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Intervista con Ali Yoto, segretario del Partito della liberazione e del socialismo 

Marocco: le rif orme sono 
condizione dello sviluppo 

Una grave crisi travaglia da anni i l Paese — E* possibile imporle uno 
sbocco democratico — Decollo induatriale, riforma agraria e ripristino 
delle istituzioni democratiche i principali obiettivi della lotta popolare 

II Marocco vive da onnl in 
una profonda crisl politica e 
soclale, di cui gll aspetti piu 
drammatlci sono stati i tenta-
tivi di colpo dl Stato attua-
ti ncgli ultlmi 24 mesl. Solo 
un cainbiamento del modo di 
governare, solo vaste rifor-
me, solo il ripristino dei dirlt-
ti democratlcl possono contri-
buire a sanare le cause di 
questa crisi ed avvlare 11 Pae
se verso un effettivo sviluppo. 
La necessita di un cosl am-
plo mutamento e stata sotto-
lineata da Ali Yata, segreta
rio generale del Partito della 
liberazione e del socialismo 
del Marocco, con il quale ab-
biamo parlato, qualche gior-
no fa, nel corso di un suo 
soggiorno a Roma. 

«La situazione — ha det-
to Yata, tracclando il quadro 
della realta del Paese — resta 
ancora segnata dai tentativi 
di colpo di Stato del 1971 e 
del 1972, che sono stati orga-
nizzati ed eseguiti da alcuni 
element! dell'eserclto. Quest! 
tentativi — e l'elemento piu 
importante da sottolineare — 
sono stati ispirati e organizza-
ti da potenze straniere, in par-
ticolare gli Stati Uniti. Un lo-
ro successo avrebbe portato 
all'istaurazione di una ditta-
tura di destra sottomessa ed 
al servizlo esclusivo delle po
tenze imperialiste. Fortunata-
mente sono invece falllti. In-
fatti il popolo e Tintero Paese 
non ne avrebbero guadagna-
to nulla. Ma cid che biso-
gna anche sottolineare e che, 
senza la crisi in atto da nu-
merosi anni, i circoll milita-
ri. che godevano dell'appog-
gio delle potenze straniere, 
non avrebbero cercato di pren-
dere il potere e d'imporre 11 
loro giogo al popolo maroc-
chino. La crisi della nostra 
societa ha quindi oggettiva-
mente favorito questi tenta
tivi; per evitarne il ripetersi, 
bisogna allora superare la cri
si. una crisi sociale, econo-
mica, politica che e anche 
crisi dell'indipendenza nazlo-
nale ». 

Quali ne sono le cause? 
«Per noi e chiaro che esse 

risiedono neH'orientamento 
generale impresso alia politi
ca del Paese dall'indomani 
dell'indipendenza», ha detto 
Yata, che e stato diverse vol
te in carcere ed 11 cul Parti
to e stato messo al bando 
per ben tre volte in poco 
piu di quindici anni. 

«La nostra indipendenza e 
stata conquistata nel 1956 con 
la sostituzione del potere po
litico straniero da uno nazio-
nale. Questo non ha lmpedl-
to che nella realta siano ri-
maste Intatte le posizioni del 
monopoli finanziari imperiali
st!, che sfruttano le nostre 
ricchezze, che costruiscono 
fortune alle spalle del popo
lo e che sono rimastl padro
ni dell'economia marocchina, 
grazie al fatto che 11 potere 
nazionale ha preservato tall 
interessi e privtlegi, a scapi-
to degli interessi delle masse 
lavoratrici e del Paese. E* 
mancata, in questo quadro, 
una vera Industrializzazione, 
nonostante le grand! possibi
lity di realizzarla, e manca
ta la modemizzazione della 
agricoltura, di cui vive la 
grande maggioranza della po-
polazione. Si pud ricordare, 

II compagno Ali Yata 

ad esempio. che il Marocco, 
grande produttore di cereali, 
e rimasto sugll stessi livel-
li di vent'annl fa: 40-50 millo-
ni di quintal!». 

«Sul piano sociale, contl-
nuano ad essere irrlsolti i 
grand! probleml dell'epoca co-
loniale. E' grave che l'lstru-
zione venga data solo ad un 
numero ridotto e limitato di 
giovanl: solo un milione e 
mezzo di essi trova posto 
nelle scuole pubbliche, mentre 
due milloni ne sono esclusi. 
L'insegnamento, oltre a non 
venir generalizzato, non e sta
to adattato ai bisogni del 
Paese; basato sul francese e 
sullo spagnolo, ai tempi del-
l'occupazione straniera, non 
gli e stato per di piu dato 
un carattere nazionale. Si trat-
ta dl un problema vltale per 
un Paese ancora sotto-svilup-
pato, ma e un problema che 
si ritrova in tutti gli altri 
settori, dalla cultura alia sa
lute ». 

Democrazia 
«Infine, sul piano politico, 

il popolo marocchlno, che ha 
conquistato l'indipendenza 
con la sua lotta e i suoi sa-
crifici, resta escluso dalla ge-
stione degli affari nazlonali, 
dal momento che non cl so
no assemblee local! ne Par-
lamento per legiferare, per 
controllare l'esecutivo. per de-
cidere sugll orientament! da 
seguire. In altri termini. 21 
popolo marocchlno che e mag-
giorenne resta oppresso e 
considerato minorenne. Que-
ste sono le profonde cause 
della crisi, che e stata utillz-
zata da potenze straniere e 
da alcuni gruppi per cercare 
d'imporre una dittatura mill-
tare: il misconoscimento e la 
compressione delle aspirazio-
ni di un intero popolo a vl-
vere in un Paese moderno, 
Industrializzato, con un'agrl-
coltura vitale e rispondente 
ai suoi bisogni. con istituzio
ni democratiche; tutte richie-
ste che non sono state realiz-
zate». 

Quali sono le vostre propo-
ste per risolvere questi gra-
vi problem!? 

Una soluzione che ha dt-fl-

Delegazione della CNA a Monfecitorio 

Le rivendicazioni 
degli artigiani 

discusse col PCI 
Una delegazlone di dlrigen-

tt della Confederazione nazio
nale deirartigianato (Mario 
Cambi, Giovanni Menichelli, 
Mario Innocent!, Oiello Ren-
dina) ha avuto ieri mattina, 
alia Camera, un Incontro con 
11 gruppo comunista. La dele
gazlone ha discusso con 1 com-
pagni Damico. segretario del 
gruppo, Milan!, Brini, Bastia-
r.elli e Miccoli dei probleml 
piu soottanti della categoria, 
che furono al centra della 
grande manlfestazione nazio
nale del 23 giugno a Roma, 
e che sono stati rtibattuti fra 
gll artigiani e con l'oplnione 
pubblica. In queste settimane. 
con Io scopo dl lncidere sul-
le scelte che venlvano compiu-
te dalle forze politiche in vi
sta della soluzione della cri
si dl governo. 

I tern! posti dalla delegazlo
ne, e sui quail vi e stata con-
cordanza con II gruppo del 
PCI, sono dl tre ordini: 1) I 
problem! di carattere tribu-
tarlo: le rlchleste s'lncentra-
no sulla revislone dell'IVA (nel 
senso dl una rlduzione delle 
aliquote e di uno snellimento 
delle procedure e delle prati-
che); nel rifiuto netto di qual-
siasi Ipotesl di slittamento a 
dopo il 1. gennaio "74 dell'en-
trata In vigore della riforma 
tributaria per la parte riguar-
dante le persone fisiche e le 
persone giuridiche; declso no 
alle modifiche all'imposta di 
fabbricazione sul prodotti pe-
trollferl, che potrebbe tradur-
m In un InsopporUblle au-
mento del costo della benzina 
# degli altri prodotti derlvati. 

Riguardo alia riforma trl-
tntaxia, va sottolineato che 

gli artigiani — nel dire no al
io slittamento — non voglio-
no escludere 1'ipotesl di un 
possibile rinvio. che si verifi-
chl per colpa del governo; In 
tal caso II governo dovrebbe 
accogUere la proposta dl Raf-
faelli (PCI) la quale prevede, 
oltre che un regime transito-
rio. anche un elevamento del
le aliquote che debbono pa-
gare i contribuentl a reddito 
fisso e gli autonomi. 

2) Pension! e assistenza: la 
confederazione deirartigianato 
chiede la liquldazione dell'at-
tuale sistema mutualistico e 
l'unlficazjone, entro 11 74, del 
minimi, nonche la rlduzione 
dell'eta pensionabile da 65 a 
60 anni per gli uomlnl e da 
60 a 55 per le donne. nonche 
la fiscalizzazlone degli oneri 
social L Inoltre gll artigiani 
chledono I'elezione proporzio-
nale per le mutue e per gll 
organlsml dlrlgenti degli ar
tigiani ne! comuni e nelle pro
vince. 

3) Strutture e disclpllna del
la materia deirartigianato: gli 
artigiani chledono una legge 
quadro che superl la leglsla-
zione In vigore, sottolinel 11 
ruolo fra I'altro affidato ad 
essi dalla Reglone e liquid! 
gli attuali limit! riguardantl 
le dimension! delle Industrie. 

ET stato discusso anche 11 
problema deli' lnsedlamento 
delle Industrie artigiane in 
rapporto alio sviluppo urba-
nlstico. Infine e stato posto 
con forza 11 problema dei tra-
sportl e quello della disclpll
na dei trasportl per conto ter-
zl, le tarlffe e l'organlzzazlo-
ne della categoria del tra
sportl. 

nito «di saggezza e dl buon 
senso» e stata prospettata 
da All Yata In questi termi
ni: «Per nol eslstono soluzio-
nl progresslste, reallste, Imme-
diatamente realizzabill. In prl-
mo luogo 11 Marocco deve 
avere una politica che ema-
ni dal suo popolo e che sla 
rispondente al suo! desideri. 
alle sue aspirazioni e ai suoi 
bisogni. Questa politica deve 
assicurare l'industrlalizzazlo-
ne del Paese. indlspensabile 
alio sviluppo economlco. alia 
lotta alia disoccupazione — 
che e molto estesa — al di-
ritto al lavoro delle masse. 
Pensiamo ad un'industrlallzza-
zione nazionale, tenendo con
to delle possibilita e delle 
grandi ricchezze di cui dispo-
nlamo. II Marocco, ad esem
pio, e nel mondo il primo 
Paese esportatore dl fosfatl 
(15 mlllonl dl tonnellate nel 
'72) ed e Irrilevante la par
te dl fosfati utilizzati per la 
agricoltura marocchina. Ab-
biamo minerali di ferro e 
carbone, ma non c'e sul no
stra territorio neppure una 
acciaierla. Abblamo metalli 
prezlosl, come il manganese. 
11 cobalto, 11 wolframio, ma 
non vengono lavoratl nel Pae
se e sono esportati alio sta
to grezzo». -• 

«La necessita dello svilup
po industriale e collegata con 
un'altra esigenza, la moder-
nizzazione dell'agricoltura, la 
quale richiede In modo impe-
rativo una riforma agraria. 
La popolazione rurale. valuta-
ta a piu dl died milioni di 
persone, nella sua meta non 
dispone di un solo pollice di 
terra. Bisogna dargliene, co
me bisogna darne a chl pos-
siede piccollssiml appezza-
menti. Non e concepibile che 
si possa lasciare vegetare una 
cosl grande massa dl perso
ne, mentre la terra c'e e 
non chiede altro che di esse
re lavorata. La terra e, in-
nanzitutto, nelle mani dei feu
dal! e di una borghesia bu-
rocratica che non vi lavora 
direttamente, ma ne intasca 
le rendite. Ci sono poi le ter
ra che sono state recupera
te dalle autorita a! colonizza-
tori stranleri. Noi pensiamo 
che tutte queste terre debba-
no tornare ai contadini pove-
ri. essere divlse fra loro. sen
za contropartita finanziaria; e 
che debba essere preparato 
un piano di aiuti in credit!. 
sementi e assistenza tecnlca, 
per garantlre una Iavorazione 
razionale. modema e reddi-
tizia ». 

L'insegnamento 
a Circa i grandi probleml so

cial! di cui ho parlato pri
ma — ha agglunto Yata — ol
tre alia necessita della gene-
ralizzazione e dell'arabizzazio-
ne deH'insegnamento. per por-
lo al servizio del Paese, e la 
condizione materiale delle 
masse lavoratrici che deve su-
blre un immediato migliora-
mento: pensiamo ad aumenti 
salariali. all'estensione degli 
assegni familiari al contadi
ni. all'aumento delle pensioni. 
Sul piano politico prospettia-
mo I'lstaurazione di istituzio
ni realmente democratiche. 
che dovrebbero consentire al 
popolo di gestire gli affari 
del Paese. tanto sul piano na
zionale come su quello loca
le. Ci6 richiede 1'adozione di 
una nuova Costituzione che 
non sia imposta dall'alto, ma 
elaborata dagli eletti dal po
polo e che riconosca 11 popo
lo come fonte della sovrani-
ta. garantendone l'esercizio. 
Crediamo che questa richie-
sta sia realizzablle nel rispet-
to delle tradizioni del Ma
rocco ». 

Come imporre questo pro-
gramma e condurlo al suc
cesso? 

a Alcuni prospettano meto-
di contrail alle nostre tradi
zioni ed ai princlpi democra
tlcl — ha affermato Yata — 
alcuni ricorrono ad azioni che 
ricordano 1'awentura e fan-
no il gloco dei nostri nemici 
esterni. Noi condannlamo ognt 
ricorso aH'awentura e ad 
azioni che non siano appog-
glate dalle masse popolari, dal 
momento che il modo di im
porre una giusta soluzione 
della crisi e essenzialmente 
democratico. Questo lnnanzi-
tutto attraverso l'azione quo-
tldlana, organizzata e coscien-
te delle masse popolari, del
la classe operala, del conta
dini poveri, degli Intellettua-
II; e, in secondo luogo, attra
verso l'unlone dl tutte le for

ze progressiste, rivoluzionarle 
e patriottiche marocchlne ». 

Dopo aver ricordato che le 
soluzloni prospettate dal Par
tito della liberazione e del so
cialismo sono simili a quelle 
delle altre forze progresslste. 
Ali Yata ha aggiunto che «la 
esperlenza marocchina, come 
quella di altri popoli, mostra 
che quando le forze patriot
tiche, progressiste e rivoluzio
narle sono divise il nemlco e 
il solo ad approfittarne, men
tre quando congiungono i lo
ro sforzi sulla base di un pro-
framma stabillto, per oblet-
Ivl precisi e determinatl, 

giungono ad assicurare 11 lo
ro successo che, in definiti-
va. e quello del popolo e del 
Paese ». 

«Partendo da questa espe
rlenza — ha concluso Yata 
— prospettiamo la costituzio
ne di un fronte piu largo pos
sibile delle forze patriottiche. 
progresslste e rivoluzionarle. 
un fronte che dovrebbe rea-
lizzarsi sulla base dl un pro-
gramma deciso In comune, 
che dovrebbe assicurare la lot
ta coordinata dl tutte le sue 
componentl. dl cul dovrebbe 
rlspettare l'indipendenza. Nol 
crediamo che a queste condl-
zlonl il Marocco riuscira a 
superare la sua crisi e ad im-
boccare il cammino della co-
struzlone democratlca, del rin-
novamento e del progresso». 

Renzo Foa 

Tornado investe comuni torinesi 
Salite a 5 le vittime del ponte 

TORINO. 17 
Su Torino e dintorni si e abbattuto oggi un 

nuovo violento nubifragio accompagnato da gran-
dine con chicchi grossi come noci. Numerosi 
contri della collina che va da Chieri a Pavarolo 
sono stati devnstati da due trombe d'aria che 
sono piombatc sui centri abitati alia distanza di 
una mezz'ora l'una dall'altra. 1 danni sono in-
genti, un continaio di case scoporchiate. strade 
franate e interrotte. raccolti devastati. Numero
si anche i feriti, alcuni dei quali in modo grave. 
La prima tromba d'aria si e abbattuta sulla col
lina poco dopo le 20 ed e stata la piu violenta. 
L'epicentro e stato sull'abitato di Sciolze. un pic
colo comune agricolo ad una ventina di chilo-
metri da Torino. In pochi minuti una quarantina 
di case sono state scoperchiate. e decine di albe-
ri sono stati abbattuti. tre delle quattro strade 
che portavano al paese sono state interrotte; 
dei feriti manca ancora un elenco esatto. 

Sono salite a cinque le vittime del vecchio pon
te sulla Stura crollato sabato pomeriggio alia pe-
riferia di Torino. Ai nomi del pensionato Cele-
stino Bertokli, della moglie Caterina Balma e 
del figlio Luigi, i cui corpi erano stati recupe-
rati domenica pomeriggio soto le macerie, im 
prigionati tra i rottami della «128> sui cui viag-
giavano. si devono ora aggiungere quelli di due 
giovanissimi coniugi. Sono Filippo Crapanese. di 
26 anni. operaio alia Fiat, e Michelina Saveria, 
di 19 anni, operaia in un'industria tessile. 

Le loro salme non sono ancora state trovate, 
ma purtroppo non ci sono piu dubbi sulla sorts 
che e loro toccata. Oggi pomeriggio infatti sono 
emersi dalle acque dello Stura, circa un chilo-
metro piu a valle del ponte crollato. i resti del
la « 500 » di color rosso. (Nella foto:' il ponte 
crollato). 

M. C. 

Rievocati i drammatici avvenimenti del luglio '48 

Una trasmissione della TV dedicata 
all'attentato al compagno Togliatti 

La forte protesta popolare che si sviluppo in tutto il paese - Ingrao.- I'attentato maturo nel 
clima di anticomunismo e di attacco alia Costituzione alimentato dalla DC - Le testimonianze 
dei compagni Nilde Jotti e Pietro Secchia • Andreotti difende Toperato del governo De Gasperi 

L'attentato a Palmiro Togliat
ti ed i tragici avvenimenti dei 
giorni che seguirono quel dram-
matico 14 luglio 1948 sono stati 
ieri sera al centro della trasmis
sione televisiva « Que] giorao >, 
curata da Andrea Barbato e Al-
do Rizzo. Lo stesso Barbato e 
Ugo Zatterin hanno raccolto le 
testimonianze che hanno rico-
struito gli avvenimenti di allo
ra ed hanno curato il dibattito 
che si e svolto. in studio, tra il 
compagno Pietro Ingrao, allora 
direttore dell'Unita. e Ton. Giu-
lio Andreotti. allora sottosegre-
tario alia presidenza del consi-
glio. nel governo De Gasperi. 

L'attentato al capo del partito 
comunista; la fortissima prote
sta popolare che ando ben oltre 
i comunisti ed i socialisti per 
toccare tutte quelle forze preoc-
cupate di una svolta autoritaria 
nel paese; i tragici episodi re-
pressivi con i quali il governo 
rispose alia mobilitazione nel 
paese, sono stati ricostruiti at
traverso le testimonianze della 
compagna Nilde Jotti (che si 
trova va con Togliatti nel mo
mento in cui Antonio Pallante 
gli spard contro i quattro colpi 
di pistola all'uscita dalla Came
ra). dei professori Valdoni e 
Biocca; del compagno Secchia 
(intervistato poco prima della 
morte) che nel *48 era. con Lon-
go, vice segretario del partito: 
di Ettore della Chiesa. mem-
bro della segreteria della confe
derazione sindacale unitaria. 

La compagna lotti ha rico-
struito nei dettagli i vari mo-
mentt di quelle tragiche ore 
della tarda mattinata del 14 
luglio. ed ha ricordato che. 
colpito e a terra. Togliatti si 
preoccupo di chiederle di av-
vertire il figlio Aldo e di con-
segnare a Longo la borsa che 
egli aveva con se. La compa
gna lotti ha poi ricordato il 
clima «forsennatamente anti 
comunista > nel quale maturo 
l'attentato 

II compagno Secchia. in pole-

mica con quanti hanno afferma
to. allora ed in seguito, che il 
PCI voile tentare I'insurrezio-
ne impedita da Scelba e dal 
Governo, ha ricordato che la 
parola d'ordine dei comunisti 
fu «dimissione del governo >. 

E' stato interpellate lo stesso 
Antonio Pallante. che ha detto 
di essere stato mosso dal «na-
zionalismo esasperato » che allo
ra lo animava. e di aver agito 
convinto dalla propaganda di 
quella stampa e di quelle forze 
politiche che indicavano nei co
munisti il principale ostacolo 
cad una via di progresso del-
1'Italia *. 

La ricostruzione filmata, pe-
raltro abbastanza scarna anche 
per owi motivi tecnici, ha for-
nito l'occasione per una rico
struzione « politica » di un epi-
sodio che segno profondamentc 
la vita italiana. Proprio perche 
avveniva immediatamente dopo 
le elezioni del 18 aprile. la rot-
tura della unita antifascists e. 
sul piano intemazionale. in con-
comitanza con l'avvio della po
litica americana di subordina-
zione dell'Europa e della guerra 
fredda. esso costitui un momen
to fondamentale di quell'aspro 

scontro politico che doveva deci-
dere del segno che avrebbe avu
to in Italia la eostruzione con-
creta della Repubblica uscita 
dalla guerra di Liberazione. 

Per questo. e non a caso. An
dreotti ha tentato di dare una 
« certa > interpretazione sia del 
clima di allora. nel quale maturo 
l'attentato. sia della reazione 
stessa del governo. Andreotti ha 
negato che il gesto di «un a-
narchico solitario> (come egli 
ha arbitrariamente delinito Pal
lante) possa essere utilizzato per 
accreditare la esistenza di un 
clima partieolarmente teso ed 
aspro alimentato dalla DC e dal
le forze reazionarie che attomo 
ad esse si erano coagulate nel 
tcntativo di colpire a morte il 

Una sentenza della Corte costituzionale 

lllegittima I'imposta 

su volantini e cartelli 
Distribuzione di volantini po-

Iitici, esposizione e trasporto 
di cartelli. e altre forme di 
propaganda ideologica, fatta 
«senza fini di lucro». sono 
da ieri esenti da Imposta. Lo 
ha declso la Corte costituzio
nale con una sentenza che dl-
chlara parzlalmente illegitti-
me alcune disposizioni conte-
nute In una legge del '61. La 
Corte ha motivato la senten
za richiamandosl al principio 
costituzionale (art. 21 e 53). 
in base al quale tutti hanno il 
dlritto di manifestare libera-
mente 11 proprio pensiero con 
ogni mezzo dl diffusione. Cid 
significa che le disposizioni di 
legge non possono essere mal 
tall da rendere «ptu diffici
le, e per talunt casi-llmlte 
(come per esempio ai me-
no abblentl) anche lmpossibi-
le, respressione del pensie
ro ». 

Un'altra sentenza dlchlara 

illegittima una norma di legge 
che. per il periodo anteriore al 
1966, escludeva le ditte dal-
I'obbl'.go di assicurare contro 

gli infortuni I dipendentl (com-
messl viaggiatori. piazzistl. 
ecc.) costretti per obblighi di 
lavoro a servirsi dl veicoli a 
motore. 

La Corte costituzionale ha 
invece respinto la richiesta di 
dichiarare incostituzionale la 
esclusione dei lavoratori pen-
sionati prima del maggio 1968, 
dal beneficlo della penslone 
retributlva. Introdotta appun-
to nel '68 e sensibil men
te aumentata 1'anno successl-
vo. Pur lasciando In vigore 
tale esclusione. la Corte ha 
sentito 11 dovere di rlvolgere 
un invito ai legislator! perche 
l'attuale sistema prevldenzla* 
le «venga ulteriormente po-
tenziato per la realizzazione 
dl una p!u ampla ed effettl-
va sicurezza sociale ». 

movimento operaio e le sinistre. 
Secondo l'ex presidente del con-
siglio la scelta, invece, che la 
DC aveva fatto era quella della 
t ricostruzione della societa e 
dello stato al di fuori di ogni 
violenza >; di una «convivenza 
nella Costituzione»; era quella 
di <riportare interamente negli 
organi dello stato la contrappo-
sizione e lo scontro politico». 
Sarebbero stati i comunisti (e 
stata questa la tesi di Andreotti 
anche se non cosi esplicitamente 
enunciata) a venire meno a que
ste regole dello scontro politico 
democratico non solo alimentan-
do in occasione del 18 aprile, un 
«clima di paura*. ma dando 
spazio nel paese, dopo l'attenta
to. ad un clima di protesta che 
portava la lotta politica fuori 
dai termini cdi una competizio-
ne civile. A quale < competizione 
civile* Andreotti si riferisse. Io 
si e visto quando ha difeso la 
repressione poliziesca contro la 
protesta popolare che si levo 
spontanea dopo l'attentato. 

La verita e che allora si trattd 
di una prova di forza contro il 
movimento operaio, le sinistre. i 
comunisti e contro quanto essi 
rappresentavano non solo in Ita
lia ma sul piano intemazionale. 
L'obiettivo dello scontro — ha 
detto Ingrao — era molto chiaro: 
sconfiggere il movimento ope
raio. emarginare i comunisti. to-
gliere loro la possibilita di par-
tecipare alia vita ed alia eostru
zione dello Stato ed alia attua-
zione della Costituzione che essi 
avevano contribuito a conqui-
stare. 

Fu quello un momento cruciale 
di grandissima importanza; una 
prova che i comunisti affronta-
rono con grande senso di respon-
sabilita e superarono mostrando 
alia DC che. anche dopo il 18 
aprile. era impossibile pensare 
di colpire a morte una forza co
me quella del PCI. di poter ri
solvere allora come oggi i pro
blem! del paese senza ed al di 
fuori di un rapporto con i comu
nisti. Proprio per questo e ine-
satto parlare — ha detto Ingrao 
— di «scontro rientrato>. di 
c insurrezione mancata >. La di-
rezione del partito. riunitasi im
mediatamente. dopo la notizia 
dell'attentato, ha ricordato In
grao. diede una parola d'ordine 
chiara. netia: chiamare le mas
se ad una forte, estesa. ampia 
mobilitazione popolare perche fa-
cessero sentire non solo la loro 
protesta. ma la loro forza c la 
loro capacita di rcspingere ogni 
tentatrvo mirante a distruggere 
la liberta; a instaurare nuova-
mente nel nostro paese. all'indo-
mani del fascismo. un nuovo re
gime autoritario. E che la reale 
questione politica in discussione 
fosse questa e confermato — ha 
detto Ingrao — proprio dalla am-
piezza della protesta popolare. 
che and6 ben oltre i comunisti 
ed i socialisti e toccd tutte 
quelle forze. anche tra le masse 
cattoliche. preoccupate di una 
svolta autoritaria. 

Fu al contrario il governo De 
Gasperi. ha detto Ingrao rispon-
dendo polemicamente ad alcune 
affermazioni di Andreotti. che 
non voile intenderc la direttiva 
di marcia del grande moto po
polare di protesta. TI governo 
De Gasperi. infatti. non solo non 

voile andare al fondo delle re-
sponsabilita politiche che aveva
no creato il clima nel quale era 
maturato il gesto di Pallante, 
ma utilizzd quella occasione per 
scatcnarc nel paese. contro le 

' masse popolari, una dura repres

sione. II bilancio di quella re
pressione. ed e stato ricordato 
anche ieri sera, furono 20 morti. 
settemila arresti e, dopo. la 
persecuzione spietata, innanzi-
tutto nei luoghi di lavoro. dei 
militanti comunisti e socialisti. 

I. t. 

Dopo I'accordo 

EFIM-Finmeccanica 

Chiesto un 
programma 

per lindustria 
fermica 

La segreteria nazionale del
la Federazione Lavoratori Me-
talmeccanicL in merito al pas-
saggio della Breda Termomec-
canica e della Termosud dal-
l'EPIM alia Finmeccanica, 
sottolinea che tale passag-
gio di proprieta tra fi-
nanziarie, che configura una 
parziale concentrazione nel 
modo come e awenuto, 
non garantisce affatto sia 
che le partecipazioni statali 
vogliano assumere un reale 
ruolo di orientamento dello 
sviluppo autonomo del setto-
re, sia che tale sviluppo si 
qualifichi soprattutto nel pie-
no utilizzo di tutte le risorse 
esistenti e nel Mezzogiorno. 

La segreteria nazionale del
la FLM, di conseguenza, ri-
vendica la definizione da par
te del Governo di un piano 
di sviluppo della Termoelet-
tromeccanica che imponga al
le partecipazioni statali un 
ruolo non di semplice gestione 
di una larga quota del mer-
cato settoriale. ma di stimo-
lo per una inversione della. 
tendenza aU'emarginazione in
terna ed intemazionale del 
settore stesso. 

Lettere 
all9 Unita: 

Berfoldi s'impegna 
ad evHare nuove 

imposfe sulla pensione 
In relazione alle notizie se

condo cui lentrata in \igorc 
della riforma tributaria compor-
terebbe inasprimenti fiscali nei 
confront! dei titolari di pensio
ne, il ministro del lavoro on. 
Bertoldi ha rilasciato la seguen-
te dichiarazione: «Tengo a pre-
cisare anzitutto che si tratta 
di un progetto in fase di esame 
in sede parlamentare. sul quale 
non hanno avuto modo di pro-
nunciarsi ancora competenti or
gani ministerial!. Quello che c 
certo e che un governo di cen-
tro-sinistra e in particolare un 
ministro socialista del lavoro c 
della prcvidenza sociale. non 
pOTsono non sentirsi direttamen
te impegnati ad evitare inaspri
menti che, se venissero estesi 
anche alle categoric dei piccoli 
pensionati. suonerebbero grave 
ingiustizia. Altro e il discorso 
per quanta riguarda le pensio
ni di IH-ello piu elevato>. 

La battaglia per 
la liberta 
nelle caserme 
Cara Unita, 

il codice miHtare viene spei-
$o usato nell'esercito contro 
qualcuno di noi in fumione 
repressiva e contro tutti a 
scopo intimidatorio. L'ultimo 
caso, in questo senso, e capi
tate qualche glorno fa alia ca-
serma «T. Salsa o di Treviso. 
Un caporale — operaio tessi* 
le — rientra dalla a libera 
uscita o un po' allegro (mu 
non certo ubriaco). Ha bevu-
to qualche bicchiere di vino e 
in camerata ha voglia di scher-
tare con un suo compaesano 
— operaio metalmeccanico — 
che sta dormendo e che non 
si trova nello clesso stato d'a-
nimo quando viene svegliato. 
Succede una lite, breve e dl 
poco conto. L'ufflciate di pic-
chetto viene avvisato, la cosa 
arriva all'orecchio del colon-
nello. E' la denuncia per en-
trambi. In un primo tempo 
viene fatto credere che la co
sa sarebbe flnita con un rim-
provero solenne per il capo
rale e qualche giorno di pu-
nizione semplice per il solda-
to. Ma due settimane dopo ar
riva, non ci crederete, I'ordi-
ne di cattura e la detenzlone 
immediata nelle carceri di Pe-
schiera. 

Questo e un fatto molto gra
ve. Due compaesanl che sono 
stati sempre ottimi amid — 
come lo sono tornati ad esse
re dopo il fatto — per essersi 
scambiati due pugnt, devono 
subire adesso la triste espe-
rienza del famigerato carcere 
militare, che tuttora vige no
nostante sia inumano e anti-
costituzionale. 

LETTERA PIRMATA 
da un militare dl leva 

(Treviso) 

Cara Unita, 
poco tempo fa vivevo da 

emigrato in Svizzera, adesso 
sono a fare il servizio milita
re a MOano. Vorrei parlarti 
di un fatto speciflco, quello 
della religione nell'esercito. 
Qui i nostri superiori ci dico-
no che andare a messa non 
e obbligatorio, ma poi dobbia-
mo fare i conti col signor pre-
te che approfitta del fatto che 
porta i gradi di tenente per 
imporre i suoi voleri. Tra I'al-
tro, a sentire i suoi discorsi, 
si capisce anche che dev'esse-
re uno molto meschino. L'ho 
sentito dire che verso i supe
riori dovevamo solo obbedire 
e che «Dio da tanto coraggio 
al soldato italiano » (come se 
Dio fosse italiano!). 

Ma ti racconto un episodio. 
Domenica ci hanno portato a 
messa. II cappellano ci dice 
che prima dell'inizio della 
messa avrebbe fatto tirompe-
re le righe » e solo chi voleva 
poteva assistere alia fumione; 
gli altri avrebbero potuto an-
darsene. E' successo che al 
« rompete le righe », quasi tut
ti t ragazzi se ne sono andati 
nelle camerate. Non fosse 
successo! II prete si e infu-
riato, si e messo a urlare, ci 
ha rincorso nelle camerate. 
Ha preso diversi nomi e tra 
questi il mio perche gli ho ri-
badito che non volevo andare 
a messa. Adesso ci puniranno. 
Forse avrb torto, ma mi han
no insegnato che le idee — 
specialmente quelle riguar-
danti la religione — non si 
possono imporre con la for' 
za. Ma in questo esercito «de-
mocraticov pare che la pen-
sino diversamente. 

UN BERSAGLIERE 
(Milano) 

Cara Unita, 
sono un compagno in forza 

al III Gruppo Art. Misslli e 
vorrei fare rilevare che il PCI 
lascia troppo soli i suoi mili
tanti che compiono il servizio 
di leva. E sentendoci soli, fl-
niamo col considerare questo 
periodo di ferma come qual-
cosa da dimenticare, da far 
passare al piu presto, lascian
do spesso che i nostri diritti 
vengano calpestatl. Io pert 
penso che, cosl come nelle 
scuole e nelle fabbriche si 
lotta afjlnche la partecipazio-
ne degli studenti e dei lavo
ratori sia effettiva, ci si batie 
per conquistare un'efjettiva 
democrazia, cosl si dovrebbe 
lottare nelle caserme, nell'am-
bito dei diritti costituzionali. 
II partito non deve abbando-
nare i giovani sotto le armi, 
deve fare U possibile perche 
Ut « naia > non costituisca per 
i giovani una specie di «fa-
vagglo del cervello* che si 
ripercuotera poi anche nella 
vita civile. Insomma, la batta
glia per far entrare la Costi
tuzione repubblicana nelle ca
serme dovrebbe essere sem
pre ben presente in noi co
munisti 

Augurandoml che queste 
mie brevi osservazioni venga
no \.rese in considerazione, 
saluto fraternamenle. 

LETTERA PTRMATA 
(Oderzo - Treviso) 

Le visile in Emilia 
di un gruppo di 
emigrati del Slid 
che vivono a Torino 
Cara Unita, 

sono un compagno lucano 
emigrato da mciti anni a To
rino e proprio in questi giorni 
ho versato alia Federazione 
del PCI 100 mila lire per la 
stampa comunista raccolte tra 
miei conoscenti. Mi potrete 
dire che al giorno d'oggi quel
la non e una cifra alta, ma 
vi assicuro che dietro di essa 
vi e un grande lavoro politico 
che certamente dara i suoi 
frutti. Per raccogliere 100 mila 
lire ho dovuto «toccare » piu 
di cento famiglie, si tratta dl 
famiglie dl meridionall che 
in buona parte abitano in sof-
fltle o in case malsane oppure 
nei ghetti dellqcosiddette case 
popolari. Insomma, sono fa-
miglle povere con nuclei ab
bastanza numerosi e con po
chi soldi: ma quello che conta 

e che questa gente messa al 
marglnl della societa, parte-
clpa. contribuisce, reagisce; in 
poche parole: e gente che non 
si arrende e lotta per miglio-
rare la societa in cui viviamo. 

Voglio segnalarvi un'lniziatl-
va che porta avanti da tempo. 
Ogni anno organizzo una gita 
in pullman dl circa 60 compa
gni meridionall, alternandoll 
ogni volta, e 11 accompagno in 
Emilia e Romagna. L'anno 
scorso cl siamo recati a Mo-
dena e i compagni di quella 
citta cl hanno dato grandi 
soddisfazionl nel farci vedere 
quello che realizzano. Que-
st'anno siamo andati a Bolo
gna e anche qui abbiamo avu
to un'intensa giornata di in-
contri con i compagni bolo-
gnesi. Prendendo contatto con 
la realta di questa parte del 
Paese diretta dal comunisti, 
ci si pub rendere conto diret
tamente dl che cosa sono i 
comunisti, di come lavorano, 
di come si battono: e la gen
te che viene con me, pub con-
statare personalmente che so
lo i comunisti potrebbero ve-
ramente risollevare le sorti 
del nostro merldione. 

Intanto vi comunico che il 
prossimo anno andremo a 
Reggio Emilia. Un fraterno 
saluto. 

ROCCO RASCANO 
(Torino) 

Due donne che 
rischiano la morte 
nelle prigioni 
brasiliane 
Carl colleghi dell'Unita, 

siamo un gruppo di glor-
nalisti brasiliani che, nello 
svolgere le nostre funzioni, ha 
appreso che nelle carceri del
ta dittatura militare, in San 
Paolo (Brasile), si trovano due 
donne in gravi condizioni di 
salute. Trattasi di EUane So-
moes, arrestata nel 1971, di-
ventata paralitica a seguito 
delle torture e Marilia Ange
lica do Amaral, arrestata nel 
1972, anch'essa paralizzata dal
le torture sublte e privata del
le sue facolta mentali. 

Le due donne non ricevono 
alcuna cura medica adeguata 
in prigione e rischiano la vita 
ogni giorno. Ci e vietato pub-
blicare sui nostri giornali tali 
fatti e percib ci appelliamo 
ai nostri colleghi italiani af-
finche sia sensibilizzata I'opi-
nione pubblica intemazionale, 
come ultimo tentativo di sal-
vare queste due vite. 

Vi ringraziamo, cart colle
ghi, per la pubblicazione dl 
questo appello. 

UN GRUPPO 
di giomalisti brasiliani 
di S. Paolo (Brasile) 

Le guardie di PS 
apprezzano 
le iniziative 
comuniste 
Signor direttore, 

sono una guardia di PS e 
le scrivo per esporle i nostri 
problemi con qualche consi
derazione piu generate. La 
proposta di una indennita 
notturna e festiva per colo-
ro che fanno il turno a ro~ 
tazione. sarebbe necessarta 
in quanto ricompenserebbe, 
almeno in parte, coloro che 
si sacriflcano duramente per 
compiere un servizio neces-
sario. H servizio di polizia 
deve infatti essere sempre 
continuo, per non dare tre-
gua al dttagare della deltn-
quenza comune. Si deve giu-
stamente far servizio di do
menica, di notte.-in tutte le 
altre festivita che U calen-
dario riporta: ma coloro che 
lavorano in questi giorni do
vrebbero senz'altro avere 
qualcosa di piu rispetto a chi 
svolge lavori burocratici di 
polizia che avvengono nelle 
ore d'ufflcio. 

Una grande parte di noi 
appoggia la linea che il PCI 
ha adottato nei nostri con-
fronti ed apprezza la recen-
te proposta di legge che U 
suo partito ha presentato re-
centemente in Portamento. 
Ci auguriamo che tutte le 
sinistre ed i parlamentari 
progressisti la sostengano nel 
dovuto modo. La rmgrazio 
anche a nome di altri miei 
colleghi. 

LETTERA PTRMATA 
da una guardia di PS 

I ricordi del 
confinato politico 
Caro direttore, 

il compagno Celso Ghini, <M 
cui ricordo con piacere il con-
tributo che egli ci diede per 
organizzare e orientare U Par
tito nella provincia di Terra 
di Lavoro (Caserta) nella dif
ficile situazione del 1946, ha 
scritto un bellissimo Ubro sul
la vita dei conflnaU politici 
durante la dittatura fascista. 
E\ questo di Ghini, certo uno 
dei libri che sarebbe preHoso 
in ogni biblioteca di operaio 
militante, in ogni cosa di la-
voratore democratico. E la 
impeccabile teste tipograflca 
degli Editori Riunitl, nella 
opportuna collana, ne offre *-
na lettura agevole e piacevo-
le. 

II compagno Ghini invita m 
dare notizie e suggerimenti 
per completare il Ubro in oc
casione di ristampa. E' per 
questo die ritengo doveroso 
segnalare localita, sedi di con-
flnati, mancantl nel volume. 
Per la provincia dl Cosenm 
sono queste: Acri, Montalto 
Uffugo, Cariati, Longobucco, 
Carolei, Rose, Luzzi, Spezzano 
Albanese, Santa Sofia d'Epi-
ro, SanVAgata d'Esaro, San 
Sosti, Oriolo, Saracena, Ren-
de, Malvito, San Fili, San Pie
tro in Guarano, Campana, 
Cassano Jonlco, San Marco 
Argentano, Goggiano Gravina. 
Trenta. 

Ho citato a memoria e Ve-
lenco dei Comuni mancantl 
nel Ubro non mub essere com-
pleto. 

NINO DE ANDREIS 
(Badalucco • Imperia) 
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