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2 giugno: appello unitario 
di tutti i movimenti 
giovanili democratici 

A pag. 2 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO 

Le fondamenta 
della Repubblica 

NON POSSIAMO che esse-
re lieti di certe espres-

sioni sempre piu in uso an-
che tra partiti i quali stanno 
al governo o nella maggio-
ranza di governo da oltre un 
quarto di seeolo. Cosl, quan
do leggiamo, o sentiamo di
re, che bisogna « cambiare 
strada», che e necessario 
mutare « metodo di gover
no » nella direzione di una 
piu stretta aderenza ai pro-
blemi gcnerali del Paese e 
di una risposta piu pertinen-
te ai suoi mali storici, re-
spingiamo subito la tenta-
zione di dire che potevano 
pensarci anche prima. Stia-
mo dalla parte del buon scn-
so popolare: meglio tardi 
che mai. Quello che impen-
sierisce, pero, al di la del 
ritardo di certe autocritiche, 
e la loro genericita e la loro 
vaghezza. 

E' il tempo, com'e owio, 
di impegni precisi sui con-
tenuti, sui programmi, sui 
provvedimenti anche a bre
ve termine per rendere espli-
cito un effettivo mutamento 
di indirizzo e di metodo di 
governo. Senza una tale con-
cretezza non si potra chiu-
dere la porta definitivamente 
a forme di involuzione: il 
centro-destra e certamente 
un relitto politico, ma e ben 
certo, a parte inammissibili 

manovre per negare una crisi 
ormai in atto, che vi e gia chi 
sogna la rivincita. Fa tutto 
uno, pero, con questa esigen-
za di concretezza il riesame 
delle cause generali e di fon-
do per cui il Paese ha dinanzi 
a se problemi tanto difficili e 
ricorrenti pericoli di scivola-
menti reazionari. La questio-
ne che deve essere posta, an
che perche assumano un sen-
so i discorsi che si fanno, in 
una data come quella di oggi, 
celebrando la vittoria della 
Repubblica, e quella delle 
fondamenta stesse su cui 

poggia la democrazia italiana. 
Essa rinasce, conquista la 

forma repubblicana, assume 
un contenuto costituzionale 
avanzato come conseguenza 
delPintesa antifascista: del-
l'incontro — cioe — tra le 
grandi componenti storiche 
del movimento popolare ita-
liano. Ognuna di esse segna 
del proprio contributo il pat-
to costituzionale: il quale, 
percio, diviene al tempo stes-
so base e programma per una 
democrazia rinnovata. 

Un tale atto di nascita 
della Repubblica e della sua 
Costituzione aweniva per 
il concorso di due fattori 
di eguale peso. Da un lato 
stava il fallimento dell'as-
setto democratico preceden-
te alia tirrannide, prova-
to dalla resa al fasci-
smo; quell'assetto si era di-
mostrato del tutto incapa-
ce di accogliere la spin-
ta proveniente dalla na-
scente classe operaia, da-
gli strati popolari e dal mo
vimento che, in forma piu 
o meno matura, le esprime-
va. Dall'altro lato, fatto di 
non minore portata, stava 
la capacita nuova che le 
forze dell'avanguardia pro-
letaria e popolare — e, in-
nanzi tutto, i comunisti — 
erano venute conquistando: 
elaborando una espressione 
concreta — e cio fu ed e il 
valore storico della funzio-
ne di Gramsci e di Togliat-
ti — del ruolo dirigente na-
zionale della classe operaia. 

MA, DUNQUE, le fonda
menta della Repubbli

ca non erano in quella che 
troppo sbrigativamente si 
definisce la riconquista del
la liberta. Certo, furono ri-
conquistate le liberta dc-
mocratiche canceilate dal 
fascismo: ma ad esse si voi
le dare una garanzia dav-
vero solida. E questa stava 
non soltanto nella pur im-
portante norma contro la 

ricostituzione di un partito 
fascista, quanto — soprat-

tutto — nel disegno di un 
prevalere dell'interesse del
la collettivita sopra le pos
sibility di sopralTazione dei 
gruppi economicamente do-
minanti. 

La colpa storica fu quella 
di ignorare il fatto che cosl 
come un tale programma era 
nato dalPincontro tra le for
ze popolari e antifasciste, 
in egual misura la sua difesa 
e la sua attuazione potevano 
reggersi soltanto sui mante-
nimento di quella intesa. La 
responsabilita storica, che 
non si cancella, della maggio-
ranza del vecchio gruppo di
rigente democristiano non 
stette nella ricerca di una 
identita e di una distinzio-
ne rispetto allc forze comu-
niste e socialiste, ma nello 
sforzo per erigere — alia 
rovescia — un nuovo «sto
rico steccato », un abisso che 
sarebbe dovuto essere in-
colmabile tra le masse po
polari cattoliche e quelle 
orientate dalle idee nostre. 

NON HA senso proporre ne 
per il passato, ma anche, 

e tanto piu, per il presente la 
obiezione secondo cui, affer-
mando una tale tesi, noi sa-
remmo stati e saremmo colo-
ro i quali non sono capaci di 
intendere la necessita dei 
ruoli distinti della maggio-
ranza e della opposizione. 
Questa obiezione e campata 
per aria. Fa parte certamen
te della nostra lotta lo sforzo 
di contribute ad uno sposta-
mento nelle masse che se-
guono il partito democristia
no in modo che sia concepi-
bile quella che abbiamo de-
finito nel nostro ultimo con-
gresso una « svolta democra-
tica», e cioe una rinnovata 
intesa tra le grandi compo
nenti del movimento popola
re. Ma, fino a che questo 
— ch'e problema di un arduo 
e difficile cammino — non 
si realizza, fino a che si man-
terra un orientamento tale 
per cui i comunisti continue-
ranno a lottare all'opposizio-
ne, noi non siamo per alcu-
na confusione dei ruoli. 

Altra e la questione: ed 
essa diviene tanto piu attua-
le quanto piu i problemi del 
Paese, lasciati insoluti, mar-
ciscono. La questione e che 
non e pensabile affrontare i 
grandi temi su cui si decido-
no le sorti del Paese senza 
il contributo dei comunisti. 
Decisivo e stato ed e l'appor-
to del nostro Partito per la 
saldezza e lo sviluppo della 
democrazia: ma occorre in
tendere che non e possibile 
salvaguardare le conquiste 
costituzionali soltanto nella 
difesa contro l'attacco ever-
sivo della destra. Occorre af
frontare i compiti urgenti 
con una nuova direzione e 
un nuovo indirizzo politici; 
occorre, contemporaneamen-
te, impostare un'opera di rin-
novamento piu profondo. Su 
tutto questo il confronto, an
che nella diversita dei ruoli, 
e indispensabile ed e indi-
spensabile la richiesta di un 
apnorto comune. 

Cio e forse gia chiaro — 
almeno in parte — per al-
cune questioni politiche pre-
giudiziali (com'e, ad esem-
pio, per il problema della 
pace in materia di religio-
ne); ma e certamente stato 
negato per tutti i grandi te
mi essenziali da cui dipen-
de l'awenire del Paese. Le 
conseguenze sono sotto gli 
occhi di tutti: si pensi solo 
alia questione meridionale, 
a quella agraria, alia condi-
zione della scuola. 

Qui sta la prima ed essen-
ziale innovazione del meto
do di governo per riandare 
alio spirito della Costituzio
ne e rinsaldare le fondamen
ta della Repubblica. 

Aldo Tortorella 

Si estendono le iniziative per far fronte 

all'insostenibile peso del costo della vita 

Nuova impennata dei prezzi 
Necessarie misure immediate 

I prezzi all'ingrosso saliti in un mese dell'1,1 per cento • Petizione popolare a Firenze • Rivendicati sostanziosi migltoramenti 
delle pensioni, degli assegni familiar! e dell'indennita di disoccupazione - Grave attacco del ministro del Lavoro alia «scala 
mobile»- Vasta manovra per giustificare gli incrementi dei prezzi della benzina e degli altri carburanti, gia dati per scontati 

Dove si nasconde 
il missino Fachini 
che il magistrato 
deve interrogare? 

Aumentano in tutto il Paese II malcontento e la protests per I'incessante rincaro del 
costo della vita, dovuto ad una politica economics fondata sulla speculazlone e sulla ricerca 
del massimo profltto da parte delle grandi concentrazionl industrial! e finanzlarie e dei 
grossisti intermedial che monopolizzano le importazioni. Contro questa linea, che accelera 
il processo inflazionistico e riduce progressivamente il potere d'acquisto dei salari colpendo 
milioni di lavoratori. si sono gia pronunciati la Federazione CGIL, CISL e UIL, la Confe-

derazione nazionale dell'arti-
gianato (attraverso la recen-
tissima manifestazione di Ro
ma). la Confesercenti, anche 
essa promotrice di una forte 
protesta di massa dei detta-
glianti nella capitale, il sin-
dacato pensionati. l'Alleanza 
dei contadini e il movimento 
cooperativo. 

Da Firenze si apprende. in-
tanto. che e in corso con vivo 
successo la raccolta di firme 
in calce ad una pptizune po
polare con cui si chiede al 
Parlamento di approvare. in 
via d'urgenza. la propria di 
legge del PCI enn :>j\ si chie-
dono misure d'emergenza con
tro I'aumento dei prezzi at
traverso la revisione del-
I'lva. il blocco dei fltti e I'equo 
canone. il blocco di tutte le 
tarifTe pubbliche. la riforma 
democratica del CIP e la ri-
duzione delle impost* dt Ric-
chezza mobile e complemen-
tare per redditi da lavoro di-
pendente e autonomo. 

Si e dunque gia delineato 
un vasto movimento unitario. 
destinato a coinvolgere nella 
stessa battaglia le masse .dei 
lavoratori dipendenti e quelle 
del ceto medio operoso. ?he 
nelle prossime settimane non 
potra che assumere dimensio 
ni sempre piu massicce. tan 
to piu che il costo della vita 
non sembra arrestarsi, ma an-
zi tende a salire ulteriormente. 

Giusto ieri l'Istituto centra-
le di statistica ha diffuso al-
cuni dati relativi all'indice dei 
prezzi registrato nello scorso 
mese di aprile dal quale ri 
sultava che gli aumenti all'in-
erosso erano stati pan a 118.9 
punti su cento rispetto alio 
Messo mese dell'anno prece-
dente con un incremento del-
1*1.1 per cento sui mese di 
marzo di quest'anno. Nei gior 
ni scorsi. d'altra parte, lo stes-
so Istituto di statistica aveva 
reso noto che gli scatti del 
la « scala mobile > gia calco-
lati sarebbe ro stati. a parti-
re dal prossimo primo ago-
sto. di ben cinque punti. Co-
sa questa che spiega abbon-
dantemente come, in verita. 
il costo della vita aumenti 
molto piO rapidamente di 
quanto possa apparire. tenu 
to anche conto del fatto che 
il meccanismo della stessa 
«scala mobile > non compren 
de tutte le voci dei bilanci 
familiari ma solo una parte 
di essi. 

D'altra parte, i rincari della 
benzina e degli altri carbu 

ranti derivati dal petrolio greg-
gio, dati per certi sulla base 
di 8-10 lire al litro. non po-
tranno che determinare incre 
menti dei prezzi alimentari e 
di quelli dei trasporti. in mi 
sura assai rilevante per cui 
%\ prevede che la contingenza 
non aumentera da agosto sol
tanto di cinque punti ma al
meno di 8 o 10. senza per 

Massimiliano Fachini, consigliere del MSI a Padova. 
amico di Freda e Ventura, avvisato di reato in mento alia 
strage di piazza Fontana non si e presentato merolcdi 
scorso al giudice che doveva inlerrogarlo in proposito 
Prende tempo o prepara una fuga? Le assicurazioni del 
suo legale non possono far dimenticare i numerosi prece-
denti casi di sparizione di esponenti fascist! implicati nella 
trama nera. Primo interrogatorio in carcere. dopo la for 
malizzazione dell'istruttoria. di Gianfranco Bertoli: il ma
gistrato ha contestato al terrorista i diversi periodi «vuoti» 
nei suoi spostamenti da Marsiglia a Milann. prima del Tat-
lentato alia questura. NELLA FOTO: Massimiliano Fachini 
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Alle 24 
orologi 
avanti 

di un'ora 

Anche a Napoli 
telefoni spiati 

Questura e Guardia di Finanza sarebbero state collegate 
con una centrale della SIP dove fanno capo i telefoni dei 
partiti democratici. dei sindacati. del nostro giornale e 
delle sedi di alcuni enti locali. Gravi rivelazioni di un 
nuovo quindicinale. A PAG. 15 

Con I'approvazione di Washington 

In Grecia 
repubblica 

dei colonnelli: 
Papadopulos 

al posto di 
Costantino 

II dittatore greco ha accusato il so-
vrano di aver approvato il « complot-
to della marina » - La costituzione ri-
maneggiata e sottoposta a plebiscito 

A mezzanotte scattii 
1'ora legale. Le lancet 
te degli orologi dovran 
no essere portate avan
ti di un'ora. cioe all'una 

: di domenica 3 giugno. 
L'ora legale durera que
st'anno 119 giorni. sette 
giorni meno che I'anno 
scorso. L'ora solare sara 
ripristinata nella notte 
'ra il 29 e il 30 settembre. 

II dittatore greco Papadopulos ha deposto re Co
stantino e si e autoproclamato presidente < prov-
visorio* di una repubblica presidenziale, che il 
popolo sara chiamato a ratificare entro due mesi. 
La decisione era gia stata approvata preventi-
vamente dal governo amencano. Inoltre, e stata 
tacitamente avallata dalla presenza in Grecia 
del generate USA Goodpaster. comandante del-
l'aia mediterranea della NATO. «in vacanza > 

e c in incognito >. Papadopulos e il nuovo coman
dante delle forze armate hanno accusato Costan
tino di complicita coo i « cospiratori > della ma
rina. NELLA FOTO: passanti ateniesi comprano 
l'edizione straordinaria di < Ta Nea >. II titolo 
dice: c Con un atto costituzionale, abolita la mo-
narchia, repubblica presidenziale. elezioni entro 
la fine del 1974» A PAGINA 16 

Lo esigono i gravi problemi aperti da! fallimento del centro-destra 

Crescenti pressioni per affrettare 
una soluzione democratica della crisi 

Anche il Presidente della Repubblica avrebbe chiesto ad Andreotti di accelerare i tempi — Solle-
citate le fasi del congresso dc — Entro il 18 giugno I'elezione del segretario — Piccoli per la 
collaborazione col PSI — Messaggio di Leone per il 2 Giugno — Prese di posizione antifasciste 

L'esigenza che la crisi di go 
verno, preticamente in atto 
ma ufficialmente non ancora 
aperta. abbia tempi di svolgi 
mento brevt, per non aggra 
vare il pericoloso stato di in 
certezza in cui il paese gii da 
mesi si trova, e per togliere 
ogni possibile margine a estre-
mi tentativl di manovre rea-
zionarie e avvertita ormai 
dalla maggioranza deU'oplnio-
ne pubblica, 

Lo stesso Presidente della 
Repubblica Leone si sarebbe 
espresso in questo senso du
rante il colloquio di giovedl 
con Andreotti, inslstendo per
che la DC affretti lo svolgi-
mento degli adempimenti con-
gTessuali, in modo da permetr 
tere una normale e rapida 
condotta delle consultazioni. 

Di fronte a tante e cosl au-
ft, . , . . ', torevoli pressioni. anche la se-
(begue m ulttmu paginn) greteria della DC comlncia a 

RINVIO PER TUTTI I PROBLEMI IN DISCUSSIONE 

CONCLUSI CON UN COMPROMESSOICOLLOQUI NIXON-POMPIDOU 
Su tutte le questioni in disaccord**, Stati Uniti e Francia si consulteranno nuovamente a vari livelli 

Dal nostro corrispondente 
PARIGl, i 

II confronto franco amenca 
no di Reykjavik, si e risolto 
stasera — come ci si poteva 
aspettare — in un nebuloso 
compromesso procedural bi-
sato su futuri incontri a di 
versi livelli. al termine dei 
quali, con tutta probabilita. 
Nixon finira per ottenere 
quello cui ha fatto fmta di 
rinunciare nel corso dei collc-
qui con Pompidou 

I dissensi tra America e 
Francia, su alcuni problem) 
fondamentali (nuova carta a-
tlantica, situazione monetaria) 
• altri di dettaglio (vertice 
•tlantico). erano insanabili: 
ma nella situazione in cui si 
trova Nixon dopo l'affare Wa
tergate e in quella non meno 
dtlicata di Pompidou, accu-
«ato di abbandonare le grandi 

linee della diplomazia degol-
liana, si poteva veramente cre
dere che i due president! a 
vrebbero spinto il gioco delle 
parti fino alia rottura? Cosl 
Nixon ha temporaneamente 
edulcorato quello che YAurore 
definisce «il ngore implaca 
bile delle posizioni america-
ne », ammettendo che il verti
ce atlantico non era pol cosl 
urgente (senza tutta via abban 
donarne 1'idea) e riconoscendo 
che la situazione monetaria 
era intollerabile (senza tutta-
via prendere alcun impegno 
sui ritorno del dollaro alia 
convertibilita.) e Pompidou ha 
fatto una dichlarazione di so-
lidarieta atlantica che da sola 
ricompensa Nixon della tra-
sterta Islandese. 

Qui infattl sta la chlave del 
colloqui di Reykjavik, che 
lianno messo in luce il vellei-
tarismo della politica, france-

se di indipendenza rispetto 
all*America e al Patto Atlanti 
co. La Francia non vuole gli 
americani in casa propria ma 
pretende che essi restino in 
casa degli altri europei «per 
non turbare il fragile equili-
brio delle forze in Europa* 

Strappato a Pompidou que
sto nconoscimento. Nixon non 
ha avuto nessuna difficolta a 
diluire momenianeamente le 
sue pretese ed a rinviare a 
piu tardi i suoi progetti. 

In effetti, cosa e stato con 
venuto tra 1 due paesi? Che 
su tutti i problemi in sospeso 
e sui quali l'accordo era lm-
possibtle, America e Francia 
si consulteranno, sia ad alto 
livello (Kissinger e Jorjert 
hanno gia preso appuntamen-
to per il 7 giugno a Parigi) 
sia a livello piu basso (sotto-
segretari agli esteri) per arri
val*. in accordo con gli altri 

alleati europei, alia formula-
zione di una solenne adichia 
razione di principios sulle 
leggi che debbono reggere le 
relazioni tra America e Euro 
pa. E questa dichiarazione al-
tro non sarebbe che la versio-
ne riveduta e corretta della 
famosa « Carta atlantica » pro-
gettata da Kissinger e fredda-
mente accolta in Europa. . 

Inoltre, se i risultati di que-
ste consultazioni a livelli di
versi si rivelassero posltivi, II 
vertice atlantico potrebbe an
che aver luogo, a Parigi o a 
Bruxelles, per interinare la 
« dichiarazione di principkn*: 
e Nixon apparirebbe allora co
me l'uomo che, dopo aver fat
to la pace in Indocina, e 
riuscito a ricostltuire 1'unlta 
del mondo occidentale. 

L'impressione generate, a 
questo punto — e nonostante 
gli aforzi di parte francese per 

mettere in luce un certo cedl-
mento di Nixon — e che Pom
pidou si sia lasciato intrap-
polare in una sou He rete di 
consultazioni che lo trasci ne
ra inevitabilmente la dove 
Nixon vuole, cioe al ridimen-
sionamento deirautonomia del
la Francia, del principale osta-
colo ai piani americani sui-
1'Europa. 

Che Nixon, nel corso del 
vertice di Reykjavik, abbia 
cambiato di nome ai suoi pro
getti e alle sue intenzionl, ab
bia promesso a Pompidou « di 
esaminare seriamente t suoi 
punti di vista sulla situazio
ne monetaria», abbia accet-
tato di smussare temporanea
mente 1 suoi principi sulla 
« globalita » del negoziato con 
1'Europa, non muta niente 

Augusto Pancaldi 
(Segue in ultima pagina) 

Vaste adesioni 
alio sciopero 

per la liberta 
d'informazione 

A pag. 6 

Truf f a all'INPS: 
perquisizioni e 

sequestri in 
aziende romane 

A pag. 6 

prender atto di questa esi-
genza. Ieri mattina la giunta 
esecutiva del partito, riunita 
sotto la presidenza di Forla-
ni, ha declso che «m const-
derazione delta situazione po
litico, gli adempimenti post-
congressuali siano sollecitati 
at massimo*. 

L'assise nazionale dello Scu-
do crociato awerra, come si 
sa, dal 6 al 10 giugno, e si 
concludera con I'elezione del 
massimo organismo dirigente 
del partito, il consiglio nazio
nale. Questo dovra perd, pri
ma di riunirsi per eleggere a 
sua volta la direzione e il 
nuovo segretario, essere com-
pletato con i rappresentanti 
dei consign regional!, eletti a 
loro volta dai congressi regio
nal!. Nella riunione della giun
ta esecutiva di ieri mattina 
si e deciso, in primo luogo, di 
tenere i congressi regionali 
dal 14 al 16 giugno. Negli stes-
si giorni si riuniranno anche I 
gruppi parlamentari della Ca
mera e del Senato, per eleg-
gere i rispettivi rappresen
tanti nel consiglio nazionale. 

In questo modo, entro una 
settimana dopo la Fine del con
gresso (il 17 o II 18 giugno. si 
specifica), il consiglio nazio
nale potra riunirsi per eleg-
gere il segretario. Tale elezio-
ne e indispensabile ai fini del 
corretto svolgimento della cri
si: per la formazione di un 
nuovo governo, infattl, la pras-
si vuole che il Presidente del
la Repubblica consult! anche 
i segretari dei partiti politici. 

Fra il 12 giugno. giomo del
la riapertura delle Camere, 
quando Andreotti dovrebbe 
aver concluso gli incontri con 
i capigruppo della ex mag
gioranza di centro-destra e 
presentare le dimissionl, e il 
18, quando la DC avra com-
pletato la nomina dei suoi or
ganism! dirigenti, il Presi
dente della Repubblica, secon
do le prevision!, potra gia 
svolgere una prima parte del
le consultazioni, con tutta 
una serie dl personalita con 
le quali e prassi dLscutere 
delle prospettive e degl! 
sbocchi delle crisi. 

LE DESTRE PER ANDREOTTI 
— II fatto che ci sia chl vuo
le lmpedlre che questl sbocchi 
vadano nel senso dl una svol

ta politica chiara, e che al cen 
tro di questo disegno ci sia 
ancora Andreotti, e dimostra 
to dall'editoriale che il quoti 
diano di estrema destra di Ra 
ma, il Tempo, dedica oggi alio 
sconHtto presidente del Con 
5 i g H o - ^ c f - • » 

II quotidiano prende lo (oegue in ultima pagina) 

spunto dalla nota emessa gio 
vedi dalla correnle Andreotti-
Colombo. nella quale, in nome 
del a comune impegno* e del 
arilancio unitario» della DC, 
veniva delineato chiaramente 
da una parte il tentativo di 

0GCI 
CE LA POLITICA demo-
** cristiana si esprimesse 
in poesia, non ncorrerebbe 
mai al sonetto, il quale, es-
sendo un breve componl-
mento di quattordici ver
si, se uno ha qualche cosa 
da dire bisogna che lo di-
ca subito. senza attardarst 
Invece i democristiani pre-
ferirebbero la filastrocca. 
con la quale si pud anda-
re avanti Ulimitatamente: 
« Se il governo si fosse di-
messo appena 1 repubbli-
cani hanno annunciato l'u-
scita dalla maggioranza. il 
presidente della Repubbli
ca non avrebbe potuto a-
spettare: avrebbe awiato 
subito le consultazioni». 
scriveva ieri il Corriere 
della Sera. Adesso il presi
dente delta Repubblica o-
spetta e, come Totb Merii-
meni, «pfce». La politica 
democristiano. & una politi
ca per longevL 

Ma sentite cib che sareb
be successo (i sempre il 
* Corriere* the ce ne dt 
notizia) se i dc non avesse-
ro costretto il presidente 
della Repubblica ad aspet
tare: « „ gli adempimenti 
per la formazione del nuo
vo governo si sarebbero ac-
cavallati con il congresso 
della DC, impedendo un 
confronto sereno fra le va-
rie componenti del parti
to». Cost, invece. avremo 
c un confronto sereno» 
fra le correnti. Nel parti 
to deUo scudo crociato, do
ve nessuno ha mai litigato, 
dove nessuno e mat ricor-
so a manovre men che Urn-
pide, a saltafossi, a intra!-

il merluzzo 
lazzi per prevalere, dove i 
rapporti tra i leaders so
no sempre stati impron-
tall a perfelta lealta e a 
commovente fraternita, c'i 
un patrimonio ideate da 
preservare: la screnita, Di-
scutiamo pure, ma serena-
mente. Esponiamo franca-
mente, persino vivacemen-
te le nostre ragioni, ma 
senza astio, senza inquie-

• tudine, senza ripiccht. Cal-
ma, non spingiamo, le con
sultazioni non sono aper-
te: ci guidi la consueta se-
renita. 

La politica democristia-
na e la politica dei gatti. 
Siete mai riusciti ad offer-
rare la ragione per la qua
le un gatto scende dal di-
vano e va sulla poltrona, 
si sveglia alVimprovviso c 
attraversa la slatiza di cor-
sa per fermarsi rapito da-
vanti alio scnttoio? Cosl 
fanno i democristiani: sap-
piamo che vogliono il po
tere, come i gatti la cora-
telta. ma non capiremo 
mai le loro singole mosse 
per agguantarlo. Deve a-
verlo capito ron. Cariglia, 
il quale ha dichiarato I'al-
tro ieri che i socialdemo-
cratici e t democristiani 
hanno questa sola tenden-
za csalvare la democrazia 
italiana» (II Popolo). Bi
sogna compatire il presi
dente dei deputati del 
PSDI: Valtro giorno il mag-
giore giornale di Reykja
vik, in Islanda, e uscito 
con questo titolo: *Sl e-
stende la guerra del mer- ( 
luzzo: Von, Cariglia stria- i 
mente minacciato ». 
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