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Confermate dal Vaticano le rivelazioni sulle prime iniziative italiane per la soluzione del conflitto 

L'I MPEG NO DEL PCI PER CONTRIBUIRE ALL'APERTURA 
DELLE TRATTATIVE PER LA GIUSTA PACE NEL VIETNAM 

Dopo le prime rivelazioni sulle iniziative 
Italiane e vaticane per la soluzione del 

conflitto nel Vietnam, Paese Sera ha pre
sentato lerl una rlcostruzlone ampla e 
dettagliata della partecipazione italiana a 
tutta la drammaiica vlcenda vietnamita. 
Vi sono sottolineatl 11 ruolo svolto dal 
PCI, i passl compiuti dal Vaticano e da 
ambient! cattolicl preoccupati per la pa
ce, nonche l'appoggio dato a queste ini
ziative da parte di alcunl esponenti poli
tic! del partito di maggioranza relativa. 

Lettera a Ho Ci Min 
I puntl sallentl della rlcostruzlone di 

Paese Sera sono: la missione di La Pira 
ad Hanoi; la consegna di un promemorla 
del papa ai dirlgenti vietnamlti tramite 
la delegazione del PCI nel Vietnam del 
Nord guidata dal compagno Berlinguer; 
I'offerta da parte del Vaticano del Palaz-
si lateranensi come sede della conferenza 
di pace per 11 Vietnam (che si sarebbe 
poi tenuta a Parigi), offerta lasciata ca-
dere dal governo italiano; la consegna da 
parte del PCI (al quale l'aveva fatta ave-
re 11 ministro degli Esteri di Hanoi) nel-
le manl del sottosegretario agli Esteri Pe-
dini della lista di prigionieri di guerra 
american! nel Vietnam fino a tutto il '70. 

La ricostruzione parte dal vlaggio della 
delegazione del PCI ad Hanoi nell'aprlle 
del '65, quando gi& apparlva chlaro a se-
guito del massiccl bombardamenti statu-
nitensl sul territorio del Vietnam del nord, 
che il conflitto era diventato una vera e 
propria guerra* di sterminio. La delega-
ziono comunlsta era guidata dal compa
gno G. C. Pajetta. 

Alia vigilia della partenza la delegazio
ne del PCI accetta di farsi latrice di una 
lettera scritta dal professor Giorgio La 
Pira a Ho Ci Min. La lettera si Lsplrava 
al principio che se si fosse rlusciti a crea-
re le condizioni per portare attorno a un 
tavolo di trattativa gli aggrediti e gli ag
gressor!, non sarebbe potuto derlvarne che 
un bene. La lettera rlspecchiava sollecita-
zioni e preoccupazionl espresse dal vertl-
ce della Chiesa cattolica, in particolare da 
Paolo VI. II momenta era favorevole giac-
che da Hanoi si stava imprimendo mag-
giore respiro all'azione politica e diplo-
matica. 

Pu Gian Carlo Pajetta a consegnare la 
lettera di La Pira a Ho Ci Min. In quello 
Bcritto figurava un motto latino «Spes 
contra spem » (« Speranza al dl la di ognl 
speranza»). Ho Ci Min comprese subito 
il senso del motto: «La speranza non ha 
limiti se e Iotta ». Sel mesi piu tarcli — 
in possesso di quella precedente creden-
ziale — partiva alia volta di Hanoi lo stes-
BO La Pira accompagnato da un giovane 
professore dl fisica Horentino, Mario Pri-
mlcerio. Essi raggiungevano la capitate 
nord vietnamita con un volo che ebbe per 
tappe Varsavla, Mosca e Pechino. A quan
ta poi si e saputo, si trattava dl una mis
sione Interamente segreta: le proposte dl 
cui era portatrice avevano perb carattere 
ufficiale per la serleta degli intentl. Di es
se si era fatto mallevadore lo stesso par
tita comunlsta. Ritornando dal viaggio, La 
Pira e Primicerio — i quail avevano avu
to colloqui con Ho Ci Min e PhamVan 
Dong — riportarono, assieme alia confer-
ma clel carattere aggressiyo della presen-
za armata americana nel Vietnam, la pro-
va provata che, nel rispetto della pariti 
e della reciproca sovranlta, 1 vietnamiti 
(cioe Hanoi e il FLN) erano disrxinibili. 
nonostante il barbaro crescere delloffen-
siva USA, alle trattative. 

Proposta di pace 
I vietnamiti confermarono a La Pira, In 

quella occaslone, di volere «la cessazione 
dei bombardamenti, la applicazione degli 
accordi di Ginevra del '54. la dichiarazione 
da parte americana del loro ritiroa. aCi 
basta una dichiarazione sul loro ritiro, ri-
badirono i dirigentl vietnamiti, stendiamo 

• anche un tappeto d'oro, perd anche con 
la loro presenza nol iniziamo 1 negoziati». 

La proposta dl pace — continua Paese 
Sera — fu fatta pervenire a Panfani, al
tera presidente dell'ONU, 11 quale aveva 
approvato e corredato di sue raccoman-

dazioni la missione dl La Pira. Fanfani la 
comunicd al rappresentante degli Stati 
Unit! presso l'ONU e tramite quest'ultimo 
al Dipartimento di Stata. Ma 1'allora se-
gretario di Stato, Rusk, come ha rivelato 
poi La Pira, soffid la notizia a un giomale 
di New Orleans, al chiaro scopo di sabo-
tare l'iniziativa di pace. La pubblicazione 
della notizia scateno un'ondata oltranzi-
sta anche nel nostra paese: si voleva la 
guerra a ogni costo; il a partita america-
no» in Italia passd al contrattacco co-
prendo di vituperi La Pira. e coinvolgen-
do Fanfani, senza che il governo di Ro
ma, incapace di concepire un ruolo auto-
nomo e sovrano del nostra paese, mo-
strasse interesse e intenzione a interveni-
re per farsi promotore di una iniziativa 
di pace. 

Tramontava. per il momenta, il faticoso 
lavoro di tessitura. Se la missione avesse 
avuto una buona conclusione, sarebbero 
6tate risparmiate centinaia di migliaia di 
vite umane. La guerra sarebbe finita seV 
te anni prima. 

E tuttavia, commenta Paese Sera, un 
meccanismo si era messo in moto e di-
ventava impossibile fennarlo. Cera una 

fnrecisa preoccupazione di vasti settori ita-
ianl, anche cattolici, di svolgere una poli

tica dl pace. Nel dicembre del '66 si re-
cava ad Hanoi una seconda delegazione 
del PCL questa volta guidata dall'onore-
vole Berllnguer. Essa era portatrice — a 
quanta si e potuto apprendere — di un 
promemoria redatto dal Papa e rivolto ai 
dirlgenti della Repubblica Democratica 
del Vietnam. 

VI si faceva cenno alia volonta del Paoa 
di contribulre alia costruzione di una pa

ce onorevole e capace di garantlre ordlne 
e prosperity alle popolazioni delle due 
zone del Vietnam, secondo uno spirito di 
giustlzla e dl concordia. II promemoria 
conteneva la esplicita dichiarazione della 
Imparzialita pontlflcia verso il popolo del 
Vietnam del Nord e della sua volonta dl 
contribuire, senza alcun fine politico, al-
I'assistenza c al soccorso nella speranza 
del superamento di ognl difficolta e dif-
fidenza. 

I vietnamiti non fermarono tanto la lo
ro attenzione sui punti del promemoria 
(che non conteneva una chlara condanna 
dell'aggressione) quanta sulla parte co-
struttiva: cioe la ove si accennava alia 
formula della pace da realizzarsl nell'ono-
re e nella non separability della «nazio-
ne vietnamita ». 

Nel luglio del '66, Paolo VI aveva lan-
clato da Castelgandolfo un appello a tutti 
i responsabili per « una giusta e onorevo
le soluzione del conflitto vietnamita». Ma 
al suo appello aveva fatto eco piu tardl, 
nel Natale di quello stesso anno, un di-
scorso oltranzista del cardinale amerlca-
no Spellman che, parlando al termlne di 
una messa celebrata nella base americana 
di Saigon, aveva definite quella nel Viet
nam «una guerra di civilta», contro I co-
munlsti atei e materialisti. 

Al ritorno della delegazione del PCI da 
Hanoi agli inizi del '67 fu indetta una con
ferenza stampa, nel corso della quale ven-
ne presentato il nuovo orribile ordlgno 
assassino, la cosiddetta « bomba a biglie » 
di fabbricazione e impiego americani. A 
una domanda rivolta a proposito delle 
speculazioni americane su una presunta 
questione cattolica nella RDV i dirlgenti 
comunlsti risposero di aver appreso con 
soddisfazione del recente viaggio di un 
monslgnore della «Charitas Internationa-
lis» ad Hanoi, monsignor Husserl, con 
i'offerta di un'lntera attrezzatura ospeda-
llera per 11 Vietnam del Nord. 

Continui contatti 
I contatti continuarono con una certa 

alternanza fino al momenta in cui gli sfor-
zl congiunti approdarono finalmente alia 
apertura della Conferenza di Parigi Ci si 
sedeva ad un tavolo. Un punto era fissato 
benche dovessero ancora trascorrere anni 
prima di arrivare alia pace. Risulta — 
scrive Paese Sera — che quegli sforzi pas-
earono per via intermedia anche tra l'oa 
Luigi Longo e il Vaticano. 

E qui si inserisce una grossa rivelazio-
ne: il Vaticano — scrive ancora Paese Se
ra — offrl i Palazzi Lateranensi come se
de di quella che sarebbe stata nella tarda 
estate del '68 la Conferenza di Parigi. L-
offerta urto contro 1 vincoll che legavano 
U governo italiano agli USA e all'Alleanza 
atlantica. Neppure un'arawce come quel
la vaticana — che owiamente doveva ave-
re la plena approvazione del Papa — pote 
6muovere il «partito americano» dalle 
6ue posizioni. Una grande occaslone di 
fare dell'Italia e del mondo cattolico il 
centra per la ricerca della pace venne la
sciata cadere. Sono gli anni del telegram-
mi di Paolo VI a Lyndon Johnson e a 
Ho CI Min; dei colloqui del presidente 
vietnamita con il segretarlo della o Chari
tas» tedesca monsignor Husserl e con il 
pastore luterano Niemoeller, nel corso dei 
quail Ho Ci Min aveva detto del Papa: 
a So che egli e cosl umano da amare 11 
suo nemico come un fratello. Ci6 che at-
tendo da lui? Non tocca a me dirglielo. 
Egli sa meglio di me cid che deve fare e 
pu6 esercitare una grande influenzas. 

Paese Sera ricorda a questa punto co
me la collaborazione del PCI si esplicd 
anche per quanta riguarda i contatti cer-
catl (come ha ricordato Fanfani alia TV 
dopo la firma dell'accordo di pace) tra il 
governo italiano e il governo della RDV. 
A Praga nel luglio del '67 con 1'ambascia-
tore vietnamita Zu, si incontrarono 1'am-
basciatore D'Orlandi e il compagno Carlo 
Galluzzl che gia aveva fatto parte della 
delegazione del PCI a Hanoi nel '66. Zu 
dichiaro che i vietnamiti, pur accoglien-
do tutti i contributi di pace, non potevano 
accettare 11 principio di un rapporto dele
gate con gli Stati Uniti. L'ltalia non do
veva rappresentare la parte dell'intenne-
diario, ma della sincera collaboratrice 
nella costruzione del solo fatto politico 
diplomatico che avrebbe potuto portare a 
conclusione la guerra: la convocazione di 
una conferenza fra tutte le parti interes-
sate. Zu, dopo questi colloqui, venne a Ro
ma. Si incontrd con il compagno Longo e 
con Fanfani. Ma ancora una volta i lega-
mi di sudditanza atlantica dell'Italia im-
pedirono che il nostra paese svolgesse 
una parte decisiva alia conferenza di pa
ce. I governanti atlantici si accontentaro-
no di moderare il loro appoggio alia ag-
gressione americana passando dall'iniziale 
a comprensione » alia « preoccupazione ». 

Tuttavia — prosegue Paese Sera — X 
canali fra Hanoi, il PCI, determinate for-
ze politiche italiane e le massime autorl-
ta della Chiesa cattolica non vennero mai 
chiusi anche nei momenti piu acuti della 
Iotta politica. 

Dopo l'apertura della Conferenza di 
Parigi, quando il negoziato stentava ad 
andare avanti per il deliberate sabotaggio 
6volto dal rappresentanti di Nixon e men-
tre la guerra di aggressione si faceva sem-
pre piu feroce. ebbe luogo a Roma un In-
contro tra Fanfani e Xuan Thuy. che ave
va gia vista nella sede delle Botteghe 
Oscure Longo. Pajetta e Galluzzl. 

Ce ancora un capitate di grande impor-
tanza, con cui si conclude la ricostruzione 
di Paese Sera, Al governo italiano venne 
data dal governo nordvietnamita la possi
bility di farsi latere della prima lista com-
pleta dei prigionieri di guerra americani 
nella RDV fino a tutto il 1970 La lista 
venne consegnata, durante to svolgimento 
dei lavori del Congresso del PCUS a Mo
sca. dal ministro degli esteri della RDV 
alia delegazione comunlsta composta da 
Longo. Pajetta e Segre. La lista fu porta-
ta a Roma e consegnata nelle man! del 
sottosegretario agli esteri. Pedini. 

Si terra a Roma a fine marzo 

Convegno nazionale del PCI 
sulla riforma della RAI-TV 

Nel quadro dell'azione gene-
rale del Partito comunisia e 
del movimento democratico per 
trasformare le strut ture dell'in 
formazione e delle comunica 
xioni di massa al fine di otte 
nere una estensione ed un ar 
ricchimcnto della vita democra 
tica del paese. si svolgcra a 
Roma — nci giorni 29, 30 e 31 
marzo — il Convegno Nazio 
nale del PCI per la riforma 
della RAI-TV e deH'informa-

II convegno si svotgera nella 
Sala dei Pittori dcll'Hotel Jolly. 

Obiettivo deU'iniziativa e 
quello di puntualizzare e arnc 
chire la piattaforma politica 
dei comumsti nel settore del 
I'lnformazione. con speciale at
tenzione ai problem) della ra 
dio televisione. II convegno in-
tende dunque essere un punto 
di partenza per un dibattito ed 
un confronto con le altre forze 
democratiche del paese, al fine 
di sviluppare una azione di 
massa che abbia come obiet

tivo immediato lo sviluppo di 
un movimento capace di eser
citare la necessana pressione 
per la riforma del settore. te-
nuto conto in particolare della 
scadenza della proroga della 
Convenzione fra Stato e Raj-
TV. 

E' in questo quadro che i co-
munisti presenteranno fra po-
chi giorni in Parlamento una 
proposta di legge per la rifor
ma della RAI. proposta che e 
attualmente alio studio dei 
gruppi parlamentari comunisti. 

La conferma del Vaticano 
Le rivelazioni fatte da 

«Paese Sera» e rlprese da 
altri organl di stampa Italia-
ni e stranierl relatlvamente 
al contatti Intercorsl tra la 
direzione del PCI e il Vati
cano al fine dl facilltare un 
dialogo tra Hanoi e Washing
ton e spianare la via alia pa

ce, hanno trovnto lerl mattina 
plena conferma da parte del 
portavoce della S. Sede. prof. 
Alessandrini. Questi — rlspon-
dendo alle domande del glor-
nallsti partlcolarmente colplti 
dal fatto che fosse stato pro-
prlo il compagno Berlinguer 
a portare nel dicembre del 
1966 ad Hanoi e a consegna
re riservatamente ad Ho Chi 
Min un promemoria di Pao
lo VI — ha rilasciato la se-
guente dichiarazione: «Con 
rlferimento alle notizie diffu
se da organl di lnformazlone 
In merito all'azione svolta 
dalla S. Sede per la pace nel 
Vietnam e. in particolare, sul 
contatti con 1 governanti del 
Nord Vietnam, posslamo con-
fermare che nell'intento di 
raggiungere tutte le parti in 
conflitto secondo quanta lo 
stesso S. Padre ebbe a dire. 
la S. Sede ha fatto ricorso 
ad ogni tramite che potesse 
consent! re l'awio del contat
ti desideratl». 

Va rllevato che. dopo 11 
viaggio ad Hanoi nel 1965 del 
compagno Pajetta che prena-
r6 la missione La Pira e do
po la constatazione dl certl 
limiti da parte del governo 
Italiano (dovuti al fllo-ame-
rlcanlsmo domlnante) nel por
tare fino In fondo un'opera 
dl medlazione che Fanfani 
aveva detto di voler appog-
giare. la dlplomazia vatica
na si oonvinse che 11 PCI fos
se il canale piu ldoneo per 
stabllire un contatto dlretto 
con LI governo di Hanoi e 
con Ho Chi Min al quale Pao
lo VI, In occaslone del capo-
danno del 1965 e 1966. aveva 
Lnviato messaggi augurali di 
pace. L'on. La Pira, di ritor
no da. Hanoi, foxnl alio stes
so Papa (non a caso ha volu
te riceverlo in udienza dopo 
la firma del cessate il fuoco) 
indicazioni in questo senso. 
Infatti, parlando nel luglio 
del 1986 da Castelgandolfo, 
Paolo VI lo fece intendere: 
aAbbiamo avuto di recente 
da una delle parti In causa 
nel Vietnam assicurazionl di 
buona volonta e dl sincero 
impegno dl mettere fine a 
tutte le rovlne che si abbat-
tono sulle popolazioni. Voglia-
mo sperare che uguale impe
gno di buona volonta sia di-
mostrato da tutti ». 

NeU'ottobre 1966, 11 neo-car-

dinale, Sergio Pignedoli, fu 
lnviato da Paolo VI a Sai
gon per «cercare — come ha 
rivelato di recente — dl rac-
cogliere i cattolicl lntorno a 
queste idee: fare la pace in
terna per aiutare la pace con 
11 Nord; guardare alia popo-
lazione del Nord con simpa-
tia, senza pregiudlzi, in atte-
sa dell'unificazione». Rlmase 
dieel giorni a Saigon e ten-
t6 anche di mettersl In con
tatto con Hanoi, ma la guer
ra incalzava. Nacque, cosl, 
l'idea dl ricercare un contat
to diretto con 11 Vietnam del 
Nord e il viaggio della mis
sione Berlinguer aprl la stra-
da a questo progetto rlcco di 
altri svlluppi. fra cui ne men-
zioniamo due di rillevo: la 
missione di mons. Hussler, 
presidente della Charitas del
la Germania ovest, ad Hanoi 
(fu rlcevuto da Ho Chi Min) 

per organizzare aiuti alle po
polazioni colplte dal bombar
damenti americani; la mis
sione di mons. Casaroll a Pa
rigi per lncontrare 1 nordvjet-
namiti ed informarll della 
dlsponibllita della S. Sede di 
offrl re 11 Palazzo del Late-
rano per la conferenza che 
si e tenuta, poi, per circa 
quattro anni a Parigi. 

L'incontro di Paolo VI con 
11 ministro Xuan Thuy la 
settlmana scorsa, l'iniziativa 
del vescovl Italian! per rac-
cogliere fondi per 11 Vietnam 
e la partecipazione del pre
sidente della Charitas Italia
na alia riunlone di lerl a 
Bruxelles per questo sco
po, sono 1 segnl dl una azione 
dellcata e complessa nel cui 
quadro anche 11 nostra parti
ta ha svolto un ruolo impor-
tante a favore della pace. 

Alceste Santini 

Per trasferire 230 miliardi nei « carrozzoni» mutualistici 

II governo vuole manomettere 
il fondo assegni familiari 

Un'operazione complessa sotto il profilo tecnico ma 
chiara nella sua sostanza conservatrice - Ferma opposl-
zione dei senatori comunisti e della sinistra al decreto 

Al Senato e lnlziata lerl la 
battaglla del gruppo comunl
sta e deH'opposlzione di sini
stra contro 11 decreto legge 
che manomette la Cassa per 
gli assegni familiar!, cioe i 
soldi dei lavoratori, per tra
sferire 230 miliardi nei bilan-
ci senza fondo dei « carrozzo
ni » mutualistici. 

L'operazione che 11 governo 
dl centrodestra tenta di rea-

lizzare e molto complessa da 
un punto di vista tecnico, ma 
e semplice e chiara nella sua 
sostanza conservatrice. 

Da un lato il decreto, a de-
correre dal 1. gennalo 1973, rl-
duce le allquote contrlbutlve 
per gli assegni familiar! a ca-
rlco dei padroni, ai quail — 
con la scusa dl favorlre le 
Imprese produttlve — vlene 
fatto un grosso regalo; dal-

Con un attacco rivolto soprattutto al presidente del Senato 

PESANTE POLEMICA Dl ANDREOTTI 
VERSO GLI 0PP0SIT0RIINTERNI 

II presidente del consiglio accusa Fanfani di « prenorarsi per il futuro governo » -« Non 
me ne andro senza un voto di sfiducia » - Solidarieta con la questura di Milano - « Qua
si pronta » la legge sui servizi segreti - Nuove prese di posizione delle sinistre dc 

Con una serle di risposte di 
volta in volta sprezzanti o 
velenose, di battute elusive o 
demagogiche sui princlpaU te-
ml della politica interna, dl 
affermazioni gravi, come lo 
avallo al comportamento della 
questura di Milano, il presi
dente del consiglio Andreotti 
ha confermate, in una intenrt-
sta all'Espresso la sua tenace 
volonta di restare al governo 
e di portare avanti lp llnea 
del ' centro-destra nonostante 
sia gia aperta — e nel suo 
partito prima di tutto — la 
discussione su chi dovra suc-
cedergli. 

Partlcolarmente aspro, In 
questo contesto. 11 tono della 
polemlca con Fanfani, pesan-
teraente accusato di aver ef-
fettuato un voltafaccla da so-
stenitore della a central ita-» 
a paladino del centro-sinistra: 
«Fanfani vuol prenotarsi per 
tt futuro governo di legisla-
tura? E' un suo diritto Vuol 
prenotarsi per un governo di 
centro-sinistra respingendo co-
si le obieztoni di chi si osti-
na a classificarlo ancora co
me uno dei maggiori teorici 
della centralita democristia-

Grave lutto per il Partito 

E morto 
Enrico Minio 

F/ scomparso lerl tragica-
mente il compagno Eiirico 
Minio. n compagno ha paste 
fine ai suoi giorni, nel pro-
prio paste di lavoro. a palaz-
zo Giustiniani. Scompare. con 
Minio, un autentico combat-
tente per la liberta, e un va-
loroso dirigente comunlsta. 

Minio era nato nel 1906 a 
Civita Castellana in provin-
cia di Viterbo da una fami-
glia di lavoratori. Operaio 
ceramista, all'eta di 16 anni 
aderi al Partito comunlsta e 
inizib la sua battaglia contro 
il fascismo che si affacciava, 
con il suo volte piu nero, al
ia ribalta della vita italiana. 
Minio fu una delle prime vit-
ttme di quella barbarie: a 
21 anni, nel 1927, fu condan-
nato dal tribunale speciale a 
12 anni di reclusione. ridotti 
poi a sette per condoni ed 
amnistie. Appena libera ri 
prese la sua attivita politica. 
nella clandestinita, organizzan-
do i quadri comunisti nelle 
province di Viterbo e Roma. 

Arrestato di nuovo. dopo po-
co tempo, fu questa volta con-
dannato a 22 anni di reclusio
ne. Solo alia caduta del fa
scismo fu liberate e pote" par-
tecipare alia Iotta partigiana 
a Roma organizzando la Re-
sistenza nel Lazio. Comples-
sivamente rimase in carcere 
15 anni. 

Designate dal PCI a consul-
tore nazionale nella commis-
sione «Istruzione e belle ar-
tl», fu eletto deputato alia 
Costituente nel colleglo di Ro
ma. Successivamente i depu-
tati comunisti lo nominaronn 
segretario del gruppo. Nelle 
varie legislature alle quali ha 
partecipato a Palazzo Mada-
ma. e stato membro della I 
commisslone (Presidenza del 
consiglio e Inteml) e della V 
commisslone (Finanze e Te* 
soro) della quale b stato an
che segretario. 

Nel 1953 e nel '58 era stato 
eletto senatore nel collegio di 
ClvitavecchlA - Civltacastelia-

na Nel '63 fu eletto alia Ca
mera nella circoscrizione di 
Roma - Viterbo • Frosinone -
Latina. ma non aveva mai 
abbandonato il Comune nata
le. Civitacastellana. del qua
le e stato per van anni sin-
daco. Come sindaco e come 
membro del direttivo naziona
le dell'ANCI (Associazione 
nazionale dei Comuni d'ltalia) 
diede un grande contributo al
ia battaglia per le autonomic. 
Dopo il '68 cessata l'attivita 
parlamentare, si impegnb In 
varl compiti politic! e social!. 

Enrico Minio e stato un 
punto di riferimento per I co
munisti laziali; la sua fede 
nella battaglia per la demo-
crazia e il progresso dei lavo
ratori restano un esempio. 

II compagno Pema. presi
dents del gruppo comunlsta al 
Senato. ha lnviato alia moglie 
H seguente telegramma: «An-
gosciatl per la perdita del ca-
rissimo compagno Enrico Mi
nio. dirigente comunlsta, par
lamentare e sindaco esempkt-
re. senatori comunisti ti espri-
mono il loro commosso cor-
doglio e la piu arTettuosa par
tecipazione al tuo doloren. 

na? Anche questo e un suo 
diritto ». 

Quanta alle prospettive, 11 
presidente del consiglio ci tie-
ne a sottolineare che il suo 
governo non se ne andra sen
za una dura Iotta per la so-
prawivenza: *Spetta al par
lamento congedare con un vo
to di sfiducia il governo... 
L'instabilita del governi e 
dannosa e la Costituente ha 
voluto premunirli dalle imbo-
scate e daUe manovrette... 
Molti parlano di chiarimento 
e di dialogo: che vengano a 
chiarire e a dialogare alia 
Camera, parlando e votando 
pubblicamente com'e loro di
ritto ». *Sinora» afferma an
cora Andreotti, la flducla non 
lTio posta. «ma sono pronto 
a metterla*. 

Ma a questo punto la qua-
lunqulstica abilita verbale di 
Andreotti mostra la corda: 
nessuno infatti ha ancora avu
to il tempo di dimenticare 
che un voto. e ben chiaro. 
alia Camera e'e stato soltanto 
una settlmana fa, quando 11 go
verno e stato messo In mino-
ranza su un emendamento 
delle sinistre dc alia legge per 
1 fittl agrari, sostenuto e ro
tate « pubblicamente ». come 
Andreotti chiede. Non era 
forse quello il momente, per 
chi mostra a parole tanto e 
incondizionato rispetto per il 
parlamento, di porre la que
stione di fiducia? Evidente-
mente. Andreotti non era. al-
lora. ancora « pronto». 

a Quando e quale sara il do
po non saprei dirlo. n& credo 
rhe sia il caso di far tragedie 
personalt L'essenziale e — 
chiarisce 11 presidente del 
consiglio mettendo cosl 1'ac-
cento sul punto centrale del 
rag!onamento — che nel frat-
tempo il governo finchi 6 in 
carica governi», secondo la 
nota llnea che fin qui lo ha 
ispirato. 

Affrontando poi alcunl pro
blem! politic! concreti e scot-
tanti. Andreotti inizla con 
una professione di riconoscen-
za verso la polizia e la ma-
gistratura, rispondendo ad 
una domanda sul suo giudi-
zio circa l'operato della que
stura di Milano. H presidente 
del consiglio dice a questo 
proposito. brutalmente* * Pen-
so che anche Giorgio La Pira, 
se venisse preso a lancio di 
bottiglie molotov. non rispon-
derebbe solo con versetti della 
Bibbta* Di qui ad una aper
ta espressione di solidarieta 
con chi. invece. ha risDosto 
sparando e uccidendo. il pas
so non e lungo, e che a farlo 
sia i) presidente del consiglio 
non pud che suonare assai 
grave, in un momento di dif-
ficili tensionl nel paese. 

Fra gli altri probleml af-
frontati. quello della riforma 
dei servizi segreti. che secon
do Andreotti e «quasi pron
ta*, e prevede il decentra-
mento di questi servizi a di-
versi ministeri Come si ri-
cordera. i deputati comunisti 
hanno di recente presentato 
una mozione su questi argo-
menti, dato anche che il go
verno si Impegnd. subito dopo 
il dibattito sul Sifar. a pre-
sentarsi al parlamento entro 
tre mesi. Ne sono passati 24. 
e il presidente del consiglio 
preferisce ora te cokmne di 
un giomale alle Camere. do
po essere stato costretto dal-
l'iniziativa comunlsta a rom-
pere 11 silenzio. 

Oltre ad una serle di const-
derazioni suite vioende mone-
tarie e sulla Montedison che 
non vanno al di la delle an-
notazioni di colore. Andreotti 
sclvola su un altro spinoso 
problema. quello dei prezzl: 
11VA — egli afferma — iha 
avuto effetti negativi abba-
stanza minori* dl quanta si 
temesse DImentica, evidente-
mente, tutte le assicurazionl 
del suo governo sulla inno-

cuita della nuova lmposta ri
spetto al costo della vita, e 
finge di lgnorare che questi 
effetti « abbastanza minor!» 
si sono in verita tradotti In 
un rlncaro del generl di pri
ma necessita cosl pesante da 
provocare fra Taltro uno seat-
to senza precedentl di cin
que punti della contlngenza. 

SINISTRA DC Per ron. GaUc-
ni, della corrente di «Base» 
della DC il dialogo fra le for
ze politiche per costruire una 
alternatlva «prosegue positi-
vamenten fra DC e PSI, e si 
allarga verso 1 republican! 
ed importanti settori soclalde-
mocraticl. La sinistra dc — 
afferma Gallon! — si augura 

che 11 dibattito fra le forze 
politiche contribuisca «o for-
mare dentro la DC una mag
gioranza vasta e autorevole, 
capace di compiere in sede di 
congresso, o eventualmente 
anche prima, una scelta di ti
nea politica e non di opportu-
nismo di poterev. 

AjiUII JI n u o v o giudjee co-
stituzionale, professor Astuti, 
ha smentito ieri la notizia 
circa un suo messaggio al 
congresso nazionale del MSI. 
Egli afferma di aver rice-
vuto l'lnvito circolare a par-
tecipare al congresso, e di 
averlo declinato per iscritto 
«rfn adempimento di un nor-
male atto di cortesia ». 

in crisi 
Comune e Provincia 

CATANIA. 21. 
La crisi interna della DC ca-

tanese. dilaniata da lotte di po-
tere fra gli esponenti delle cor-
renti di c Impegno democrati 
co» (Rumor - Piccoli) da una 
parte e «Iniziativa popolare» 
(Soelba) dall'altra. ha parab'z-
zato le amministrazioni pubbli-
che della citt&. causando le di 
missioni sia della giunta comu-
nale che di quella provinciate. 
entrambe formate da DC. PRI. 
PSDI. 

Nei giorni scorsi si erano avu-
te le dimissioni dei tre assessor! 
di « Iniziativa popolare ^ in seno 

all'Amministrazione provinciate. 
seguite a ruota da quelle del-
1'assessore repubblicano: al Co
mune erano stati i due asses
sor!* del PRI a rimettere i pro-
pri mandati. lasciando il sin
daco Marcoccio praticamente 
privo di maggioranza. 

E' di stamattina la decisione 
di ufficializzare la crisi sia al 
Comune che alia Provincia: le 
due amministrazioni si presen
teranno dimissionarie in blocco 
alle prossime riunioni di consi
glio. convocate domani. giovedi. 
alia Provincia e venerdi al Co
mune. 

l'altro lato si mantiene il 
contributo previsto dal «de-
cretone» anticonglunturale 
del 1970 con cui 1'allora gover
no dl centrosinlstra aveva In-
teso tappare qualcne falla dei 
deficitari bilancl mutualistici 
e avviare la riforma sanitaria. 
Ma in queste secondo caso il 
contributo — per la precisio-
ne 205 miliardi all'Inam e 
25 miliardi alia mutua bono-
miana del coltivatorl direttl 
— viene prolungato senza ter
mlne. cioe — dice testualmen-
te 11 decreto — «sino all'at-
tuazione della riforma sanita
ria» (riforma che proprio 11 
ministro del Lavoro e della 
Previdenza sociale. Coppo, 
presentatore del provvedi-
mento in esame, affermb a 
suo tempo non potersl fare 
prima di 10-15 anni e che an
che le piu reeenti e ottimisti-
che dichiarazioni dei ministr! 
interessatl dell'attuale gover
no rinviano di almeno cinque 
anni) In terzo luoso si di-
minuisce la disoonibillta di 
fondi per gli assetjni familla-
rl e per l'indennita di disoc-
cupazione. che sono irrisor! e 
che, oltretutto. mantensono 
gravl discriminazloni a dan-
no del lavoratori autonomi e. 
partlcolarmente. dei conta-
dini. 

Vi sono quindl serl motivi 
che. nel merito. giustiflcano 
la critica dell'opposizione di 
sinistra — che lerl e interve-
nuta nel dibattito con i com-
Dagni GIOVANNETTI, AR-
GIROFFI, GAROLI. del com
pagno socialista SEGRETO e 
deirindlnendente di sinistra 
BONAZZI — e le propaste di 
modiflca nel caso che la mag
gioranza e 11 governo insists-
no nel prowedimento cosl 
come e. 

Gia in sede dl esame »reli-
minare nella competente cc:?-
missione. sia da parte d** re-
latore dc Sica. sia in alcur 
interventi della maggioranz;. 
sono state sollevate rtserve e 
obiezlonl circa il metodo e 
la sostanza del prowedimento. 

H compagno MAFFIOLET-
TI, che lerl e Intervenuto Der 
prlmo. ha rlproposto con for-
za quelle obiezioni sol le van-
do la questione di incostitu-
zionalita del decreto E?li ha 
rllevato come il governo. do
po la serie di decreti-lesree 
sul petrolio e su altre questio-
ni, abbia fatto ricorso nuova-
mente a un decreto senza che 
vi fossero quel motivi di ne
cessita e di urgenza previsti 
a legittimarlo 

H compagno ZICCARDI. 
che ha concluso gli interven
ti per il gruppo comunista. 
si e occupato della situazio-
ne delle mutue dei coltivatori 
diretti. oroponendo una ini
ziativa unitaria alio scono di 
utilizzare bene i fondi che si 
intendono erogare e chieden-
do che siano innanzitutto pa-
gati 1 debiti contratti dalla 
mutua bonomiana verso gli 
ospedali. 

C. t. 

Ieri il dibattito alia Camera 

ENEL: avra un fondo di dotazione 
di 50 miliardi di lire aU'anno 

Anche l'ENEL, dopo una 
prova decennale in cui sono 
convissuti fattori positivi e 
negativi, avra un proprio 
fondo di dotazione, cioe un 
finanziamente statale di 50 
miliardi l'anno fino al 1976 
alio scopo di potenziarne la 
base finanziaria. 

Questo il tema in discussio
ne alia Camera: un tema che 
non riguarda tanto la giu-
stezza dello stanziamento 
quanto le sue finalita. 

II gruppo comunista e in
tervenuto su tutti gli aspetti 
essenziali della politica del 
grande ente energetico. II 
compagno MASCHIELLA ha 
notato come tutte le forze 
conservatrici che si batterono 
contro la nazionalizzazione 
deU'energia elettrica sono sta
te smentite. L'esperienza del-
TENEL contiene un messag
gio concrete a favore delle 
riforme, ma anche ammonl-
menU su come esse debbano 
essere concepite e gestite. Ma-
schiella ha indicate tre ob-
blettivi priori tar i post! dalle 
forze riformatrici che vollero 
la nazionalizzazione e che 
non sono stati realizzati. 

In pri mo luogo non si e ve-
riflcata quella connesslone 
fra l'ENEL e la riforma gene
rate dello stato che avrebbe 
dovuto portare ad un tipo di 
ente profondamente demo
cratico: esso e, invece, una 
sorta di plramide gerarchica 
e centralistica. In secondo luo
go, l'ENEL avrebbe dovuto 
essere U momento centrale 
di una generate ristruttura-
zione del settore energetico in 
senso pubbliclstico: ma, inve

ce, si assiste ad un peso cre-
scente della autoproduzione 
privata. 

Infine e mancato alia poli
tica elettroenergetica un qua
dro certo di riferimento ge-
nerale 

II compagno Giovanni BER
LINGUER ha sollevate la 
questione delle responsabilita 
che ricadono anche sull'ENEL 
per lo scemplo ecologico e per 
rinquinamente. II governo 
lamenta che si sia scatenato 
un conflitto fra 1'ente e mol
ti comuni (meglio sarebbe di
re: numerose popolazioni) 
per quanto riguarda la loca-
lizzazione delle central!. E 
tende a risolvere il proble
ma — come di mostra il dise-
gno di legge recentemente ap
provato dal consiglio dei mi
nistr! — sottraendo ogni po-
tere agli enti locali e all* 
regioni. 

L'ENEL — ha detto Berlin 
guer — deve cessare di prefe-
rire come combustibile 11 pe
trolio che e il piu inquinan-
to. Occorre un sistema pub-
blico di controlli antl-inqul-
namento, una diversificazlone 
delle font! energetiche con 
particolare riguardo a quella 
nucleare, un program ma In-
tegrativo di ricerche, produ-
zionl strumentall e localizza-
zionl oculate. 

H compagno RAFFAELLI in-
fine ha chiesto una profonda 

Tutti i deputati comuni
sti sono ftnutl ad essere 
presenti ALLE SEDUTE di 
oggi. 

revisione delle tariffe elettn-
che che attualmente colpisco-
no le utanze popolari e privi-
tegiano le grand! imprese e 
che si traducono anche in 
minor! entrate per l'ENEL. 

I comunisti si asterranno 
sul prowedimento. 

A conclusione della seduta, 
11 compagno GIANNINI ha 
sollevato la delicata questio
ne della messa all'ordine del 
giorno dell'aula della propo
sta di legge comunista sulla 
trasformazione dei contratti 
di mezzadria e colonia in af-
fitto, proposta presentata ben 
otto mesi or sono e che la 
maggioranza ha sempre ten-
tato di sottrarre aU'esame 
della Camera con la scusa 
che questa questione andreb-
be affrontata solo a seguite 
della introduzione nella legi-
slazione italiana delle diret-
tive agricole comunltarte. In 
realta 11 governo e la DC 
hanno evitato di affrontare 
questo che e uno dei maggio
ri nod! social! delle campa-
gne e, in generate, dell'eco-
nomia delle regioni dell'Ita
lia centrale per le evldentl 
Implicazionl sociali e politiche 
di una riforma richiesta da 
un movimento dl Iotta che 
si sviluppa da molti anni. 
H fatto che su Insistenza del 
PCI questo rilevante tema 
venga ftnaimente portato al
l'ordine del giorno dell'aula 
apre un nuovo capitolo della 
Iotta sociale e parlamentare 
per la trasformazione dei rap-
portl contrattuali nelle cam-
pagne. 


