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Entrate in vigore ieri le limitazioni alia speculazione 
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Modeste ripercussioni 
delle misure valutarie 

I cambi per le transazioni ordinarie sono 
per la lira al cambio per usi finanziari -

normal! - Deprezzamento del 6 per cento 
Le reazioni di alcuni ambienti padronali 

Iniziata ieri ad Atene la nuova farsa giudiziaria del regime fascista 

Sono gia cadute le prime accuse 
al processo contra il PC greco 
I difensori dei compagni Drakopulos e Part sal id is hanno respinto incredibili montature su presunte attivita ter-
roristiche e sull'intenzione di cedere una regione del paese « ad uno stato comunista confinante » — I colonnellf 
volevano ancora rinviare il processo — Uno degli imputati, Giorgio Grigoriadis, reso cieco dalle torture subite 

• Le nuove norme valularie so
no entrate in vigore ieri senza 
provocare per il momenta rea
zioni di rilievo. Per quanta ri- i 
guarda i cambi richiesti per le 
transazioni commerciali (com-
presi turismo e rimesse) il 
mercato ufficiale ha funzionato 
come in passato, con il marco 
tedesco a 180 lire, il dollaro 
USA a 584 lire, la sterlina in-
glese a 1.374 lire. Le oscilla-
zioni ammesse, del 2.25% nei 
cambi fra - valute della Comu-
nita europea e del 4.50% per le 
altre. sono state rispettate. La 
Banca d'ltalia, che ha un vo
lume di riserve molto elevato. 
e in grado di controllare il mer
cato senza difficolla. 

La creazione del «mercato 
libero della lira finanziaria >. 

Lorna Briffa 
firma oggi 
la domanda 
d'espulsione 

ATENE. 22. 
Lorna Briffa Caviglia. con-

dannata a venti mesi di car-
cere dal tribunals speciale mi-
litare, si appresta a presentare 
richiesta di espulsione dalla 
Grecia. Si apprende infatti che 
domani la signora Briffa. assi-
stita dal legale ateniese llhs 
Panagulatos. compilers il for-
mulario d'uso da inviare alia 
commissfone straordinaria di 
magistrati della corte d'appello. 
La domanda. secondo la prassi. 
sara consegnata al direttore del 
carcere cui spctta di inoltrarla 
alia commissione, per il ver-
detto che sara inappellabile. 

Sembra accertato che la si
gnora Briffa, dopo la condanna, 
non e stata condotta alle pri-
gioni femminili ma ha fatto ri-
torno al centro militare di po-
lizia del quartiere di Nea Fila-
delfia. alia periferia della ca-
pitale. A quanta risulta. le au-
torita elleniche hanno ormai de-
ciso la prassi da adottare per 
l'italiana, che non sara espulsa 
a seguito di un ordine ammini-
strativo come « indesiderabile ». 
ma potra beneficiare dei prov-
vedimenti di amnistia annuncia-
ti prima di Natale dal dittatore 
Fapadopulos. 

Willy Brandt 

giunto in visifa 

a Parigi 
PARIGI. 22. 

II cancelliere tedesco Willy 
Brandt, accompagnato dalla 
consorte, e giunto questa mat-
tina a Orly proveniente da 
Bonn. La visita a Parigi di 
Brandt, che e stato accolto al-
raeroporto dal primo ministro 
Messmer, si inserisce nell'am-
bito delle riunioni semestrali 
tra capi di stato o di governo 
previste dal trattato franco-te-
desco del gennaio 1963. Nelle 
intenzioni dei due governi deve 
assumere quest'anno una riso-
nanza speciale in quanta coin
cide con il decennale della fir
ma del trattato. conciuso dal 
generate De Gaulle e dal can
celliere Adenauer. 

Direttore 
ALDO TORTORELLA 

Condirettore 
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Alesaandro Cardulli 
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nel quale si possono avere oscil- : 

lazioni illimitate in base alia 
domanda e all'offerta, ha deter-
minato un deprezzamento della 
lira che va da un minimo del ' 
5% ad un massimo del 7%. 
Vale a dire che al mercato li
bero, per scopi finanziari e spe
culative un dollaro USA e co-
stato ieri C20 lire anzich6 584; 
un marco tedesco 193 lire an-
ziclie 180; una sterlina inglese 
1.458 lire anziche 1.374. Anche 
nelle settimane scorse nel cosid-
detto i mercato parallelo », cioe 
per cambi liberi effettuati fuori 
delle sedi ufficiali (o al Vati-
cano. u Roma) un dollaro USA 
veniva pagato 620 o anche 
630 lire. 

Queste indicazioni devono es-
sere valutate come risultati di 
una prima giornata durante la 
quale la speculazione* si e inos-
sa con cautela. A Milano. ad 
esempio. nel mercato uffiriale 
sono stati trattati 14 milioni 
di dollar! USA. mentre in quel-
lo finanziario soltanto un mi Ho
ne e 400 mila dollari. II mer
cato libero, ciod. si e manife-
stato assai limitatamente. 

L'attenzione e quindi spostata 
su cio che pud avvenire in fu-
turo. A questo proposito sono 
da considerare diveisi fatti. 

BILANCIA - L'ISTAT ha re
so noto ieri che a fine novembre 
la bilancia commercials se-
gnava un risultato molto posi-
tivo. La differenza negativa fra 
importazioni ed esportazioni. 
che era stata di 538 miliardi nei 
primi undici mesi del 1971. per 
lo stesso periodo del 1972 d 
scesa a 337 miliardi. La bilancia 
< commerciale » non e da con-
fondere con quella dei «paga-
menti». in quanto in quest'ulti-
ma confluiscono, oltre ai risul
tati degli scambi di merci. quel-
li del turismo. dei noli navali. 
della valuta inviata alle fami-
glie dagli emigrati. e dei movi-
menti di capitali. Se aggiungia-
mo l'apporto del turismo e de
gli emigrati la bilancia valu-
taria italiana diventa fortemen-
te attiva: torna ad essere pas-
siva a causa della esportazione 
massiccia di capitali all'estero. 

t E' dunque necessario colpire 
l'esportazione dei capitali per 
rendere dispqnibili in maggior 
quantita le risorse per lo svi-
luppo interno ed assicurare lo 
equilibrio dei conti con 1'estero. 
Le misure del governo riguar- • 
dano appunto questo problema. 

EFFETTI — Negli ambienti 
padronali sono da registrars al-
cune reazioni negative. Per tes-
sili, l'obbligo di regolare entro 
30 giorni gli acquisti di materie 
prime all'estero e un aggravio 
di costi. Per la Confederazione 
della piccola industria (CON-
FAPI). il prowedimento < non 
pud essere considerato danno-
so nei confront! delle imprese 
di minore dimensione » in quan
to le piccole imprese non fan-
no speculazione valutaria con i 
proventi del commercio estero. 

E* necessario rilevare che una 
disciplina valutaria piu severa 
ha senza dubbio effetti sul com
mercio estero. Essa e positiva 
nella misura in cui pone un 
freno alia ricerca affannosa di 
sbocchi all'estero. ricordando 
che vi e anche un mercato in
terno al quale le imprese ed i 
responsabili della politica eco-
nomica devono riportare la loro 
attenzione. Del resto. il blocco 
delle esportazioni di capitali ha 
un senso preciso solo nella mi
sura in cui la priorita deilo svi-
luppo del mercato interno di-
venga effettiva. 

SVALUTAZIONE — II deprez
zamento medio del 6% appli-
cato ieri alia lira sul mercato 
finanziario e in termini tecnici 
una svalutazione. Uno dei pro-
blemi su cui hanno insistito di-
chiarazioni di varia provenien-
za e se questo deprezzamento, 
allargandosi. non possa trasfor-
marsi rapidamente in svaluta
zione ufficiale. 

Dipendera dal fatto se sara 
bloccata oppure no l'esportazio
ne di capitali. Ma occorre ri-
cordare che i movimenti mone-
tari hanno sempre un retroter-
ra. oltre che politico, economi-
co-strutturale interno. 

Negli ultimi sei mesi del 1972 
1'aumento dei prezzi in Itaiia 
ha raggiunto la media del 10%. 
ponendosi in testa al movimento 
inf la Zionist ico in Europa e fra 
tutti i paesi industrializzati. 
Una svalutazione delta monela 
in possesso dell'operaio. dcH'im-
piegato. del pensionato e dun
que gia awenula. Essa e stata 
deliberatamente perseguita dal 
governo Andreotti-Malagodi con 
interventi (o rifiuto di interven-
ti) fiscal; e sui prezzi. Se 1'au
mento dei prezzi prosegue e 
nessuna misura specifica viene 
presa per combatterlo. la situa-
zione economica italiana si ag-
gravera ancora. bruciando in 
pochi mesi i pur cospicui avan; 
zi della bilancia ordinaria dei 
pagamenti. 

La drammatica resa dopo 47 ore 

Condonnato per 
« diflamazione » 
Adele Cambria 

La giormllsia Adele Cam-
brta, direttore responsabile 
del quotldiano «Lotta Conti-
nua>, e stata condannata dal 
Tribuna'.e di Roma a sette 
mesi di recluslone e trecento-
mila lire di multa perche ri 
tenuta «responsabile di dif-
famazlonc enntro il Sostltuto 
procuratore della RepubbHca 
di Gcnova dott Mario Sossl a. 

Adele Cambria fu rinviata 
a giudizio perche su cLotta 
Contmua», nell'aprile deilo 
scorso anno, furono pubbli-
cati due artlcoll nei quail il 
magistrato p.enovese veniva 
definite. «fascista » e respon
sabile itd'aver sequcstrato 350 
proletart». 

NEW YORK. 22 
I quattro negri che si sono arresi ieri 

sera dopo essere rimasti barricati per 
47 ore in un negozio di articoli sportivi di 
Brooklyn ingaggiando con 500 poliziotti 
un serrato conflitto a fuoco, hanno com-
piuto il gesto per motivi politico religio-
si. Lo hanno djchiarato ad un prete di 
colore che era riuscito ad entrare nel 
magazzino per trattare la loro resa. 
«Noi allacciamo legami di solidarieta 
con tutti i musulmani e con tutti i popoli 
oppressi del mondo», hanno dichiarato 

prima di arrendersi. I quattro — uno 
di loro era rimasto gravemente ferito 
nel conflitto dove aveva trovato la morte 
un poliziotti ed altri due erano rimasti 
feriti — hanno deciso di arrendersi quan-
do si sono convinti che. nel corso del 
processo che avra luogo per il loro gesto. 
potranno riaffermare e pubblicizzare i 
motivi delta loro lotta politica. 

I protagonist! di questo gravissimo epi
sodic aderiscono alia stessa setta reli-
giosa — la musulmana «Hanafi» — 
ulla quale appartenevano i sette negri 

(due adulti e cinque bambini) trucidati 
la settimana scorsa in una casa di Wa
shington sembra da elementi ra/zisti. 
Negli Stati Uniti 1'episodio -di Brooklyn 
viene inquadralo nel rigurgito di violen-
za provocato dall'emarginazione in cui 
sono costrette le minoranze negre. Un 
episodio che, insieme agli altri accaduti 
la settimana scorsa in varie citta ame-
ricane, e sintomatico del profondo ma-
lessere che travaglia la societa statu-
nitense. NELLA FOTO: Uno dei giovani 
negri dopo la resa. 

I lavori preparatori della conferenza europea 

Proposte dell'URSS per agevolare 
I'accordo sull'agenda a Helsinki 

II progetto tiene ampio conto delle istanze occidental! — Possibile un testo comune 

Dal nostra inviato 
HELSINKI, 22. 

L'incontro di Helsinki in 
preparazlone della conferenza 
per la sicurezza e la coopera-
zione in Europa ha complu-
to oggi un importante passo 
avanti verso la soluzione di 
quello che appare il suo com-
pito piO difficile e dellcato: 
la definizione unanime del-
1'ordine del giorno delle gran-
di assise paneuropee che do-
vrebbero riunlrsl entro la 
prima meta dell'anno in cor
so. II delegato sovletlco. Malt-
sev. intervenendo stamane ha 
tnfattl proposto un progetto 
di ordine del piorno ch«» ac-
coglie largamente le esigenze 
poste. oltre che daeli Stati so
cialist!. dagli occidental! e dal 
paesi neutral! « Precisando e 
completando le formulazionl 
dei punt! da no! eia presen-
tat! nel passato — e?li ha det
to — noi ci siamo sfnrzatl 
di tenere conto nella masst-
ma misura noisibijp riplle 
opinion! e de! sueJTerimentl 
avanzatl da<*H altri nnrtecl-
pant! alle consul tazlonl ». 

Ecco il testo dell'ordine del 
giorno proposto dai sovietici: 
ol» mantenimento della si
curezza europea e Drincipl 
delle relazioni tra ell stati 
in Europa. comprese certe 
misure che mirano ad arcre-
were la stability e a raffor-
zare la fiduc'a: 2i ps;ten<;inne 
dei rapport! commercial!, eco
nomic!. tecnico scientific! su 
un piede di uguaglianza. com-
presa la coooerarionp HP! 
campo della protezione del-
1'ambiente naturale: S» allar-
Kamento della cooperazione 
culturale. dei contattl tra 1*» 
orffanlzzazion! e gli uominl *» 
della diffusione dell'informa-
zione; 4) istituzione di un 
comitato consultivn per le 
question! della sicurezza e la 
•vyioerazlone in Eurooa ». 

Illustrando in dettaglio il 
primo punto. 1'amba.erlatore 
Maltsev ha precisato che esso 
romorende. owiamente. 'n 
oossibllita da parte della con
ferenza panpuroppa di dlscu-
i«re m princlpi fondamentall 
quali rinviolflhiJita delle fron-
tiere degli Stall, la non in-
eerenza ne?!i affarl interni. 
'1 non rlcorso alia forza • 
•.lla minacrin della for?*". I*'n-
dippndenza e 1'uguazllanza dei 
•liritti'. il resrnlamento delle 
dlvergenze esclusivamente per 
via pacifica e lo sviluppo dei 
"ontattl politic! multilateral! 
« bilnterali a. 

II delegato sovletlco ha In-
vere ribadito che w non sareb-
be utile» includere nel pri
mo punto dell'ordine del 
triorno «certl aspettl del pro
blema della ridu^Ionr delle 
forze armate e degli arma
ment! In Europa ». perche con-
•.ultazlonl preparatorie su que
sto problema cominceranno II 
31 gennaio. D'altra parte, egl! 
ha proseguito. il governo so
vletlco ha propoato che a tall 

consultazioni possano prende-
re parte tutti i paesi inte-
ressati, « vale a dire, in pra-
tica, tutti i paesi che erano 
stati invitati a questo tavolo », 
non su basi di blocco, In 
quanto, come e gii stato sot-
tolineato nella nota sovietica 
del 18 gennaio, l'esame del 
problema del disarmo anon 
sara una prerogativa delle al-
leanze militari e politiche esl-
stenti in Europa ». L'ambascia-
tore Maltsev ha quindi ag-
giunto che tra conrerenza eu
ropea e negozlatl sulla ridu-
zione delle forze non dehbano 
esservl legami. 

II secondo e terzo punto 
dell'ordine del giorno propo
sto oggi dai sovietici, nel prl-
mitivo progetto erano un pun
to unico. Ma. ha detto il rap-
presentante dell'URSS. o te-
nuto conto delle discussionl 
che hanno avuto luogo OPI 
corso delle nostre consulta
zioni. noi siamo giunti alia 
conclusione che era utile di-
videre le questioni della 
cooperazione europea dalla 
questione della « cirrolazinne 
dezli uomini e delle Idee». 
della quale, come si sa. gl> no-
nidentali avevano • fatto una 
richiesta cardine. L'ambascia-
tore Maltsev. riallacciandosl 
al disenrso di Breznov del 
21 dicembre. ha detto che 
«1'Unione Sovietica. in quan
to Stato socialista. si Ispira 
al desiderio di rendere la vi
ta dei popoli d'Europa ancora 
migliore e p:u interp^sante. 
di facilitare 1'accesso degli 
uomini alle ricchezzp cullura-
1! di tutte le nazioni euro-
pee e di rendere I lesrami dl 
amiclzia tra i popoli piu soli-
di e piu vari» Alio itpjwo 
tempo, egl! ha precisato. « nel
le relazioni normali e di rno 
perazione tra gli Stat! non 
c*e e non pu6 esservl oosto 
per la diffusione dell'anticul-
tura. vale a dire della por-
nografia. del razzismo. del 
fascismo. del culto della vio-
lenza e dell'odio tra 1 popo
li e per una propaganda ca-
lunniosa e diffamatoria ». 

Per quanto riguarda mfine. 
I'istituzione di - un comitato 
consultivo. a parere dei so
vietici esso dovrebbe avere 
lo scopo di preparare ulte
rior! conferenze europee e 
organlzznre su basi multilate
ral! gli srambi dl inform*-
zionp e di opinione «:ul!e que
stion! relative alia sicurezza 
e alia cooperazione. 

Le proposte sovlet'che odier-
ne.p appoggiate dal delegato 
polacco, sono state accolte 
con Interesse da tutte le de-
Iegazlonl present! all'lncon-
tro Negli amb'entl dl quella 
italiana si rlconosce. tra l'al-
tro. che il nuovo testo dl or
dine del giorno «acco?lle al-
cune Istanze occldentall ». an
che se, si agglunge. esso e 
ancora « sommario e con ele
menti d! amblgultan. 

Romolo Caccavale 

Nella scuola dell'obbligo 

Ungheria: aboliti 
i voti agli studenti 

Dal nostro corrispondente 
: BUDAPEST, 22 

La scuola deve dare ai gio
vani cultura e non voti. Sulla 
base di questa parola dor 
dine viene sperlmentata In 
Ungheria la rlforma dell'istru-
zione pubblica L'esperimento 
lnteressa. per ora. solo una 
trentina di scuole in tutto II 
paese, ma i primi risultati 
sono promettenti e gia si pen-
sa di generallzzare l'esperi
mento nel prossimo - anno 
scolastico Ma • vediamo in 
concreto di cosa si tratta. 

Nelle classi pilota della 
scuola dell'obbligo (otto anni. 
come da noil sono state in-
serite nuove materie d'inse-
gnamento per le quali sono 
state abolite le votazionl e le 
relazioni finali Per Ja prima 
classe elementare e stata ad 
dinttura eliminata la boccia-
tura. i ragazzl si troveranno 
alia fine dell'anno aulomati-
camente promossl alia secon-
da II prinnpio dldattico che 
si vuole sperimentare e quello 
dPll'eliminazione dell'atmosfe-
ra di tensione determinata 
dal voti e dal zludizio di fine 
anno Gli esperti ungheresl ri-
tensono infatti che un'atmo-
srera scolasUca priva di ten
sione determmera una ma?-
giore attivita da parte degli 
aJltevl CoritemporanPamente 
verranno applicatl I sistemi 
deil'autorontrollo e deH'auttv 
valutazione che dovrebbero 
rendere piu facile il supera-
mpnto degli errori. 

II nuovo sistema. e questo 
e un punto su cu! I diligent! 
unehere-ii ponnono molta at
tenzione. pone compit! nuovi 
e piu compters! per eh In-
segnantl I nuovi metodi ri-
chledono infatti un cnntrollo 
contlnuo e versatile su ognl 
singolo allievo e suH'intera 
classe: I'analisi attenta delle 
capacita e delle atlitudinl de
gli allievi diventa piu Impor
tante L'lnsegnante. si affer-
ma. deve Imparare a rono-
scere piu attentamente il ca-
rattere, la particolare abilita 
e II mondo delle idee e delle 
emozioni dl ognl allievo. Il 
risultato che si vuol ragglun-
gere, nella scuola dell'obbligo, 
e che I ragazzl possann fare 
maggiorl progress! e acquislre 
la piu profonda conoscenza, 
clascuno In relazlone alle pro-
prle posslbllita. 

Nella scuola secondarla o 
superlore questo esperimento 

era gia stato fatto l'anno scor
so in due prime classi di una 
scuola di Budapest ed i ri
sultati erano stati positivi. per 
questo quest'anno e stato este-
so ad altre scuole del paese. 
Ma la novita piu cosplcua ri
guarda senz'altro i giovani 
che frequentano 1'ultimo anno 
delle scuole superiori Da que
st'anno, infatti. viene abolita 
la media finale Nel passato 
veniva appunto fatta una me
dia dei voti riportati in ogni 
singola materia, ed in base a 
questo risultato complessivo 
veniva determinata l'ammis-
sione o meno all'univprsita. 

Questo sistema e stato. sot-
toposto ad una severa critica 
negli ultimi annl in quanto de-
terminava la non ammissione 
all'universita per studenti che 
eccellevano in una o in poche 
materia, a favore di quell! 
che ri porta vano votazionl me-
diocri in tutto Molt! talent!. 
e stato affermato. sono stati 
stroncati grazie a questo me-
todo Da quest'anno dunque 
solo ! risultati conseguitl nelle 
materie important! ai flni del
la scelta professionale saranno 
considerati decisivi. 

Guido Bimbi 

A Londra 
crollo in borsa 

LONDRA. 22 
Crollo In borsa: un valore 

nominate di miliardi di ster-
line e stato spazzato via da 
una forte corrente di vendita 
che ha oggi accentuato la ca-
duta di titoli e azioni manife-
statasi fin da giovedl scorso, 
aU'indomani del programme 
di restriz:oni economiche an-
nunciato da Heath. II governo 
conservatore sta perdendo la 
battaglia per la a fiducia». 

Si tratta del piu grosso ter-
remoto finanziario dall'ultima 
svalutazione, nel 1967, ad oggi. 
La reazlone della City e chia-
ramente improntata al panico 
dl cui sembrano essere rima
sti preda gli mvestitorl pri-
vati. L'indice azionarlo di Lon
dra e calato dl altri 18 punti 
(34 dall'inizlo dell'attuale fles-
sione) e si e fermato al nuovo 
llvello di 470, cioe un ribasso 
globale del 6 c mezzo per 
cento. 

Dal nostro inviato' 
ATENE, 22 

• A sedici mesi dal giorno 
del loro arresto, sono compar-
si oggi, in manette, davantl 
alia Corte speciale del tri
buna l di Atene, 11 segretario 
del c c del Partlto comitnista 
greco (interno) Babls brako-' 
pulos, e Mitsos Partsalidis. 
che fu segretario generale del 
Fronte dl liberazione nazio-' 
nale contro I nazisti e uno del 
piu noti dirigenti della lotta 
del popolo greco per la li
berty e che e oggi membro 
del CC del PCG); insieme 
con loro processati altri sedici 
combattenti contro la dltta-
tura dei colonnelli, la gran 
parte del quail Iscrittl al Par
tlto comunista greco. 

E' un processo del quale 11 
regime ha paura. I colonnell! 
temono che esso possa met-
tere in luce la sostanza rea-
zlonaria e liberticida del colpo 
dl Stato del 21 apt lie '07. 
che possa dare una nuova 
dimostrazione deU'llleglttlmtta 
del potere da essl esercltato. 
Percld, il giudizio e stato per 
tanti mesi rinviato e gli im
putati sono stati costretti ad 
un lungo sciopero della fame, 
attuato nell'estate deilo scorso 
anno per ottenere che esso 
venisse celebrate 
- II tribunale giudicante viene 
chiamato Corte d'appello per
che le sue sentenze, pur es-
sendo di primo grado, sono 
InaDDPllabili. Costituito da 
magistrati solitamente di fer 
me idee dl destra, viene rl-
tenuto dai colonnelli sufficien-
temente fidato a giudicare 1 
comunisti e gli appartenenti 
ad organizzazionl dl sinistra. 
ma sospetto a giudicare gli 
oppositori del regime di ten-
denza centrista e liberate chp 
allora vengono affidati alia 
Corte marziale costituila da 
militari. 

Tuttavia 11 regime ha preoc-
cupazionl anche su queilo 
fronte, se ha sentito la ne
cessity, mesi fa, di sostituire 
11 president* della Corte. se si 
ri tro vano fra i difensori del 
dirigenti comunisti alcuni tra 
I nomi piu prestigiosi del Foro 
ateniese noti per la loro po-
slzione di centro. come gli 
avvocatl Mangakls, Kannello-
pulos, e Katnvanos (che per 
molti mesi e stato detenulo 
nel campo di concent ram en to 
dell'isola dl Leros). 

Gia fin dalle prime battute, 
II dibattito ha assunto In pieno 
il carattere politico di denun-
cia, da una parte, delle ille
gality, delle sopraffazioni, del
le violenze della polizia e dei 
regime e. dail'altra, di ar-
fermazione del carattere de-
mocratlco, progressista e na-
zionale delropposizione e,~nel 
caso specifico. dell'azlone con
dotta dal Partito comunista. 
I difensori si sono battuti, per 
esempio (e hanno avuto suc-
cesso), per far cadere alr.unl 
capl dl accusa che si rife-
rivano all'attivita degli Impu
tati vent'annl fa. 

Non e stato solo per affer-
mare che tall accuse erano 
comunque-cadute in prescri-
zione, ma soprattutto per sot-
tolineare che i dirigenti comu
nisti vanno giudicati per quel
lo cbe sono oggi, per la poli
tica e l'attivita che hanno 
condotto negli ultimi anni. 
specialmente dal 1967, dalla 
epoca cioe del colpo di Stato 
dei colonnelli. A lungo gli av
vocatl hanno polemizzato con 
alcuni poliziotti che hanno d«-
posto come test! di accusa, 
circa l'esistenza o meno di un 
mandate di cattura nei con
front! di Drakopulos, di Part
salidis e degli altri. E* risul
tato che maridati di cattura 
nominal! non esistevano; che 
II giorno del colpo di Stato 
vennero arrestati in tal modo 
non solo dirigenti comunisti, 
ma dirigenti di tutti 1 par-
titi. 

Le contestation! della dl-
fesa non hanno avuto solo U 
risultato di di most rare una 
violazione di procedura run. 
in modo lampante, hanno n-
cordato all'opinione pubblica 
greca (e non solo della Gre
cia) che, in realta. dovr«b 
bero essere i colonnelli a ca
dere sotto i rigori della legge 
n. 509 (sulla quale e costruito 
il capo di accusa) per «avcr 
rovesciato 1'ordine sociale vi-
gentes con il colpo di Stato 
del '67. 

Ancora gli avvocatl hanno 
sostenuto che, nei voiantinl, 
nei giomali, nei manifest! por-
tati al processo come prove 
dell'attivita. clandestma dei 
Partito comunista, non si tro-
va tanto 1'appello a «rove-
sciare 1'ordine sociale a quan
to quello a riconquistare 11-
berta e democrazia alia Gre
cia, cioe a rovesciare la div 
tatura dei colonnelli. 

La polizia. per rendere ap
plicable In t u t u la sua du-
rezza la legge 509. ha cercato 
anche di attribuire agli impu
tati l'intenzione di «includere 
la Grer a -"» s'stema di oltre-
cortina » sia sosienendo che le 
riunioni del CC del partito 
avvenlvano in paesi socialist! 
dell'Europa dell'Est. sia affer-
mando che t comunisti intrn-
devano cedere una regione 
del paese «ad uno stato co
munista confinante». Anche 
queste poslzioni sono stale 
contestate dagli avvocatl che 
hanno dimostrato che le riu
nioni del CC si sono tenute 
in Italia e che t document! 
prodotti dalla polizia rlsali-
vano aU'eccezlonale piriodo 
della guerra civile del '47. 

I testl della polizia hanno 
cercato anche di accreditare 
la tes! che ! comunisti si 
preparassero ad attivita ter-
roristichc «ad agire come 1 
tupamaroa». Le contestazioru 
della difesa hanno portato 11 
presidente della Corte a re-
splngere queste impustaxionl 

comeK «tion rlsultanti dagli 
attl». 

La giornata dl oggi si e 
pratlcamente esaurita in que 
stl scontrl fra gli avvocatl, 
1 testl della pellzia e il pre
sidente. Gli Imputati hanno 
fatto quasi sempre da spetta-
torl. Alcuni, come Drakopulos 
e Partsalidis, hanno preso ap-
punti per tutta la durata del 
dibattlmento, alzandosl di tan-
to in tanto per dare quale pre-
clsazlone. Giorgio Grigoriadis, 
uno dei piu giovani fra gli 

imputati, medico, girava' di 
volta in volta verso i testl e 
gli avvocatl 1 suol occhl spen-
tl, dietro gli occhlall nerl: le 
percosse ricevute durante gli 
Interrogator! gli hanno provo-
cato lo stacco della retina e 
una cecita che gli specialist! 
disperano dl poter vincere. 

II processo riprendera do
mani e dovrebbe concludersi 
nel giro di tre o quattro 
giorni. 

Arturo Barioli 

La morte di Lyndon Johnson 

Fu il presidente 
delP escalation 
nel Vietnam 

La storia di come Johnson 
si assume per la prima volta 
la «maesta e il peso» della 
presidenza degli USA e an
cora viva nella memoria di 
tutti. 

I giorni di Dallas, l'assas-
sinio di Kennedy, le ombre 
che ricadono anche su di lui 
e sulle quali non e ancora 
stata fatta luce. In America 
come in tutto il mondo ci si 
chiese allora con ansia quali 
conseguenze il drammatico 
mutamento alia Casa Bianca 
avrebbe portato con se. E si 
cerco subito una risposta nei 
tratti che illustravano la fi-
gura e la storia del nuovo 
leader della nazione. Chi era 
Johnson nella geografia po
litica americana? Era diffici

le rispondere. Johnson era sta
to un sostenitore di Roo-
sewelt, ma la sua ascesa si 
era concretata con Truman, 
dopo la svolta atlantica. 

Quando nel '60 pose la sua 
candidatura alia nomination 
democratica per la presidenza, 
contro quella di Kennedy, 
Johnson era il rappresentante 
dell'ala piu conservatrice del 
partito. La sua polemica con 
l'uomo della a nuova frontie-
ra» fu insidiosa e a volte 
aspra. Quando Kennedy con-
danno Eisenhower per la pro-
vocazione dell'U-2 (l'aereo spia 
su cui naufragd il vertice del 
'60), Johnson lo criticd in no-
rae dell'a unita nazionale». 
Sfrutto a fondo il motivo del
la giovane eta dell'awersario, 
ma dovette soccombere alia 
brillante vittoria di Kennedy. 
I suoi sostenitori che avevano 
lanciato lo slogan «tutta la 
strada con Lyndon » dovettero 
accontentarsi di mutarlo in 
<tmeta della strada con Lyn
don ». Tre anni dopo, mentre 
carponi sul pavimento della 
automobile che trasportava il 
corpo morente di Kennedy per 
le vie di Dallas, compiva d'un 
fiato d 'a l t ra metas . Lo staff 
di Kennedy comincib ad assot-
tigliarsi. Restavano e rafforza-
vano-le loro posizioni i fauto-
ri della politica dura. 

Si susseguono gli interventi 
(S. Domingo, Panama, Brasi-
le) e in Asia dove si inasprl-
sce e comlncia a profilarsl 
la via dell'aggravamento del-
l'lntervento armato contro 
il movimento di liberazione in-
docinese e di un suo allarga-
mento alia RepubbHca demo
cratica vietnamita. - Johnson 
viene rieletto il 4 novembre 
del 1964. ron una grande mag-
gioranza. Ora e abbastanza for
te per prendere qualsiasi dec!-
sione. Al cauto e distaccatcv in
vito ai sovietici afnnche visit!-
no gli USA, s! accompagna la 

• conferma dell'lntervento a ol-

tranza, fino al rischio di una 
nuova Corea, nel Vietnam del 
sud. Emulo di Foster Dulles 
Johnson, allorche Kossighin 
respinge l'adescamento di un 
« dialogo » visto in funzione di 
una politica di attacco all'Asia 
socialista, e pronto a spostare 
la sua politica sul terreno del 
ricatto della guerra non di-
chlarata, ma non per questo 
meno feroce al Vietnam del 
nord. Comincia cosl la piu 
sporca delle guerre e la piu 
infamante delle aggressioni 
contro un popolo indipendente 
e sovrano. E ' Johnson a com-
piere i primi massicci atti di 
una « guerra aerea » che omet-
tera rapidamente perflno la 
finzione e che awiera in pra-
tica il tremendo meccanismo 
della escalation, fino ad impe-
gnare direttamente in quel 
piccolo paese asiatico la piu 
potente armata terrestre na-
vale ed aerea degli USA dopo 
la seconda guerra mondiale. 

Gli ultimi anni della pre
sidenza Johnson coincisero 
con l'aggravarsi del conflitto 
nel Vietnam, con l'intenslfi-
carsi delle operazioni militari, 
con 1'inasprirsi deH'aggressio-
ne imperialista. Gran parte di 
quella popolarita che il par
tito democratico incaxnava nel 
successore di Kennedy venne 
rapidamente scemando, anche 

sulla spinta di un'opinione 
pubblica mondiale ormai lar-
gamente mobilitata nella fer-
ma condanna della politica 
statunitense. 

Pressato daU'esterno e dal-
l'intemo, Johnson vide rapi
damente sfuggire di mano il 
controUo di quelle forze che 
avevano sostenuto la sua ele-
zione, sino a convincersi che 
il riproporre la propria can
didatura sarebbe coinciso con 
un fallimento. Di cid si ebbe 
conferma quando Nixon, uo-
mo dei repubblicani, pote 
capovolgere i rapporti di for
za dei due partiti nella con-
sultazione del '68: se da una 
parte i democratici non sep-
pero consegnare all'opinione 
pubblica americana il nuovo 
Kennedy, dail'altra i conser-
vatori ebbero buon gioco, ri-
scuotendo l'appoggio dell'elet-
torato moderato ma anche dl 
quegli strati di popolazione 
che avevano coltivato l'illu-
sione di una nuova svolta nel 
sud-est asiatico, anche se in-
vece si crearono solo lo pre-
messe per la nuova, vergo-
gnosa politica d'aggressior* 
contro il popolo vietnamita. 
E' in questo modo che il no-
me di Johnson resta piu che 
mai legato alia fase piu «•»-
sperata della cimlnoaa poli
tica imperialista USA. 
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