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PARIGI: dopo I'uccisione del manifeslante 

Giudizi divergenti 
sugli scontri 

alia«Renault» 
La posizione delta CGT e dell'organizzazione di fabbrica del 
PCF - L'afleggiamento delle altre organizzazioni sindacali 
Dal nostro corrispondente 

PARIGI, 26 
L'ucclslone del glovane ma-

nifestante davanti ad uno de-
gll lngressi della Renault dl 
Boulogne Billancourt, avvenu-
ta ierl pomerlggio, 11 fermo 
dell'assasslno, 11 37enne Jean 
Antoine Tramonl, un ex mill-
tare che comanda la « sezlone 
sicurezza generale » della fab
brica, 11 cllma di tenslone 
suscitato dal sangulnoso epl-
sodio. hanno fatto passare 1 
grandl avvenlmentl Interna-
zionall In secondo piano: sta-
mattlna tutta la slam pa pa-
rigina commenta varlamente, 
nei titoll di apertura e negli 
editorial!, II «rltorno della 
vlolenza ». nel momento in cul 
nei settori chiave della vita 
economica francese — ferro-
vie dello Stato, trasportl ur
ban!, lndustria automoblllstl-
ca — le trattatlve tra padro-
nato e sindacati sono pratica-
mente lnterrotte e questo 
preoccupante « rltorno» pu6 
avere conseguenze Incalco-
labili. 

Le organizzazioni politiche 
e sindacali si sono riunite in 
mattinata per esaminare la si-
tuazione e dal vari comuni-
cati pubblicati verso mezzo-
giorno bisogna constatare una 
cosa: e cioe che attorno ad un 
episodio di sangue cosl grave, 
il movimento sindacale e i 
partiti politicl di sinistra si 
trovano divisi. 

La CGT e l'organlzzazlone 
di fabbrica del partito comu-
nista francese denunciano una 
provocazione organizzata dal 
padronato. dal potere golllsta. 
dalle organizzazioni neofascl-
ste e da! loro « complici maol-
sti ». la « legge del teppisti » 
che facillta direttamente la 
represslone e permette al pa
dronato di opporsi alle riven-
dicazioni del lavoratori. Se
condo la CGT — che rlcorda 
gli episodi di violenza di cul. 
nelle settimane scorse, sono 
stnt! vittime numerosl slnda-
calisti attaccati da elementl 
di estrema sinistra — la mani-
festazione cosiddetta a maoi-
sta » di lerl, conclusasi con la 
morte del glovane Rene 
Overnay, e a I'lllustrazlone tl-
pica di una provocazione ten-
dente a disorientare 1 lavo
ratori ». La CGT protesta pe-
ro al tempo stesso contro la 
direzione della Renault che 
organizza una sua polizia ar-
mata all'lnterno della fabbri
ca e mette In guardia i lavo
ratori da altre provocazlonl. 

Per 11 sindacato cattolico 
(CFDT), per il PSU e per il 
partito socialista francese 11 
giudizio e diverso: l'agitazio-
ne dei gruppl estremlsti. sia 
pure grave e violenta. non 
pud giustiflcare — afferma 
una dichiarazione della fede-
razione socialista dl Parigl — 
«la violazione delle regole 
della democrazia, non pud 
giustiflcare la represslone. 
tanto piu quando essa e af-

fidata ad una polizia privata ». 
La CFDT dal canto suo. dopo 
aver chlesto lo sclogllmento 
della polizia privata della Re
nault, invita 1 lavoratori a 
sospendere II lavoro lunedl 
mattlna in segno dl protesta 
per la morte dl Rene Overnay 
mentre 11 sindacato soclalde-
mocratlco « Force Ouvrlere» 
dichlara dl non avere per 11 
momento elementl di giudizio 
sufflclentl e suggerisce al suol 
mllltantl una prudente attesa. 

Per flnlre, 1'organizzazione 
che si autodeflnisce maolsta. 
11 «Comltato dl lotta Re
nault », in una conferenza 
stampa tenuta nella nottata, 
ha vlolentemente attaccato 
tanto 11 padronato, responsa-
bile del llcenziamentl abusl-
vl che hanno origlnato la ma-
nlfestazlone di lerl, quanto la 
CGT ed I comunistl della Re
nault. 

Ancora oggl, a ventiquattro 
ore dal tragico episodio, le 
version! sui fattl sono con-
trastantl. Secondo un testi-
monio oculare, implegato 
presso la Renault, i manlfe-
stanti cosiddettl «maoisti», 
che — rlcordiamolo — sosta-
no quotidianamente davanti a) 
cancelll della fabbrica per di
stribute manlfestlnl, sareb-
bero statl Insultatl dalle guar-
die private della Renault e. 
passatl al contrattacco. sareb-
bero penetrati al di la del 
cancelll: qui il Tramonl, !m-
paurito, avrebbe estratto una 
rivoltella calibro 7,35 con la 
quale ha pol freddato a bru-
ciapelo Rene Overnay. 

Un'altra verslone parla dl 80 
cosiddettl «maoisti» armatl 
dl sbarre di ferro che. pene
trati di forza oltre 1 cancelll, 
avrebbero attaccato le guar-
die della Renault (cinque di 
queste sono all'ospedale con 
gravl fratture) e si erano 
scontrati con il Tramoni che, 
dopo aver sparato un col-
po in aria a scopo intimi-
datorio, aveva tirato ad «al-
tezza d'uomon colpendo uno 
del manifestantl nella reglo-
ne cardiaca. 

Rimane il fatto che I mani
festantl protestavano contro 
11 llcenziamento di alcuni 
compagni di lavoro, espulsi 
un mese fa dalla Renault 
per le loro attlvita «maol-
ste» In seno alia fabbrica: 
tre di questi, da alcune setti
mane, facevano lo sciopero 
dells fame ed uno, stremato, 
era stato ricoverato ieri al
l'ospedale. 

I cosiddetti « maoisti» e il 
PSU hanno chiamato i loro 
militant! e i lavoratori della 
Renault a partecipare la settl-
mana prossima, al funerali so-
lenni della vittlma, Una mani-
festazione. promossa dal « Soc-
corso Rosso », si e svolta que
sto pomerlggio. I dimostranti 
hanno lanciato grida sia con
tro Dreyfus, direttore della 
fabbrica, sia contro la CGT. 

Augusto Pancaldi 

Battuto il governo Andreotti al Senato: il Paese chiamato a condannare la DC 

Si sviluppa I'azione della difesa 

Caduta un'accusa 
contro Berrigan 

II principale fesfimone a carico si e rivelafo un agenfe 
del FBI • Minacciafo di morte un amico di Angela Davis 

NEW YOR.K 26 
Al processo contro padre 

Philip Berrigan. II sacerdote 
pacifista accusato dal FBI di 
complotto In base ad una gros 
solana montatura. II capo del 
collegio di difesa Ramsey 
Clark e riuscito ad Infliggere 
un duro colpo all'accusa. 

Clark — che fu ministro 
della giustizia sotto l'ammini 
strazione Johnson e che ha 
duramente criticato 11 FBI in 
un libro pubblicato l'anno 
•corso - ha infatti interroga
te Tex direttore del peniten-
z:ar:o dl Lewisburg sun'attivi-
ta del principale teste dell'ac 
cusa. Boyd Douglas, riuscen-
do a poire con chiarezza in 
evidenza una serie di elementi 
che rendono poco credibili le 
stesse basi dell'accusa. 

Douglas un ex detenuto co-
mune piu volte condannato 
per falsa testimon:anza. era 
rinchiuso nella stessa cella di 
padre Berrrgan e — secondo 
U FBI — avviso le autorita 
del « complotto» che il sacer 
dote stava organizzando (per 
rapire il consigliere presiden 
ziale Kissnger e per sabotare 
U sistema "dl riscaldamento 
degl: edifici federal! dl 
Washington) Clark ha accusa
to Douglas di es.sere in realta 
un Informatore del FBI e che 
per questo fu messo nella cel
la di Berrigan. 

II difensore ha confortato le 
sue accuse nvelando che il 
Douglas veniva pagato per 
questa sua attivita e godeva 
di un trattamento di favore: 
nonostante che stesse scon-
tando una condanna dispone 
va nella cittA di Lewisburg. 
nel cul pressi sorgeva il pe 
nitenziario. di un appartamen-
to. di un conto corrente m 
una banca. che veniva in con 
tinuazione arricchito. e d! una 
automob.Ie con cui poteva 
andare dove voleva Gli era 
concesso inoltre di uscire quo 
tidianamente dal carcere con 
la scusa di seguire un corso 
unlversitario «Douglas - ha 
affermato Clark — non era un 
"detenuto quals:asi". bens! un 
Informatore cul veniva riser-
vato uno speciale trattamen
to a. 

Secondo l'accusa Invece. pa
dre Berrigan affidd al com 
pngno di cella una sene di 
messaggi. graz:e al quail con-
aervava la gulda del «com
plotto » ed i collegamenu con 

1 suoi R complici ». 
L'abile interrogatorio cui 

Clark ha sottoposto l'ex di
rettore del penitenziario ha su
scitato le violente reazioni del 
pubblico ministero il quale. 
nel tentativo di impedire che 
la verita venlsse a gal la sui-
la figura dell'unico decisivo te
ste d'accusa. ha piu volte cer-
cato di opporsi alle domande 
del difensore e. avvalendosi 
deli'aiuto del presidente del 
tribunale. e anche riuscito a 
far sospendere 1'udienza. nel 
cul corso e stato comunque 
compiuto un grosso passo a-
vanti nella difesa di padre 
Berrigan. 

Permane lntanto particolar-
mente viva 1'attesa per il pro
cesso. che inizia lunedl a San 
Jose, contro Angela Davis An 
gela. che da mercoledi sera e 
in Iiberta prowisona. ha as-
sistito ierl ad un'udienza del 
processo contro Fleeta Drum 
go e John Clutchette, i due 
« fratelli di Soledad ». che so 
no accusati di omicidio in ba
se a false accuse il piu im 
portante e conosciuto de! «fra-
telli d: Soledad » George Jack 
son. fu assassinato nel car-
cere di San Qumtino 

Si e appreso infine che lo 
agncoltore comunista Rodger 
McAfee, il quale ha garant.to 
con la propneta della sua fat-
toria una parte della canzione 
che ha permesso la scarcera 
zione di Angela, ha rl vela to dl 
aver ricevuto minacce di mor
te e che i suoi flgli. mentre 
si recavano a scuola, sono sta 
ti aggrediti e malmenati da 
tepp:st) fasctsti L'abita zione 
di McAfee e ora sorvegliata 
da agenti armati dl mi tra E' 
questa un'ulteriore dimostra-
zione della «Iiberta» ame-
ncana. 

Autogoverao per 
il Sud Sudon 

ADDIS ABEBA. 26. 
I delegati del governo del 

Sudan e dei ribelli del Sudan 
meridionale hanno raggiunto 
un accordo in base al quale 
il Sudan meridionale otterra 
l'autogovemo. Le trattatlve 
erano iniziate ad Addis Abeba 
12 giornl fa. I particolari del-
1'accordo saranno res! notl 
domanl. 

(Dalla prima pagina) 
sforzi successivi per attrarre 
maggiori forze social Is te nel
la collaborazlone democra-
tica ». 

A sottollneare maggiormente 
la sterzata involutiva della DC 
e del monocolore e venuto 
subito dopo «l'apprezzamen-
to » di Andreotti per il partito 
liberate itallano, del quale ha 
elogiato « il contributo al con-
sol Idamento delle Istituzionl 
democratiche ». Lo stesso tono 
e stato usato da Andreotti an
che nel dlfendere la grave po
sizione dc sui referendum an-
tidlvorzlsta. 

Le grandi question! social! 
sono rimaste anche nella re
plica assolutamente in ombra. 

Subito dopo la replica di 
Andreotti sono cominclate le 
dlchlarazloni dl voto. Hanno 
parlato nell'ordlne il mlssino 

Nencioni, il senatore Ossiclni 
della Sinistra indipendente, il 
compagno Bufalini, Fiorentino 
del PDIUM, Pinto del PRI, 
Jannelli del PSDI, Dl Prlsco 
del PSIUP, Veronesi per 1 li
beral!, Pieraccinl per I socia
list! e Bartolomei per la DC. 

Nencioni ha ribadito il vo-
to contrario del suo gruppo 
per motlvl owiamente oppo-
st! a quell! delle slnlstre. 

Ossiclni ha motivato il no 
del gruppo prosleduto da Par-
ri richiamandosi alia sua fer-
ma opposizione all'opera nefa-
sta del centro sinistra. 

Fiorentino, pur « apprezzan-
do» alcuni orientamenti di 
Andreotti, ha annunciato il 
voto contrario de! monarchic!. 

Pinto e Jannelli si sono ri-
chiamati alle poslzioni gla 
espresse contro 11 monocolore 
dc dal rispettivi partiti. 

Di Prlsco ha riaffermato la 

La posizione dei comunisti 
(Dalla prima pagina) 

temporaneamente, la OC ha 
rifiutato ogni ragionevole ac
cordo, ogni responsabile im-
pegno su una nuova legge 
sui divorzio. 

Non e vero che la proposta 
di legge Carettoni fosse ul
tima tiva: prendere o lascia-
re. Non era tale, non solo per 
noi comunisti, ma neppure 
per i compagni socialisti, per 
i socialdemocratici, per i li
bera li, e non lo era nemme-
no per i repubblicani, che pu
re furono i piu riluttanti ad 
un'iniziativa positiva, che in-
calzasse fino in fondo la DC. 
Questo lo sanno tutti i rap-
presentanti dei partiti laici, 
lo sa bene la DC, lo sa bene 
Ton. Forlani. lo stesso on.le 
Andreotti. 

II limite naturalmente era 
dato da irrinunciabili principi 
di Iiberta, costituzionali, dai 
principi della sovranita del
lo Stato e dell'eguaglianza dei 
cittadini, e da un concreto 
esame — portato avanti nel 
dialogo di tutti i partiti laici 
con la DC — che aveva con-
sentito di approdare a punti 
important!. 

E noi ci auguriamo che le 
elezioni diano un risultato ta
le. che consenta di riprende-
re, in condizioni piu favore-
voli, il cammino che deve e 
pud portare a rendere piu 
forte I'istituto del divorzio, 
ampliando ulteriormente il 
consenso popolare a questa 
irrinunciabile conquista de
mocra tica. ed evitando in que
sto modo il referendum. 

Questa prospettiva deve re-
stare aperta. Siamo percid 
contrari ad ogni atto o deci-
sione che tendesse ad accre-
ditare 1'idea che il referen
dum sia inevitabile. 

La verita 6 che il rifiuto del
la DC di contribute ad una 
nuova legge sui divorzio ha 
fatto corpo con la sua scelta 
a destra, certamente eletto-
ralistica, ma non solo eletto-
ralistica, su tutte le altre 
questioni vitali, economiche, 
sociali. politiche, che urgono 
nella realta nazionale. 

In queste condizioni. quali 
conseguenze avrebbe avuto 
un governo di centro-sinistra. 
costituito sulla base delle 
scelte a destra operate dal
la DC (apertamente illustra
te questa mattina dall"on.le 
SpagnoIIi) e che. pertanto, 
comportava una capitolazio-
ne dei socialisti? 

Un tale governo avrebbe 
portato all'aggravamento di 
tutti i problemi. a cominciare 
da quello della disoccupazio-
ne, con una copertura di si
nistra e socialista; e. per di 
piu. avrebbe portato il Paese 
al referendum antidivorzio. 
che avrebbe veduto lo scon-
tro tra gli stessi alleati di go
verno. spingendo la confusio-
ne politica ad un grado inau-
dito. Una tale soluzione. per
tanto. avrebbe reso il servi-
zio piu grande a tutte le for 
ze antidemocratiche. ai fa
scist!. 
Necessaria e giusta. dunque, 

noi pensiamo. c stata l'intran-
sigenza del PSI anche sui te
nia del referendum, neces-
sario e stato il rifiuto del PSI 
di tornare a fare da puntello 
e scudo ad una politica con-
servatrice. antioperaia e an-
tipopolare. antinazionale. al
ia volonta di predominio del
la DC. In queste condizioni, 
la richiesta dell'anticipato ri-
corso al giudizio dell'eletto-
rato. e diventato non solo ine
vitabile. ma un atto di re-
.spon^abilita democratica e di 
fiducia nella democrazia! 

Su un secondo punto — ha 
pruseguito Bufalini — vorrei 
dare una nspoMa all'on Sa 
ragat. Egli ha affermato che 
«non esiste I'alternativa va-
gheggiala rial PCI. ossia una 
atteanza di quel partito con il 
PSI e la sinistra DC », ed ha 
attnbuito al PSI la responsa-
bilita di avere logorato i] cen
tra sinistra con la prospetti
va di < nuovi e piu avanzati 
equilibri >. e cioe. in sostan-
za — egli ha detto — con la 
prospettiva di un futurn erv 
verno quale quello vagheg-
giato dal PCI 

Ebbene. questa rappresen 
ta7tnne della nostra politica. 
della nostra prospettiva. e 
semplicistica e deformante. 
Noi non indichiamo un'alter-
nativa di sinistra, bensi una 
altemativa democratica. Cer-
to. di questa altemativa de
mocratica. momento essenzia-
le. fattore insostituibile — noi 
affermiamo — e la collabora-
zione. 1'awicinamento. l'inte-
sa. il processo unitario. tra 
tutte le forze di sinistra, fra 
comunisti, socialisti. sinistra 
dell opposizione. forze progres-
siste del movimento cattolico 
e della DC. e tutti i democra
tic! conseguenti. laici e cat* 
tolici. 

E' un fatto. che tutto quel
lo che di positivo e stato rea-

lizzato, lo si e potuto realiz-
zare quando, dopo quelle ele
zioni del C8. dopo quell'avan-
zata delle sinistre e del PCI, 
la preclusione anticomunista 
si e un po' allentata. si e potu
to. in parte, attuare una piu li
bera ed effettiva dialettica 
parlamentare. Tutti sanno che, 
senza il contributo costruttivo 
dell'opposizione comunista e 
di sinistra, senza una collabo-
razione, o un collegamento, 
tra noi, comunisti, il PSIUP, 
gli indipendenti di sinistra e 
il PSI e tutta una parte della 
DC, nessuna riforma — a co
minciare dalle Regioni — 
avrebbe potuto essere varata. 

E' stato un tale collega
mento, una tale collaborazio-
ne, le convergenze e le inte-
se che si sono potute raggiun-
gere, che hanno spostato il 
rapporto di forze, determi-
nando rotture, a destra, con 
le ali piu conservatrici della 
stessa DC, spesso con i so
cialdemocratici o con la de
stra socialdemocratica. oltre 
che con le forze di destra 
esterne alia maggioranza di 
centro-sinistra. 

La verita e che. al centro 
dell'attuale crisi politica, che 
e giunta ormai a un punto 
drammatico. che pone 1'Italia 
ad un bivio. e la questione 
del rapporto di tutte le forze 
democratiche col nostro parti
to. con le forze che si raccol-
gono nel nostro partito ed at
torno al nostro partito. 

Noi siamo un grande parti
to — tutti lo sanno — operaio, 
popolare; rappresentiamo qua
si un terzo degli elettori ita-
liani; abbiamo seguito e se-
guiamo una linea di opposi
zione sempre volta a dare 
soluzioni positive, attraverso 
una politica unitaria — sulla 
via di un profondo rinnova-
mento. democratico e sociali
sta — a tutti i problemi del
le masse lavoratrici. 

Da cid deriva la nostra for
za. che nessuno e mai riusci
to a ricacciare indietro, a 
mettere in crisi. 
Si guardi oggi al banco del 

governo. 
Qualcuno — di parte catto-

lica — ha definito il suo go
verno. on. Andreotti. una gal-
leria di antenati della DC, 
un museo o un archivio stori-
co della DC. 

Awiandosi alia conclusio-
ne il compagno Bufalini ha 
ricordato che 1'Italia repub-
blicana e sorta dall'incon-
tro fra le forze comuniste, 
socialiste e dei cattolici de-
mocratici. E' su questo ter-
reno comune che deve svi-
lupparsi la lotta di classe 
politica e ideale in Italia, 
ma senza nessuna confu-
sione. 

Noi. comunisti. ci teniamo 
a essere noi stessi. a non 
confonderci con nessuno. 
Noi lottiamo per il sociali-
smo. ma ci6 non deve im
pedire la convergenza, la 
collaborazione tra tutte le 
forze di sinistra, antifasciste 
e democratiche coerenti. per 
1'attuazione della Costituzione, 
per la difesa e lo sviluppo 
della democrazia. 

Chi vuole impedire questo. 
chi vuole mantenere lo stecca-
to dell'anticomunismo. colpisce 
le bast della Repubblica e 
della democrazia; finisce — 
anche se non lo voglia — nel 
I'abbraccio con le desire, con 
le forze reazionarie. coi fasci-
sti. ostacola il progresso e il 
rinnovamento del Paese. 

Le formule fnndate sugli 
c opposti estremismi >. sulla 
preclusione anticomunista. 
quando non sono mero ingan-
no a fini di conservazione so-
ciale e politica. sono velleita-
rie. astratte. dannose. Fanno 
solo il giuoco dei nemici della 
democrazia. 

A destra non ci pud essere 
ordine: nell* anticomumsmo 
non ci pud essere ordine: nep
pure la legalita repubblicana 
si pud applicare in una pro
spettiva di lotta -contro le 
grandi masse operaie. conta-
dine giovanili studentesche 
— le forze piu vive della na-
zione — che seguono il PCI 
e i partiti dell'opposizione di 
sinistra. 

L'ordine e a sinistra, nella 
unita delle forze democrati
che. nel progresso democrati
co e nel rinnovamento. 

Per questi motivi — ha con-
cluso Bufalini — noi voteremo 
contro questo governo. contro 
la politica della DC. e il suo 
spostamento a destra: votere
mo contro la pregiudiziale an
ticomunista. da qualsiasi par
te venga riproposta e pratica-
ta. in modo piu o meno aper-
to o mascherato; coerenti in 
cid con la nostra tradizione e 
passione antifascista e demo
cratica. con la nostra fede nel 
socialismo. neirinteresse delle 
masse lavoratrici. della demo
crazia e della Nazione. 

decisa opposizione del social-
proletari e l'eslfeeiiza dl una 
solida alleanza a sinistra. 

Veronesi, neH*annunciare il 
voto favorevole del PLI, ha sot-
tollneato la « centrallta » delle 
posizlonl dl Andreotti e del
la DC. 

Pieraccinl per il PSI ha det
to che «il monocolore spezza 
un corso politico, provocando 
fatalmente lo spostamento 
verso destra e verso l'integra-
lismo dc ». Bartolomei, nel mo-
tlvare il si del gruppo demo-
cristlano, ha trovato ancora 
una volta 11 modo dl accostare 
gll « estremismi rossl o neri ». 

La discussione sulle dlchla-
razionl programmatiche era 
ripresa nella mattinata di ieri. 

Dopo 11 missino FRANZA, 
11 quale ha addirlttura auspl-
cato la formazione dl un « go
verno eccezlonale con mezzl 
eccezlonall» per rifare uno 
« Stato forte», 11 compagno 
VALORI ha affermato a no-
me del PSIUP, nella seduta 
della mattina, che la crisi po
litica ltallana si manlfesta og
gl nel falllmento completo del 
centro sinistra. Dl tale falll
mento bisogna che tutte le 
forze della sinistra prendano 
atto. Ci6 vale soprattutto per 
II PSI. al quale in modo par-
tlcolare cl rlvolgiamo — ha 
detto Valorl — perche alle Ipo-
tesl del centro sinistra o dei 
cosiddettl equilibri piu avan
zati esso sostltuisca la sola 
prospettiva oggl vallda per 
battere le destre e mettere la 
DC dl fronte alle sue respon-
sabtlita cioe 1'unlta della sini
stra. Valorl ha concluso af-
fermando che su questo te-
ma dell'unita della sinistra 11 
PSIUP Impostera tutta la sua 
campagna elettorale. 

n capogruppo del PSI, com
pagno PIERACCINI. ha dedl-
cato II suo discorso essenzlal-
mente a una polemlca Inter
na al partiti del centro sini
stra. A] sen. Saragat, che ave
va accusato 11 PSI dl avere 
contribulto al logorlo dl que
sta formula, egli ha risposto 
notando che 11 centro sinistra^ 
si sarebbe logorato In realta" 
nell'urto sulla oolltlca delle rl-
forme, tra chl le voleva e 
chl faceva reslstenza. I socia
listi si sono spesso trovatl so
il — ha detto Pieraccinl — 
contro le reslstenze conserva
trici che hanno trovato 
espressione soprattutto nella 
DC ma dl cul si sono fatti 
strumento anche il PRI e il 
PSDI con I loro vagheggia-
menti centrist!, ai quali sol-
tanto adesso pare che una 
parte de! socialdemocratici in 
tenda apportare una corre-
zlone. 

Ricordate le tappe dell*in-
voluzione a destra della DC, 
a partire dalle elezioni del 

13 giugno, Pieraccinl ha soste-
nuto che alia crisi dl sflducla 
nella democrazia, la quale ha 
portato una parte del cetl me-
dl a votare a destra, blso-
gnava rlspondere portando 
avanti le rlforme, per dimo-
strare la capaclta delle forze 
democratiche dl rlsolvere al
cuni del piu gravl problemi 
del Paese. Ma per combatte-
re le splnte a destra e ne
cessaria anche una ferma po
litica antifascista da parte del
lo Stato, che ha l'obbllgo dl 
dlfendere le Istituzionl demo
cratiche (anche nel 1919'22 
II fasclsmo non sarebbe pas-
sato senza le tolleranze e le 
aperte complicity dell'appa-
rato dello Stato). 

Pieraccinl ha pol usato to-
nl dlfenslvl a proposito della 
condotta del suo partito du
rante la crlsl. II PSI non ha 

proposto — egli ha detto — 
mlsure a masslmallstlche », 
ma solo l'attuazlone del pro-
gramml gla concordatl: esso 
perclb non ha nessuna respon-
sablllta se si e gluntl al go
verno monocolore ed alia pro
spettiva delle elezioni antici
pate. 

La mlgliore prova dl questi 
Intentl della DC e stata data 
dal discorso del capogruppo 
democrlstlano SPAGNOLLI. 
Offrendo arml alia propagan
da fasclsta. egli ha confuso 
In un unlco coacervo, come 
fonte del dlsordlne, le vlolen-
ze «da chlunque complute », 
la crimlnalita e «1'ondata dl 
vlolenza contro la proprleta e 
le persone », una « lncontrolla-
ta splnta al benessere », 1 sin
dacati che avrebbero aglto da 
«copertura» ai gruppetti 
estremlsti. 

II tutto favorlto da « un qua

dra politico che non ha anco
ra conosciuto la necessaria 
certezza unitarian. E la col-
pa dl elb sarebbe non gla 
della DC, ma soprattutto del 
suol ex alleati dl governo, 1 
quail nelle recentl trattatlve 
non avrebbero dato affldamen-
tl in partlcolare sulla vlslone 
democristlana per 11 rlstablll-
mento dell'ordlne pubblico. 

Dopo aver sostenuto che non 
e Intenzlone della DC ascar-
dlnare Istliutl come la mez-
zadrla » (mezzadrl e colonl e 
coltlvatorl dlrettl devono dun
que sapere che per una rifor
ma In questo settore bisogna 
battere la DC nelle prosslme 
elezioni), Spagnolll ha prati-
camente fatto proprl anche 1 
motivi della agltazlone delle 
forze clericall plU oltranzlste 
sulla questione del referendum 
sui divorzio. 

Per quanto riguarda le pro-

spettlve, 11 capogruppo dc ha 
detto che In future «ll collega
mento con tutti 1 partiti ve-
ramente democratic!» dovra 
essere tale da ellmlnare « quel 
datl dl incertezza e contraddlt-
torleta che hanno troppo spes
so condlzlonato 11 centro sini
stra » e dovra essere « esteso 
a tutte le forze che acoettlno 
1 canonl sui quail si reggono 
le libere istituzionl». A quail 
forze alludesse e risultato 
chlaro dallo spertlcato eloglo 
che egli ha rivolto subito do
po al PLI. 

Dopo alcune frecclate pole-
mlche all'indlrizzo del PSI e 
del PSDI e un rlmastlcamen-
to de! piu vieti motlvl dell'an-
ticomunlsmo, Spagnolll ha det-
tato una sorta dl programma 
da «salute pubbllca» per il 
governo Andreotti, con una 
sottolineatura dl tutte le punte 
piu reazionarie. 

Le dimissioni del governo e gli incontri di Leone 
(Dalla prima pagina) 

un nuovo incarlco). E' annun
ciato ufficlalmente, del resto, 
che oggl stesso Leone si In-
contrera al Qulrlnale con 1 
presldentl delle due Camere, 
In base alia procedura richie
sta dalla Costituzione riel ca-
so dl sclogllmento anticipato 
del Parlamento. 

Secondo vocl che circolava-
no ieri negli amblenti politicl, 
il decreto dl sciogllmento po-
trebbe essere flrmato dal ca
po dello Stato nella tarda 
mattinata o nel pomerlggio 
dl domanl, dopo una riunione 
del Consiglio dei minlstrl (che 
dovrebbe approvare I decreti 
necessarl). 

II Consiglio dei ministri e 
convocato anche per questa 
mattina alle 10. La notlzia e 
stata data dallo stesso An
dreotti ai giornallsti dopo 11 
voto del Senato. II presiden
te del Consiglio ha detto che 
11 governo dovra discutere i 
provvediment! per Ancona « e 
qualche altra cosan. L'allu-
sione riguarda il referendum. 
II governo, cioe, approver^ 
il decreto con il quale vlene 
ftssata la data di effettuazio-
ne del referendum. Negli am
bient! di Palazzo Chigi. que
sta decisione viene presenta-
ta sotto il profilo dell'« atto 
dovutov; e tuttavia evidente 
come, sui piano della propa
ganda, la DC cerchera di uti-
lizzare questo atto (bast! te-
ner presente come il presi
dente del gruppo senatoriale 
dc, Spagnolll, ha trattato ieri 
la questione nel corso del 

proprlo intervento sulla fi
ducia). 

L'articolo 34 della legge per 
l'attuazlone del referendum 
afferma che « rteevuta comu-
nicaslone della sentenza della 
Corte costitustonale, il presi
dente della Repubblica, su de-
liberazione del Consiglio dei 
ministri, indice con decreto il 
referendum, ftssando la data 
di convocazione degli elettori 
in una domenica compresa 
tra il 15 aprile e il 15 giugno. 
Nel caso di anticipato sciogli-
mento delle Camere o di una 
di esse — afferma ancora l'ar
ticolo 34 —, il referendum gia 
indetto si intende automatica-
mente sospeso all'atto della 
pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale del decreto del pre
sidente della Repubblica di in-
dizione dei comizi elettorali 
per la elezione delle nuove 
Camere o di una di esse. I ter
mini del procedimento per il 
referendum riprendono a de-
correre a datare dal trecen-
tosessantacinquesimo giorno 
successivo alia data della ele
zione ». Nel caso di sclogll
mento delle Camere, in altre 
parole, la effettuazione del re
ferendum viene spostata dl 
un anno. 

Sulla questione del referen
dum, il prof. Silvano Tosi, no-
to costituzionalista, ha scrit-
to ieri sulla Nazione di Fi-
renze che occorre indire il re
ferendum prima della firma 
del decreto di scloglimento 
delle Camere. «Al limite — 
scrive — i due decreti po-
trebbero essere emanati an
che nello stesso giorno, ma 
con priorita di protocollo per 
quello sui referendum». Tan-
ta pedanteria, afferma il pro
fessor Tosi, e necessaria per

che «esistono autorevoli am-
bienti i quali lavorano, con 
capziose interpretazioni pseu-
dogiuridiche, per realizzare 
il preciso intento di effettua-
re, assieme e d'un colpo, ele
zioni anticipate e referen
dum » (questa IpotesI, Inve
ce, come si e visto, e esclu-
sa dall'articolo 34 della legge 
sui referendum). 

Nella DC, lntanto, vl e da 
registrare una intervista di 
Donat Cattln al Tempo settl-
manale. II ministro del lavoro 
afferma che nel caso in cul 11 
governo monocolore adovesse 
ottenere la fiducia caratteriz-
zandosi, anche contro volonta, 
su posizioni di centro-destra », 
la sinistra dc dovrebbe dlmet-
tersi « per provocare un dibat-
tito politico che salvi la pro
spettiva della collaborazione 
democratica ». 

Ntl rjUl La burrasca non 
si e placata all'lnterno del 
partito socialdemocratico dopo 
11 brusco camblamento di se-
greteria. La Direzione del 
PSDI affrontera soltanto nei 
prossimi giornl la questione 
dell'assetto interno. distrj-
buendo le varle poltrone dl-
sponibili, dopo che quella 
principale — cioe quella della 
segreteria politica — e stata 
rioccupata da Tanassl. Frat-
tanto, Ieri mattina si sono 
riunitl a Roma, nella sala del 
cinema Savoia, 1 seguaci del
la minoranza PreM-Ferrl. SI 
e trattato dl un'assemblea do-
minata dagli accent! melo-
drammatici e dalle recriml-
nazioni. II documento appro-
vato alia fine condanna la 
sostituzione di Ferri alia te
sta del partito e propone la 
convocazione del Consiglio na

zionale del partito. A parte 
le accuse a Saragat, che so
no state acerbe, 1 dlrigentl 
della minoranza socialdemo
cratica sono statl abbastanza 
cauti nelle loro avances: e se 
ne caplsce anche 11 perche, 
ove si pensl che, alia vigllia 
delle elezioni, e'e sempre il 
rischlo dl rlmanere esclusl 
dalle combinazlonl di llsta 
vincenti (lo stesso Ferrl non 
e sicuro della sua rlelezlone, 
nella clrcoscrizione Arezzo-
Slena-Grosseto). 

II convegno del Savoia e 
stato presleduto da Pretl (ail 
cuore forse piange — ha det
to a un certo punto —, ma 
dobbiamo trattenere le lacri-
me»). Ferrl ha svolto una 
breve relazione, parlando dl 
«repulsione morale» per 1 
metodi che sono stati adotta-
tl nei suoi confront! da Sa
ragat e sottolineando che la 
scelta, tanto discussa, in fa
vore dl un eventuale blcolore 
DC-PSDI era stata appoggla-
ta non solo dal suo gruppo, 
ma anche da molti saragattia-
nl. Sui piano delle prospetti-
ve elettorali. Ferrl ha detto 
che il PSDI dovrebbe pro-
porre una coallzione dl go
verno che potrebbe acontene-
re anche il PSI, purchi non 
piii arroccato sulle posizioni 
degli 'equilibri piu avanza
ti '» (In sostanza, egli chie-
derebbe una adeslone socia
lista a soluzioni centrlste). 

Oltre a Preti, Ferrl, Carl-
glia e Matteotti, erano pre
sent! all'assemblea 1 parla-
mentarl Napoli. Clampaglia, 
M. V. Mezza, Pietro Longo, 
Silvestri, Bemporad, Tedeschi, 
Angrisan! e Tansinl. II di
rettore dell'Umanita, Garosci, 
ha inviato una lettera di ade-
sione. 
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/ / Direttore Generale del C1M ci parla del boom della nuova profes-
sione nata dal dilagare degli elaboratori elettronici, i quali stanno pro
cedendo ad un sistematico e totale rinnovamento del mondo del lavoro 

«Non & ammissibile, scriveva 
verso la fine del diciassettesimo 
secolo Leibnitz, cbe l'uomo sa-
crifichi il suo tempo subendo la 
schiavitu del calcolo ». 

« Oggi non solo non e piu am
missibile ma non e piu possibile. 
L'enonne quantita di calcoli oc-
correnti per 1'attuazione di opcre 
gigamesche come grattacieli, pon-
ti sospesi, superjets, razzi, voli 
interplaneUri; I'elaborazione dei 
dati rclativi alle opcrazioni di 
amministrazione di imprese indu-
striali, commerciali e bancarie, sia 
private sia statali; la raccolta di 
documeniazioni, le analisi di mcr-
cato, le esposizioni di relazioni, 
di attivila e di informazioni che 
investono in un unico contcsto uo-
mini, enti e stati non possono 
piu essere fronteggiaii dall'uo-
mo», na dichiarato il Direttore 
Generale del CIM, alia domanda 
circa llmportanza assunta dai 
calcolatori elettronici nel proces
so CTolutivo del nostro sistema 
di vita ed ha aggiunto: 

« Le aziende di ogni tipo de
vono far fronte ogni giorno a 
nuovi problemi e ogni giorno si 
accresce la complesstta della strut-
tura organizzativa: le attrezzatu-
re e gli uomini gia presenti in 
azienda non sono piu sufficient! 
per far fronte alle mutate situa-
zioni dovute al costante evolversi 
delle scienzc e alle nuove appli-
cazioni tecnologicbc, le quali han
no portato aU'urgcnte neccssita 
di impiegare i calcolatori elettro
nici c quindi di proccderc alia ri-
qualificazione del personale gia 
impiegato o all'assunzione di nuo
vi elementi specializzati nelle tec-
niche deU'elaborazione dei dati. 

« E' nata cos), alcuni anni fa, 
una nuova ed affasciname pro-
fessione: quella di programma-
tore per calcolatori elettronici. 
analista di programmazione elet-
rronica e pcrforalore di schede 
meccanografiche ». 

• Come mai poche persone 
si dedicano a questa affasci-
nante e redditizia professio-
ne? ». 

II Direttore Generale del 
CIM ha cortesementc risposto: 

«Perche essendo nuova ed 
ancora poco conosciuta e quin
di anche coloro che ne ricevo-
no notizia vi si accostano con 
quel naturale senso di difriden-
za che caratterizza l'uomo 
quando viene a contatto per 
la prima volta con cose che 
prima gli erano sconosciute ». 

m Perche il CIM che e la 
scuola leader nel campo dell'in-
segnamento della meccanogra-
fid elettronica non si fa promo-
tore di una vasta campagna 
pubblicitaria per informare e 
persuadere il pubbheo dcll'im-
portanza di specializzarsi nella 
programmazione dei calcolatori 
elettronici, Irequentando corsi 
presso le modemissime scuo-
le del CIM, sottolineando-

Un programmatore controlla un calcolatore elettronico men
tre esegue una claboraztone di datl 

ne i vantaggi che questa 
nuova professione procura in 
ordme all'mserimento nel mon
do del lavoro, alle atte re-
munerazioni che si perceptsco-
no ed alle posizioni di presti-
gio che si possono conquistare 
mediante carriere che in altri 
settori non e altrettanlo facile 
percorrere? 

Verrebbero cos) risolti i 
problemi di impiegare coloro 
che sono in attesa di un lavo
ro, di migliorare le condizioni 
economiche e di carriera di 
coloro che hanno gia una occu-
pazione e, soprattutto, dareb-
bero al mondo produtlivo gli 
specializzati di cui ha biso-
gno: 

« II CIM infatti — ha spiega-
to il Direttore Generale — or
ganizza, con notevole impegno 
finanziario, in detcrminoli pc-

riodi dell'anno, delle campa-
gne promozionali servendosi 
della stampa e di altri veicoli 
dlnformazione per far conosce-
re innanzitutto l'esistenza e 
llmportanza di questa nuova 
professione che e nata con l'av-
vento dei calcolatori elettroni
ci e che e rappresentata nelle 
sue varie specializzazioni da 
programmatori, perforator!, a-
nalisti e, di poi, la possibilita 
di frequentare corsi presso le 
scuole del CIM stesso per con-
seguire tali specializzazioni. 

Ma accade che, il grosso 
pubblico rimane indifferente, 
non viene sensibilizzato per
che non e ancora maturo per 
reccpire notizie che riguarda-
no un mondo nuovo ad esso 
ancora sconosciuto. 

Per quanto riguarda invece 
quella piccola parte piu evolu-

ta, che b sensibile e raccoglie il 
nostro messaggio, viene da noi 
a chiederci piu dettagliate in
formazioni, ma quasi sempre 
lo fa con scarsa convinzione, 
talvolta con difBdenza. perche 
rimprowiso e rapido evolversi 
degli elaboratori elettronici, che 
stanno creando un mondo nuo
vo, H ha colti di sorpresa e non 
riescono ad aprirsi con spon
taneity alle piu sentite istanze 
di questo nuovo mondo che do
manda sempre piu insistente-
mente e sempre in piu larga 
misura, specializzati in questa 
nuova professione. 

E quindi ne consegue che, 
per la non conoscenza di una 
realta attuale, la maggioranza 
dei giovani scelgono professio-
ni ormai superate solo perche 
piu conosciute, con il risultato 
di rimanere quasi certamente 
dtsoccupati. perche quei settori 
cui appartengono e che riguar-
dano il vecchio, il tradizionale, 
sono ormai saturati, mentre i 
posti di lavoro creati dall'era 
dei calcolatori elettronici ri-
mangono vacanti per mancan-
za di specializzati nelle profes
sion! a I passo con i tempi a. 

* Lei crede, signor Direttore 
Generale. che in un prossimo 
futuro le cose possono migjiio-
rare, nel senso che. i giovani 
piu oll'avanguardia. afferrino il 
probtema e si orientino senza 
esitazioni verso la scelta di una 
professione quale quella con-
ferita al termine di un breve 
ciclo di studi dalle scuole da 
lei dirette?'». 

«lo penso di si. Ai giovani 
modemi, dmamici, intelligenti rie-
see pro facile aprtre un dia
logo che li porta a capn-e le 
cose nuove, a coglicre la verita 
cbe e dentro di esse. 

Presso le nostre scuole ia dh> 
ci armi si sono specializzati sagli 
elobaratori elettronici nei ran set
tori di programmatori, perforato-
ri, analisti circa vcntimila perso
ne di ambo I sessi, gkrvani e 
meno giovani; un esiguo numcro 
rispetto at doecentomila che ne 
occotTOno oggi ed al maggior an-
mero cbe ne omutitra in foturo. 

I posti di lavoro in questo set-
tore aumentano con progresstonc 
geosKtrka e cid e dovuto aflln-
cessante dilagare dei calcolatori 
elettronici, i quali obbfigano tl 
mondo del lavoro ad on continvo 
e completo rinnovamento. 

Sono certo che i giovani eapt-
ranno cbe questo nuovo mondo 
crcato dagli elaboratori elettro
nici ha bbogno di loro, del loro 
lavoro qualificaio alia luce di 
queste move professkmi e noi li 
ahiteremo •pecializzsadon in mo
do che ai possano vantaggiosa-
mente inserire net mondo produt-
tivo cbe U attende ». 

< In che modo dunque si or-
ticolano i vostri corsi e quali 
programmi vengono svolti? ». 

II Direttore Generate del 
CIM ha gentilmente risposto: 

«Nelle nostre scuole di Ft-
renze. Livorno. Perugia, Mode-
na, Ferrara, Rimini. Roma, Mi-
Jano, Bergamo, Brescia. Bolo
gna, Verona, Padova, Mestre, 
Genova e Torino per assolvere 
all'alta funzione sociale del-
l'opera educativa ispirata alle 
piu sentite istanze del proces
so tecnologico e dettata dalla 
sollecitudine di assicurare al 
nostro paese i tecnici elettro
nici di cui vi e sempre mag-
giore richiesta, abbiamo istitui-
to corsi per programmatori, 
analisti, perforator! ed inse-
pnanti pratici di macchine con-
tabili della durata di cinque 
mesi con cinque ore di Iezioni 
alia settimana che. a scelta del-
l'allievo, vengono effettuate o 
di sabato pomeriggio dalle ore 
15 alle 20. o di domenica mat
tina dalle 830 alle 1330. o 
due sere alia settimana dalle 
20 alle 2230 e ci6 per dare ai 
nostri allievi Ia possibilita di 
conciliare la frequenza ai corsi 
con le loro singole esigenze. 

I prossimi corsi inizieran-
no presso tutte le nostre scuole 
I'll marzo e termineranno alia 
fine di luglio p.v. Le iscrizioni 
gia in atto. rimarranno aperta 
fino al 4 marzo >. 

Al momento del congedo, Q 
Direttore Generale ci ha gentil
mente consegnato il suo bigliet-
to da visita: 

CIM • Centra Italiano di Meo> 
canografia - Firenzc, via Toma-
buoni. 1 - Tel. 260.272; Livor
no, via Cairoli, 30 - Tel. 30327; 
Perugia, via Leonardo da Vin
ci. 70 - Tel. 30.603; Modena, 
via Cesare Battisti, 12 . Tele-
fono 218.185; Ferrara, Corso 
della Giovecca. 3 - Tel. 21.988; 
Rimini. Corso d'Augusto, 115 -
Tel. 54.060; Roma, via Barbe-
rini, 86 - Tel. 471.294. 478.434; 
Milano. via Senato. 12 - Tele-
fono 790.055 . 793.143; Berga
mo, via Angelo Maj, 10 - Te-
lef. 211.227; Brescia, piazza del
la Vittoria, 10 - Tel. 52512; 
Bologna, Gallcria Ugo Bassi. 1 
TeL 276335 - 275.752; Vero
na, via Carlo Montanari, 14 
Tel. 23387; Padova. Gallcria 
Trieste, 6 (via Trieste) - Te-
lef. 611.966; Mestr^via-Cap= 
puccina, 40 -Jei.~963364; Ge
nova. viale Brigata Blsagno, 2 
Tel. 566.468; Torino, via Ro
ma, 255. Tel. 533.876.533.889. 
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