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Su altri terreni esso 6 stato costretto a 
tener conto delta pressione popolare e 
dell'iniziativa incalzante delle forze di 
sinistra (richiesta della cessazione dei 
bombardamenti sul Viet Nam. riconosci-
mento della R.D.T., riforma dell'istitu-
to della liberta provvisoria. ecc) . o ha 
dovuto rinunciare a determinati suoi 
propositi. 

La natura conservatrice di questo go-
verno emerge tuttavia nettamente dal
le poche ma gravi scelte che esso rie-
sce a compiere, oppure emerge dai 
progetti che esso ha annunciato e dai 
tentativi che esso continue a persegui-
re (peggioramento della legge sulla ca-
sa e sui fitti agrari. fermo di polizia. 
ecc ) . La sua debolezza politica e l'e-
strema esiguita e precarieta della sua 
base parlamentare portano inoltre il 
governo Andreotti a eludere il confron-
to e il dibattito nelle Camere. violando 
le prerogative sovrane del Parlamento 
con la pratica ormai incessante del ri-
corso a decine di decreti legge. Nel
le Camere, peraltro, si sono verificati 
gia molti casi di sostegno dei voti del 
M S.I. a provvedimenti governativi. 

Pesante d soprattutto il clima che 
l'attuale governo crea nel paese con gli 
atteggiamenti di tipo qualunquistico del 
suo Presidente e con gli incoraggia-
menti e le illusioni che vengono dati 
ai settori piu conservatori del mondo 
economico, della stampa. della magi-
stratura e dell'apparato dello Stato in 
generale. Ma la maggiore pericolosita 
del governo di centro-destra sta nel fat-
to che esso non vuole e non pud av-
viare a soluzione neppure uno solo.dei 
maggiori problemi nazionali (ne quelli 
di una stabile e generale ripresa pro-
duttiva. ne quelli del funzionamento e 
della riforma della scuola. ne quelli 
dell'ordine pubblico. che proprio in que-
ste ultime settimane si vanno ancora 
una volta aggravando). Ecco dunque 
dove sta portando il paese il governo 
sorto all'insegna della buona ammini-
strazione. dell'efficienza e della con-
cretezza! II giudizio piu significativo su 
questo governo e quello venuto dai Sin-
dacati che. partiti giustamente dalla 
normale posizione loro propria di non 
preconcetta condanna dei governi in 
base alle loro formule. sono giunti. sul
la base dell'esperienza. a valutarlo co
me non idoneo a guidare il paese. 

Da tutto cio emerge la necessita di 
sbarazzarsi al piu presto del governo 
di centrodestra. Per andare in quale 
direzione? La prospettiva che noi pro-
poniamo resta quella di un Governo di 
svolta democratica. Jndicata e precisa-
ta dai nostro XHI Congresso. Per quanto 
n'guarda l'immediato noi abbiamo det-
to e ripetiamo che occorre avviare una 
effettiva inversione di tendenza, dando 
vita a un governo chiuso ai partiti di 
destra e con un indirizzo politico e pro-
grammatico e con un metodo che con-
sentano un dialogo costruttivo fra tutte 
le forze democratiche. e fra i governan-
ti e le grandi organizzazioni dei lavora-
tori. Abbiamo detto e ripetiamo che nel 
confront! di un simile governo il nostro 
partito potrebbe condurre un'opposizio-
ne di tipo diverso da quella che condu
ce verso il governo attuale. -

La questione centrale per un'inver-
sione di tendenza e quella della legali
ty democratica e antifascists. La si-
tuazione. in questo campo. 6 ormai 
inammissibile. Si § ricominciato a spa-
rare contro i cittadini. Attentat! di ogni 
tipo e azioni squadristiche aperte si 
susseguonc. soprattutto in alcune citta 
e zone del paese. e in particolare. anco
ra una volta, a Milano. senza che i 
pubblici poteri dimostrino la forza e la 
capacita di colpire i responsabili. spes-
so ben noti. e di assicurare il pieno ri-
spetto della legalita e la tranquillita 
dei cittadini e delle famiglie. Partico-
larmente grave 6 la situazione della 

scuola e dell'Universita, per il dissesto 
provocato dalla mancanza di una poli
tica di riforme e di sviluppo e per il 
dilagare di azioni squadristiche e di 
inconsulti o provocatori atti di vio-
lenza. 

Appare sempre piu evidente la pre-
senza nel nostro paese di central! di 
provoca^ione italiane e straniere e di 
gruppi terroristici fascisti organizzati 
che agiscono con la complicity o co-
munque con la copertura di settori dei 
corpi e degli apparati deilo Stato. Oc
corre dunque un Governo che stronchi 
con energia tutto questo. che agisca 
con fermezza. in modo che i cittadini 
possano avere piena fiducia nello Sta
to democratico e nella sua capacita 
di difendersi. 

Noi facciamo appello anche ai lavora-
tori, ai cittadini. ai giovani. al senti-
mento democratico. antifascista e civi
le e alia vigilanza di tutto il popolo. 
La situazione italiana e tale che gesti 
di provocazione anche di piccoli grup 
pi possono arrecare giave danno alle 
lotte operaie e popolari e alia causa 
della democrazia. e dare aiuto ai rea-
zionari. ai fascisti e al Governo attua
le. Non e quindi ammissibile tolleranza 
alcuna verso le parole d'ordine e gli 
atti sconsiderati e provocatori dei grup
pi estremisti cosiddetti di sinistra. Non 
basta limitarsi a rendere evidente a 
tutti la nostra dissociazione. Occorre 
isolare nel giudizio del popolo e dei gio
vani i responsabili degli episodi di pro
vocazione. operando perche apertamen-
te si esprima la condanna delle masse. 
E occorre anche che vengano adotta-
te misure di organizzazione per ridur-
re sempre di piu le possibilita di azio-
ne dei gruppi provocatori. Anche la 
lotta ideologica e politica va condotta 
con rigore. senza concessioni ed esita-
zioni. tenendo conto della crisi profon-
da che travaglia 1 gruppetti estremisti. 
sia per l'assoluta erroneita delle loro 
presuntuose analisi ed impostazioni. sia 
per il fatto che sono venuti meno quei 
punti di riferimento internazionale a 
cui essi si appigliavano strumental-
mente. L'azione di ricupero e di con-
quista puo e deve dunque continuare 
con successo, sulla base della chiarezza 
e della serieta politica. 

Non ripetere 
gli errori del 
centro-sinistra 
7 Sono consistenti le forze che. anche 

neH'ambito dell'attuale maggiora.nza 
e nella DC. riconoscono la necessita di 
sostituire il governo Andreotti. E' un 
fatto importante e significativo. Ma 
nella posizione di queste forze sono 
presenti anche lati negativi. Anzitutto 
una parte di esse non conduce coeren-
temente la lotta per far cadere questo 
governo: alle parole non corrispondono 
iniziative adeguate. In secondo luogo, 
fra coloro che pur avvertono la neces
sita di una sostituzione di questo go
verno. vi e" chi propone soluzioni che 
non rappresenterebbero alcuna via di 
uscita dalla crisi che attraversa il paese 
in quanto sarebbero lo stanco ripri-
stino delle fallite esperienze del vecchio 
centro-sinistra. Ora. su cid occorre es-
sere chiari. Per quanto ci riguarda da 
tempo abbiamo affermato che non sia-
mo contrari alia ripresa di un rapporto 
fra DC e PSI e, a certe condizioni. ad 
un reingresso del PSI non solo nella 
maggioranza ma anche nel governo. Ma 
abbiamo anche avvertito che questo 
non pud essere la ripetizione delle espe
rienze passate — i cui caratteri nega
tivi non sono stati ancora dai loro pro-
tagonisti interamente riconosciuti e cri 
ticati — e deve quindi avvenire su basi 
nuove. E' singolare. per esempio. che 
l'ex Presidente del Consiglio Colombo 

ritenga che 1'errore degli ultimi governi 
sia stato quello di aver dovuto acco-
gliere, su certe leggi. l'apporto positlvo 
dell'opposizione (cercando di far dimen-
ticare che fra queste leggi vi 6 stato 
lo Statuto dei lavoratori. vl sono state 
ie Regioni e vi d stata una prima rifor
ma delle pensioni). e non riconosca n-
vece che il fallimento del centro-sinis
tra e venuto soprattutto dai carattere 
confuso e contraddittorio di certi prov
vedimenti economici da esso varati. ol-
tre che dalla clamorosa inerzia di 
fronte a gravissime violazioni della le
gality democratica. Ed 6 singolare. an
che, che il discorso che il compagno 
Nenni rivolge alia DC sembra una pura 
ripetizione di quello ad essa fatto agli 
albori del centro-sinistra (una specie 
di contratto: voi rompete con i libe-
rali e noi rompiamo con i comuni-
sti). Si dimentica cos! che tutta la 
fase del centro sinistra caratterizzata da 
una netta delimitazione della rnnggio-
ranza. e anch'essa fallita, e con risul-

1 tati, oltretutto, non certo brillanti per 
il PSI e per la sua forza elettorale. 

Non e dunque infondata la nostra 
critica verso chi non comprende il 
rischio del ripetersi di soluzioni impo 
tenti e inconcludenti in cui sia coin-
volto il PSI, e che possano in una 
qualche misura coinvolgere anche la 
sinistra nel suo insieme. In realta ten-
tazioni avventuristiche e pericoli auto-
ritari sono insiti tanto in una conti-
nuazione del governo Andreotti quanto 
in nuovi fallimenti di aperture a sini
stra del tutto apparenti e percid delu-
denti e prive della fiducia e delPappog-
gio delle masse lavoratrici. L'esperienza 
sia di altri Paesi. sia dell'Italia dimo-
stra ampiamente che un riformismo 
confuso. fatto di mezze misure, e ten-
tennamenti nella difesa della legalita 
democratica, non conquistano consensi 
tra le masse, aprono spazi all'agitazione 
e aHMniziativa dei gruppi deU'estrema 
destra, creano una situazione che mette 
in pericolo la democrazia. 

Queste preoccupazioni non devono mi-
nimamente attenuare il vigore della 
nostra opposizione al governo di centro
destra e la lotta per rovesciarlo al piu 
presto. La discussione sulla maggio
ranza e sul governo che verra dopo e 
sulla loro formula e tutto sommato 
una discussione astratta: il dopo dipen 
dera dalla situazione che si riesce a 
creare con le lotte e con le iniziative 
che si condurranno sin d'ora nel Paese 
e nelle sue varie Regioni. nel Parla 
mento e nei partiti. L'inversione di 
tendenza nella direzione politica del 
paese per la quale lavoriamo sara tanto 
piu innovativa. duratura e seria quanto 
piu andranno avanti la lotta e le inizia
tive per far avanzare ed imporre l'esi-
genza di contenuti e indirizzi adeguati 
alle necessita del Paese. nuovi rapporti 
politici, la difesa della legalita demo
cratica ed antifascista. 

Confronto 
politico e 
lotte di massa 
8 Su tre piani 6 necessario, dunque, 

che ci muoviamo noi e che operino 
le altre forze di sinistra e democrati
che: il confronto programmatico. l'ini-
ziativa e la battaglia verso i partiti e 
nei partiti. i movimenti di massa. 

II confronto programmatico che si 
va sviluppando in varie sedi deve 
farsi piu serrato per giungere a punti 
chiari e sicuri di convergenza. Cid 6 
possibile perche1 si e ormai determinata 
una larga confluenza di giudizi sia 
nella diagnosi dei mali dell'Italia. sia 
nella individuazione delle direzioni prin
cipal] verso cui operare. Sempre piu im
portante si.viene rivelando il contribute 
di proposte programmatiche da parte 
delle tre grandi Confederazioni sinda-

cali. delle associazioni contadine, del 
movimento cooperativo, delle organizza
zioni femminili e da parte delle Regio
ni Ma il compito conclusivo, di sintesi 
e di decisione, spetta ovviamente al 
Parlamento e ai partiti. 

Per quanto riguarda 1 partiti, si deve 
rilevare. anzitutto, che il PSI sta con-
fermando la sua vitalita, i suoi legaini 
con larghe masse e quindi il ruolo 

. insostituibile che gli spetta nel movi
mento popolare italiano e nella lotta 
per un cambiamento dell'attuale qua-
dro politico. Preoccupa, tuttavia, un 
certo acuirsi della polemica interna, 
tanto piu in quanto le principali esi-
genze che vengono sottolineate dai suoi 
diversi esponenti contengono. pare a 
noi. elementi di verita che possono 
trovare una sintesi unitaria, la quale 
rafforzerebbe indubbiamente il peso 
politico del PSI anche ai fini dell'in-
staurazione di un rapporto nuovo t?on 
la DC. 

Per quanto riguarda la DC, il pro-
blema centrale ci sembra quello di 
evitare che essa venga a ridursi ad un 
coacervo di interessi dominati da una 
linea conservatrice e moderata. Non 
crediamo, ovviamente. che nelle attuali 
condizioni la DC possa divenire un 
partito di sinistra. Ma e interesse del 
Paese che nella sua politica si riflettano. 
nella misura del possibile, gli interessi 
e le aspirazioni della sua base popolare 
e la parte migliore delle sue tradizioni 
antifasciste e democratiche. Questo 
obiettivo pud essere realizzato solo at-
traverso una battaglia politica serrata 
dentro e fuori la DC. 
• Ma il fattore decisivo che pud deter-
minare la qualita ed accelerare il rit-
mo del cambiamento e il movimento 
delle masse, e 1'iniziativa nel Paese. 

II movimento operaio e sindacale sta 
dimostrando la sua capacita di com 
battere ed anche di strappare nuove 
conquiste anche nelle condizioni di una 
prolungata crisi economica. Sta qui il 
valore delle lotte gia concluse dei chi 
mici e degli edili e delle lotte in corso 
dei metalmeccanici e di altre categone 
operaie, dei braccianti e dei contadinl, 
degli insegnanti e studenti, degli impie-
gati dello Stato. Inviamo il saluto calo-
roso del nostro Comitato centrale alia 
manifestazione dei metalmeccanici che 
si radunano a Roma venerdi ed impe-
gniamo tutti i comunisti a sostenere la 
loro battaglia e quella delle altre cate-
gorie di lavoratori fino al raggiungi 
mento dei loro obiettivi. E' evidente il 
carattere politico della resistenza di 
una parte dell'industria metalmeccani 
ca di fronte a rivendicazioni che sol-
lecitano nuovi indirizzi produttivi ed 
economici: ed e evidente quindi l'inte-
resse per tutte le forze democratiche 
che la lotta dei metalmeccanici si con 
cluda con successo. 

Sono cresciuti in estensione e ma
turity anche i movimenti per misure 
di riforma. per l'occupazione. per il 
rinnovamento del Mezzogiorno. comin-
ciando a superare difetti che si erano 
manifestati nei movimenti del 1969-71. 
Grande 6 stato il successo dello sclo-
pero generale del 12' gennaio. 

Limiti seri devono perd essere an 
cora superati per assicurare nuovi svi 
luppi e una piu ampia articolazione 
dei movimenti politici e di massa, in 

- particolare fra i contadini. fra le don-
' ne. fra i giovani studenti e lavoratori. 

fra i ceti medl, e nel Mezzogiorno. Una 
delle questioni piu acute e quella posta 
dalla disoccupazione femminile e gio-
vanile. Bisogna riuscire ad impostare 
ed organizzare ampie lotte sociali, con 
rivendicazioni precise, che diano un 
peso e forme di organizzazione anche 
nuove ed autonome a queste grandi 
masse della popolazione e che condu-
cano a concreti risultati. Una cura piu 
attenta e continua va portata alle que 
stioni delle autonomie locali e della 
funzione delle Regioni e, piu in gene
rale. a tutti i problemi delle riforme 
e della democratizzazione dell'apparato 
dello Stato. 

4 - Alcuni problemi del lavoro del partito 
I I dati relativi alio stato del parti

to sono complessivamente positivi 
ed indicano un progresso costante che. 
dopo le elezioni del 7 maggio 1972. e 

, andato avanti. Importante si va rive
lando l'apporto in tutta la vita del par
tito dei compagni provenienti dai 
PSIUP. L'andamento del tesseramento 
per il 1973 indica che continua la ten
denza ad un aumento degli iscritti al 
partito e. in misura perd non ancora 
pienamente soddisfacente. alia FGCI. 
Si formano nuovi quadri. anche gio-
vanissimi. come abbiamo potulo con-
statare anche alia Conferenza naziona-
le delle ragazze comuniste. La *ampa-
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gna della stampa si e conclusa con il 
pieno raggiungimento dei suoi obietti
vi. Si consolida 1'unita politica del par
tito. in un positivo confronto tra espe
rienze e tra generazioni diverse. 

E" evidente, perd. che il lavoro del 
partito non pud essere solo valutato nel 
raffronto con il passato. ma deve es
sere misurato soprattutto in relazione 
alle esigenze che scaturiscono dalla si
tuazione ed agli scopi che vogliamo 
conseguire. Ora, il nostro scopo princi-
pale h quello di far avanzare non solo 
il partito. ma tutta la situazione del 
Paese. e cio£ di realizzare un genera
te s posta mento verso sinistra. 

Questo & d'altra parte il tema cen
trale sul quale abbiamo chiamato. in 
queste settimane. tutto il partito a di-
scutere e a precisare la sua iniziati-
va politica in occasione della convo-
cazione dei congressi annuali delle se-
zloni. II compito primo e quello di 
svolgere un piu efficace lavoro politico. 
ideale. cultura!e e di rafforzamento or-
ganizzativo nelle file della classe ope-
raia E' nelle fabbnche che. piu che 
in ogni altra sede. si pud e si deve 
realizzare la politica di unita demo 
cratica del partito. Altro compito im 
portante d quello di offrire una pro
spettiva nuova ai ceti intermedi. sia 
quelli soffocati dallo sviluppo monopo-
listico (piccoli e medi imprenditon. ar-
tigiam. esercenti. ecc.) sia quelli che 
vivono di piccole rendite. gli um e gli 
altri colpiti dalla crisi. Alle iniziative 
sugli obiettivi economici che propunia 
mo a questi ceti devono accompagnar-
si sia l'azione di conquista politica ed 
ideale sia lattivita su larga sea la per 
contnbuire alia costruzione di forme 
nrgiinizzative ed associative autonome. 
Nntevole pud essere in questo senso 
l'apporto dei Comuni. delle Province e 
delle Regioni. come gia dimostrano le 
esperienze che si sono compiute io 
Emilia, in Toscana e in Umbria. 

L'avanzata della democrazia e la pro
spettiva della trasformazione socialista 
dell'Italia dipendono anche dai defini 
Uvo superamento di tradizionali debo-
Iezze del movimento operaio e sociali
sta e che in parte tuttora persistono in 
determinate altre parti della sociela 
— come le masse femminili ed i colli-
vatnn diretti — ed in alcune zone del 
Paese. come le cosiddette zone bian 
chr e, per altn aspetti. il Mezzogior 
no e le Isole. . 

Per quanto riguarda il Mezzogiorno 
e le Isole. non si tratta solo e tanto 
dell'influenza elettorale e politica del 
partito, quanto del complessivo raffor

zamento del movimento democratico e 
della costruzione di un tessuto ampio 
ed articolato di organismi popolari. co
me ha indicato il convegno dell'Aquila. 

Nelle zone bianche. e cioe in alcune 
province lombarde e piemontesi e so
prattutto nel Veneto. il cimento. certo 
arduo. a cui e chiamato il partito i 
quello della costruzione anche U di un 
blocco di forze sociali e politiche sot-
tratto all'egemonia clericale e che rea-
lizzi quindi, proprio in queste regioni 
dove la presenza di masse popolari cat-
tolicht e di loro organizzazioni 6 cost 
estesa e radicata. 1'incontro tra que
ste masse ed il nostro movimento. Su 
questi problemi discuteranno i quadri 
delle province interessate in un conve
gno che si svolgera nelle prossime set
timane. 

Per quanto riguarda il nostro rappor
to con le masse femminili la situazione 
e estremamente differenziata. Si va da 
percentuali di donne iscritte al partito 
che si avvicinano o anche superano il 
40 per cento, come in alcune provin
ce emiliane. a percentuali molto piu 
basse, alcune delle quali inferior] al 
5 per cento. Si tratta, dunque, certo 
di correggere anzitutto questo inam
missibile sqjilibrio nello sviluppo del 
nostro partito. la qual cosa comporta 
precise misure di rettifica nel lavoro ed 
anche nell'orientamento dei compagni 
e delle organizzazioni Ma il problema 
principal, che riguarda tutto il partito, 
e quello non soltanto di rafforzare il 
movimento femminile comunista e la 
no^ra influenza elettorale tra le donne. 
ma di prendere le iniziative necessa-
rie per dare alle masse femminili. e 
fra queste alle ragazze. un peso politi
co che esprima tutta la loro carica di 
rinnovamento e di emancipazione. Cid 
richiede anche un sostegno costante 
all'attivita delle organizzazioni femmi-
ml; democratiche ed alle loro inizia
tive. 

Irrobustire la 
nostra iniziativa 
culturale 
C% Nella battaglia per la liquidazione 
*• del regime fascista. nelle lotte so
ciali e politiche di questi anni, e sotto 

I'influenza dei grandi rivolgimenti mon
dial!". una gran parte del popolo italia
no e venuta abbracciando nuovi grandi 
ideali di progresso. una concezione del
la vita e del mondo moderna ed avan 
zata. Tuttavia nel nostro Paese ancora 
permangono. anche negli strati popola 
ri. tenaci convinzioni conservatrici. pre 
giudizi di vario tipo. atteggiamenti ir 
razionali che costituiscono. come si e 
visto anche in questi anni, uno degli 
elementi che hanno frenato e frenano 
l'ulteriore espansione dell'influenza del 
partito. lo spostamento a sinistra del
la situazione e. piu in generale. il rin
novamento politico, civile e culturale 
del paese. Anche su questo terreno si 
devono dunque combattere le forze della 
destra. per colpirle in queste loro 
espressioni ideologiche. mobilitando il 
partito e le altre energie politiche e 
culturali di orientamento democratico. 

Questo deve essere uno dei front! 
principali della nostra iniziativa ideale 
e culturale: e in tale direzione dobbia 
mo sollecitare 1'impegno e l'apporto 
specifico delle nostre forze intellettuali 
piu qualificate (scrittori. storid. filosofi. 
scienziati. artisti. insegnanti. giornali-
sti). dei nostri giovani. studenti e la
voratori. delle nostre compagne. Anche 
a questo fine ma, piu in generale. per 
irrobustire tutta la nostra attivita poli
tica s'impone la necessita di un ulte-
riore sviluppo del lavoro culturale e di 
quello formativo. in base ai positivi ri
sultati raggiunti in questi campi ne
gli ultimi anni. 

La serieta della situazione politica ri
chiede il massimo rigore nell'orienta
mento ideologic© e politico, nella di
rezione pratica delle organizzazioni 
ii partitn e delle lotte. e nella vita di 
partito. Questa esigenza di rigore vie-
ne avanti fortemente dalla parte mi 
gliore delle giovani generazioni. 

Ho accennato. in quest'ultima parte 
della relazione. soltanto ad alcuni pro
blemi deU'orientamento e dello svilup
po del partito. Mi auguro che dalla di
scussione venga un efficace contributo 
alia precisazione dei compiti che d 
stanno davanti per risolvere meglio 
anche questi problemi, affinche il parti 
to possa affrontare con slancio. con vi
gore e con successo le difficili prove 
cui e chiamato. 

La crisi monetaria sfocia nella guerra economica 

Gli USA minacciano tasse 
sulle merci degli«alleati» 

Una dichiarazione del consigliere presidenziale Stein rievoca le misure dell'agosto 1971 - Se il dollaro non verra 
sosfenufo all'eslero il governo americano passerebbe all'azione diretfa - In Europa vengono confermate le misure 
di difesa che sono pero limilale e lasciano ampi margin! all'equivoco circa I'intenzione di respingere il ricatfo 

LA TOMBA DI ROMOLO AI POLLI ZsSJpJZ 
fondatore di Roma, ma piu sempl icemen te della tomba di Romolo, flglio del piu tardo impe-
ratore Massenzio, morto nel 309 dopo Cristo e sepolto appunto softo lo storico tumulo sulla 
via Appia. Glace ormai, come un cumulo di letame, accanto a un casolare di campagna e 
solo le ortiche la difendono dai razzolare di pollt e altri animal! da coiiile. Non vorremmo 
comunque che la segnalazione servisse all'abbattlmento del dignitosissimo casolare, n6 alia sua 
vendita. II mausoleo di Romolo e perfino fortunato. Altri sono stati frrimediabllmente rovi-
natl da vicinl ben piu facoltosi con ville che deturpano irrimedlabilmente e irreversibilmente 
I'ambiente. Fra i poll! e gli speculatori, meglio i poll!. Ma deve pur esserci una via di mezzo, 
piu adatta a Romolo 

II TU 154 presentato ai giornalisti 

L'ultimo aereo sovietico 
E' un trijet che pud trasportare 150 passeggeri alia velocita di 850-950 
chilometri - Impiegato anche sulla linea Mosca-Roma - Dal prossimo anno 
in funzione anche il supersonico TU 144 - I 50 anni dell'Aeroflot 

I' nuovo trigetto TU -154 presentato a Fiumicino 

Sulla linea diretta Mosca Ro
ma ha fatto la sua comparsa 
ieri l'ultimo prodotto dell'indu
stria aeronautica sovietica: il 
TU 154. In 50 anni di vita 
l'Aeroflot, la compagnia di ban-
diera deH'URSS. ha impiegato 
sulle sue linee i piu quotati 
aeromobili del mondo: dall'An 
tonov 9 (chiamato c Sulle ali 
dei soviet) all'odiemo TU 154. 

Un arco di successi che rag-
giungera il suo punto culminan-
te il prossimo anno, quando en-
trera in funzione sulle rotte a 
lunga distanza il supersonico 
TU 144. vanto e orgoglio del-
l'aeronautica deH'URSS. 

II nuovo TV 154 e stato pre
sentato ieri mattina alia stam
pa in occasione del cinquante-
simo anniversario della fonda-

Documento f i rmato anche da cattolici 

Altra proposta per 
1'aborto in Francia 

PARIGl. 7. 
Dopo il € manifesto dei 345 > 

favorevole all'aborto «libero e 
gratuito». la polemica sul* 
1'aborto continua in Francia con 
la pubblicazione di una «carta 
dei 200». Nel documento. pre
sentato stamani nel corso di 
una conferenza stampa. le 200 
personal ita del mondo medico. 
religioso. scientifico e giuridico 
che Io hanno firmato elencano 
i casi nei quali hanno ammesso 
rinterruzione della gravidanza 
e hanno contribuito ad attuarla. 

«I firmatari — afferma la 
"carta" — coscienti delle dram-
matiche conseguenze degli aborti 
clandestini in Francia e dell'in-
giustizia sociale. inammissibile. 
rappresentata dalla possibilita, 
per chi ne abbia i mezzi. di 
abortire all' estero. ritengono 
che la responsabilita morale e 
la solidarieta umana impongono 
loro di non accettare piu que
sta situazione e di agire come 
hanno fatto per il passato, e 
su esplicita richiesta della don
na, nei casi seguenti: 1) grave 
minaccia per la salute della 
donna; 2)' rischio di malforma-
xione grave per il feto (in casi 
di rosolia, aberrazione cromo-
somica. ecc); 3) violenza o in-

cesto; 4) giovani di eta infe-
riore ai 15 anni; 5) indicazioni 
sociali di indiscutibile gravita ». 

I firmatari annunciano d'altra 
parte che praticberanno. o fa-
ranno praticare in Francia 
1'aborto. con le seguenti condi
zioni: c a) su indicazione di 
commission!' costituite di mem-
bri firmatari comprendenti: un 
ginecologo o un chirurgo. un 
medico generico o uno specia-
lista deiraffczione in causa, un 
giurista- b) completa gratuita; 
c) garanzia che l'intervento 
sara praticato nelle migliori 
condizioni mediche e morali >. 

Come si vede la «carta dei 
200» prevede una casistica 
molto piu ristretta per la lega-
lizzazione dell'aborto rispetto a 
quella espressa nel precedente 
documento dei 345; per questo 
lo schieramento che la sostiene 
appare piu vasto con la pre
senza anche di personalita cat-
toliche. Fra i firmatari i nemi 
piu signiflcativi sono: Alfred 
Kastler, premio Nobel per la 
fisica, Jacques Monod. premio 
Nobel per la fisica. e I'abate 
Marc Oraison, gia noto per le 
sue prese di posizioni corag-
giose. 

zione dell'Aeroflot. L.a compa
gnia sovietica nacque infatti. 
proprio in questi giorni di feb-
braio, nel Iontano 1923. I suoi 
aerei volano oggi dai piu lon-
tani villaggi della Siberia a 
quasi tutte le capitali del mon
do e coprono un pcrcorso com
plessivo di 800 mila chilometri. 
collegando 3500 citta e centri 
abitati. In cinquanta anni l'Ae-
roflot d diventata la piu forte 
compagnia aerea del mondo. 

AH'aeroporto di Fiumic no. do
ve il TU 154 fara regolarmente 
scalo nei voli di scambio con 
1'Alitalia Roma-Mosca Roma. 
hanno fatto gli onori di casa il 
rappresentante in Italia del-
l'Aeroflot. ing. V. L. Bogun, e 
il comandante dell'aerco. Ov-
stannikov. II TU 154, che e un 
trigetto con i motori sistcmati 
in coda per attutire il rumore. 
pud essere impiegato sulle rot
te comprese tra i 500 e i cin-
quemila chilometri, ha una ve
locita di crociera di 850 950 chi
lometri orari e puo trasportare 
un carico di 18 tonncllate di 
merci. Del nuovo aereo sono 
state studiate tre versioni ca-
paci di contenere 128. 158 o 164 
passeggeri. Del TU 154 sono 
stati finora prodotti circa 40 
modelli, alcuni dei quali gia ac-
quistati da compagnie aerec di 
paesi stranieri. 

Rispondendo ad alcuni gior
nalisti. il comandante Ovstan-
nikov ha anche illustrato al
cuni dati tecnici del nuovo ae
reo: oltre ad essere meno ru-
moroso degli altri mcdelli TU, 
dispone di una spinta di salita 
ecceztonale per la sua mole (20 
metri al secondo). e di uno 
c stallo > (velocita minima) al-
trcttanto eccezionale (210 chilo
metri orari). L'autonomia e di 
cinque ore e il consumo di car-
burante si aggira sulle 6 6.5 
tonn. 1'ora. 

Nel corso della visita aU'oe-
reo si e parlato anche del TU 
144. fl supersonico sovietico bal-
zato in questi giorni aH'onore 
della cronaca dopo la crisi del 
c Concorde » anglo franccsc. II 
potente jet potra volare alia 
fantastica velocita di 2500 chi
lometri l'ora. a 20 mila metrl 
di altczza. con 130-150 passeg
geri. \ 

Le manovre e la tensions po
litica che stanno dietro gli svi-
luppi della crisi monetaria si 
sono manifestati ieri mettendo 
in evidenza come gli interessi 
in giuoco vanno ben oltre una 
diversita di apprezzamento dei 
rapporti di cambio fra le mone-
te. I movimenti valutari specu-
lativi sono stati ampi soltanto 
in Giappone, dove la bnnca 
centrale ha dovuto acquistare 
altri 250 milioni di dollari, men-
tre in Germania occidentale lo 
afflusso 6 stato limitato e la 
banca centrale e intervenuta su 
qualche decina di milioni. In 
cambio il bilancio dei dollari as-
sorbiti martedi sarebbe salito da 
un miliardo a ben 1200 milioni. 
II marco tedesco e lo yen giap-
ponese sono le due monete-chia-
ve di cui gli Stati Uniti vogliono 
la rivalutazione. sicuri di otte-
nere. per un effetto di semplice 
adeguamento. l'allineamento an
che di altre monete minorh 

La volonta degli Stati Uniti ti 
sarebbe manifestata addirittura 
mediante la promozione degli 
< assalti speculativi», con una 
aperta interferenza negli affari 
interni di altri paesi. II mini-
stro del Tesoro statunitense 
George Shultz ha naturalmente 
dichiarato in via ufficiale che 
< e interamente priva di fonda-
mento > la notizia del suo « sug-
gerimento al governo tedesco 
di far fluttuare il marco e quin
di di rivalutare. Ma non vi e 
dubbio che la sua < opinione » e 
direttamente all'origine delle 
decisioni prese da chi martedi 
mattina ha chiesto. in un'ora. 
il cambio di 1200 milioni di dol
lari in Germania. Lo scandaio 
diplomatico formalmente non 
e'e: l'intervento esiste. 

Un altro esponente dell'ammi-
nistrazione Nixon ha sentito il 
bisogno di esplicitare I'intenzio
ne di piegare con la forza gli 
« alleati >. II piu autorevole con
sigliere economico di Nixon e 
presidente del consiglio dei con-
sulenti economici della Casa 
Bianca, Herbert Stein, ha di
chiarato al Congresso che gli 
Stati Uniti adotteranno misure 
simili a quelle del 15 agosto 
1971 — la soprattassa sulle im-
portazioni e altri ostacoli diretti 
agli scambi — se non otterran-
no presto e volontariamente cio 
che chiedono. Stein ha fatto 
questa affermazione in risposta 
alle domande del parlamentare 
Henry Reuss. il quale chiedeva 
al presidente Nixon di «interve-
nire a far rilevare ai capi di 
Stato che la riforma del sistema 
monetario deve essere molto 
sollecita; diversamente gli Stati 
Uniti decideranno unilateral-
mente la fluttuazione del dolla
ro o il ripristino dell'addizionale 
sulle esportazioni». 

La risposta di Stein 6 stata: 
< Dovremo agire per nostro 
conto se l'accordo non potra 
essere realizzato. Su questo sia-
mo d'accordo con voi! ». 

La minaccia del ricorso ad in
tervene unilaterali chiarisce 
anche la portata dell'attuale cri
si monetaria: essa e stata deli-
beratamente promossa per 
sbloccare la trattativa in seno 
al Comitato dei Venti per la ri
forma monetaria nel senso vo-
luto dagli Stati Uniti. Poiche il 
deficit dei pagamenti statuniten-
si non puo aspettare, ora Nixon 
ha fretta di ottenere altri con-
tributi dagli c alleati > e cerca 
di realizzare con la crisi quel
lo che trova difficile ottenere al 
tavolo delle trattative. 

Da parte tedesca e giappo-
nese le reazioni sono formal
mente negative. II primo mini-
stro giapponese Tanaka ha di
chiarato anche ieri al Parlamen
to (ma gli ambienti finanziari 
sono increduli) che non vi sara 
un'altra rivalutazione dello yen. 
Anche il cancelliere tedesco Wil
ly Brandt ha fatto ieri dichia-
razioni analoghe. Ed il ministro 
degli Esteri francese Maurice 
Schumann, ha auspicato la conti-
nuazione dei negoziati sulla ri
forma. Gli ambienti finanziari 
sono perd unanimi nel prevede-
re per domani. ultimo giorno 
della settimana finanziaria, 
un'altra tempesta che potrebbe 
costringere i governi a moll are. 

Si discute. in questo ambito, 
se siano migliori le decisioni te-
desche per il controllo dei mo
vimenti dei capitali o quelle 
italiane e francesi di istaurare 
un « doppio mcrcato > dei cam-
bi, lasciando cioe rivalutare o 
svalutare la moneta in termini 
finanziari. I tedeschi, in sostan-
za, vengono invitati ad attuarc 
anche loro il doppio mercato 
anziche il controllo diretto sui 
movimenti di capitali. La di
scussione e soltanto apparente-
mente tecnica: in realta il con
trollo sui movimenti dei capitali 
e un « pessimo esempio », un si
stema aborrito dalle societa 
multinazionali (a partire dalle 
grandi banche. compagnie di 
assicurazioni e societa finanzia-
rie italiane). II doppio mercato. 
infatti. modifica le convenienzc 
ma Iascia piu ampi margini di 
liberta agli esportatori istituzio-
nali e speculatori internan'onali. 
E* in corso dunque un giuoco 
sottile per indurre i tedeschi 
occidentali a cedere, in qual
che modo, di fronte agli Stati 
Uniti (dopodiche dovrebbe cede
re anche il Giappone). La riva
lutazione del marco e dello yen 
awantaggerebbe anche i con-
correnti europei ed asiatici del
ta Germania e del Giappone: di 
fronte alle impostazioni statuni-
tensi. in sostanza, i paesi della 
Comunita europea finiscono per 
adottare la logica antica dei 
montoni che, passando uno alia 
volta sotto la scure del padrone 
del gregge, ottengono di farsi 
tagliare tutti la testa. 

Llllusione di trarre vantaggi 
da manovre monetaric e all'ori
gine delle richieste di svaluta-
zione della lira e dell'atteggia-
mento ambiguo del governo ita
liano di fronte ai movimenti di 
capitali. 

r. t. 


