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Un libro del segretario del PCF 
su <la via f rancese al socialisms 

Heath sard a Dublino il 17 settembre 

Per la prima volta 
un premier inglese 
si rechera in Eire 

In un'intervista alP« Humanite » l'autore ha anticipato le grandi linee del volume: i comunisti vogliono una 
societa in cui al popolo sia assicurata, insieme con il benessere materiale, una vita qualitativamente mi-

gliore attraverso l'espansione di tutte le liberta e dell a democrazia 

Dal nostro corriipondente 
PARIGI. 8. 

In coincldenza, non casuale. 
con una intensa campagna anti-
comunista sostenuta dai gran
di organi di informaziono, non 
escluse la Radio e la Televi-
sionc, le edizioni Grasset pub-
blicano in quest! giorni un li-
bro destinato a sollevare e a 
stimolnre interessi e polemiche 
e. quel che piu conta, a non 
lasciare indifferente nessuno: si 
tratta di c La sfida democrat!* 
ca ». del segretario generate del 
PCF Georges Marchais. 

La Francia, da quando 15 
milioni di francesi, nel marzo 
scorso. hanno votato per i par-
titi di sinistra e approvato il 
loro « programma comune », si 
trova davanti ad € una scelta 
di societa». ad un bivio che 
comporta o la continuazione di 
una societa di tipo capitalista 
in un regime quasi presiden-
ziale come quello gollista, o 
l'avvento di una societa di Upo 
socialista. 

E, nel secondo caso, ecco in-
sorgere nel paese una serie di 
domande concernenti essenzial-
mente la forma, le strutture, i 
modi che sarebbero propri di 
questo socialismo che vedrebbe 
al potere. accanto al Partito so
cialista, anche e inevitabilmen-
te il Partito comunista: pud 
un governo con la partedpazio-
ne dei comunisti assicurare la 
prosperity? Non si corre il ri-
schio di una burocratizzazione o 
di una collettivizzazione gene-
rale? Che ne sarebbe della pro
prieta privata e delle liberta 
democratiche? I comunisti ten-
terebbero o no di instaurare un 
regime a partito unico secon
do altri modelli di socialismo? 
Come verrebbe amministrata la 
giustizia? 

Domande di grande attualita 
in Francia e che scaturiscono 
da una evidenza, e cioe che, la 
prospettiva socialista sta div'en-
tando reale e accettabile per 

strati di popolazione sempre piu 
larghi in questo paese che ha 
profondissime radici democrati
che e una innegabile tradizione 
tivoluzionaria. 

Ed ecco II libro di Marchais. 
un libro che vuole dare rispo-
ste semplici e dirette a tutte 
queste domande, e anche a que-
sti dubbi. e che per questo pren-
de la forma di sfida, una c sfida 
democratica >. In circa 250 pa-
gine, divise in brevi capitoli, 
Marchais illustra, insomnia. 
qual e l'orientamento di fondo 
dei comunisti francesi di fronte 
al grande problema della c scel
ta di societa > che si pone alia 
Francia. come i comunisti fran
cesi concepiscono una societa 
socialista. in che modo inten-
dono costruirla e qual e dunque 
per loro < la via francese al so
cialismo o 11 socialismo alia 
francese >: o ancora — precisa 
l'autore — € un socialismo con 
i color! della Francia ». 

In una lunga intervista pub-
blicata ieri dall'HumanHe, Geor
ges Marchais ha spiegato non 
solo gli scopi del libro. il suo 
senso di sfida democratica a 
quanti mettono in dubbio la de-
mocraticita dei comunisti e a 
quanti si ritengono. a torto o a 
ragione, i soli depositari della 
democrazia francese (una demo
crazia ben limitata oggi all'om-
bra del regime «piu reaziona-
rlo> che la Francia abbia co-
nosciuto da molti decenni a que-
sta parte), ma soprattutto le 
grandi linee del suo contenuto. 

La societa che i comunisti 
francesi vogliono costruire. af-
ferma il segretario generate del 
PCF esordendo sui problemi ge-
nerali che l'opinione pubblica 
si pone a proposito degli svi-
luppi dell'economia francese in 
regime socialista. e tutto il con-
trario di una societa di auste-
rita. Si tratta in primo luogo di 
dare a tutti i francesi un benes
sere materiale destinato ad un 
miglioramento costante. Sarebbe 
tuttavia un errore oercare di 

II convegno di Frascati 

La Chiesa alia 
ricerca di una 

nuova diplomazia 
La conferenza del rappre-

sentanti pontificl alt'estero. 
anche se si e conclusa dopo 
tre giorni di lavoro nella Villa 
Tuscolana a Frascati circon-
data da quel riserbo con cui 
la Curia ha voluto coprire lo 
avvenimento fino aU'ultimo, 
ha tuttavia offerto agll osser-
vatori, sulla base delle poche 
dichiarazioni ufficiali e uffl-
ciose, alcunl elementl per ri-
levare che qualche cosa dl 
nuovo si muove anche nella 
diplomazia vaticana, 

La figura del vecchio nun
zio, come del resto dell'am-
aasciatore tradizionale con la 
feluca. non ha piu senso. « Vol 
rappresentate la nostra perso
n a — h a detto Paolo VI rl-
volgendosi ai nunzi e delega-
ti apostolic! riunitl — in quan-
to rivestita della mlssione del 
successore di Pietro, ma que
sts attivita va svolta in mezzo 
agli uomini. Le rappresentan-
ze pontificie sono la manife-
staz'.one della colleglalita e 
perci6 devono essere anche al 
servizio dei vesoovl e delle 
Chiese local! ». 

II p'residente della conferen
za. l'ispettore generale delle 
nunz:ature mons. Domenico 
Enrici, aveva, infatti, osser* 
vato in aperture dei iavort 
che uno dei compiti del nunzi 
e di cassistere le chiese lo
cal! tmpegnate a dare una te-
stimonianza evangelica nelle 
realta in cui operano». Cid 
vuol dire che in situazioni co
me il Braslle, per esemplo, 
dove il clero, i vescovl che si 
schierano dalla parte degli op
press! sono persegultati did 
regime II nunzio ha il dovere 
di renders! lnterprete d! quan-
to accade presso 11 Papa. Co-
si, in situazioni come quella 
del Sud-Vietnam. dove i'arcl-
vescovo dl Saigon Nguyen Van 
Binh non sente neppure U do
vere — come ha riferito mon-
signor Gumbleton, vescovo dl 
Detroit dopo essersl lncontrato 
con lul — dl cdifendere 1 
suo; pretl che si oppongonoal-
i'inumano sistema carcerario 
e alle ingiustizie subite da 
tante persone perche contra-
rie alia politlca di Thleui, 
il nunzio deve intervenire per 
far comprendere — ha rlleva-
to mons, Enrici — che un 
vescovo non pud mettersl In 
contrasto con la strategia glo-
bale della S 8ede che, nel ca
so indicate persegue la pace e 
1'attuazione degli accordl dl 
Parlgt 

Alia luce d! questo criterio 
mctodologlco. susclta fortl ri
se rve anche la recente presa 
di posizione del card. Wyszyn-
ski (donde il richiamo del Va-
tlcano) contro il progetto dl 
legge della DJeta polacca che 
prevede la scuola deU'obbllgo 
a tempo pteno (e che secondo 
Wyszynskl verrebbe a aottrmr-
re 1 ragazzl dalla frequenza 
del «catechUmo*) in un mo-
mento In cui il Vatlcano sta 
rlcercando un accordo con il 
Governo d! Varsavla. 8 U piut-

tosto alia Chiesa polacca ag-
giornarsi e sapersi inserire 
nella societa polacca in movl-
mento. 

Cosl, non pud essere con-
sentito all'eplscopato porto-
ghese di lgnorare I fatti. per 
esemplo. ael Mozambico e le 
responsabilita del governo di 
Lisbona su cui lo stesso Paolo 
VI ha espresso un giudizio 
assai severo. 

Lo stesso ragionamento va
le per la politica nuova che, 
sia pure con molta cautela, 
la S. Sede intende praticare 
in fatto dl Concordat!. Gla in 
Spagna e stato avviato un dl-
scorso di tipo nuovo e 11 car-
dinale Tarangon e stato auto-
rizzato a dichiarare che la 
Chiesa e anche dlsposta a so-
stituire il vecchio Concordato 
con « accord! parzlall» provo-
cando le reazionl del vescovl 
(sono ormal una minoranza) 
compromessi con il regime 
franchista e del dirigenti po
litic! piu oltranzisti. II nunzio 
a Madrid, mons. Dadagiio. ha 
parted pa to al « vertices dl 
Frascati. 

II dlscorso vale anche per 
1'Italia e non a caso sono ln-
tervenutl ai Iavori sia 11 nun
zio mons. Carbonl. e soprat
tutto il card. Baggio, prefet-
to della Congregazione per 1 
vescovl, che neil'ultima as-
semblea plenaria dei vescovl 
Italian! del giugno scorso sotto-
lined 1'urgenza dl rldurre il 
numero delle diocesl nel qua
dra dl un rinnovato raooorto 
tra la Chiesa e la realta na-
zlonale e reglonale Italiana, 

Sono statl discuss! anche I 
problemi riguardanti il Medio 
Oriente, la cui soluzione non 
pud pre&clndere dai diritti del 
popolo palestinese e del mon-
do arabo ribaditi piu volte da 
Paolo VI. dell'Africa (si e 
parlato del tragicl fatti del 
Burundi) dell'Asia. dell'Ame-
ilea Latina ed 1 nunzi accre-
ditati in queste aree geosrrafi-
che hanno potuto dare una dl-
retta testimonlanza. 

I nunzi — ha detto II Se
gretario dl Stato. card Vlllot 
— «sono dlspersl attra verso 
il mondo, appartengono a ge-
nerazionl diverse. Alcunl dl 
essl si trovano In paesl dove 
I cattollci sono una minoran
za. Fino ad oggi. passavano 
per Roma senza Incontrarsi, 
sia al loro arrlvo per le va-
canze. sia al loro ritorno In 
sede. Abbiamo creduto dove-
roso offrlre loro questa occa-
s!"ne d! passan* ln«1eme tre 
giorni d! scambio dl vedute, 
dl colkxnil llberl e soontanel 
con i responsablll della Cu
ria*. Infatti, oltre al cardl-
nale Vlllot. sono statl presen-
tl alia riunlone mons Casa-
roll, mons Benelll ed alcunl 
cardinal! responsablll dl dl-
castert 

E" stato deciso che riunlo-
ni del genere si terranno ognl 
anno per 11 futuro. 

Alceste Santini 

opporre. come si fa spesso, il 
benessere materiale alia c qua
nta > della vita. Di che c quali-
ta > e oggi la vita di un operalo 
se guadagna appena il neces-
sario per s6 e la propria fa-
miglia. per non parlare delle de-
cine di migliaia di Invoratori 
disoccupati o a sottosalario? -

Ecco dunque i) primo proble
ma: assicurare un benessere 
materiale che al tempo stesso 
dia una certa « qualita di vita >, 
ciod cultura. sapere, tempo 11-
bero, tempo per vivere. liberta. 
< Noi creiamo liberta > afferma 
Marchais in uno dei capitoli 
del libro. E nella intervista ag-
giunge: « Per fare un esempio. 
per noi non e'e sviiuppo possi
ble della ' creazione senza li
berta di creazione, non e'e svi
iuppo de) pensiero senza liberta 
di pensiero, non ci pud essere 
liberta di creazione e di pen
siero senza liberta della loro 
espressione e della loro diffu-
sione ». 

Posto cosl, il problema della 
liberta, di tutte le liberta. dl-
venta il problema cardine della 
societa socialista che i comuni
sti francesi vogliono costruire. 
una societa che deve essere in 
grado di conciliare il progresso 
sociale, il progresso economico 
e il progresso della democrazia 
in ogni momento della vita, del
la societa e dell'individuo. E 
qui Marchais precisa: «La li
berta, nella nostra concezione, 
e la liberta di lavorare. di sce-
gliere il proprio lavoro. e la 
liberta di imparare e di coltl-
varsi. la liberta di avere un al-
loggio, di disporre di tempo 
libero, di avere una vecchiaia 
f el ice. la liberta di allevare de-
centemente il numero di figb 
che ogni coppia desidera ave
re, la liberta di opinione e di 
espressione, di riunione e di 
associazione, la liberta di par-
tecipare alia gestione della pro
pria impresa e alia direzione 
degli affari del proprio villag-
gio, citta, paese. La liberta e 
tutto questo insieme e per 
tutti». 

Dalla liberta alia democrazia 
il passo e breve. Gli avversari 
del PCF affermano che. una 
volta al potere, i comunisti ri-
fiuterebbero di abbandonarlo 
anche se sconfessati dai suffra-
gio universale. Cos! alcuni pon-

i gono, in Francia. il problems 
c d^i;al^rnanza delA potere > ta-

' cefiao luttavia che;-'pef mante-
nere ilv potere anche contro la 
volonta popolare. il partito gol
lista ha imposto una legce elet-
torale scandalosa che con una 
maggioranza «relativa» di 
voti gli assicura la maggioran
za « assoluta > dei seggi. A que
sta questione Marchais rispon-
de: c La democrazia esige Q 
rispetto del verdetto popolare da 
parte di tutti e in tutte le 
circostanze. Noi rispetteremo 
in tutti 1 casi il veredetto 
espresso dai suffragio universa
le diretto. segreto e propnrzio-
nale, che esso ci sia o no favo-
revole. In ogni caso sara il 
popolo a decidere*. 

E qui - viene, naturale, una 
seconda obiezione relative alia 
coesistenza di piu partiti in re
gime socialista, la questione 
cioe della pluralita dei partiti 
che e uno dei cardini della de
mocrazia. in Francia e altrove. 
A questo problema Marchais 
dedica un vasto capitolo del 
suo libro. 

Rispondendo a una domanda 
precisa in questo senso Marchais 
afferma: « Voglio ricordare non 
meno nettamente che noi non 
facciamo dell'esistenza di un 
solo partito la condizione del 
passaggio al socialismo in Fran
cia. In una Francia socialista 
i diritti dei partiti d'opposio'o-
ne saranno rigorosamente ri-
spettati dai momento in cui 
agiranno. secondo la regola de
mocratica, nel quadro della le
gality. Noi teniamo conto, in-
somma. della diversita del nostra 
paese e della sua popolazione, 
delle correnti di pensiero che lo 
percorrono. delle filosofie e del
le credenze che lo dividono. Noi 
abbiamo la nostra filosofia e 
noi pensiamo che essa ci for-
nisca i mezzi migliori per tra-
sformare il mondo. Noi ci sfor-
zeremo dunque di farla condi-
videre dai maggior numero di 
persone e stimiamo che essa 
debba avere nella societa fran
cese il posto che le spetta per 
l'udienza che essa ha nel mondo 
moderno. Ma noi non abbiamo 
nessuna intenzione di farne la 
filosofia « ufficiale * della Fran
cia di domani. n6 di confondere 
domani io Stato e il nostro par
tito. Noi partiamo dall'idea che 
la trasformaziooe della societa 
francese verso una .vita mi-
gliore e una piu grande liberta 
debba essere la causa dell'in-
sieme delle forze operaie, demo
cratiche. nazionali, che uniscono 
t loro sforzi nel redproco ri
spetto delle loro diversita *. 

In altre parole, afferma D 
segretario generale del PCF, so
cialismo e democrazia sono in-
separabili e non vi sari sociali
smo in Francia senza un allar-
gamento e uno sviiuppo costan
te della democrazia. Per questo 
la parola d'ordine di < sociali
smo '- democratico» che tanta 
gente pronuncia credendo; dl 
dire qualcosa che imta i co
munisti, non soltanto viene ac-
colta, ma e considerata come 
«una evidenza* dai comunisti 
francesi che si sforzeranno di 
tradorla nella realta del loro 
paese. 

Da tutte queste risposte, cbe 
possono essere considerate co
me delle premesse foodamen-
tali ad un discorso sul socia
lismo calla francese». sulla 
cvia francese al socialismo*. 
viene la domanda conclusiva 
sulla forma cbe rivesUri il 
socialismo in Francia. 

n socialismo, dice a questo 
proposito Marchais. non pud non 
avere present!, sotto qualsiasi 

latitudine, alcunl prlncipt fon-
damentali come la proprieta col-
lettiva dei mezzi dl produz<one 
e di scambio, fermo restando 
che largo spazio avra in Fran
cia la piccola e media proprie
ta privata industrial, agricola 
e comn^rciale. Ma, detto questo 
a proposito dei principl fonda-
mentali, bisogna aggiungere che 
essi non possono trovare appli-
cazione senza tener conto delle 
particolarita, delle diversita di 
situazione da paese a paese. Le 
tradizioni, i punti di partenza, 
i problemi concreti da risolve-
re non sono gli stessi in ognl 
paese, e quindi le soluzionl non 
possono essere le stesse. 

c E' dunque partendo da que
sta constatazione di buon sen
so — dice Marchais concl'iden-
do l'intervista — che noi af-

fermiamo: il socialismo che not 
vogliamo instaurare a casa no
stra avra i colori della Francia... 
Avra delle caratteristiche molto 
particolari. Per esempio, impe-
gnarsi sulla via delle trasfor-
mazioni economiche e politiche 
decisive non obbliga necessarla-
mente a prendere il Palazzo 
d'Inverno, Per esempio, le tra
dizioni del nostro paese ci por-
tano ad escludere l'idea che 
il socialismo in Francia possa 
tradursi in un regime di partito 
unico. Per esempio. noi non 
abbiamo nessuna intenzione di 
esproprjare, collettivizzare - le 
centinaia di migliaia di imprese 
familiari che fanno la ricchezza 
dell'agricoltura del nostro paese. 
Per esempio, sarebbe assurdo 
in una Francia socialista nazio-

nalizzare quei piccoli commercian-

ti ed artigiani che rendono i 
piu grandi servigi ai consuma-
tori e che la concorrenza del 
grande commercio capitalista 
oggi minaccia drammaticamen-
te. Per esempio, la concezione 
che noi abbiamo della gestione 
democratica mostra fin da oggi 
che l'economia socialista in 
Francia conoscera forme di au-

- togestione nuove e original!... 
insomnia la politica del Partito 
comunista francese definisce una 
via francese verso il sociali
smo e un socialismo alia fran
cese*. 

«La sfida democratica» e 
. messo in vendita a partire da 
oggi, con un «lancio» eccezio-
nale, alia festa annuale della 
< Humanite ». 

Augusto Pancaldi 

Secondo ogni previsione i colloqui fra il primo ministro di Londra e Pir-
landese Cosgrave ribadiranno la subordinazione politica e soprattutto 
economica dalla Repubblica d'lrlanda nei confronti della Gran Bretagna 

PARIGI — Un aspetto della grande manifesfazlone operaia svoltas! venerdi a Parigt, nella 
Piazza degli Invalid!, in segno di solidarleta con la lotta del lavorator! della LIP di Besancon 

Sono precipitati da circa dieci metri 

MORTI2 EDILIA GELA 
II duplice omicidio bianco si & verificato in contrada Lucazzi — I 
due operai stavano procedendo alia gettata in cemento armato di 
un solaio — Tre mesi fa avevano perso la vita altri due lavoratori 

GELA, 8 
Due operai, Giovanni Gatto-

ne di 32 anni e Rosario Blan-
dino di 42 anni dl Modlca, so
no rlmasti uccisi In un inci-
dente sul lavoro. I due operai 
iavoravano nel costruendo co-
tonificio dl proprieta, di un 
certo Faracl di Gela, in con
trada « Lucazzi». una localita 
molto vicina al centra della 
citta. Lavoravano per conto di 
una ditta di Modlca, specializ-
zata nella costruzione di pre-
fabbricat! ediU, di proprieta 
del georoetra Cassarino. 

Sulla dinamica del duplice 
omicidio bianco non si sa 
nlente di preclso: pare comun-
que che i due operai stavano 
procedendo ad una gettata in 
cemento armato dl un solaio 
quando sono improwlsamen-
te precipitati da un'altezz-a di 

•circa 10 metrL Venlvano lm-
• mediatamente soccorsl dai 
compagnl di lavoro e traspor-

' tati all'ospedale «Vittorio 
Eznanuele* dl Gela. Purtrop-
po 11 Gattone giungeva cada-

vere mentre il Blandino e mor-
to dopo circa mezz'ora. II Gat

tone nella caduta aveva rlpor-
tato trauma cranico e collasso 
circolatorio mentre il Blandi
no trauma cranico e sospetta 
frattura costale. E' stata avver-
tita 1'autorlta giudiziaria, che 
ha aperto un'inchiesta. 

Questo nuovo tragico episo-
dio rende ancor piu spaven-
toso il bilancio degli incident! 
mortal! verificatisi in questo 

ultimo periodo a Gela. Tre me
si fa, infatti. altri due operai, 
uno dipendente dell'ANIC e 
l'altro di una ditta che svolge 
iavori di manutenzione all'in-
terno delio stesso stabilimen-
to hanno perso la vita. II 12 
agosto, poi, un giovane tecnico 

delio stabllimento ANIC e mor-
to in un incidente stradale 
mentre si recava nella sua cit
ta dopo il turno di lavoro. 
Si e saputo successivamente 
che 11 giovane aveva lavorato 
per 4 nottl consecutive, 

E* sempre piu urgente che 
una seria indagine venga im-
mediatamente fatta dagli or
gani competentl per verificare 
U reale stato in cui operano 
1 dlpendenti di decine di Im

prese nella nostra citta, e per 
indlviduare e colplre i respon
sablll della mancanza di mi-
sure antinfortunistiche e della 
mancata slcurezza del posto 

m • * 
VENEZIA, 8 

Un giovane operalo, Giovan
ni Indovina, di 24 anni, di
pendente dell'impresa di ap-
palto Comiter 5 stato ricove-
rato all'ospedale civile di Me-
stre in gravissime condizionl. 

L'ineidente e avvenuto al-
l'lntemo delio stabilunento 
Vetrocoke di Porto Marghe-
ra, dove opera la Comiter. 
L'operaio, che stava tagliando 
con la fiamma ossidrica 11 tu-
bo avariato di un impianto di 
produzione disattivato, forse 
per un residuo di gas conte
nuto nella tubazione stessa, 
e stato investito da una lm-
prowisa, violenta fiamma. Ur-
lante e con gli ablti Incen-
diatl, l'uomo e stato soccor-
so da altri colleghi che aveva
no asslstito airincidente. Con-
dotto immediatamente al
l'ospedale, vi e stato ricove-
rato con prognosi riservata. 

Dopo i 4 omicidi bionchi nel cantiere del Gran Sosso 

La Cogefar rifiuta ogni 
misura antinfortunistica 
Dal Mstra corritpodlcate 

TERAMO, 8 
«Non rawisiamo ropportu-

nlta e la necessita di convo-
care i comitati di sicuresza 
dei due cantieri in quanto le 
condizionl di lavoro sono ri-
maste quelle antecedenti e nes
suna proposta ci era stata 
fatta prima*. 

Con questo lncredibile fono-
gramma. spedito glovedi scor
so da Mllanq, la direzione del
la COGEFAR. l'impresa cbe 
ha In appalto il traforo del 
Gran Sasso, ha comunicato ai 
sindacati 11 suo no alle ri-
cbieste antinfortunistiche che 
erano state avanzate dai lavo
ratori dopo gli ultimi 4 omi
cidi bianchL 

In risposta, 11 consiglio di 
cantiere e la segreteria della 
Federazione dei sindacati del
le costruzioni hanno indetto 
una manlfestazione di lotta 
per martedi proasimo nei pres-
sl del traforo ed hanno te-
nuto stamane una conferenza 
stampa, nel corso della quale 
11 compagno Giampaolo Dl 
Edoardo, segretario della FIL-
LEA, ha fatto il punto sulla 
situazione. Alia conferenza 

erano present! 1 rappresentan-
ti delllspettorato del lavoro 
e dell*ENPI, oltre che 1 mem-
brl del consiglio di cantiere. 
Dopo 1 quattro omicidi bian-
chi (ne sono awenutl otto 
dairinlzlo dei Iavori e gli ln-
fortuni sono statl 274 su 349 
operai) 1 lavoratori avevano 
richlesto Pattuazione di 54 mi-
sure di slcurezza. 

L'axienda, dopo una prima 
risposta negativa. nella riunio
ne tenutasi lunedl scorso ave
va mostrato di accettarle, po-
nendo pert) subito dopo richie-

ste assurde come condizlone per 
la firma del verbale dl accor
do. Secondo 1 padroni 11 con
siglio di cantiere avrebbe do-
vuto dichiarare • sufflcientl» 
a garantlre la slcurezza le mi-
sure adottate, considerandole 
di «complemento» a quelle 
attuate dalla direzione azlen-
dale. In pratica, in questo mo
do, l'azienda chledeva lo scio-
glimento delle commlslsonl an
tinfortunistiche, composte dai 
rappresentanti degli operai, 
del sindacati, delllspettorato 
del lavoro e deirENPI; com-
missioni che erano state ot-
tenute con la lotta come stru-
menti dl tutela della slcurez
za del lavoro. 

Alle osservazionl del lavora
tori e dei dirigenti sindacali, 
la COGEFAR replicava riti-
rando la propria adesione al
le richieste antinfortunistiche. 
Questo grave atteggiamento 
dell'azienda veniva subito va-
lutato nell'assemblea dei lavo
ratori, che mercoledl davano 
luogo ad una forte manifesta-
zione presso la sbarra del can
tiere Gran Sasso, alia quale 
partecipavano anche numero-
si cittadini della zona. 

Una delegazione di 70 lavo
ratori veniva nuovamente ri-
cevuta dai direttore del can
tiere, che tomava ad imoe-
gnarsl per un accordo sui 54 
punti delle richieste antinfor
tunistiche. Per glovedi, come 
abbiamo vlsto, ai sindacati ve
niva recapitato 11 fonogramma 
che confermava rinqualifica-
bile atteggiamento negativo 
deirazienda. Per il 14 settem
bre, intanto, e stata indetta 
dalla Federazione lavoratori 
delle costruzioni una giornata 
di lotta intorno al problemi 
dell'ambiente di lavoro e per 
la plena occupazione nella pro-
vincia di Teramo. 

Gianfranco Console 

Dal noitro corriipondente 
LONDRA, 8. 

Su Invito del premier Irian-
dese Cosgrave, Heath si re-
chera in vlsita a Dublino il 
17 settembre, Nel quadro dei 
rapportl - anglolrlandesl, 11 
vlaggio costltulsce un avveni
mento storlco. Nessun primo 
ministro britannlco ha ma! 
messo plede sul suolo dell'El-
re per un lncontro ufflclale 
da quando la repubblica ha 
acqulstato la sua indlpenden-
za. Dopo clnquant'annl si rial-
laccla quindi un legame for-
male scamblevole fra la po-
tenza egemone e uno stato 
conflnante, la cui economla e 
per altro sempre rimasta sot-
to l'influenza del capltale e 
della flnanza lnglesl. I diri
genti dl Dublino da va-
rlo tempo Insistevano sulla 
reclproclta del contatti per
che finora era Invarlabllmen-
te toccato al cap! dl gover
no della Repubbbllcn dl attra-
versare 11 mare d'lrlanda per 
essere ricevutl al numero 10 
dl Downing Street. 

Heath e Cosgrave prende-
ranno in esame due teml: le 
relazloni fra 1 du»> Daesl e 
la situazione nel Nord Irian-
da. 11 nuovo governo dl coa-
llzione irlandese ha accentua
te la politica dl comprenslo-
ne verso Londra mettendo da 
parte vlslbllmente ognl pre-
gludlzlale della vecchia tradi
zione repubblicana. II proces-
so di «normallzzazlone» e i 
r*oDorti fra Dublino e Lon
dra passa dunque per l'ac-
cettazlone espliclta da parte 
del governo dell'Elre della 
funzione egemone della Gran 
Bretagna accantonando qua-
lunque pretesa di sviiuppo 
autonomo. 

Si tratta di una grossa sfi
da al movimento rivendlcatl-
vo irlandese e alia lotta per 
l'indlpendenza nazlonale che 
Cosgrave si sente abbastanza 
forte da Imporre aH'opinione 
pubblica dell'Eire nella misu
ra in cui la repressione gli 
ha consentito di controllare 
I a opposlzione repubblica
na (legge anti-IRA, condanne 
sulla base del solo sospetto 
e camp! dl concentramento). 
Dleci giorni fa Heath, e an-
dato a Belfast per cercare 
di superare la recalcitranza 
degli a ultra » protestanti. Pa-
radossalmente egll trover^ in 
Cosgrave 'in tnterlocutore as
sai piu docile e ossequlente 
dl fronte al nlano di restau-
razlone per le due Irlande 
favorlto dalla Gran Bretagna. 
La «ricucltura» fra 1 due 
tronconl del paese potrft es
sere formalmente sublimate 
nel futuro Consiglio di Irian-
da a cui dovrebbero parteci-
pare 1 rappresentanti parla-
mentarl dl Dublino e quell! 
dl Belfast. 

Per invitare Heath, Cosgra
ve ha dovuto chludere un oc-
chlo sullo sscandalo del
le spie britanniche in Eire». 
H retrosoena dell'affare Lit-
tlejohn. le due bombe-strage 
collocate dagli agentl ingles! 
II 2 dicembre 1972 nelle vie 
della capitale, passa nel di-
menticatoio. Londra ha dovu
to ammettere la propria re
sponsabilita nel reclutamento 
dei due Littlejohn e delle al
tre spie, come Johnn Wyman 
e Patrick Crinnion, che ope-
ravano nell*Eire. Ma dopo la 
clamorosa rivelazione del
io « scandalo » 11 governo con-
servatore Inglese non ha mai 
sentito la necessita di esten-
dere a Dublino una nota uf-
ficiale di ramnwrico e d! scu-
se come II codice dlplomati-
co tnternazlonale prescri-
ve verso il governo dl una 
potenza straniera. Nonostante 
questo Heath andrft. in Irian-
da a consacrare la ritrovata 
• amiclzia* col governo Cos-
grave. 

Antonio Bronda 

- * BELFAST, 8 
Un uomo di 53 anni. Ma-

thew Lilly, sposato e con va-
ri figli, e stato ucciso ieri da 
alcunl uomini armati in una 
fattoria vicino al villaggio dl 
Belcoo, nella contea di Fer
managh (Ulster), non lonta-
no dai confine con l'Eire. Lil
ly era un miiiziano dei reg-
gimentl di dlfesa dell'Ulster. 
I suoi ucclsori sono glunti 
nella fattoria prima dl Lilly 
ed hanno imprigionato tutti 
quelli che vi si trovavano; 
quando £ glunta la loro vifc-
tima gli hanno sparato e so
no poi fuggiti con un'automc-
bile che e stata ritrovata dai-
l'altra parte del confine, nel-
l'Eire, abbandonata. 

Una bomba e esplosa in 
una chiesa cattolica dl Ban-
dor, nella contea di Down; 
non vi sono state vittlme. ma 
1 dannl airedlflcio e ad al
tre costruzioni vlclne sono 
statl ingenti; nessuno ha ri-
vendlcato la responsabilita di 
questo attentate, ma due gior
ni fa, I'organlzzazione estremi-
sta protestante «Ulster Free
dom Fighters* aveva prean-
nunclato una futura serle d! 
attentat! contra nroprleta cat-
toliche nellTJlster. 

In segulto a queste mlnac-
ce, I cattollci dell'Ulster an-
dranno a messa domani sotto 
la protezione di migliaia di 
soldatl. Le forze di slcurezza 
hanno preso Infatti sul serio 
tali minacce: vi sono nume-
rosl precedentl dl attacchi a 
chiese cattoliche, molte delle 
quali sono state oggetto dl de-
vastazlonl. Incendi ed anche 
attentat! dlnamitardl. 

IRI 
ISTITUTO 
PER LA 
RICOSTRUZIONE 
INDUSTRIALE 

I! 1° ottobre 1973 saranno rlmborsabili le sotto-
notate obbligazioni: 

OBBLIGAZIONI IRI 6 % 1956-1974 

per nominali L 1.832.000.000 

sorteggiate nella quattordicesima estrazione; 

OBBLIGAZIONI IRI 6 % 1958-1974 

per nominali L. 4.843.000.000 

Serle B e C, sorteggiate nella qulndlceslma estra
zione. 

I numeri dei titoli da rimborsare, ivi compresi quelli 
sorteggiati nelle precedent! estrazioni e ancora 
non presentati per il rimborso, sono elencati in 
due distinti bollettini che possono essere consultati 
dagli interessati presso le filial! della Banca d'ltalia 
e dei principal! istituti di credito e che saranno 
inv.'ati gratuitamente agli obbligazionisti che ne 
faranno rlchiesta all'IRI - Ufficio Obbligazioni -
Via Versilia. 2 - 00187 Roma; nella richiesta dovra 
essere fatto esplicito riferimento alle obbligazioni 
che interessano (IRI 6 % 1956-1974 oppure IRI 6 % 
1958-1974) poiche per ciascuno dei due prestiti, 
come per ogni altro prestito obbligazionario del-
I'lRI soggetto ad estrazione, esiste un apposito 
distinto bollettino. 

sansom 
scuola 
aperta 

*NOVITAa Dl SETTEMBRE 
LETTERE ITALIANE 
serie diretta da 
Vittore Branca 

•Bruno Basito 
LA POESIA 
CONTEMPORANEA 
1945/1972 L, TOO 

•Ernesto Guldorizzi 
LA NARPATIVA 
ITALIANA 
E IL CINEMA L. 700 

. .i . J — 

LETTERE LATINE 
serie diretta da 
Antonio La Penna 
Claudio Moresdilnl 
CRISTIANESIMO E IMPERO 
L. BOO 

LETTERE GRECHE 
serie diretta da Franco Serpa 
Claudio Moreschini 
IL ROMANZO GRECO L. 900 
Filippo Maria Pontani 
L'EPILLIO GRECO L 900 

STORIA 
serie diretta da 
Marino Berengo , 
Franco Cardinf ~~ 
IL MOVIMENTO CROCIATO 
L.700 

MareeOo Carmagnanl 
L'AMERICA LATINA DAL 18M 
Al NOSTRI GIORNI L. 700 

Valerio Castronovo 
LA RH/OLUZIONE 
INDUSTRIALE L. 800 

Gjovannl CtMfuMnl 
AGRfCOLTURA 
E SOCIETA' RURALE 
NEL MEDIOEVO L. 700 

AMo D* Maddal«na 
MONETA E MERCATO 
NEL '500 L. 900 

Gina Fa*oR 
Francesca Bocehl 
LA CITTA* MEDIEVALE 
ITALIANA L. 900 
Armando Saporl 
LA MERCATURA MEDJEVALE 
L. 800 

*Guklo Valabroga 
IL MEDIO ORIENTE 
DAL PRIMO 

v : 

SCIENZE UMANE 
serie diretta da Paolo Rossi 

•Arnaldo Ballerinl 
ASPETTI DELLA 
PSICHIATRIA 
CONTEMPORANEA 
L. 800 
Piero Baruccl 
ADAM SMITH E LA NASCITA 
DELLA SCIENZA ECONOMICA 
L. 700 
Norbwto Bobblo 
PARETO E IL 
SISTEMA SOCIALE L. 800 
Ettore Caurl 
LA FILOSOFIA 
DELLA MATEMATICA DEL '900 
L. 700 

•Sergio Landuccl 
MONTESQUIEU 
E L'ORIGINE DELLA 
SCIENZA SOCIALE 
L. 700 
Andrea Mcssarl 
IL PROBLEMA DEL POTERE 
NELLA SOCIETA' 
OCCIDENTALE L. 700 

Matsimo Mugnal 
LEIBNIZ E LA LOGICA 
SIMBOUCA L. 700 
Stefano Poggi 
HUSSERL E LA 
FENOMENOLOGIA L. 700 

ARTE 
serie diretta da 
Giulio Carlo Argan 
Maurizio Fagiolo 
LA SCENOGRAFIA L. 900 

L 700 

•Simonelta Lux 
ARTE E INDUSTRIA 
L. 900 
Antonio Pincflf 
I TEATRI L. 900 

SCIENZE 
DELLA NATURA 
serie diretta da 
Giussppe Montalenti 
e Satvatore Califano 
Ghiaapp* Dabinl 
INTRODUZIONE ALIA 
TERMODINAMICA L. 900 

. MATEMATICA 
'GkiHana Laceaaa 

ELEMENTl DELLA TEORIA 
INGENUA DEGU INSIEMI 
L. 900 
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