaventare i piii 
sprovvedutl, non certo la 
grande massa di studenti che 
ormai da tempo si battono 
per una scuola rinnovata, do
ve circolino le idee, dove si 
discutano liberamente le di
verse posizioni politiche ed 
ideologlche. 

Per quanto riguarda In par
ticolare la lettura de l'Unita, 
posso ad esemplo dire che 
nella mta scuola questo gior
nale entra ufftcialmente, viene 
discusso e ct serve moltlssl-
mo sta dal punto di vista 
dell'informazlone, sia da quel
lo della formazione Ideologica. 
E nessuno si sognerebbe dl 
chtedere 11 « veto » per l'Unita, 
alia quale, ami, cl siamo ab-
bonatl col consenso del pre
side. 

Aggiungo che sarebbe bene 
estendere analoga iniziativa In 
tutti gli istituti del Paese. 
Ma questo avverra gia tn mol-
te scuole, nevvero? 

Cordlall saluti. 
F. MALVESTITI 

(Firenze) 

i( 

In effetti, per rispondere 
alia domanda dello studente 
fiorentino, posslamo dire che 
in moltissime scuole arriva 
il nostro quotidiano. Sono 
centinaia le richieste dl abbo-
namento che ci pervengono 
sia da slngoli insegnanti, sia 
dagli stessi presidi. E le moti-
vazioni delle richieste pono 
quanto mai interessanti. Ne 
riportiamo qualcuna. 

II preside di una scuola 
media della Lucanla cosl ci 
scrive: «Nella nostra scuola 
abbiamo istitutto un corso di 
gtornallsmo. inserito tra le 
libere attivita del doposcuola. 
Si tratta di un'iniziativa che 
urta contro una serie di dif-
ftcolta amblentali. La situa
zione soclo-culturale del no
stro centro, infatti, e quella 
tipica di tutti i plccolt paesi 
con un'economia prevalente-
mente agricola; una situazione 
in cui il giornale non vtene 
preso in considerazione vuoi 
per un analfabetismo purtrop-
po diffuso, vuoi per una asso-
luta mancanza di interesse nei 
riguardi di questa importan-
tissima espressione culturale. 
A tal fine si e -pensato di 
stlmolare e suscltare, almeno 
nei ragazzi, questo interesse 
che a noi sembra di vitale 
importanza. Pertanto, perlo-
meno per quest'anno, ti pre-
Qhlamo di venirci incontro, 
inviandoci gratuitamente il vo-
stro giornale ». 

A sua volta, un lnsegnante 
di una scuola media della pro
vincia dl Bergamo, col «vi-
sto» della preside, scrive al 
nostro dlrettore: «Nella mla 
classe cerco di svolgere, nel-
I'ambito dell'insegnamento del-
Vitaliano, storla e geografia, 
un'attivita sperimentale di rap-
porto educativo con la realta 
del mondo che ci circonda, 
uscendo dal vuoti accademi-
smi della scuola tradizionale. 
A tale svopo utllizzo partico-
larmente gli strumenti audio-
visivl e la stampa quotidiana 
e periodica. Poiche ml con-
forta it recente convegno della 
stampa a Fiuggi. pregherei 
fervidamente di concedercl un 
abbonamento particolare del 
suo quotidiano ». 

Cosl ci scrive un sacerdote 
dalla provincia di Perugia: 
* Sono parroco in una zona 
di campagna abitata in pre-
valenza da agricoltori, brae-
cianti agricoli e giovanl ope-
rai. E' una di quelle zone 
chlamate depresse non solo 
dal punto di vista economico. 
ma anche culturale e sociale. 
Per rimediare un po' a questa 
situazione di isolamento so
ciale, d'accordo con i geni-
tori, ho deciso di creare un 
doposcuola gratuito per i ra
gazzi della scuola media per 
aiutarli a prendere il diploma 
di Hcenza media e a potersl 
inserire domani responsabil-
mente e con senso critlco nel
la vita sociale. Uno deqli stru
menti piii vatidi per raagiun-
gere questo scovo credo sia 
la lettura quotidiana del gior
nale, come risulla anche da 
numerosi esperimenti in atto 
in diverse parti d'ltatia. Mi 
sono rivolto a lei perche ci 
aiuti inviandoci gratuitamente 
il suo giornale. Le famiqlie 
dei raqazzi snendono aid mot
to per I libri, il materiale 
scolastico e I trasporti (la 
scuola media # dist/mte 5 km. 
dal paese i D'altra parte Vedi-
cola dl giornali piii vicina e 
a 15 km. La sua collaborazione 
sarebbe percib veramente pre-
ziosa *. 

Queste Iettere, non solo co-
stiruiscono una concreta re
plica alia orftslde osainintfcta 
di Cascina, ma in Drimo luo-
go indicano oimnto sia ur-
gente un intfrvpnto d*»l mlni-
stero della PubbUca IstniTio-
ne oerche sia estesa e resa 
effettivamente operante in rut-
ta la sua portata demoemtira 
la «camoagna oer la difftt-
sione del auotidiano nella 
scuola » e, princiDalmente. sia-
no da»e precise di«5nosl7ionI 
affinrh* v«»nga abolita ogni 
discriminazione. 

Quanto il 
falegname «riceve 
dalla societa » 
Cara Unita. 

prendo lo spunto da quan
to scrive Fortebraccio a pro-
posito di un « manuale di e-
ducazione civica» che gli e 
stato inviato da Spoleto e 
nel quale si elenca quello che 
un falegname « rende alia so
cieta e quello che eglt rice-
ve da essa ». Posso aggiunge-
re un'esperienza mia persona

te? Io da SO anni lavoro ap-
punto nel ramo accennato di 
falegname, con punte di IS 
ore al giorno. L'unica cosa 
che ho potuto mettere assie
me sono gli anni di lavoro, 
per raggiungere un traguardo 
di penslone che potra essere 
di circa 20 mila lire. Capito 
quanto ttricevo dalla societa?». 

Mi congratulo col compagno 
Fortebraccio per la sua ar-
guzia nei colpire gli sfrutta-
tori ed i loro leccapiedi, e lo 
incito a continuare a dare 
frustate a questl ipocriti ne-
gatori della realta del mondo. 

VEZIO GHIDOTTI 
(Sant'Ilario d'Enza • RE) 

La richiesta della 
grazia a Kappler 
Cart compagni, 

scrivo questa breve lettera 
per commentare la richiesta 
della grazia a Kappler e (pa
re) anche a Reder, che ver
rebbe fatta, stando alle noM-
zle apparse sui giornali, al-
I'on. Colombo in occasione 
della sua visita a Bonn. 

Si tratta logicamente di una 
richiesta da respingere, sia 
per i crimlni di cui questt 
personaggi si sono resi colpe-
voli, sia per t termini stessi 
con i quali ancor oggi tale ri
chiesta viene presentata, ter
mini che dimostrano come 
molta parte della opinions 
pubblica tedescooccidentale 
non abbla ancora ben compre-
so la gravlta dei crimini na-
zistl. 

Se c'e qualcosa, caso mal, 
da far presente all'on. Colom
bo, e che i rappresentantl te-
deschi che incontrerd non 
rappresentano nemmeno tutta 
la Germania, e che VItalia, 
prima ancora di decldere o 
discutere se concedere o no 
la grazia a certe persone, do-
vrebbe pensare anche a rico-
noscere la realta della Repub
blica Democratica Tedesca: « 
quindi, prima di prendere de-
cisioni che rlguardano citta-
dint tedeschl, ascoltare anche 
la voce della Germania socia
lista. 

ONORATO FUMAGALLI 
(Luino - Varese) 

II Rettore del 
«Borromeo» che 
ha scelto di 
fare il muratore 
Slgnor dlrettore, 

nel momento in cui don Am-
brogio Valsecchi lascia il Bor-
romeo — di cui e stato Ret
tore per oltre un anno — 
sentiamo Vobbligo d'esprimer-
gli pubbltcamente la nostra 
profonda gratitudine per tutto 
quanto ci ha saputo dare du
rante il pur breve periodo che 
abbiamo trascorso insieme. Ab
biamo dibattuto, -condiviso, 

Jtropugnato aU'interno ed al-
'esterno. ogni volta che se 

ne e presentata I'occasione, 
la sua chiara e coerente li
nea politica; perche, e forse 
ancora a qualcuno restano 

J tesanti e moralistici dubbl, di 
inea politica si tratta. E' la 

politica di un uomo che, sor-
retto da una profonda fede, ha 
fatto llmpide scelte, che si e 
schierato dalla parte degli 
sfruttati e degli esclusi; ha 
portato la sua testimonianza 
in Borromeo, ha sentito tn-
tensamente la sua complicity, 
quale Rettore del Cotlegio, 
nella creazione di meccamsmi 
di esclusione e di sfruttamen-
to della societa: ed alia fine, 
quest'uomo se ne e andato, 
a vivere proletario fra i pro-
letari. 

Ci deve far pensare la sto-
ria di Valsecchi: prete, teo-
logo moralista di chiaro va-
lore e notevole fama, in un 
primo tempo e rispettato, for
se temuto, senz'altro lusinga-
to dalle alte gerarchie ec-
clesiastiche (non occorre pre-
cisare che persone dalla vi
vace intelltgenza e dalla pron
to iniziativa possono essere 
molto gradite ai potentij; poi, 
in un secondo tempo, e sem
pre meno velatamente minac-
ciato per certi suoi atteggia-
menti di seppur obbedientt 
contestazlone; inflne, uscito 
chiaramente alio scoperto, 
contestata la validita social* 
della teologia ed abbracciata 
la causa degli esclusi e degli 
oppressi, viene decisamente o-
steggiato ed emarginato. 

* La Chtesa — ha afferma-
to Valsecchi piii dl una vol
ta, con un'ironia neppure 
troppo " sottile " — nella sua 
opera apostolica ha lasciato 
troppi tuoti, soprattutto tra 
le classi meno abbienti: e vi-
vendo la vita di questa gente 
che si acquista la consapevo-
lezza e la dimensione del mes-
saggio di Cristo*. E' cosl che 
luomo a cui il potere eccle-
siastico avrebbe affidato I'in-
carico di plasmare nuove ge-
nerazioni di preti «ptu pre-
parati* ad affrontare le con-
traddizioni della moderna so
cieta, ha scelto di fare il mu
ratore. Peccato! La Chiesa di 
Roma ha perso quello che sa
rebbe potuto essere un voli-

• do strumento di controllo e 
di oppressione e gli sfruttati 
e gli esclusi sono uno in piu, 

Ammiriamo questo, soprat
tutto, in Valsecchi: Vonesta, 
ti coraggio, la determinazione 
delle scelte, in ogni momen
to, in qualsiasi condizione. 

t" cosl dunque che il Bor
romeo ha perso il Rettore del 
« nuovo corso»; I'uomo, for
se, che nella sua lungimiran-
za contestatrice avrebbe po
tuto in qualche modo salva-
re questa istituzione: Vistitu-
zione chtusa ai travagli del 
nostro tempo, gretta nella sua 
sottocultura ormai antistortca, 
assolutamente aliena da qual-
siTsi realistico progetto rifor-
mista. barcollante sostegno di 
un mondo e di un ststema 
che vengono ogni giorno di 
piii progressivamente messi 
in crisL 

Aldrigo GRASSI, Nino GO-
RIO. Michele PRANDI, 
Guido TRAVERSA. Riccar-
do FERRAZZI. Giorgio 
PIOLA. Paolo AMBROSI. 
E u g e n i o INVERNIZZI, 
Giacomino CAIANI. Walter 
DI TUTXIO. Renato RIZ-
ZTNI. Giampiero GRAMA 
GLIA. Bruno MAGATTI 

fPavia) 


