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Perche si battono 
gli 

lJL/A LOTTA che s tanno conducendo gli s tudent i 
di archi te t tura e l 'ultima, in ordine di tempo, delle 
lot te che hanno impegnato in questi ul t imi t r e anni 
gli s tudenti , gli assistenti e l'ala democratica dei 

: docenti. J3d e quella che piu delle a l t re contiene 
d e m e n t i democratici avanzati . Ci t roviamo infatti 
di fronte ad una agitazione e ad una rivendicazione 
che non r iguarda soltanto la denuncia delle t radi-
zionali arretratezze dei nostri atenei, ma da queste, 
p rende le mosse per po i re la questione di fondo 
senza la quale non si puo pensare a un rinnova-
mento reale del l 'ordinamento scolastico: la funzione 
che , la scuola deve avere nella vita del p a e s e ' e 
quindi la sua , capacita di essere un organismo 
autonomo e democratico. : ,, . . . A ; 

. Non che i problemi delle insufficienze organiz-
zative, della carenza dei fondi. 'della mancanza degli 
insegnanti , del r i tardo generale con cui l 'Universita 
si muove rispetto al progresso tecnico e scientifico, 
siano assenti da questa lotta. Al contrario essi sono 
present i e costituiscono il motivo di una severa 
condanna — colpendo con la cruda veri ta dei fatti 
l ' incauta propaganda democrist iana sugli « a n n i 
fel ici» anche per la scuola — delle responsabilita 
del part i to dominante e della sua azione governativa, 
passata e presente. Ma la c-onferma di questa pro-
fonda crisi s t ru t tu ra le 'de l l ' un ivers i t a si salda ad 
u n a critica ben piu radicale e profonda alia Demo-
crazia cristiana e ai suoi alleati: quella dell 'assenza 
di una politica generale di riforma democratica, 
che investa indirizzi e ordinamenti universi tar i , 
che stabilisca un organico rapporto t ra universi ta e 
societa. E non un qualsiasi rapporto, non una 
semplice razionalizzazione o un ammodernamento 
degli studi universitari-

Q UANDO nel corso della tavola rotonda, tenutasi 
Taltro ieri al l ' interno della facolta occupata con la 
partecipazione di dir igenti politici di diversi parti t i , 
uno s tudente si e alzato ed ha affermato: a Torino 
sta iniziai-do a nascere, ent ro certi limiti un nuovo 
rappor to t ra scuola e societa, ma e il rapporto 
s tabi l i td dalla F IAT -e noi non lo vogliamo; quel-
lo s tudente ha"; indicato il • pun to centrale che 
anima — e r iassume tu t to Tintreccio di problemi, 
che investono Tuniversita — la lotta che oggi gli 
s tudent i conducono. n i ;< r , • r ̂  

Essi cioe si pongono un duplice obiettivo: r in-
novare una universi ta accademica e feudale, staccata 
dalla vita reale della societa, con piani di studio 
incredibili , m a ' per pervenire ad una universi ta 
che formi • intel let tuali , u o m i n i d i cu l tura , : profes-
sionisti impegnat i nei grandi problemi della societa 
contemporanea, partecipi - del suo lavoro e delle 
sue sorti e non un intel le t tuale un po' p iu bravo 
professionalmente. Questo e apparso con grande 
chiarezza, e conferisce alia lotta degli s tudent i un 
va lore niiovo e impor tante : ch'essi si bat tono perche 
il rapporto scuola-societa non sia de te rmina te dalle 
esigenze dello sviluppo monopolistico in cui l 'intel-
le t tuale , il professionista — e il problema si pone 
in modo acuto per gli archi tet t i per il contat to 
di re t to ch'essi hanno con alcuni dei problemi piu 
vivi dell 'organizzazione sociale —; e destinato ad 
essere solo un tecnico subal terno, esecutore passivo 
delle diret t ive delle forze economiche dominant-, 
sulla base della nota ideologia del « tecnico neu-
t r a l e » , disimpegnato di fronte ai modi di sviluppo 
del la societa i tal iana. ', . : 

D I QUI la rivendicazione sostanziale d i / au tono-
mia, di l iberta e di democrazia nell 'universita, che 
si dist ingue nei suoi contenuti da a l t re n v e n d i -
cazioni analoghe ma corporative, per divenire una 
assunzione di responsabil i ta e una partecipazione 
da par te degli s tudent i alia elaborazione dei piani 
di studio, alia r iforma degli ordinamenti , al com-
plesso della vi ta univers i tar ia . 

Non e un caso che quest i obiettivi cosi avanzati , 
questa prospett iva generale di r iforma democratica 
— che coincide con la linea di politica scolastica 
sostenuta dai comunist i (e il ri l ievo e impor tante 
in quanto sovente gli s tudent i vi sono pervenut i per 
v ie autonome" e indi re t te : i l : che conferma una 
rispondenza rea le della nostra politica alia si tua-
zione ogge t t iva ' e al grado di coscienza del movi-
men to e non, come dicono alcuni compagni socialist!, 
u n a sua componente massimalist ica) — trovino t ra 
i loro oppositori non solo i gruppi piu conservator! 
dell 'universita, ma lo stesso governo, pronto a con-
cedere si qualcosa sul t e r reno clei f inanziamenti 
o di una democrazia formale e disimpegnata, ma 
estraneo ad un processo che investe uno dei nodi 
della bat taglia di r innovamento della scuola e del 
nostro paese, su cui si misura la volonta democra
tica delle forze politiche e cultural! . 

Anche per questo agli s tudent i in lotta va qual
cosa di piu di un augurio , va la fattiva ed operante 
solidarieta del nostro • par t i to e del movimento 
democratico, che della r iforma democratica della 
scuola ha fatto una del le bat tagl ie principali negli 
anni passati e un impegno di fondo per la prossima 
legislatura 

Romano Ledda 

Operazione preelettorale ad Avellino 

II prefetto fa incetta 
di cartoline di emigrati 

Cinica dichiarazione del ministro guerra amencano 

per 

' AVELLINO. 29 
S: c appreso che u» funzio-

v nario della prcfettura, I'ispet. 
tore dr. Mascia. si e recalo 
presso il comune di Lacedonia, 
capoluogo mandamentale del-
TAlta Irpinia. per bloccare la 
spedizione delle cartoline agli 
elettori emigrati nei vari pae-
si europei 

La notizia di questa dispo-
prefettizia, che non 

trova alcuna giustificazione 
nella legge, ha provocato lar-
ga preoccupazione e proteste 
tra le famiglie dei lavoratori 
emigrati in Fra»icia. Svizzera 
e Germania, che nella sola La-
cedonia si contano a migliaia 

La segreteria della- Federa-
zione del PCI e intervenuta 
presso 0 prefetto, chiedendo 
spicgazioni per il grave prov. 
vedimento. 

Lungo colloquio italo-tedesco a Roma 

Von Hassel e Andreotti 

II Mediterraneo e 

sempre un«buon 

post o dove attirare 

il fuoco>» 

.WASHINGTON, 29. -
Una ; visione per • molti 

aspetti inedita della strale-
gia missilistica atnericana 
emerge dalla deposizione che 
il segretario alia Difesa, 
Robert McNamara, ha fatto 
sei settimane fa dinanzi al
ia Commissione per la dife
sa del Senato, e che oggi il 
Pentagono ha pubblicato in 
volume. I missili atomici che 
gli Stati Uniti stanno collo-
cando all'estero • risulta '•• da 
questo documento, servono 
soprattutto per stornare dal 
territorio americano il peri-
colo di una guerra nuclenre. 

McNamara si e espresso 
in questo senso parlando dei 
missili supersonici\RQTngrc, 
che gli Stati Uniti Kanrio ih-
sistito per istallare sul terri
torio del Canada, provocan-
do la nota disputa con il go
verno di Ottawa. « Si tratta 
— ha detto il ministro — di 
missili non esenti da difetti, 
nel senso che sono vulnc-ra-
bili nelle loro basi a terra, 
prima ancora di essere lan-
ciati >. La loro presenza ser
ve pero ad « attirare il fuoco 
nemico altrove » e a provoca-
re un impoverimento dell'ar-
senale missilistico sovietico. 

Queste affermazioni di Me 
Namara determineranno as-
sai probabilmente un ina-
sprimento della polemica con 
il governo canadese, il quale 
come e noto, si e riftutalo 
di accogliere sul suo terri1-
torio le testate nucleari dei 
missili Bomarc gia istnlla-
tivi, ed e attualmente im
pegnato in un'accesa campa-
gna elettorale sul tenia dei 
rischi che l'accordo con gli 
Stati Uniti comporta. Ma la 
teoria dei «missili-paraful-
mine > esposta nel documen
to, riguarda, oltre - che il 
Canada, l'ltalia e gli altri 
paesi coinvolti nella strate-
gia dei Polaris. 

«Se dobbiamo attirare il 
fuoco nemico — ha chiesto 
a questo proposito il depu-
tato republicano - William 
Minshall, dopo aver ascol-
tato McNamara — non sa-
rebbe giusto e logico lasciare 
in Italia e in Turchia le basi 
di missili Jupiter, anziche 
smantellarle? Non sono l'lta
lia e la Turchia buoni post! 
per attirare Tattacco sovie
tico? *. La risposta del mi
nistro e stata del tutto coe-
rente. «I Bomarc — egli.ha 
detto — attirano piu fuoco 
di quanto non potrebbero fa
re-i Jupiter*. Lo stesso ra-
gionamento vale, •• e inutile 
dirlo, per i Polaris della 
flotta atomica multilaterale, 
che e evidentemente < un ot-
timo posto per attirare il 
fuoco nemico ». :-.'::,•• 

McNamara aveva in pre-
cedenza sottolineato che un 
conflitto nucleare -. - non la-
scerebbe ne vincitori ne vin-
ti nel senso corrente di 
queste parole, poiche ridur-
rebbe gli Stati Uniti e 1*U-
nione Sovietica al rango di 
Stati di ' secondo . o terzo 
piano. Un attacco atomico, 
sovietico costerebbe « un mi-
nimo > di dieci milioni di vi_ 
te americane, e probabilmen
te molto di piu. Un contrat-
tacco americano « distru«ge-
rebbe TURSS come nazione 
civile >. Di qui la necessita 
di evitare un urto diretto. Ma 
gli Stati Uniti non disperano 
di mutare in avvenire Tat-
tuale rapporto di forze, at-
traverso la corsa agli arma
ment! nucleari. « Non si pud 
dire-— ha affermato il mini
stro — che la strategia ato
mica sia ad un punto morto. 
Un punto morto implica man. 
canza' di azione. Invece, io 
concepisco il nostro program-
ma militare come qualcosa 
che conduce alia azione in 
politica estera ». 

Calorosa stretta di mano tra Ton. Andreotti (a destra) 'e il-ministro della difesa 
di Bonn, Von Hassel, al termine del loro colloquio • 

Presentata la relatione economica 

Reddito:aumeRtode!6,1% 

Prezzi: aumento del 5,7 % 
Impotenza del governo di fronte alle speculazioni - L a 
Malfa oftimista sul carovita: « Fate passare tre o quattro 

mesi e tutto $i oggiustera » 

Neij 1962 il "fatto 'econb-
mico piu rilevante sono sta
ti" gli -aumenti cohquistati 
dalle lotte degli operai e del
le altre categorie lavoratri-
ci, ma l'effetto di queste con-
quiste e in parte diminuito 
a causa dell'aumento dei 
prezzi che il governo non 
riesce a fronteggiare. Que
sto e . il da to centrale che 
scaturisce, dalla • < Relazione 
generale • sulla "- sitiiazione 
economica del paese > che 
ieri il ministro del Bilanqio, 
on. La Malfa ha presentato 
al Consiglio dei ministri e 
che poi lo stesso • ministro, 
ha illustrato nel pomeriggio 
in una conferenza ' stampa 
• Ecco i dati essenziali con
tenuti nella relazione. • 

REDDITO NAZIONALfl: 
L'aumento del reddito- con-
seguito nel 1962 e pari al 
6,1% rispetto al 1961. Si trat
ta d i ' un ' incremento vicino 
alia media annua degli in
crement! verificatisi nel de-
cennio 1951-'61 ma inferio-
re ai tassi di aumento con-
seguiti in altri anni. • 

INDUSTRIA: L'attivita in-
dustriale registra un incre
mento di reddito complessi-
vo pari al 9,5%. Una punta 
piu avanzata e costituita dal
le costruzioni il cui aumen
to e del. 12% tra edilizia e 
costruzioni non residenziali. 
II reddito industriale e di 
8.131 miliardi di lire. 

AGRICOLTURAi Rispetto 
al 1961 il settore agricolo ha 
conseguito-un aumento del-
Y\$ del volume della pro-
duzione ' lorda vendibile. - II 
prodotto netto ha registrato 
l'aumento dell'8,2%, rag-
giungendo i 3.385 miliardi. 

ATTIVITA' TERZIARIE: 
Quest'ultimo settorej com po
sto dal commercio e dai ser-
vizi, ha avuto un aumento 
del 132%, raggiungendo i 
5.779 miliardi di lire. 

PERCHE* IL REDDITO E 
AUMENTATO: La relazione 
afferma ^- e cosi ha- ripe-
tuto il ministro La Malfa ai 
giornalisti — che il fattore 
dominante che ha determi-
nato il niiovo incremento del 
reddito nazionale e stata una 
nuova espansione dei consii-
mi interni. Cio e dovuto agli 
aumenti -. che i - lavoratori 
hanno conquistato nel 1962 
con un'ondata di lotte sin-
dacali senza dubbio rilevan-
tissima. " L'aumento • medio 
delle* retribuzioni e stimato 
nel 16%. Negli scorsi anni 
l'aumento del reddito si era 
invece prevalentemente pog-
giato suH'espansione delle 
esportazioni. Questo fattore 
— in seguito al rallentamen-
to economico verificatosi so-
pratutto nell'area del MEC 
~ e calato: contro un tasso 
di incremento delle vendite 
dei prodotti all'estero del 
18% nel 1961 rispetto al '60 

nel 1962 si e avuto un au
mento minore, del 12%.v 

- La ; relazione sulla - situa-
zione economica del paese 
viene cosi a . confermare 
quanto i sindacati e in pri-

(Segue in ultima pagina) 

Roddoppiati 

i voti ynitari 

al sindacoto 

scuola media 
La mozione n. 4 (comunisti, 

socialist*, indipendenti di si
nistra) ha ottenuto una forte 
e significativa affemnazione 
nelle votazioni per * 1'elezione 
del nuovo Consiglio nazionale 
del SNSM 'Sindacato naziona
le scuola media), che iniziera 
domani a Roma, al Liceo-Gin-
nasio - Giulio Cesare -. U suo 
IX Congresso. • 

Ecco i risultati: mozione n. 1 
(cattolici) 30.475 voti (66.3%) 
e 33 posti nel nuovo Consiglio 
(preced. 22180 voti, pari al 
65.1% e 32 posti); mozione n. 2 
(la:ci di centre) 7540 voti H6.4 
per cento) e 8 posti (prec. 7800 
voti, pari al 23,7% e 12 posti); 
mozione n. 4 (comunisti, so
cialist!, indipendenti di sini
stra) 7941 voti (17.2%) e * P<>-
sti (prec. 3800 voti, pari al
l/11,2% e i posti). 

L'inviato della RFT F 

sostiene la supre- I 
mazia germanica I 
nella « nuova stra- I 
!sgia» - L'Avanti! | 
afferma che il PSI | 
e sulle posizioni di | 
politica estera dei | 

laburisti | 

In esecuzione del program- I 
ma di scambi di vedute sui t 
problemi militari collegati | 
alia riorganizzazione strategica 
americana in : Europa, e ' ieri I 
giunto a Roma il ministro del
la ' Difesa della ' Germania di I 
Bonn, Von Hassel. II ministro I 
di Adenauer & giunto con un I 
aereo speciale all'aeroporto di 
Ciampino ed e stato accolto | 

daU'ambasciatore v tedesco ' a ' 
Roma, Kleiber. II comunicato I 
ANSA che dava la notizia del- I 
I'arrivo di Von Hassel, cerca- . 
va (come sempre quando si | 
tratta di visite a carattere mi-
litaresco collegate con la que- I 
stione del Polaris e del riarmo ' 
nucleare di Bonn) di < mini- I 
mizzare» al massimo I'arrivo I 
del ministro germanico. Anche • 
il governo, da parte sua, non | 
compiva sforzi particolari per 
sottolineare la visita e faceva I 
accogliere il ministro : delta 
Difesa di Bonn dal comandan- I 
te dell'aeroporto di Ciampino, I 
colonnello Buzzanca. Inoltre, • 
sempre per cercare di far pas* i 
sare inosservato I'arrivo a | 
Roma di uno dei sostenitori . 
piu accesi della rimilitarizza- I 
zione atomica della Germania 
federate, l'ANSA ha informa- I 
to che Von Hassel avrebbe in- ' 
contrato Andreotti «in visita I 
di cortesia»- '. • - • I 

La visita «di cortesia > vi . 
e stata, infatti, nella stessa | 
serata di ieri. Ed & stata inve
ce un lungo colloquio che, I 
come e owio, ha avuto al cen- • 
tro la questione della forza I 
multilaterale. E' indicativo, a I 
questo proposito, il testo del •. 
breve comunicato del ministe- | 
ro della Difesa che da notizia 
del colloquio. In esso si af- I 
ferma che «sono stati esami-
nati alcuni dei principali pro- I 
blemi militari di comune in- *" 
teresse nel quadro dell'allean-
za atlantica >.' Von Hassel ha 
riproposto le sue note tesi sul- M 
la « buona disposizione » della 
Germania a partecipare «per 
un terzo > alle spese del riar
mo atomico europeo. Si tratta 
di un"«offerta» che porrebbe 
Bonn nella condizione di pri-
mo e piu importante «part
ner > europeo degli Stati Uni
ti, in materia di alleanza mi
litare. Come b noto tale « buo
na disposizione» tedesca a 
fare la parte del leone (anche 
nella direzione politico-opera-
tiva) nel riarmo atomico euro
peo, ha sollevato parecchi dub-
bi e perplessita nelle sfere 
politiche italiane, trovatesi su-
bito nelle condizioni di una 
palese inferiorita. 

Andreotti, a quanto si ap-
prende, ha fatto pesare con 
Von Hassel la « parte specia
le > che toccherebbe allltalia 
nella < nuova strategia >, la 
quale assegna al nostro paese 
anche la poco grata (e dispon-
diosa) fuiizione di < alimen-
tatore > delle scarse possibili
ty valutarie della Grecia e 
della Turchia. " 

Andreotti, a quanto si e ap
preso, ha proposto a Von Has
sel di contribuire al foraggia-
mento dei « parenti poveri » 
greco-turchi, dividendo . le 
spese. 

PIETRO rfNNI SULLA POLI
TICA ESTERA un editoriale 
anonimo, ma attribuito a Nen-
ni, polemizza suirAponfi.' di 

m« T. 
(Segue in ultima pagina) 

Altro cHe 

t La forza multilaterale ^ 
NATO e una garanzia con
tro VEuropa' dell'asse De 
Gaulle • Adenauer e contro 
il riarmo della Germania 
di Bonn! >. Ce lo sentiamo 
ripetere da parecchie set
timane: lo dicono i demo-
cristiani • piu < avanzati » 
(non certo Andreotti, che 
sa bene come realmente . 
stanno le cose e ne e sod- . 
disfatto). lo dicono repub-
blicani e socialdemocratici,' 
lo dicono addirittura i so- ' 
cialisti. Ma ecco che 6 in 
corso la visita del ministro -
della difesa di Bonn, Von 
Hassel (da ieri a Rdma) e ••; 
questa bella tesi, costruita 
sull'ipocrisia, mostra le 
jalle. • • - • • > • . . -..-,i,.: . . , : . 

Si sa che Bonn ha perfi-
no messo la sordina sul pat-
to franco-tedesco pur di 

' buttarsi a capofitto - nel 
nuovo progetto americano; 
si sa che per compiacere gli ••_• 
americani in questo mo-
mento Adenauer ha fatto ' 
proibire Vinvio in URSS, da 
parte di inditstrie private, 
dei famosi tubi per oleo-' 
dottt (quei tubi che gli in-
glesi e in parte gli italiani 
continuano invece a invia-
re regolarmente); si sa an
cora che per non farsi -
« soffiare > tl posto di pri
ma fila nel futuro schiera-
mento multilaterale, il go- . 
verno federate non ha esi-
tato a dichiarare che Bonn 
e disposta a partecipare per ,, 
un terzo (circa 1.000 mi
liardi) alia spesa globale 
che la «nuova» NATO 
comporta e ha dichiarato 
di preferire senz'altro i 
sommergibili con ' « Pola-
ris » all'armamento missili. 
stico di navi di superficie. 
Insomma, i tedeschi non 
hanno mancato di dimostra-
re non diciamo il loro op-
poggio ma il loro entusia-
smo. la loro euforia per il 
nuovo progetto kennedia- . 
no. 

Altro che «mezzo per •-. 
non permettere il riarmo "' 
atomico di Bonn», coine ' 
lascia credere Fanfani e 
come dice a piene lettere 

"'« Avanii! ». La forza mul. 
tilaterale e esattamente il 
contrario, e l'unico mezzo 
che pud permettere oggi 
alia Germania di Adenauer 
di coronare il suo lungo so-
gno del dopoguerra: armar. 
si atomicamente. E comin-
ciano ad accorgersene an
che forze vicine al centro-
sinistra, come V* Espresso » 
che ha scritto finalmente: 
« Solo Videale di una Eu
ropa senza missili pud co-
stituire un programma con 
cui opporsi a quelli golii-
sti; i quali invece avranno 
sempre ragione di progct-
ti confusi come quello del
la forza multilaterale ». 

Ben detto: ma e detto in 
sintonia piu con i laburi
sti inglesi (che se vince-
ranno le elezioni sconfes-
seranno la forza multilate
rale) che con gli zelanli 
assertori, vecchi e nuovi, 
del carattere distensivo 
dei « Polaris ». 

Von Hassel viene quindi 
a Rotna a chiedere che an
che l'ltalia si metta in pri
ma fila fra i sostenitori del 
progetto di Kennedy, chic-
dera che anche l'ltalia di-
mostri la sua buona volon
ta rinunciando ai contratlt 
per i tubi degli oleodoiti 
sovietici, e chiedera che si 
faciliti il progetto che ri-
portera il dito tedesco sui 
bottoni rossi che scatenano 
la distruzione. 
• A questo ministro tede

sco, che segue a ruota gli 
«inriatt» americani si sa 
bene purtroppo che non ri. 
spohdera la voce dell'lia-
lia democraiica: non git si 
dtrd. che le proposte tede-
sche sono proposte di rot-
tura, che l'ltalia e vital-
mente interessata a che si 
porti avanti un linguaggio 
e una politica di distensio-
ne; gli parleranno invece 
— questi strani ministri di 
centro-sinistra — a nbme 
dell'altra Italia, quella con. 
tro cui bisogna votare • il 
28 aprile. E a Von Hassel 
offriranno sorrisi e assegni 
in bianco, post-datatii 

* 
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della FGCI nella 
vita di fabbrica 

Aperto il Convegno della Gioventu operaia 
La relazione di Luciano Guerzoni 

Dove lo conoscono 

non lo votano 

Dice I'on. Truzzl : I comunlstl ee I'hanno con la 
• bonomlana • perch* porta via loro I voti. 

Abblamo controliato: ?? 
T R U Z Z I E' NATO A PEGOGNAGA. A Pegognaga, 

nelle politiche del '58, la DC ebbe 1373 voti, II PCI 3098. 
T R U Z Z I E* CRESCIUTO a S. B E N E D E T T O . A 

S. Benedetto, nelle politiche del 1958, la DC ebbe 2270 
voti, II PCI 2874. 

T R U Z Z I SI E' T R A S F E R I T O A 3UZZARA. A Suz-
zara, nelle politiche del 1958, la DC ebbe 2883 voti, 
II PCI 4983. ' - , < • 

Se e cost che la • bonomlana > cl porta via I voti, 
a no! non resta che augurarci che i'on. Truzzi visit! 
tutta I ' l tal ia. Visto che dove lo conoscono non lo vo
tano... 

I 
I 

L'(cAvanti!» incassa 

// sctlirtmnale ufficinle della DC, la Discussione, ha 
pnhhlicato a finnco di un articolo dell'on. Scaglia, una 
volgare vignetla che ridicolizza il compagno Nenni (e ci 
siamo occupnli amplamente ieri dell'episodio). Come ha 
reagito f Avanli! alia vignetla e airarlicolo pieno di aper-
te ofjese al PSI? Della a spiritosn » hattuta del disegna-
tore dc non ha detlo parola e dello scritto di Scaglia si e 
limitato a dire che esso espone tesi a qunntomeno sin-
golari» dando una interprvtnziane a unilaterale e sag' 
gettiva dei fatli t>. Tutto qui. Francamente (e ci duole 
rilevarlo) perfino la GiuslUia reagisce megUo agli schinfji 
che la DC ptopina agli allcnti attuali o potenziali. Da 
che cosa dipende la differenza: forse dal fntto che Sara-
gat ha gia passato i"« esame n di democrazia e pub per-
mettersi qtmlclic liberta mentre i socialist! aspeltano 
ancora la pagella? 

Dichter in ribasso 

I 
I 

« Come si e hen visto ieri sera — scrive il Popolo — if 
pro/. Dichter e solo un esperto di ricerche motivazionalt: 
la DC ha altre ragioni che non i sttoi consigli per chie-
dere e ottenere il voto deWeletlorato italiano o. 

Mono male per loro, Mister Dichter, inlatti, esperto in 
emotivit>, riuscl sollanto a scoprire qnelli per cui gli 
italiani non avrebbero dato il voto a nn purtilo scredilnto. 

Architettura sowersiva 

Cosa vogliono gli studenti di architettura che hanno 
occupalo i tocali della Fnro/di a Roma. Firenze. Torino. 
Hisponde con acutezza il Secolo: a In realta gli agit-prop, 
cioi gli studenti che fanno parte detle cellule socialcomu-
niste-. tendono a create rinserimento ditetto delle orgtt-
nizzazioni sovversive nell'amministrazione delle attivita 
universitarie p. 

Utile triduo 

Dalla nostra redazione 
, ' TORINO, 29. 

• Stamane, presenti il com
pagno Ugo Pecchioli della 
direzione del PCI, il segreta-
rio • nazionale della FGCI 
Achille Occhetto e il compa
gno Andre Millo in rappre-
sentanza della gioventu co-
munista francese, si e aperto 
il Convegno nazionale della 
Gioventu Operaia, organizza-

I to dalla FGCI. -
Nella sua relazione intro-

duttiva, il compagno Luciano 

I Guerzoni ha esordito con una 
analisi delle profonde tra-
sformazioni economico-socia-

I li verificatesi negli ultimi 
anni sotto < la direzione dei 
grandi gruppi monopolistic!. 

I Con la fuga dalle campagne. 
con l'emigrazione dal Mezzo-
giorno, con, l'inserimento di 

I migliaia e migliaia di ragaz-
ze nella produzione, le nuo-
ve ' generazioni sono state 

' I partecipi dei moment! piu di-
• namici dello sviluppo econo-

mico. Ma a quali condizioni 
— si e chiesto il compagno 
Guerzoni — avviene Tinse-
rimento del giovani nella 
vita produttiva? La condi-
zione giovanile e caratteriz-

I
zata dalle sperequazioni sala-
riali e normative per sesso 

•e 'per eta. dalla collocazione 
I a i livelli 'piu bassi delle qua-

lifiche, dalla- esistenza del 
soltosala,rio..da.un piii accen-

I t u a t o e • razionale sfrutta-
mento del loro lavoro. •• -
' II contraato profondo tra 
la condizione dei giovani e 

| la f unzione che essi svolgono 
• nella produzione, tra il pro-

I gresso della tecnica e il pro-
gresso sociale, viene via via 
avvertuo singolannenie e, 

I sotto lo stimoio di questi con-
trasti laceranti, si - manile-

- stano fenomeni di rivolta che 

I rimarcano - la • necessita di 
obiettivi di lotta per la con-
quista di una contrattazione 

I articolata adeguata alle mo
de rne esigenze. 

A conclusione della lotta 
I dei metalmeccanici, che e 
• stata il momento piii intenso 

I
della ripresa operaia, compiti 
nuovi si pongono al partite 
e alia FGCI per elevare a 

I nuovi livelli l'iniziativa dei 
giovani comunisti, per garan-
tire alia lotta sindacale le 

I prospettive di sviluppo con-
tenute nella nuova contratta-

I z i o n e . II relatore ha indicato 
come primi obiettivi la co-
struzione del sindacato la 
dove non esiste e il rilancio 

I di strumenti quali i consigli 
della gioventu per creare 

sindacali degli obiettivi per 
i quali lottano, per farli mi-
surare con i problemi della 
economla dello Stato, del-
l'organizzazione della demo
crazia e dei rapporti tra le 
clussi nei loro moment! di 
maggiore complessita; pei 
renderli coscienti dell'intrec-
cio tra capitale di Stato e 
monopoli, delle forme in cm 
esso. attraverso la D. C , rie-
see ad influenza re in modo 
determinante il potere poli
tico >. 

Tra le principali rivendica-
zioni. il relatore ha indicato: 
1) I'occupazione stabile . e 
quaiificata, libera dalle con
dizioni di sottosalario; 2) lo 
sviluppo organico di tutta la 
istituzione, in modo da sot-
trarre i giovani all'egemo-
nia . ideale e politica del 
grande capitale; 3) la tra-
sformazione dell'attuale or-
ganizzazione urbanistica dei 

trasporti e dei servizi sociali 
e culturali. 

Nel pomeriggio e iniziato 
il dibattito, di cui daremo il 
resoconto domani. 

4 

Auguri 
di Ho-ChiMinh 

a Togliatti 
r II compagno Ho-Chi-Minh. 
segretario del Partito del la
voro del Viet-Nam, ha Invia-
to al compagno Togliatti que-
sto telegramma: < Caro com
pagno Palmiro Togliatti, nel
la felice occasione del tuo 
70. compleanno ti invlo i miei 
migliori auguri di longevita 
e buona salute ». 

La DC decisa a varare 
ilsuo «pianotruffa> 

II progetto della Giunta regionale 
snatura la legge - La dolorosa realta 

dell'isola - Centomila emigrati 

Dal nostro inviato 

CAGMARI , ' 29. 
71 dibattito sul piano di 

rinascita della Sardegna e 
stato sospeso. II consiglia 
regionale si e occupalo in 
questi giorni del bilancio del. 
la Regione che e stato appro-
vato ieri dalla maggioranzfl. 
Cio non significa, tuttavia 
che I'interesse per la batta-
glia sui contenuti del *piano* 
si a vennto meno. Si pud di
re, ami, che Vattenzione de
gli ambienti politici isolani 
sia concentrata, oggi piii 
che mai, su qitesio argo-
mento di fondo per I'avveni. 
re dell'isola. Ed e un fatto 
che ormai, a parte ogni con-
siderazione di carattere 
elettoralistico, il dibattito 
sul piano sardo. cost chia-
ramente collegato agli indi-
rizzl e ai contenuti delln 
programmnzione. e divenu-
to uno degli elementi della 
lotta politica nazionale. > 

Anche per questo motivo, 
e piii precisamente per le 
Implicazlonl nazlonali della 
discussione sul « piano » per 
In Sardegna, la DC sta fa-
cendo fuoco e fiamme per 
varare in ogni modo gli ela-
borati della giunta regiona
le senza portarvi alcuna mo-

Aspettano che passi il 28 aprile... 

Assopetroli e AGIP 
chiedono aumenti 

i ' • : r • - " - , " . . . . , * , . 
I J , . " . - , . ' -- 1 

Ritirata Pofferta di una lira in piu ai gesfori dei chioschi di 
benzina - II Centro del Commercio escluso dalle trattative 

nuovi quadri sindacali tra i 
I giovani. Ma soprattutto il 
* compagno Guerzoni ha insi-

I
stito sulla costituzione dei 
Gruppi di fabbrica della 
FGCI come strumenti capa-

I* ci di creare un rapporto reale 
e pcrmanente tra gli obiettivi 
rivendicativi e la lotta per 
le riforme di struttura, tra 

Le dame patronesse della parrocchia di S. Maria 
della Passione, in Milano, sono democratiche. Esse sen-
vono alle cameriere e alle padrone. Le prime vengono 
invitate ai SS. Esercizi spirituali. La Gentile Signnra 
che regge la casa riceve invece il scgucnle mesMggio: 

9 Siamo eerie che Ella vorra permcttere alia Sua do-
mesiica di partectparvi e, ringrasinndo viramente, au- ^ ^^ ^ „„„» „, 
guriamo che da qucslo triduo la giovane possa ritrarre | | e battaglie sindacali e quelle 
incitamento a compiere meglio il suo dovere ». • strutturali e politiche; e CO'-
. Evidenlemenle se il triduo dovesse servire sollanto me strumenti efficaci per 

a salvor ranima della domettica, la padrona potrebbe I contribute alio sviluppo del-
non concedere il permesso. Ma poiche la cameriern. dopo • la democrazia sindacale pro-
i SS. Esercizi spirituali, lavorera meglio, il tempo non muovendo insieme a tutti i 
« perduto. U cits, senza ulleriori commcnli, da un'idca I giovani operai assemblee di 
consolante del come le dame di S. Maria della Passione re par to e di squadra, che af-
intendano i rapporti tra padroni m servitori. m. fianchino di volt a in volta 

I l'opera della sezione sinda
cale di azienda nell'elabora-

I z i o n e degli obiettivi e nella 
organizzazipne delle lotte. 

I I gruppi di fabbrica, che 
hanno funzione politica e 
ideale di conquista e possono 

I esscre mezzo di una piu lar-
ga unita tra lavoratori mar-
xisti e cattolici. debbono af-

I frontare innanzitutto i pro
blemi della contrattazione 
delle qualifiche e della ridu-
zione dell'orario di lavoro. Si 

La posa del primo plastico 

Non bastando i vari, le pose delle prime pietre e 
le solenni inaugurazioni ad animnre la vigilia elctto-
rale, la societa Lanerossi (del gruppo END ha deciso 
di presentare solennemenle il plastico di un suo stahi-
limtnto progetlnto a Foggia. « La eerimonia sari ono-
raln dal Presidente della Repubhlica: 

L'onore, senza dubbio, i grande. Ci domandiamo sol
lanto chi vcrri invitaw, U 28 aprile del '68. alia posa 
della prima pietra e. magari. il 28 aprile del '73 alia 
eerimonia di inaugurnzione. Comunque e sempre con-
solnme aver di fronte una cod ampia prospettiva di 
Imzori cclebralivi. 

Affitti e canti 

. Notizia diffusa daltagenzia « Ansa » : * ' " ' * ' - " 
«Alridge (Inghiltem) - Una coppia di coniugi in-

glesi ha chiesto al tribunale la riduxlone deir impost a 
pagata sulla propria c*M pcrchi i vicini cmnteno in con-
tinuazione Bandiera ROM*. Un altro vicino ha leslimo-
niato che effetlivamente il canto di Bandiera Rossa e 
mseai conlinuo e intenso. II tribunale ha mccotto la ri-
chiesta riducendo di un*' tier line rimpasta annua a 
cauaa . degli sventeggi e cut sono esposti gli ebitmnti 
della casa*. '"• , - - * ' 

I 

I tratta, in primo Iuogo, di so-
stenere il sindacato nella 

I fabbrica neU'individuazione 
delle condizioni in cui pu6 
porsi il problema delle qua-

I lifiche, ma si tratta special-
mente di chiarire come la 
questione della qualifica e 
degli operai ponga il pro
blema del posto.della classe 
operaia nella ' produzione e 

I nella societa. Piu in generate. 
si tratta di rendere consape-
voli le nuove generazioni del 

• rapporto che intercorre tra 
• ogmi rivendicazione (la con-

I
trattazione dei . tempi di la
voro. degli organici,. delle 

. qualifiche e quindi> della 
I struttura professional© della 

forza lavoro impiegata) e la 
. , » . , ^.^ lotta per una programmazio-valga anche da not dote, con sella milioni 

munisli (aumentahili il 28 aprile). I canti del genere 
sono assai piii frequent! che nella pacifica Inghilterra. 
Cib potrchbc costituirc un freno alfaumento degli affitti 
che, nonosianle il ceniro-sinistr*, continuano a talire. 

fir 

US v 

per una programmazio 

I zione economica democra-
tica. ' • < 

< Questo e necessario — ha 
_ affermato Guerzoni — per 
I superare nella coscienza di 

B molti giovani operai I limitl 

r. 

Le societa petrolifere han
no ritirato anche l'offerta di 
una lira di aumento prece-
dentemente avanzata dal-
PAGIP ai gestori dei distri-
butori stradali di benzina. 
Non solo ma, approfittando 
della cedevolezza dimostra-
ta dal rappresentanti della 
categoria, hanno dichiarato 
di impegnarsi « a dare ini-
zio, non appena sara cost! 
tuito i l , nuovo governo, ad 
un'azione per la determina-
zione di un prezzo della ben 
zina tale da consentire una 
equa remunerazione dei ge 
stori ». L'AGIP, azienda pub-
blica, si trova della partita 
insieme all*Asso-petroli che 
riunisce .i grandi trust, in 
questa scandalosa impresa 
rivolta a imporre alia nostra 
economla un ulteriore raf-
forzamento del dominio dei 
< petrolieri > in fase di ra-
pida espansione anche nel 
settore chimico. II ministro 
dell'Industria on. Colombo, 
rappresentato dal dott. Ma-
rinone. ha tenuto a battesi-
mo questa farsa di trattati-
va che — fino a questo mo
mento — e servita solo a 
far rinunciare i gestori de
gli impianti di dijtribuzione 
alle loro richieste e ad as-
sociarli' all'offensiva politi-
co-economica dei magnati del 
petrolio. i ' 

Diversi elementi hanno 
concorso a questa grave ccn-
clusjone di fronte alia qua

le, oggi, I « benzinari» non 
hanno - piu altra alternativa 
che quella di una ripresa Ji 
contatti con la categoria e 
la proclamazione dello scio-
pero. Fin dall'inizio, intan-
to, il ministero dell'Indu
stria ha discriminate dalla 
trattatlva il Centra Italiano 
del Commercio che aveva ri-
chiesto di parteciparvi alle-
gando il mandato di membri 
della' categoria. Perche -e 
stata discriminata questa or-
ganizzazione democratica. la 
cui presenza alia trattativa 
avrebbe rafforzato la causa 
dei gestori? II ministero del
l'Industria non si e nemme-
no curato di dare una rispo-
sta. La FIGISC, che si e 
assunta tutto intero l'onere 
di rappresentare i gestori. 
avra forse qualcosa da dire 
in proposito. " 

Comunque, la prima fase 
della trattativa — aperta sot
to la minaccia di uno scio-
pero — porto aU'offerta, da 
parte dell'AGIP, di una lira 
di aumento al litro contra le 
5 lire chieste dal gestori in
sieme al ripristino delle con
dizioni migliori abolite nel 
1960. Si chiedeva di dare 
una maggiore stability ai ge-
stori t comodatari > (che han
no in gestione I'impianto co
st rui to dalla societa petroli-
fera) e di reintegrare il gua-
dagno del gestore $ui pro-
dotti distribuiti a mezzo di 
cedole. Tutto questo in no-
me anche degli 80 mila di-

Genova 

Domani van 
delladeonardo* 
La grande mofocisteraa e la prima delle 

sei a gemelle n per I'URSS 

GENOVA,'29 
Domenica 31 marzo sara va-

rata. presso il Cantiere navale 
Ansaldo di Genova-Sestri,. la 
grande motocisterna da 48 000 
tonnellate di portata lorda, co
st rui ta per conto della *Navi-
Bazion» marittima- atatale del 
Mar Nero* di Odessa (URSS) 
e denominata "Leonardo da 
Vinci -. 

La -Leonardo da Vinci- e 
|a prima di 6 unita - gemelle -. 
commesse dall'URSS ai cantie-
ri Ansaldo ed equipaggiate con 
motor! FIAT 909 S. Di questi 
motor! tre aaranno di coitru-
zione FIAT e gli altri tre dl 
coftruzione Ansaldo su Uceaza 
FIAT. 

I motor! FIAT 909 S hanno ci-
llndri del diametro di 900 mm 
e 1600 mm. di corsa stantuffo-
sono motor! sovraltmentatL di 
elevata potenza, per grandi na-
vl mercantili e per razlonamen-
to di generator! per centrali 
elettriche. L'apparato motore 
FIAT che sara installato sulla 
motocisterna • Leonardo da 
Vinci* ha 9 Cllindri 

Le principal! caratteristlche 
delio scaro sono le teguenti: 
lunghezza fuor! tutto m 227: 
Iunghezza tra le perpendlcola-
r! m. 215: larghezza massunt 
m. 31; altezza al ponte di co-
perta m. 19,50; lmm^rslone m. 
11,65; velocita nod! 17,4. . 

pendent! dei 35 mila chio
schi, dipendenti ai quali so
no fatte condizioni di lavoro 
e di salario assai precarie 

La lira di aumento veni-
va accettata dalla FIGISC 
la quale, alio stesso tempo, 
faceva il passo che ha reso 
la sua posizione molto piu 
debole: dava il suo appog-
gio, con un comunicato, al
ia pretesa delle societa pe
trolifere di aumentare il 
prezzo della " benzina o di 
farsi diminuire la tassazio-
ne dal governo. Le societa 
petrolifere avrebbero doviito 
essere grate alia FIGISC di 
questo regalo perche non e-
siste, nella normale prassi 
sindacale, alcun esempio di 
trattativa nella quale i mi-
glioramenti da concedere al
ia controparte siano subor-
dinati all'appoggio che essa 
si impegna a dare per eser-
citare sul governo una pres-
sione che. oltre ad e?sere di-
retta a far aumentare il 
prezzo. finale del DrodoUo. 
acquista, oggi. un significato 
politico ed economica molto 
grave. I « petrolieri », inve
ce, non hanno avuto questa 
accortezza: hanno ^ccettato 
alcune richieste della FIGISC 
(abolizione di acconti' su!le 
cedole, limitazione delle di-
sdette ai comodatari) ma 
hanno ritirato la lira che si 
eran0 gia dichiarati disposti 
a dare! • 

La FIGISC e uscit3 dal-
l'incontro di ieri con il pro
posito di riesaminare la si 
tuazione. cosa che dovrebbe 
essere fatta oggi stesso. Tut
tavia la vertenza dei distri
butor! di benzina ha gia for-
nito alcune indkazioni di 
non poco conto. Intanto. si 
aspetta soltanto che passi il 
periodo elettorale per chie-
dere l'aumento Jel pre/zo 
dei prodolti petroliferi r> una 
congrua riduzione de'.ii tax-
sa. Sul piano economico cio 
significherebbe. con l'au
mento dei profitt! delle so
cieta petrolifere. Kestensione 
della loro iniziativa in vari 
campi. Ultimamente la Shell. 
produttrice di materie per la 
agricoltura, ha fatto un ac-
cordo con la Montecatim per 
un intervento diretto nelle 
campagne. -

Quello citato e solo un ca-
so. Vi e, alia luce del sole. 
l'enorme attivita disptegata 
dalle societa per incoraggia-
re con ogni mezzo la moto-
rizzazione. la pubblirita u-
sata come mezzo di sostc-gno 
a determinate forze politi
che, la politica delle flolte 
private vantata dal monnpo-
lio petrolifero. In queste con
dizioni la concession? di un 
modesto miglioramento agli 
addetti ai carburanti non pud 
essere subordinata ad alcuna 
revisione del prezzo della 
benzina. E* una pretesa sfac-
ciata che, per primi, i ge
stori e 1 lavoratori lei di-

*stributorl devono respingere. 

difica. E quanti credevano 
che, accettando il rinvio, i 
democristiani e i sardisti-re-
pubblicani si fossero convin~ 
ti della necessitd di proce-
dere ad un esame piii sere-
no e piii approfondito di tut
ta la questione hanno dovu-
to constatare, proprio in 
questi giorni, che la minac
cia di portare avanti quella 
che e stata giustamente de-
finita una « truffa pianifica-
ta » e tutt'altro che sventata. 

Oggi, anzi, appare ancora 
piii chiaro che Vintento del
la DC e di attuare un colpo 
di mano. approfittando an
che del fatto che le Camere 
sono chiuse, per snaturare 
le finalita stesse della legge 
sul < piano >, concepita dal 
Parlamento nazionale come 
un qualcosa di qualitativa-
mente nuovo rispetto alia 
politica « meridionalistica > 
trarifsionale. Le dichiarazio-
ni rese al riguardo dall'asses-
sore regionale alia rinascita 
e le * precisazloni » del Po
polo non lasciano sussiste-
re, infatti, nessuna possibi-
lita di dubbio. • ,-. -

Del resto. il contrasto di 
fondo fra la linea della DC 
e quella della legge sul pia
no sardo — fatta propria dai 
comunisti e dai socialisfi — 
e proprio su questo punto: 
se continuare, in altri ter
mini, sulla via degli incen-
tivl e degli interventi set-
toriali e frammentari, come 
si e faffo finora in tutto il 
Mezzogiorno, o se concepire 
lo sviluppo dell'isola nel 
quadro di una programmn
zione democratica naziona
le. di cui il € piano > sta una 
componente integrante ed 
essenziale. E che sia neces
sario operare una svolta de-
cisiva in questo senso e di-
mostrato dalla dolorosa real-
tft isolana, che la • stessa 
qiunta regionale non ha po-
tuto nascondere. anche se ha 
rinunciato a trarne le ine-
vitabili conseguenze. 
-Non & certo 'casuale, ad 

esempio, che dopo oltre un 
decennio di < provvidenze » 
governative e di * interventi 
speciali» la Sardegna e an
cora oggi una delle regioni 
piu arretrate del Paese. Ed 
appare soprattutto indicati-
vo il fatto che, oltre a dover 
registrare un regresso eco
nomico piuttosto rilevanle, 
nel decennio preso in consi-
derazione dai pianificatori 
11951-61), non solo non si 
e attenuato ma e addirittura 
cresctuto lo • squiHbrio fra 
I'isola e H resto della na-
zione. Basti considerare che 
nel 1961 il reddito pro capi-
te per la Sardegna e stato 
di 220 mila lire contro le 
320 mila circa della media 
italtana e che, mentre nel 
Paese si verificava una tra-
sformazione economica e so
ciale di vaste proporzioni, 
per cui ad un calo sempre 
ptu accentuato delle attivita 
agricole corrispondexm tin 
aumento, sia pure inade-
gualo, di quelle industriali 
e terziarie, il rapporto agrt-
coltura-industria e commer
cio rimaneva qui pressoch£ 
inalterato ed anzi si regt-
strava un arretramento del 
gia striminzito lavoro indu-
striale. 

Sta di fatto che nel 1961 si 
e verificata, rispetto al 1951, 
una diminuzione in assolu-
lo di circa 2 mila unitd. la-
vorative nel. settore indu-
stria, mentre gli indtci di 
occupazione e di sotto-occu-
pazione sono rimasti ad un 
livello quanto mai elevato e 
mentre il fenomeno migra-
torio (centomila • lavoratori 
su un milione e mezzo di 
abitanti) ha assunto propor
zioni allarmanti. 

Le cifre indicate sono suf-
ftcienti a dimostrare che il 
piano di rinascita potra es
sere valido soltanto se riu-
scira a segnare una sv'olta 
nella vita isolana. impegnan-
do gli stanziamenti dello 
Stato e le risorse locali in 
un sforzo comune. 

Non e questo, invece, lo 
orientamento della DCm 11 
piano della giunta Corrias, 
come avremo modo di vede-
re. non e altro che il risul-
tato di una impostazione ri-
calcata sulla vecchia linea 
conservatrice, di cui hannu 
beneficiato soprattutto i 
complessi monopolistici. E' 
tintomatico, • d'altra ' parte. 
che i comitati unitari delle 
zone omogenee (a maggio-
ranza dc-governatlva) si so
no pronunciatl quasi ovun-
que contro le indicaziont 
della giunta regionale. Ed t 
significativo. inflne. che tut-
te le organizzazionl sindaca
li (oltre a numerosl esper-
ti) non hanno potuto fare a 
meno di rilevare Vindirizzo 
monopoUsVco del « piano » 
fCGIL), il suo contenuto in-
frastrutturale (UlL), le sue 
« noteDoli carenze * c il di-
vario esistente * fra le buo-
ne intenzioni e la realta » 

(CISL). 

Sirio S«bastian«lli 

Comizi del PCI 
II compagno Togliatti parla domani a Torino. Oltre 

alle manifestazioni dedicate alle elettrici, di cui ab-
biamo gia dato notizia, avranno luogo oggi e domani 
in tutto il paese numerosi comizi elettorali del partito. 
Diamo l'elcnco dei piu importanti: 

Oggi 
Novi Ligure: Adamol i ; 

Genova: Amendola; Seatrl 
Levante: Laconl; Monza: 
Longo. 

Melegnano: Cossutta. 
Vene2ia: Terracini . 
Padova: Nat ta; Trieste: 

V ldal l : Trevlao: Tortorella. 
R imin i : G. C. Pajet ta; 

P a r m a : Rossanda. 
Albareto: Cotombl. 
Modena: Coppola; Mlra-

bello ( F e r r a r a ) : G. Pajet
ta ; Ancona: G. Berllnguer; 
Castel Todlno (Te rn i ) : D. 
For t i ; Antrodoco (R le t i ) : 
D' Onofrlo; San Mart ino 
(Avel l ino): Napolitano; Al-
t amura : Caleffi; Foggia: 
Spano. 

Taranto: Macaluso, 
Reggio Calabr ia: Alinovi; 

Siracusa: Gruppi. 
Catania: Ingrao. 
Riesi: LI Causi. 

Domani 
Savona: Amendola. 
Voghera: Longo. 
Paderno: Longo; Tor r i -

cella (Cremona) : Magnani; 
Bolzano: G. Pajetta. 

Verona: Terracini . 
Mantova: Terracin i . 
Vicenza: Scoccimarro. 
Vittorio Veneto e Belluno: 

Nat ta ; Vicenza: Tortorel la. 
Campogalllano: Colombi; 

Modena: Rossanda. 
F e r r a r a : Cossutta; Par

ma e Piacenza: Coppola. 
Fori) : G. C. Pajet ta; Fa-

briano: G. Berlinguer; Col-
levecchlo Sabino: G. Ber
llnguer; Stimigliano: Lu-
svardi; Forano Sabina: Ln-
svardl. 

Ariano e Bisaccia (Avel
l ino): Allcata. 

Napoli (Vomero) : N. Jotti 
Caste l lammare: N. Jott i ; 

Benevento: M. Rodano: Ca
stel dell'Aquila ( T e r n i ) : D. 
Fort i ; Avigliano ( T e r n i ) : 
D. For t i ; Corato ( B a r ) ) : 
Caleffi; Foggia: Di Mar ino; 
Bar) : Spano. 
. Lecce: Macaluso. ' 

Reggio Calabr ia: Alinovi; 
Siracusa: Gruppi. 

Palermo: Ingrao. 
Messina: Ingrao; Calta-

nissetta: La Torre . 
Cagl iar i : E. Berlinguer. 
In provincia dl Bolzano si 

tengono I seguentl comizi: 
Postal: Guthler; Ora : Ma-
scagni e Tschager; Mallet'. 
Steccher; Gasser: Hafner; 
Lasa e Silandro: 8teccher 
e Hafner. 

Per gli edili 
rappresentanti di 

lista e di candidato 
Da diverse parti glungono 

richieste di chiarimento sul 
trattamento cui hanno. di* 
ritto i lavoratori di catego-

' rie part icolari , che saranno 
icrutator i e rappresentanti 
di lista, da parte dei da-
tori di lavoro. Alcune or
ganizzazionl, e tra queste 
II Comitato Direttivo della 
Sezione -Giovanni Zennaro. 

> di Chioggia, chiedono di r l -
apondere t ramite « I 'Unita > 
perche il quesito ha un in-
teresse generale. II quesito 
e: • Poiche ai lavoratori 
dell'edillzia e categorie af-
fini le ferie vengono corri-
aposte, in base ai vlgentl 
contrattl di lavoro, con una 
percentuale sulla paga ora-
ria, quale deve essere la 
mlsura del compenso che 
deve loro versare II datore 
di lavoro per le t re gior-
nate che sono Impegnati In 
qualita di scrutatori, di rap
presentanti di lista e di can. 
didato? >. 

L 'arL 119 del T . U . delle 
leggi per I'elezione della Ca
mera afferma semplicemen-
te il principio in base al 
quale le Amministrazloni 
dello Stato, gli Enti pub-
blici ed i privatl datori di 
lavoro devono pagare agli 
scrutatori, ai rappresentanti 
di lista e i di candidato tre 
giorni di ferie « senza pre-
gludizio delle ferie spettanti 
ai sens! di legge o dl ac
cord! sindacali o aziendali 
in vigore - . 

La Corte di Cassazlone ha 
r iaffermato (aentenza del 
15-2-1962, n. 310) il carat
tere pubblico della funzione 

dei rappresentanti di lista, 
al pari degli scrutator!, t 
!l loro diritto alia retr ibu-
zione durante i t re giorni 
che prestano servizio nel 
seggi. 
" Lo spirito della legge non 

pud essere in contrasto con 
il principio costituzionale in 
base al quale I cittadini so
no liberi e uguali. Pertanto 
non pud permettersl un trat 
tamento del lavoratori edill 
e stagionali che esercitano 
la funzione di rappresen
tanti di lista o di candidato, 
che li ponga in condizione 
di inferiorita rispetto agli 
al tr i lavoratori . L'implegato 
pubblico e p r i v a t e l'ope
ra io, ecc. riceveranno dal-
I 'amministrazione da cui di-
pendono o dal datore dl la
voro un compenso in base 
alia paga giornaliera per-
cepita nel periodo in cui 
avvengono le elezionl. Cosl 
deve avvenire per le cate
gorie degli edili e affini. 
In sostanza le t re giornate 
di ferie devono essere pa-
gate con lo stesso criterlo 
delle festivita quali il 1 ' 
maggio, 2 glugno, ecc. De
vono cioe corrispondere a l 
ia paga media che perce-
pirebbe II lavoratore in que
stione se prestasse la sua 
opera sul luogo di lavoro. 

In questo senso va inter-
pretata e applicata la leg
ge, in questo senso deve 
essere fatta rispettare dalle 
organizzazionl sindacali e 
da tutti gli a l t r i organism!, 
non esclusa la Magistratu-
ra, preposti alia tutela dei 
dlritt i dei lavoratori . 

IN BREVE 
Ferrovieri: Assise delle liberta 

Si apre oggi a Livorno TAssise nazionale dei 200 mila 
ferrovieri italiani per le liberta alle FS. decisa per inizia
tiva del SFI-CGIL. Essa sara introdotta da una relazione 
del segretario nazionale Di Biase. e conclusa domani da 
un intervento di Rinaldo Scheda. segretario della Confe-
derazione unitaria. Verra elaborato e laneiato un - Quademo 
dei diritti democratic! dei lavoratori delle F.S. -. 

Previdenziali: agitazione aH'ENAOLI 
Si conclude oggi un nuovo sciopcro di tre giorni dei 

dipendenti dell'ENAOLI. che si sono associati da alcuni 
mesi all'agitazione dei previdenziali. tesa a conquistare 
la parita di trattamento coi dipendenti degli Enti principali 
(INPS. IN AIL. INAM). 

Vefrai: sciopero ad Aquila , 
La quasi totalita degli operai dell'ATES di Aquila, una 

azienda vetraria IRI. e scesa in lotta unitaria per la con
quista del premio di produzione e del riconoscimento del 
sindacato nella fabbrica. L'Intersind sta cavillando per im
ped ire una soluzione soddisfacente della vertenza. 

Dimissioni sindoco di Rieti 
Giulio De Jiuliis, del PSI. ha rassegnato le dimissioni in se-

guito a contrasti sorti tra il PSI e la DC all'interno della mag-
gioranza di centro-sinlstra. 

Parigi - Napoli con Caravelle 
II 13 aprile la Compagnia Air France inaugurera li nuoro 

servizio nereo :n Caravelia Parlgl-Napoli-Parigi con due fre-
' quenze settimanali e precisamente il lunedi e il sabato. Dal 
17 maggio ! servizi diverranno trisettimanali e dal 1. luglio al 1. 
ottobre vorranno cffettufctl quattro servizi alia settimaaa. 
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Gli uomini d i cultura 
e le elezionS 1963 

Zavattini: concordi 

l 

sulla prospettiva 
del socialism*) 

La funzione dei comunisti per la difesa della liberta in tutti i campi dalla vita 
sociale alia cultura cinematografica - La pace e la dimensione atomica - Le 

sofisticazioni alimentari: una pietra di paragone 

Cesare Zavattini, ricevendoci, ci 
dice subito che egli non si esprime-
ra in termini strettamente politici, 
perche questo non sarebbe nelle sue 
abitudini e nelle sue possibility. Ama 
aggiungere che anche come uomo di 
cultura egli parte sempre da un da-
to timano, semplice, da una sensibi-
lita di «uomo della strada». Per 
questo conunciamo il colloquto dagli 
aspetti piii generali. 

D. — Come vede lei, o come vor-
rebbe vedere. i prossimi einmie anni'' 

R. — Vorrei vedere procedere nei 
fatti con un ritmo consequenziale 
rispetto alle premesse teorico-eletto-
rali. Questa del ritmo non e una 
questione accessoria ormai, ma la so-
stanza stessa che diversifica i par-titi 
di fronte ai cosidetti problemi chia-
ve. La piu viva speranza e che si 
arrivi non solo a una migliore di-
stribuzione della ricchezza, ma a una 
maggiore distribuzione della liberta. 
I due momenti sono strettamente col-
legati. Le aggiungerd subito che la 
prospettiva dell'estrema sinistra mi 
convince di piu. proprio perche non 
separa i due problemi. II governo per 
primo riconosce che non c'e stato tl 
miracolo sociale: ma che siqnifica 
questo se non il falto che gli e man-
cata una yisione generale dello svi-
luppo civile e sociale, una concezio-
ne che non sia corporativa e parti-
colaristica. ma invece abbracci tutte 
le esiqew-e. comprcse quelle morall 
e culturali? 

D. — Quali contenuti pud avere 
oggi questa battaglia per la liberta? 

R. — Pud e deve avere un conte-
nuto storico che rinnovi le struttu-
re, la mentalita, il clima determinato 
oqgi dalla prevalenza clericale, anzi 
dird di piu, dalla stretta dipendenza 
dello Stato dalla Chiesa. Facciamo il 
caso che mi e piu familiare, quello 
del cinema. La battaglia contro la 
censura va data non combattendo 
sul terreno della motale cattolica, 
ma rivendicando il diritto di toccare 
tutti i problemi ideali, compreso il 
problema religioso, da punti di vi
sta anche opposti a quello cattolico. 
II cinema non pud essere considera
te una specializzazione, oppure esse' 
re condizionato dalle sue caratteri-
stiche di strumento di r.omunicazio-
ne di massa per vedersi limitata la 
facolta di intervento siii grandi temi 
di coscienza e quindi di ctiltura. Sta-
bilire una gerarchia di liberta e* ti-
pico di una sitnazione di reqime. II 
cinema ha bisogno di tutta la liber
ta, per le cose che ha da dire piu 
ancora che per il modo come le dice. 
E ha bisoqno di tutta la liberta pro
prio perchi e mezzo di comunica-
zione con' le qrandi masse umane, 
che pvb toccare la loro coscienza e 
riflettere i nuovi problemi del no-
stro tempo meglio di oqni altro mez
zo. II condurre la polemica contro 
la censura come se si trattasse del 
colpo di testa di un singolo Procura-
tore Generale, di un magistrate x 
o y, e un parafitlmine lunao il quale 
si scarica la storia, facendo restore 
nell'aria solo le faville di una indi-
gnazione che pub perfi.no parere di 
casta. 

D. — Tra i grandi problemi del 
nostro tempo spicca quello di salva-
guardare la pace. Si parla, in pro-
posito, dei termini nuovi che al pro
blema da la « dimensione atomica » 
del mondo in cui viviamo. Che cosa 
ne pensa? 

R. — Naturalmenle colgo anchrio 
il carattere decisivo che ha il pro
blema della pace. Ma cid che mi in-
teressa dire in proposito e che non 
potremo risolverlo contando sulla 
paura. Dobbiamo suscitare quel sen
so di rispetto delVuomo che sta nel 
rifiutare il principio stesso della ie-
gittimita della guerra. Qui e il salto 
di qualita. Si parla di rispetto in 
senso vero, cioe nuovo, per cui il 
malato che non trova il letto nel-
Vospedale, Vaffamato, Vanalfabeta, il 
disoccupato siano ormai figure del 
tempo non meno decisive di fronte 
alia nostra responsabilitd del piagato 
di Hiroshima. La pace, allora, con-
globando qnesti problemi, diventa un 
fatto di coscienza, di cultura, di ge-
nesi di una civilta e si traduce in 
nn movimento Si lotta per la pace 
lottando per nn rinnovamento gene
rale della societa e della cultura, non • rale delta so 

Conferenza di Lange a Roma 

CESARE ZAVATTINI , scrittore e 
uomo di cinema, e nato a Luzzara 
(Reggio Emilia) nel 1902. La sua 
figura, tra le piu original) della let* 
teratura italiana contemporanea, co-
mincid ad affermarsi nel 1931 coi rac-
conti rluniti nel libro « Parliamo tan-
to di me ». Del 1937 e la celebre rac-
colta de « I poveri sono matti », del 
1942 il terzo volume della sua trilogia, 
• lo sono il diavolo ». 

Gia da1 1937 Zavattini aveva Iniziato 
la sua attivita per il cinema, sul cui 
sviluppo cot dopoguerra egli doveva 
influire in modo determtnante, come 
fervido artefice e teorizzatore del neo-
realismo. Basti pensare ai celebri film 
realizzati con De Sica, da « Sciuscia » 
(1945) a « Ladrf di biciclette > (1948), 
da « Miracolo a Milano •* (1950) a 
- Umberto D » (1951). 

Da ricordare ancora I film-inchiesta 
di Zavattini . Amore In cltta > (1953), 
- Le italiane e I'amore », e « I misteri 
di Roma > (1962). Zavattini ebbe un 
premio mondiale della pace per la 
sua strenua battaglia ideale e morale. 
Dal 1952 va pubblicando un Diarlo 
su > Cinema Nuovo > e ora su • Ri-
nascita ». 

fissando a priori il terreno di una 
conciliazione, non ponendo prima 
delle pietre miliari, ma muovendosi, 
fiduciosi nella assoluta necessita del 
dibaltito e ricchi di una prospettiva 
nostra legata a una nostra concezio-
ne del mondo, alia sua trasformazio-
ne che e un fine che Vumanita pud 
razionalmente proporsi. La 'dimen
sione atomica > ci pone questo fine 
come un aut-aut. ^ , - -

D. — Le sembra che oggi sia dif
fusa la coscienza di una nuova con-
cezione del mondo, o, in altri ter
mini, una aspirazione al socialismo? 

R . — A parte il fatto immenso, 
che viene regolarmente sottaciuio, 
di un Socialismo che attraverso flus-
si e riflussi ha esteso la sua influenza 
su gran parte delle terre abitate, in-
vestendo, sia pure con forme diverse, 
sempre le questioni di fondo di que
sto o di quel Paese, mi sembra che 
esista oggi, piu ancora che per il 
passato, proprio in quell'uomo della 
strada di cui parlavamo, un naturale 
slancio verso il Socialismo. Certo che, 
al fine che questo slancio si trasfe-
risca sempre piu in un fatto di co
scienza creativo, bisogna far parte-
civare di pin Vuomo della strada 
alia conoscenza e alia discussione 
dei grandi temi o, per usare una 
definizione illustre, di una storia ra-
gionata. Si fa di tntto per limitarc 
ouesta partecipazione delle masse al-
Vesame critico dei nessi tra gli av-
venimenti piccoli e qrandi (io avrei 
dedicato. per esempio, tutto il nu-
mero di un giornale a confrontare 
due avvenhnenU accaduti nello stes
so torno di tempo: il Papa riceve 
Agiubei e uno di Bart che cerca la-
voro a Roma ha dovuto nascondere 
al Parroco la propria fede politica 
di sinistra per ottenere una racco-
mavdazione). E le iimitazioni effet-
tive poste alio sviluppo culturale del 
cinema ne sono una prova. Qualcuno 
cita altri paesi per dimostrare che 

Si arroventa il processo Fenaroli 

la c'e minor impegno politico e mi-
1 nor liberta. II cinemd italiano recla-

ma il tasso massimo di liberta che 
la democrazia dovrebbe essere in 
grado, se fosse conseguente, di con-
cedere, e con questo titolo d'onore 
il cinema vuole aver la sua via na-
zionale. II nostro cinema, malgrado 
che il governo di centro sinistra ab-
bia una censura di estrema destra, 
ha dimostrato che -non intende de-
flettere dal proprio destino (con gli 
autori anziani e cot nuovi) che e 
appunto di esprimere totalmente la 
sua carica culturale, che da alia sua 
carica popolare un ben altro oricn-
tamento. 

L'altra sera alia televisione, una 
deputatessa democristiana, dopo aver 
inveito contro il comunismo, ha con-
cluso con un tono di scoperta: « noi 
vogliamo che le masse popolari en-

v trino nello Stato». Ma la sincerita 
di questo proposito e resa dubbia an
che dalla politica democristiana net 
confronti di un grande mezzo di co-
municazione come il cinema dal cui 
margine di liberta, ripeto, si deve 
dedurre la volonta degli uomini al 
potere di favorire poco o tanto Vin-
gresso delle masse nello Stato. 

D. — Le pare che la sinistra ita
liana sia concorde in una prospet
tiva generale di questo tipo? 

R. — Mi pare che il pericolo di 
una parte della sinistra sia quello, 
del resto storicamente ricorrente, di 
un processo di riformistizzazione. II 
pericolo e che il Partito socialista 
entri nell'* area degli altri», rinun-
ciando a una impostazione ideale che 
$ la sola ad impedire confusione. II 
pericolo continua a essere che si con-
fonda la tattica con la strateqia, si 
chieda « un pochettino di piu », — 
cost come secondo un autorevole quo-
tidiano democristiano con « u n po' 
di vangelo di piii* si potrebbe ren-
dere st'ncera la pace — senza accor-
gersi che i vantaggi da raggiungere 
sarebbero sproporzionati agli svan-
taqgi derivanti dalla rotiura nel mo-' 
vimento operaio. Siqnifica pure qtial-
che cosa il fatto che la Democrazia 
cristtana, rivolqendosi ai socialisti, 
continui a rivendicare la continuita 
al proprio passato conservatore. Non 
voglio dire con questo che sia giu-
sta una « feroce ostilitd, * al centro-
sinistra. Intendo dire che non biso
gna perdere di vista la prosnettiva 
socialista generale. Ogai il liberali-
smo k diventato fatalistico, deter-
ministico. II socialismo deve invece 
non smarrire la sua carica di vo
lonta, di sollecitazione, di provoca-
zione: tanto piu sara coerente in 
questa stia originate funzione co-
struttiva. tanto pin gli avversari lo 
accuseranno di vecchiaia. Fu cosi 
anche nel ventennio. 

D. — Nella battaglia elettorale in 
corso quale tema le sembra piu sin-
tomatico per costituire una pietra di 
paraeone tra gli schieramenti op
posti? 
' R. — Guardi, il tema delle sofi

sticazioni alimentari potrebbe stare 
al centro della campagna delVoppo-
sizione di sinistra. Pud parere un 
paradosso, ma le sofisticazioni sono 
il simbolo stesso del criterio di das-
se con cui il paese k governato. Non 
sono piu garantiti, nella loro auten-
ticita, neppure il pane quotidiano, 
la spiga di grano, Voliva. - Ma cid 
che & piti interessante e sintoma-
tico e che le forze politiche e sociali 
che dominano il paese sono, per co-
si dire, costituzionalmente incapaci 
dt colpire le frodi e le sofisticazio
ni, se non con le mezze misure che 
lasciano il tempo che trovano. Ba-
sterebbe chiedersi perche il governo . 
an i tn semore doDo. corra ai ripari 
quando ali scandali sono scoopiati, 
e fiumi di olio fatso si sono gia ver-
sati suVe mense del popolo. Arriva 
dopo perche riflette un sistema di 
governo che non k al servizio della 
comunita. In altre parole si tratta 
della differenza di base tra un si
stema capitalista e un sistema socia
lista. in quanto solo un altro ordine 
di valori pud garantire a tutti quei 
diritti elementari che ci sembrano 
Vattrihuto piii alto delVuomo e che 
non sono piii affrontabili con le 
mezze misure. 

Paolo Spriano 

J 

Vanoattacco della difesa 
centro tutta 
listruttoria 

Scontri tra I'avv. Augenti e il presidente della Corte 
Accolta una richiesta dei difensori di Ghiani 

Pianificazione economica nei 
paesi socialisti e in occidente 

Tl prof Oskar Lange. tito-
lare delta cattedra di econo-
mia politica alia un.versita di 
Varsavia. ha par'ato leri sera 
nella sede della Accidentia po-
lncca a Roma, a palaz70 Doria 
sul tema - Sviluppo della pia
nificazione economica - I/ora-
tore. un economlsta di fa ma 
che ha insesnato dal *37 al *45 
in diverse university america-
ne. e attualmente Membro del 
comitato centrale del Partito 
Operaio Polacco e vice presi-
deatt del Consiglio di Stato 

II compagno Lance, presen-
tato dal direttore dell'accade-
mia prof Biiinski. ha fptto 
un'ampia esposiz:one storica e 
teonca sulla piamf cazione 
economica. da lui defmita 
- una cosa eminentemente pra-
tica - Sottolineato che la pia
nificazione economica e una 
realta del mondo moderno 
accettata anche dai vecchi pae
si capitalisti, l'omtore ha detto 
che ess3 e divenuta una nuova 
branca della acienza econo
mica II prof Lange in un det-

tagliato raffronto tra la piani
ficazione nei paesi socialisti <? 
quella nei paesi capitilisti. ha 
affermato che i metodi appli-
cati nei primi fanno si che 
tutti i piani sono economic! e 
tutte le gestioni sono basate 
sulla pianificazione Si tratta 
comunque di assicurare una ri-
gida coerenza del piano con la 
economia nazionale. Piu spe-
cificatamente, ponendo in ri-
salto le diffcrenze tra I'econo-
mia socialista e quella capi
talista ai fini della pianifica

zione. I'oratore ha detto che 
con la prima i piani obbedi-
scono ad una visione generale 
e completa della economia na
zionale e dei bisogni collettivi 
mentre la seconda realizza la 
pianificazione nel quadro pro-
duttivo. commerciaie e distri
butive del profitto dell'impre-
sa. II.compagno Lange ha poi 
ampiamente illustrato r.spetti. 
metodi. sviluppi e obicttivi 
della pianificazione economica 
nei paesi socialisti, 

Mai, ciediamo. era succes-
so prima di ieri che per 4 
ore — un'intera udienza — 
si discutesse, in un proces
so, se due istanze della dife
sa dovessero essere proposle 
subito, cioe prima della re-
lazione, o dopo. Queste 4 ore, 
apparentemente sprecate non 
saranno pero l'unico record 
del processo d'appello per il 
« giallo di via Monaci .̂ Do
ve vogliano arrivare i difen
sori non si sa. quale sara la 
sentenza e assolutamente im-
pcssibile prevederlo. Una so
la cosa e certa: - si andra 
avanti per decine di udien-
ze. per settimane intere. Tor
se per mesi. 

Dopo due udienze, il cro-
cesso non e ancora comincia-
to: anche ieri mattina, si e 
discusso di eccezioni preli-
minari. Martedi dovrebbe 
iniziare la relazione e, con 
essa, il diballirnento vero e 
proprio. Non e escluso, pero, 
che Augenti, il difensore di 
Fenaroli, dia battaglia un'al-
tra volta, avanzando nuove 
istanzs e costringendo la 
Corte a tornare in camera di 
consiglio. Fino ad ora, i giu-
dici sono stati in aula 2 ore 
e 35 minuti, ascoltando gli 
interventi degli avvocati. Le 
nunioni nella camera delle 
deliberazioni hanno occupato 
molto piu tempo: 4 ore' e 45 
minuti. Se i difensori mira-
no a far familiarizzare i gm-
dici popolari con la camera 
di consiglio, in modo da abi-
tuarli a discutere a vi^o a 
viso con i giudici togati, que
sta e. indubbiamente, la stra
da giusta • > • - » 

Ma il fine dei difensori e, 
forse, anche un altro: far ca-
pire, sempre ai giudici popo
lari, che in questo processo 
non c'e nulla di chiaro, nul
la di definito, che 1'istruttoria 
fu condotta — come essi so-
stengono — in spregio alle 
piu elementari norme del di
ritto. Cosi possono spiegarsi 
le * divagazioni > di Augen
ti, il quale ha punteggiato il 
suo discorso, quasi con indif-
forenza. di attacchi ai magi-
strati istruttori, a Barbaro 
— «un teste del quale la giu-
stizia non poteva servirsi > 
— alia polizia. • 

Una delle istanze, quella 
di Augenti, e stata respin-
ta. L'altra, di Madia — difen
sore di Ghiani —, e stata ac
colta. E non poteva essere 
altrimenti, avendo Madia 
chiesto esattamente il con-
trario di Augenti. Cosi, con 
la discussione di queste due 
istanze e due riunioni dei 
giudici in camera di consi
glio. anche la seconda ud:en-
za del processo Fenaroli si 
e esauri ta in questioni preli-
minari. 

folia numerosa 
Ieri mattina, la folia era 

molto piii numerosa di quel
le che ha assistito alia prima 
udienza. L'atmosfera surri-
scaldata, che ha caratterizza-
to l'inizio del processo, era 
rimbalzata sui giornali e in 
molti hanno voluto essere 
present! alia seconda giorna-
ta. Gli incident!, anche ieri 
non sono mancati. Augenti 
ha dato fuoco alle micee. 
chiedendo di discutere subi
to I'eccezione di nullita del-
r:struttoria e. conseguente-
menle, della prima sentenza. 

«Credo che la mia ecce-
zione — ha detto Augenti — 
debba essere trattata subito, 
ancora prima della relazio
ne. Cid perche essa tende a 
invalidare 1'intera istruttoria 
e a dimostrare che voi non 
potete nemmeno iniziare 
questo processo ». 

PRESIDENTE: < Ci espon-
ga le ragioni per le quali lei 
ritiene che la sua eccezione 
debba essere discussa preli-
minarmente e ci indichi bre-
vemente i punti dell'i'strutto-
ria che renderebbero nullo 
IMntero giudizio contro il suo 
iiifeso e contro gli altri due 
imputati Mj raccomando di 
essere breve... ». 

AUGENTI, che parlera per 
oltre un'ora, ha iniziato: 
«Non si pud rinunciare ai 
principi giuridici che stanno 
a fondamento del nostro or-
dinamento. Nella istruttoria. 
invece. vi si e rinunciato. 
commettendo degli illeciti. 
che a noi e permesso denun-
ciare in ogni fase del proces
so e che il magistrato ha il 
dovere, sempre, di riscontra-
re. NeH'istruttoria, si sono 
usati mezzi illeciti Se • io 
provo che sono state usate 
forme intimidatorie nel cor
so degli interrogatori, se io 

II Procuratore generale Di Matteo fotografato mentre 
parla AugentL ., . 

dacio per costringere gli im
putati a confessare circo-
stanze anche non vere, se 
provo che un magistrato dis-
se a Inzolia che lui gli fa-
ceva "schifo quanto gli altri 
due"... se provo questi e al
tri fatti, ho dato la dimostra-
zione che 1'istruttoria non e 
valida, come ha stabilito la 
Cassazione nel ricorso di 
Lionello Egidi. 

* Nell'istruttoria — ha pro-
seguito Augenti, il quale 
spesso ha "divagato", cam-
biando argomento, con con
tinui riferimenti agli atti del 
processo — si sono vietati i 
confronti alia difesa. Si e 
omesso di depositare i volu-
mi... Nella sentenza di rin-
vio a giudizio si e fatto rife-
rimento alle intercettazioni 
telefoniche, senza che i ver-
balj di queste intercettazio
ni fossero mai stati messi a 
disposizione della difesa. Cio 
non e lecito: questo processo 
deve tornare in istruttoria, 
perche siano sanate le nullita 
che contiene. Sulla prima pa-
gina di questo processo si e 
rovesciato un calamaio d'in-
chiostro. che lo ha sporcato 
tutto, invalidandolo. I] delit-
to viene scoperto 1*11 matti
na del settembre 1958. II po-
meriggio dello stesso giorno, 
si fa il primo verbale di po
lizia. Invano si cerca. in que
sto verbale, una sola parola 
sulle 13 polizze di assicura-
zione rinvenute in terra, nel
la camera da letto di Maria 
Martirano. Di queste polizze 
si parla per la prima volta 
— bonta della polizia! — nel 
quarto verbale Tutto cid e 
proibito... >. 

PRESIDENTE (con voce 
alterata): c Avvocato Augen
ti, le ho dato la parola per 
farle solo elencare i punti 
su : qualj intende svolgere la 
eccezione di nullita. non per 
d'scutere I'eccezione! La pre-
go. stringa...». 

AUGENTI: « Io ho parlato 
di nullita assoluta deH'istrut-
toria e le ripeto che lei non 
puo svolgere la relazione 
senza aver prima deciso sul
la mia eccezione. • Perche 
questo processo e tutto nul-
Ic, perche bisogna rifare tut
to da capo... Non c'e stata 
istruttoria. non c'e stato pro

cesso di primo grado. Non 
c'e stato nulla. Gli atti devo-
no tornare alia sezione istrut
toria. Perche la legge non 
pud servirsi di testi come 
Vincenzo Barbaro...». 

PRESIDENTE: < Sard co-
stretto a toglierle la parola. 
Lei sta parlando di fatti che 
i giudici non conoscono...». 

AUGENTI: d o sto facen
do il mio dovere. Concludo: 
chiedo che I'eccezione di nul
lita dell'istruttoria venga di
scussa prima della relazione, 
essendo pregiudiziale. Sono 
stati commessi degli illeciti 
ai quali voi dovete porre ri-
paro! >. 

Islania respinta 
Dopo gli interventi di al

tri legali e quello, assai ac-
ceso, del PM (...< Non tolle-
ro che si parli di ingiustizia 
del giudice...! ») , la Corte si 
e ritirata in Camera di con
siglio dove e rimasta dalle 
11,20 alle 13,05. L'istanza di 
Augenti e stata respinta: il 
difensore potra sollevare la 
eccezione di null.ita in sede 
di discussktne del processo. 

E* stata poi la volta del-
1'avv. Nicola Madia: «Ab-
biamo chiesto — ha detto il 
difensore di Ghiani — la so-
spensione del processo in at-
tesa che vengano definiti i 
procedimenti contro Barba
ro, per favoreggiamento in 
persona di Raoul Ghiani, e 
contro Sacchi. che e stato de-
nunciato dallo stesso Ghiani 
per falsa teslimonianza e ca-
Iunnia. Secondo noi, questa 
eccezione deve essere discus
sa dopo la relazione e in que
sto senso rivolgiamo istanza 
alia Corte >. -

La richiesta di Madia e 
stata accolta, dopo 25 minuti 
di camera - di consiglio: il 
rinvio del processo sara pro-
posto dopo la lettura della 
relazione. II processo — era-
no le 13.50 — e stato rinviato 
a martedi. II presidente. d'ac-
cordo con le parti, ha stabi
lito che si terra udienza tut
ti i giorni. esclusi il lunedi 
e il sabato. 

Andrea Barberi 

II processo controluce 
{ * - - , . j .. . I W I 

Gli imputati 
protagonisti 

o spettatori ? 
Si discute da due giorni, ma il 
processo non e ancora cominciato 

Stnnno proprio di fronte 
ai giorn«listi. A sinistra, 
rispetto a noi che It niwir-
diamo, il Fenaroli. strann-
mente • abbronzato, con 
quell'aria da imprenditore 
edile di. modesta origine 
(ex muratore, ex capoma-
stro)i a destra, il Ghiani, 
con il volto un po' gonfio, 
pallido di un pallore fran-
camente carcerario. Li 
guardo, mentre gli avvoca
ti parlano, parlano, parla-
no, e alia tribuna dei gior-
naltsti arrivano frasi smoz~ 
zicate, citazioni latine (< li
tis ingressus impediens >, 
« units testis nvllus testis >, 
«causa causae est causa 
causarum >, * servitus in 
serviendo consistere ~ ne-
quit*). Guardo i due im
putati principali e mi sfor-
zo di mettermi nei loro 
panni. Mi chiedo, non sen
za un brivido di racca-
priccio: < Ma che diavolo 
dii sensazioni stanno pro-
vando? A che pensano? 
Hanno paura... ma no, di 
che altro potrebbero ave
re paura, solo Inzolia ha 
qualcosa da perdere... t 
Ascoltano - gli avvocati? 
Riescono a sentirli, a ca-
ptrli, o stanno inseguendo 
pensieri stravaganti, ma-
gari buffi od osceni, come 
accade durante le lunghe 
cerimonie, nei momenti di 
inesorabile noia? Insomma, 
si sentono protagonisti del 
dramma, o semplici spetta
tori? >. 

Mi sbaglierb, anzi certa~ 
mente mi sbaglio, non pos-
so non sbagliarmi. Eppure 
non riesco a sottrarmi alia 
idea assurda, ma insistente, 
che neanche Ghiani, nean-
che Fenaroli riescano a sen-

. tirsi partecipi di una vicen-
da che ormai si svolge tut
ta al di fuori di loro, estra-
nea alia comprensione, alia 

, partecipazione viva non 
' solo del pubblico, ma degli 
stessi presunti o veri re-
sponsabili. 

Non si discute di fatti, 
ma di p rocedure Si discu-te 
sulla discussione preceden-
te, per stabilire se fu cor-
retta, o no. Si fa il pro
cesso al processo. L'avv. 
Augenti (e dal suo punto 
di vista ha fatto benissimo 
a farlo, perche questo gli 
impone il sistema in cut st 
muove) ha scatenato una 
violenta offensiva contro 
1'istruttoria, contro il pro
cesso di primo grado. Ma 
e un'offensiva fredda, ari-
da, che non suscita emo-
zione, che non risve'glia in-
teresse, curiosita, ammira-
zione, o magari irritazione, 
se non negli animi del pre
sidente, del pubblico mini-
stcro, degli avvocati, dei 
cronisti giudiziari, i soli in 
grado di coglierne le sfu-
mature, le sottigliezze, le 
malizie, gli scopi reconditi, 
gli aspetti di forza e que'Ii 
di debolezza. ' Penso alio 
stato di confusione, di im-
birazzo, forse di smarri-
mento, in cui debbono tro-
varsi i giudici popolari, 
chiamati a giudicare in 
Camera di Consiglio su 
questioni cosi freddamente 
tecniche. Penso anche che, 
fino a quando le cose con-
tinueranno a svolgersi su 
questo piano, al presiden
te non sara difficile impor-
re — sempre — il suo pun-
to di vista ... 

Si discute da due gior
ni, ma dal punto di vista 
tecnico il procseso non e 
ancora cominciato. L'avv. 
Augenti. anzi, contesta che 
esso possa cominciare. ne-
ga alia Corte il diritto di 
ennsiderarsi tale, le chiede 
di sciogliersi e di conside-

rarc come non avvenute, 
perche illegali, tutte, le 
complcsse vicende del ca
so Fenamli, dalla scoperta 
del cadnvere in poi. E il 
bello c che nessuno si me-
raviglia; ami le afferma-
zioni dell' aw. Augenti 
hanno molti sostenitori, e 
tutti, comunque, le consi-
derano « in teressant i» e 
degne di rispetto. 

Non sinmo ancora in 
Cassazione, dove appunto 
si discutera solo « in linea . 
di diritto », ma gia la for
ma ha spodestato la so-
stanza, I'astratto scaccia il 
concreto, la battaglia pro
cedural pone fatalmente 
in ombra quello che e, o , 
dourebbe essere, I'obiettt-
vo di tutti questi personag-

' gi qui riuniti: la ricerca 
paziente, tenace, serena, 
spregiudicata, della verita. 

(E' con stupore che, a 
tratti, ci si ricorda dell'ori-
gine della vicenda: una 
donna uccisa, alcuni gioiel-
li rubati. Maria Martira

no ... e chi si ricorda anco
ra di lei?). 

Gli esperti lo sanno. 
Questo processo durera 
forse alcuni mesi, e alia 
fine gli imputati ne tt-sci-
ranno uincttori, o sconfit-
ti, per una irregolarita, 
magari irrilevante, scoper
ta in una piega del volu-
minoso incartamento; per 
una sfumatura abilmente 
sottolineata; per un dnbbio 
maliziosamente insinuato 
nella mente dei giudici • 
popolari; per una ingegno-
sa « trovata > di Augenti, 
o per un'audace contro-
mossa del PM. 
- Ecco perche, come noi 
giornalisti, e giusto che 
anche il Ghiani e il Fena
roli siedano in una specie 
di tribuna. E perche se ne 
stanno fermi e muti, vol-
gendo occhi a volte preoc-
cupati, a volte incuriositi, 
ora sull'uno, ora sull'altro 
oratore. Come gente del 
pubblico, appunto. Come 
spettatori, anch'essi, di 
una vicenda su cui non 
hanno pin alcuna posaibi-
litd di dire la loro. 

Arminio Savioli 

Oggi il convegno 

«Federconsorzi 

problema 

<feff'ora» 
Si apre stamanc a Roma il 

convegno indetto dal movimen
to «Gaetano Salvemini- sul 
tema: Federconsorzi. problema 
dell'ora. Esso si articolera in-
torno a tre relazioni: aprira il 
prof. Ernesto .Rossi parlando su 
- La Federconsorzi e Jo Stato -; 
nel pomeriggio. il dr. Piero 
Ugolini trattera l'argomento 
" Federconsorzi e agncoltori >•: 
domattina. infine, il prof. Leo-
poldo Piccardi interverra con 
una relazione intitolata -Che 
cosa sostituire alia Federcon
sorzi? >-. 

II movimento - Gaetano Sal
vemini - si propone col conve
gno di individuare «quali dan-
r.: denvano al nostro sistema-
politico-organizzativo dalla pre-
senza di un organismo viziato 
nei suoi principi. nelle sue 
strutture e nel suo funziona-
mento. come la Federconsorzi: 
quale ostacolo questa organiz-
zazione costituisca per il pro-
gresso agricolo e per lo svi
luppo del movimento coopera
tive nelle campagne: quali pe-
ricoli ossa rappresentl per la 
v:ta democratica del Paese •*. 

IGNIS 
Prcstvta. 

la nuova serie di frigoriferi 1963 

Lltr i 1 2 5 
Litr i 1 3 0 
Li tr i 1 5 0 
Li tr i 1 7 0 
Li t r i 2 1 5 
Li tr i 2 4 0 

. 59.000 
L. 65.000 
L. 7 8 0 0 0 
L. 89.000 
L. 99.000 
L. 110.000 
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provo che si it usato il men • I * : 

piano di lavoro brevettato - guarnizione di gomma con tenuta magnetica - sbnnamento 
«utomatico - & l la interna in tcciaio. smaltaf) r chiusura magnetica • apertura a p«daie 
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I problemi della 
condizione operaia 
e la programma-
zione democratica 

Da qualche mese nei Comuni 
e ncgli organisml interessati 
alia costituzione del Consorzio 
per Varca di sviluppo industria. 
le Roma-Latina, si vanno mol-
tipllcando l e prese di posizione. 
Alcuni consigli comunali han-
no chiesto concordemente la re-
vislone dello statuto tipo del 
Consorzio, al fine di renderlo 
democratito. E' ora la volta del-
la segreteria della Camera del 
Lavoro di Ruina, la quale ha 
approvato un documento in cui 
precisa la posizione della orga-
nizzazione sindacale unitaria. 

Nel documento si afferma che 
la decisione del Comitato dei 
ministri per il Mezzogiorno di 
istltuire il Consorzio su un'area 
di diecimila ettari (circa 8500 in 
provincia di Latina, il resto in 
provincia di Roma) « determina 
una siruazione nuova che pu6 
essere positiva non solo ai flni 
di una ulteriore estensione del_ 
le attivita industrial! nella zo
na indicata, ma anche per pre-
cisare ed avviare un democra-
tico e Piu generate sviluppo 
cconomico >.. Tuttavia tale deci
sione trova i suoi limiti nel-
l'essere *• espressione tipica del
la politica meridionalistica svol-
ta in questi anni dalla Cassa 
del Mezzogiorno, cioe di un tipo 
di intervento pubblico sostituti-
vo di una vera e propria pro-
grammazione economica ». 

In questa nuova realta. con-
ftnua il documento, il movi-
mento sindacale deve inserir-
si attivamente e positivamente, 
sia « per affermare l'obbiettivo 
della contrattazione e della so-
luzione positiva di tutti i pro
blemi della cpndizione operaia 
(interni ed esterni alia fabbri-
ca), sia per ricondurre l'inizia-
tiva del costituendo Consorzio 
nell'ambito di una politica di 
programmazione democratica ». 

In questa direzione la Came
ra del Lavoro rivendica pertan. 
to 1'accoglimento di alcuni pre-
supposti. In primo luogo la 
struttura e il funzionamento del 
Consorzio devono essere demo-
cratici- Percio al consiglio ge
nerate, e non al ristretto comi
tato direttivo. devono essere at_ 
tribuiti i poteri di scelta e di 
decisione. in particolare per 
quanto concerne gli espropri e 
l'approvaziune del piano rego-
latore gencrale. Agli enti locali 
deve essere riservata la maggio-
ranza negli organismi dirigen-
ti, mentre dal comitato diretti
vo devono essere esclusi i rap-
presentanti delle associazioni 
industrial. A11 e associazioni 
sindacali deve essere ricono-
sciuto il diritto di consultazione 
e il potere di porre proposte 
sugli atti fondamentali del.Con. 
sorzio, mediante la costituzione 
di un organismo permanente di 
consultazione. 

Per quanto riguarda la dire
zione ed il controllo della pia-
niflcazione. la Camera del La
voro sollecita l'insediamento di 
industrie statali con compiti di-
rezionali. La organizzazione dei 
servizi sociali di attrezzatura ci
vile indispensabili a soddisfare 
le esigenze della collettivita. de_ 
ve evitare ripercussioni negati
ve sulle condizioni dei lavora-
tori. Ci6 puo awenire solo se 
le spese di urbanizzazione con-
nesse alia industrializzazione 
non graveranno sulla cittadi-
nanza. e se verranno realizzati 
adeguati complessi di edilizia 
residenziale popolare, una rete 
pubblica di trasporti collettivi 
il cui costo di gestione gravi 
sui reali beneficiari del servi-
zio, scuole, asili nido. servizi as-
sistenziali e previdenziali. La 
rete delle infrastrutture non 
deve limitarsi all'area indu-
striale. ma estendersi alia zona 
circostante. Pertanto la Camera 
del Lavoro propone l'inclusione 
nel Consorzio dei comuni vici-
niori all'area interessati. 

Dopo aver sottolineato la esi. 
genza di una rapida istituzione 
dell*Ente Regione - q u a l e orga-
no costituzionale che presleda 
alia attuazione di una program
mazione democratica e degli enti 
di sviluppo in agricoltura», la 
Segreteria della Camera del 
Lavoro riafferma - d i porsi, di 
f ronte al costituendo Consorzio. 
come un organismo che. attra-
verso l'esercizio del potere di 
proposta e di consultazione. as-
sums la funzione di agente con. 
trattuale per i piu generali in-
teressi che investono la condi
zione delle classi lavoratrici». 
La Camera del Lavoro ricerche-
ra su questi problemi una in-
tesa unitaria con la CISL e la 
UIL e proporra alia Camera del 
Lavoro di Latina la costituzione 
di uno specifico organismo di 
coordinamento. 

Dopo tre mesi di agitazione 

i 

Maccarese: 
kanno vinto 
i braccianti 

Ritrovata solo una spilla dei Bismarck 
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Documento della segreteria 

La Cat sul 
Consorzio 
industriale 

Scioperano 
i portieri INCIS 

I portieri dell'INCIS sciope-
reranno martedl e mercoledl 
per ottenere I'a&segno - t e m p o . 
raneo- I lavoratori attendono 
ormai da piu di im anno che 
venga estesa anche ad essi la 
somma concessa ai dipendenti 
dello Stato. 

L'istituto nazionale case im-
piegati etatali rifiuta di pagare 
l'assegno benche esista una cir-
colare minlsteriale che da ra-
gione ai portieri e invita l'ente 
a far fronte ai suoi impegni. 

II fiindacato dei portieri ade-
rente alia CGIL confida che 
prima di martedl i dirigenti 
dell'INCJS accettino di trattare 
per giungere ad un positivo ac. 
c»f i s \ 

Protestano le donne di Gordiani 

«Vogliamo 
la casa» 

Oltre duecento abitanti della borgata Gor
diani, in maggioranza donne e bambini, 
hanno protestato ierl mattina davanti la se-
de dell'ICP dopo aver percorso In corteo, 
innalzando decine di cartelli, corao Vittorio 
sino al Lungotevere Tor di Nona. Una de-
legazione, guidata dal compagno Aldo Toz-
zetti delle Consulte popolari, e stata rice-
vuta da due funzionari dell'lstituto. La de-
legazione ha invitato i dirigenti dell'lstitu
to ad assegnare sublto atle duecento faml-
glle della borgata le abitazioni gia costrul-

te al Quadraro ed entro tre o quattro mesi 
quelle In via di ultimaziohe a Pletralata e 
a San BasIIIo. E' stato inoltre richlesto che 
l'istituto assuma I'impegno in modo defi
nitive inviando a tutte le famlglie una let
ter a di assicurazione. Net prossimi giorni la 
commissione avra un incontro con il presi-
dente dell'ICP nel corso del quale, e stato 
promesso dai funzionari, sara data risposta 
alle richieste avanzate ieri. 

Nella foto: la protesta delle donne da
vanti alia sede dell'ICP. 

L'lntersind costret-
ta a cedere - Con 
vegni dei lavorato
ri dell'Agro e dei 
Castelli per il rin-
novo del contratto 

provinciale 

I salariati e i braccianti di 
Maccarese hanno ottenuto ieri, 
dopo tre mesi di agitazione. im-
portanti miglioramenti econo-
mici e normativi L'accordo 
roggiunto tra smdacati e Inter-
sind rappresenta per alcuni ver. 
si una svolta contrattuale nelle 
a7iende agricole 

L'incontro di ieri e stato pre. 
ceduto da un ultimatum della 
Federbraccianti: be l'azienda di 
Stato non avesse accolto le ri
chieste, i lavoratori snrebbero 
passati alia lotta. La determi-
nazlone di braccianti e salariati 
a non mollare era gia chiara-
mente emersa dalle assemblee 
e dalle proteste delle ultime set-
timane I dirigenti dell'Inter-
sind sono stati quindi costretti 
a rinunciare allp intransigenza 

L'accordo prevede aumenti 
salariali del dieci per cento per 
i « comuni» e aumenti di mag-
giore entita per i lavoratori 
qualificati (e stata cosl intac-
cata la pratica dell'« appiatta-
mento» salariale); la Maccare
se ha rltirato la pregiudiziale 
sulla costituzione della com
missione interna e presto sara 
eletto — unico caso in Italia — 
un organismo rappresentativo 
avente gli stessi poteri delle 
C.I del settore industriale. Di 
notevole importan£a la riduzlo. 
ne. conquistata dai lavoratori. 
deirorario di lavoro di tre ore 
sethmanali (quarantacinque 
ore invece di 48) e. per gli 
addetti alle stalle. l'istituzione 
di turni di lavoro. abolendo 
la precedente pratica che ve-
deva impegnati nelle 24 ore 1 
lavoratori. I giovani, superior! 
ai 16 anni, hanno ottenuto la 
completa parita salariale; i la
voratori « obbligati » e gli av-
ventizi che superano le 200 
giornate nella annata agraria 
passaiio fra i salariati fissi. 
Inoltre e stata conquistata una 
indennita giornaliera a titolo di 
integrazione in caso di malat-
tia ed infortunio. 

La compagna De Angelis. se-
gretaria della Federbraccianti 
provinciale. e i compagni Vi-
schetti e Pizzotti della segre
teria hanno annunciato ieri se
ra ai lavoratori riuniti nella 
C.d.L. di Maccarese l'importan. 
te vittoria. Braccianti e sala
riati hanno accolto con viva 
soddisfazion* l'accordo. 

Si diffonde intanto nelle 
aziende agricole private della 
provincia 1'agitazione per im-
porre la ripresa delle trattative 
per il rinnovo del contratto in
tegrative agli avventizi e per 
recepire al livello provinciale 
le conquiste del contratto na
zionale dei salariati fissi. Do-
mani si riuniranno nei locali 
della Camera del Lavoro i brae. 
cianti , i salariati e gli -obbli
gati - dell'Agro e sabato proxi
mo vi sara l'attivo dei lavora
tori dei Castelli presso la C.d.L. 
di Genzano. 

La lotta ad Architettura 

0RUR: potere 
agli student! 
Comizi 
del PCI 

N E M I , ore 19, NANNUZ-
Z i ; MONTECELIO, ore 18,30, 
Cianca; PALOMBARA, ore 
19: Ranalli e Mammucari; 
CENTRO, ore 18, piazza 
della Pace: Vetere; VE-
SCOVIO, ore 18,30, Largo 
Somalia: Ascione e Borelli; 
MARRANELLA, ore 18, via 
Laparelli: Marietta; GEN
ZANO, ore 18,30: Marronl; 
PORTO FLUVIALE, ore 18, 
via Rolli: Capponi; NO-
MENTANO, ore 17,30, via 
Tripolitania: Borelli; VAL-
MELAINA, ore 19, Prato 
Rotondo: Tozzetti; CA3AL-
MORENA, ore 19,45: Mot* 
si; LUDOVISI (Pincio), ore 
12: Tozzetti; GENAZZANO, 
ore 20: lavicoli; POLI, ore 
19,30: Muti: GERANO, ore 
20: Onesti: LANUVIO, ore 
19: Velletri; ARICCIA, ore 
19,30: Quartrucci; MONTE-
FLAVIO, ore 19,30: Volpl; 
GUI DON I A, ore 19,30: RIc-
el; T IVOLI , ore 18,30, as-
•embtea: O. Manelnl; 8AM-
BUCI, ore 20: Rlcel: OLE-
VANO, ore 19,30: Cesaronl; 
LADISPOLI, ore 19: Ma-
siracehi; FIANO, ore 16,30, 
asaemblea donne: Salustri; 
FIANO, ore 19: Agottinelli; 
8. POLO, ore 19,30: Cencl; 
VILLA AORIANA, ore 19,30, 
astemblea: Maneini; MON* 
TORIO, ore 20: Peloso. 

La lotta degli studenti di ar
chitettura si estendera nei pros
simi giorni anche alle altre fa-
colta? 

L'organismo rappresentativo 
degli universitari si e riunito 
ieri e — confermata la piena 
solidarieta con gli occupanti la 
facolta di Valle Giulia — ha sol-
lecitato le autorita accadem-che 
• ad accettare I'inserimento de . 
gli studenti nel governo della 
Universita in vista delle impro-
crastinabili riforme -. 

L'atteggiamento dei professor] 
va intanto precisandosi. Da una 
parte sono i sostenitori del ret-
tore, prof. PapL 1 quali non vo-
gliono neanche sen tire parlare 
di innovazioni e di democrazia 
neU'Universita; dall'altra sono 
alcuni insegnanti che preferi-
rebbero - riassorbire» 1'agita
zione degli studenti mediante la 
costituzione di una commissione 
paritetica dotata di soli poteri 
consultivi; e'e infine un terzo 
gruppo di docenti democratic! 
che e invece favorevole alle ri
chieste degli universitari. 

Un servizio suli'occupazione 
della facolta sara trasmesso daL 
la televisione americana. Milio, 
ni di telespettatori degli USA 
potranno quindi vedere alcune 
scene di un'assemblea e i locali 
danneggiati dalla aggressione 
notturna del fascist!. 

Anche ieri le commission! di 
studio degli occupanti hanno 
proseguito la preparazione del 
convegno nazionale di ArcbiteL 
tura. 

Pulizie: firmato l'accordo 

44 per cento 
di aumento 

Manifestazione 

al Bernini 

Domenica 
Levi 

vecchia 
Domani, alle ore 10, 

Zarlo Levi aprira uffi-
cialmente la campagna 
eletto rale nel proprio 
col legio. II comizio 
avra luogo nel cinema 
R Bernini » di Civita
vecchia. 

La manifestazione sa
ra presieduta dal sin-
daco compagno Rena-
to Pucci. 

I dipendenti delle imprese 
appaltatrici dei servizi di pu-
lizia hanno ottenuto un note-
vole successo. Un accordo e 
stato raggiunto ieri sera a con-
clusione di una lunga agita
zione e di ripetute manifesta-
zioni di protesta. 

Le ditte appaltatrici hanno 
ceduto sulla questione degli 
arretrati impegnandosi a pa-
garli con una indennita di sei 
lire i'ora e a concedere ai la
voratori aumenti del 44,30 per 
cento a partire dal 1' marzo 
1963- La stipulazione di un 
contratto provinciale dovra te-
ner conto comunque delle nor-
me in atto previste dalla mi-
gliore contrattazione di setton 
similari. II contratto andra in 
vigore dal 1> marzo *63 e sca-
dra il 30 novembre '64. 

In base al nuovo accordo la 
paga della donna dalle 135 e 
passata a 194 lire I'ora. Per gli 
uomini la paga e passata dalle 
175 alle 209 lire I'ora: i quali
ficati da 215 a 236 lire. 

Dopo una prima serie di scio-
peri e di manifestazioni — ba-
stera rieordare i cortei nelle 
vie del centro e l ' -occupa-
z ione- degli uffici della Saius 
neU'aeroporto di Fiumicino — 
alcune ditte accettarono di pa
gare gli aumenti. ma rifluta-
rono di corrispondcre gli arre
trati. I lavoratori ripresero per
cio la lotta ed ottennero dal 
prefetto di convocare nuove 
trattative. 

Ieri sera alcune centinaia 
di operai si sono recati all'Uf-
flcio del lavoro — dove si svol-
gevano le trattative — per pro-
testare contro gli ostacoli frap-
postl dai rappresentanti della 
assoclazione padronale 

II conte giro per le agenzie di pegno - In-
trovabile il maggiordomo - Balletti verdi 

Una spilla dei Bismarck del 
valore di cinque milioni. che 
fa parte del grisbi rubato l'al-
tro ieri al discendente del fa-
moso cancelliere. e stata tro-
vata ieri in un'agenzia di pe
gno. U maggiordomo Angelo 
Valentim, ancora introvabile. 
I'ha depositato l'altrb ieri. tra 
le 17 p le 18, in un'agenzia 
di via Napoli per 410 mila lire. 
La Mobile ha potuto accertarlo 
poiche le operazioni su preziosi 
vengono effettuate solo se il 
cliente esibisce un documento 
di identita. n Valentini ha rc.o-
strato agli impiegati dell'agen-
zia la sua tessera postal? 

Ieri mattina la spilla di oro 
bianco e di forma ovoidale e 
stata most rat a da lontano al 
conte Bismarck che non ha 
avuto esitazioni. ««E" una spilla 
che ha appartenuto a mio pa
dre — ha detto — contate i 
brillanti che vi sono incasto-
nati devono essere 14. Guar-
date in alto a destra: ci sono 
tre buchi. Li ha fatto fare mio 
padre, uno per ogni flglio ». 

L'oggetto si trovava nello 
scrigno. rubato dal maggiordo
mo che nella .gerarchia del 
personale di servizio di casa 
Bismarck aveva inoltre la fun
zione di addetto all'argenteria. 
E proprio in questa sua veste 
e stato chiamato l'altro ieri 
dal conte che gli ha ordinato 
di mettere in tavola per la 
sera, essendoci degli ospiti. una 
delle due sottocoppe d'argento 
doratb. n Valentini ha risposto 
al padrone che la sottocoppa 
era nmasta nella casa di Ca
pri. Ma Bismarck ha insistito 
e allora il Valentini si e rlti
rato dicendo di andare a luci-
dare l'oggetto che era stato ri-
posto in un armadio. L'uomo 
si e invece recato dalla mo-
glie. che fimge da cameriera. 
e le ha detto di aver impe-
gnato gli oggetti. La donna Te
resa Cianfrocco e andata su 
tutte l e furie: «Va a ripren-
dere l'argenteria, disgraziato ». 
Poi presa dall'ira gli si e lan-
ciata contro e lo ha graffiato 
al labbro. II marito ha pro
messo di andare a ritirare gli 
oggetti. Ed e uscito infllandosi 
probabilmente nelle tasche il 
contenuto dello scrigno. H por
tiere dello stabile, che lo ha 
visto uscire e che anzi ha 
scambiato con lui qualche pa-
rola. ha raccontato che in mano 
l'uomo non aveva nulla. E* pro-
babtle quindi che il Valentini 
ha nascosto lo scrigno in qual
che posto prima di allontanarsi 
da Palazzo Borghese. 

Nella tarda mattinata di ieri, 
intanto. si e presentato in que-
stura il gioielliere Mario Russo 
che ha un negozio in via Si-
stina. II commerciante ha rac
contato che il 25 marzo si e 
recato da lui il Valentini il 
quale gli ha proposto di ac-
quistare dell'argenteria che si 
trovava perb impegnata. Mario 
Russo ha chiesto di vedere la 
merce e i due si sono presen-
tati all'agenzia del Monte di 
Pieta. In particolare Valentini 
ha offerto al Russo di acqui-
stare 5 vassoi d'argento di va-
rie grandezze. 2 sottocoppe di 
argento dorato. 2 candelabri 
d'argento a cinque luci. 12 for-
chette, 12 cucchiai e un servi
zio da tavola (porta sale, porta 
pepe). sempre d'argento. Ma 
le trattative non sono state con-
cluse perche il gioielliere. in-
sospettito ha chiesto di parlare 
anche con la moglie di Valen
tini. II maggiordomo ha comun
que temporeggiato dicendo che 
sua moglie non era d'accordo 
sulla vendita dell'argenteria. 
Tutta la merce era stata im
pegnata per una somma di 500 
mila lire, ma il suo valore 
ammonta a circa una decina 
di milioni. II Monte di Pieta. 
infatti. rilascia prestiti su og
getti d'argento valutandoli solo 
secondo il peso, n conte ha 
comunque riconosciuti gli og
getti come facenti parte dei 
suoi beni. 

Proseguono intanto le ricer-

Strappa 
alia morte 
una bimbo 
soffocata 

Una bambina di ee'.te mesi. 
gia creduta morta. e stata sal-
vata con la respirazione artifi-
ciale da un agente del gruppo 
di P S. del servizio di sicurezza 
a mare che durante Testate vi-
gila sui litorali. La piccola si 
ch;ama Susanna Velletri ed abi-
ta con ii padre e la madre in 
via delle Scoulc a Lavinio-Sca-
lo. Improvvisamente la piccina, 
ha perduto i aenei diventando 
cianotica per Un principio di 
goffocamento 

I genitori hanno creduto che 
fosse morta per collasco. Verso 
le 8 i vicini di casa li hanno 
gentiti piangere e gridare di-
dperati. Fra i primi ad accor-
rere e stato l'agente Sergio 
D'Amici, del commissariato di 
Anzio, che abita nell'apparta-
mento di fronte a quello della 
famiglia Velletri. II poliziotto 
si e subito reso conto che per 
la bimba ogni speranza non era 
ancora perduta e forte della sua 
esperienza, ha cominciato a pra-
ticarle la respirazione artifi
cial*. 

che del maggiordomo «tutto 
d'oro». Ma Angelo Valentini, 
di cui la polizia si e gia pre-
cedentemente interessata in oc-
casione dei <• balletti verdi *, 
dj Brescia sembra introvabile. 

Ieri il Bismarck e stato in
terrogate a lungo a San Vi-
tale II conte che ha rilasciato 
una regolare denuncia ha rac
contato ai poliziotti che per 
fortuna, al momento del furto 
portava al dito un prezioso 
anello. «E questo — ha detto 
mostrandolo agli agenti incu-
riositi — vale 70 milioni». 

A! Mete prima di fuggire 

lo chef 
tutto d'oro 

Tragica carambola 

Ucciso 
neH'auto 

La vittima e un carabiniere 
Bloccata la via Portuense 

Un morto e tre feriti In una 
carambola tra due auto e due 
camion avvenuta Ieri pome-
riggio sulla via Portuense 1 
conducenti degli autocarn. che 
sono all'origine della tragedia, 
sono invece rimasti incolumi. 

E' avvenuto alle 15. all'al-
tezza del chilometro 12 della 
strettissima strada, nei pressi 
di Ponte Galeria. L'uomo mor
to e il brigadiere dei carabi-
nieri Carlo Basile, di 32 anni, 
che comandava il gruppo scia-
tori del Termmillo: i feriti so
no un altro militare. Nicola 

Sciagura in Trastevere 

Vola dal 
IV piano 
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Iori. che viaggiava al suo fran
co e due persone che sedevano 
in una <• 600 - coinvolta nello 
scontro. 

Un « Fiat GC6» condotto da 
Silvio Bardella e diretto verso 
il centro. ha tnsciato contro la 
fiancata di un altro autocarro. 
ed e poi finito fuori strada. 
l'altro automezzo invece ha 
proseguito la sua corsa senz.i 
che il conducente Giuseppe 
Baldassan potesse piu con-
trollarlo ed ha urtato frontal-
mente. con violenza, contro la 
- B M W ' targata Rieti 1421(5. 
gu;data dal brigadiere Basile. 
Proseguendo. completamente 
fuori mano, ha infine urtato, 
piu leggermente. la - 600 •• del 
pensionato Giovanni Rinaldi. 
di 57 anni, abitante in via dei 
Gracchi 94 e con a bordo Nun-
ziata Mongardini, di 55 anni, 
abitante in via Boccea. ' 

II pesante automezzo si , e 
infine fracassato nella cunetta 
al lato della strada. II condu
cente e sceso e aiutato dall'au-
tista dell'altro camion, incolu-
me nonostante il suo mezzo si 
fosse rovesciato fuori strada, 
ha cercato di aiutare il sottuf-
ficiale, che e subito apparso 
il piu grave. Purfroppo, prima 
ancora che potessero far qual-
cosa per lui, il brigadiere Ba
sile e spirato. 

Gli altri feriti, adagiati su 
auto di passaggio, sono stati 
trasportati al San Camlllo. do
ve sono stati tutti giudicati 
guaribili in una decina di 
giorni. > . . . 

La via Portuense. 1'esigua 
carreggiata completamente oc-
cupata dagli automezzi coin-
volt i nello scontro, e rimasta 
bloccata per oltre 4 ore. men
tre i carabinieri procedevano 
ai rilevamenti tecnici per l'ac-
certamento delle responsablllta. 

Drammatico volo dal 
quarto piano di una donna 
di 53 anni: e rimasta uccisa 
sul colpo, con il corpo stra-
ziato, a due metri da un 
filobus della linea 75 che 
transitava proprio in quel-
I'istante. Adriana Todde 
Vannucci, moglie di un al
to funzionario della CRI, 
stava pulendo una flnestra 
del suo appartamento al nu-
mere 71 di viale Trasteve
re: un capogiro I'ha fatta 
precipitare. Al momento 
della sciagura in casa con 
la donna si trovava solo una 
vecchia zia, Bonaria Tod
de di 80 anni, che nulla ha 
potuto fare per salvare la 
nipote. II marito e la figlla 
si trovavano rispettivamen-
te in ufficio e a scuola: 
hanno appreso la notizia 
quando sono rientrati poco 
prima le 13. ~ 

Adriana Todde Vannucci 
verso le 9,30 di ieri ha co
minciato le pulizie nell'ap-
partamento. Quando • arrl-
vata' nel salone che si af-
faccia su viale Trastevere, 
per lavare i vetri della f l
nestra, e salita su un ta-
vollnetto trasportato dalla 
cucina rassicurando la zia 
che tutto si sarebbe svolto 
in poeo tempo. Improvvisa
mente la sciagura: la don* 
na, colts da vertigini nel 
vedere la strada qulndicl 
metri sotto di lei, e plom-
bata al suolo con un grido 
straziante. Nella foto: II ca
davers dl Adriana Toddt 
Vannucci coptrto di gtomajl. 

Salvato 
dal tefano 
muore di 

emorragia 
Un'emorragia bronchiale ha 

ucciso Alessandro Bela. il bim
bo che lottava da diciassette 
giorni contro il tetano, quan
do ormai il curaro. che gli ve-
niva somministrato in un di-
sperato tentativo di salvarlo, 
era riuscito a debellare l'infe-
zione. Ma il bambino era or
mai troppo debole: remorragia 
I'ha ucciso in pochi minuti. 
prima che i medici potessero 
interven ire. 

Alessandro Bela aveva 11 
anni. Giocando con alcuni coe-
tanei si era conficcato in un 
ginocchio. inawertitamente. un 
legno appuntito. con il quale 
dava la caccia alle lucertole. 
Al Policlinico lo avevano giu-
dicato guaribile in pochi gior
ni ma piu tardi. poiche il gon-
fiore non diminuiva e le con
dizioni generali del bambino 
peggioravano. lo hanno rico-
verato per sospetta infezione 
tetanica. II giorno dopo si e 
iniziata la lotta contro la 
morte. 

II curaro, veleno potentiss:-
mo, e stato usato con succes
so in altre occasioni. contro il 
tetano; la sua azione parnliz-
zante puo infatti contrastare 
efficacemente le spasmodiche 
contraziom provocate dall'in-
fezione. Ma il bambino non 
ha retto L'autopsia stabilira le 
cause che hanno determinato 
la mortale complicazione. 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO 
— Oggl sabato 3* marzo (89-276). 
Onomastico:- Amcdco. II sole sor-

?e alle 6.10 e tramonta alle 18.47. 
rimo quarto di luna I'l aprile. 

BOLLETTINI 
— D«mografico. Nati: maschi 68. 
feminine 65. Morti: maschi 37. 
feminine 24. dei quali 5 minon 
di 7 anni Matrimoni 11. 
— Meteorologleo. Le temperature 
di ieri: minima 6, massima 18. 
CONFERENZE 
— « La Irttrratnra drlla Mosco-
vla; inizi della letteratura russa 
modems », e it tema delta confe-
renza che questa sera alle 18 il 
prof. Carpitella terra nei locali 
di Italia-URSS, in piazza della 
Repubblica 47. 
— Sal m Metodo dtireconomla 
politica» parlera. questa sera 
alle 17..T0. nella sede dell'lstituto 
Gramsci. in via del Conservato-
rio 55. il dr. GIno Longo. -

AST6 
— Durante il mrse di aprile an-
dranno all'asta. nella sala in piaz
za del Monte di Pieta 33. i pegni 
a tre mesi costituiti a tutto il 31 
dicembre '62 ed i pegni a sei 
mesi a tutto il 30 tettembre 1962. 
Dalle 8.30 alle 12,15 (escluso il 
•abato) vendita di preziosi e non 
prezloal. Dalle 16.15 alle 18,15 
vendita di preziosi mercoledl e 
venerdl; non preziosi lunedl, 
martedl e giovedl. Dal 13 al 16 
aprile ncssuna vendita sara ef-
fettuata. 

• POPOLARE. ALLO ZOO 
— Domani, ultima domenica del 
mese, ringresio alio Zoo sara a 
prezzl popolari: cento lire a per
sona. 

il partito 
Responsabili 

elettorali 
Si ricorda ai responsabili elet

torali che mercoledl e l'ultlmn 
giomo per consegnare gli elen-
chi degli scrutator! e rappre
sentanti di lista. I responsabili 
elettorali delle sezlonl sono In-
vitati a portare in federarlone 
presso la Commissione elettorale 
gli elenchi IMPROROGA6IL-
MENTE entro martedl 2 aprile 

Scgreterie zona 
Lunedi. alle ore 16. riunione 

delle segreterie delle zone della 
citta. Ordine del giomo: « Ssame 
andamento campagna clettorale >. 
Rclatore Enzo Modtca. 

Licenztati 
della Difcsa 

Domani mattina alle 10 si riu
niranno nel salone della Fcdera-
zione. In via dei Frcntanl. i la
voratori licenziati dal mini«tero 
della Difesa per motlvi politiri. 
I compagni Nannuzzi e Vetere 
parleranno alle vittime delle rap-
presaglie che hanno colplto negli 
score! anni centinaia di persone. 

Convocation i 
Villa Gordiani. ore 16. assem-

blea donne comuniste alia sezlo-
ne (Ciuffini e Luisa Maneini): 
Mazztnl, ore 18. assemblea ge
nerate postelegrafonlci (Pomptli). 

F.G.C 
Galliano, ore 20 tCarbonaro). 

Catetta Mattel, ore 20.30 (Augen-
ti): 1. Lorenzo, ore 19 (De Cle-
mentl); Pederazlone ora U^o. 
commissione studenti sasdl (Ci
priani). 

?6 tr>. 

—_—*-*-. >*••**• <*fc HIII ..Divio •**••+ 
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Intervista annullata 

sara oggi 
scarcerato 

II «tempo lungo» nel caso Nigrisoli 

tornata 

GINEVRA — Pierre Jaccoud, il celebre avvocalo ginevrino 
condannatQ a T.anni di reclusione-per aver ucclso il padre. 
del suo presunto rivale in amoce^Ascera'-'Oggi.. il, carcere" 
di Bellechasse (Frihurgo), dopo'-'aver scbiitatO'^plu'r>'della',. 
meta della pcna. L'iricontro tra Havvocato e l giornalisti/ 
annunciato in un primo momenta, e stato anriullafb: il hu-
mero di domande ricevute civrebbe — a detta del tu-
tore dell'ex deputato conlonale —• reso partfcolarmente dif
ficile I'lntervista. Si e appreso intanto ehe- il nuovo collegio 
di difesa di Jaccoud, composlo di . tre aVvocaM di Gincvra, 
ha messo a punto il rlcorso di revisione del suo processo 
•I quale, proflttando delta liberta, l'ex deputato dovra ap-
portare gli ultimi element!. Nella foto: Jaccoud durante 

il processo celebrato a suo carlco. 

nota giuridica 
I punti 
fondamentali 

'Un ennvegno sulla cri.si 
della giustizia e siato lenuto 
due domenichc or sono pres-
so il Tcalro Quiriiio, per ini-
zialiva del cnmilaln perma-
nente di agitazinne tra awn-
cati e magistrati, die, costi-
tuilosi or non e uinllo, da 
prova di attivila e di deci-
sione. 

Relatore e stalo il profes-
sor Maranini, preside del
la facolla di science politirhc 
« Alfieri n <li Firenze, il 
quale ha espresso !e proprie 
opinion! sulle cau*e della 
ensi che ha colpiio la gin-
stizia, e Ic proprie vcdiilc 
sulla soluzinne della crisi 
medesima. Ha fallo riferi-
mento alia leniezza con cut 
i gtudizi procednno in Ita
lia, alia inflazione dei riror-
si. alia poverla dci mr»zzi di 
cni la giustizia e fornita. al 
sistcma proressuale inijuisitn-
rio, al condizionamenlo d«*i 
giudici dipcndenie dalle 
preocriipazioni della rarrie-
ra. e co«i via. 

Evilando per ora ngni ri-
licvo rrilico («nprattiilto sul
la manrala ideniifira/ione di 
nna do lie cause rhc noi ri-
teniamo e«rre tra Ic piti im-
porlanli della rri<i: IVsira-
niamenln del pnpnlo. cine. 
d a 11" amminiMrnzinnr drlla 
giil«liziaU inlendi.imo melle-
re in rvidrnra Tulilila di 
qnoti inronlVi. il valorc del
la tniziatUa die il Cnmitato 
cTagilazionr ha a^nnio r i 
pnnli su cni s'e \erificata 
nna conrnrdanra di vednle: 
pnnli die rileniamo «u^rrl-
rihili di rreare un frontc 
unirn. idnnco a <iiperare cli 
o-Marnli che si frappnnsonn 
anrora — c snno lanii e di 
natnra cosi divcr*a — alia 
iradiizinne in alio di nna rl-
forma profonda deH'ammini-
slrazinne della giu<lizia. 
- I In primo pttnio e rhe 

ne«nno neca pifi rhe una rri-
si cra\e sia in alio e vadn 
asgra\ando«t vmprr pin. di 
giornn in cinrnn. tin seron-
do punin pn*itivn. e di rilie-
vo noieville. e che I'inve^ii-
rr della sravila del prohlc 
ma rnpintonc puhhlica. fli-
rrliamrnle dthallrndonr i 
termini - fuori dalPamhito 
dcgli « iniziati a o dci culm-

ri o dci pratici o degli ope-
ratori, sia consideralo iuili-
spensaliile. Un terzo puntb 
c die, oruiai, si distingua tra 
il giudice funzionario e il 
giudice magistralo: fra il 
giudice, cioe, legato per pill 
versi al pntere politico, e da 
<im*»to condi^innato nel-
radempimemo del suo uTfi-
cio, inreppato dai prolilemi 
della « carricra», alienato 
dalla realla del Paesc, e il 
giudice magistrato, indipen-
denle. vale a dire, e lihero, 
mm ad altri soggetto che al
io legee. 

Un quarto punto e che la 
tininne tra le forze decide 
sinreramente ad altingere 
Poliieltivo della rifnrma si 
sia nrono*ciuia neces*aria. 
I n qninlo punto e che i rap-
prvsonianli dei parliti inter-
venuti si siann dichiarati di-
sposti ad investire il Parla-
nienlo. nella lecislatura pros-
sitna. ili qitesln prnhlema ro-
si grate e iiraentc, la cui so
luzinne e stala ostacolala 
sent pre — da cenl^nni a que-
sla parte — dalla .inrazinne 
alia furza e al sopruso'ma-
nifestata co^tanlemente dal
la cla-̂ -w dirigente. che ha 
con*er\ato un concetto aulo-
ritarin patrrnalistico e insie-
me hurocralico delln Stalo e 
una ennrc/ione dci rappnrti 
tra i cilladini e lo Slain me-
desimo di sulinnlinazione as-
solutn dci primi al «econdo. 

('n «e«tn punln. nnn menu 
iinpnrlantr. c che -i ->?a pro-
clamata la nerc-»*itn della ri
fnrma della legzo i^tituiiva 
ilel Con-»iclio superiore del
la magixtratiira. co<i da ade-
guarla rralmente ai prinripi 
dettati ' dalla " f!o<iiiu/inne. 
die a**ecnano autnnnmia e 
indipettden7a aM'ordine sriu-
diziario. salvazuardandnne il 
('on^izlin superiore da ogni 
interroren7a dcUVseculivo p 
di«linzucndn i magistrati fra 
lorn snliantn per diver*ila di 
lunzioni. Un v l t imo pun!n. 
infine. c che <i sia pnsto Pae-
ccnto «ulla indispen<ahilita 
di tradiirre in alto la Cnslitu-
rinnc lealmente proclaman-
do. co«i. che quanta i par
liti al eoxernn hannn faun 
finora in prnpn«itn «nl pia
no drirammini^irazionc del-
It eiiisiizia nnn e rhe una 
lustra 

Giuseppe Berlingieri 

Un nome che non ri-
sulfa ne agli esper-
fi di araldica ne 
all'anagrafe co-

munaie 

Dal nostro inviato 
. BOLOGNA, 29 

Un cane c/ie si vnorde la 
coda. Dopo quindici giorni, il 
giallo della clinica di via Mal-
grado si e ridotto a questo. 
Il dottor Carlo Nigrisoli, ar-
restato per uxoricidio, se ne 
sta tranquillo nella sua cella 
del carcere di San Giovanni 
in Monte, in attesu degli 
eventi. I suoi fumihari e i 
suoi leguli se ne stanno zit-
ti. I magistrati e gli inqui-
ranti si muovonu con estre-
ma cautela e, unundo pro
pria non riescono ad evitare 
I'assedio dei giornalisti, si li-
mitano a dire che ogni illa-
ziohe e prematura. Puntano 
chiaramente sul tempo lun-
go, che servird ad attutirc i 
clamori 

Oggi, ormai, le discussioni 
sono centrate sull'intervista 
che il dottor Jacopo Galeffi, 
fratello di Ombretta, ha con-
cesso ad Arczzo al nostro 
giomale. Un'intervista che 
conferma como il « clan * dci 
Nigrisoli non potra. contare 
sul silenzio dei Galeffi. 

Jacopo Galeffi, smentendo 
le voci su una presunta ma-
lattia della sorella, ha acvu-
sato il cognato di aver pro-
vocato la morte di Ombretta 
c, al tempo stesso, parlando 
della donna, ha dimostrato 
qnanto poco credibile possa 
essere la storia della telefo-
nata che Ombretta Galeffi a. 
vrebbe fatto ad Iris Azzali 
per scongiurarla di non ub~ 
bandonare I'amante. 

Un nuovo autorevole con
tributor qiiindi/allo smantel-
lamento di una ' teoria che 
vorrebjbe, la "moglie, tradita 
e pol elimijiata,.nella posizio-
n^di ,vh]&e Aispofyp^jfrjjpri1 

vergoghoso dei'compi>omessi, 
Anche per questo, ora che 

sul'- caso sono state fatte UU-
te 'le possibili illazioni, sor-
prende. o meglio non sorpren-
dc.,c/te lo si voglia rilanciare, 
rispolverando una storia tra-
pelata a pochi giorni dal de-
litto, che vorrebbe'Carlo Ni-
grfsoli innamorato di' una 
donna, dell'aristocrazia bolo-
gnese. , . . 

La vicsnda c stata. rilan-
ciata dal giomale clericale di 
Bologna e da alcuni gibrnali 
che in quella redazione attin-
go'no le loro informazioni. 

II giomale caitolico, cost 
come aveva fatto quando aoe-
va in mano I'asso dell'inter-
vista di Iris Azzali, ha ripre-
$o. la storia della nobildon-
na e ne ha fatto il nome. II 
nome, ovviamente, non risul-
ta ne nell'almanacco di Go 
tha, ammesso che ancora ab-
bia un editore, ne agli esperti 
di araldica. Si e parlalo, iu-
iatti, di una certa Simonetta 
Fava. il cui nome, nonche agli 
esperti di araldica, e nuovo 
anche all'anaqrafe di Bolo
gna. 

Non & un caso. Un'aristo-
cratica — infatti — pare ab-
bia avuto anni fa una breve 
e poco nobile relazione col 
medico accusato di uxorici
dio, ma non $i chiama Simo
netta Fava, anche se I'alln-
sione e abbastanza trasparen-
te. Non si tratta, infatti. del
la < ninfetta di sangue blu > 
di cui si era parlaio, ma di 
una matura dama che ha al-
le spalle una larga messe di 
esperienze erotiche e. sopmt-
tutto, un robusto ufficio le
gale, pronto a querelare P « T 
diffamazione chiunque si nz-
zardi a fare il nome della 
cliente che, nel caso Nigri
soli, e'entra cosi come po-
trebbe entrare in una scrie 
innumerecole di casi che do-
vessero scoppiare a Bologna. 

La tanto famosa nobildon-
na. comunque, non e piu a 
Bologr.a, sempre che sia la 
persona le cui gcneralita il 
quotidiano caitolico, paladino 
delta morale, ha ipocritamm-
te adombrato. 

II caso Nigrisoli — quindi 
— Sta finendo net modo prc-
visto, ossia per consunzione 
Riesploderd certamente, ma 
solianto quando il magistra
to incaricato doll'istrnttoria 
riterrA giunto il momento dt 
far conoscere le proprie eon-
clusioni. 

Stamattina, il dottor Utt-
memen Gradito, parlando con 
i giornalisti, ha lasciato m-
tendere proprio questo. impc-
gnandosi a convocare i rap-
presentanti della stampa 
quando avra qtialche cosn di 
concreto da dire. 

Inutile, quindi, tentare di 
buttare altra legna sul fuoco 
quando non si ha la legna o 
quando, avendola, non si e 
tanto preoccupati che il /»«••>-
co divampi qnanto di bru-
ciarsi le mani. 

Fernando Strambaci 

l / a v v . Perroux, legale del 
dutt. Nigrisoli . 

II giudice ironizza 

Testimonialize 
«a metraggio» 

BOLOGNA. 29. 
I giornalisti, risultate vane le ricerclie di Iris Azzali, 

hanno stamane cercato di avere notizie ufllciali sugli svi-
luppi del caso Nigrisoli dal giudice istruttore. dott Gra
dito II magistrato. pur mantenpndo il niassimo riserbo sul-
l'attuale fase dell'inchiesta ha comunque smentito di avere 
gia interrogato una prima volta il medico, come era stato 
aflermato da qualche parte, confermando invece che l'in-
terrogatorio non potra aver luogo — dati i suoi attuali 
impegni — prima di qualche giorno Vengono cosi a cadere 
anche le voci di un confronto tra il dott. Nigrisoli e l'Az-
zah. che si voleva fosse nvvenuto entro le murn del carcere, 
con una propensione al romanzesco verso la quale il dottor 
Gradito ha avuto modo nuovamente di esercitare la sua 
ironia. 

Dal giudice istruttore. si e anche appreso' che la vita 
del detenuto non si discosta da quella consueta a chi si 
trova in attesa di giudizio. II dott. Nigrisoli, pur essendo 
soggetto alle limitaziom normali in simili casi. non ha 
voluto — a quanto risulta — usufruire di facilitazioni alle 
quali avrebbe diritto. come quella di farsi rifornire dall'e-
sterno dei pasti o delle sigarette preferite 

Richiesto se e a conoscenza dell'attuale residenza dei 
probabili testimoni, con • trasparente allusione soprattutto 
all'AzzaU. il dott. Gradito ha nsposto genericamente di 
essere in grado di reperire 1 testimoni non appena avra 
deciso di convocarli. A questo propbsito. il magistrato ha 
scherzosamente messo in guardia i giornalisti dalle «testi-
monianze a metraggio. che si allungano od accorciano a 
seconda dei casi»: parole in cui e parso di poter'cogliere 
un riferimento all'intervista di Iris Azzali 

In definitiva, anche le ultime dichiarazioni del dottor 
Gradito inducono a ritenere che. contranamente alle fret-
tolose conclusioni avanzate su un possibile proscioglimento -
in istruttoria del dott Nigrisoli. la posizione del medico 
non e sostanzialmente mutata m questi giorni: in caso di
verse infatti. la stessa istruttoria avrebbe inevitabilmente 
assunto un ritmo piu rapido. 

Non ci sono ne condutture ne fogne 

E I'acqua che provoca 
il tifo a Lavinio? 

Alcuni casi in un istituto di suore 
Ottimismo delle autorita 

Tre ragazzi di Lavinio, il cen
tra balneare a pochi chilometri 
da Anzio e ad una cinquantina 
di chilometri da Roma, sono sta-
ti ricoverati d'urgenza all'ospe-
dale del Bambin Gesu della 
capitale perche affetti da feb-
bre tifoidea. 

I tre ragazzi sono Giancarlo 
Sabetta. di 13 anni. Luigi De 
Nisi, di 12 anni e Giancarlo 
Chicchieri, di 6 anni. Sono tutti 
alunni delle scuole elementari 
dell'Istituto delle suore S. Giu
seppe di Lavinio. Sembra che 
un altro bambino ed una suora 
siano stati colpiti da tifo. Altrl 
17 sono sotto osservazione. Le 
autorita sanitarie hanno imme-
diatamente predisposto la • di-
sinfezione dei Iocali e la vacci-
nazione della popolazione sco-
lastica. La scuola e stata ria-
perta e la situazione sanitaria 
viene definita non allarmante. 
ma nessun genitore si e 6entito 
finora di rimandare i propri fi-
ali all'istituto. Anche il min.-
stero della Sanita e intervenuto 
mandando sul posto. per una 

inchiesta, il prof. Ostile dello 
Istituto superiore di Sanita. 

Si teme soprattutto che l'in-
fezione tifoidea sia provocata 
dall'acqua. A Lavinio non vi 
sono ne condutture ne fognatu-
re. La popolazione si serve dei 
« pozzi >* con il costante pericolo 
dell'inquinamento. Per questo e 
stato ordmato il prelievo dei 
campioni d'acqtta del pozzo. An
che alcuni generi alimentari sa-
ranno sottoposti a controlli di 
epidemologia. 

L'amministrazione dc di An
zio. di cui Lavinio e frazione, 
ha sempre respinto" le proposte 
della minofanza comunista di 
portare I'acqua potabile. con 
regolari condutture. nel centro 
balneare. mentre ha concesso 
il liquido, per uso industriale, 
al vicino stabilimento della 
« Palmolive ». -»' ' 

II sindaco. dal canto suo, ha 
dichiarato che la situazione non 
e preoccupante e che. con osni 
probability, i casi registrati sono 
dovuti «• ad un portatore 
esterno-' 

E' ACCADUTO 
Ricerche evaso 

AGRIGENTO — Un cenU-
naio di carabinieri coadiuvati 
da cani-poliziotto sono impe-
gnati nelle ricerche del ven-
toltenne Calogero Frangiamo-
ne, evaso dalle carceri di Fa-
vara. II detenuto era in attesa 
di giudizio per associazione a 
delinquere. tentato omicidio e 
furti vari. .- • 

Morto il 4. gemello 
NAPOLI — L'ultima soprav-

vissuta dei quattro gemeili 
Guadagni. nati il 13 marzo al-
l'ospedale Asealesi, e morta 
nella clinica pediatrics della 
Universita di Napoli, dove era 
stata ricoverata insieme ai fra-
tellini. 

Salva suicida e muore 
MESSINA — Orazio Di Maio. 

un vigile urbano di 38 anni, 
e morto dopo aver salvato un 
aspirante suicida. che si era 
gettato da un'altura di 15 me-
tri, finendo in una buca. Dopo 
aver trasportato l'uomo alio 
ospedale, il Di Maio e dece-
duto per collasso cardiaco. 

Incendio doloso 
IMOLA — II commerciante 

Giuseppe Cenni e stato arre-
stato sotto l'accusa di tncendto 
doloso. Egli avrebbe incendia-
to volontariamente un magaz-
zino di frutta e ortaggi di pro
priety della sua ditta, per ri-
scuoterne l'assicurazione. met-
tendo cosi in pericolo l'inco-
lumita degli abitanti delle vi-
cine abitazioni. 

Formaggio pericoloso 
MILANO — Vittorio Sali, un 

commerciante di formaggio, e 
comparso in tribunate per aver 
prodotto formaggio nocivo alia 
salute pubblica. II prodotto era 
fatto con cascami di formag
gio plastificato e modellato e 
conteneva massatel le nerastre 
costituite di sporcizia. 

Aereo re Saud 
CUNEO — Una pattuglia di 

carabinieri ha scoperto. n»i 
pressi della borgata Desertet-
lo, due fogli bruciacchiati del 
libre di bordo del . Comet » 
di re Saud. Ci6 confermerebbe 
che l'aereo saudita si e sfra-
cellato contro le montagne che 
circondano S. Anna di Valdieri. 

Condannato 
VIEMNA — II sessantano-

venne Mathias Kindlinger. gia 
condannato per l'assassinio 
della prima moglie, e stato 
riconosciuto colpevole di aver 
assassinato anche la terza mo
glie e condannato quindi al-
l'ergastolo. 

Rimedio singolare 
LONDRA — Un bambino. 

che aveva ingoiato incidental-
mente una tarma viva, ha su-
bito ingerito una pallina di 
naftalina per ucciderla. I sa
nita ri, che non riu^civano a 
spiegarsi la presenza degli 
st rani oggetti nel suo stoma co. 
hanno dovuto aspettare la gua-
rigione del piccolo per avere 
la spiegazionc del fatto. • , 

Hhoscima 
e Nagasaki: 
tetti ancora 
radioattm 

• TOKIO. 29. 
A dLstanza di 18 anni dalle 

terrificanti esplosioni atomiche, 
le tegole delle case di Hirosci-
ma e Nagasaki sono ancora ra-
dioattive. 

L'informazione viene da uno 
studio compiuto da alcuni scien 
ziati dell'universita di Kyoto e 
pubblicato in questi giorni da 
una rivista scientifica america-
na. Le tegole contaminate di per 
se non rappresentano piu alcun 
pericolo. a causa del «deperi-
mento» delle radiazioni dovute 
al passare degli anni ma ne 
contengono ancora un certo 
quantitativo che puo essere mi-
surato dopo che esse siano state 
sottoposte a uno speciale trat-
tamento di riscaldamento. 

Questa operazi'one ha uno 
scopo preciso: la - termolumi-
nescenza' > . delle tegole permet-
te agli scienziati di calcolare 
matematicamente la dose as-
sorbita nei bombardamenti del 
1945 dalle persone jdle diverse 
distanze dai punti di esplosione 
delle due bombe atomiche. fa-
cendo un raffronto appunto con 
il quantitativo contenuto nelle 
tegole. t 

Lo studio degli scienziati giap-
ponesi tende soprattutto a de-
terminare la dose assorbita di 
raggi gamma, quelli cioe spri 
gionati dal residuo delle radia 
zloni dovute al fallout. 

Trieste 

Operaio 
stritolato dai 
macchinari 

TRIESTE. 29 
Un tragico 'ncidente si e 

verificato nel primo pomerig-
gio presso la soc!eta -Ce l lu
lose Venezia Giulia - a San 
Giovanni di Duino a pochi 
chilometri da Trieste. 

L'operaio Renzo Furlan di 
19 anni. Tesidente a Monfal-
cone stava collocnndo alcuni 
scudi di protezione antmfortu-
nistica ai rulli a spimle di una 
macchina per la produzione 
della cellulosa in fase di mnn-
taggio presso I'aziendi Senza 
accorgersi che il giovane ope
raio stava ancora al lavoro un 
tecnico inglese. della societh 
fornitrice del mncchinirio. lia 
azionato il motore e~ il • Fur
lan £ stato trascimto negli in-
granaggi. I suoi resti potranno 
essere recupenti dopo che il 
macchinario sara stato smon-
tato. 

sotto 
inchiesta 

Tre registi alia scoperta di un paese immense 
Un affresco della vita russa contemporanea dal
le prodigiose conquiste della scienza e della 
tecnica alia intimita della famiglia attraverso 
un itinerario affascinanfe da Mosca a Lenin-
grado, dall'Ucraina al Kasakistan alia Siberia 
• (L.) - Con « Russia sotto in

chiesta — un film di produ
zione Napoleon Film-Galatea 
Film, che e il primo, nella 
storia del cinema, girato nel-
1' Unione Sovietica da una 
" troupe " , cinematografica 
straniera — i registi Romo-
lo Marcellini. Leonardo Cor-
tese e Tamara Lisizian han
no inteso rappresentare un 
quadro, il piu possibile esau-
riente e ' inedito, della ' vita 
di quel Paese. spaziando li-
beramente dagli aspetti piu 
appariscenti e ' grandiosi a 
quelli piii minuti e segreti. 

Nel vastissimo campo d'in-
dagine, nella straordinana 
varieta degli argomenti toc-
cati. nella materia sensibile 
e scottante che tanto mte-
lesse suscita e tante polemi-
che tiene tuttora vive, i tre 
registi hanno avuto il merir 
to di comporre un grande 
affresco della vita russa con
temporanea, rifacendosi alia 
storia di questi ultimi qua-
rantacinque anni, alle prodi
giose conquiste della tecnica 
e della scienza sovietichp. e 
al sorprendente progresso so-
ciale: senza pero tralasciare 
di indagare sulle piu intime 
strutture di una societa nuo-
va che intende realizzare, 
nella vita pubblica come in 
quella privata, il d i s egnod i 
un mondo migliore, di un 
chiaro e giusto destino • per 
tutti gli uomini. 

Che il film abbia risposto 
o meno a tutti gli interro
g a t e che lo spettatore si 
pone, non ha grande impor-

,tanza; cio che conta e la con-
statazione di un atteggia-
mento serenamente polemico 
degli autori del film, per cui' 
non tutto viene accettato o 
respinto in bloccb. senza che-
il commento parlato ne abbia 
intelligentemente e spregiu--
dicatamente dato ragione. 
con un contraddittorio ricco 
di precisazioni. battute, argo-
ir.entazioni critiche e. piu di. 
una volta. abbastanza espli-
citi dissensi. E' quanto ba-. 
sta perche lo spettatore ne 
ricavi indicazionj e impres-. 
sioni sufficienti ad esprime-
re un personate giudizio su 
un sistema di vita che e iL 
risultato di una profonda tra--
sformazione morale, oltre che 
sociale. < 

1 Come necessaria premessa 
a tanti e cosi vasti rivolgi-
menti dello spirito e della 
societa nell'Unione Sovieti
ca. non e stato inopportuno 
che il film — ricorrendo a 
squarci di documentari del-
l'epoca — abbia preso l'av-
vio dalla rievocazione delle 
ardenti gidrnate della Rivo-
luzione d'ottobre del 1917 e 
della sanguinosa epopea che 
impegno esercito e pepolo 
russi nella seconda guerra 
mondiale. Le drammatiche 
ore delta sollevazione popo-
lare e il quadro tragico del
le distruzioni belliche rap
presentano una premessa in-
dispensabile a ci6 che il film 
si propone di descrivere. di 
raccontare. La frase intro-
duttiva del film si art i col a 
su due parole essenziali — 
fame e morte — ma il di-
scorso che ne deriva si svi-
luppa invece sul tema della 
pace, sulle speranze della 
pace, sulle conquiste della 
pace. Ne consegue percib che 
il giudizio dello spettatore 
sui progressi del popplo rus-
so debba teller conto da qua
le abisso di squallore e di 
devastazione si stia sollevan-
do. I temi epici e spettaco-
lari non rappresentano, dun-
que, che il necessario pream-
bolo del film. Poi -Russia 
sotto inchiesta- affronta al
tri argomenti. piii spiccioli 
e frammentari, riuscendo a 
penetrare. nel mondo. finora 
segreto. della societa sovie
tica. nell'intimita delle fami-
glie. nei negozi. nelle fab-
briche. nei luoghi di diver
timento: e a soffermarsi per 
le strade. le piazze. gli sta-
di Vibra ovunqu e un fre
sco e sano entusiasmo di vi
ta. anche quando sono palesi 
talune limitazioni e deficien-
ze. a cominciare da quelle 
connesse at grosso proble-
ma. ora in via di graduate 
risoluzione. delle coabitazio-
ni nelle grandi citt5. Delle 
grandi citta. da Mosca a Le-
ningrado a Kiev, e a tutte 
le altre che via via si in-
con trano sul Iungo itinera
rio del film, i registi hanno 
rilevato gli aspetti piu signi
ficative. curiosi. pertinenti; 
soffermandosi talvolta nella 
disamina di una situazione. 
di una consuetudine, di un 
episodic di un dcttaglio. 

E" possibile perci6 render-
si conto di come funzioni. 
per -le vie di Mosca. una 
specie di polizia volontana. 
format a da privati cittadini 
che, a gruppi di tre. con-
troliano che la gente si com
port! correttamente. non in-
sudici le strade. non vada in 
giro con automnbili infangate 
o impolverate. e non ecceda 
in manifestazioni di euforia 
amorosa o a sfondo alcoo-
tico. E, a proposito di alcool. 
per il quale i russi, dato il 
clima, hanno una forte pro-

Studentesse det l ' t lniversita di Mosca durante la lezione 
di ginnastica artistica, dal f i lm di Romolo Marcell ini . 

pensione, l e . autorita hanno 
disposto che nei .negozi sia
no esposti cartelli in cui so
no enumerati i danni che 
possono derivare alia salute 
da .un abuso incontrollato 
delle bevande poste in' ven-
di ta .Cos l pure per il tabac-
co, altri cartelli bene in v i 
sta nelle tabaccherie ne scon-
siglia'no l'abuso. anche se ci6 
si risolve. in definitiva, in 
un danno per lo Stato. Sono 
esse una parte delle curio-
sita che il film spiritosamen-
te sottolinea'. facendole se-
guire da -un breve commen
to esplicativo che e la chia-
ve di volta di molti atteg-
giamenti e situazioni per noi 
incomprensibili. / . " 

"Se a Mosca gli autori del 
film hanno' inteso soffermar
si sugli aspetti sociali della 
vita pubblica e privata. a 
Leningrado invece essi si la-
sciano prendere la mano dal
la sorprendente bellezza del
la citta e dal fascino di un 
grande passato. Con i suoi 
47 musei, i 52 collegi e le 
1700 bibtioteche; con le sue 
Industrie di enorme potenza 
e i suoi stupendi edifici. 
Leningrado si presta ad es
sere magnificamente illustra-
ta. Fossiamo prendere visio-
ne del palazzo d'Invemo. del 
palazzo Jusupov. dell'Ammi-
ragliato, del teatro Pushkin, 
e penetrare nelFErmitage. 
palazzo favoloso per le sue 
1500 stanze e i 25 chilome
tri di corridoi, che puo stare 
alia pari con i Musei Vati-
cani o col Louvre, tali e 
tanti sono i suoi tesori d'arte. 

Da Leningrado ha inizio 
un viaggio affascinante. che 
guida lo spettatore attraver
so TUcraina, la Georgia, il 
Kasakistan, la Siberia. Di 
pari passo con la scoperta 
delle bellezze natural!, che 
sono tutte di raro incanto e 
suggestione. e possibile an
che renders'! conto di quan
to si e fatto sinora nel set-
tore industriale, la cui ri-
presa postbellica ha del pro-
digioso; e nel settore agri-
colo. con l'istituzione delle 
fattorie statali o - sovkoz -
e delle fattorie collettive o 
"kolkoz- , e delle vaste zo
ne dissodate. a cominciare 
dai 35 mihoni di ettari resi 
fertili. dopo il 1954. nel Ka
sakistan e in Siberia. 

Non per questo il film per-
de di vista, nella diversity e 
molteplicita dei problemi 
economici. l'elemento essen-
ziale che e all'origine di ogni 
cosa. cioe l'uomo. il suo mon
do. il suo destino. E* possibile 
farsi un'idea sia dell'impe-
gno perche ogni cittadino ab
bia la sua casa e i necessari 
beni di consumo. sia delle 
prowidenze sociali, come la 
assistenza sanitaria, la pen
sione. Ie vacanze. Ie pause 
ricreative o istruttive. gli 
svaghi. 

La macchina da presa fa 
rapide incursioni. qua e 15. 
nel chiuso dei ritrovi pubbli-
ci. nei Iocali notturni e nelle 
sale da ballo. negli alberghi e 
nei ristoranti. nelle aule um-
versitaric e in quelle giudi-
ziarie. E" interessante assiste-
re alia discussione. davanti a 
giudici specializzati. di un i 
richiesta di ' divorzio. sulla 
quale i due coniugi hanno idee 
contrastanti. e che si risolve 
perci6 in un battibecco tra 
buffo e patetico. che e un pic
colo squarcio di vita, e un ri-
tratto della natura umana - • 

Anche la bellezza e la vani-
\h fommmili sono colte nei 
loro aspetti piu appropriati e 
piaccvoli. La donna sovietica 
ha il gusto del colori sgar-
gianti, la passione del ballo 

e .dello sport, della vita al-
l'aria iibera. Sulle sponde del 
Volga e sulle spiagge del mar 
Nero sono in voga audacissi-
mi « bikini •». 

Non manca ne una cerimo-
nia nuziale — anzi, dinnanzi 
ai nostri occhi se ne celebra-
no due. ben distinte. una re-
ligiosa e l'altra civile — ne 
un rito funebre; e poi vi sono 
svariati accenni a consuetudi-
ni. tradizioni. riti del costu
me, che aiutano lo spettatore 
a penetrare la mentalita del-
l'uomo della strada e le sue 
piu genuine aspirazioni. 

Il panorama di "Russia eot-
to inchiesta** e di una vastita 
senza precedents e il suo as
sunto e dei piii complessi. per 
la molteplicita dei quesiti che 
vi si affaccJano. man mano 
che la macchina da presa si 
sposta neU'immensita della 
terra russa. sulle grandi di-
rettrici della storia. della tra-
dizione, del paesaggio, della 
psicologia. del folklore. 

Dalle interpretazioni piu 
sottili e segrete dell'anima 
russa e dallo studio dell'uo-
mo nuovo che la Rivoluzione 
ha costruito. il film si distac-
ca talvolta. per spaziare tra 
popoli, paesi, citta, essenzial-
mente legati eppur diversiss'.-
mi tra loro, che sembrano 
affiorare da una profondita 
di secoli. dall'incanto di mon-
di remoti. Basti pensare che 
da Odessa e Murmansk alio 
stretto di Bering corrono cir
ca diecimila chilometri. Iungo 
i quali e possibile imbattersi 
in arabi. turco-mongoli. per-
siani, uzbeki, kasaki, e net 
discendenti degli antichj tar-
tari e mongoli e unni che se
coli addietro invasero l'Eu-
ropa. 

II film ne da. per rapidl 
e suggestivi scorci. una visio-
ne pittoresca, soffermandosi 
ora presso un gruppo di la-
voratori sovietici che si go-
dono le loro vacanz e a spese 
dello Stato. ora in una ster-
minata pianura dove si treb-
bia il grano notte e giorno, e 
quindi un po* dovunque. in 
Georgia, nel Caucaso. a Sa-
marcanda sepolta nel tempo 
di Tameriano. e in altri luo
ghi pressoche inaccessibili. 
Ci6 non toglie perd che spi-
ri, tra quelle genti di remota 
civilta o tuttora primitive, un 
soffio di vita nuova, e ehe 
tanti e tanti popoli e paesl, 
diversi per lingua, razza re-
ligione. si sentano affrateliati 
nel grande sogno del progres
so sociale. del comune benes-
sere. e nella prospettiva di 
un mondo migliore. 

II film si chiude con un 
messaggio di pace, indirizzato 
a tutti i popoli della terra. 
Esso 6 simboleggiato e confi-
gurato nella partenza di un 
astronauta. allorche sta per 
essere proiettato neH'infinito. 
Di lassu il nostro pianeta non 
e che una piccola sfera sospe-
sa neH'universo; per cui vie
ne spontaneo di riflettere che 
i suoi abitanti sono creature 
legate a un solo comune dp-
stino. e non possono esser 
divisi o. tantomeno. nemici 
tra loro 

E* senza dubbio una conclu-
sionp olt:m.st.ca. pur essendo 
fondata essenzialmente sulla 
realtd. Ma la si pu5 senz'altro 
accettare. al termine del Iun
go viaggio del film: che e 
stato. oltre tutto — al di IS di 
ogni idcologia. razza. religio-
ne. lingua — un viaggio nel-
lo spinto del'i'uomo. nella <:ua 
storia. Una storia di ineessan-
ti, patetiche e disperate aspi
razioni al progresso civile, al 
benessere, e sopratutt* alia 
p«e«. 
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architettura 

Edificio per uffici in via Torino a Roma finito di progettare nel 
1956 e ultimato nel 1958 , 

La scorn pa rsa dell'architetto 
Ada I berto Li bera 

Un corretto 
«mediatore» 

La scomparsa prematura 
dell'architetto Adalberto Li
bera, avvenuta in Roma il 17 
Tiiarzo, spinge a un prima 
tcntativo di esaminare, attra-
verso la sua opera e la sua 
personalita, quella corrente 
razionalista italiana che, da 
punto di riferimento culturale 
negli anni dal '30 al '40, si e 
trasformata in questo dopo-
guerra in corretta esecutrice 
dei compifi che la situazione 
italiana ha richiesto nel sua 
sviluppo piii recente. 

II periodo «/asctsta» del 
razionalismo italiano e stato 
esaminato in saggi e articoli 
d» notevole interesse; la pia 
recente - continuita ~ di esso, 
fuori dagli equivoci politici 
di allora, non e stata ancora 
affrontata in un esame criti-
co, capace di mettere in luce 
i motwi validi e le contrad-
dizioni dt quel movimenta. 
proprio verificandolo in con-
dizioni politiche e culturali 
cost diverse, quali sono state 
quelle prima e dopo Vultima 
guerra. A cid ha probabil-
mentc contribuito il fatto che 
la scomparsa di Pagano e di 
Terragni, i due maggxori pro-
tagonisti, e venuta a coinci-
dere con la fine del prima 
periodo. 

L'esperienza 
razionalista 

Non vi e dubbio che Adal
berto Libera, per eta e for-
viazione, e stato invece uno 
dei * ponti * di tale continui
ta e soiluppo, portando 
l'esperienza razionalista fino 
alle estreme conseguenze che 
cssa poteva raggiungerc nel~ 
le mutate condizioni odierne. 

Laureatosi presso la Facol-
ta di architettura di Roma 
nel 1929 con uno dei prjmi 
progetti *moderni» e antiac-
cademici fassieme a Ridolfi 
con cut collabord net primi 
tempi), Libera fu subito uno 
dei punti di riferimento dc-
gli incertl e diuisi giocant ar-
chiletli del gruppo romano: 
fu suo il merito di compren-
dere che, per porsi corns al-
lernativa al gruppo ufficiale, 
era necessano collegare le 
forze in campo nazionale e, 
soprattutto, slabihre contatti 
stabih con il ola formato 
gruppo tormese-milanese, da 
circa due anni presente nel-
le polemiche. Tale valutazio-
ne portd, nel 1930. olio costi-
tuzione del Moclmento Ita
liano 'per VArchitettura Ra-

" zionale (di cui egli fu segre-
tario generale), che, se non 
ebbe il tempo di divenire un 

centro organizzatore di una 
cultura diversa, riuscl tutta-
via a indicate un'alternativa 
all'incultura imperante, pur 
con tutti gli equivoci di * ve
ra fascismo », rivoluzionario 
e popolare, che la vicenda 
architettonica italiana portd 
con sk fino alia Resistenza. 

1 suoi primi lavori, come 
quelli di moltl altri, restano 
in tale ambiguita: la mostra 
della rivoluzione fascista, al-
lestita in collaborazione con 
De Renzi, e condotta con un 
linguaggio scarno e sintett-
co, (piii efficace a polemi-
co?), mentre il concorso per 
i palazzi postali di Roma, 
vinto con Ridolfi, Samona e 
altri, e realizzato nell'uffi-
cio posfale del quartiere 
Aventino, fa intravvedere le 
posstbiiita ciuili e ordinatrici 
del nuovo linguaggio archi-
tettonico. 

La grande kermesse del-
VE.42 coinvolge anche Libe
ra, che partecipa, vincendolo, 
al concorso per il palazzo dei 
congressi; il progetto, nel-
Vimpostazione planimetrica t 
nella rappresentazione, tenia 
ancora di salvare il noccio-
lo di una metodologia fun-
zionale, che verra notevol-
mente deformata nella realiz-
zazione concreta. E se in 
questa, soprattutto all'inter-
no, non ritroviamo la gros-
solanita e I'approssimazione 
di tanti edi/ici delPEt/R. tut-
tavia si perde la cocrenza 
dei raztonalistt mtlanesi ed 
e troppo tardi per riallac-
ciarsi alle esperienze neoclas-
sicheggianti degli scandinavi. 

Nell'immediato dopoguerra 
Libera non figura tra i pro-
tagonisti delle prime propo-
ste innovatrici, dei primi 
prandi concorsi: si iscrive al-
VAssociazione per I'architet-
tura organica, ma continua 
a mettere a fuoco una meto
dologia basata sull'osserva-
zxone delle esigenze piu di-
rette, minute, della vita quo-
tidiana, in partjcolare di 
quelle collegate alValloggio e 
ai problemi residenziali. Cid 
lo porta a intervenire nel 
costituendo organismo del-
VINA-Casa, tentando di for-
mare un centro di studi che 
raccolga, ordini e guidi le 
esperienze disparate e spes-
so frantumate che si vanno 
compiendo. Non ritroveremo 
quindi nel suo operare la 
crisi e la partecipazione ac-
corata ai mutamenti di un 
Ridolfi. ne il falso verna-
colo di molti milanesi; ma 
nemmeno gli sbapli, t tenten-
namenti e I continui -supe-
ramenti * espressivi di mol
ti suoi coetanei o piii gio-
vani. 

La tendenza aTla teorlzza-

Inaugurazione del Premio 
Modigliani a Livorno 

Domani alle ore i l avra 
luogo, alia Casa Comunale 
della Culiura , in piazza 
Gucrrazzi, Tinaugurazione 
della mostra del « VII Pre
mio di P i t tura e scultura 
Amedeo Modigliani >. Du-
r s n U l a cerimonia saranno 

conferiti i premi ai vinci-
tori. Nel quadro di questa 
edizione e stata anche cu
rat a ed allestita nel Palaz
zo del Museo (Piazza Civi-
ca) la mostra «Aspe t t i 
della ricerca informale in 
Italia fino al 1937 >, 

zione e alia schematizzazione 
— come garanzie di operare 
validamente — lo troviamo, 
in piena crisi neorealistica, 
nello scritto «La ecala del 
quartiere residenziale» e 
nella ~ sua concreta appllca-
zione, Vnnita di abitazione 
orizzontale nel quartiere Tu~ 
scolano in Roma. «Non dob-
biamo pretendere di conosce-
re 1'esatta valutaztone dei 
fenomeni. ma piuttosto cono-
scere la validita dell'appros-
simazione »: e Vunita orizzon
tale e un'ipotesi e un espe-
rimento che, se non ritro-
vano nelVuso immediato la 
loro conferma, servono al-
Vautore per dimostrare che 
la soluzione del problema re
sidenziale non e univoca e 
sfabilita una volta per sem-
pre. , Tale posizione la ri
troviamo nella parte del vil-
laggio olimpico realizzata da 
Libera, nel palazzo per uffi
ci in via Torino in Roma, nel
la chiesa di La Spezia, nelle 
opere piii recenti. 

II messaggio 
di Le Corbusier 

Libera e stato forse I'uni-
co architetto italiano che, ac-
cettando e sviluppando un 
metodo razionalista, analitico 
e oggettivo, abbia tentato di 
collegarlo ad alcune ipotesi 
del messaggio lecorbusieria-
no, in particolare a quelle 
abitntive: dal ciclo dei cibl — 
base dello studio di una cu-
cina — egli arriva per suc
cessive analisi fino all'unitd 
di abitazione con servizi 
centrali, scartando ognl pos-
sibile deoiazione che la realtA 
concreta pud suggerire. * OR-
gi la pretesa e di fare del-
i'arte. mentre bigognerebbe 
fare soltanto delle cose cor-
rette, ma farle dawero cor-
rette »: cid I'ha portato a una 
notevole cocrenza di linauap-
gio, fuori dalle crisi del do
poguerra, precisando un me
todo che tende piii a realiz-
zare una citHltd che a inter-
pretarla o ad anticiparla. La 
lucida consapevolezza di tali 
Zimiti, ma anche la coscienza 
della loro ralidita contro mol-
te delle ~incivilta» esisten-
ti. gli ha permesso di contri
bute a una sistemazione pi*< 
avanzata della societa attua-
le, seppnre non profondn-
mente diversa. 

Questo ruolo di 'mediato-
re - si era completato nel-
Vinsegnamento universitario 
della composizione architet
tonica, a Firenze prima e a 
Roma recentemente; nelle 
strutture antiquate e retrivc 
delVUniversita italiana Libp-
ra aveva portato la sua espe-
rienza e la sua certezza, rom-
pendo gli schemi precedenti; 
onestamente si e fermato di 
fronte agli srihippi piu at-
tuali. pur avvertendone In 
sosianziale validita: «„.comf 
fa un giovane a cominciarc 
la professione? IT una cosa 
spaventosa. In Italia, tutto e 
riunito al vertlce della pi-
ramide economica. Chi non e 
a quel vertice. sta sotto e de-
ve subire: fa il disegnatore. I 
grandi nomi. quelli che arri-
vano In qualche maniern, 
mcttono la firm a e gli altri 
lavorano - . 

Carlo Aymonino 

arti figurative 
NAPOLI 

Bacon 
e Sutherland 

La mostra di Francis Bacon 
e di Graham Sutherland che 
ei e Inaugurata il 16 marzo e 
rcstera aperta fino al pros-
simo 5 apnle. ci permette <li 
riaprire positivamente il di-
ecorso sulla galleria «Il Cen
tro » e eulla sua funzione, 
nell'ambito della cultura fi-
gurntiva napoletana. Le ulti
mo moetre allestite da que
sta galleria si 6ono 6taccate 
dalle manifestnzloni di stret-
ta oc^ervanza mercantile per 
puntare 6U valori piu auten-
tici e eu personalita artisti-
chp piu libere ed originali. 
Un segno confortante di que
sta ripresa fu la mostra dei 
«Maestri della pittura mo-
derna *•. aperta ai primi dello 
scorao febbralo. Essa. eebbp-
ne fosse improntata ad una 
evidente casualita di scelta 
critlca. presentava un gruppo 
di opere dl valore aesoluto 
(il Picasso, il Permoke. il 
Rousseau, il piccolo Morandi 
grigio) le quali — vedi caso 
— erano tutte improntate al
ia figurazione tradizionale. 
mentre gli altri dipinti espo-
stl o si rjferivano a valori 
'<montati» dal mercato cor
rente (Campigli. Vieira da 
Silva, Gruber. Tobey) oppure 
avevano un semplice valore 
di presenza. « dl firma ». An
che la mostra pereonale del 
pittore franco-rumeno Robert 
Helman presentava motivi di 
interesse per il modo col qua
le questo artista rieece a ri-
dare energia vitale ai temi 
della luce in * plein air». 
conservando. nell' insistenza 
delle sue pennellate fitte e 
grasse. tutte dispoete nel sen-
so dei piani costruttivi. una 
immagine vagamente impres-
sionista. con una colorazione 
che, nella sua elementarita, 
ricorda quella di Jon Andre-
ecu. il grande pittore rome-
no, morto giovanissimo. nel 
1882. ii quale rappresentb fl. 
tramite piu sensibile e intelli-
gente tra la cultura figurati-
va provinciale del 6Uo paese 
e le grandi esperienze cezan-
niane. 

Sutherland e Bacon sono i 
piu vivi e 6ensibili pittori in-
glesi contemporanei. La loro 
opera si collega direttamente 
e in modo oiiginale. a quelle 
correnti di ricerca figurativa 
che ha impegnato e impegna 
oggi. nel mondo intero. gli 
artisti creatori piCi respon-
6abili. in senso anti-accademi-
co e moderno: dai meiBicani 
a Guttuso; da Ben Shahn ai 
giovani de «La Ruche»: da 
Henri Moore a de Kooning. 
Pignon e Appel; dai giovani 
realisti romani ai maestri 
dell'avanguardia etorica come 
Picasso, Braque. Chagall e 
Mird; i quali ultimi ricreano 
continuamente il loro linguag
gio opponendosi ai manieri-
em0 delle recenti esperienze 
neo-avanguardiste. 

Luigj Carluccio. nei breve 
scritto introduttivo al catalo-
go della esposizione (final-
mente uno scritto che ei stac-
ca sugli altri che la galleria 
•dl Cen t ro - ha fatto stam-
pare finora sui suoi lussuosi 
cataloghi) afferma che ora. 
in opposizione alia tendenza, 
diffusasi nell'ultimo dopo
guerra, ad uniformare il lin
guaggio delle arti, si - fa piu 
acuto il bisogno di eottolinea-
re le variazioni e le discor-
danze come segni rivelatori 
di liberta, di originalita e di 
autonomia». Non e da oggi 
che noi di queste, e altre co
se. fiiamo convinti. £ £iamo 
convinti che le conquiste 
della fictenza e della tecni-
ca, rannullame.tto delle di-
stanze geografiche e astro-
nomiche e le p>" profonde 
trasformazioni della societa 

non annullano, anzi, al con-
' trario. alimc-ntano le ricerche 

indiv<duali e spingono I'ar-
tista a scoprire nuovi conte-
nuti poetici nel mondo cho 
lo circonda. . > 

Artisti come Bacon e Su
therland 6ono radicati fino 
:n fondo nel mondo sociale 
e culturale 'del loro paesc 
La univereallta de] loro mes
saggio, e anche la sua attua-
lita e storiclta. risiede nello 
aver essi sempre snputo man-
tener vivo il contatto con la 
grande tradizlone romantica 
del mondo anglosassone. ma 
6oprattutto nell'essere rima-
eti sensibili alia 6toria e ai 
sentimenti universali. Essi n-
fuggono dal manierismo este-
tizzante'del neo-avanguardi-
smo e afferniano con ener
gia l'esigenza di un'arte ini-
pegnata 

L a pittura di Sutherland i' 
analogical la roalta vegetale 
e animate alia quale egli si 
ispira costituisce un pretesto 
per ricostruire nella sua piii 
feroce e crndele esprefKione 
gli aspetti piu mquietanti del 
mondo contemporaneo. I tu-
beri, le spine, i fiori 6trani. 
alati. e le forme aspre e pun-
genti della sua figuraizone 
non hanno nulla di gratuito. 
Non a caso il mondo fanta-
stico di Sutherland si ricol-
lega all' espressionismo di 
Picasso e a quegli 6tudi pre
paratory per Guernica che 
ruppero gli schemi dell'avan
guardia e affermarono l*im-
pegno umano e morale dello 
artista. Ricorrono, nella pro-
duzione pittorica di Suther
land. i temi della devastazio-
ne e della protesta. specie nei 
quadri che l'artista dipinse 
tra il 1939 e il 1944. come a 
commento della guerra con
tro i nazifascisti. In questa 
mostra maucano aifaito le 
opere di quel periodo; vi pre-
dominano quadri di ispira-
zione naturalistica nei quali, 
tuttavia, quel giuoco di al-
lusioni e sempre operante. 
Negli ultimi quadri la ten-
sione e meno drammatica « 
l'artista indulge alia contem-
plazione e aH'idillio. Mi ri-
ferisco alio fiplendido dipin-
to intitolato «tre forme so-
epese", del 1962, nel quale i 
verdi teneri, quei rosa pre-

. ziosi e spenti e i bianchi cal- . 
di £i articolano in una com
posizione di straordinario po-
tere suggestivo: come l'imma-
gine di una primavera remo-
ta e desiderata o il richiamo 
di una grande eperanza. • 

Francis Bacon porta, fra 
l'altro. i.eUa eua pittura la 
esperienza virile e dolorosa 
della giov^nile esperienza di 
operaio in una grande citta 
moderna. Quel mondo sor-
dido del grandi ambienti 
collettivi delle citta; le ca-
mere deserte che sembra-
no in attesa di un carne-
fice e di un uomo da tor-
turare; quei nudi pietosi, 
buttati su un lettuccio d'ospe-
dale, in un intrico di tubi di 
ferro illuminati di striscio da 
una luce fredda. da obitorio; 
quei volti come tumefatti e 
violentati da uno scontro 0 
dalle percofese di un secon-
dino; quel cranio di gorilla 
bianchiccio nella stanza ver-
d e immensa e silenziosa so
no gli aspetti di un a realta 
atroce che l'artista scopre con 
orrore e denunzia con violen-
za. urlando la sua dispera-
zione. Qui le famose ««varia
zioni sul tema di Velasquez* 
che costituiron0 i primi ac-
cenni alia scoperta di questo 
tragico mondo. sono ormai 
lontane. Bacon, nelle sue 
ultime opere rende aQcor piu 
scarna l'immagine. raggiun-
gendo un vigore e una evi-
denza plastica di una vio-
lenza quasi cinematografica. 

Paolo Ricci 

BOLOGNA ROMA 

Casarini: « Porto di New York » 

Casarini 
Si e aperta a Bologna da 

qualche giorr.o. presso il Mu
seo civico, la mostra di Athos 
Casarini, un artista bologne-
se, nato nel 1883 ed emigrato 
in America, in cerca di fortu-
na. nel 1908. Di lui pochi si 
ricordavano, e chi se ne ri-
cordava. non conosceva, tut
tavia, le sue opere. 

Ora. per merito di Franco 
Solmi. con l'aiuto del Comune, 
della Galleria d'arte moderna 
e del Museo civico, Athos Ca
sarini e finalmente proposto 
ai suoi concittadini e alia cri-
tica nell'interezza del suo iti-
nerario artistico, e cioe a par-
tire dalle sue prime opere, 
precedent! il '900. sino ai suoi 
ultimi lavori eseguiti a New 
York poco pri.na che ritor-
nasse in Italia per parteci-
pare alia prima guerra mon-
diale. 

Nell'attehta e circostanzia-
ta introduzione al catalogo, 
Solmi delinea la personalita 
artistica di Casarini in tutte 
le sue componenti. rievocan-
do la vivacita dell'ambiente 
artistico bolognese tra la fine 
e 1'inizio del secolo. In que
sto ambiente positivista e car-
ducciano. Casarini era pero 
stimolato energicamente ver
so esperienze diverse, piu 
avanzate e nuove, di cui gli 
giungevano notizie dalTEuro-
pa. Co6l egli sentl le sugge-
stioni dei grandi disegnatori 
francesi, del «liberty» e del 
simbolismo. 

Era questa la strada di al
tri artisti che nello stesso pe
riodo operavano in Italia: di 
Carra, per esempio, o di un 
architetto come Sant'FJia: la 
strada che condusse questi 
artisti al futurismo. 

E al futurismo approdo an
che il Casarini. Ma ormai egli 
era gia negli Stati Uniti. E' 
estremamente interessante ve-
dere i quadri che qui il Ca
sarini ha dipinto. Non e'e 
dubbio che egli seppe inserir-

si rapidamente nella cultura 
figurativa americana piu vi
va. e cioe in quel filone rea-
listico che di essa costituisce 
il lato piu solido e originale. 
Con uno stile preciso e fer-
mo, Casarini ha dipinto il por-
to di New York .i grattacie-
li. i ponti metallici sospesi. le 
strade della grande citta. 

In questi quadri realismo e 
simbolismo si compenetrano, 
trattenendo nella loro luce 
il ricordo dei colori tanto 
cari al divisionismo italiano: 
i viola, i rossi fulvi, i bian
chi lattiginosi. Questa parte 
della mostra e senz'altrc la 
piu alta, quella che ci fa co-
noscere un Casarini maturo. 

La parte piii propriamente 
futurista. come risultato poe-
tico, e forse meno compiuta, 
ma e ugualmente importante, 
almeno dal punto di vista sto-
rico. Con questi quadri Casa
rini si pone tra quei pochi 
artisti che. all'alba del secolo. 
hanno introdotto in America 
i primi elementi deiresperien-
za moderna europea, che poi, 
nel bene e nel male, hanno 
avuto cosl impetuoso sviluppo. 

Dove avrebbe potuto arri-
vare Casarini non lo possia-
mo sapere: il 12 settembre 
del 1917 cadde sul fronte ita
liano. Come Sant'Elia. come 
Serra, come Slataper. Anche 
Boccioni .moriva, sia pure per 
cause indirette, per colpa del
la guerra. Si chiudeva un'epo-
ca e un'altra ne incomincia-
va. Anche l'esperienza futu
rista, dopo la serieta delle 
prime ricerche. si insabbia-
va nell'eccitazione oratoria di 
Marinetti e nel fascismo. La 
storia delle avanguardie' ita-
liane sarebbe ormai passata 
da un'altra parte. Ma i qua
dri di Casarini. opportuna-
mente raccolti ed esposti, so
no 11 a testimoniare di una 
epoca e di una vicenda: so
no un anello della catena di 
questa vicenda che noi non 
conoscevamo ancora. 

Mario De Micheli 

Vespignani 
«< Bisognerebbe incidere le 

tavole di anatomia del nostro 
tempo, dissuasi della incorrut-
tibile maesta delle proporzioni 
leonardesche. L'anatomia del 
tempo di Hiroshima e di Al-
geri. Dopo Pollock. Disegnarla 
sul delta del Mekong e qui a 
Ostta, la disarmonia della vita 
che si prepara alia morte. A-
desso che la pura bellezza del
le forme non ha senso se non 
si macchia del rimorso delle 
persecuzioni. se la poesla non 
si rinnega diventando raura -. 
Sono alcune frasi di una pagi-
ua che Renzo Vespignani ha 
scritto a introduzione di due 
sue mostre aperte contempora-
neamente a Roma (30 disegni 
e dipinti esposti alia « Nuova 
Pesa »•) e a Modena (16 gran
di disegni alia galleria ««Mu-
tina >•), mostre che costituisco-
no uno dei momenti poetici 
di piu aspra venta e di piu 
acuta tensione morale e for-
male che il pittore abbia mai 
raggiunto in venti anni di la-
voro. 

Si tratta di opere as6ai re
centi che ossesaivamente rap-
presentano la forma umana. il 
nudo. in una dimensione mo-
numentale ma paurosamente 
consunta, ferlta, dilaniata. Da 
Essere'o non essere, Diarto dt 
Hiroshima e Nagasaki di Gun-
ter Anders .il quale perd giu-
stamente precisa. in una delle 
sue «Tesi sull'eta atomica», non 
essere la nostra 1'epoca dell'an-
goscia ma. al contrario. I'epo-
ca della minimizzaz>one e dcl-
Vinettitudine all'angoscia, Ve
spignani ha scelto una frase 
come « insegna » di queste mo
stre: «Non aver paura della 
paura, abbi coraggio di aver 
paura. E anche quello di far 
paura. Fa* paura al tuo vicino 
come a te stesso». 

E' difficile, quasi impossibile 
raccontare la pittura come si 
pub fare per un libro. per un 
film, per un'opera di teatro. 
Difficile dire al lettore tutto 
cib che. ai nostri occhi. que
sto impressionante gruppo di 
dipinti dicono del presente e 
della sua forza di proiezione 
nella memoria dei nostri anni 
e nella allucinante previsione 
di un possibile future. Vor-
remmo tentare un'illustrazio-
ne. Ho visto e rivisto molte 
volte queste opere, non po-
ch£ di esse le ho seguite nel 
loro concreto farsi pittura. Le 
rivedo tutte assieme e mi im-
pressiona la contraddizione che 
senza menzogne morali o sti-
listiche l'artista dichiara: il 
pensiero dominante di eleva-
re un monumento all'uomo di 
oggi con le sue stesse mace-
rie, con le sue stesse ceneri. 
Questo uomo sembra aver per-
duto la sua concretezza vitale. 
gli abiti del suo essere sociale 
— aguzzino o vittima per dir-
la con l'artista, perche esistono 
gli aguzzini e le vittime. II suo 
volto affonda nell'ombra del-
l'ignominia o del terrore. op-
pure e come pesto dalle tor
ture. non ha assolutamente piu 
volto come jl giapponese ato-
mizzato che pizzica ammonito-
re lo strumento sul ponte di 
Hiroshima nella indifferenza 
abitudinaria e del quale scrive 
Giinther Anders: •« Ri.=cattiamo 
quell'uomo dal suo ufficio. Fac-
ciamo quanto occorre perche 
sia possibile dirgli: Non sei 
piu necessario, puoi lasciare il 
tuo posto ». 

Dal punto di vista formale 
le opere sono caratterizzate da 
una tensione che colpisce pro-
fondamente ma che spaventa* 
e come un grido lanciato Ion-
tano a un Michelangelo che si 
sgretola nel deserto, uno sguar-
do disperato alia solitudine del 
Cristo morto dipinto da Grii-
newald col corpo trafitto da 
tante spine che nessuno po-
tra arrivare mai a contare ma 
che fl pittore dipinse a una a 
una. Mi torna in mente un^ 
frase di Van Gogh, in una let-

MILAN0 

Francis Bacon: « Nudo sdraiato » uno dei 
dipinti piu importanti esposti alia galleria 
« II Centro » a Napoli 

Porzano, 
* 

Renzini 
Alia Galleria Gian Ferrari 

(Via Gesii 19) espone Giaco-
mo Porzanof, di cui il nostro 
giornale 6* e gî > in varie oc-
casioni. occupato. Porzano e 

un disegnatore e soprattutto 
un disegnatore di costume, n 
suo segno e nitido. inciaivo, 
definito. e questa definjtezza 
gli serve per stringere quasi 
epigrammaticamentc le fisio-
nomie e i gesti dei suoi per-
sonaggi in una rappresenta
zione di assoluta evidenza. 
Egli possiede la capacita dl 
penetrare la natura psicolo-
gica dei tipi che ama raffi-
gurare: tipi d'ogni classP e 
rango. che egli vede con oc-
chio divereo. con 6impatia o 
5p;etatezza. con trattenuta 
pieta o caustica minuzia. Da 
questo punto di vista Porza
no e veramente un art&ta che 
rivela qualcosa della • corn-
media • umaia - del nostro 

• tempo: ne rivela il cinismo, 
la vanita. l a crudelta, i a noia, 

' la nHsschinita. l'amarezza. 
Questi elementi. con la *ua 
penna, eglMi scrive e li de-
scrive. Suo merito e quello 
di aver coscienza dei propri 
mezzl c quindi di aver impa-
rato ad usarli come megl:o 
non sarebbe stato possibile. 

, Contemporaneamente alia 
mostra di Porzano, la Galle
ria Gian Ferrari espone una 
stupenda serie di acquarelli 
di Rodin. 

Un'altra mostra interessan
te 4 quella di Amedeo Renzi
ni, alia Galleria Vinciana. 
Renzini e un pittore di Vene-
zia sui quarantacinque anni. 
Da tempo lavora in disparte. 
accanlto a far da solo, a tro-

vare da solo la propria «Uada. 

E. almeno a mio awiso. la 
strada l'ha trovata. L'ha tro-
vata in un contatto immedia
to con gli uomini, col senso 
della loro cronaca. Chiave 
del suo lavoro e il disegno: 
anche la sua maniera di di-
pingere nasce da una spin-
ta graflca. Ma il disegno e ric-
co. nervoso. carico di una 6ua 
furia che riesce assai effi-' 
cacemente a rendere la gesti-
colante drammaticita di un 
gruppo. di una mischia. di una 
rissa. Nell'autopresentazione 
del catalogo egli ha scritto: 
«Cosi sono andato in giro 
a vedere come sono fattt que
sti uomini da dipingere ed & 
stata una grande scoperta. 
Devo dire che amo i miei 
personaggi e se sono diventa-
ti nudi. senza le maschere e i 
distintivi e l'abito che fa il 
monaco, e perche mi sembra-
no piu veri cosl». Scoprendo 
gli uomini. Renzini ha sco-
perto se stesso: il punto a cui 
e oggi arrivato costituisce un 
dato sicuro su cui puntare i 
piedi per andare avantl Ren
zini ha dimostrato di avere 
doti e costanza. 

Cavaliere 
Presentando una * pereona

le - di Cavaliere, allestita a 
Torino lo scorso anno, ho gia 
avuto occasione di oarlare del 
suo •< moderno racconto pla-
stico». Oggi quel disconso. a 
maggior ragione, potrej ri-
peterlo per la mostra inaugu
rata presso la Galleria Levi 
(via Montenapoleone 12). Ma 
chi conosce Cavaliere $a che 
questo e sempre stato il euo 
a^sillo, sin dai 1949 almeno. 
sin da quando modellava le 
facciate delle case dei din-
torni di via Larga coi nottur-
ni personaggi equivoci del 
quartiere. 

La mostra odienia cerca di 
ricMtruire addirittur* l'inte-

ra vita di un personaggio: la 
vita di Gustavo B.: un per
sonaggio normale, un picco
lo uomo comune. un impie-
gato, una creatura senza lati 
eroici. senza particolari qua
nta, che s'awentura nell'm-
granaggio dell'esistenza. 

Gia da queste indicazlont 
si pu6 capire quale puo es
sere, quale e, il carattere del 
racconto di Cavaliere. E' un 
racconto ora ironico. ora pa-
tetico. ora miracolistico. ora 
drammatico, ora semplice-
mente stravagante. Non e fa
cile vivere per Gustavo B.. e 
tutt'altro che facile! Il mon
do e complicato: la citta e 
ostile. 1'ufficio un a prigione 
vigltata dal ragionier Rossi. 
la natura un mirabolante mi-
ftero da decifrare. l'amore 
un'esaltazione che da il ca-
pogiro. la morte. be. la morte 
** come essere chiusi per sem
pre. ermeticamente. in un ba-
rattolo. 

Cavaliere, per il suo rac
conto. utilizza modi divensL 
La coarenza la cerca soltan
to nell'ordine deU'espressione. 
Egli ha meeso a frutto ogni 
esperienza. dalla esperienza 
realist a a quella surrealista, 
con saggia 6preg;udicatezza. 
Risultato; una scultura figu
rativa. aspra. concisa. imma-
ginosa. sempre sorprendente 
e acuta Le superfici su cui 
sono confitti alberi. muri. cn-
stalli. personaggi non risol-
vono quindi soltanto un pro
blema di spazi e di cadenzc. 
ma scoprono momenti di ten
sione. d'inquietudine. di « cn-
tica del sistema». In altre 
parole il mondo poetico di 
Cavaliere e attlvo. tnsorgen-
te. non e un mondo di nn-
goseia e di aequiescenza. 

Nel panorama della scul
tura d'oggi, per tutte queste 
doti, Cavaliere c un punto 
di energia, dl vitalita. 

lera del 1884 ai fratello Th6o. 
e cho. in qualche modo. pub 
esjere rifenta alia straordina-
rli tensione formale attuale di 
Vespignani: ««Le moulin n'y 
est plus, le vent y est encore.. 
Il mulino non e'e piu. il vento 
e'e ancora .. •>. Ma agqiungovn 
Van Gogh: «lo te lo ripeto: 
noi eravamo allora nel '48 « 
oggi siamo nel 1884: allora c'«-
rano le barrtcate nelle stra
de; oggi, non ci sono piii. ma 
e'e una barricata fra il vec-
chio e il nuovo, che sono in-
ponciliabili. oh si! e cl6 vale 
nell'84 altrettanto bene che nel 
•48 >•. 

Voglio dire che questa ten
sione di Vespignani e vera, 
ammonitrice e anche llbera-
trice. Ma questo «titanismo >• 
corroso di forme crltiche del 
mondo e dflla cultura potrft 
il pittore tenerlo in piedi se 
tale tensione non si scarichera 
concretamente secondo una di-
rezione storica precisa e im-
placabile? E' la questions del 
titanismo di Michelangelo che 
cova il manierismo: il pro-
lungamcnto edtenuato di cer-
te forme titnniche cariche di 
poderosa energia che non tro-
va dove e cosa concretamente 
colpire E penso alia funzione 
del Caravaggio che fu rivolu-
zionaria perche concreta. an
che se meno spiritualistica-
mente titanica: ognl gesto ft 
giustificato da un'azione e nel-
l'agire l'uomo ricrea intorno a 
se uno spazio dove si ricom-
pone un mondo per moltl ver-
6i addirittura inedito. 

In breve, pub essere logo-
rante criticare e demolire il 
mondo borghese in solitudine. 
in una ricerca drammaticamen-
te appartata da quella ideolo-
gia che ha dato prlncipio * 
continua questa demolizione 
storica. Cib va oltre Vespigna
ni. riguarda la situazione della 
pittura italiana. un po* tuttt 
noi: senza retorica. proprio co
me intendeva Van Gogh, e re-
sponsabilita storica nostra riu-
scire a stare nel cuore della 
propria classe. 

Dario Micacchi 

42 incisioni 
di Picasso 

Una mostra di 42 inci
sioni su linoleum di Pablo 
Picasso si e inaugurata al
ia galleria romana « I I Se
gno > (via Capo le Case, 
4 ) . Si t ra t ta di recenti 
opere del grande maest ro 
realista, fra le p iu straor-
dinarie, pe r qualita poetica 
e per tecnica, della sua 
splendida att ivita grafica. 

Nella foto: Figara fem-
minile. 

De Grada 
Alia Galleria dell'Annuncia-

ta (Via Manzoni 46) e stata 
ordinata un'ottima mostra re-
trospettiva di Raffaele De 
Grada. II poeta Montale. che 
la presenta, scrive un elogio 
caldo e criticamente esatto 
dell'arte di De Grada e al 
tempo stesso traccia un vivo 
ritratto dell'amico: "Quando 
villeggiava a Vittoria Apua-
na mi accadeva spesso di in-
contrare Raffaele De Grada 
arrancante su una vecchia b.-
cicletta, armato di tavolozza, 
treppiedi e pcnnelli, sempre 
in moto alia scoperta del 
"* motivo "„. D e Grada e stato 
uno degli ultimi veri pittori 
nostri che abbiano conferito 
all'oggetto di natura una «or-
ta di indubitabile obiettivita. 
Era senza dubbio uno di que
gli uomini per i quali il mon
do esterno estate; e questo t 
ancora il miglior passaporto 
che possa raccomandare un 
artist a ». 

La mostra illumina l'intero 
ciclo deH'attivita creativa di 
De Grada. lasciando tuttavia 
un posto maggiore at quadri 
della giovinezza. Da questa 
visione complessiva esce ri-
confermata l'immagrne di un 
pittore forte, asciutto. con
crete che sa cogliere il sen* 
so largo e profondo della na
tura senza indulgere a sensi-
b'.lismi e ad effusioni della 
amma. 

Una pittura calma e con-
sapevole. sicura e confortan
te: ecco I'impressione che og
gi riceve chi guards questi 
quadri. E guardandoli il ri
cordo di De Grada si ravviva: 
il ricordo della sua fedelta 
all'art<\ della sua ' dirittura 
morale, dell'impegno con cUl 
ha saputo lavorare sino aw 
suoi ultimi mesi di vita Fuo
ri dei gruppi, dei movimentl 

m. cu m. 
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Cyd Charisse 
ieri a Roma 

Cyd Charisse e glunta ieri a Roma prove-
niente da Madrid insieme col marito Tony 
Martin, L'attrice e ballerina americana e 
venuta in Italia per prendere parte al film 
« Assassinio made in Italy» di Amadio. 

Una vittoria del cinema e della culfura italiana 
- • - ' * i" - I * •* 

AH «Ape regina* 
concesso 

ilnulla-osta 

cell costo di una vita » 

alio Stabile bolognese 

Un dramma 
di coscienza 
in miniera 

le prime 
Cinema 

Dietro la f acciata 
Sfruttando una vena sem-

pre piu stanca ed esigua, 
Marcel Carne fa il verso al 
se stesso d'un tempo in que-
sto Dietro la jacctata (titolo 
originale Du mouron vour 
les petits oiseaux, da un ro-
manzo di Albert Simonin), 
che mostra, con procedimen-
to bozzettlstico, eventi e per
sonaggi d'un palazzo della 
vecchia Parigi, avendo Tana 
di sbiroiare un po' dal buco 
della serratura. C'e il pa
drone di casa, ex sfruttato-
Te di donne ed amante de-
gli uccelli, che da otto anni 
conserva, in atlcsa di goder-
selo, il malloppo d'un colpo 
ladresco. C'e la sgualdrinel-
la Lucia, che strizza I'occhio 
al proprietario, ma intanto 
mantiene un patetico immi-
grato italiano e spilla soldi 
al macellaio del rione; c'e la 
moglie di costui, che si por
ta a letto il garzone di bot-
tega. E ci sono una portiera 
ancor giovane, ma gia bron-
tolona, una vegliarda simu-
latrice ed ingorda, un ma-
mnco religioso, un omoses-
suale che predilige i fatto-
rini postali: un piccolo, pic-
colissimo mondo, del tutto 
scontato negli atteggiamenti 
e nelle reazioni. La vicenda, 
che vuol essere piccante, e 
tuttavia si spolvera anche di 
giallo. procede senza estro 
sino alia fuga di Lucia e del 
padrone di casa verso il sole 
del Sud. allorche la ragazza, 
avendo scoperto il cospicuo 
segreto dell'ex gangster, lo 
pianta ir* asso, pensando cosl 
d'impadronirsi del bottino; 
ma. la scioccherella, getta 
inconsciamente il danaro nel
le acque d'un fiume. Mora-
letta da quattro soldi per 
tuggellare una storieila in-
colore. 

Discreti glj interpret!: la 
pungente Dany Saval. Paul 
Meurisse, Jean Richard. Su-
zy Delair, France Anglade, 
Roland Lesaffre, 11 nostro 
Franco Citti, che si prendc 
in giro abbastanza spiritosa-
mente, e altri ancora. 

Landru 
Le famigerate imprese di 

Landru, irresiotibile dongio-
vanni e assassino di undici 
donne, hanno fornito lo 
•punto a Claude Chabrol 
(gia regista di punta della 
* nouvclle vague ») per un 
divertimento grottesco al 
quale ha collaborate come 
autrice della sceneggiatura 
e dei dialoghi, Francoise Sa
ltan. le cui macabre propen-
sioni si erano manifestate 
del resto nella com media 
Un eastello in Svezia. La sto-
Tia del sinistro personaggio, 
nttraverso le tappe della in-
eonsueta carriera, fino al-
1'nrresto. al processo. alia 
condanna e all'esecuzione. 
sono narrate in toni che. dal-
la satira. scivolano nel dram
ma. Riferendosi smaccata-
mente ed ambiziosamente a 
Monsieur Verdoux di Cha
plin. Chabrol e la Sagan 
hanno tentato di istituire, 
anche qui, un dialettico p i -
Tallelo tra omicidio indivi-
duale e stragi di massa, trn 
dehtto privato e iniquita 
pubblica. Ma l'opcrazione e 
condotta a freddo: e le in
sertion! di brani documen-
tarl della prima guerra mon-
diale, durante il cui corso 
Landru compie le sue gesta, 
•nziche awalorare la tesi. 
a« faano sentir* tutto il lam-

biccato intellettualismo. Evi-
dentemente la geniale, po-
tente allegoria chapliniana e 
irripetibile. D'altronde. Cha
brol si perde dietro ad altri 
argomenti Ua ncostruzione 
scenografica dell'epoca. con 
l'ausilio della fotografia a 
colori, la caricatura di un re-
moto (ma non troppo) costu
me politico e giornalistico. 
Ci6 non salva peraltro il 
film dalla noia ,anche per-
ch6 tutte le vittime del mo-
stro si assomigliano, diffe-
renze d'eta a parte, in ma-
niera tremenda. 

Charles Denner e un Lan
dru fisicamente attendibile. 
Fra le attrici (owiamente 
numerose) ge ne difitinguono 
due celebri — Michele Mor
gan, Danielle Darrieux — e 
altre degne di nota per mo-
tivi diversi: Juliette Mayniel, 
Catherine Rouvel, Stephane 
Audran. Frangoise Lugagne, 
Denise Provence, e Hildegar-
d e Neff. 

ag. sa 

Budda 
II regista giapponese Kenji 

Misumi realizzando questo 
film non si e certo ispirato 
all'immagine statuaria raffi-
gurantc Budda, che sorge 
con linee severe e possenti 
davanti al famoso tempio di 
Kamakura. Sembra invece 
che abbia rivolto l'interesse 
verso quegli infelici prodotti 
cinematografici che in gran 
copia si ammanniscono in 
Occtdente e che t rattano con 
rozza di3involtura vicende 
mitiche e storiche. La leg-
genda di Budda non e quin-
di che u n pretesto per un 
film spettacolare. che non si 
abbassa al cattivo gusto che 
informa i pasticcioni a cui 
abbiamo accennato. ma che 
a tratti lo rasenta Inserendo 
brani ispirati da banale let-
teratura romanzesca. La vi
cenda mitica e romunque 
e s p o s t a dettagliatamente: 
dalla nascita accompagnata 
da prodigi del principe Sid-
darta, dalle sue nozze con 
Yasodhara, fino al suo ritiro 
in ascetica solitudine ove con 
instancabile sforzo spirituale 
l'iniziato giunge alia via del
la verita, alia elevazione che 
estingue tutti i desideri del
la vita per eliminare i do-
lori. Questa elevazione se-
gna il momento in cui Sid-
darta diventato il Budda, lo 
illuminato. lascia l'eremo per 
predicare la sua dottrina: il 
mondo e un regno di dolori, 
soggetto alia leggo del di ve
nire e del trapassare, la sal-
vezza e la conquista del Nir
vana, l'unita deU'essere. l'ani-
ma universale ove ei annien-
tano le anime individuali. 

Queste severe proposizioni 
del Budda, che il film ci fa 
udire nei brani che descri-
vono le sue predicazioni han
no uno sfondo contraddittorio 
sia nelle immagini che si of-
frono con vivacita di crudi 
colori, sia neH'inconsistcnza 
umana dei personaggi, sia 
nella poverta e Vuotezza dei 
dialoghi. 

Lo spettaeolo che aduna 
grandi masse e offre vaste 
scenocrafie, che spesso rive-
lano la finzione sommerge il 
nucleo religioso e filosofico: 
ne qucllo che si offre visi-
vamente e frutto di una ispl-
razione artist'.ca. Mediocre la 
recitazione degli nttori. fra 
cui sono Kojiro Hondo. Cha-
rito Solis. Shintaro Katsu, 
Machiko Kyo. 

: ViC« 

Dal nostro inviato 
> 
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La scelta dl questa commedla. 

II costo di una vita, fatta dal 
Teatro Stabile di Bologna. 6 
stata felice, tanto piu in quan-
to il teatro ne ha chiesto alio 
autore il passaporto di una lar-
?a notorieta, ne si e proposta 
l'ambiziosa scoperta della « elo-
vane promessa-: ha ritenuto 
Topera degna di rappresenta 
zione, esaminandola nella sua 
osgettivita. Quanlo aU'autore, 
Bruno Magnoni, per quel poco 
che ml e riuscito saperne, egli 
ha dedlcato tutta un'attivissi 
ma vita ad un importante la 
voro ben lontano dalla lette 
ratura e dal teatro; • ma per 
quest'ultim0 moetrb paselone da 
fanciullo ed a questa passione, 
tramutata in hobby, b rimasto 
fedele con austerita di coscien
za artistica che gli ha dato giu-
ste soddisfazioni. poiche non 
poche sue commedie sono state 
segnalate. premiate, rappresen-
tate. come Le notti dl Glovan-
no Phlle. datasi anni or sono 
al Piccolo di Milano. II costo 
di una vita e, a mio avviso, uno 
dei non molti documenti atti a 
provare che non sempre, nel 
teatro odierno, «* la banalita 
(come denunzia Miller in un 
suo recente messaggio) ha so-
praffatto lo spirito -. 

In una regione carbonifera 
del Belgio, l'azione parte dal 
crollo di una galleria in una 
miniera: diciotto minatori si 
sono salvati. uno e morto con 
le reni spezzate da una trave 
marcia. ed un povero negretto 
e rimasto. non si sa se vivo o 
morto. nel fondo di un pozzo. 
Nato nel Congo da una negra 
che era morta partorendolo in 
istrada. lo avevano raccolto per 
carita due coniugi europei che, 
poi. rimpatriati — lui minato-
re, lei lavandaia — lasciava-
no, con la complicity dei diri-
genri, che il ragazzo si disob-
bligasse del suo pezzo dl pane, 
lavorando, contro legge, nella 
miniera. 

La trama si annoda intorno 
a due gruppi familiari. L'uno 
fa capo a Theodore Duysen, 
il padrone della miniera, 
esoso, sfruttatore, soprannomi-
nato «Papa le mort - per la 
sua durezza spietata; l'altro. 
con tre Agile, fa capo al reve-
rendo pastore Eykens. un vec-
chio prete incancrenito nel suo 
gretto egoismo. nel suo asser-
vimento agli sfrUttatori. nel suo 
formalismo conformista e nella 
sostanziale mancanza d'ogni 
sentimento di solidarieta uma
na. Eglj e imparentato con 
Duyeen, perchee una eUa flglia. 
Denise, dopo essere stata 
l'amante del primogenito dei 
Duysen, sposb il fratello di lui 
Martin, che, peraltro, non tar-
d6 a separarsene per spezzare 
un legame puramente sensuale. 
Animo retto. Martin ha preso 
dichlaratamente posizione con
tro la sua classe, contro la sua 
famiglia, contro il padre che 
detesta; mentre il vecchio col-
laborava coi tedeschi egli com-
batteva nella Resistenza; ed ora 
ripensa sempre a quel tempo 
in cui pareva che fossero rea-
lizzabili il bene, la giustizia, la 
fraternita. Gli sembrd, allora, 
di aver trovato la via glusta; 
poi non ha avuto piu la for-
za di continuare la lotta e vive 
in sterile inerzia. 

Delle altre due figlie del 
pastore Eykens, l'una, la pri
ma. spos5 per un turpe ricatto 
organizzato - dal reverendo, il 
melenso Meersch. nominato in 
cambio. sorvegliante della mi
niera: isterica e venale, tiran-
neggia l'infelice marito; l'al-
tra, l'ultima, Maggie, e la sola 
anima pura di casa Eykens; es-
sa ama. In segreto, Paul, il gio
vane coadiutore del padre, che 
e il personaggio piu "positi-
vO" del dramma; anticonfor-
mista (non crede. per esem-
pio, aU'esistenza deU'infenio!). 
animato da profondo sentimen
to di solidarieta con gli umi-
li. i poveri, i derelitti. e giudi-
cato ribelle e -«sedizioso» dal 
vecchio pastore. che non esita 
a denunziarlo al vescovo. 

Si delineano, come si vede. 
nella caratterizzazione dei per
sonaggi. contrast! cosl profondi 
da apparire. talora, perslno 
manicheistici. che eervono a 
stabilire due antitetiche conce-
zioni etiche e sociali. Senon-
che il mondo ( e cio riscatta 
I'autore dalla possibile accusa 
di manicheijmo, costituendo, a 
me pare, il tratto piu originale 
della commedia) non e come 
una mela spaccata in due fra 
assertori e praticanti del bene 
ed assertori e praticanti del 
male; c'e una zona grigia inter
media, enorme (- il limbo, dice 
un personaggio. occupa i due 
terzi dell'al di l a - ) , che non 
ha il coraggio di combattere per 
la giustizia e flnisce quindi, pra-
ticamente, col giovare aU'ingiu-
stizia. 

L'azione, dopo 11 crollo della 
miniera (che costituisce l'ante-
fatto). si avolge In poche. con
vulse ore. dal pomeriggio alia 
sera. Martin. Paul, Maggie, in-
tendono — per la posslbiiita 
che il ragazzo sia ancora vivo 
— che sia scavato il pozzo; ma 
hanno contro dl loro la cri
minal e avarizia del vecchio 
Duysen, per U quale la vita di 

un negretto non varrebbe il ri-
levante costo dell'impresa; la 
complicita dei suoi familiari. 
compresa la nuora Denise, le-
gati a lui dallo stesso in-
teresse; Ja vilta del sorve
gliante Meerech. che, eotto 
Passiilo della moglie, si ac-
concia a tacere la verita, in 
cambio dl una promoztone; 11 
ricatto della fame compiuto 
daU'avvocato di Duysen sui mi
natori superstiti, fra cui lo stes
so padrino del ragazzo, e per-
sino l'opportun:smo dei sinda-
cati. che si accontentano di un 
concordato a favore dei di-
soccupati. > 

In una serata nerissima di 
vento e di pioggia, solo Paul — 
e Maggie e con lui — si avven-
turera nella disperata, folle im-
presa dello sgombero del poz
zo; solo, con Maggie, contro 
centinaia di tonnellate di ferro 
e di pietre; ma bisogna inse-
gnare qualcosa agli uomini, 
« bisogna compiere le cose che 
nessuno vuol fare, se vogliamo 

che un giorno tutti le com-
piano •». 
II vecchio prete ora e solo. 

terribilmente solo, mentre sen-
te avanzare l'ora della morte. 
Egli aveva detto riferendosi al
ia Chiesa: «Non possiamo 
schierarci contro i piu forti, 
perche non possiamo gettare 
gli ultimi puntelli che reggono 
la nostra casa malferma-. Ora 
fii giustifica. eupplicando Dio: 
«Ho difeso la gerarchia contro 
gli innovatori, credendo since-
ramente che fosse lui a voler-
lo . .» . Inutilmente invoca: «CrL 

to. dove sei? Non lasciarmi 
solo...» Terribile monito ai re-
verendi Eykens di tutte le 
Chiese... 

Alia nobilta del contenuto lo 
autore accoppia un linguaggio 
limpido e pregnante. La regia 
di Paolo Giuranna (un giovane 
che non e alia sua prima vali-
da prova) e stata accorta, equi-
librata, senza sovraccarico di 
coloriture, debitamente effica-
ce nei punti drammatici. Appro-
priato ed efflciente il cast degli 
attori- Gianni Santuccio. che ha 
dato autorita al carattere dl 
Theodore Duysen, Andrea Mat-
teuzzi, misurato in una parte 
che avrebbe potuto scadere nel
la caricatura e nobilmente 
drammatico nella scena finale; 
Luca Ronconi, un Paul giovanil-
mente caldo e generoso. Con 
grande efficacia — e meritano 
particolare segnalazione — 
Gianni Mantesi ed Enzo Ro-
butti hanno incarnato due ru-
deri umani. il sorvegliante 
Meersch e il minatore Gansbof: 
bene Fernando Caiati (Martin) 
e bene, nel rispettivl caratteri, 
le tre figlie del pastore, Relda 
Ridoni, Francesca Benedetti, e 
(ricca dl generosa emotivita) 
Leda Negroni. Suggestivo il 
paesaggio minerario di Gian
ni Polidori. In deflnitiva: il suc-
cesso rappresenta, per lo Stabi
le bolognese. il consolldamen-
to di un programma gia felice-
mente iniziato. 

Giulio Trevisani 

L'Ape regina e passata in censura: e una vittoria 
del cinema, della cultura italiana. Il pubblico potra 
vedere il film di Marco Ferreri, forse prima di 
Pasqua. Non si chiamera piu L'Ape regina, ma Una 
storia moderna. Qualch? scena e stata tagliata, pero, 
secondo quanto assicurano i produttori, la struttura del 
film e rimasta pressoche iden 
tica. Sono passati tre mesi dalla 
bocciatura dell'Ape regina. La 
battaglia condotta dall'Unird, 
dagli autori cinematografici 
dalle forze di sinistra, dalle or-
ganizzazioni sindacali. ha final-
mente provocato una revisione 
del giudizio, sia pure attraver-
so forme contraddittorie e non 
prive di contenuto elettorali-
stico. 

La vicenda del film di Ferre
ri e nota. Respinto dalla prima 
commissione di censura da 
stessa che l'ha ora promosso), 
fu accusato dl vilipeudere la 
religione. di minare 1'istituto 
matrimoniale, di essere osceno. 
II giudizio della seconda com
missione fu ancora negativo. e 
la censura non accett6 neppu-
re le proposte di taglio avan-
zate dall'autore. Ossia: la cen
sura non voile prendere In con-
siderazione la possibilita di pro-
muovere U film, a nessun co
sto. La 'decisione parve cosl 
categorica e cosl in malafede 
che persino il produttore Gof-
fredo Lombardo. membro di 
quella commissione. presentft le 
sue dimissioni per protesta. 
L'accusa, anche questa volta. 
era di offesa al buon costume. 
Nel frattempo. la Questura di 
Roma aveva sequestrato 1500 

Bonn nega il visto 
ai damatori 

di Leningrad*) 
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Le autorita della Germania 
occidentale impediscono lo svi-
luppo dei rapporti culturali tra 
la Repubblica federate tedesca 
e l'Unione Sovietica. 

II Teatro statale dell'Opera 
di Monaco aveva invitato la 
Compagnia del Teatro di Le-
ningrado a partecipare al Fe
stival del balletto, che si ter
ra nella capitale bavarese ai 
primi di giugno. A quanto qui 
si e appreso, il ministero degli 
Esteri della RFT ha oegato 51 
permesso agli artisti sovietici 
di esibirsi al Festival. 

copie del volume Matrimomo in 
bianco e nero, edito da Carucci 
per Cinema '60 e contenente la 
sceneggiatura del film (alia 
quale, sara bene ricordarlo. ha 
collaborato anche 11 commedio-
grafo cattolico Diego Fabbri). 
Carucci e Ferreri furono de-
nunciati per offese al buon co
stume. II processo. dopo una 
prima udienza. riprendera a 
Roma il 9 aprile prossimo. 

II veto all'Ape regina non era 
venuto solo. A Milano era sta-
to sequestrato Viridiana. i cata-
loghi di Grosz erano stati bru-
ciati. i Nuovi canti della Re
sistenza spagnola sequestrati. 
gli autori condannati. E segui-
va a un mese di distanza, il 
sequestro della Ricotta e la 
condanna del suo autore. Paso-
lini, per vilipendio alia re
ligione. 

Ora i produttori dell'Ape re
gina, seguendo l'esemplo lega
le degli autori della Donna nel 
mondo, hanno ripresentato il 
film come fosse un altro. con 
il titolo. cioe. di Una storia mo
derna. La commissione di CPH-
sura, nella sua maggioranza 
(quattro voti contro tre. sem
bra), si e accontentata di due 
tagli: uno durante la scena nel
la quale Alfonso (Tognazzi) si 
infila sotto le lenzuola matri
monial!; l'altro durante la sce
na nella quale Regina (Marina 
Vlady), dopo avere spaventa-
to il marito. lo massaggia al 
cuore. II film dovra essere vie . 
tato ai minori di 18 anni. e eara 
preceduto da una didascalia 
che ne spieghera il significato. 
La censura. evidentemente, ha 
anche tenuto presente che le 
elezioni non sono lontane. ma. 
concedendo il nulla-osta. ha vo-
luto riaffermare (con i tagli e 
la didascalia iniziale) che essa 
e presente, vigila e giudica per 
50 milioni di italiani. L'obietti-
vo generate delle forze demo-
cratiche resta dunque lo stesso: 
abolire la censura. 

II nuovo giudizio della cen
sura dovrebbe comunnue mo-
dificare anche la posizione di 
Ferreri e Carucci in ordine al 
processo per il libro conten?n-
te la sceneggiatura dell'Ape 
regina. 

Nella foto: Tognazzi e la Via. 
dy in una 6cena del film. 

Continua il successo 
della «Dolce guerra* 

Continuano con successo/ a Roma,', le ' rappresentazioni della 
« Dolce guerra », un polemico spettaeolo antimilitarista, imper-
niato su testi degli autori piu diversi, dai tragici greci a Brecht. 
Nella foto, quattro dei giovani interpreti: da sinistra, Sandro 
Merli, Armando Bandini, Gianni Bonagura, Paola Piccinato 

Era gia vecchia nel '32 
Non e la prima volta che la TV mette in onda 

una commedia (ma e successo anche con i films) 
che lo stesso organo ufflciale della RA1-TV, il Ra-
diocorriere *, presenta come di non grande leva-
tnra. Ieri e successo con i tre atti intitolati La 
signorina. 

La cosa e piuttosto strana, tale da - lasciarci 
perplessi: perche mai, dunque, la TV trasmette un 
lavoro che essa stessa ammette di livello non ec-
cezionale? Forse in via Teulada si ritiene che solo 
una minoranza-legga gli articoli pubblicati dal 
Radlocorriere, una rivista la cui principale fun-
zione rimane quella di dare un quadro completo 
e dettagliato dei programmi? 

Quale che sia la recondita causa di questa con-
traddizione, diamo atto dell'onesta del Radiocor-
riere e riconosciamo che a sbagliare e stata ancora 
una volta la TV. 

La signorina reca la data del 1932 (ma doveva 
risultarc cosa vecchia gia allnra) e la firma di 
Jacques Deval: per i curiosi diremo che si tratta 
di un commediografo francese attivo negli anni 
a cavallo fra le due guerre. 

• II regista Marcello Sartarelli deve cssersi reso 
conto che I'unica pallida possibilita di dare una l 

certa patina di freschezza al lavoro consisteva, 
vista Vimpossibilita di estrarre qualcosa dai per
sonaggi o dall'atmosfera che rispirano, nel mo-
dcrnizzare il piu possibile Vambiente: diciamo lo 
ambientc materiale, e cioe la casa (ed ecco « » 
arrcdamento pseudo-antico oggi di moda); mentre 
Vatmosfera veniva attualizzata dal commento sullo 
sfondo di nn sax baritono elegiaco c romantica-
mente amaro. 

II resto e rimasto affidato al taglio delle bat-
tute, al movimento scenico, confidando nella spe-
ranza di un po' di suspense: ma anche a non pre-
vedere che il nascituro illcgittimo se lo sarebbe 
preso I'istitutrice, che cosa ci si poteva mai aspet-
tare da questa vicenda alquanto scontata di una 
ragazza appartenente ad una famiglia in un certo 
senso per bene la quale e rimasta incinta senza 
marito ed ha paura di farlo sapcre ai genitori? 
E non s'avverte un particolare mordente critico o 
Vinter.zione di fare I'analisi di costume, a meno 
che non fosse da ricercarsi in quei tratti che de-
scrivevano i genitori cost distratti con la loro ram-
polla, tutti presi dal lavoro o dalle manie mondane. 

In cast come questi tutto resta affidato alia sim-
patia e al temperamento degli attori: Roldano 
Lupi e stato per Vennesima volta il padre, il 
€buono» un po* vittima della moglie. Lia Ange-
leri, la * signorina », ha sfruttato da cima a fondo 
Vimmobilita, espressiva del volto, mentre Gabriella 
Andreini ha cincischiato ingenuamente con il ca
rattere di Cristiana ragazzina-madre. 

vice 

vedremo 
Tre a «Cantatutto » 
Prima puntata di «Can-

tatutto ~, il nuovo varteta 
televisivo del sabato che so-
stituisce -Studio Uno- (prl-
mo canale, ore 21,05). 

Cos'e « Cantatutto »? Una 
trasmissione imperniata tu 
tre cantantl fissi: I due scon-
fitti di Sanremo. Villa e Mil-
va e Nicola Arigliano. il 
«Frank Sinatra italiano*. 
Milva. Villa e Arigliano can-
teranno e reciteranno sce-
nette umoristiche. 

Ogni settimana, saranno 
ospitl d'onore e canteranno 
alcune attrici di primo pia
no come Glorgia Moll, Anto-
nella Lualdi, Nadia Gray, 

Dubuffette 
ne « L'Approdo >» 
L'Approdo (primo canale 

le ore 22.15) settimanale di 
lettere ed arti a cura di Leo
ne Piccioni con la collabora-
zione di Raimondo Musu, si 
aprira con un servizio di 
Emilio Garroni sul pittore 
astratto Dubuffette. di cui si 
«• aperta in questi giorni una 
mostra alia Galleria Malbo-
rough. in Roma. • 

II panorama teatrale. a 
cura di Mario Cimnaghi, 
presenta questa settimana: 
Jerma, di Garcia Lorca. sul-
le scene a Napoli; Lo sco-
iuttolo, di Diego Fabbri. che 
ei rappresenta a Roma; La 

sua parte di storia, di Luigi 
Squarzina, rappresentato a 
Genova: La dolec guerra, 
uno spettaeolo composto di 
testi teatrali. poesie. canzo-
ni. che si rappresenta in 
questi giorni a Roma. 

Nel « Notiziario >*: una re-
censione di Un pittore alia 
corte di Auignone. di Enri
co Castelnuovo; de I cast 
della tnusica, di Fedele D'A-
mico; de La Russia del di-
sgelo, di Alberto Ronchey; 
un servizio sul monumento 
che Mazzacurati sta realiz
zando per i Caduti di San-
sepolcro; un dibattito. a cu
ra di Giulio Cattaneo, sul 
tema Lanci editortali, al 
quale partecipano Sandro 
De Feo, Ercole Patti, Gia-
como De Benedetti e Gian-
carlo VigorellL 

raai\!7 v - r ' - v '* ' V " 

programmi 
radio 

NAZIONALE 
Giornale radio: 7, 8, 13. 

15. 17. 20. 23: 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8.20: H 
nostro buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole: 11: Stra-
paese; 11.15: Duetto; 11.30: 
II concerto; 12,15: Arlecchi-
DO; 12,55: Chi vuol esser lie-
to...: 13.15: Carillon: 13.25-14: 
Motivi di moda; 14-14.55: 
Trasmissioni regionali; 15.15: 
La ronda delle arti; 15,30: 
Aria di casa nostra; 15.45: 
Le manifestazioni sportive 
di domani; 16: Sorella Ra
dio; 16.30: Corriere del di
sco: musica lirica; 17.25: 
Estrazioni del Lotto; 17.30: 
Concert! per la gioventu; 
19,10: n settimanale dell'Ln-
dustria; 19.30: Motivi in gio-
stra; 19.53: Una canzone al 
giorno; 20.20: Appiausi a...; 
20.25: I segreti del divano. 
Commedia in tre atti di 
Alessandro De Stefani, 

SECONDO 
Giornale radio: 8,30. 9.30, 

10^0. 11.30. 13.30. 14.30. 15.30. 
16.30. 17.30, 18,30, 19.30. 20.30, 
21.30. 22.30; 7.45: Musicbe e 
divagazioni turisticbe; 8: Mu
sicbe del mattino; 8.35: Canta 
Jula De Pal ma; 8.50: Uno 
strumento al giorno; 9: Pen-
tagramma italiano; 9.15: Rit-
mo-fantasla; 9.35: Caprlccio 
italiano; 10.35: Canzoni cao-
zoni; 11: Buonumore in mu
sica; 11,35: Trucchi e contro-
trucchi: 11.40: II portacan-
zom: 12-12.20: Orcbestre al
ia ribalta: 14.20-13: Trasmis-
s.oni regionali; 13: La Signo
rina delle 13 presenta; 14: 
Voci alia ribalta; 14.45: An-
golo musicale; 15: Musiche 
da film: 15.15: Recentissime 
m microsolco; 15.35: Concer
to in miniatura; 16: Rapso-
dla: 16 35- Ribalta di suc
cess:; 16 50: Musica da bal-
io: 17.35: Estrazioni del Lot
to; 17 40: Musica da ballo; 
18.35: I vostri preferiti; 19.50-
Un angolo nella sera; 20.35-
Incontro con I'opera; 21,35: 
Konda di notte. 

TERZO ^ 
- 18.30: Ciire alia ma no. 

18.40: Libri ricevuti; 19 Or
lando di Lasso. Gallus-Car-
niolus. Orazio Vecchi. Gio
vanni Gastoldi; 19,15: La 
Rasjegna: Cultura nordame-
r.cana; 19.30: Concerto di 
ogni sera: Ludwig van Bee
thoven; Franz Schubert: 
20.30: Rivista delle rivlste; 
20.40: Franz Joseph Haydn: 
Concerto In fa maggiore per 
cembalo e orchestra; 21: D 
Giornale del Terzo: 21,20: 
Piccola antologia poetica: 
Sully-Prudhomme; 21 e 30: 
Concerto: Boris Blacher, 
Wlnfried Zillig; Peter Ilyich; 
ClaUtowsky. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classe 

1730 La TV dei ragazzi a) Ciramondo; b) Robin 
Hood: - I l fugglamcom 

18.30 Corso dl Istruztone popolare 

19.00 Telegiornale della sera (prima edl-
zione) 

19,20 Tempo libero Trasmissione per 1 l»"0-
ratori 

19,50 Terza legislafura Cinque anni dl vita par* 
lamentare 

20,15 Telegiornale Sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda «di-
zfone) 

21,05 II cantatutto Con Nicola Arigliano, 
Milva e Claudio Villa. 

22,15 L'approdo Settimanale di lettere «d 
arU 

23,00 Rubrica rellglosa 

23,15 Telegiornale 

secondo 
21,05 Telegiornale 

della nott* 

canale 
e segnale orarlo 

21,15 Disneyland • Paperino cerca lavoro* 

22,05 Primo piano: 
Hiro Hito - Storia deU'imperatora 

del Glappone* 

23,00 Concerto sinfonico d I retto da Piaro 
Guarino 

23,25 Notte Sport 

Milva (nella foto), Nicola Arigliano e Clau
dio Villa sono i protagonist! di « Can
tatutto ». La trasmissione va in onda al-
le 21,05 sul primo canale 

-^1 

- « • - * 
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II d 0 t t . K H d a r e di Ken Bald 
NON VUOLE ChRe ILSUO 

MOME.CTO.OlLtesPie, « 
e HALiMieeMiiD.vinEQc 

pi oust 
UNOC-

cuutu 

BraCCIO d i f e r r O di Ralph Stein e Bill Zabow 

TopolmO di Walt Disney 

O s c a r di Jean Leo 

letter's- a l l ' U n i t a 
; Bonomi disse: 
« Pensione a 70 anni 
perche i contadini 
tengono I'aria buona » 

Da Ariano Irpino ricevlamo 
la seguente lettera aperta di-
retta all'on. Truzzi: , 
c On Truzzi. 

come coltivatore diretto le 
dico che il comunismo non si 
batte con gli scandali, come lei 
disse per Tribuna elettorale, 
ma con i fatti. 

Voi della DC alia televisione 
r e alia radio nnn accennaste mi-

ntmamente dei qruvt problemi' 
che assillano Vagricoltura del-
la penisola, e in particolare 
quella dell'ltalia Meridiovale, 
ma parlaste ne piu ne meno 
come fanno due ragazzi. qttan-
do si devono « appiccicare > tra 

. di loro che si dicano < tuozzimi 
lo naso si si capace ». 

Lei, siq. on Truzzi, si ricor-
da quando Von Paolo Bonomi 
disse che la pensione ai conta
dini si doveva dare solo a 
70 anni''e 5 000 lire al mese, 
perche j contadini teneoano 
Varia buona? Tulto questo a 
Bonomi non bastd, ma disse di 
piu: per tutti quelli che a 
70 annj non ancora riscuote-
vano e non riscuotonn la pen
sione, era solo perche non ri 
ernno soldi, ma ora <iiq onorc-
vole Truzzi, i 1 000 miliardi 
della Federcnnsorzi dove sono 
andati a finire'' Lei dice che 
non e vero. e se e come dice lei 
perche non avete continuato a 
far svolgere I'inchiesta dalla 
Commissione parlamentare? 

II 70% dei contadini arianesi 
pagano i famosi censi alle cu
rie vescovili e lei, se si dovra 
votare una legge che lj aboli-
sca. aura il coraqgio di met-
tersi contro i veseovi e quindi 
in fauore dei contadini? 

Oggi not coltivatori diretti 
siamo continuamente minaccia-
ti dai ribassi dei nostri prodotti 
mentre t mezzi modernl che 
sono necessari all'agricoltura e 
per noi stessi dobbiamo pagarli 
a peso doro Infine, la nostra 
organizzazione, ognj qualvolta 
si sono rinnovate le Uste della 
Cassa mutua, ci ha sempre 
promesso una maqgiore assi-
stenza, ma in verita noi poveri 
coltivatori ogni qualvolta dob
biamo combattere una grave 
malattia siam0 costretti a ven-

dere il besttame. •"' / 
• Ogni anno ci fanno pagare la 

tessera 1000 lire dicendo che 
poi ct assisteranno, ma la ve
rita e che noi coltivatori' non ' 
solo siamo male asststttt, ma 
corriamo il grave pertcolo di 
abbandonare tutte le terre 

Se le, e la DC vogltono bat-
tere U comunismo. c'e una sola 
strada: ad esempio aholtre i 
censi, minimi dt 20 000 lire di 
pensione ai coltivatori. fare le 
strade per le campagne. dare 
assistenza medico e farmaceu-
tica a tutti: pagare i prodotti 
agricoli secondo il loro qiusto 
valore. industrializzare Voqri-
coltura, incoraggtare i piccoli 
coltivatori con prestiti mastic-
ci; ereare cooperative agrtcnle; 
fare una riforma agrarin come 
la Costituzione • prevede e 
cosi via. 

Se siete capaci di fare que
sto. noi coltivatori diretti vote- ' 
remo per voi, ma se cosi nnn 
sard il PCI, fra qualche lepi-
slatura, prenderd la maggin-
ranza assoluta Mi scusi onore-
vole Truzzj se sono stato trop-
po lunga e per gli eventuuli 
errori fatti nello scriverle, 

NICOLA LO CONTE OTO 
Ariano Irpino (Avellino) 

Un simpatizzante 
suggerisce alcuni 
accorgimenti 
propagandistici 
Cara Unita, 

sono un simpatizzante del 
Partito Comunista e mi per-
metto suggerire una mia idea 
ai fini di una maggiore afler-
mazione elettorale. Comprendo 
benissimo che i problemi da 
trattare di frontp at telespetta-
tori sono moltissimi e il tempo 
a disposizione poco; pero ri-
tengo che dedicare una tra-
smissione interamente alle don. 
ne, ai giovani che per la prima 
volta voteranno il 28 aprile, e 
ai pensionati, valga la pena 
perche trattasi di milioni e mi-
lioni di elettori. 

Vnrrei aqgiungere anche 
questo: perche non denunciate 
con energia attraverso i potent! 
mezzi radiotelevWtvi il map- . 
gior spazio d, tempo che prepo-
tentemente si prendono i demo. 
cristiani con il partito, con il 
governo. e ora, tutti i giorvi, 
con Von. Fanfani? Non violano 

forse Va'ccordo che ci sard stato 
tra i partitj politici e il gover
no in tema di tempo? 

E ancora: perche il Partito 
comunista non indirizza la sua 
propaganda (che ritengo molio 
importante, per il malcontenlo 
che c'e) nei mercati? 

D.A.R. 
(Pescara) 

r difetti 
del popolo italiano 
non sono inestirpabili 

Spettabile redazione,' < 
gradirei una cortese rispo-

sta a questi, per me. insolu-
bili quesiti: 

a) Da che cosa dipende il 
fondamentale servilismo del-
Vitaliano? 

b) L'ipocrisia e connatura-
ta all'indole dell'italiano? 

GUIDO LECCARDI 
(Milano) 

Rispondiamo punto per pinto* 
a) Lasci stare il » fondamPiKa-

le» Durante la lojta di Libcra-
zionf1. e nello !otte sindacali e 
polttiche del dopoguerra. e stato 
dimostrato che il servilismo non 
e qualita fondamentale dell'ita
liano Se esso per6 e stato ed e 
purtroppo ancora tanto diffuse 
ci6 si deve alle abitudinl con-
tratte nei scco'.i sofferti di do-
min^ione straniera. e all'educa-
ztone religiosa. chf spingeva ad 
accettare di buon grado tale do-
minazmne cos) come il potere 
deile class! dominanti: 

b) ' No. neppure l'ipocrisia e 
connaturata all'indole italiana. 
La sua larga diffusione e con-
seguenza di ingiusti ordinamen-
ti sociali e politici. e — quale 
loro riflesso — ancora una vol
ta dell'educazione cattolica nei 
secoli dalla Controriforma in 
l'ipocrisia verra rimossa dai trat-
ti caratteristici del nostro po
polo. 

Le affermazioni 
fatte da Andreotti 
non sono certo 
un vanto per la D.C. 
Cara Vnita, 

nei recente passato non ho 
ascoltato Tribuna elettorale 
perche non potevo sopportare i 
continui attacchi che ci erano 
rivolti. Ho vtsto, per6, la Tri
buna elettorale del 21 marzo, 
e mi e sembrata piu seria de"e 
altre, se si toglie quel po' di 

• veleno sputato dalla prof. Car-
reltoni nei nostri confronti. 

, Ma non e di questo che vo-
glio parlare, bensi di due cose 
che sono state dette dall'onore-
vole Andreotti e che mi hanno 
lasciato senza Halo: la prima 
e quella che una parte dei sol-
datt no~ sanno ne leggere ne 
scrivere e che parlano il dia-, 
letto, la seconda e la riduzione 
della ferma a 15 mesi anziche 
a 18, e che questo provvedi-
mento sarebbe * merito della 
DC - e non dei comunisti ^ 
come ha detto Von. Andreotti. 
II Ministro, per suffragare la 
« sua verita » ha anche detto 
che ci sono ben 800 proposte 
di legge presentate dai comu
nisti e di queste non ne e pas-

' sata una. 
Due domande, allora, biso-

,>gna fare all'on. Andreotti: pri
ma domanda: sono 15 anni che 
la DC.p al potere, e i soldati 
di oggi allora avevano 4-5 an
ni. perche dunque non sanno 
parlare, non sanno leggere e 
scrivere? Le responsabilita 
della DC — Andreotti non lo 
neqherd —' sono assai gravi. 

La seconda domanda: per
che" delle 800 proposte di legge 
presentate dai comunisti non 
ne e passata una9 Per esempio 
quella della * sicurezza socia-
le > per tutti i cittadini, non 
interessava certamente solo i 
comunisti, ma tutti Perche 
dunque la DC — per bocca del 
ministro Andreotti — si vanta 
di averla respinta0 

VINCENZO RIMEDIO 
(Roma) 

Domanda domanda... 
sono capitati proprio 
da un comunista! 
Cara Vnita, 

se pud interessare, portero 
una mia testimonianza perso-
nale. E' capitato proprio a 
me di venire personalmente 
interpellato da un emissario 
del grande stabilimento me-
tallurgico « Franco Tosi > di 
Legnano, circa la fedelta reli-
giosa e le garanzie di antico-
munismo di un mio vicino di 
casa. il quale aveva presenta-
to reqolare domanda di assun-
zione in quella ditta. 

Che cosa vuol dire do? For
se che un operaio non ha il 
diritto di vivere e pensare co

me meglio crede? 
': In realta il comunista e 
odiato perche le sue convin-
zioni lo portano a < concepire 
una esistenza umana e giusta, 
e a ribellarsi al mardume che 
regna nei cosiddetto * mondo 
libera ». 

BERNARDINO P. 
(Legnano) 

Fanno propaganda." 
di educazione stradale 
ma poi lasciano 
una scuola 
alia merce del traffico 
Cara Unita, 

a che servono tante * campa
gne > per Veducazione al traffl-
eo. quando il Comune, che pure 
ne ha il compito, non adotta 
quei provvedimenti di segna-
letica e di vigilanza tanto in-
dispensabili? 

Ho assistito " proprio alcuni 
giorm fa ad un incidente stra
dale, per fortuna senza gravi 

tconseguenze, occorso ad una 
bambina di sei anni, scolara 
della prima classe elcmentarc 
della Scuola Merelli di Roma. 
E perche e potato accadere 
questo fatto (che mi dicono 
che non sia il solo accaduto in 
prossimitd di quella scuola)? 
Perche. malgrado le reiterate 
rich teste al Comune. in prossi-
mita della scuola mancano an
cora i segnali che indicano la 
presenza dei bambini scolari 
per la strada, mancano le stri-
sce pedonali in prossimitd del
ta via di accesso alia scuola, 
spesso manca il vigile urbano 
(o inizia il suo lavoro quando 
gid i bambini dovrebbero es-
sere in classe) nella zona, ed 
infine. il divietn di transito nel
la via di accesso alia scuola, 
che pure e stato segnalato. non 
viene rispettato. 

E' mai possibile che la vita 
dei nostri bambini non debba 
essere tutelata da quelle stesse 
autoritd che poi fanno offiggere 
migliaia di manifesti sulla di-
sciplina del traffico9 O esse 
pensano di rtsolvere tutto con 
i manifesti e con Vnusilin (tem-
poraneo e non dovuto) dei mi~ 
litari che fanno servizio. in 
aiuto ai vigilt. ma solo nelle 
strade del centro di Roma? 

ORSOLA ROSCANI 
(Roma) 

« Butterfly » 

e «Trovafore» 

al Teafro dell'Opera 
Oggi, alle 21, replica fuori ab-

bonamento di a Madama Butter
fly » di G. Puccini (rappr. n. 57), 
diretta dai maestro Alberto Pao-
letti e interpretata da Pina Mal-
ganni . Vera Magrini. Gino Si-
nimberghi e Guido Guarncra 
Domani. decima recita in abbo-
namento diurno con a 11 Trova-
t o r e » di G. Verdi, diretto dai 
maestro Tullio Serafln e inter-
pretato da Lucille Udovich, Lu
cia Danieli, Franco Corelli (pro-
tagonista), Cornell Mc Neil e 
Antonio Cassinclli. 

CONCERT! 
AULA MAGNA Citta UnJvers 

Alle 17.30 (abb. n 14) Wilhelm 
KempfT. pianista In program-
ma musiche di Beethoven. 

TEATRI 
ARLECCHINO (via S. Stefano 

del Cacco 16. Tel. 688 659) 
Alle 21.15 C i a Aldo Rendine 
in: « II berretto a sonagli » di 
Pirandello, e « Saluti da Ber-
ta » di T. Williams Regia di A 
Rendine Seconda settimana di 
successo. 

BORGO S. SPIRITO (Via dei 
Penitenzieri 11) 
Domani alle ore 16.30 la C ia 
D'Origlia-Palmi in: all cardina-
le Giovanni de Medici ». 4 atti 
di Luigi Parker. Prezzi fami
liar!. 

D E L L A COMETA (T. 613 763-
Martedl 2 aprile alle 21.15 unico 
recital di poesia: Madeleine Re-
naud e Jean-Louis Barrault 

D E L L E M U S E (Te l 862.348) 
Alle 21.30 P Dominici-M Silet-
ti con J Pierro. M Guardabaa-
si. F. Marchio. C. Barbetti. R 
Ghini. in: • Qucllo del piano di 
sopra >. No vita di M Roli-M 
Barbato. Regia di Roli Domani 
alle. 18. 

D E I S E R V I (Te l 674.711) 
Oggi e domani alle 16.30 II 
Gruppo Artistico de' Servi pre-
senta: « Christus » di G. Titta 
Regia di V. D'Ancona, con 40 
attori. 

E L I S E O (Tel . 684.485) 
Alle 21.30 C i a Ernesto Calindri 
in: « Lo scoiattolo» di Diego 
Fabbri. Regia di E Colosimo 
Domani alle 17 unico. 

GOLDONI (Tel 561156) 
Alle 17.30: « La donna del ma
re »; ore 21: « U n passatempo 
pcricoloso», recital musieale, 
ripresa scenica di un fumetto. 
Presenta Mary. 

MILLIMETRO (Tel. 451248) 
Alle 21.30 la C ia del Teatro di 
Roma in: « II dono del matll-
n o » di G Forzatio Regia di 
Giovanni Maesta Supervisione 
Giovacchino Forzano. Domani 
alle 18 

PALAZZO SISTINA (t 487 090) 
Alle 21.15 Garinei e Giovannini 
presentano: « Rugantino », con 
N Manfredi. A. Fabrizi. L. 
Massari, B. Valori. F. Tozzi. 
Domani alle 17,15 unico. 

PICCOLO TEATRO Ol VIA 
P I A C E N Z A (Tel . 489 538) 
Alle 22 M Landn-3 Spncccsl In 
• La paura di prendrrlr .. di 
Courtcline « II cocriirlrillo • di 
Dostoyewskj: « I due tirnidi » 
di Lauieh*- Regia di L Has«-ut-
ti - L. Procacci. Domani alle 
17.45 

P I R A N D E L L O 
Alle 21.30 a richiesta: « Rivolu-
zione alia sud-americana > di 
A Boal. con Lelio, Bertolotti, 
Censi, Sriarra, Bonaccorso. Pe -
rone. Belfoni. Regia di Paolo 
Paoloni. Domani alle 17,30 ulti-
me 2 repliche. 

QUIRINO 
Alle 21.15 la C i a «Dei Quattro* 
V. Moriconi. G. Mauri Diretta 
da F Enripuez. con M Riccar-
dini. A Ninchi. in: « La blsbe-
tica domata • di Shakespeare 
Regia di F Enriquez Domani 
alle 17.30 

RIDOTTO E L I S E O 
Alle 21.30 « prima »: • La man-
dragola > di Machiavelli, con 
Tofano. Scaccia. Dandolo. 

ROSSINI 
Alle 21.15 C i a Checco Durante. 
Anita Durante. L Ducci in-
« La riennoscenza » di Enzo Li-
berti Regia dell'autore Doma
ni alle 17.30 

SATIRI ( l e i . 565 325) 
Alle 21.30 Rocco D'Assunta e 
Solvejg ai presentano in: « Iert. 
oggi e dnmanl... ». tre atti di 
Armando Maria Scavo Domani 
alle 17.30 

SOCIETA' AMICI DI CASTEL 
S. ANGELO 
Domani alle ore 17,30 il Com-
plesso Artistico Arcoscenico 
presenta: « L'albergo del Buon 
Rlposo », commedia in 3 atti di 
Satnt Gramier e Bonnieres 
Regia di Aldo Cribari. 

TEATRO PANTHEON (via B 
Angelico 32 - Tel. 832 254) 
Oggi e domani aile 16.30 le Ma
rionette di Maria Accettella in: 
« Pclle d'asino >. 

T E A T R O P A R I O L I 
Alle 21,15 Dtno Verde presenta-
« Scanzonatisstmo '63 > con R 
Como. A Noschese, E. Pandolfl. 
A Steni. Domani alle 17.15 e 
21.15 

T E A T R O D E L L E A R T l (via 
Sic i l ia ) 
Alle 21.15 II Teatro Studio di 
Roma presenta: « L a dolce 
gurrra » di C Maurizio, S Mcr-

. li. su testi di Apollinaire. Arra-
bal. Brecht, Euripide, Flaiano. 
Shakespeare Regia di Giusep
pe Di Marti no. Domani alle 
17.30 

ATTRAZI0NI 
M U S E O D E L L E C E R E 

Emulo d) Madame l'oussand dl 
Londra e Grenvin dl Parigi In-
gresso continuato dalle ore 10 
alle 22 

LUNA PARK (P.zza Vittorio) 
Attrazlonl - Ristnrante - Bar -
Parchi'ggio. 

VARIETA 
A L H A M B R A (TeL 783 792) 

Solo contro Roma, con P Le-
roy e rivista Leandris SM + 

A M 8 R A J O V I N E L L I (713 306) 
Solo contro Roma, con P Le-
roy e rivista Marchetti SM • 

E S P E R O 
Pesci d'oro e bikini d'argento. 
con M. Merlini e rivista Bob 
Vinci C + 

LA FENICE (via Salana 35) 
Solo contro Roma, con P. Le-
roy e rivista D'AIberti SM + 

O R I E N T E 
Solo sotto le stelle, con K. Dou
glas e rivista DR + + + 

V O L T U R N O (v ia Voiturnoi 
Tiro al piccione, con E Rossi-
Drago e rivista A. Nana DR + 

CINEMA 
f r ime visioni 

A D R I A N O (Te l 352 153) 
II pmrrs«o di Verona, con S 
Mangano (ap 15. ult 22.50) 

»R • • 
AMERICA (Tel 586 168) 

Venti chili di guai, con T Cur
tis SA • • 

APPIO (Tel 779.638) 
Venere imperiale, con G Lollo-
brigida (ult 22^0) v DR + 

A R C H I M E D E ( l e i . 875 567) 
Only two can Play (alle 16.30-
18.15-20.15-22) 

A.RISTON (Tel . 353 230) 
Landru, con M. Morgan (ap. 15. 
ult. 23) (VM 14) SA + + 

A R L E C C H I N O (Tel . 458 654) 
Uno del ire, con T Perkins (al
le 15-17.20-20-22.40) 

(VM 14) DR + • 
ASTORIA (Te l 870 245) 

La moglie addosso, con D. Sa-
val (ap 15.30. ult. 22.50) C + + 

A V E N T l N O (Tel 572 137) 
Venere imperiale, con G Lollo-
brigida (ap 16. ult. 22.30) 

DR • 
B A L D U I N A ( T e l 347 592) 

II coltello nella piaga. con S 
Loren DR • • 

B A R B E R I N I (TeL 471 707) 
II gattopardn. con B Lancaster 
(alle 14.45-18.10-22UJ0) Platea li
re 1500. galleria 2000 

DR • • • • 
8 R A N C A C C I O (Te l 735 255) 

I/a mo re difficile, con N Man
fredi (VM 18) SA • • 

OGGI ai Cinema CAPRANICA e R0XY 

schermi 
i * 

e ribalte 

RUSS/l 
mwasa 

UN FILM CHE RIVELERA' 
LA RUSSIA CHE 
IL MONDO AMICOE. 
NEMICO'DEVE CONOSCERE 

•±-' A 

- < •. 

ROMOLOMARCBIINi | 
LEONARDO CORTESE > 
TAKWRALISJZIAN | 

— % 

NINOHRtSMANr, J 
IrlMNAFOlEOR^lnTEA; | 

TOTALSCOPE • AQFACOL0R 

fv'-' 

C A P R A N I C A (Te l 672 465) 
Russia sotto lnchlcsta (prima) 
(alle 14.30 - 16.15 - 18,25 - 20.35 -
22,45) 

CAPRANICHETTA (672.465) 
La casa del peccato, con C. 
Brasseur (alle 15.30-16.15-18.25-
20.35-22.45) G ^ 

COLA Dl R I E N Z O (350 584) 
Venere imperiale, con G. Lollo-
brigida (alle 16-19-22.45) DR • 

CORSO ( T e l 671 691) 
II sett imo giurato (prima) (al
le 16-18-20-15-22.40) 

E U R C I N E i P a i a z z o I ta l ia a l -
I ' E U R - TeL 5910.986) 
II dominatnre. con C Heston 
(alle 16.10-18-20.10-22.40) L 500 

DR • 
E U R O P A (Tel . 865.736) 

Come ingannare mio maritn. 
con D Martin SA + 

P I A M M A ( l e i 471.100) 
II vlzlo e la virtu, con A Gl-
rardot (alle 16.15-18^0 • 20.30 -
22.50) (VM 14) DR •» 

F I A M M E T T A (TeL 470 464) 
Chi use. 

G A L L E R I A (TeL 673.267) 
La donna nei mondo. di G. Ja-
copetti DO + 

G A R D E N ( T e l 582 648) 
L'amore difficile, con N Man
fredi (VM 18) SA + + 

M A E S T O S O ( T e i 786 086) 
Sexy al neon bis (prima) 

M A J E S T I C ( T e i 674 1)08) 
Sexy al neon bis (prima) 

MAZZINI llel 351 SH2) 
L'amore difficile, con N. Man
fredi (ulL 22.45) 

(VM 18) SA + + 
M E T R O D R I V E - I N (890 151) 

Cniusura Invemale 
M E T R O P O L I T A N (689 400) 

Cockiail per un cadavere. con 
J Stewart (al le 16.15 - 18.50 -
20.40-23) - O + + 

M I G N O N ( T e l 849 493) 
Parigi o c»ra. o i n F v'alerl (al
le 15^0-17^0-20.10-22^0) 

(VM 14) SA • # # 
MODERNISSIMO (Galleria 

S MarceUo - TeL 640.445) 
Sala A: La moglie addosso. con 
D. Saval (ult, 2230) C • + 
Sala B: La donna degli altri e 
sempre pin nella, con W. Chiari 
(ult. 2230) C • 

M O D E R N O (Te l 460 285) 
Lulu, l'amore primitlvo. con N 
Tiller (VM 18) DR + 

M U O E R N O S A L E T T A 
Paradiso dell'uomo 

(VM 14) DO 4̂ «< 
M O N D I A L ( l e i S34 876) 

L'amore dlftlcile, con N Man
fredi (VM 18) SA •»+ 

N E W YORK ( l e i . 780 271) 
n monaco di Monza, con Tot6 
(ap 15. ult 2230) C + 

N U O V O G U L D E N (755 002) 
West Side Story (ap 15. ult 
22.50) 

P A R I S (Tel 754 368) 
Dletro la facciata. con D Saval 
(ap 15. ult 22.50) SA + 

P L A Z A 
Paradiso dell'nomo (alle 15^0-
17.05-18.50-20.40-2230) 

(VM 14) DO + + 
Q U A T T R O F O N T A N E 

n nronaeo di Monza. con Told 
(ap 15, ult 22.50) C • 

Q U I R I N A L E (Te i 462 653) 
Venti chill di goal, con T. Cur
tis (ap 16. ul t 22,50) SA + * 

Q U I R I N E T T A ( T e l 670 012) 
lo e la itiinna. ' u n H CI am |ai 
| e 17-18J5-20.30-22.50) 

SA • # « 
RADIO CITY (Tel 464 103) 

WfM Mlrtr U l a n lull 22.50) 
REALE (Tel. 580.234) 

Budda prima (ap. 15, ult. 22,50) 

RITZ (Tel. 837 481) 
La donna degli altri e sempre 
piu bella, con W. Chiari (ap 15. 
ult. 22.50) C • 

RIVOLI (Tel 460 883) 
10 e Ia donna, con P. Etaix (al
le 17-18,35-20,30-22,50) SA + + + 

ROXY ( l e i 670.504) , 
Russia sotto inchiesta (prima) I 
(alle 16-18.40-20.45-22,50) ' 

R O Y A L 
Budda 

S A L O N E M A R G H E R I T A 
c Cinema d essai > Ijimpl sul 
Messlco. di S M Eisenstein 

DR + + + + • 
SMERALDO (Tel 351 581) 

Venti chili di guai. con T Cur
tis SA + + 

S U P E R C I N E M A (Te l 485 498) 
11 fiiurilrKgr deiln valle sull-
tarla. ci>n R Ba^fhart (alle 
15.30-17.45-19.25-21.05-23 A * 

T R E V i d e l . 689.619) 
La parmlglana. c<>n C Spaak 
(al le 15.30-17.30-20-22.50) 

SA • • 
VIGNA CLARA (TeL 320 359) 

Venere imperiale, con G. Lollo-
' brigida (alle 16-19.15-22.20) 

DR «-

SfiMitiile visioni 
AFRICA (TeL 810 817) 

I pirati del flume rosso, con C 
Lee A • 

A I R O N E (TeL 727 193) 
Senilita, con C Cardinale 

(VM 16) DR + + 
ALASKA 

Una raccia plena di pugni, con 
A. Quinn DR • • • 

A L C E ( l e i 632.648) 
La stella di fuoco, con E. Pre
s ley A • 

A L C Y O N E (TeL 810 930) 
II falso tradiiore. con William 
Holden DR + + 

A L F l E R l (Tel 290 251) 
La smania addosso, con Annet
te Stroyberg SA 4̂ 4> 

A M B A S C I A T O R I ( T e l 481 570) 
La smania addosso, con Annet
te Stroyberg SA • • 

A R A L D O (TeL 250 156) 
Lotte di giganti, con F Gon
zales (VM 18) DR + 

~ L* s lg le c a e a p p a l * a* ae-
• eant* a l Utah de l film • 
• enrr i spanaaaa a l to • • - • 
a> g a e a t a elaasiOnaalaae per ^ 

c r a a i i : 

• A • Awwtituroao C. . 
• C — CJomieo -
• DA a Diaegno animato 
• Do •» Docum^ntario 
• l>R • Drammatioa • 
• O — Gtallo • 

i # at ss Musieale #) 
a> S> ss Sentimentale •> 
| 9 A - Satineo # 

^ SM — Storicn-oittolOfta* a. 

II wastra g l a a l t l a ai 
9 vitaie espreaaa a«l 
a) *m*K*nlm- • } 

• • • • • • — eccez iona l* • 
a> • • • • — o t t i m o f> 

- • • • » buono m 
• • • — d i scre to 
• • • • m e d i o c r * • 

a> VM 1* » vteute al ml- •> 
«. oori dl 16 anni _ 

ARIEL (TeL 530.521) 
Tutti pazzi in coperta, con Pat 
Boone C + 

ASTOR (Tel 622.0409) 
Le 7 folgori di Assur, con H. 
Duff SM • 

ASTRA (Tel. 848 326) 
Fed ia. con M. Mercouri 

(VM 14) DR + + 
A T L A N T E (Tel . 426 334) 

Sessualita, con C. Bloom DR + 
A T L A N T I C (TeL 700 656) 

Tarzan in India, con J Maho-
ney A • 

A U G U S T U S (Te l . 653 455) 
Sessualita, con C. Bloom DR + 

A U R E O (Tel 880 606) 
II delitto della signora Allerson 
con S Hayward G 4-4. 

A U S O N I A (Tel 426 160) 
Notti e donne proibite 

(VM 18) DO 4.4. 
A V A N A (Te l 515 597) 

La congiura del dieci, con S 
Granger A • 

B E L S l T O (TeL 340.887) 
La cilta prigioniera, con David 
Niven DR 4-

BOITO (TeL 831 0198) 
Zorro alia corte di Spagna, con 
G. Ardis«on A • 

BOLOGNA (Tel . 426.700) 
II sorpasso. con V. Gassman 

SA 4>+ 
S R A S I L (Tel . 552 3501 

II delitto della signora Allerson 
con S Hayward G + 4 . 

B R I S T O L (TeL 225.424) 
Via col vento, con C. Gable 

DR + 
B R O A D W A Y ( T e l 215.740) 

La pattnglia invisibile, con A. 
Quinn A 4 

C A L I F O R N I A (TeL 215.266) 
Don Camillo monsignore ma 
non troppo. con Fernandel 

C 4 
C I N E S T A R (Te l 789.242) 

Sherldcko int estlgatore sciocco. 
con J. Lewis - C 4 4 

CLODIO (Tel 355 657) 
Le 4 verita. con M Vitti 

?A • • 
COLORADO ( T e i 617 4207) 

II falso traditore. con W. Hol
den DR 4 4 

C R I S T A L L O (Tel . 481 336) 
La beliezza d'Ippolita. con G 
Lollobrigida SA 4 

D E L L E T E R R A Z Z E (530 527) 
II promontorio della paura. con 
G PtTk (VM 18) DR 4 

D E L V A S C E L L O ( l e i 988 454) 
II falso traditore, con William 
Holden DR 4 4 

D I A M A N T E (Te l 295 2501 
I cavalier! del Nord-Ovest, con 
J Wayne A 4 4 4 

O l A N A (Tel 780 146) 
II sorpasso. con V Gassman 

SA 4 4 
D U E ALLORl ( T e l 260 366) 

II nncanieil . con Y. Brynner 
A 4 

E D E N (Tel . 380 0188) 
II coltello nella piaga. con S 
Loren DR 4 4 

E S P E R I A 
Gil ammutinat! di Samar, con 
G. Montgomery A 4 

F O G L I A N O i l e l 819 541) 
n cor*aro dell'lsola verde, con 
B Lancaster SA 4 

GIULIO C E S A R E (353 360) 
II falso tradhore. con W Hol
den DR 4 4 

H A R L E M (Tel 691 0844» 
Noi siamo le colonne SA ' 4 4 

HOLLYWOOD d e l 290 851) 
La regina dello strip-tease, con 
R Cadillac G 4 

• M P E R O (Tel . 295.720) 
Qtielln che spara per prlmo, con 
J P Bclmondo JVM 16) DR 4 

I N D U N O (Tel 582.495) 
Clco dalle 5 alle 7, con C Mar 
chand DR 4 4 

ITALIA (Tel. 846 030) ' 
II coltello nella piaga. con S 
Loren DR 4 4 

JONIO (Tel . 886.209) 
Via col vento , con C Gable 

DR 4 
MASSIMO (Te l 751.277) 

La beliezza d'Ippolita, con G. 
Lollobrigida SA 4 

N I A G A R A (Tel . 617.3247) 
II terrore dei marl, con Don 
Megowan A 4 

N U O V O (Tel . 588.116) 
II delitto non paga, con Annie 
Girardot DR 4 4 4 

NUOVO O L I M P I A 
<i Cinema selezione t>: Giulietta 
e Romeo, di Castellani DR 4 4 

OLIMPICO 
II sorpasso. con V. Gassman 

6A 4 4 
PALLADIUM (gia Garbatella) 

Duello a S. Antonio, con Errol 
Flynn A 4 

PARIOLI (Tel. 874.951) 
Spt-nar-nii ti>atral) 

PORTUENSE 
II flglio dello sceicco, con M 
Orfei A 4 

P R E N E S T E 
Chiuso per restauro 

P R I N C I P E (Te l . 352.337) 
II sorpasso. con V. Gassman 

SA 4 4 
R E X (Tel 864.165) 

La smania addosso, con Annet
te Stroyberg SA 4 ^ 

RI ALTO (Tel . 670.763) 
II delitto non paga, con A. Gi
rardot DR 4 4 4 

SAVOIA (Tel . 861.159) 
II sorpasso, con -V. Gassman 

SA 4 4 
S P L E N D I D (Tel . 622 3204) 

La maschera di porpora, con 
T. Curtis A 4 

S T A D I U M 
Due sett imane in un'altra citta. 
con K. Douglas DR 4 4 

T I R R E N O (Te l 593 0911 
Amante di guerra, con Robert 
Wagner DR 4 4 

T R I E S T E (Te l . 810.003) 
Sexy! DO 4 

TUSCOLO ( T e l 777.834) 
Mondo sexy di notte 

(VM 18) DO 4 
U L I S S E (Te l 433.744) 

II tesoro dell'isola proibita, con 
J. Farrow A 4 

V E N T U N O A P R I L E (864 r>77 -
II falso traditore, con William 
Holden DR 4 4 

V E R B A N O (Tel . 841.185» 
II delitto della signora Allerson 
con S Hayward G 4 4 

VITTORIA (Tel . 576 316) 
Biancaneve e I sette nanl 

DA 4 4 

Terze visioni 
A D R I A C 1 N E (Tel 330 2121 

Paris Blues, con P. Newman 
S 4 

ALBA 
Via col vento, con C Gable 

DR 4 
A N I E N E (Tel . 890 817) 

La famiglia assassina di Ma* 
Barker, .con T. Coffin 

(VM 18) G 4 
APOLLO (Tel . 713 300) 

B iancane \e e I 7 nanl DA 4 4 

AQUILA (Tel 754.951) 
Stanotte sorgcra il sole, con 
J. Jones DR 4 4 

A R E N U L A (Tel 653 360) 
Barabba, con S Mangano 

SM 4 4 
ARIZONA 

Exodus, con P. Newman 
DR 4 4 

AURELIO (Via Bentivoglio) 
Capltano di ferro, con G. R0J0 

A - 4 
AURORA (Tel. 393.069) 

I fratelli di Jess it bandito, con 
W. Morris DR 4 

AVORlO (Tel . 755.416) 
Marie Dio della guerra, con R. 
Browne SM 4 

BOSTON (Via di Pietralala 436 
tei. 430.268) 
Le magniflche sette, con Carlo 
Dapporto C 4 

C A P A N N E L L E 
Venezia, la luna e tu, con M. 
Allasio C 4 

CASSIO 
L'urlo della battaglla, con Jeff 

' Chandler DR 4 
CASTELLO (Tel 561.767) 

I raccontl del terrore, con V 
Price (VM 18) DR 4 

C E N T R A L E ( V i a Celsa 6» 
Cordura, con R. Hayworth 

DR 4 4 
COLOSSEO (Tel . 736.255) 

Lo smemorato di Collegno, con 
Totd C 4 

CORALLO (Tel . 211.621) 
Amante di guerra, con Robert 
Wagner DR 4 4 

DEI PICCOLI 
Carton! anlmati 

DELLE MIMOSE (Via Cas
sia. Tomba di Nerone) 
L'afflttacamere, con K Novak 

SA 4 4 4 
D E L L E R O N D I N I 

II grande Incontro, con A Trot
ter DR 4 

DOR IA (Tel 353 059) 
II tesoro dell'isola proibita, con 
J. Farrow A 4 

E D E L W E I S S (Te l . 330.107) 
Marte Dio della guerra, con P 
Browne SM 4 

E L D O R A D O 
I 7 peccati capital!, con t. Mi
randa (VM 16) DR 4 

F A R N E S E (Tel 564.395 > 
II dominatore dei 7 marl, con 
R. Taylor A 4 

F A R O (Tel . 509.823) 
I fratelli di Jess il bandito. con 
W. Morris DR 4 

IRIS (Tel . 865.536) 
La banda Casaroli, con R. Sal-
vatori (VM 14) DR 4 4 

L E O C I N E 
La strada a spirale, con Rock 
Hudson DR 4 

MARCONI (Tel . 240 796) 
I norraannl. con C. Mitchell 

SM 4 
NOVOCINE (Tel . 586 23oi 

Paris Blues, con P. Newman 
S 4 

O D E O N ( P i a z z a E s e d r a , 6 ) 
Vivi o morti 

OTTAVIANO (Tel . T58 059) 
Sessualita. con C. Bloom DR 4 

P E R L A 
Dimml la verita. con S Dec 

S • 
P L A N E T A R I O (Tel 480 057» 

La Mrada a spirale, con Rock 
Hudson DR 4 

P L A T I N O (Tel . 215 314) 
Biancaneve e I 7 nanl DA 4 4 

P R I M A P O R T A (Tel . 6 9 3 l t t i i 
Sodoma e Goraorra, con Ste
wart Granger SM 4 

R E G I L L A 
La spada del deserto, con G. 
Grahame A 4 

R O M A 
, La vendetta dl Ursus, con S. 

Burke SM 4 
R U B I N O (Te l 590 827) 
i Le quattro giornate di Napoli 

DR 4 4 4 4 
SALA U M B E R T O (674 753) 

Un tlpo lunatico, con D Saval 
C 4 

S U L T A N O ( P z a C l e m e n t e XI» 
E il vento disperse la nebbla, 
con E M. Saint DR 4 

T R I A N O N (Tel . 780.302) 
Le magniflche sette, con Carlo 
Dapporto C 4 

Sale parrorrhial i 
A L E S S A N D R I N O 

Cole il fuorilegge, con F. Lo
ve joy A 4 

AVI LA (Corso d'ltalia 371 
Tutti a casa, con A Sordi 

DR 4 4 > 
B E L L A R M I N O (Tel . 849.527) 

I fticilieri del Bengaia, con R. 
Hudson A 4 

B E L L E A R T l 
l o confesso, con M. Clift G 4 4 

COLOMBO (Tel 923 803) 
II cavaliere del castello male-
detto A 4 

C O L U M B U S (Tel . 510.462) 
La \ endet ta dl Ursus, con S. 
Burke SM 4 

CRISOGONO 
I 10 comandamenti, con C He
ston SM 4 

DEGLI SCIPIONI 
La spada dellTslam, con Si lva-
na Pampanini A 4 

D U E MACELLI 
Non mangiate le margherlte, 
con D. Niven SA 4 4 

E U C L I D E (Te l 802 511) 
L'uomo che uccise Liberty Va
lance, con John Wayne 

(VM 14) A 4 
FARNESINA (Via Farnesina) 

Capitan Blood, con E Flynn 
A 4 * 

GIOVANE TRASTEVERE 
Ponzio Pilato, con J. Marais 

SM 4 
LIBIA (Via Tripolitania 143) 

La furia dei barbari, con Chelo 
Alonzo SM 4 

LIVORNO (Via L ivorno 57) 
Giuseppe Verdi, con P. Cressoy 

S 4 
N O M E N T A N O (Via F R e d i ) 

Ponzio Pilato. con J. Marais 

N U O V O D O N N A O L I M P I A 
I 10 comandamenti, con C. He
ston SM 4 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDUZIONE AGIS -
ENAL: Adriacinc. Ariel, Bran-
caccio. Cassio, Cent rale. Delle 
Terrazze. La Fenice, Nuovo Olim-
pia. Planetario, Plaza, Prima 
Porta. Sala Umberto, Salone 
Margberita. Tnscolo. TEATRI : 
Arti, Ariecchino. Delle Muse, 
Gnldnni. Millimetro. Plceota dl 
Via Piacenza, Pirandello. Rossini, 
Satiri. 

! OGGI ol MAJESTIC - MAESTOSO 
\ ECCEZIONALMENTE IN EDIZIONE IN TEG RALE i 
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Mentre la Sampdoria fara gli onori dicasa all'Inter 

Colpo di grazia 
a San Siro 

per la Juventus? 
La Roma a Firenze - La lotta in coda 

SALVADORE 
(qui a flanco) 
s a r a slcura-
mente uno del 
p r o t a g o n i s t ! 
d e l l ' incontro 
d o v e n d o s e l a 
v e d e r e c o n 
I'ex compagno 
di squadra AN 
taflni, per di 
piu t o m a t o 
n e g l i ultiral 
tempi in buona 
forma, fc dun. 
que un duello 
altamente po-
lemlco e forse 
declslvo p e r 
la determitm-
tlone del rt-
sultato di Mi. 
Ian-Juventus. 

Nel retour match con i francesi 

v eB 
di scena 

oggi a Nantes 
Nostro servizio 

NANTES. 29. 
Arrivatl ieri sera a mezza-

notte, gli azzurri della' Inter-
leghe B hanno dormito sta-
mattina sino a tardi: poi han
no compiuto una breve visita 
alia citta. Un acquazzone im-
prowifio ha impedito l'effel-
tuazione del previsto allena-
mento scioglimuscoli In pro-
gramma alio stadio «Mala-
koff - ove domani sera (con 
inizio alle 20.30) incontreran-
no I'analoga rappresentativa 
francese sotto la direzione del-
1'arbitro inglese Howley. 

La cosa, perb non ha contra-
riato il eelezionatore Lerici 
(che debutta in questa occasio-
ne nei nuovo incarico) poiche 
la formazione era gia stata va-
rata prima della partenza 
dell'Italia. 

GH azzurri per la precisione 
6cenderanno in campo cosl; Co
lombo; Burelli. Garbuglia; Pi-
rovano. Basei. Carrano; Lazzot-
ti. Catalano. Nocera. Landoni. 
Ciccolo (con l'eventualita che 
nella ripresa vengano schierati 
Turra e Cappellaro rispettiva-
mente al posto di Pirovano e 
di Nocera). 

In questa formazione ben 
cinque sono i giocatori nuovi di 
zecca rispetto al precedente in
contro di Bari finito come e 
noto in parita (0-0): si tratt3 
di Bassl. Garbuglia, Pirovano. 
Lazzotti e Colombo. 

Bisognera vedere perd se gli 
innesti praticati da Lerici sor-
tiranno l'effetto di do tare 1'at-
tacco di maggiore penetrativi-
ta: ma per questo il seleziona-
tore italiano spera anche nella 
tattica di gioco, perche" ritiene 
che 1 francesi non potranno li-
mitarsi a difendersi come fece-
To a Bari. ma dovranno anche 
attaccare. s) da lasciare spazio 
alia manovra in contropiede de-
gli azzurri Manovra che e par-
ticolarmente congeniale per 
Nocera (o Cappellaro) per Cic
colo e Lazzotti (nonche per gli 
eventuali jmprowisi inserimen. 
ti di Catalano). 

Cinque saranno I nuovi anche 
nella squadra francese rispet
to a Bari: si tratta del terzino 
Bosquieur, degli interni Ber-
trand e Rodighiero, dell'ala si
nistra Blanchet e del centro-
avanti Gianella (il cerveUo Fer-
rier che a Bar! giocb mezz'ala 
domani invece arretrera a me-
diano prendendo 11 posto delhi 
infortunato Herbin). ' 

La formazione dovrebbe quin-
d: esseie la seguente: Samoy. 
Swuka. Bosquieiir: Ferrier, Ty-
lindisky. Zenier; Baulu, Rodi
ghiero. Gianella. • Bertrand e 
Blanchet. Come si vede la mag-
gior parte dei ritocchi. riguar-
dano i l ' reparto attaccante che 
e stato infatti modificato. per > 
suoi qualtro quloti: e ci6 per-
chd anche i tecnici francesi 
hanno cercato di porre riparo 
alia stenlita ma nif estate dalla 
squadra a Bari • 
- Se ci saranno rluscjti o meno 
lo dira Tincontrorcerto e che 5 
francesi si gctteranno all'attacco 
fin dal flichio d'inizio e che ce 

la metteranno tutta per aggiu-
dicarsi la coppa della Lega in 
palio per il duplice confronto 
e per confermare il "ma
gic moment - attraversato dal 
calcio francese (come si e visto 
nell'incontro vitt^rioso con l'ln-
ghilterra). A spronarli ci sari 
l'incitamento del pubblico ami-
co: circa 22 mil a persone. quan-
te ne pub contenere lo stadio 

Ci6 non vuol dire che deb-
bano necessariamente vincere. 
ma obiettivamente bisogna ri-
conos«.ere che sono leggermente 
favoriti rispetto agli italiani .-
che in base a quanto si e visto 
a Bari. Agli azzurri dunque il 
compito di figurare al meglio 
delle loro possibility anche oer 
non dare una nuova delusione 
agli sportivi italiani che poche 
note positive hanno avuto da 
questa parentesi intemazionale 

Jean Coty 

Convocate 
Ie nazionali 

• • 

lumores 
e dilettanti 

Mentre la fnterleghe B si 
accinge a giocare a Nantes, 
sono in preparazlone altre 
due nazionali, la Junlores e 
la dilettanti. 

Per completare la prepara-
>zione della nazionale junlores 
che partecipera al tomeo del
la F IFA (Inghilterra, 13-23 
aprile) sono stati convocatl 
per lunedi alle 19 a Cover-
ciano i seguenti giocatori: 
Como: Cherubini, Francesco-
ni e Terreni Roberto; Fio-
rentina: Ferrante: Intema
zionale: Bovari; Juventus: 
Bercellino; L'Aquila: Picel-
la; Legnano: Riva; Manto-
va: De Paoli: Marzotto: Lui. 
se; Novara: Giannini; Pro 
Patria: De Bernard! Gian 
Franco e De Bernardl Pier 
Angelo; Sampdoria: Garba-
rini e Salvl; Tevere Roma: 
Superchi. 

Per la preparazlone della 
nazionale dilettanti, che do-
vra disputare I'incontro con 
la Germania Ovest ad Alas-
sio il 13 aprile, sono stati 
convocatl per martedl alle 18 
a Roma all'Acqua Acetosa i 
seguenti giocatori: A.Be.Te. 
(Roma): Nardonl; Almas 
(Roma): Marini; Antoniana 
(Busto Arsizio): Gorla; Cai-
vanese: Di Giovanni; Cenitia 
(Torino): Voltolini e Zanelli; 
Coffea (Virle Trepontl): Pa-
dovanl; Folgore (Castelve-
trano): Angeretti e Morana; 
Foligno: Amici; Galliate: 
Mascheronl; PInerolo: Pila-
to; - Piombino: Lancionl e 
Plerozzi; Pro CInlaello: Ra-
di; Toma (Maglie): Brunet-
t i ; Zoppola: Borsol. 

Toma II campiotjalo dopo la 
parentesi azzurra, che tn uerita 
non e stata molto soddisfacen-
te per i nostri colori: toma 
con una aiornata del masslmo 
interesse presentando in car-
tellone un bia watch come 
MUan-Juve ed altre partite di 
grande richiatno come Samp-
dorfa-Jnter. Fforentina-Roma 
Torino-Pologna. Napoli-Vene-
zia e Modena-Catania, partite 
che potrebbero Imprlmere una 
svolta decisliw alia lotta in te 
sta ed In coda alia classlfica. 

Si caplsce perd che I'aften 
zlone sard tutta accentrata sul 
match di Milano e di Marassi 
perche da essi pud scaturlre 
gia con molto anticlpo sulla fi
ne del campionato il nome dal
la squadra campione tricolore 
Per la i>erita la situazlone e 
gia abbastanza chiara in quanto 
con il pareggio di Napoli (al 
quale ha fatto da contraltare 
la vittoria dell'lnter a Venezia) 
la Juve e scesa a due punti 
dai nero azzurri di Herrera: e 
i nero azzurri di conseguenza 
sono conslderati i maggiori ja-
voriti nella lotta per lo sen-
detto. 

Questa situazione d'altra par
te dovrebbe subire una nuova 
conferma dalla giornata di do
mani perche delle due squadre 
e la Juve ad avere il compito 
piii difficile. D'accordo che a 
Afarassi i nero azzurri (con Di 
Giacomo centro avanti at posto 
di Mazzola) non potranno dor-
mire sugli allori in quanto la 
Samp in serie positiva da cin
que giornate si battera alia mor-
te per conquistare gli altri pun
ti necessari a guadagnare il 
porto della sicurezza: ma come 
che sta non e'e paragone con 
le difficoltd dalle quali e attesa 
la Juve a San Siro (ove Amo
ral ripresehterd Miranda cen
tro avanti al posto di, Nicole 
e provera Crippa all'ala sinistra 
al posto di Stacchini confer-
mando il mediano Sacco al-
Valtra estrema). 

Infatti il Milan pare deciso 
a figurare al massimo delle sue 
possibilita anche per smentire 
tutte le voci di una presunta 
' combine • a favore della 
Juve oltre che per ovvi moti-
vi di orgoglio e per mantenere 
e magari migliorare quel piaz-
zamento onorevole che ha ot-
tenuto con i due punti strap-
pati al Lanerossi nel recupero 
dell'altro mercoledi (portandosl 
cosl al terzo posto a fianco del 
Bologna e con la speranza di 
distaccarlo gia domani essendo 
i rossoblu impegnati sul cam 
po del Torino). 

In piii e'e da considerate che 
il Milan potra recuperare il 
suo - cervello» Rivera e che 
potra contare sull'apporto di 
Altafini resuscitato , a nuova 
vita dopo che U Milan ha accet 
tato le sue richieste per il rein 
gaggio della prossima stagione 
(ed appunto Atlafini dara vita 
al duello di maggiore interesse 
della partita dovendosela vedere 
con Vex compagno di squadra 
Salvadore attuale perno della 
difesa blanconera). 

Insomma e difficile prevede-
re che la Juve riesca a uscire 
indenne da San Siro: e comun-
que anche un suo risultato po-
sitivo non basterebbe a cam-
biare la situazlone se non fos
se accompagnato da una battu-
ta d'arresto dell'lnter a Maras
si (battuta d'arresto da consi-
derarsi assai improbabile). La 
conclusione dunque e quella 
gia anticipata: la giornata do
vrebbe dare il colpo di grazia 
alle residue speranze di pri-
mato del bianconeri dando al 
tempo stesso nuove alt at nero 
azzurri nella corsa verso il tra-
guardo finale. 

In coda invece la situazione 
e un poco piu complicata: or-
mai spacciato il Palermo ben 
sette sono ancora le squadre 
pericolanti, a cominciare dal 
Venezia (a quota 18) per con-
tinuare con Modena e Genoa 
(a quota 20) e con il Napoli (a 
quota 21) e per finire con Ca
tania, Mantova e Samp (a quo
ta 22) Della Samp abbiamo gia 
detto: per le altre possiamo ag-
giungere che II turno potrebbe 
essere favorevole al Modena, al 
Napoli ed al Genoa. 

I canarlni infatti glocheran-
no in casa cpntro U Catania. I 
napoletanl ospiterannc U Ve
nezia (si tratta dunque di due 
confronti dire til) ed infine il 
Genoa sard di scena sul campo 
dell'ormal rassegnato Palermo 
Ma il condlzlonale e oTobblioo 
perche I tre match potrebbero 
chiudersl con • tre risultati a 
sorpresa: e ctd per la situazio
ne di crisi esistente in casa 
modenese (Frossi e stato *og 
getto a dure critiche negli ul 
timi • olornij, per - I'eoentuatita 
che i fulminl della Lega co-
stringano il Napoli a presentar-
si largamenle incomplete e in-
fine per Vorgoglio dei rosanero 
patermitani. 

• Aggluntoche anche fl Men 
tbva potrebbe ottenere un ri 
sultato positivo in casa di una 
Spal ormai decllnante possia 

mo fare punto concludendo 
che la lotta in coda potrebbe 
far reglstrare nuovi colpl di 
scena nella giornata di doma
ni. Comunque e ovvio che dif-
flcllmente si potra avere una 
schiarita deflnitiua. 

Infine H programma e com-
pletato dagll incontri di Ber
gamo (Atalanta- Lanerossi) e 
di Firenze (Florentina-Roma): 
due incontri che poco interes-
sano la classifica ma che do-
vrebbero risultare ugualmente 
abbastanza attraenti per motl-
vl di orgoglio -.orgoglio tra pro-
vinciali di lusso a Bergamo, or
goglio tra grandi deluse a Fi
renze. 

Roberto Frosi 

totocalcio 

Atalanta-Lanerossl x 
Fiorentina-Roma 1 x 
Milan-Jtiventus 1 x 2 
Modena-Catania . 1 x 
Napoli.Venezia 1 
Palermo-Genoa 2 
Satnpdoria-lnter • 2 
Spal-Mantova 1 x 
Torino-Bologna 1 x 2 
Anconltana-Rlmlni 1 x 
Livorno-Prato x 
Reggina-Pescara 1 
Siracusa-Potenza x 

-^-

Oggi alle 16 

Lazio-Spartak 

match-spettacolo 
al «Flaminio» 

Oggi pomeriggio con lo Spar-
tak di Praga, va in scena al 
Flaminio (ore 16) la seconda 
parte del programma che la 
Lazio ha allestito con la colla-
borazione dell'Export in occa-
sione della sosta del campionato 
di « B -. L'incontro, sara pre-
ceduto da una partita tra le 
squadre De Martino della Lazio 
e del Livorno. nell'intervallo 
della quale saranno presentate 
al pubblico le vecchie glorie 
biancoazzurre (Piola, Ramella. 
Gualtieri, Gradella, Flamini e 
via dicendo). Poi sara la volta 
del piatto forte del programma, 
la partita con lo Spartak che 
per la Lazio sara piii impe-
gnativa di quanto lo sia stata 
quella giocata mercoledi con-
tro la mista dell'lnter: in primo 
luogo tra gli ospiti saranno pre-
senti ben 4 giocatori che hanno 
militato nella nazionale, e in 
secondo luogo non si puo di-
menticare che lo Spartak nello 
amichevole disputata domenica 
scorso contro U Torino ha de-
stato una favorevolissima im-
pressione costringendo i grana-
ta ad un faticoso pareggio. 

I boemi si sono allenati mer
coledi a Frosinone. palesando 
'un ottimo stato di forma. Forti 
soprattutto in difesa. gli ospiti 
sanno rendersi pericolosi an
che in fase conclusiva per cui 
i reparti arretrati biancoazzurri 
dovranno davvero mettercela 
tutta se non vorranno sflgurare 
nel confronto. 

La partita, d'altra parte, oltre 
ad offrire ai tifosi biancoazzurri 
un buon spettacolo, sara'certa-
mente molto utile a Lorenzo per 
aver un quadro esatto delle con-
dizioni di forma degli uomini 
a sua disposizione ed in specie 
dei rincalzi, i vari Graziani, 
Galvanin e Rodaro. 

Molta attesa in particolare re. 
gna per la prova del giovane 
Graziani. II «roscetto» — co
me ormai lo hanno sopra;*no-
minato i suoi gia numerosi 
ammiratori — seppe offrire nel-
l'amichevole di mercoledi una 
prova ecceliente. Ora e atteso 
alia controprova in un coliaudo 
piu impegnativo. Per quanto 
riguarda gli altri ruoli. pare 
che Lorenzo sia intenzionato a 
senierare Morrone. centravanti, 
preferendo lasciare - a riposo 
Bemasconi . che. attraversando 
un ottimo periodo di forma. 
sara utilissimo in vista dei pros-
simi incontri di campionato. 

Intanto la Lazio si sta gia 
muovendo'concretamente in vi
sta del probabile ritorno nella 
massima divisione. Pare infatti 
che due dirigenti di viale Ros
sini abbiano preso il - v o l o - , 
destinazione Brasile, al fine di 
firmare con il Santos un opzione 
per il centravanti Coutinho e 
per Lima, un - j o l l y - che pub 
giocare indifferentemente ter
zino. laterale e interno. E da 
qualche altra parte si parla di 
accordi con Herrera per Ma-
schio. Staremo a vedere come 
finira in quanto la Lazio ufli-
cialmente smentisce tutto. 

LAZIO: Cei, Zanettl, Gmlva 
nln; Gasperi, Fagni. Kodaro 
Marascbi, Governata, Merrene, 
MeschliM, Graziani. 

SPAmTAK: Houska, Krlz, 
Trtcka; Ponnek, Janovsky, Ko-
lecek, Mettl. Kpna. Krmtaehvil. 
Knebort, Hubalek. 

Gil aspltl a4attana la nasne-
razlene dannblana, qnlndl II 
centranedlaiM partera snlle 
spalle II i n n e r * I. I terzinl 
2 e 4 mentre i lateral! avranno 
rlipettivavaente il 5 e 6. 

II giovane GRAZIANI (a de-
stra del portiere ROSSI) 
sara uno del protagonist! 
dell'atnichevote odierna dopo 
la sua bella prova di merco
ledi contro 1'Inter riserve. 

Fino al 23 aprile per 11 caso di «doping» 

giocatori 
Sono Pontel, Rivel-

l.no, Molino e To 

meazzi - Sospen-

sione revocata per 

Rosa, Tacchi e Fra-

schini 

NAPOLI, 29. 
. II processo al Napoli per II 
noto caso di « doping - nel qua
le erano stati coinvolti sette 
giocatori partenopei si e con-
cluso stasera dopo che erano 
stati interrogati nuovamente t 
rappresentanti della Federazlo-
ne Medico sportlva e della so-
cieta incriminata: si e concluso 
con un vcrdetto di colpevolez-
za nei confronti di quattro gio
catori e precisamente Molino 
Pontel. Rivelllno e Tomeazz 
che sono stati squallflcati sino 
al 23 aprile 1963 (tenendo con-
to che erano sospesi da una 
settimana cib slgnifica che nei 
loro confronti e stato applicato 
U minimo della pena. appunto 
di un meye). 

Per gi altri tre giocatori in
vece e cioe Fraechini. Rosa e 
Tacchi la Lega ha fatto sapere 
che il provvedlmento di sospen-
sione preso 1'altra settimana ne! 
loro confronti deve intendersi 
revocato: cio vuol dire che non 
saranno squaliflcati. Perd non 
pu6 escludersi che vengano col-
piti da sanzioni pecuniarie. cofil 
come non e da escludersi che 
anche la societa partenopea pa-
shi in aualche modo per l'il-
lecito del quale e difficile pen-
sare siano responsabili i soli 
giocatori: per cio bisognern 
attendere perd la • giornata d. 
domani quando verra reso noto 
il comunicato ufficiale. 

Pure domani si sapra la eor-
te avuta dal reclamo del Ve
nezia avverso le squalifiche in-
(litte ai giocatori Bartu e Fra-
scoli: sorte che interessa anche 
i tifosi partenopei in quanto il 
Venezia e appunto di scena do
mani a Fuorigrotta In una par
tita del massimo interesse ai fini 
della lotta per la salvezza: 
una partita che sara quindi as
sai equillbrata e••' combattuta 
specie dopo le squalifiche dei 
partenopei in quanto la squadra 
tutta evidentemente • cerchera 
di reagire sotto lo sprone dello 
orgoglio e della volonta ai prov-
vedimenti della Lega. 

Per quanto riguarda la for
mazione •Monzeglio e Pesaola 
avevano gia fatto sapere che se 
fossero stati assolti Fraschini. 
Rosa e Tacchi (come si preve-
deva alia vigilia essendo risul-
tate negative le analisi fatte 
nei loro confronti nel corso 
della superperizia) il compito 
non sarebbe etato improbo: To-
meazzl e Pontel infatti sono da 
tempo a riposo perche fuori 
forma (In loro vece giocano 
Fanello e Cuman) mentre per 
Molino e Rivellino i sostituti 
eraro gia pronti in Schiavone 
e Gatti (che ha terminato la 
squaliflca). 

Infine e'e da segnalare che 
stasera stessa i dirigenti del 
Napoli hanno preannunciato 
un reclamo alia CAF soste-
nendo che per Pontel e Molino 
era stata riscontrata solo una 
leggera positivita. ragion per 
cui dovevano essere nssolti o 
puniti con una pena pssai mi-
nore. D. Napoli chiedera inol-
tre . di poter utllizzare i gio
catori squalificati nella «bel -
la» con il Beograd nella coppa 
delle Coppe dato che i loro 
nomi figuraro nell'elenco gia 
inviato all'UEFA. elenco che 
non pub essere piu modificato. 

MOLINO e PONTEL due dei quattro giocatori squalificati 

Pugilato 

Doping e sauna 
trappole mortali 
Chiediamo r«esame di sufficienza » per i pugiii stranieri 

totip 

PRIMA COBSA 

SECONDA CORSA 

TCRZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QtllNTA CORSA 

SESTA CORSA 

1 1 1 
2 x 1 
1 
2 
1 2 
2 1 
1 
2 
1 1 
2 x 
2 x 
x 2 

lillagni 
e Leoni 
U.del 
ciclismo 

La Giunta Esecutiva del-
llJnione Velocipedistica Ita-
liana ha proceduto ieri alia 
nomina dei Commissari tec
nici della strada e della pisla 
per 11 settore professionisti-
co. C.T. della strada fe stato 
nominato Fiorenzo Magni; 
per la pista, invece, la scelta 
e caduta su Crminio Leoni. 
, I nomi di Magni e di Leo
ni erano stati proposti dal 
Consiglio Direttivo della Le
ga dei professionisli. ' La 
Giunta Esecutiva dell'UVI 
ha anche fissato per il 20 
aprile a Milano la riunione 
della Commissione pariteti-
ca Unione Velocipedistica e 
Lega del professionismo 

Nunez 
bane 

ai punti 

MILANO. 29. 
' Nella riunione di stasera 

al «Palalido» l'argentino 
Nunez ha dato una nuova 
conferma del suo valore bat-
tendo Vecchiatto ai punti. 
Nel sottoclou poi Masteghin 
si e sbarazzato con facilita 
di Martuzzi battendolo per 
k.o. a , 2'25*T della terza ri
presa. 

Negli altri incontri Luche-
rini e De Jesus hanno pa-
reggiato. Santucci ha battuto 
Jones ai punti. Corrasco ha 
avuto la meglio su Ziino ai 
punti. Lambertini ha piega-
to Brupnoni ai punti. 

Infine nella finale del tor-
neo tra i leggeri il brasiliano 
Carrasco ha avuto la meglio 
su Lambertini. 

I ragazzi che accettano i ri-
schi del pugilato, lo fanno per 
guadagnarsi il pane e magari 
altro. Quando iniziano il me-
stiere, che 1 teorici scatnbiano 
erroneamente per uno Sport, 
sulle loro mense non trovere-
ste certo carne ma solo polen
ta se parliamo dei nostri. II 
mondo non e affatto un giardi-
no florito. il paradiso della ab-
bondanza e dell'amore recipro-
co, neppure dove si parla di 
miracolo economico. Se un ti-
po non trova lavoro — e spes-
so per scovarne uno deve uml-
liarsi — non mangia. oppure 
per procurarsi il pane ed 11 re-
sto deve buttarsi sul sentiero 
della disonesta. Le cronache 
quotidiane, anche del nostro 
Paese, sono zeppe di esempi 
che agghiacciano. 

Un anno fa 
nel «Madison»... 

Nella maggior parte del glo-
bo sospirano milioni di disoc-
cupati, di sotto occupati, di gen-
te che all'ora dei pasti stringe 
la cinghia e sente stringersi il 
cuore perche a tavola i bimbi 
non hanno l'indispensabile. £ 
non e tutto. Se la malattia in
vade quelle case, non ci sono 
soldi per le medicine, se poi la 
morte tronca una vita, quei po-
veretti non possiedono denaro 
sufficiente neppure per il fune-
rale. Lo Stato. salvo poche ec-
cezioni. non si prende affatto 
cura della salute dei suoi citta-
dini che lo difendono con le 
armi e lo mantengono con le 
tasse. come invece dovrebbe: e 
dalla nascita alia morte. Que
sta & la cruda realta, le belle 
parole degli oratori rosei e ben 
pasciuti. sono nuvole passegge-
re che non servono. Ecco per
che molti ragazzi risolvono il 
loro problema con i muscoli. 
affidandosi ai pugni. Diventano 
pugilisti a pagamento. 

Un anno fa. nel 'Madison 
Square Garden' di New York. 
mod Benny - K i d - Paret. un 
cubano analfabeta. martellato 
crudelmente da Emile Griffith, 
Ai funeral! il piu desolato era 
Jose Torres, un portoricano di 
27 anni. amico fraterno del po-
vero Kid. Sulle graduatorie 
mondiali dei migliori pesi medi, 
potete trovare il nome di Jo5e 
Torres: e un picchiatore che. in 
allenamento. mise k.o. l'allora 
campione dei pesi massimi 
Floyd Patterson. Un giomali-
sta vedendo Jose tanto acca-
sciato. gl: chiese: *... Continue-
ra a battersi?... -». 

E Torres: »... Sicuramente, 
signore. Non posso fare altra. 
Quando capital a New York 
anni fa. non volevo fare il pu-
gile. Cercai un lavoro. mi pro-
posero di pultre sputacchtere. 
Sono portoricano. ho la pelle 
scura. Preferisco battermi per
che sono un uomo, non un 
servo... -. 

Marzo 1963 a Los Angeles. 
California: nel 'Dodges Sta
dium - Davey Moore viene col-
pito a morte da - S u g a r - Ra-
mos. mentre Luis Manuel Ro
driguez riesce a strappare al 
terribile Emile Griffith la «cin-
tura» dei welter*. II cubano 
Luis - Rodriguez, un vecchio 
amico di Dawey Moore, al fu-
nerale singhiozza disperato. Un 
giomalista gli pone la soltta 
domanda: - . . Benny "Kid" Pa-
ret e Dave^ Moore erano dei 
fratelli per me, sono morti. Jo 
continuerd. Faccio il puoile per 
non pwlire le scarpe agli "yan-
kees". come volevano facessi...*. 

• • • 
Se i ragazzi che entrano eo-

scientemente nel ring picchia-
no duro. si fanno avanti. Gua-
dagnano. diventano magari r i c 
chi come Robinson, come Dui-
lio Loi. come - B u b i - Scholc 
al contrario gli indecisi ed i 
deboli soccombono. anzl non dt 
rado finiscono male. E* la leg-
ge della giungla. insomma. Una 
legge che vale sempre e piii 
che mai. oggi. anno 1963. 

I ragazzi per un pugno di 
soldi sicuri, guadagnatl onesta-
mente. accettano ognl rischio. 
Purtroppo a volte per dlsat-

tenzione. per incuria, per sem-
plice sfortuna, per la disonesta 
di chi sfrutta i guerrieri mo-
derni. il rischio si tramuta in 
una disgrazia mortale. Davey 
Moore. I'ex campione mondia-
le dei piuma, risulta' l'ultimo 
episodio doloro3issimo. Per 
quanto riguarda invece il thai-
landese Ekachit Singakgthong. 
perito a Bangkok, probabilmen-
te si tratta di una vittima della 
micidiale « b o x e » che si pra-
tlca da quelle parti: si battono 
sul tavolato nudo, oltre ai pu
gni vengono usati i piedi. per 
calci. come nella «savate •» 
francese. - ..•< 

Ad ognl modo le statistiche 
rivelano che'dal 1900 sono pe-
riti nel mondo, dopo combatti-
menti con i guantoni. circa 500 
atleti di cui ben 210 dal 1945. 
Secondo gli studi di medici 
nord-americani. i decessi pro-
vocati dal pugilato sono note-
volmente inferiori a quelli do-
vuti al rupby che si pratica ne
gli "States-, al baseball, al-
l'automobilismo. Nell'aprile del 
1962. quando alia Camera dei 
Lords la baronessa Edith Sum-
merskill presentd - un progetto 
di legge per vietare oltre Ma-
nica la «boxe» , venne battuta 
nelle votazioni. Nella sua re
plica Lord Newton, esaminan-
do il periodo 1955-1958. fece 
constatare con le cifre che il 
rugby, il cricket, lo stesso foot
ball risultano piu pericolosi del 
pugilato. Ed ora una domanda 
logica. Questa: *... Perche nei 
ring le disorarte risultano piu 
frequenti oggi che non ieri?...». 

I motivi sono diversi. per il 
momento mi limito ad indicare 
il «doping» dato che si tratta 
di una piaga attuale. Nel pugi
lato il - d o p i n g * viene usato. 
in larga misura, solo in questo 
dopo guerra ed in particolare 
negli Stati Uniti, in Australia, 
nel Messico. nelle Filippine, in 
Oriente ossia in Thailandia ed 
altrove. Difatti il maggior nu-
mero delle disgrazie lo si re-
gistra in quei posti. Nella no
stra Europa la eccitazione chi-
mica ha trovato specialisti in 
Francia. Tante volte lo sguar-
do di Charles Humez e di Ha-
mia. di Ferrer e di Halimi. non 
sembro naturale all'osservatore 
attento. Gli americani che De
wey Fraggetta spedisce in Ita
lia all'oscuro di tutto, persino 
del peso che devono far regi-
strare sulla bilancia, non di 
rado si affidano al «doping -
per rimediare. Cito il medio-
massimo Roque Maravilla ed il 
leggero James (J. D.) Ellis, il 
mosca Carlos Zayas ed il »150 
libbre - L. C. Morgan che a Ro
ma dovette fare il peso leggero 
(135 libbre) contro Campari. Di 
recente, a Milano. abbiamo as-
sistito al - c a s o * Garrett Sfini. 
to dalle saune. con un occhio 
offeso (al 50 per cento) pare da 
una cataratta, il vecchio negro 
di Chicago si affidb alia - M e -
thediine*. usata anche dai ci-
clisti che tentano certi records. 
Chuck Garret ingoi6 sette com-
presse di questo cloridrato, un 
simpatico-tonico che " stimola. 
Somministrata per via orale. la 
-Methedr ine - provoca euforia. 
abolisce Tesaurimento. la fati-
ca. il desiderio di dotmire. Sa
rebbe bene vietarne l'uso ver-
fio 6era. il negro ha ingoiato le 
sue pastiglie di notte. Gli effet-
ti durano da 6 a 12 ore. 

> II medico 
non lo fermd 

- II medico di servizio non lo 
ba fermato. come non vennc-
ro fermati gli altri pellegrini 
di Fraggetta, come non ferma-
rono Charles Humez e tutti i 
francesi drogati. II pugilato e 
perieoloso. purtroppo uomini 
freddamente coscienti per affa-
rismo (o pecorile accettazione 
della - volonta altrui), inoltre 
altri uomini incoscienti magari 
per il bisogno assoluto di gua
dagnare la micca di pane quo-
tidiano. lo rendono sempre piii 
micidiale. -• 

Finche nel mondo ci saranno 

uomini bisognosi che non tro-
vano altro lavoro, non riusclra 
facile abolire il pugilato a pa
gamento. Portoricani, cubani, 
brasiliani, messicani, italiani, 
spagnoli, francesi. africani, fi-
lippini, asiatici orientali, ecce-
tera. cercano nella « boxe » una 
fonte di guadagno. una digni-
ta. Lo fanno a loro rischio, 
dobbiamo cercare con onesta. 
buona volonta di alzare una 
barriera ai pericoli piu fre
quenti e piu minacciosi. I me- ; 
dici, in questo particolare bet-
tore della vita quotidiana, pos-
sono dare un contributo anco
ra maggiore con ben maggiore 
fermezza nei loro contatti con 
gli impresari piu potenti. Le 
ottimistiche conferenze stam-
pa del prof. Venerando non so
no affatto sufflcienti. Gli alti 
dirigenti federali devono poi. 
svegliarsi dal loro eterno letar-. 
go: questo osservatore chiede 
di nuovo - I'esame di sufficien-
za - per tutti i pugiii stranieri • 
che giungono in Italia. Nel 1927 
Mario Bosisio. campione euro-
peo, sbarcb a Buenos Aires per 
misurarsi con il cubano Kid 
Charol. Dovette dimostrare di 
saperci fare davanti ad una 
giuria di esaminatori compo-
sta da tecnici, dirigenti, gior-
nalisti. Bosisio si era fatto scor-
tare dal suo -sparring-part
ner* abituale. Michele Bona-
glia. campione d'ltalia: ebbene 
la Federazione argentina gli 
impose un diverso -par tner - . 
Facciamo questo anche in Ita
lia. signori della - Federboxe - , 
e le folle delle nostre arene non 
vedranno piii nel ring squallidc 
ombre come Wallace - Bud» 
Smith. Phonse La Saga. Rocky 
Randell ed Infinite altre. Vo-
gliamo affrontare con estrema 
serieta. in tutti i suoi aspetti 
umani e tecnici, l'angoscioso 
problema del giorno? In que
sto angolo siamo pronti. 

Giuseppe Signori 

AWISI ECONOMICI 
3) ASTE-CONCORSI L. SO 
OGGI U L T I M O GIORNO 
ASTA rimanenze MobHIOcIo 
Grandi . PIAZZA ESQUILINO 
S - AURORA GIACOMETTI 
constslie ' approflttare. Prassi 
incredibilmente b a s s i ! ! ! 

VARII L. se 
ASTROCHIROMANZIA MagtO. 
ledo tutto svela. aiuta, consi-
glia: amori. affari. malattie. 
Vico TOFA 64, Napoli. 

23) ARTIGIANATO L. M 
SI ESEGUONO riparaziooi • 
lucidatura mobiU lo ognl «tQ« 
prezxi da non temere coneor-
renza Interpellateci 4950676. 

OCCASIONI U 54 

TELEVISORI di tutte le mar
ch e garantitissimi da L. 35.000 
in piu. Pagamenti anche a 100 
lire per volta senza anttcipi 
Nannucci Radio Via Rondinelli 
2r- Viale Raffaello Sanzio i / 8 
FIRENZE 

2HI OFFF.RTE IMPIEGO * 
I,AV<1R<I L. M 

A. A. A. IMPORTANTE Com-
missionaria auto italiane assu
me produttori et produttrici 
con stipendio et prowigione. 
Riv*lgersl Faltarl * Mantmnl 
Via Lazio SO . Ore. ufflcio. 

LE 
EMORROIOI 
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T U n i t d / sabato 30 mono 1963 

II grande colloquio tra gli elef tori e il P. C I. Si" 

Disarmo totale o niente? 

L'URSS non ci ha chiesto basi 

E' bastata la visita di Agiubei 

Regioni e democrazia 

the farebbe Nemi? V 

II terrore delle «II» non significa pace 
- Mio padre e morto nella guerra del M5-M8, e lo 

ho sofferto per quel conflitto e poi per II conflltto suc
cessive — ci scrlve A N G E L O P I E R A N T O N l da Ternl 
— Quarantacinque anni fa furono messi ai bando I gas 
asfissianti, ma le guerre sono continuate. Oggl, se si 
metteranno at bando solo le a rm! nuclearl, le guerre 
continueranno. Finche I due blocchi possiederanno le 
a rm! H. ci sara il pericolo di una distruzione totale: ne 
andranno di mezzo ricchi e poveri, insomnia, e qulndi 
nessuno dei blocchi cerchera di fare ia guerra. Percio 
io propongo: disarmo totale o niente. Cosi banchieri, 
industriali. ricchi e governanti non avranno la possi
bility, quandn le cose si mettono male, di espatriare 
col loro capital) nelle nazlonl neutre. Sarebbe ora di 
adoperare le polveri detersive, a cut si fa tanta recla
me, per pulire le coscienze degli uomini. Credetemi, 
la mia non e passione dl parte, ma volonta di distrug-
gere i| mito della guerra e di diffondere la massima 
cristiana che bisogna amare il prossimo come se stessl*. 

Anche i comunistl sono per il disarmo totale; ma 
esso va realizzato a tappe. e una di esse e rappre-
sentata appunto dalla messa al bando delle armi 
nuclearl La tesi dell'* cquilibrio del terrore* che 
garantirebbe la pace e proprio quella sostenuta dai 
gruppi dirigenti legati ai ceti piii orivilegiati e ai 
grandi fnteressi dei /abbricanti di armi In realtd 
il continue aumento delle bombe II e dei missi/i, 
oltre a gravare sui bihinci dei lavoratori, aumenta 
in modo catastrofico il pericolo di utierra La con-
dizione prima per salvzrc I'umanita e dttnque quel
la di elimtnare questo immane rischio di distruzione 

Potrebbe 
capitare 
il contrario 

Missili 
URSS 

e America 
• Giorni fa , parlando con 

un mio parente delle pros-. 
sime elezionj — ci scrive 
O R S E L L A L U C H I N O dl 
April ia (Lat ina) — gli di* 
cevo che noi comunistl 
meri tavamo il suo voto. se 
non altro perche non vo-
gliamo a r m ! atomiche nel 
nostro Paese. Ma lul ha 
replicator "Se I missili, 
invece che amerlcani , fos-
sero russi, voi comunistl . 
avreste il coraggio dl pro-
testa re anche per a'uelli?" 
Penso che questa doman-
da merit i una risposta ». 

II «centro 
sinistra» 

di Kennedy 

« Vorrei sapere - ci scri
ve L A M B E R T O S P I O M B I , 
di Roma • che razza di 
democrazia e quella della 
D. C. se, per attuare le 
Regioni, essa intende as-
sicurarsi in precedenza la 
formazione della maggio-
ranza favorevole at demo-
cristiani. E se capita ii 
contrario? ». 

Ginevra 
« Quando si parla dei 

Polaris e del r iarmo ato-
mico multi laterale — ci 
scrivono da Modena B R U 
NO MASSEROTTI e AR
M A N D O GOZZI — biso-
gnerebbe ricollegarsi alia 
Confercnza di Ginevra per 
il disarmo, la quale si 
trascina da tanto tempo 
senza risultati ». 

Una caratteristica 
della propaganda an-
ticomunista e quella di 
inventare &it»azioni -
inesistenti- e astratte. 
II fatto e che i rr.issdi 
installati sul territorio 
italiano non sono so-
viettci ma americani: 
e cosi i • Polaris * che 
verranno nel Medtter-
raneo N6 I'Unione So-
vietica ci ha mai chie
sto basi militari. Ma e'e 
di pin: il PCI, che ha 
sempre svo'.to una po
litico conforme agli 
interessl nazionali, 
chiede il ^rainale dt-
stmpepno dell'ltalia dai 
pesanti oneri militari 
deriuanfi • dai Palto 
Atlantlco. sino ad ar~ 
rivare alia neutrcdita 
del Paese. E neutralitd 
significa che I'Halia 
non deve ad".rire a nes-
sun blocco. 

• Fra le tante cose det-
te dai rappresentanti del 
partiti — cl scrive F. S. 
da Roma — una mi e r l -
masta particolarmente Im-
pressa: I'affermazione di 
Sara gat circa II centro-si-
nistra, o qualcosa del ge-
nere del governo ameri -
cano, e in particolare 
di Kennedy. Bisognerebbe 
spiegare bene che razza 
di centro sinistra e quello 
americano, soprattutto in 
politica estera ». 

Temono un incontro 
tra Krusciov e il Papa 

• Che cosa succederebbe — cl domanda 
G I U S E P P E D.... di Roma — se il Papa si 
incontrasse con Krusciov sotto le ele-
zioni? • . . 

Non e'e da attendere un avvenimento 
simile per sapere quali sarebbero le 
reazioni. E' bastato che il genero di 
Krusciov si recasse in visita dai Papa 
perch.6 sulla stampa e negli ambienli 
di destra si manifestassero vive preoc-
cupazioni circa I'avvio di nuoci roppor-
ti fra la Santa Sede e il campo socia-
lista, tra i cattolici e i reatmi xocialisti. 
Le preoccupazioni sono sfociate, in ta-
luni casi. in attacchi piii o meno velati 
a Giovanni XXIII, reo. secondo questi 
custodi della fede, dt aver cercato di 
imprlmere un nuovo indirizzo alia po
litico del Vaticano, con 1'abbandono del-
lo • spirilo di crociata •. II PCI ha 
sempre lavorato per un incontro tra 
mondo taltohco e mondo comunista. 
al fine di realizzare una societa mi-
gltore fondata sulla giustizia e sulla 
pace. Chiunque sia m buona fede e 
abbia a cuore le sorti del mondo non 
pud che essere dclia stessa opinione 

Come contrastare il monopolio della DC? 
- I I PSI ha contribuito a 

ereare " il centro-sinittra 
— ci scrive I V A N M E N I -
CUCCl da Spazzavento 
(Pistoia) — e ha detto 
che per I socialist! non si 
pone j | problems di una 
mags'oranza insiems con 
i comunistl. Ma se nelle 
prossime elezionl (faccio 
solo un- esempio) sociali-
sti e comunisti otteneuc-
ro piu del 50 <% del voti, 
sarebbe disposto il PSI a 
fo rmate una nuova mag-
gioranza col PCI7 • . 

Non spetta a noi da
re questa risposta E" il j 
PgJ ehe, nel caso ipo-

tetico prospeliato come 
in ogni altro ca*o. deve 
esaminare, per quanlo 
lo riguarda come par-
tilo. i probFemi della 
unitd opera ia per lo 
sviluppo democratico 
del Paese A questi 
probtemi d PCI, ispi-
randosi alle esigenze 
delle masse popolari e 
agli inxeressi generali 
della democrazia e ael . 
socialismo. *ta gid dato 
e ' continnrra a dare 
una risposta eoerente. ' 
Un'aitra domanda, sem-
mai, si deve poire at -

PSI. e CIOP j-OTie inten
de contras'^irc. sin da 
ora, con la impoitazio-

• ne della campagna 
elettorale, e 001 m se-
ptitto. il monopolio rte-

' mocristiano del votere, 
che cosa intende fare 
perche si rafforzi Vnni-
td dei lacoraton. per 
I'attuazione della • Co-
stituzione e per un go
verno il quale, rinun- , 
Hondo all'antlcomunl-
smo, assicuri una rea-
le svolta a sinistra 
nelVinteresse di tutto 

• II popoto italiano. 

Ci scrive I 'Ita lia che emigra 

• II mio bl-
snonno e e-
migrato In 
A m e r i c a 
q u a n d o II 
viaggio du-
rava tre me. 
si.. . ». Scri
ve II sinda. 
co dl Bisi-
gnano. Sono 
trascorsl 100 
a n n i e II 
d ramma e 
a u m e n-
t a t o i n 
intensity O. 
ra non e'e 
solo I'oltre* 
oceano: c I 
sono anche 
la Svizzera, 
la Germa-
nia occ , co
me dimo-
strano I da-
ti che pub-
blichiamo. 

I raminghi 
del «miracolo» 

Le campagne si spopolano, e mol-
ta mano d'opera va via anche dal-
l ' l talia. II problema delle emigra-
zioni interne e al di la delle fron-
tiere, in Europa e oltre Oceano, e 
all 'ordine del giorno del Paese, > e 
una dura componente del cosiddet-
to «miracolo >. Le regioni piii de-
presse d'l talia riforniscono di brae- ; 
cia da lavoro le zone in cui piu -
intenso e sta»o lo sviluppo i n d u -
striate Non e soltanto un processo 
tipico del mercato del lavoro: per 
ognuno di questi casi e'e la sorte di 
una famiglia che resta divisa o che 
affronta, nel caos dei grandi centri 
industriali, le incognite e i disagi, 
talvolta le dolorose condizioni di 
inferiority di una vita diversa da 
quella vissuta sino ad ora, mentre 
la regione di origine si depaupera 
sempre Ui piii e si avvia a diven-
ta re un deserto. 

« Maledizione di Dio » 

• 

c Sono il Sindaco di Bisignano 
in Provincia di Cosenza — ci scri
ve CARMELO LO GIUDICE — e 
chiedo se nascere nel Meridione sia 
una maledizione di Dio. Da noi Vin-
tegrita della famiglia e una parola 
priva di significato. Centinaia di 
migliaia di iavoratori sono stati co-
stretti a lasciare i propri cart per 
cercare all'estero quel lavoro che 
in Patria, malgrado la Costituzione, 
veniva loro negato. 

< L'emigrazione, e con essa la di-
soccupazi'one e la miseria che la de-
terminano, sono la nostra condanna, 
la nostra maledizione. E lo sono da 
decenni! II mio bisnonno e emigrato 
in America quando il viaggio du-
rava tre mesi, per cui ci voflero sei 
mesi per sapere che era arrivnto 
e che stava bene. Mio nonno e emi
grato in America, mio padre e emi
grato in America, mio zio e « emi
grato » e ha dovuto combattere in 
Africa, mio cugino e emigrato'in 
Germania. Tutto cid non ha debcl-
lato la miseria delle nostre zone. 

«Dal mio Comnne, negli ultimi 
anni, sono emigrati per la Germa
nia, la Francia, la Svizzera e le 
Americhe oltre 1.500 lavoratori. Ora 
sappiamo — lo abbiamo appreso da-
gli atti della Commissione parla-
mentare d'inchiesta — che vn lavn-
ratore. all'eta di vent'anni. casta al
ia sneicta che lo ha allerntn da 4 
milioni a 4 milioni e mezzo di lire. II 
mto Comune, quindi. che e uno dei 
piii poveri e depressi della Provin
cia, ha mandato all'estero circa 7 mi-
liardi di capitate prezioso: di brac-
cia e di energie umane. 

« Sappiamo, altresi, che le rimes-
se degli emigrati hanno consenti-
to il pareggio delta bilancia dei pa-
gamenti e, quindi. il miracolo eco-
nomico. D'altra parte il danaro che 
gli emigrati mandano alle proprie 
famiglie viene speso in bent di con-
sumo prodolti dalle industrie del 
Nord, per cui nessun contributo ap-
porla alia nostra economia, mentre 
ha contribuito e contribuisce note-
volmente al miracolo industriale 
del Nord. Nonostante cin siamo 
esclusi dai benefici del miracolo 
cconomico. E inutilmente, da anni, 
stiamo chiedendo alto Stato alcune 
decine di milioni per la costruzio-
ne degli edifici scolastici 

* La scuola, da noi, e alloggiata 
in cecchf fabbricati ed in rovinasi 
tuguri e per la insufficiema di que
sti siamo stati costretti ad adattare 

a tale uso anche la sala mortuaria e 
la cappella dell'ex cimitcro comu-
nale. Era nostro dovere assicurare 
a tutti i costi il funzionamento del
la Scuola. Tutto cid lo abbiamo fat
to presentc in accorati appelli, al 
Signor Presidente della Repubblica, 
al Signor Presidente del Consiglio, 
al Signor Ministro della Pubblica 
Istruzione, ma invano. 

* Cid dimostra che la politica del-
Vemigrazione e, quindi, la politica 
meridionale dei Governi democri-
stiani non si e differenziata da quel
la dei governi che li hanno prece-
duti dall'unita d'ltalia in poi, ivi 
compreso il regime fascista. 
. < E' vero questo, o e vero che 

nasce sotto una cattiva Stella chi 
nasce in un Comune meridionale? 
Nell'un caso o nell'altro, siamo stan-
chi di crescere braccia e ceruelli 
umani per il benessere degli altri >. 

• * a 

< Quando annotta dove vado a 
dormire? >. « Deyj arrangiarti da te 
— mi rispondono >. Cosi ci scrive, 
t ra l 'altro, un emigrante che, co
me lui stesso dice, se ne e andato 
ramingo in cerca di lavoro: AGO-
STINO FLAMMIA di Opera (Mi-
lano) . 

« Ho due bambine e ho bisogno 
di vivere. Ho cercato dappertutto 
e ho percorso invano a piedi molti 
chilometri. Ho girato buona parte 
del Canton Ticino; poi partii per 
Zurigo e visitai pure i dintorni: 
nulla da fare. Trovai finalmente 
qualcosa a' Basilen: il padrone ebbe 
piacere che fossi andato da lui, per
che aveva bisogno di un fabbro. 
Quando chiesi come avrei dovuto 
fare per trovarmi una pensione. si 
lavarono le mani come Ponzio Pi-
lato. Ero stanco. esansto: trovai pe-
ro la forza di partirc pc»- Franco-
forte. ma ero malato e non ricor-
do nemmeno il mio viaggio, come 
se fosse stato un sogno...» 

« Sono ormai cinque anni di Ger
mania e sono sempre al solito posto 
— scrive PAOLO MOLINARI, di 
Milano — perchp io. e tanti altri 
miei connazionati che lavnrano nel
la Germania federate, perdiamo ogni 
diritto all'assistenza ogni volta che 
veniamo in Italia? Io mi sono trova-
to per tre mesi senza lavoro e senza 
assistenza. con quattro fiali a ca-
rico e con una pigione di 40 000 li
re al mese da pngare Devono fi-
nire qucstc sofferenze, per noi emi
grati >. 

Voteremo per voi 
< Valanghe di uomini passano i 

confini per guadaonarsi un pezzo 
di pane — dice una letiera prove-
niente da Chieti e firmata UN 
GRUPPO DI UOMINI ONESTI —. 
Certo, la nostra e piu la patria dei 
ricchi e dei benestanti che dei la
voratori. Uomini politici e funzio-
nari senza scrupoli rubano il da
naro di chi lavora e di tutta la 
nazione; la corruzione e generate, 
e trova un buon posto solo chi e 
raccomandato da qualche papavero 
democristiano o da qualche monsi-
gnore. Chi e povero rimane a guar-
dare le stelle. Forza, deputati co
munisti! Vogliamo che questo stato 
di cose finisca. Voteremo per voi 
perche vogliamo che I'ltalia sia al
ia pari delle nazioni socialiste, sia 

un paese in cui tutti possano vivere 
uniti con le loro spose, i loro figli 
e i loro parenti». 

« Come si spiega il "miracolo eco-
nomico" con il continue aumento 
della emigrazione? Bisogna chiari-
re questo problema, spiegare alia 
gente i limiti e il prezzo di certi 
progressi >. Cosi ci scrive SALVA-
TORE CATALFAMO, da Bafia 
(Messina); e insiste sulla necessita 
di chiarire a tutt i i lavoratori e 
alle loro famiglie l ' importanza del 
voto del 28 Aprile. Un voto deci-
sivo per spostare in avanti la situa-
zione, per avviare a soluzione i pro-
blemi sociali italiani: t ra essi an
che quello dell 'emigrazione, il cui 
flusso potra essere arrestato solo 
con lo sviluppo economico di tut te 
le regioni del Paese. Sul signifi
cato del voto richiamano l'atten-
zione anche ARNALDO GIACCHI-
NI e GINO CESARINI di Ancona, 
ULIANO GIANNINI di Fabriano e 
FIRMINO LUCARINI di Serra San 
Quirico (Ancona). 

2800 miliardi 
Anche gli emigrati, come si vede, 

rjvolgono un pressante appello al 
PCI. Quello degli emigrati — non 
dimentichiamolo — e un grande, 
doloroso problema nazionale. Nei 
Paesi delFEuropa Occidentale si 
trovano at tualmente oltre 1.600.000 
lavoratori italiani, di cui ben 560.000 
in Isvi7zera, 493 000 in Francia, 
322.000 in Germania, 183.000 nel 
Belgio. 106.000 in Inghil terra 

In complesso, dalla fine della 
guerra sino a tutto il 1962 il nu-
mero degli italiani espatriati oltre 
Aipi e oltre Oceano tocca i t re mi
lioni: t re milioni di unita lavora-
tive che il Paese. dove esistono an-
cora molti disoccupati, non ha po-
tuto assorbire. Ecco gli aspetti me
no noti del « miracolo >. 

Ma c*e di piii. Gli italiani devono 
sapere che nel periodo dai 1946 al 
1962 le rimesse di questi nostri emi
grati superano complessivamente i 
4 miliardi e mezzo di dollari (quasi 
2800 miliardi di lire, quasi t re vol
te la cifra per la quale la Feden-
consorzi non ha presentato i conti: 
e'e chi da e c'C chi spende) . Nel 
1962. le sole rimesse effettuate tra-
mite ri'fficio italiano cambi hanno 
raggiunto la cifra piu alta del do-
poguerra. con 511 milioni di dollari. 
In parole povere. i nostri lavora
tori guadagnano all 'estero e spen-
dono una notevole par te del loro 
reddito in Italia, con enorme van-
taggio per I'induslria e per i suoi 
profitti. 

I lavoratori protestano giustamen-
te contro la scarsa assistenza agli 
emigrati La causa prima di questa 
insufficienza consiste nell'esclusione 
delle organizzazioni sindacalj uni-
tarie da qualsiasi forma di parte-
cipazione alia stipulazione degli ac-
cordi migratori e al controllo di 
essi, mentre le organizzazioni cat-
toliche hanno in pratica il mono-
polio deirassistenza. 

Per quanto riguarda le elezioni 
del 28 Aprile Pidea del r impatrio 
per il voto si va facendo strada 
tra gli interessati. grazie anche al-
Tazione dei rappresentanti democra
tic!. La possibility di usufruire del 
viaggio gratui to dalla frontiers al 
paese di origine influira in senso 
favorevol 

/ conti 

della Feder-
consorzi 

II caso dei mille miliar
di per i quali la Federcon-
sorzi non ha presentato i 
conti continua a suscitare 
in tutto il Paese un largo 
dibattito. E non e un caso 
che anche taluni cittadini 
i quali non sono d'accordo 
con noi ci scrivano lettere 
pf»r sollecitare una nostra" 
risposta. Non e soltanto 
una polemica corrente. e 
anche e soprattutto una 
testimonianza del fatto che 
gli italiani. quali che siano 
le loro idee, guardano al 
nostro Parti to come a una 
forza che puo dare un con
tributo decisivo per il 
chiarimento e la soluzione 
di molti problemi. 

E cominciamo col forni-
re una serie di necessarie 
piecisazioni ai quesiti sol-
levati dai compagno LUI-
GI ADAMUCCI di Maglie 
(Lecce), il quale insiste 
giustamente sulF eeigenza 
di fare il punto sullo scan-
dalo dei mille miliardi e 
di ribadire i termini del 
nostro atto di accusa. 

«Che cosa e'e dt vero 
nelle cifre fornite ai tele-
spettatori dall'on. Codacci 
Pisanelli, che ha parlalo di 
spese per immagazzinag-
gio, di interessi di credito, 
di prezzo politico del pa
ne , ecc. ecc? Codacci Pi
sanelli ha accusato i co
munisti dt non aver posto 
la questione in altri tempi, 
e di aver sollevato lo scan-
dalo solo ora: ma non esi-
ste, fin dai 1949. la denun-
c\a fatta dai sen. Spezza-
no? E che cosa era quel-
Vordine del giorno del xe-
vatori Rttini, Paratore ed 
altri, in merito ai rendt-
conft sulla Federconsor2i? 
Che cosa ha inteso dire 
Codacci Pisanelli affer-
mando che il governo ha 
presentato progetti di leg-
ge per i bilanci ennsunti-
vi dai 1954 al 1958? Forse 
vuol dire che, presentandn 
i bilnnct con cinque-dicci 
anni di ritardo. si intende 
mettere una pietra sul pas-
sato? E ancora: che cosa 
vuol dire quando affermn 
che i comunisti erano d'ac
cordo sul prezzo politico 
del pane? E' bene snie-
aarle ancora. queste cose. 
affinche ooni telespeltato-
re abbia chiaro Vargomen-
tc e capisca da quale parte 
sta la malafede >. 

Una risposta a Codacci 
Pisanelli non e tanto diffi
cile. Che si t rat t i di una 
perdita di un miliardo e 47 
milioni. come dice Rossi 
Doria e come noi abbiamo 
detto. o « soltanto » di 857 
milioni. come dice il Mi
nistro dell 'agricoltura Ru
mor e come ha ripetuto 
Codacci Pisanelli. e una 
questione importante, e che 
la Corte dei Conti potra 
definire con precisione. Ma 
perche cid accada — e 
questo e il nocciolo del 
problema — e necessario 
appunto che siano presen-
tati i conti. E i conti in
vece non ci sono, come di
ce la Corte nella sua rela-
7ione del 13 novembre '62; 
relazione non ancora s tam-
pata. ma che nessuno ha 
smentito. 

* * • 

Un'altra messa a punto 
indispensabile: non e af-
fatto vero che i comunisti 
abbiano aspettato fino ad 
ora a sollevare la questio
ne. II problema, dai '49 in 
poi, fu posto piu volte, e 
tra l 'altro neir intervento 
del senatore Spezzano, ri-
pubblicato dall* « Unita ». 
Ne furono solo i comunisti 
a chiedere i conti: proprio 
I'ordine del giorno Parato-
re-Ruini si riferiva alia ne
cessita di rendiconti pre-
cisi. E invece i disegni di 
legge relativi alle gestioni 
granarie sono rimasti al
l'ordine del giorno della 
Camera (senza essere cp-
provati definitivamente. 
dopo il voto del Senato) 
per ben quat t ro anni, e 
mai il governo ne sollecito 
la discussione. Segno evi-
dente che i conti della ge-

stione scottavano e scotta-
no davvero. 

Si e parlato del prezzo 
politico del pane Ceito: i 
comunisti furono d'accor
do sulla necessita di ad-
dossare alio Stato la pe i -
dita derivante dai fatto che 
il pane veniva venduto a 
prezzo piii basso del grano, 
ma si batterono sempre 
perche le perdite di gostio-
ne venissero ridotte al mi-

' nimo. riducendo cosi al mi-
nimo i rimborsi erogati al
ia Federconsorzi Invece 
tali rimborsi furono liqui-
dati a forfait e con forfaits 
di favore. Questa. appunto, 
fu una delle fonti princi
pals delle colossali «cre-
ste » dell 'Ente bonomiano. 

Non e 
d'accordo 
Come abbiamo gia detto, 

tra coloro che ci hanno scrit-
to ve np sono anche alcuni 
che non condividono aff.itto le 
nostre idee. E' il caso del 
geometra FRANCESCO FO-
GLIA. di Torino, che ci scrive 
fra Taltro: 

' La specie di furto da voi 
denunciato, di mille miliardi 
tondi, cottituisce un furto ve
ra e proprio, a beneficio di 
alcuni funzionari della Fe
derconsorzi, oppure si tratta, 
come al soiito, di una gestione 
passiva di mille miliardi? Nel 
primo caso. penso che, tnwece 
delle inutili Commissioni par-
lamentari d'inchiesta, il PCI 
acquisterebbe meriti maggio-
ri inoltrando una circostan-
ziata denuncia alia Magistra-
tura. Se si tratta invece. co
me e piii probnbiJe, di una 
delle finite gestioni passive, 
perche non e stata extesa Vac-
cusa a tutte le Aziende stata-
li e a molti Comuni? E per
che, nonostante le allegre ge
stioni di tali aziende, il PCI, 
anziche chiedere il loro sman-
tellamento. si adopera per 
crearne di nuove. fipo ENEL, 
destinato a require la sortc 
degli altri "carrozzoni" -? 

• » » 

Crediamo di aver gia rispo-
sto almeno nella sostanza, a 
queste obiezioni. Il punto del
la questione, npetiamo. e la 
niancata presentazione di ren
diconti particolareggiati. La 
tendenza di Bunomi e di tutta 
la DC e di fare un forfait, 
mentre ogni cittadino ha il 
diritto di sapere come e do
ve sono spariti i miliardi, i 
milioni, le lire. Percio e ne-
cessana una inchiesta par-
lamentare che accerti i pas-
sivi reali. le spe?e reali e 
documentate. e stabilisca le 
responsabilita di una gestio
ne che e anche politica e in-
teressa, in primo luogo. il 

• funzionamento dello Stato Lo 
scandalo e appunto in questo 
silenzio. in questo s'stema 
della « scatola chiusa *. 

II nostro telespettatore 
avanza forti riserve, del tipo 
di quelle ampiamente formu
late dai liberali e dalla de
stra democrlstiana, e dalle 
destre in genere, sulle azien
de pubbliche. Ma le conce-
z:oni politiche non e'entrano 
con lo scandalo della Feder
consorzi. Non e affatto vero 
che un Ente sia passivo sol
tanto perchd e un Ente pub-
blico. I comunisti sostengono 
appunto la necessita del piu 
ampio controllo democratico 
sulle gestioni pubbliche, ma 
insieme anrhe la necessita 
che le attivita economiche di 
importanza nazionale siano 
dirette avendo riguardo non 
gia al profit to private ma 
alfinteresse di ogni cittadino. 

Il nostro telespettatore non 
ha fiducia nell'ENEL e in ge
nerate negli Enti statali co-
munque non privati. ma do-
vrebbe riflettere sul fatto che 
propno it carattere pubbheo 
di certi Is'.ituti pu6 e deve 
dar modo al cittadino d: aver 
\oce in capitolo attraverso 
4ii orgam elettivi. e in pri
mo luogo attravereo il Par-
Hmento I passivi, i furti • U 
d.sservizio delle imprese pri
vate non sono spesso control-
labili. II problems — Io sot-
tolineiamo ancora una vol
ta — e di approvare leggi che 
garantL?cano d consumatore e 
il contnbuente contro le mal-
versazioni. che gli diano la 
facolta di iniervenire quando 
si fanno aumenta re, senza eon-
troparte, i prezzi dei beni d; 
consumo e dei servizL 
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I lavoratori-studenti 

Un prezzo 
troppo alto 

Centomila studcnti serali, 
ijiovuni luvoratori dei piii 
diversi sellori economic!, 
hunno scioperato mercote-
di lief piii grandi centri in
dustrial! del I'aese. R' una 
manifestazione a cui dene 
essere allribuitu grundis-
sima importanza. Non si 
traila solo di un muvi-
mento al quale ha parte-
ciputo una cost grande 
massa di giovani; 6 vhc, ' 
con la loro manifestazio-
ne, questi giovani hanno 
presentalo davanti al PaC-
se — esigendone.la sotn-
zione — / loro problemi, 
die hanno mi grande ri-
lievo nell'atlnale sitttuzio-
nc sociule. 

Questi giovani devono 
studiare dopo il lavoro, 
perche nel « miracolo eco-
nomico » la stragrande 
maggioranza delle fami-
glie dei luvoratori non e 
in grado di mantenere al
io studio i giovani fino a 
cite ubbiano conseguito 
una elcvata preparazione 
profcssionale. Otto ore di 
lavoro al giorno, e poi la 
scnalu e lo studio: questa 
c la slrada die la socielu 
attuale imp one a decine e 
decine di miqliaia di qio-
vani, sc vogliono prepa-
rarsi un avvenire di lavo
ro fondato sn una seria ' 
preparazione professionn-
le che corrisponda. d'al-
tra parte, alle esigenze 
dcllo svituppo economico 
e del proqresso tecnieo. v 

Xessnna farilitazione, 
salvo rarissime eccezioni, 
viene data ai giovani che 
lavarano. Quanlo alio stu
dio, ' nclla grandissima 
maggioranza dei casi non 
basta sacrificare le ore 
dopo il lavoro: la mag-
gior parte di questi qio-
vani deve pngare per tas-
se scolasliche decine di 
migliain di lire all'anno, 
fino a 200 mila lire, deve 
comprarsi libri di lesto 
spesso assai costosi. 

Xon basin: fra la scuo-
la che freqnentano e le 
attivila economiche nelle 
quali preslano il loro la
voro quasi sempre non vi 
c alcun rappo'rto: se vi e 
un rapporto — come nel
le scuole aziendali — es<so 
c stabitito sulla base del 
piii gretlo ntilitarismo 
aziendale, a strette finalita 
di proplto. I giovani sln-
diano per qnalificarsi e la 
stessa realtd del lavoro li 
spinae in qnesta direzio-
ne. Ma una volta che con 
lo studio hanno acquisito 

una qnalificazione profcs
sionale, ricampure il di-
slucco fra la scuola e la 

1 produzione o il rapporto 
di stretto ntilitarismo 
aziendale fra la scuola e 
la produzione, Non & assi-
curato ai giovani, che si 
sono guuii/icuti sacrifi-
candosi per studiare, un 
c'ollocumento adegwtto al
ia loro qnalificazione nel
le attivila economiche: 
non e aperlo loro, sulla 
base delta preparazione 
che hanno acquisito, nn 
reale avvenire professio-
nale. 

\'cl loro grande mavl-
mento, gli sludenti serali 
hanno presentalo grandi 
problemi come quelli del-
la scuola, dei processi di 
qnalificazione professio-
nale, delta politica delle 
qualifiche. Hanno presen
talo questi problemi in 
termini di rivendicazioni 
chiare: avere nel lavoro 
facilitazioni per lo studio 
nclla dnrata dell'orario e 
nei lurni, nella concessio-
ne di permessi retribniti 
per periodi degli esami: 
non dovere pagare le tas-
se scolasliche e poter uti-
lizzare gratuitamente i li
bri di lesto: che si altui 
per iniziativa pubblica tin 
coordinamento reale nella 
scuola che rendu piii ade-
guali e nwderni i corsi 
che vengono frequenlati. 

Sono insieme rivendi
cazioni immediate e ri-
chiestc di una profondn 
riforma strntlurale: le tine 
e le altre possono e de
vono essere accolte. AV i 
giovani hanno atteso che 
qnnlcuno provveda loro 
dall'alto. Si sono mossi, 
hanno scioperato; essi, 
che sacrificano realmente 
anni delta loro giovinezza 
alio studio dopo il lavoro, 
che pagano per lo studio 
un prezzo^ncjfj^umana-
mente piuefFvato, hanno 
disertato le scuole per fa
re valere i loro diritli e 
in primo luoao i loro di
ritli alio studio. 

La CGIL ha data tut-
to il sno appogqio, ha fat-
to proprie le richieste dei 
lavoratori-studenti. Il mo-
vimento avanza come nn 
fatto nnovo straordinaria-
mente vivo nella societa 
italiana di ogqi: i giovani 
studenti-lavoratori devono 
ottenere la soluzione dei 
loro problemi, tra i niit 
vivi ed importanti dell'at-
tuale sitnazione sociale. 

Sergio Garavini 

Nuove adesioni 

I media condotti 
parteciperanno 

alio sciopero del 4 
II 6-7 aprile consiglio nazio 

nale degli Ordini 

Forti 

scioperi 

nel gruppo 

Solvay 
Con una Imponente e com-

posta manifestazione gli ope
ra! delle fabbriche Solvay. 
Aniene di Livorno hanno ri-
sposto ieri nella manJera piu 
chiara alle manovre del m o 
nopolio chimico, cui si sono 
prestati i dirigenti locali della 
UIL e della CISL. Circa due-
mils erano gli operai. le don-
ne e i giovani, che partendo 
dai cancelli della fabbnea 
hanno sfilato per le strade di 
Rosignano portando cartelh 
nei quali si riassumeva il si-
gnificato della lotta: « Basta 
co] paternalismo della Solvay., 
«Le esigenze della vita im-
pongoio miglioramenli sala. 
riali », « Meno milioni alia 
Solvay, piu salari ai lavora-
tori ». 

Oltre alle donne e ai giovani 
che hanno sfilato al franco 
degli operai e degli imp'.egati 
del!e due fabbriche, altn due-
mila cittadini si sono umti loro 
per ascoltare U comizio del 
segretario nazionale respon-
sabile della FILCEP-CGIL ing. 
Angelo Di Gioia Gli stessi 
commercianti hamo parteci-
pato alia manifestazione ab-
bassando le saracinesche al 

Kassaggio del corteo. Di Gioia 
a spicgato che a Livorno la 

FILCEP e stata costretta a 
proclamare da so1 a l'agitazjo. 
ne per la posizione qui assun. 
to dagli altri sindacati che in. 
vece, a Fcrrara (c anche a 
Monfalcone, per quanto ri-
guarda la UIL) partecipano 
alia lotta Solvay. A Monfalco
ne un forte sciopero si e avuto 
lafL 

I medici condotti partecipe 
ranno alio sciopero del 4 apri
le. La decisione e stata comu-
nicata ieri dalTAssociazione di 
categoria alle sezioni provin
cial], con l'invito ad adoperarsi 
perche la manifestazione rie-
sca compatta. Oltre ai pro
blemi tariffari, comuni a tutti 
i medici, per i titolari delle 
condotte vi e l'amaro per i 
problemi che la passata legi-
slatura ha lasciato insoluti. 

La riforma della condotta 
medica, affrontata in diverse 
proposte di legge, non e stata 
portata avanti anche per il per-
mancre di posizioni non chiare 
circa la necessita di adeguare, 
insieme al trattamento econo
mico, anche l'istituto del me
dico condotto che deve operare 
in condizioni e per necessita 
cosl diverse da quelle che agi-
rono al momento della istitu-
zione di questa forma cosl im-
portante di assistenza pubblica. 

Un'altra comunicazione e sta
ta fatta dal Comitato di agi-
tazione dei medici romanl che 
ha deliberato di passare — do
po lo sciopero del 4 aprile — 
all'assistcnza indiretta per tut
ti gli assistiti di tutti gli enti 
mutualistici. Questa forma di 
< non collaborazione > con gli 
enti, aggiunta alle varie for
me di non collaborazione bu-
rocratica e fiscale annunciate 
dagli Ordini, rischia di creare 
notevoli motivi di disagio nel-
lo svolgimento dell'attivita mu-
tualistica. 

II governo, intanto, continua 
a tacere nonostante la gravita 
degli apprezzamenti provocati 
daU'offerta di un aumento del 
3,5 per cento. II Consiglio na
zionale degli ordini del medici, 
intanto, e convocato per il 6-7 
aprile: si prevede che i giorni 
che seguiranno lo sciopero del 
4 saranno contraddistinti, oltre 
che dalla non collaborazione, 
da forti manifestazioni se ne-
cessario anche sulle piazze. 

Fermi 
f fessi/i 

a Pistoia 
Prafo 

e Firenie 
Dal nostro corrispondente 

PRATO, 29 
Dalle ore 6 di ~ sabato 

30 rnaizo, alle ore 6 di lunedi 
1 aprile, i lavoratori tessili 
di Prato e delle province di 
Firenze e Pistoia scenderan-
no in sciopero. Questa nuova, 
masaiccia manifestazione di 
lotta unitaria conclude la pri
ma settimana di scioperi 
giornalieri e articolati per 
azienda e gruppi di aziende 
che si sono svolti nel Piatose 
con una partecipazione che 
ha superato il 95%. . 

In queste aziende (Pecci, 
Franchi Orlando, Pettinatura 
Pecci, Lavatura e Pettinatu
ra lane, Cangioli SM, Baito-
lini Sestilio, Sava e decine di 
altre minori) gli operai, a 
partire da martedi scorso, 
hanno lasciato il lavoro, ogni 
giorno. mezz'ora o un'ora pri. 
ma del termine dell'oraiio. 

Da parecchi anni non si 
svoleeva piu neHMndustiiu 
tessile pratese una simile lot. 
ta articolata che e senza dub-
bio la piu difficile ad attuar-.i 
E* rluscita benissimo, e cio 
significa che gli operai hanno 
preso coscienza delle nuove 
forme della lotta ed hanno 
manifestato la ferma volonta 
di condurla fino in fondo. 

Questa azione articolata 
— ci ha detto il seeretario 
provinciale della FIOT. Pie-
tro Vannucci — era per gli 
operai la < prova del fuooc >. 
L'hanno macnificamente su-
perata. perche nelle fabbri
che le condizioni di lavoro 
sono divenute insopportabili 
e sempre maggiore e il rii-
''tacco tra le retribuzioni e 
lo sforzo produttivo impo^to 
agli operai 

Si pud dunque affermare 
fhe nelle fabbriche tessili del 
Prates? non potra esservi 
tranquillita. finche non ver-
ranno accolte le rivendica
zioni che sono alia base del 
richiesto accordo integrativo 
Drnvinciale. e se non st mo-
dificherannn i raoporti stes«i 
di lavoro Frattanto aumen-
tano ogni eiorno gli accordi 
aziendali flrmati dallp azien
de e dai sindacati. Gia oltre 
duemila lavoratori sono e-
sclus; dalla lotta per avere 
ottenuto quanto richiesto. 

Per il c Fabbricone > sono 
iniziate le trattative eon I'ln-
tersind e la lotta e sosppsa 
fino alia Drossima settimana 
nella quale avverra un nuovo 
incontro. La direzione ritiene 
che si debba attendere sei 
mesi per lo studio del conee-
gno per il rapporto tra pre-
mio di nroduzione e rendi-
mento di lavoro. I sindacati 
chiedono invece che venga 
ffcsato il Dremio base e con-
cessn subito. in attesa della 
regolamentazione. 

Come gia detto. domani sa
bato, entrano in lotta anche 
i tessili del Pistoiese che eia 
avevano effetttiato due scin-
oeri di ventiquattro ore. A 
Prato. intanto, si apprestano 
ad en tra re in lotta anche i 
lavoratori e le lavoratrici del 
settore confezioni. Hanno g'a 
pffettuato due scioperi di ven
tiquattro ore ed hanno avan-
zato la richiesta di migliora-
menti salariali e per il rico-
noscimento dei diritti sinda
cati nelle aziende. Lo sciope
ro dt sabato, dunque, segna 
un consistente allargamento 
della lotta alia quale parte
ciperanno lavoratori di nuo
ve province e di nuove ca»e-
gorie La prossima settimana 
riprendera la lotta articola'a 
secondo le rnodalita che sa
ranno stabilite dai sindacati 
in accordo con i lavoratori 
delle varie aziende. 

Frattanto si profila una rot-
tura nel fronte padronale: 
numerose altre aziende, oltre 
a quelle che e>a hanno stipu. 
lato accordi, manifestano la 
volonta di trattare. Queste 
sono sen2'altro la maggio
ranza. anche se le aziende 
maggiori. quelle che hanno 
in mano l'Unione industrial!, 
sono ancora arroccate su oo-
sizionj di intransieenza. Ma 
e appunto In queste fabbri
che maggiori che ptii consi
stente *\ accentrera la lotta 
articolata. 

Oresfe Marcelli 

Bonn • \ 

tf 

Prova di forza tra 
mefallurgici e padroni? 
Die Welt» chiede la militarizzazione degSi operai — Con-

trasto tra Bonn e Londra per i tubi all'URSS 

\ - > 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 29. 

La congiuntura economi-
ca e politica della Repub-
blica fedeiale* tedesca st-
traversa una fase pnrticoia/ 
mente delicata che ha i suoi 
punti piii ucuti nelle pole-
miche sviluppatesi intorno 
a 11 * embargo imposto alia 
esportazione dei tubi d'ac-
ciaio verso l'Unione Sovietica 
e nelle avvisaglie di vasti 
movimenti rivendicativi che 
investono milioni di lavora
tori. La stampa borghese fe
derate, dopo la presa di po
sizione del sindacato metal-
lurgici per il rinnovo del 
contratto di lavoro, prean-
nuncia in termini drammati-
ci « uno scontro frontale fra 

che " secondo * l'amburghese 
Die Welt, potrebbe sfociare 
nel piu grande sciopero del 
dopoguerra. Alle richieste di 
un aumento dell'8 per cento, 
!a classe padronale ha gia 
ri«.posto, pei bocca del pre-
sidente della confindustria 
Berg, proponendo una « tre-
gtia salariale a tempo inde-
terminato >. II movimento ri-
vendicativo non interessa 
soltanto gli oltre tie milioni 
e mezzo di metallurgies ma 
anche numerose altre cate
goric compresi i dipendenti 
dei servizi pubblici, dei tra-
sporti e delle poste, per un 
totale di oltre dieci milioni. 

In realta, Tampiezza della 
battaglia e il suo successo fi
nale dipenderanno in gran 
parte dalla capacita e dalla 

imprenditori e lavoratori > I volonta dei dirigenti social-

I 
Femigrato 

Diffondera 100 copie ^ s gna 
na Turzi di San Nlcandro. Garganico (Foggia), 
madre di cinque figli tutti emigrati aU'estero, 
diffondera domani 100 copie del nostro giornale 
tra le famiglie degli emigrati. 

I 
I 

anni. Nel '57, ero emigrato 
in Francia, ma sono "scap- • 
pato" dopo otto mesi, perche I 
guadagnavo, anche II, un sa- , 
lario di fame. Ho segutto, 
nella primavera del 58, la 
campagna elettorale per la 
consttltazione politica ed hv a m-.a mogiie. oono a.sp.a- a s c o I f a t o quinZu , e promes. | 

cmro di non essere al inio deU DC, che voleva i I 
posto di lofta sin dalVimzio t voti Ne3auna di que 

II mio 
contribute 

• Mi trovo per ragloni di 
lavoro in Svizzera, assieme 
a mia moglie. Sono displa 

I 

I S l » Q U ^ CS?»°pBrA 1f"S* sTeTromesseTTtaTa^ntl • rale che culmmera tl 28 „„#,r n„~. : w»™«—:„..•„„ 

Nuovo sciopero 

dei fotografi 

a Roma 
Un nuovo sciopero e stato ef-

fettuato ieri a Roma dai 1 500 
dipendenti delle dotte di svi-
luppo e siampa fotografica. dalle 
quali dipendono le produzioni 
cinematografiche. Pieno esito ha 
avuto l'ajtenzione ne^li stabili-
menti SPES. Istituto Luce. Tec-
noatampa, Telecolor, Microstam. 
pa. Technicolor. -

I fotografi chiedono miglio-
ramenti al contratto. seaduto 
nel 1947. che nel '61 fu rinno-
vato senza il mlnlmo mlgliora-
mento Finora l'ANICA e l'ln-
tersind — che rappreeentano gli 
imprenditori — hanno reapinto 
le richieste sindacati. unitaria-
mente nortate avanti dalla CGIL 
e dalla CISL. 

•i A . . . ~,„ A w—~„ nut a. Oggt, i democristiani 
apnle. Assumo perd I Impe- t e n ( a n o ™ s / c s s o o ; a | | . 

| gno dt dare .[ mto eontn- COTa una voU v
y
ogliono in-

. onto, conrincendo gli altri aannare n VOpolo, fanno le 
a venire o notare. e perso- » p r o me«e • di allora, 
™ f J l f unun T.l°.£lZn~ c0n ali stessi uomini di alio-
nJTJnn i?ifc ivLZl! ™; ra- come Scelba- Andreotti. 
mettendo a rischio II tnio la- avrebb? vreferita la morte 
voro. 

I 
LniRl Gripp« 

(Salerno) 
di sua figlia all'avvento di 
un regime socialtsta). Noi 
emigrati. perd. il 28 aprile 
condanneremo la DC, vote-

m Sottoscrizione / S %[Merea'tCdf'tlM] * 
| a . Tfc^lT lavoratori italtani Tocca an-

I
n a r 11 P | I che a noi emigrati, adesso, • 

| f d 11 M. \JM. dare un contributo alle lot- | 
Un gruppo di lavoratori te che il popolo ha condot-

I no), 10 marchi - Brigante vfni™ \n ""Ja a ^"f- • 
Giuseppe (Fragagnano), 10 i"5fAa^°'","*'« ^IT-ft* 

I marchi- Rotoh Franco (Vi. ^° ! , f i - Facciamo che il 28 . 

terbo). S marchi - Antonnc- ?P" I e f , a
#

t t"? •p,?jZLatfl d l • 
ci Guldo (Marche) — Pe- '«'«• che «um insieme pos-

I rettl Aldo (Civitavecchia) - *j.am° ^J #
l e W | a « M V r ? ? ^ I 

De Pasqna Giuseppe (Lee- ai° dl vtttona. W ,1 P.C.IJ.. | 
ce) - Sansonetti Roberto 
(Roma) - Prestandrea (Mes-

I sinaj . Dorazza Antonio 
I (Lecce) - VaUone Mario 

(Lecce) - De Dominicis Ste-

I fano (L'Aqmla) - Cambula 
Evandro (Sardegna) -De 
Cecco Carmine (Chieti) - gen (Germania). Qui da not 
Romopnoli TuIIio (Macera- stanno arrivando le cartoli-

I ta) - Ptroddi Giovanni (Sar- ne per venire a dare it vo-
degna) - Mura • Francesco to in Italia, ma i signori co-
(Sardegna) - Cao Raimondo mandanti hanno gia comin-

I (Sardegna) - Sarai Giovan- ciato a dire che non ci da-
ni (Sardegna) - Vacca Pa^ ranno il permesso. Hanno 
squale (Sardegna) - Meo eddirittura messo i manife-

I Giacomo (Marche) . Mnso sti nella fabbnea, spiegando 
Antonio (Sardegna) - Dane- che tutti coloro che hanno 
se Vmberto (Marche) - Vi- nccrnto le cartoHne le de~ 

Irivi Nunzio (Marche) - Ca- cono portare in direzione. 
radori Murino (Marche) - perche i comandanti st scno 
Allegretti Antonio (Taran- messi d'accordo con il Con-
to) - Alliepj Raimondo solato italiano. Cosi. invece 

((Sardegna) - Meie Alessan- di mandare noi in Italia, vo 
dro (Lizzano) 

Ci negano il 
diritto al voto 

Lavoro in fonderia a Sin' 

gliono mandarci le enrtn-
Une! 

£T pero che noi siamo sta
ll Costretti ad abbandonare 
I'Jtalia e siamo sotto la di-
pendenza di padroni tede-
schi. ma noi siamo sempre 
italiani e voghamo poter 

Vita R M M , di S. Giovan- avere il diritto di votare nel 

I nl Rotondo (Foggia), ha nostro parse. 
scritto al nostro direttore: C. F. 
• Laroro in Germania do tre (Slngen - Hehentwiel) 

I 
I 
I 

Fate venire 
i vostri cari 

I, 

democratici dei sindacati di 
difendere gli interests dei la
voratori e di non cetlere, co
me e gia successo piu volte, 
alle pressioni che governo e 
Imprenditori eserciteranno in 
nome del solito « bene gene-
rale della nazione». Tutta-
via va sottolineato che lo 
scontento e grande tra le 
masse colpite dal continuo 
aumento del costo della vita 
(secondo l'ufncio statistico di 
Amburgo, esso era nel feb-
braio piii alto del 7 per cen
to che nello stesso mese del-
10 scorso anno) cui corri-
spondono i sempre piu gi-
ganteschi profitti jealizzati 
dagli industriali. Nel nord 
della ' Renania-Westfalia, il 
malcontento si e gia espres
so nei giorni scorsi con la 
richiesta aperta di manife
stazioni di massa e l'inizlo 
di azioni di sciopero. Ieri a 
Schoffemburg, nella vicina 
Ruhr, si e svolta una mani
festazione di oltre seimila la
voratori, mentre altre mani
festazioni vengono segnalate 
a Moeln e a Dusseldorf, do
ve si sono riuniti in assem-
blea i rappresentanti sinda-
cali di circa 10 milu tra pic-
cole e medie aziende. La 
preoccupazione dei circoli di. 
rigenti di Bonn risulta chia
ra dal fatto che il ministro 
deH'interno e intervenuto ad 
evocare davanti al paese, lo 
spettro della disoccupazione 
qualora i sindacati « non dia
no prova di senso di respon-
sabilita >. II grande organo 
della borghesia amburghese, 
Die Welt, propone addirit-
tura la militarizzazoine dei 
lavoratori qualora questi 
adeiiscano alle richieste dei 
sindacati, di fronte alle qua
li tutti gli industriali hanno 
gia detto < neanche un cen-
tesimo di piii >. Lo stesso 
giornale scrive: < Stavolta, se 
i segni non ingannano, noi 
avremo presto nella Repub-
blica federate tedesca una 
grande lotta operaia, forse 
uno sciopero, forse una ser-
rata. La combattivita di en-
trambe le parti e grande ».• 

11 Welt aggiunge pessimisti-
ramente che le conseguenze 
di questa lotta non sarebbe-
ro da sottovalutare sia sotto 
il profilo economico, sia sot
to quello politico. 

Sul piano internazionale 
Tembargo sulle esportazioni 
dei tubi d'acciaio nell'URSS, 
strappato dal governo con il 
noto colpo di forza al Bun
destag. se da una parte sem-
bra apportare un po' di bo-
naccia negli agitati rappor-
ti fra Bonn e Washington, 
minaccia di aprire con Lon
dra, come scrive il Neue 
Zuercher Zeitung, una divi-
sione maggiore di quella 
provocata dalla '• politica di 
Bonn a proposito dell'ingres-
so della Gran Bretagna nel 
MEC. Oggi 1'afTare ha avuto 
un altto strascico al Bunde
stag dove il ministro degli 
esteri Schroeder, risponden-
do a un'interpellanza social-
democratica, ha - attaccato 
violentemente gli alleati del
la NATO e in particolare la 
*Jran Bretagna che non sem-
bra disposta ad allinearsi al
ia posizione di primo della 
classe assunta dal governo 
Adenauer. Egli ha insistito 
nell'affermare che l'embar-
go sulla esportazione dei tu
bi nell'URSS non e che il rl. 
spetto di una «precisa rac-
comandazione della NATO. 
accettata all'unanimita da 
tutti > gli alleati ». Egli ha 
confermato > indirettamente 
che gran parte dell'attivita 
diplomatica di questi giorni 
e stata dedicata alio sforzo 
per ottenere l'allineamento 
degli altri governi atlantici. 
Tumulti e proteste si sono 
scatenati dai banchi dc quan-
do il socialdemocratico Hei-
nemann ha proposto un co
mitato di inchiesta parla-
men tare che esamini la vali-
dita delle decisioni della 
NATO. 

II governo Adenauer, d'al-
tro canto, continua a incon-
trare una forte resistenza 
anche presso i tre grandi del-
l'acciaio della Ruhr che han
no visto cosl rilevanti com-
messe sfumare, col timore 
altresi di veder com promes 

Tokio: 
vio libera 
per i tubi 

TOKIO, 29 / 
- II ministro degli esteri giap-
ponese Masayoshi Ohira ha di-
chiarato che il suo governo 
non interverra per bloccare le 
esportazioni di tubi nell'Unio-
ne Sovietica effettuate da pri. 
vati. 

Questa decisione annunciata 
da Ohira davanti a] comitato 
degli affari esteri della Came. 
ra Alta giapponese, segue d i 
vicino il nfiuto bntannico di 
vietare le esportazioni di tu
bi nell'URSS, come era stato 
chiesto dalla NATO. 

sa la loro serieta di qon* 
traenti commerciali sul piano 
internazionale. Il governo ha 
gia fatto sapere che non tol-
lerera espedienti che permet-
tano agli industriali di slug-
gire al divieto di esportazio
ne. quale quello gia vertti-
lato di Ante forniture a pae-
si terzi. ., 

Franco Fabiani 

, Traguardo: il 30 aprile 

Battaglia aspra 

al Nord e al Sud 

lagran 
I criteri di applicazione della legge Gomez 

• • ' ' ' * . . 

Fra • affittuari e. proprieta deputato •'comuni^ta .Gomez 
lerriera e aperta una bntta 
glia che durera a lungo e, in
tanto, ha come prima tappa 
il traguardo del 30 aprile: da. 
ta in cui, appunto, le Com
mission! provinciali per l'equo 
canone dovranno far conosce-
re le nuove tabelle in base al
ia nuova legge presentata dal 

Boston 

Lei e salva 
4 sono morti 

D'Ayala. 
Nelle zone di affitto capita-

listico della . Lombardia. sono 
gia, accadqte cose da pazzi. 
Pet' d.annegglare gli affittuari. 
che invocano a loro faVbre al-
trune nuove norme di legge, gli 
agrari sono ricorsi al taglio 
delle giovani piantagiom di 
pioppi (per non divider© il 
frutto ccn Taffittuario) e, at-
tualmente, si battono per ri-
dune la durata dei contrattl 
d'affitto a uno o due anni. to-
gliendo all'impresa la stablli. 
ta necessana al suo sviluppo. 
Gli agrari, che rinunciano al
l'impresa per vivere di ren-
dita parassitaria, sono per6 fe-
roci assalitori quando si trat-
ta di difendere privilegi. La 
necessita della riforma agra-
ria emerge, in queste zone, 
anche per la via di questi con-
flitti 

L'affitto contadino per6 ver_ 
sa in condizioni ben piu gra-
vi sia perche e tipico di va-
ste zone meridionali sia per 
Tesosita dei contratti impost! 
finora. La legge Gomez nssa-
va. per i contadini. 
piii Import ante 

BOSTON — Un furioso incendio ha distrutto l'albergo 
Sherry Baltimore, causando la morte di quattro persone. 
Nella telefoto AP: una donna a cavalcioni del parapetto 
della finestra sta per essere salvata da un pompiere. 

la norma 
e cioe che > 11 

canone di affitto doveva esse
re ftesato • dopo che B\ era 
tenuta in conto la lemunera-
zione del lavoro prestato dal
la famiglia contadina. La 
Commissione cehtrale per lo 
equo canone ha ribadito, nel 
giorni scorsi, questo criterio 
nel dare le direttive alle com. 
missioni provinciali ma la bat
taglia e aperta. Quanto sara 
valutato il lavoro della don
na e dei giovani? Si terra nel 
dovuto conto l'alta quantita'di 
lavoro specializzato richiesta 
dalle colture orticole e frut-
ticole? L'Alleanza dei conta
dini ha invitato le proprie or-
ganizzazioni ad essere vigilanti. 
ma gia in passato il connubio 
fra « bonomiam » e agrari ha 
combinato sgraditi compio-
messi a danno dei contadini. 
La battaglia del fitto equo e 
il primo passo, per questa ca. 
tegoria contadina, per scac-
ciare la proprieta agraria as. 
senteista. vero laccio al collo 
per la popolazione della cam
pagna. 

Nove 

sacerdoti 

liberafi 

in Ungheria 
BUDAPEST, 29 

Nove sacerdoti cattolici un-
ghere6i condannati nel 1961 per 
avere partecipato ad un com-
plotto contro lo Stato sono stati 
hberati o«Si nel quadro della 
amnistia politica 

GARA Di DIFFUSIONE DELL UNITA 
31 marzo: conclusione della l a lappa 
15 APRILE: prentiazione delle Federazioni vincitrici 

288 .856 c°P ie diffuse in piu (nella edizione di Roma) 
_ _ _ _ nelle prime quattro diffusioni elettoraii 

D0MENICA 
7 APRILE 

Demeniea 24 Febbraio: + 51.184 copie 

Domewica 3 Marzo: + 74.846 » 

Domenica 17 Marzo: + 80.248 » 

Domeoica 24 Marzo: + 82.378 » 

N O T I Z I A R I O 
LA SPEZIA' ogni venerdi, davanti alle fabbriche, diffusione di 300 

copie con la partecipazione dei compagni della Segreteria della 
Federazione 
ABBONAMENTI ELETTORALI SOTTOSCRITTI: N. 154 

ROMA: Con l'inizio della campagna elettorale diffusione giornaliera 
di 365 copie ad opera delle seguenti sezioni: Borgata Alessandri-
na 50, Porta S. Giovanni 50, Tiburtino III 50, S. Basilio 25, Cam-
po Marzio 50, Ostia Lido 30, Monte V.N. 60, Torpignattara 50. 
ABBONAMENTI ELETTORALI SOTTOSCRITTI: N. 673 

FIRENZE, PISTOIA, PRATO: dalla prossima settimana, ogni marte
di, davanti alle fabbriche, con la partecipazione dei compagni 
dei C.F. sara effettuata la diffusione straordinaria. 
ABBONAMENTI ELETTORALI SOTTOSCRITTI: 

Firenze n. 763; Pistoia n. 303; Prato n. 152 

PER UNA GRANDE AVANZAIA DEL P.C.I. 
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Krusciov denuncia la minaccia USA 

Nuova tensione 
rassegna 

internazionale 
Braccio di ferro 
net Medio Oriente 

L'unita tra Egitto, Irak e Si-
ria, che scmbrava immincnte 
all'imlomani del colpo di Sta-
to di Bagdad e addirittura in-
dilazionabilc dopo il colpo di 
Stato di Damusco, 6 ancora in 
alio mare. II pellcgrinaggio 
compiulo al Cairo dai dirigcn-
ti irakcni c da quclli siriani 
non ha ancora prodotto i ri-
• ullati che i dirigcnti arabi si 
attcndcvano. Un conflitlo sor-
do c a n.ila pciia contcnuto si 
e anzi npcai tra il Cairo, Da-
tnasco e Bagdad. E' diHiciie 
conoscerne i dcttagli ma il 
senso generate appare ormai 
abbastanza chiaro. Nasser non 
vuolc corrcrc allri rischi do
po il clamoroso fallimcnto 
dcH'tinione tra Siria ed Egitto 
cd insistc, pcrcio, pcrche 1'iini-
ta si faccia, qucsla volta, alle 
cue condizioni. Esse si riassu* 
mono, praticamente, nello as-
sicurarc alio Fgitto nti rnolo 
prcdominantc nclla direzionc 
del processo nnitario e uel 
nuovo Stato che ne risultcra, 
quale che sia la forma che es
so assumera. Ed e precisameu-
te su questo punto che il pre-
sidente cgiziano si sconlra con 
la rcsistenza degli irakcni e 
dei siriani. Sia a Bagdad die 
a Damasco, infatti, ci si ren-
dc ben conto che una volia 
acccttata I'impostazionc di Nas
ser, il ruolo delPIrak e delta 
Siria ncl nuovo Stato sarebbc 
subordinato agli intcrcssi del 
Cairo oltre cite alia volonta 
di Nasser e dei suoi consi-
glieri. I dirigenti baasisti ira
kcni c siriani, d'altra parte, 
sanno molto bene che il loro 
partito sarebbe alia Iunga li-
quidato sia in Irak che in Si
ria ed essi perderebbero, in 
conseguenza, qualsiasi stru- 1 

mento di pressione su Nasser. 
' Non a casn la prima pro-
posla unitaria formulata da 
Bagdad prevedeva una forma 
di associazione alia federazio-
no . tra Egitto, - Irak . e • Siria 
oltre che dello Yemen anche 
dell'Algeria. I dirigenti irake-

" ni speravano di diliiire, in cer-
to modo, TEgitto in un conte-
sto piii vasto, e in tal senso 
essi vedevano la necessita del-
Ja prcsenza dell'Algeria. Ma i 
dirigenti algerini, pur non le-
sinando esprcssioni calorose 
di solidaricta, hanno fatto 
chlaratnente eomprendcre di 
considerare assai - premaluro 
un impegno costituzionale del 
loro paese nella dirt>zione de
siderata da Bagdad, il che ha 
indebolito la posizione degli 
irakcni e dei siriani e li ha 
costretli a temporeggiare di 
fronte a Nasser. 

Fino a quando potrannn far-
Io? Queslo e il problema. Pri-
vi di un appoggio di massa a 
causa del loro feroce antico-

• munismo, Aref a Bagdad e 
Salah Bitar a Damasco si reg-
gono sollanlo grazie al soste-
gno dell'esercito, del res to di-
viso sia in Irak che in Siria. 
Nasser sa molto bene . tulto 
queslo e pcrcio da una parte 
incoraggia Porienlamento an-
ticomunista di Bagdad e di 
Damasco e dall'altro fa leva 
sui gruppi militari irakeni e 
siriani a lui favorevoli. Una 
sorta di braccio di ferro e 
qtiindi in atto, al di la degli 
scambi nfficiali di esprcssioni 
di fraternita, tra il Cairo. Da
masco e Bagdad. Cio per che 
ancora una volta, come nel 
caso della improwisa unione 
tra Egitto e Siria, il processo 
unitario si svolge attraverso 
intriglii di vertice e al di fuori 
di qualsiasi partecipazione del-
le masse organizzate. 

• ' • ' " • • ' • • . | . 

Madrid 
• — . * - . 

86 antifranchisti 
condannati 
inunmese 

Nuovo processo stamani a Madrid 
contro sei patrioti — II rincrudi-

mento della repressione 

Nostro servizio 
MADRID. 29 

Mai i tribunali franchisti 
hanno forse lavorato tanto e 
erogato tanti anni di carcere 
come da quando il regime di 
Franco ha cominciato a par-
lare di «svolta » e di « nn-
novamento >. Soltanto nel-
l'ultimo mese sono stati ce-
lebrati otto processi nei qua-
li 86 antifascist! sono stati 
condannati a centinaia di an. 
ni di carcere. Le pene, in ge
nerate, vanno da 5 a 20 anni 
di reclusione. 

ni, del govemo o dell'auto-
rita; la cospirazione o la 
partecipazione a riunioni, 
congressi o manifestazioni 
che abbiano gli stessi obietti-
vi. E cosi l'ammutinamento 
come lo sciopero, il sabotag-
gio, come tutti gli atti simili 
che si ispirano a fini politici 
o turbino l'ordine pubblico 

In altre parole, possono es. 
sere perseguite tutte le ma
nifestazioni di opposizione al 
f ranch ismo, dallo sciopero 
salariale alia propaganda e 
alia raccolta di notizie sulle 
condizioni di vita (un gruppo 

per 
Mosca chiede a Washington misure per 
impedire atfacchi alle sue navi e I'in-
dennizzo per i danni subiti dalla «Baku» 
Due caccia cubani aprono il fuoco di 
avvertimento contro un mercantile USA 

Errore, afferma I'Avana 

Francia 

Hotteremo fino 
alia vittoria» 

Falliti sin d'ora i piani gollisti di «integrare » 
i sindacati al regime 

Altri processi sono-pre- 1 d i panettieri madrileni,~ac-
visti nei prossimi giorni. In 
particolare, si e appreso che 
il tribunale di guerra di Ma
drid giudichera domani sei 
antifranchisti di Ba reel Ion a. 
Pedro Ardiaca, Jose Rami-
res, Tena Folk, Gutierrez 
Diaz, Luengo e Domenico Ti-
vas. Non solo. Si sa anche 
che il P.M. chiedera le se-
guenti pene: 20 anni di car
cere per i primi tre, .10 anni 
per il quarto, 8 anni per 
il quinto e 6 anni per l'ul-
timo. Sono noti anche altri 
particolari relativi aU'arresto 
e ai € reati > di cui sono :m-
putati. Essi sono stati arre-
stati il 16 dicembre scorso a 
Barcellona, 1'uno dopo l'al-
tro. La polizia giunse al pun-
to di arrestare anche le quai-
tro figlie di 8, 6 e 4 anni 
e la moglie di Jose Ramirez. 
Quest'ultima fu costretta a 
« seguire > da una stanza at-
tigua le torture inflitte al 
marito dalla polizia.- Gutier
rez Diaz e un nolo medico 
di Barcellona. Pedro Ardiaca 
ha dichiarato di essere mem
bra del CC del Partito comu-
nista spagnolo e del comitato 
esecutivo del partito sociali
sts unificato di Barcellona. 
L'accusa e quella di aver dif-
fuso materiale di propagan
da illegale. Il reato: « ribel-
lione militare >. • 

Risale : al settembre del 
1960 il nuovo decreto in ba
se al quale, ripristinando le 
leggi del 1943 e del 1948 gia 
abrogate, vengono considera-
ti reati di « ribellione mili
tare » la diffusione di notizie 
false e tendenziose, atte a 

' turbare l'ordine pubblico e la 
sicurezza dello Stato o a 
pregiudicare il prestigio del
lo Stato, delle sue istituzio-

cusati di aver fornito noti
zie sulle condizioni di esi-
stenza della categoria, sono 
stati condannati a pene che 
vanno fino a 18 anni di car
cere). Sara lo stesso giudice 
militare a determinare i U-
miti di applicazione della 
norma, e lo stesso decreto af-
fida alia giurisdizione mili
tare e alia procedura somma-
ria la cognizione di tali reati. 

Il quadra non pud dirsi 
completo senza la denuncia 
dei trattamenti inflitti agli 
imputati i\ cui fermo puo 
essere prorogato anche per 
mesi. 

Quanto ai giudizi militari, 
si tratta di una vera farsa. 
Nessuna reale possibilita di 
difesa da parte dell'imputa-
to: lo stesso difensore deve 
essere un militare, designato 
dalla stessa autorita militare 
e di grado inferiore al pub
blico ministero. Normalmen-
te il difensore. non e avvo-
cato ne giurista, la sua no-
mina awiene solo tre giorni 
prima del processo, non sono 
ammessi testimoni. La deci-
sione del Consiglio di guerra 
deve ottenere il placet del oc-
mandante militare di zona, il 
quale pud chiedere un ag-
gravamento della pena, san-
za che questo comporti un 
nuovo giudizio. La sentenza. 
infatti, non e soggetta ad al-
cuna ' impugnativa. Infine la 
polizia pretende da chi vuol 
assistere al processo la con-
st'gna dei document! perso
nal! che - vengono restituiti 
solo alia fine dell'udienza. 
L'aver assistito a un processo 
politico comporta *essere ^e-
gnalato alia . polizia di 
Franco. -

• -. Ills S* . 

WASHINGTON, 29 . 
Una riunione del Comita-' 

to esecutivo del consiglio na. 
zionale di sicurezza ha mes-
so oggi Kennedy e i suoi piii 
immediati consialieri di fron
te. a una situazione brusca-
mente piii acuta del previ-
sto, per quanto riguarda i 
Caraibi. Nel giro di poche 
ore si erano presentati due 
fatti nuovi di considerevole 
yravitd: il govemo sovietico 
aveva consegnato all'amba-
sciata americana a Mosca 
una nuova nota, dal tono as
sai - fermo, per protestare 
contro il secondo attacco di 
controrivoluzionari cubani a 
una nave sovietica a Cuba. 

It Dipartimento di stato, 
dal canto suo, aveva ricevu-
to la segnalazione di un in-
cidente occorso a un mercan
tile statunitense al largo del
le coste settentrionali di Cu
ba: due caccia a reazione lo 
avevano ripetutamente sor-
volato, aprendo anche il fuo
co a prua e a poppa della 
nave. I due caccia erano sta
ti ricohosciuti come M1G in 
dotazione all'aviazione cu-
bana. ' 

Questo secondo episodio 
6 stato prontamente spiegu-
to dal govemo cubano: avio-
getti delle forze armate cu-
bane — affermava un comu-
nicuto — « hanno probabil-
mente aperto il fuoco per er
rore > contro la nave ameri
cana < Floridian >, il gover-
no cubano * non ha alcunu 
intenzione » di attaccare na
vi americane, gli aerei sta-
vano dando la caccia a una 
imbarcazione sospetta. Qua
nta spiegazione appare logi-
ca. > soprattutto se si mette 
In relazione I'episodio con I 
ripetuti attacchi dei giorni 
scorsi a navi sovietiche nei 
porti cubani, cui si riferis'ce 
la odierna nota di protesta 
di Mosca agli USA. 
• Questa riguarda in partt-
colore Vattacco compiuto il 
27 marzo contro la navt 
€ Baku >, che stava per sal-
pare dal porto di Caibarien 
con un carico di zucchero. 
Gli aggressori hanno fatto 
esplodere una mina che ha 
considerevolmente danneg-
giato il mercantile. La pro-
testa sovietica afferma che 
queste ripetute apgressiont 
(il 11 marzo. la nave *Lgov* 
aveva subito un identico at
tacco) sono • * provocazioni 
premeditatamente organizza
te da un singolo centro in 
territorio statunitense » e ag-
giunge che i «gruppi con
trorivoluzionari . cubani agi-
scono con Vapprovazione e 
sotto la protezione delle au
torita americane»; chiede 
quindi che gli Stati Vniti 
adottinp « misure -_' effcttive 
per impedire tali provoca
zioni » e dichiara che il go
vemo sovietico c e stato co-
stretto a esaminare la que-
stione . di prendere concreti 
provvedimenti per garantire 
la sicurezza dei mercantili 
sovietici : che • si recano a 
Cuba *. 

Alia prima nota, il gover-
no degli USA aveva opposto 
un Tif'wto a prenderla in 
considerazione. Alia secon-
da, il Dipartimento di Stato 
ha accusato un certo imba-
razzo: e difficile contestare 
che i controrivoluzionari cu
bani . sono appoggiati dagli 
USA, quando si arruolano e 
addestrano gli esuli anticd-
stristi sul territorio degli 
Stati Uniti. "> Inoltre. il go
vemo cubano sarebbe in gra
do di provare che nell'attac-
co alia < Baku > aerei ame-
ricani appoggiarono Vazio-
ne. tl quotidiano < Revolu
tion > afferma che due ae
rei statunitensi effettuarono 
poli di ricognizione sulla na-

RIO DE JANEIRO — Poliziottl brasiliani prendono 
posizione intorno aU'edificio nel quale sono asserragliati 
universitari che hanno manifestato ieri in favore di 
Cuba -.--.•.-•.:-•.- (Telefoto A. P. 1*« Unita >) 

Algeria 

per le ex aziende 
dei 

. • • • • ' • - : ALGERI, 29-
II . primo ministro algerino 

Ben Bella ha annunciato sta-
sera che le propriety industrial! 
e - agricole abbandonate - dai 
francesi saranno tra breve sot-
toposte a una conduzione na-
zionalizzata. tramite la diretta 
gestione operaia e contadina. 

Le nuove misure. ha - detto 
Ben Bella in un discorso ra-
diofonico. sono state decise con 
decreto governativo che andra 
in vigore dopo ' l'imminente 
pubblicazione' sulla - Gazzetta 
ufficiale-. II prowedimento si 
applica ' a' tutte le proprieta 
ufficialmente catalogate come 
- proprieta vacanti - a tutto il 
22 marzo. La catalogazione ri
guarda fattorie agricole. ' im-
prese commercial!, Industrie. 
edifici e perflno gli apparta-
menti una volta abitati dagli 
europei che hanno Iasciato il 
paese. 

Agli ex proprietari europei 
— ha proseguito il capo del 
govemo — era stato rivolto un 
appello perch£ tornassero al 
loro posto: sarebbe stato loro 

r e attaccata. per comunicar- r7ronoViut'o 7f*diritto" dV p m 
ve'Vesatta ubicazione ao1t,Prieta e di libera attivita, coi 
aggressori. 

Proprio oggi, in un mes-
saggio alia conferenza di so-
lidarietd con Cuba che si 
tiene in Brasile e in un'inr 
tervista al giomale brosilin-
no Ultima ora, il primo mi
nistro sovietico Krusciov ha 
espresso Vopinione che nuo
ve minacce incombann su 
Cuba e ha dichiarato che la 
URSS sard .tempre al fianco 
della. ripof»t2fV>ne e?ibnmr. 
•••-* Il premier sovietico ritier 
ne che purtroppo la situazio
ne nei Caraibi non si sia nor. 
malizzata dopo la crisi dello 
scorso autunno, anche se e 
stato eliminato il pericolo 
immediato di un conflitto. 
Ma «qualsiasi cosa facesse-
TO gli imperialisti. essi non 
potrebbero impedire al glo-
rioso popolo cubano di edi-
ficare il suo stato indipen-
dente*. -• • — -

con 
il solo limite di rispettare l'esi-
stenza di quei comitati di lavo-
ratori che erano stati nel frat-
tempo creati: Quasi nessuno 
degli europei perb e tomato 
indietro. Per questo — ha detto 
ancora Ben Bella — siamo stati 
cost ret tj a ' dichiarare i beni 
- vacanti •» e ora a liquidare 
deflnitivamente la questione: 
non esisteranno piu beni va 
canti ma solo imprese gesrite 
dai lavoratori ' riuniti in « co 
mitati di gestione-. -

- La gestione dunque — ha 
sottolineato il presidente del 
Consiglio — non e amdata alio 
Stato. ma ai : lavoratori stessi 
i quali, nelle loro assemblee 
generali. decideranno dei piani 
di sviluppo dell * impresa nel 
quadro della pianiflcazione na 
zionale. Saranno essi, i lavora
tori, ' che stabiliranno, esarni 
neranno e adotteranno i conti 
di fine esercizio. Saranno essi 
che flsseranno i premi di ren-
dimento. Saranno essi che rac-
coglieranno il frutto del loro 
Iavoro». • • • t . . > 

U;S.A. 

Wilson 
incontra martedi 

Kennedy ^ 
WASHINGTON. 29 

0. - leader laburista. Harold 
Wilson e giunto questa sera a 
Washington, dove si incontreri 
martedi col presidente Kennedy 
e con altri dirigenti americani. 

Wilson ha detto di spern re 
che questi colloqui gli per-
mettexanno di esaminare - t u t -
to il futuro delle relazioni del 
mondo libero -: argomenti dei 
colloqui saranno la coopera-
zione economica. la situazione 
europea dopo il fallirrento del
le trattative di Bruxelles. la 
politica internazionale in ge
nerate. le Nazioni Unite, il di
sarm o e i problemi militari. 

H leader laburista ha anche 
dichiarato al suo arrivo che 
le possibilita di una vittoria 
laburista • alle prossime ele-
zioni inglesi sono «altissime -. 

Arrestotd' 
a Beirut 

il compagno 
Madoyan 

BEIRUT (Libano). 29. 
E' stato arrestato ieri a Bei

rut il compagno Martin Ma
doyan, uno dei principali col
laborator! di Bakdash. Si igno-
rano i motivi dell'arresto. Se
condo notizie non confermate 
altri numerosi arresti sareb-
bero stati effettuati in rela
zione alia protesta espressa dai 
comunisti contro l'esplosione 
atomica francese nel Sahara 

Dal nostro inviato 
PARIGI, 29. 

Una gigantesca, esaltante 
manifestazione di minatori 
ha avuto luogo a Lens, dove 
sono confluiti centomila la
voratori delle miniere del 
Nord e del Pas de Calais, 
indetta dalle tre grandi cen-

itrali sindacali. «Unita, uni
ta », era il grido comune dei 
minatori, delle donne, dei 
loro flgli. « Nessuna trattati-
va separata; insieme fino alia 
vittoria >, dicevano i cartel-
li dei manifestanti, in rispo-
sta alle manovre scissioni-
stiche che Pompidpu cerca 
di operare fra i sindacati.. I 
tre segretari . dei sindacati 
nazionali della CGT, di FO 
e della CFTC, hanno preso 
*ino dopo l'altro la parola, 
riconfermando - l'impegno : a 
proseguire la lotta per tro-
vare ad essa un unico sboc-
co vittorioso.. 

Si ha, intanto, la sensa-
zione a Parigi che i contatti 
ufficiali tra sindacati e di-
rezione degli charbonnages 
potrebbero essere ripresi in 
fine di settimana. II gover-
no • sembra propenso a mi-
gliorare le proposte fatte fi-
nora, -. e ad . > ampliare le 
« concession! > che sono sta
te alia base della trattativa 
interrottasi bruscamente do-
menica scorsa. • ; 
:I1 segretario generale dei 

minatori della CGT, Delfos-
se, ha - oggi ; dichiarato - che 
come condizione prelimina-
re al pros^guimento del ne-
goziato viene posta la richie-
sta del'. pagamento dell'8% 
di aumento z— accertato e 
riconosciuto dai «saggi » — 
entro il - '63 • (e non entro 
I'aprile 64, come vorrebbe il 
governo), oltre alia conces-
sione della quarta settimana 
di ferie pagate. -.•'..:"•-•• 

II governo, dal canto suo, 
cerca di trovare nuovo mar-
gine alia discussione con i 
sindacati, senza perdere la 
faccia, e lascia correre la 
voce che l'acconto di 150 f. 
(18.750 lire) promesso ai mi
natori, ' all'atto della ripre-
sa del Iavoro, potrebbe es
sere aumentato e le. modali-
ta della restituzione potreb
bero essere ancora ampliate 
e dilazionate. Inoltre, il pre-
mio offerto di 50 f. potrebbe 
essere conteggiato come un 
anticipo sull'aumento del 
salario, nel qual caso l'ac
conto verrebbe ad essere di 
200 f. All'atto del ritorno in 
miniera, i minatori potreb
bero dunque contare subito 
su almeno 250 f. (oltre 30 
mila lire). -

Ma, al di la dell'aspetto fi-
nanziario, il grande moto 
operaio che sommuove la 
Francia e di cui la manife-
stazione di Lens ha dato an
cora validissima prova oggi, 
si avvia verso conclusioni 
politiche vittoriose. Riassu-
miamole • rapidamente: in 
primo luogo, la rivolta ope
raia e stata capace di inflig-
gere al regime • gollista la 
sua prima sconfitta. II suo 
disegno politico di integrare 
i sindacati al regime — ul
tima pietra miliare del gol-
lismo — e saltato in aria. 
Si dice che De Gaulle, al-
Finizio, fosse pronto a mi-
surarsi contro i sindacati. 
sicuro di metterli K.O.; e 
si afferma addirittura che 
egli avesse in animo • di 
* servirsi degli scioperi > per 
dare compimento alia conce-
zione • corporativa" del " regi
me elobarata nel "47, quando 
egli scriveva : quanto segue: 
c E* ben chiaro che i sinda
cati, quali essi. sono, costi-
tuiscono una feudalita e, ag-
giungo, una feudalita domi-
nata dal partito dello stra-
niero. IT impossibile orga-
nizzare l'associazione delle 
forze economiche per il rin-
novamento della Francia 
nella situazione sindacale at-
tuale. E" dunque necessario 
strappare i sindacati a quel-
li che ne abusano e ren-
derli a coloro cut devono ap-
partenere, vale a dire ai 
membri delle profession!" >. 

Le prime crepe sociali si 
sono aperte nel regime: il 
centro-sinistra gollista ha co
minciato a fare' acqua ed e 
riapparsa ancora e sempre 
agli occhi delle masse la vec-
chia politica di classe. Oggi 
Debre, a testimonianza del 
malessere che cova nello stes
so partito dell'UNR, trae da
gli scioperi la seguente lezio-
ne, in un articolo comparso 
sul settimanale ufficiale gol
lista Notre Republique. c II 
gollismo, scrive Debre, ha 
una dottrina sociale, ma esso 
non 1'applica. Quando dopo il 
1958, esso ha trasformato le 

strutture "politiche della 
Francia e in grande misura le 
stesse strutture economiche, 
esso, all'opposto ha conserva-
to senza toccarle le strutture 
sociali ereditate dalla Quarta 
Repubblica. N e risulta una 
distorsione che, prolungamlo-
si, rischia di mettere il regi
me in pericolo ». Il regime in 
pericolo? Ecco un'affermazio-
ne davvero nuova sulla bocca 
di un leader gollista dopo 
tutte le rodomontate sull'era 
imperitura del generale. 

La fragilita sociale del neo-
capitalismo gollista ha spinto 
d'altra parte i partiti e le for-
mazioni politiche di sinistra 
— anche se e mancato quel 
collegamento indispensabile 
che e il parlamento per dare 
agli obiettivi di .lotta una 
oiattaforma politica naziona-
le — a riprendere contatto 
con la realta del paese, li ha 
sollecitati a tornare a certe 
istanze socialiste e unitarie, 
soprattutto per cio che con-
cerne la SFIO, la cui evolu-
zione politica a sinistra si va 
facendo sempre piu marcata 
e importante. c I partiti han
no cercato di politicizzare il 
conflitto », intitola oggi allar-
mata la Nation, che avverte 
come al fronte sindacale si 
possa -domani sostituire un 
fronte di forze politiche. In
tanto, all'estendersi della u-
nione, e corrisposto fatal-
mente lo sgretolamento del-
l'appoggio a De Gaulle di 
quelle forze popolari che lo 
avevano sostenuto in questi 
anni. ' 
•= E anche la rivolta della ge-

rarchia cattolica ha assunto 
un suo peso, e uno stimolo 
importante. I vescovi si sono 
fatti assertori dei diritti dei 
lavoratori, ed hann 0 sottoli
neato il ruolo dei sindacati, 
voltando le spalle al golli
smo. 

Maria A. Macciocchi 

Gli USA per 
una linea 

diretta Mosca 
Washington 

GINEVRA, 29. 
Gli Stati Uniti insistono per 

un collegamento diretto e per-
manente tra la Casa Bianca 
e il Cremlino attraverso l'in-
stallazione di una linea tele-
fc*iica e di un impianto di te-
lescriventi. La proposta 
avanzata tempo addietro da 
Kennedy — e stata ripresa 
oggi - a Ginevra dal delegato 
americano Stelle, che ha so
stenuto che essa contribuireb. 
be a ridurre i] rischio di una 
guerra per errore. Altre pro
poste prevedono lo scambio di 
missioni militari e di informa-
zioni sui movimenti delle trup-
pe dei due paesi. Le proposte 
sono alio studio del governo 
dell'URSS che ha perd preci-
sato che soltanto il disarmo 
puo allontanare il pericolo di 
guerra. -

DALLA PRIMA 
La K\ a If a I 

mo luogo la CGIL hanno 
sostenuto: il carattere, os-
sia, propulsivo delle lotte dei 
lavoratori, non solo ai fini 
di una migliore distribuzio-
ne del reddito ma anche per 
l'espansione ' economica ge
nerale. • : -.. 
'• IL GOVERNO IMPOTEN-

TE DI FRONTE ALL'AU-
MENTO DEI PREZZI: L'au-
mento generale dei prezzi e 
stimato nella relazione pari 
al 5,7%. A parte i metodi 
usati nella rilevazione • — 
per cui nessun . consumato-
re credera che questa per-
centuale sia esatta, trovan-
dola abbastanza inferiore a 
quella i reale — e'e da afi-
giungere che il dato non tie
ne conto deirultima e piii 
forte specttlazlone che si e 
verificata ! sui mercati' di 
consumo nei primi mesi del 
1963 e che senza dubbio ha 
inciso fortemente sulle re-
tribuzioni dei lavoratori. 

SuH'aumento dei prezzi si 
sono accentrate buona par
te delle domande rivolte dal 
giornalisti a La Malfa. « lo 
non • sono particolarmente 
preoccupnto — ha risposto 
ad una di queste domande il 
ministro del Bilancio — e 
rimango dell'idea che tra tre 
o quattro mesi tutto si ag-
giustera. Diversi fattori — 
ha proseguito La Malfa — 
concorrono all'aumento dei 
prezzi, come gia ho detto in 
Senato. Vi e una congiuntu-
ra internazionale tutta orien_ 
tata in questo senso; vi so
no le maggiori capacita di 
acquisto dei consumatori; 
concorrono infine motivi psi-
cologici. • Ripeto: attendiamo 
con fiducia altri tre o quat
tro mesi e quando la mag-
giore capacita d'acquisto si 
sara tutta riversata sul mer. 
cato i prezzi si stabilizze-
ranno». E in questi mesi 
quanto danaro sara rastrel-
lato dalle tasche dei lavo
ratori? 

L'impotenza del governo a 
controllare quello che e il 
fenomeno che maggiormen-
te preoccupa oggi tutte le 
famiglie lavoratrici ncn ap
pare del resto solo da que
ste parole di La Malfa. ma 
anche. dai recenti provvedi
menti per aumentare le im-
portazioni che lo stesso go
verno ha dovuto riconosce-
re inefficienti al fine di 
combattere il carovita. La 
stessa : relazione, compilata 
dal ministro del Bilancio do-
cumenta come il fenomeno 
dell'aumento dei prezzi non 
sia un fatto stagionale e 
passeggero, come purtroppo 
tutti sanno: una curva ascen-
dente. in continua ascesa, 
caratterizza l'andamento dei 
prezzi al dettaglio in que
sti anni. E mai i prezzi so
no tornati indietro. 

Per quanto riguarda il 
1962 la relazione documenta 
che gli aumenti dei " prezzi 
hanno investito tutti i set-
tori: per Falimentazione 1'au-
mento e stato — sempre in 
base ai rilievi statistici — 
del 6,4%; per le pigioni del-
1'8%; per i servizi del 5%. 
• SCAMBI CON L'ESTE-

RO: La bilancia dei paga-
menti, ossia la differenza tra 
le importazioni e le espor-
tazioni, che nel 1961 si era 
chiusa con un saldo attivo 
d: 111 miliardi, ha presen-
tato nel 1962 un disavanzo 
di 53 miliardi di lire. II de-
terioramento della situazione 
della bilancia commerciale 
riguarda esclusivamente gli 
scambi di merci. il cui disa
vanzo e aumentato da 347 
miliardi nel 1961 a 550 mi
liardi nel 1962, per un ef-
fetto dell'aumento delle im
portazioni, . pari al 17.2% e 
di un aumento delle espor-
tazioni pari all'11,7%. 

CONSUMI: La percentua-
le della spesa destinata al-
l'alimentazione appare dimi_ 
nuita dal 48,1% al 47,5% del 
totale. La spesa per consu-
mi non alimentari e aumen-
tata del 13.8% in termini 
monetari e dell 8,6% in ter
mini quantitativi. I prezzi 
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del vestiario e degli effetti 
personali sono aumentati del 
0.6%;. l'abitazione dell'8%; 
gli spettacoli del 4.3%. 
> A I N V E S T I M E N T I : Gli in-
vestimenti lordi sono risul-
tati pari a 6.116 miliardi, con 
un incremento . rispetto al 
1961 del • 13,4%; in termini 
monetari e del 7,7% in ter
mini quantitatitvi. Per l'agri-
coltura gli'investimenti so
no stati di 597 miliardi, con 
un aumento del 13% rispet
to all'anno precedente. Nel 
settore industriale gli inve-
.stimenti sono passati da 1607 
miliardi a 1817, con un au
mento del 13.1%. L'aumen-
to di •. investimenti piu con
siderevole risulta quello in 
abitazioni e in genere nelle 
costruzioni: per questo grup
po di attivita l'aumento de
gli investimenti risulta del 
37,7% in termini monetari 
e del 27.4% in termini rea-
li. Questo appare il settore 
ove il capitale realizza oggi 
affari tra i migliori. 

11 • Consiglio dei ministri 
ha anche approvato 18 sche-
mi di decreti aventi yaldre 
di legge ordinaria, con i qua
li si dispone il trasferimen-
to all'Ente nazionale per la 
energia elettrica (ENEL) di 
altrettante societa elettriche 
soggette alia nazionalizza-
zione. Con questi deereti. che 
si aggiungono ad altri gia 
npprovati nei giorni scorsi, 
sale al 62% la potenza istal-
lata nelle imprese da na-
zionalizzare passate all'Ente 
statale. 

Von Hassel 
oggi con le recenti parole di 
Saragat che dichiara « imma
ture » per il governo il PSI 
a causa delle sue posizioni di 
politica estera, non ancora 
giunte al punto voluto dal se
gretario del PSDI. L'Avanti!, 
ribattendo le accuse di « im-
maturita », afferma che in po
litica estera le posizioni del 
PSI sono « vicine a quelle del 
Labour Party ». II giomale del 
PSI, si riferisce alle posizioni 
attribuite a Wilson, e le elen-
ca, ricordando che il segreta
rio del Labour Party probabil-
mente proporra a Kennedy un 
limitato riconoscimento della 
RDT e delle frontiere Oder-
Neisse, la costituzione di una 
zona neutralizzata in Europa, 
il riconoscimento della Cina, 
la decadenza degli accordi di 
Nassau, la rimozione delle basi 
di Polaris da Holy Loch, la fi-
nuncia britannica all'arma-
mento atomico unilaterale. 
L'articolo deU'AvantU, afferma 
che < mutatis • mutandis >, le 
posizioni di politica estera del 
PSI, hanno una notevole somi-
glianza con quelle che Wilson 
esporra a Kennedy. 

ELEZIONI IN SICILIA Rispon. 
dendo a una lettera del com
pagno Cortese, che aveva de-
nunciato le manovre della DC 
per rinviare le elezioni regio
nal!, il presidente dell'ARS, 
on. Stagno d'Alcontres, ha af-
fermato che •• « non risultano, 
alio stato attuale, element! tali 
da autorizzare a ritenere che 
sia intervenuto alcun nuovo 
fattore di valutazione che pos
sa indurre il governo ad un 
rinvio, sia pure breve, della 
data gia concordata per la con-
vocazione dei comizi elettoraii 
regionali». Di conseguenza le 
elezioni per il rinnovo del-
l'Assemblea siciliana si do-
vrebbero tenere il 9 giugno. 

Macmillan 
bloccato da 

dimostranti anti-H 
•••r BROMLEY. 29. 

Dimostranti antinucleari han
no nttaccato questa sera l'auto 
di Macmillan. dopo un discor-
cO di questi in difesa della po
litica atomica ingleee. 

La macchina del premier e 
stata bloccata per diversi mi-
nuti. Le forze dell'ordine han
no avuto scontri con circa 1500 
dimostranti antinucleari 

Ion h a v i s l o il m o n d o c h l n o n e o n o t e a 

gioiello sul quale i secoli trascorsi hanno posato, com* 
pietre preziose, capolavori di architettura, di pittura, all 
scultura, citta dal panorama incomparabile, citta di teatH, di 
sale di concerto, di gallerie. Praga possiede tanto fascino ch« 
restera, senza dubbio, il piu bel ricordo della vostra vita. 

Per ogni informazione rivolgetevi alia Vostra Agenzia di 
Viaggi o a CEDOK, Agenzia cecoslovacca di Viaggi - Na 
pnkope 18. Praha 1. 

(Mok 
A Praga pansion* complata . 
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sulla prospettiva 
del socialismo 

i 

Vanoattacco delladifesa 
contro tutta 

y 
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I 
La funzione dei coimHusti per la difesa della liberta in tutti i campi dalla vita | 
sociale alia cultura cmematografica - La pace e la dimensione atomica - Le 

sofislicazioftl alimentari: una pietra di paragone 

l'istruttoria 
/ 

Cesare Zavattini, ricevendoci, ci 
dice subito che egli non si esprime-
ra in termini strettamente politici, 
perche questo non sarebbe nelle sue 
abitudini e nelle sue possibility. Ama 
aggiungere che anche come uomo di 
cultura egli parte sempre da un da-
to umano, semplice, da una sensibi-
lita di «uomo della strada». Per 
questo cominciamo il colloquio dagli 
aspetti piti generali. 

D. — Come vede lei, o come vor-
rebbe vedere, i prossimi cinque anni? 

R. — Vorrei vedere procedere nei 
fatti con un ritmo consequenziale 
rispetto alle premesse teorico-eletto-
rali. Questa del ritmo non e una 
questione accessoria ormai, ma la so-
stanza stessa che diversifica i partiti 
di fronte ai cosidetti problemi chiu-
ve. ha piii viva speranza e che si 
arrivi non solo a una migliore di-
stribuzione della ricchezza, ma a una 
maggiore distribuzione della liberta. 
I due momenti sono strettamente col-
legati. Le aggiungerd subito che la 
prospettiva dell'estrema sinistra mi 
convince di piii proprio perche" non 
separa i due problemi. II governo per 
primo riconosce che non c'e stato tl 
miracolo sociale: ma che siqnifica 
questo se non il falto che gli e man-
cata una visione generale dello svi-
luppo' civile e sociale, una concezio-
nc che non sia corporativa e parti-
colaristica, ma invece abbracci tutte 
le esigen?e. comprese quelle morali 
e cnlturalt? 

D. — Quali contenuti puo avere 
oggi questa battaglia per la liberta? 

R. — Pud e deve avere un conte-
nuto storico che rinnovi le struttu-
re, la mentalita, il clima determinato 
oggi dalla prevalenza clericale, anzi 
diro di piii, dalla stretta dipendenza 
dello Stato dalla Chiesa. Facciamo il 
caso che mi & piii familiare, quello 
del cinema. La battaglia contro la 
censura va data non combattendo 
sul terreno della morale cattolica, 
ma rivendicando il diritto di toccare 
tutti i problemi ideali, compreso il 
problema religioso, da punti di vi
sta anche opposti a quello cattolico. 
II cinema non pud essere considera-
to una specializzazione, oppure esse
re condizionato dalle sue carattcri-
stiche di strumento di comunicazio-
ne dimassa per vedersi limitata la 
facolta di intervento sui grandi temi 
di coscienza e quindi di cultura. Sta-
bilire una gerarchia di liberta e ti-
pico di una situazione di regime. II 
cinema ha bisogno di tutta la liber
ta, per le cose che ha da dire piii 
ancora che per il modo come le dice. 
E ha bisoqno di tutta la liberta pro
prio perche k mezzo di comunica-
zione con le grandi masse umane, 
che pud toccare la loro coscienza e 
riflettere i nuovi problemi del no
stra tempo meglio di oani altro mez
zo. II condurre la polemica contro 
la censura come se si trattasse del 
colpo di testa di un singolo Procura-
tore Generale, di un magistrato x 
oy, e un parafulmine lunao il quale 
si scarica la storia, facendo restore 
nell'aria solo le faville di una indi-
gnazione che pub perfino parere di 
casta. 

' D. — Tra i grandi problemi del 
nostro tempo spicca quello di salva-
guardare la pace. Si parla, in pro-
posito, dei termini nuovi che al pro
blema da la « dimensione atomica » 
del mondo in cui viviamo. Che cosa 
ne pensa? 

R. — Naturalmenle colgo anch'io 
il carattere decisivo che ha il pro
blema delta pace. Ma cid che mi in-
teressa dire in proposito e che non 
potremo risolverlo contando sulla 
paura. Dobbiamo suscitare quel sen-
so di rispetto dell'uomo che sta nel 
rifiutare il principio stesso delta le-
gittimita delta guerra. Qui e il salto 
di qualita. Si parla di rispetto in 
senso veto, cioe nuovo, per cui H 
malato che non trova il letto nel-
Vospedale, Vaffamato, I'analfabeta, il 
disoccupato siano ormai fiaure del 
tempo non meno decisive di fronte 
alia nostra Tesponsabilila del piagato 
di Hiroshima. La pace, allora, con-
globando questi problemi, diventa un 
fatto di coscienza. di cultura, di ge-
nesi di una civilta e si traduce in 
un movimento. Si lotta per la pace 
lottando per un rinnovamento gene
rale delta societa e della cultura, non 

I 

/ 

. / 

/ 
II processo controluce 

C E S A R E Z A V A T T I N I , scrittore e 
uomo di cinema, e nato a Luzzara 
(Reggio Emi l ia ) nel 1902. La sua 
figura, t ra le piu originall della let-
teratura italiana contemporanea, co-
mincid ad affermarsi nel 1931 coi rac-
conti riuniti nel libro * Parl iamo tan* 
to di me ». Del 1937 e la celebre rac-
colta de - I poveri sono matti », del 
1942 il terzo volume della sua trilogia, 
- lo sono II dlavolo ». 

Gia dal 1937 Zavattini aveva inlzlato 
la sua attivita per il cinema, sul cui 
svituppo col dopoguerra egli doveva 
influire in modo determinante, come 
fervido artefice e teorizzatore del neo-
realismo. Basti pensare ai celebri film 
realizzati con De Sica, da « Scluscia > 
(1945) a « Ladri di biciclette - (1948), 
da - Miracolo a Milano - (1950) a 
« Umberto D » (1951). 

Da ricordare ancora i film-inchiesta 
di Zavattini - Amore in citta » (1953), 
• Le italiane e I 'amore », e - I misteri 
di Roma - (1962). Zavattini ebbe un 
premio mondiale della pace per la 
sua strenua battaglia ideale e morale. 
Dal 1952 va pubbllcando un Diario 
su « Cinema Nuovo » e ora su « Ri-
nascita ». 

fissando a priori il terreno di una 
conciliazione, non ponendo prima 
delle pietre miliari, ma muovendosi, 
fiduciosi nella assolnta necessita del 
dibattito e riccki di una prospettiva 
nostra legata a una nostra concezio-
ne del mondo, alia sua trasformazio-
ne che e un fine che Vumanita pud 
razionalmente proporsi. La «dimen
sione atomica» ci pone questo fine 
come un aut-aut. 

D. — Le scmbra che oggi sia dif
fusa la coscienza di una nuova con-
cezione del mondo, o, in altri ter
mini, una aspirazione al socialismo? 

R. — A parte il fatto immenso, 
che viene regolarmente sottaciuto, 

la c'e minor impegno politico e mi
nor liberta. II cinema italiano recla-
ma il tasso massimo di liberta che 
la democrazia dovrebbe essere in 
grado, se fosse conseguente, di con-
cedere, e con questo titolo d'onore 
il cinema vuole aver' la sua via na-
zionule. II nostro cinema, malgrado 
che il governo di centro sinistra ab-
bia una censura di estrema destra, 
ha dimostrato che non intende de-
flettere dal proprio destino (con gli 
autori anziani e coi nuovi) che e 
appunto di esprimere totalmente la' 
sua carica culturale, che da. alia sua 
carica popoldre un bel altro orien-
tamento. 

Valtra sera alia televisione, una 
deputatessa democristiana, dopo aver 
inveito contro il comunismo, ha con-
ctuso con un tono di scoperta: « noi 
voglmmo che le masse popolari en-
trino\nello Stato ». Ma la sincerita 
di questo proposito e resa dubbia an
che dallh^politica democristiana nei 
confronti ai un grande mezzo di co-
municazione^come il cinema dal cui 
margine di liberta, ripeto, si deve • 
dedurre la voldnta degli uomini al . 
potere di favorire\poco o tanto Vin-
gresso delle masse^nello Stato. 

D. — Le pare cheMa sinistra ita
liana sia concorde inNma prospet
tiva generale di questo tipo? 

R. _ Mi pare che il pericolo di 
una parte della sinistra siti\quello, 
del resto storicamente ricorrente, di 
un processo di riformistizzazionb^ II 
pericolo e che il Partito socialtsta 
entri nell'< area degli aliri», rinun\ 
ciando a una impostazione ideale che >. 
e la sola ad impedire confusione. II 
pericolo continua a essere che si con-
fonda la tattica con la strategia, si 
chieda «un pochettino di piu», —?' 
cost come secondo un autorevole quo-
tidiano democristiano con «un tpo' 
di van 
dere sincera 
gersi che i vantaggi da ragqiungere 
sarebbero sproporzionati agK svan-
taqgi derivanti dalla rottura7nel mo-' 
vimento overaio. Sianifica jfaure qual-
che cosa il fatto che la tbemocrdzia 
cristiana, rivolgendosi Ai socialist^ 
continui a rivendicarefla continuita 
al proprio passato conservatore. Non 
voqlio dire con quefio che sia giu-
sta una * ieroce ostilita » al centro-
sinistra. Intendo dire che non biso-
gna perdere di ptsta la prosnettiva 
socialista generale. Ogai il liberali-
smo e diventaio fatalistico, deter-
ministico. 11 socialismo deve invece 
non smarrir/ la sua carica di vo-
lonta, di spllecitazione, di provoca-
zione: tanto piii sara coerente in 
questa sua originate funzione co-
struttivaf tanto piu ali awersari lo 
accuseranno di vecchiaia. Fu cosi 
anche/nel ventennio. 

~D./~ Nella battaglia elettorale in 
corso quale tema le sembra piu sin-
tonfatico per costituire una pietra di 
pafa^one tra gli schieramenti op-
pbsti? 

/ R. _ Guardi, il tema delle sofi-
/ sticazioni alimentari potrebbe stare 

I 
Scontri tra Paw. Augenti e il presidente della Corte 

Accolta una richiesta dei difensori di Ghiani 

I 

Mai, crediamo. era sueces-
so prima di ieri che per 4 
ore — un'intera udienza — 
si discutesse, in un proces
so, se due istanze della dife
sa dovessero essere proposte 
subito, cioe prima della re-
lazione, o dopo. Queste 4 ore, 
apparentemente sprecate non 
saranno pero Tunico record 
del processo d'appello per il 
c giallo di via Monaci >. Do
ve vogliano arrivare i difen
sori non si sa, quale sara la 
sentenza e assolutamente im-
possibile prevederlo. Una so
la cosa e .cer ta: si andra 
avanti per decine di udien-
ze. per settimane intere. for-, 
se per mesi. - - / 

Dopo due udienze, il pro
cesso non e ancora comincia-. 
to: anche ieri mattina/ si e 
discusso dj ecceziony preli-
minari. Martedi dovrebbe 
iniziare la relazioife e, con 
essa, il dibattimento vero e 
proprio. Non e escluso, pero, 
che Augenti, il difensore di 
Fenaroli, dia'battaglia un'al-
tra volta, avanzando nuove 
istanze e / costringendo la 
Corte a ^rnare in camera i i 
consiglip. Fino ad ora. i giu-
dici sono stati in aula 2 ore 
e 35*fninuti, ascoltando gli 
interventi degli avvocati. Le 
riuifioni nella camera delle 
deliberazioni hanno occupato 
n/olto piu tempo: 4 ore e 45 
minuti. Se i difensori mira-

/*no a far familiarizzare i giu-
~ dici popolari con la camera I dilcphsiglio, in modo da abi-

tuarli a discutere a vi«?o a 
viso con i giudici togati, que
sta e, indubbiamente, la stra-

di un Socialismo che attraverso fins-./ ai centro della campagna dell'oppo-
si e riflussi ha esteso la sua influenza/ sizione di sinistra. Pud parere **" 
su gran parte delle terre abitate, t ^ 
vestendo, sia pure con forme diverse, 
sempre le questioni di fondo di que
sto o di quel Paese, mi sembra/che 
esista oggi, piii ancora che p/tr il 
passato, proprio in quell'uomaf della 
strada di cui parlavamo, un naturale 
slancio verso il Socialismo. Cdrto che, 
al fine che questo slancio it trasfe-
risca sempre piii in un fatto di co
scienza creativo. bisogna/far parte-
cinare di piii Vuomo della strada 
alia conoscenza e alia/ discussione 
dei grandi temi o, pfr usare una 
definizione illustre, di/una storia ra-
gionata. Si fa di tutlo per limitare 
questa partecipazione delle masse al-
Vesame critico dei/nessi tra gli av-
venimenti piccoli e qrandi (io avrei 
dedicato. per esammo, tutto il nu-
mero di un qiojnale a confrontare 
due avvenimenu accaduti nello stes
so torno di tfmvo: il Papa riceve 
Aqiubei e nnof di Ban che cerca la-
voro a Romqf ha dovuto nascondere 
al Parroco fa propria fede politica 
di sinistra/per ottenere una racco-
mandazioni). E le limitazioni effet-
tive poster alio sviluppo culturale del 
cinema rte sono una prova. Qnalcuno 
cita altfi paesi per dimostrare che 

gelo di piii» si potrebbe /ten- | da g iusta\ 
incera la pace — senzapccor-^ M a n fj,^. d e i difensori e, 

I
forse, anche un altro: far ca-
pire, sempre alvgiudici popo
lari, che in quest^p processo 
non c'e nulla di chiaro. nul
la di definito, che IMstruttoria 
fu condotta ->— comevessi so-
stengono — in spregirkalle 
piii elementari norme dehdi-
ritto. Cosi possono spiegare^ 
le « divagazioni » di Augen
ti. il quale ha punteggiato il 
suo discorso, quasi con indif-
ferenza, di attacchi ai magi-
strati istruttori, a Barbaro 
— cun teste del quale la giu-
stizia non" poteva servirsi » 
— alia polizia. 

Una delle istanze, quella 
di Augenti, e stata respin-
ta. L'altra, di Madia — difen
sore di Ghiani —, e stata ac
colta. E non poteva essere 
altrimenti, avendo Madia 
chiesto esattamente il con-
trario di Augenti. Cosi, con 
la discussione di queste due 
istanze e due riunioni dei 
giudici in camera di consi-
glio. anche la seconda udien
za del processo Fenaroli si 
e esaurita in quesfioni preli-
minari. 

Gli imputati 

protagonisti 

o spettatori ? 
Si discute da due giorni, ma il 
processo non e ancora cominciato 

Organizzato dal movimento « Salvemini » 

sizione ai sinistra, fuo parere un 
paradosso, ma le sofisticazioni sono 
il simbolo stesso del criterio di clas-
se con cui il paese e governato. Non 
sono piii garantiti, nella loro auten-
ticita, ncpvure il pane quotidiano, 
la spiga di grano, Voliva. Ma cid 
che e piu interessante e sintoma-
tico e che le forze politiche e sociali 
che dominano il paese sono, per co
si dire, costituzionalmente incapaci 
di colpire le frodi e le sofisticazio
ni, se non con le mezze misure che 
lasciano il tempo che trovano. Ba-
sterebbe chiedersi perche il governo 
arrivi sempre dopo, corra ai ripari 
quando gli scandali sono scoppiati, 
e fiumi di olio falso si sono gia ver~ 
sati sulle mense del popolo. Arriva 
dopo perche riflette un sistema di 
governo che non e al servizio della 
comunita. In altre parole si tratta 
della differenza di base tra un si
stema capitalista e un sistema socia
lista, in qiianto solo un altro ordine 
di valori pud gafantire a tutti quei 
diritti elementari che ci sembrano 
Vattributo piii alto delVuomo e che 
non sono piii affrontabili con le 
mezze misure. 

Paolo Spriano 
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II Procuratore generale Di Matteo fotografato mentre 
parla Augenti. - ' 

«Federconsorzi problema 
dell'orq>: oggi il convegno 

Si apre stamane a Roma il 
convegno indetto dal movi
mento « Gaetano Salvemini > 
sul tema: Federconsorzi, pro
blema dcll'ora. Esso si arti-
tolera intorno a tre relazio-
ni; aprira il prof. Ernesto 
Rossi parlando su « La Fe
derconsorzi e lo Stato >; nel 
pomeriggio, il dr. Piero Ugo-
lini trattera l'argomento del-

'ederconsorzi e agricol-
>riA: domattina, infine, il 

Leopoldo Piccardi in-
verra con una relazione 
itolata «Che cosa sosti-

ire alia Federconsorzi? >. 
II movimento ' < Gaetano 

Salvemini», che inizia la 
propria attivita col convegno 
su uno dei piu scottanti temi 
della vita politica, si propo

ne con esso di individuare 
< quali danni derivano al no
stro ' sistema-politico-orga-
ni7zativo dalla presenza di 
un organismo viziato nei suoi 
principi, nelle sue strutture 
e nel suo funzionamento, co
me la Federconsorzi; quale 
ostacolo questa organizzazio-
ne costituisca per il prog res-
so agricolo e per lo sviluppo 

del movimento cooperativo 
nelle campagne; quali peri-
coli esso rappresenti per la 
vita democratica del Paese>. 
' La interessante iniziativa 

verra cosi ad aggiungersi alle 
denunce del PCI e deU'Unita 
contro uno dei bubboni piu 
pericolosi e insopportabili 
per la collettivita italiana. 

folia numerosa 
Ieri" mattina, la folia era 

molto piu numerosa di quel
la che ha assistito alia prima 
udienza. L'atmosfera surri-
scaldata, che ha caratterizza-
to rinizio del processo, era 
rimbalzata sui giornali e in 
molti hanno voluto essare 
presenti alia seconda giorna-
ta. Gli incidenti, anche ieri 
non sono mancati. Augenti 
ha * dato fuoco alle micce, 
chiedendo di discutere subi
to Veccezione di nullita del-
ristruttoria e. conseguente-
mente, della prima sentenza. 

«Credo che la mia ecce-
zione — ha detto Augenti — 
debba essere trattata subito, 
ancora prima della relazio
ne. Cid perche essa tende a 
invalidare l'intera istruttoria 
e a dimostrare che voi non 
potete nemmeno - iniziare 
questo processo *. 

PRESIDENTE: « Ci espon-
ga le ragioni per le quali lei 
ritiene che la sua eccezione 
debba essere discussa preli-
minarmente e ci indichi bre-
vemente i punti deH'istrutto-
ria che renderebbero nullo 
I'intero giudizio contro il suo 
difeso e contro gli' altri due 
imputati. Mi racc'omando di 
essere breve... >. 

AUGENTI, che parlera per 
oltre - un'ora, ha iniziato: 
«Non si pu6 rinunciare ai 
principi giuridici che stanno 
a fondamento del nostro or-
dinamento. Nella istruttoria, 
invece, vi si e rinunciato. 
commettendo degli illeciti, 
che a noi e perm esso denun-
ciare in ogni fase del process 
?o e che i] magistrato ha il 
dovere, sempre, dj riscontra-
re. Neiristruttoria, si sono 
usati mezzi illeciti Se io 
provo che sono state usate 
forme intimidatorie nel cor
so degli interrogatori, se io 
provo che si e usato II men-

dacio per costringere gli im
putati a confessare circo-
stanze anche non vere, se 
provo che un magistrato dis-
se a Inzolia che lui gli fa-
ceva "schifo quanto gli altri 

e"„. se provo questi e al-
trMatti, ho dato la dimostra-
zione. che l'istruttoria non e 
valida>ycome ha stabilito la 
Cassazione nel ricorso di 
Lionello Egidi. 

€ Nell'istrtUtoria — ha pro-
seguito Augenti, il quale 
spesso ha "divugato", cam-
biando argomenro^ con con
tinui riferimenti agli atti del 
processo — si sonoVietati i 
confronti alia difesa?\Si e 
omesso di depositare i v<>lu-
mi... Nella sentenza di rin-
vio a giudizio si e fatto rife\ 
rimento alle intercettazioni 
telefoniche, senza che i ver-
bali di queste intercettazio
ni fossero mai stati messi a 
disposizione della difesa. Cid 
non e lecito: questo processo 
deve tornare in istruttoria, 
perche siano sanate le nullita 
che contiene. Sulla prima pa-
gsna dj questo processo si e 
rovesciato un calamaio d'in-
chiostro. che lo ha sporcato 
tutto, invalidandolo. I) delit-
to viene scoperto I'll matti
na del settembre 1958. II po
meriggio dello stesso giorno, 
si fa il primo verbale di po
lizia. Invano si cerca. in que
sto verbale. una sola parola 
sulle 13 polizze di assicura-
zione rinvenute in terra, nel
la camera da letto di Maria 
Martirano. Di queste polizze 
si parla per la prima volta 
— bonta della polizia! — nel 
quarto verbale. Tutto cid e 
proibito...». 

PRESIDENTE (con voce 
alterata): * Awocato Augen
ti, le ho dato la parola per 
farle solo elencare i punti 
sui quali intende svolgere la 
eccezione di nullita, non per 
discutere recce2tone.' La pre-
go, stringa... >. 

AUGENTI: c Io ho parlato 
di nullita assoluta dellMstrut-
toria e le ripeto che lei non 
pud svolgere la relazione 
senza aver prima deciso sul
la mia eccezione. Perche 
questo processo e tutto nul
lo, perche bisogna rifare tut
to da capo... Non c'e stata 
istruttoria. non c'e stato pro

cesso di primo grado. Non 
c'e stato nulla. Gli atti devo-
no tornare alia sezione istrut
toria. Perche la legge non 
pud servirsi di testi come 
Vincenzo Barbaro...*. 

PRESIDENTE: « Sard co-
stretto a toglierle la parola. 
Lei sta parlando di fatti che 
i giudici non conoscono... >. 

AUGENTI: «Io sto facen-
do il mio dovere. Concludo: 
chiedo che Veccezione di nul
lita dell'istruttoria venga di
scussa prima della relazione, 
essendo pregiudiziale. Sono 
stati commessi degli illeciti 
ai'quali voi dovete porre ri-
paro! >. 

I stanza respinta 
Dopo gli interventi di al

tri legaii e quello, assai ac-
ceso, deXPM (...« Non tolle-
ro che si parli di ingiustizia 
del giudice.V.! >), la Corte si 
e ritirata in Camera di con-
siglio dove e Mm asta dalle 
11.20 alle 13,05. l^istanza di 
Augenti e stata respinta: il 
difensore potra solffeyare la 
eccezione di nullita n \ sede 
di discussione del processo. 

E' stata poi la volta ael-
l 'aw. Nicola Madia: c Abe 
biamo chiesto — ha detto il 
difensore di Ghiani — la so-
spensione del processo in at-
tesa che vengano definiti i 
procedimenti contro Barba
ro, per favoreggiamento in 
persona di Raoul Ghiani, e 
contro Sacchi, che e stato de. 
nunciato dallo stesso Ghiani 
per falsa testimonianza e ca-
Iunnia. Secondo noi, questa 
eccezione deve essere discus
sa dopo ]a relazione e in que
sto senso rivolgiamo istanza 
alia Corte >. 

La richiesta di Madia e 
stata accolta, dopo 25 minuti 
di camera di consiglio: il 
rinvio del processo sara pro-
posto dopo la Iettura della 
relazione. II processo — era-
no le 13,50 — & stato rinviato 
a martedi. II presidente, d'ac-
cordo con le parti, ha stabi
lito che si terra udienza tut
ti i giorni, esclusi il lunedi 
e il sabato. 

Andrea Barberi 

Stanno proprio di fronte 
ai giornalisti. A sinistra, 

, rispetto a noi che li guar-
diamo, il Fenaroli, strana-
mente abbronzato, con 
quell'aria da imprenditore 
edile di modesta origine 
(ex muratore, ex capoma-
stro)> a destra, il Ghiani, 
con il volto un po' gonfio, 

, pallido di un pallore fran-
' camente carcerario. Li 
guardo, mentre gli avvoca
ti parlano, parlano, parla-
no, e alia tribuna dei gior
nalisti arrivano frasi smoz-
zicate, citazioni latine (« li-

" tts ingressus impediens », 
< unus testis nullus testis >, 
«causa causae est causa 
causarum », « servitus in 
serviendo consistere ne-
quit»). Guardo i due im
putati princtpalt e mi sfor-
zo di mettermi nei loro 
panni. Mi chiedo, non sen
za un brivido di racca-
priccio: «Ma che diavolo 

' di sensazioni stanno pro-
vando? A che pensano? 
Hanno paura... ma no, di 
che altro potrebbero ave
re paura, solo Inzolia ha 
qualcosa da perdere... 

; Ascoltano gli avvocati?. 
I Riescono a sentirli, a ca-

pirli, o stanno inseguendo 
pensieri stravaganti, ma-
gari buffi od osceni, come 
accade durante le lunghe 

' cerimonie, nei momenti di 
inesorabile noia? Insomma, 
si sentono protagonisti del 
dramma, o semplici spetta
tori? >. 

Mi sbaglierd, anzi certa-
mente mi sbaglio, non pos-
so non sbagliarmi. Eppure 
non riesco a sottrarmi alia 
idea assurda, ma insistente, 
che neanche Ghiani, nean-
che Fenaroli riescano a sen-
tirsi partecipi di una vicen-
da che ormai si svolge tut
ta al di fuori di loro, estra-
nea alia comprensione, alia 
partecipazione viva non 
solo del pubblico, ma degli 
stessi presunti o vert re-
sponsabili. 

Non si discute di fatti, 
ma di procedura. Si discu-te 
sulla discussione preceden-
te, per stabilire se fu cor-
retta, o no. Si fa il pro
cesso al processo. L'avv. 
Augenti (e dal suo punto 
di vista ha fatto benissimo 
a farlo, perche questo gli 
impone il sistema in cui si 
muove) ha scatenato una 
violenta offensiva contro 
l'istruttoria, contro il pro
cesso di primo grado. Ma 
e un'offensiva fredda, ari-
da, che non suscita emo-
zione, che non risveglia in-
teresse, curiosita, ammira-
zione, o magari irritazione, 
se non negli animi del pre-

Ssidente, del pubblico mini-
tyero, degli avvocati, dei 
enmisti giudiziari, i soli in 

• grado di coglierne le sfu-
matu\£, le sottigliezze, le 
malizie^gli scopi reconditi, 
gli aspetti^ di forza e quelli 

-di debolexza. Penso alio 
• stato di cohfusione, di im-
barazzo, fori* di smarri-
mento, in cui dqbbono tro-
varsi i giudict\popolari, 
chiamati a giudicare in 
Camera ~ di Consiglio su 
questioni cosi freddaihente 
tecniche. Penso anche che, 
fino a quando le cose con-
tinueranno a svolgersi su 
questo piano, al presiden
te non sard difficile impor-
re — sempre — il suo pun-
to di vista... 

Si discute da due gior
ni, ma dal punto di vista 
tecnico il procseso non e 
ancora cominciato. L'avv. 
Augenti. anzi, contesta che 
esso possa cominciare, ne-

ga alia Corte il diritto di 
considerarsi tale, le chicde 
di sciogliersi e di conside-
rare come non avvenute, 
perche illegali, tutte le 
complesse vicende del ca
so Fenaroli, dalla scoperta 
del cadavere in poi. E il 
bello e che nessuno si me- . 
raviglia; anzi le afferma-
zioni dell' aw. Augenti 
hanno molti sostenitori, e 
tutti, comvnque, le consi-
derano «interessanti > « 
degne di rispetto. « 
• Non siamo ancora in 

Cassazione, dove appunto 
si discutera solo c in linea , 
di diritto *, ma gia la for
ma ha spodestato la so-
stanza, Vastratto scaccia il 
concreto, la battaglia pro
cedural pone fatalmente 
in ombra quello che e, o 
dovrebbe essere, Vobietti-
vo di tutti questi personag-
gi qui riuniti: la ricerca 
paziente, tenace, serena, 
spregiudicata, della verita. 

(E' con stupore che, a ' 
tratti, ci si ricorda dell'ort-
gine della vicenda: una 
donna uccisa, alcuni gioiel-
li rubati. Maria Martira

no ... e chi si ricorda anco
ra di lei?). 

Gli esperti lo sanno. 
Questo processo durera 
forse alcuni mesi, e alia 
fine gli imputati ne vsci-
ranno vincitori, o sconfit-
ti, . per una irregolaritd, 
magari irrilevante, scoper
ta in una piega del volu-
minoso incartamento; per 
una sfumatura abilmente 
sottolineata; per un dubbio 

• maliziosamente insinuato 
nella mente dei giudici 
popolari; per una ingegno-
sa « trovata > di Augenti, 
o per un'audace contro-
mossa del PM. 

Ecco perche, come noi 
giornalisti, e giusto che 
anche il Ghiani e il Fena-

.roli siedano in una specie 
di tribuna. E perche se ne 
stanno fermi e muti, vol-
gendo occhi a volte preoc-
cupati, a volte incu-riositi, 
ora sull'uno, ora sull'altro 
oratore. Come gente del 
pubblico, appunto. Come 
spettatori, anch'essi, di 
una vicenda su cui non 
hanno piii alcuna pos»ibi-
litd di dire la loro. 

Arminio Savioli 

Dura sconfitta 

dei conservatori 

in due elezioni 

suppletive 
LONDRA, 29. 

I risultati delle elezioni di 
ieri a Swansea-East e a Rot-
herham hanno costituito un 
duro colpo per i conservatori. 

A Swansea-East, una citta, 
industriale del Galles, i con
servatori che avevano ottenu. 
to il secondo posto nelle ele
zioni generali del 1959 sono 
arrivati al quarto posto, dopo 
i laburisti, che hanno mante-
nuto il seggio, i liberal; e per
fino dopo il « partito popola-
re > di L. Atkin, un e?c labu-
rista. L'u'miliazione per i con
servatori ha toccato il culmi-
ne quando e stato annunciato 
che il candidato del partito 
aveva pcrduto i] deposito. 

A Rotherham, nello Yorkshi
re. i conservatori sono riusci-
ti "a conservare ii secondo po
sto, ma perdendo circa 7000 
voti. I laburisti hanno mante-
nuto il seggio aumentando la 
maggioranza di oltre 2000 voti. 

IGNIS 
Pnsenta: 

la nuova serie di frigoriferi 1963 

Litri 125 
Litri 130 
Litri ISO 
Lltrl 1 7 0 
Litri 2 1 5 
Litri 2 4 0 

L. 59.000 
L. 65.000 
L. 78.000 
L. 89.000 
L. 99.000 
L. 110.000 

eicluil dailo " 

piano di lavoro brevettato - guarnizione di gomma con tenula magnetica • sbnnamento . 
automatic© - 9 0 a interna in acciaki smaltato » chiusura magnetica • apertura a pedale ' 

W.t.U&-Y-'X^^ 
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Reggio Calabria: migliaia di famiglie senza una casa civile 

Strive un « baraccato » | 

I I miei f igli j 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

si ammalano 
per I'umidita 

Ecco quanto ci scrive uno dei baraccatl: 
*ll sottoscritto Piccolo' Vincenzo, abitante 

in via Rione Scordo 4, con moqlie e 4 figli, 
la piii gramle di 10 anni, il secondo di 6, 
il terzo di 5 e la qaarta di 1 anno, denuncia 
quanto segue: Tre di questi miei figli sono 
ammalati per I'umidita- in quanto abitiamo in 
una baracca del 1908, cioe del tempo del ter-
remoto, cd e ormai impossibile e vergognoso 
abitarvi perche si tratta di 6 persone in una 
stanza di metri 4x2, scnz'acqua, senza gabi-
netto, al posto del quale vi e una fognatura 
che per servirsl di essa bisogna fare 50 metri 
di strada nella notte, con il vento o la piog-
gia, perche durante la giomata non e pos-
sibile, anche se vi fosse la necessita, perche 
si e visti dalla gente. 

< La mattina ci si deve alzarc presto per 
andare a prendvre Vacqua al Pio X, distante 
300 metri. Abbiamo nvuto mille promcsse con 
le elczioni del 1958. ci sono giunte lettere 

. nelle quali cl si diceva di votare per la 
Democrazia Cristiana che dopo le elezioni ci 

. avrebbero data la casa. Anche Von. Vincelli 
aveva chiesto il voto per lui promettendo dl 
darci la casa; questa casa non I'abbiamo mai 
vista e la stiamo aspettando ancora. 

* Se qualcuno non cl crede, venga a vcdcre 
dove abitiamo: non sono bugie ma fatti vert. 

• Vengano pure le autorita ed anche la Que-
stnra, ma loro lo sanno dove abito e non osano 
farsi vedere, anche se e vicino al centro v, 
precisamente, difronte alia Fiera Agrumaria, 

' vicino all'Ospedale sanitaria ed alVambxiln-
torio del dr. Luppino. 

* Siamo sette famiglie in queste baracche: 
dopo le elczioni del 1958 anche con le eleziom 
del 1960 vi sono state promesse. E' venulu il 
medico Mottola a chiedere il voto per la De
mocrazia Cristiana (n. 40. che era il suo). Or a 
siamo nel 1963 e gll occhi li abbiamo aperti. 
Per questo vorremmo che nessuno di questi 
signori si presentino a chiederci il voto, tn 
quanto siamo stanchl e non sappiamo cosa gli 
potrebbe capitare in risposta a chi trovassc il 
coraggio di venire c chiederci il voto un'altra 
volta. 

«Anche le donne si sono meravigliate >a 
' sera in ctti ha parlatn Von. Moro, capo della 
D.C., alia TV. quando gli e stato chiesto dal 
giomalista deU'Unita dove sono finiti i 1.000 
mlliardi della Federconsorzi. 

< Le donne adesso comprendono perchi non 
sono state fatte un numero maggiore di palaz-
zine per dare alle nostre famiglie una casa 
decorosa. "• 

< Termino, anche se potrel raccontare an
cora molte cose e tutte le pene che assieme 
alia mia ed alle altre famiglie abbiamo sof-
ferto in quei tuguri dove ci tocca stare anco
ra. Continueremo la lotta, fiduciosi che que
ste vergogne vengano al piii presto cancel-
late. - Vincenzo Piccolo >. 

I 
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UmbricE: campagna elettorale 

Si alleano i 
«quattro cavalieri 
dell'Apocalisse 

Dal nottro corrispondente 
- PERUGIA, 29 

A mano a mano che la 
campagna elettorale va avan-
ti si stanno precisando sem-
pre meglio le linee program-
matiche e propagandistiche 
dei diversi partiti e gli orien-
tamenti di corrente aU'inter-
no dei singoli partiti. 

Nella nostra circoscrizione 
sono state depositate dieci 
liste per la Camera dei Dcpiu 
tati mentre per i collegi se-
natoriali dell'Umbria sono 
stati presentati candidati 
solo da 7 partiti. 

C'e. stato un tentativo di 
giungere alia formazione di 
liste comuni per il Senato *ra 
PSI-PRI e PSDI, tentativo 
per la freddezza dimostra-
te l'impegno adoperato dal 
PRI) sia per la opposizione 
del PSDI che spera di con-
quistare da solo un seggio 
senatoriale e che non vuol 
confondersj con il PSI: sia 
per per la freddezza dimo-
strata dal PSI che non si e 
saputo decidere a lasciar li-
bero un collegio per il PRI. 

C'e stato anche il tentativo 
di giungere a formare una 
lista della grande destra, ma 
anche questo tentativo e fal-
lito 

Nel Senato, invece, solo i 
monarchici ed i liberali han-
no presentato proprj candi
dati, aprendo cosl la possibi-
lita per una concentrazione. 

Nella DC, alia lotta per la 
formazione della lista ed a 
quella per la designazionc 
dei capilista. e seguita ed e 
tuttora in corso la lotta di 
corrente per le preferenzc. 
La DC umbra e in maggio-
ranza fanfaniana e favore-
vole al centro sinistra. La 
lotta di corrente, quindi, ha 
avuto come obiettivo princi-
pale quello di far fuori gli 
elementi di altre correnti. 

In realta. sebbene questo 
obiettivo sia stato in gran 
parte raggiunto, tuttavia i 
fanfaniani non sono riusciti 
ne a far fuori, ne ad indebo-
lire le posizioni dello scel-
biano on Ermini. ex ministro 
• Rettore Magnifico dell'Uni. 
versita di Perugia, abilissimo 
quanto segreto manovratore 
di uomini e di situazioni. 

Il secondo obiettivo dei 
fanfanlnni e stato quello di 

» 

scegliere, tra il gruppo, que-
gli uomini su cui SJ dovrebbe 
puntare per la elezione a de-
putati. A tal proposito si sa 
che nei giorni scorsi ha avuto 
luogo presso il Cenacolo 
Francescano di S.M. degli 
Angeli di Assisi una riunione 
di corrente dedicata proprio 
alia discussione del problema. 

Nella riunione e stato de-
ciso di rivolgere un -invito 
all'elettorato democristiano 
perche indirizzi le sue prefe-
renze sttgli onorevoli Baldel-
li, Malfatti, Micheli e Radi. 

E* stato anche deciso che 
tra i « quattro cavalieri del
l'Apocalisse (come qualcuno 
li ha voluti chiamare) non ci 
sia ne rivalita. ne guerra. ne 
ruberia di voti, ma che tulti 
gli sforzi dei quattro venga
no impiegati a sbarrare la 
strada del Parlamento all'on. 
Ermini e al prof. Giorgio Spi_ 
tella, ex Segretario professor 
della S.C. che da piii di un 
anno ha posto ufficialmente 
la sua candidatura. Questo 
indirizzo. che ha suscitato ira 
ed indignazione nei due 
esclusi. e stato trasmesso alle 
sezioni ed agli attivistj con 
apposita circolare. 

Quel che si pud dire di cer-
to e che da parte degli organi 
dirigenti della Federazione e 
di varie Sezionj periferiche 
c'e la volonta di rendere ope-
ranti queste decisioni, che 
peraltro non solo non sono 
servite a mettere fuori giuco 
l'on. Ermini, che e presente 
piu rninaccioso che mai. ma 
non son servite neanche a 
porta re un perfetto accordo 
tra i quattro. dal momento 
che per uno almeno di quevti 
c'e il pericolo d'una sconfitta. 

Per quanto riguarda la 
Chiesa, l'episcopato umbro si 
e subito adeguato alle indica-
zioni emanate dalla CEI. 
Anzi, il Vescovo di Foligno. 
con alcuni giorni di anticioo 
sulla Conferenza episcopale, 
aveva partecipato ad una riu. 
nione di dirigenti cattolici ed 
aveva da*o Drecise istruzionj 
per convogliare i voti verso 
la DC e verso i candidati dc 
favorevoli al centro sinistra. 
Piu cauta invece, riguardo la 
scelta dei candidati e la po-
sizione dell'Arcivescovo di 
Perugia. 

Lodovico Maschtella 

Sono ancora abitate 
le baracche dei 1908 

Furono costruite per 
alloggiare « provvi-
soriamente » i ter-
remotati di mezzo 

secolo fa 

Dal nostro corrispondente 
REGGIO CALABRIA, 29 
Migliaia di famiglie sono 

costrette, ancora oggi, a 
vivere nelle logore barac
che del 1908 (costruite al-
lora per dare «provvisn-
rio > asilo ai terremotati). 
nei ruderi delle case di roc-
rate dai bombardamenti 
del 1943, negli scantinati, 
nelle vecchie caserme, in 
grotte ed in abituri: un pp-
sante atto di accusa, que
sto, contro la Democrazia 
cristiana, responsabile di 
non aver affrontato il pro
blema della casa, reso 
drammatico dalla insuffi-
ciente ed errata politica 
edilizia del passato, dall'in-
cremento demografico e 
dall'accentuarsi del fenn-
meno dell'urbanesimo. 

L'edilizia privata — che 
in questi ultimi anni ha 
edificato un maggior nu-
•uero di vani rispetto ai 
vari Enti pubblici e sta-
tali — ha lasciato, per il 
carattere speculativo cui si 
ispira, del tutto inalterato 
il problema 

Fitti proibitivi — che rag-
giungon0 e, spesso, supe-
rano il 51) per cento dello 
stipendio di un operaio e 
del salario di un lavorato-
re — costringono, infatti, 
migliaia di famiglie ad una 
forzata e prolungata coa-
bitazione che interessa 1329 
famiglie, escluse quelle al-
loggiate in abitazioni im-
proprie. 

L'indice di affollamentu, 
che nei quartieri popolari 
raggiunge punte di 3,4 per
sone per ogni stanza, e suf-
ficiente per dare un qua* 
dro della grave e mortifi-
cante situazione di promi
scuity in cui vengono la* 
sciate migliaia di persone 
nella citta. 

Da un recente esame, 
condotto dalla civica am-
ministrazione. risultano n. 
2564 abitazioni improprie 
abitate da 2639 famiglie di 
cui 115 allocate in ruderi, 
400 in cantinati, 249 nelle 
caserme e 351 in baracche 
e tuguri. 

Il desolante quadro — in 
netto contrasto con il « mi-
racolo economico» e con 
gli < anni felici > della De
mocrazia cristiana — si 
completa con l'altro mi-
gliaio di famiglie che, si-
stemate nelle case basse e 
negli ultrapopolari quartie
ri Marconi, Gusmano, Ca-
ridi, Guarna, Graziella, Ce-
ci, S. Brunello, S. Anna e 
Modena, vivono in condi-
zioni di estremo disagio e 
di assoluta antigienicita. 

Alia mancanza di serie 
iniziative dei vari governi 
democristiani per assicura
re, con provvedimenti di 
legge, il risanamento edili-
zio della citta fa. peraltro, 
riscontro il disinteresse dei 
locali amministratori de
mocristiani, i quali hanno 
rtpetutamente dimostrato 
la loro incapacity ad af
front a re e nsolvere U pru-
blema degli alloggi. 

Nella loro visione settd-
ria e parziale, gli ammini
stratori democristiani si so
no rifiutati dl appoggiare 
e di sostenere, nel Comune 
e nel Parlamento. la pro-
posta di leg.';? n. ?439 < Per 
lo sbaraccamento eu il ri
sanamento della citta di 
Reggio Calabria » avanza-
ta sin dal 5 agosto 1963, a 
nome del gruppo comuni-
sta, dal compagno on. Adol-
fo Fiumano. 

La pressione popolare. le 
aumentate esigenze, l'azio-
ne rivendicatrice promos-
sa e diretta dai comunisti 
reggini per ottenere Tap-
provazone di un piano di 
sbaraccamento, di ricostru-
zione e di risanamento del
la citta di Reggio Calabria 
ha gia ottenuto i primi ri-
conoscimenti. 

I democristiani, sia pure 
alia vigilia della battaglia 
elettorale in corso, si sono 
premurati di presentare un 
< Piano Case », spinti dalla 
oreoccupazicne di non po-
ter piu ingannare le mi
gliaia di famiglie, cui per 
anni avevano promesso un 
alloggio decente. 

Le numerosc famiglie di 
<enza tetto, protagoniste in 
questi ultimi 5 anni, di va
rie manifestazioni di prote-
sta davanti al Municipio, 
in Prefettura, nella stessa 
sala del Consiglio comuna-
le hanno ormai compreso 
Vinganno. 

Enzo Ucaria 
Nella foto: le baracche, 

ancor oggi abitate, costrui
te per sistemare « provvi-
soriamente* 1 terremotati 
del 1908. 

Toscana: per la pace e la svolta a sinistra 

L'incontro dei giovani 
di Prato e di Pistoia 
Il discorso del Segretario nazionale della FGCI Achille 
Occhetto — Invito ai giovani cattolici — Omaggio ai 

Caduti partigiani 

Sicilia 

MSI e PSDI salvano 
la Giunta comunale 
di Capo d'Orlando 

MESSINA, 29. • 
Il voto determinante del con. 

sigliere miseino e 1'astensione 
dei due consiglieri del PSDI 
banno salvato la giunta d.c. 

Nelle elezioni del 10 giugno 
scoreo la DC riport6 la maggio-
ranza assoluta con 1t consi-
glieri eu 20 e. cionondimeno. 
accett6 il voto del missino pur 
dichiarando di non averlo 60l-
lecitato. 

A eeguito ora delle dimJssio-
ni, da consigliere e da asseaso-
re. di uno della maggioranza. 
una mozione di s&ducia era 
rtata preeentata da comunisti, 
liberali e eocialdemocraticL 

Tutti hanno attaccato la giun
ta per il «uo immobUkmo. per 
il malcostume. e per alleanze 
fatte. 

Ma, cosa aasai sorprendente 
i socialdemocratici che aveva
no firmato la mozione di sfidu-
cia e che nel coreo del dibat-
tito avevano attaccato la DC, 
dopo avere «entito dal eindaco 
che oltre ad accettare il voto 
mfesino avrebbe aperto un 
«colloquio» con il PSDI, de-
cidevano di astenersi per «non 
rendere determinante il voto 
missino ». 

AGLIANA. 29. 
Numerosi giovani e ragaz-

ze hanno partecipato all'- in-
contro della gioventu pratese 
e plstoiese per la pace e la 
svolta a sinistra ». 

Dopo il saluto del sindaco 
della cittadina ha oarlato Ton. 
Giorgio Vestri il Quale ha re-
cato il saluto del gruppo par-
lamentare eletto nella circo
scrizione Pistoia-Firenze. Egli 
ha ncordato inoltre l'impe
gno del PCI a sostegno delle 
legittime aspirazioni dei gio
vani. menzionando. tra l'altro, 
il disegno di legge per la ri-
duzione della ferma militare. 

II comizio conclusivo del-
l'-incontro- e stato tenuto dal 
compagno Achille Occhetto. H 
quale ha esordito affermando 
che il nostro movimento non 
« vecchio come vuol far cre
dere la DC. 

Un movimento vecchio o 
giovane — p«li ha detto — 
10 si giudica da come affron
ts i problemi del Paece, dal
le prospettive che esso indica. 

Anche il fascismo — ha os-
servato il Segretario nazio
nale della FGCI — quando 
si nresentb sulla secna politi
ca era un movimento giova
ne; esso pert fu il rappre-
sentante delle forie piu re-
trive e conservatricL 

I comunisti — ha prosegui-
to Occhetto — si ricollegano 
ai valori della Resistenza e 
al patrimonio idcale e poli
tico che in quella esperien-
za elaborarono. per sviluppar-
11 nelle nuove condizioni po-

litiche che d'altra parte la 
lunga battaglia del PCI ha 
contribuito a creare. 

Noi diciamo alle nuove ge-
nerazioni di awicinarsi a 
quegli ideali: di qui partiamo 
per richiedere ai giovani un 
voto contro la DC che ha rin-
negato quegh ideali c che st 
presenta in questa consulta-
zione elettorale. col volto dl 
Scelba per non perdere Telet-
torato di destra. e con quello 
di Fanfani per non perdere 
l'elettorato di sinistra. 

Oggi noi diciamo anche al 
giovani cattolici di votare 
contro la DC. 

Il giovane della CISL che 
a Milano lotta a fianeo del 
giovane comunista non pud 
pensare di difendere i suoi 
ideali religion idcntificandoli 
col sistema caoitalista. 

I giovani cattolici non pos-
sono pensare di risolvere il 
problema dando la preferen-
za agli uomini di einisira, a 
scapito dei candidati di de
stra della DC. 

II problema e dl battere 
»questa- DC. diretta e con-
trollata dai gruppi monopoli-
stici del Pacse. 

Per questo li invitiamo — 
ha conciuso Occhetto — a ne-
gare, in questa consul'azione. 
flducia alia DC e a muoversi 
In direzione di tin incontro 
con le nostre organizzazioni. 

Al termine del comizio una 
delegazione di giovani prate-
si e pistoiesi si h recata a 
portare una corona al Mo-
numento dei Caduti Parti
giani. 

Catanzaro: scioperano in quattromila 

Forestall in lotta 
per il contratto 

'" CATANZARO, 29 
Lo sciopero dei quattro

mila lavoratori addetti ai 
cantieri forestall della pro-
vincia di Catanzaro, ieii ha 
avuto nuovi sviluppi: delega-
zioni elette nei comuni e nei 
cantieri si sono recate, pro-
venienti da ogni parte della 
provincia, a Catanzaro. 

Ad accompagnare le dole-
gazioni dal prefetto di Catan
zaro erano i diiigenti della 
Federbraccianti, della Came. 
ra del Lavoro e della FISBA. 
CISL. 

Le delegazioni hanno rap-
presentato al prefetto la si
tuazione insostenibile e la ne
cessita di arrivare finalmen-
te. cosi come si e arrivati nel 
settore bracciantile avventi-
zio e nel settore salarioti 
fissi, alia stipulnzione di un 
nuovo contratto di lavoro che 
adegui i salari alia situazione 
nttuale e disciplini le qua-
lifiche e le sanzioni nei can
tieri forestall. 

Da parte della Cassa del 
Mezzogiorno sono pervenuti 
dei telegrammi alle organiz-
zazioni provinciali braccian-
tili con i quali si garantisce 
1 intervento: pern e la musica 
di sempre: si intende smnr-
xare lo slancio e la combat-
livitn che c'e attualmente nei 
cantieri forestali. soprattutto 
a causa della contesa eletto
rale. M- 5 lavoratori sono ile-
cisi ad Q.«dare fino in fondo: 
cioe ad ottenere un contratto 
che fissi per i lavoratori co
muni 1800 lire, per i lavora
tori qualificati 2000 e per gli 
snecializzati un salario supo. 
riore 

Avellino: sciopero 
oll'AGITA 

ealloSIMEL 
AVELLINO, 29. 

Da ieri e in atto lo sciopero 
ad oltranza dei 265 dipendenti 
dell'AGITA, azienda di tra-
sporti pubblici. Sulla crisi di 
questa azienda si e innestata 
una violenta rissa fra due fa-
zioni d.c, di Napoli e di Avel
lino. L'AGITA aveva goduto 
fino" a pochi giorni or sono del 
vantaggio di una cessione, sia 
pure irregolare, di linee per 
Avellino e Napoli. Questo ser-
vizio e stato ora tolto alia 
AGITA e riassorbito dalla Cir-
cumvesuviana di Napoli. azien
da IRI, che, come abbiamo 
detto, irregolarmente le aveva 
cedute per l'lntervento di al
cuni altolocati esponenti del
la DC. 

Sotto le elezioni i gruppi del
la destra d.c. napoletana han
no sferrato la loro offensiya 
creando una situazione di crisi 
nell'azienda. I lavoratori. dal 
canto loro, rivendicano giusta-
mente l'assorbimento di tutto 
il personale da parte della 
Circumvesuviana. Questo per 
evitare il licenziamento e la 
fame per 265 famiglie. 

Prosegue intanto compatto 
lo sciopero dei fornaciai della 
SIMEL di San Martino dopo 
la rottura delle trattative av-
venuta ieri. 

Com'e noto questi lavoratori 
si battono per l'ammoderna-
mento dell* azienda e per il ri
spetto di accordi azlendali sa-
lariali. 

Catanzaro: 
agitazione 

alia SAIMA di 
Vibo Marina 

CATANZARO. 29. 
I duecento lavoratori dello 

stabilimento SAIMA di Vibo 
Marina sono in agitazione per 
ottenere il premio di produ 
zione che lo scorso anno e sta 
to di lire cento al giorno e 
che adesso si chiede venga 
perlomeno raddoppiato. 

Un incontro ha avuto luogo 
presso l'Associazione degli in 
dustriali di Catanzaro. ma non 
ha portato ai risultati voluti 
dai lavoratori. L'agitazione e 
viva e si pensa che sfocera 
in uno sciopero se non ven
gono accettate le richieste dei 
lavoratori basate sull'aumenta-
ta produzione. l'affermazione 
del prodotto sul mercato. 

Salerno 

Tutti favorevoli 
per municipalizzare 
i trasporti urbani 

Dal nostro corrispondente 
SALERNO, 29. 

La municipalizzazione e la 
costituzione del Consorzio per 
il rilevamentc e la gestione 
diretta della Sometra ha tro-
vato unanimi consensi anche 
nella riunione dei sindaci di 
tutti i comuni interessati al 
servizio. 

S| e creato cosl un vaeto 
schieramento di forze favore
voli al provvedimento e non 
ci dovrebbero essere piu in-
certezze. 

A tale successo si e giunti 
attraverso una lotta unitaria 
e tenace. nella quale il Partito 
comunista ha avuto parte de
terminante, in quanto ne e sta
to la forza decisiva. 

Se le altre forze politiche 
(come la DC che ha fatto di 
tutto per far naufragare la 
municipalizzazione, come i li
berali ostili ad ogni forma di 
pubblicizzazione) sono state co
strette a prendere una posi-
zione positiva, lo si deve alia 
denuncia ed aU'azione del Par
tito comunista, come in occa-
sione dell'aumento dei biglietu" 
filoviari. 

Coraggio e vitalita sono man-
cati, invece, alle stesse auto
rita le quali non hanno saputo. 
pur ritenendo illegale il prov
vedimento. reagire e far rien-
trare nella legalita i padroni 
della Sometra. 

Come si spiega infatti che 
nonostante la difnda del Sin
daco non e stato revocato an
cora l'aumento? Chi si nascon-
de dietro la Sometra per giun
gere a tanto? 

Piu volte l'avv. Fausto Sara, 
ex repubblichino, gia candi-
dato missino alia Camera ed 
ora amico di Sullo, ha detto 
di non esserne il proprietario, 
ma solo il presidente del con
siglio di amministrazione. 

Egli e succeduto ad altri che 
non si sa in quale misura sia-
no finanziariamente interessati 
all'azienda. 
- Un tempo c'e stato Ton. Car

mine De Martino con l'inge-
gnere Capano ed ora Ton. Sul
lo e Ton. Scarlato con l'avvo-
cato Sara, ma si ignorano i 
rapporti fra questi e la So
metra. 

Certo e che i dirigenti della 
Sometra ricorrono spesso a 
manovre finanziarie che fanno 
apparire deficitaria un'azienda 
che non lo e, ricorrendo alio 
stratagemma, ad esempio. di 
addossarsi le passivita della 
Agita, onde poter aumentare 
il costo del riscatto. 

E le carenze strutturali rive-
lano la crisi dell'esercizio pri-
vato di un servizio pubblico. 
dietro la quale si cela la lotta 
per il potere fra le fazioni d.c. 

La prova si ha a Napoli 
dove qualche mese fa sono sta
te riassorbite da parte della 

Vesuviana le concessioni della 
Agita, ora in fallimento. 

Dove condurra questa lotta? 
Molto spesso si parla di falli
mento da parte dflla Sometra, 
ma aU'ultimo momento inter-
vengono sempre accordi COM 
determinati istituti bancari 
(sotto il patrncinio di chi?) 
che procrastinano le situazioni 
fallimentari. Corre voce che 
vi sia in corso un contributo 
statale di ottocento milioni. -

In questa situazione si sono 
maturate le condizioni per la 
municipalizzazione. E non e 
un caso se la mozione comu
nista al Consiglio comunale ha 
parlato di decadenza dalla con-
cessione e della nomina del 
commissario. 

Solo questi due dementi fa-
cilitano tutta 1'operazione. per
che, a norma di legge. ci sono 
le condizioni per una gestione 
commissariale. date alcune 
inadempienze amministrativc 
(trattenute cessione quinto) 
della Sometra. 

Quindi. la municipalizzazio
ne mediante la decadenza e 
la gestione commissariale e 
la via che presto risolvera il 
problema della Sometra. 

Ora e necessario. come e 
stato detto in o.d.g. della Com-
missione Interna, del Sinda-
cato degli autofer^ntranvieri e 
della C.d.l.. imnodire mnnovro 
aziendali p vigilnre a chp nd 
corso deH'nttuale periodo di 
transizione dell'azienda non ab-
biano a verificarsi fatti che 
possano comunque turbare la 
situazione ed intralciare il cor
so delle iniziative intrapresc. 

Tonino Masullo 

Reggio Calabria: 
conferenza delle 
donne comuniste 
REGGIO CALABRIA, 29 

Domenica 31 marzo si terra 
a Reggio Calabria nella sala 
« Sirena ». in piazza Garibaldi, 
la Conferenza provinciale del
le donne comuniste. 

A conclusione della confe
renza, cui partecipera il com
pagno Abdon Alinovi. si terra 
in piazza Duomo alle ore 18.30 
un pubblico comizio 

Numerose delegazioni di don
ne verranno dai centn piii im-
portanti della proviiicia. in par-
ticolare dalla Piana di Gioia 
Tauro e dalle zone del gelso-
mineto. 

La relazione introduttiva sa-
ra svolta dalla compagna Anna 
Fiumanfi, responsabile della 
Commissione femminile della 
Federazione reggina del PCI. 

Gostitiito 
a La Spezia 
•n Consorzio 
fra fal^nami 

LA SPEZIA, 29. 
I falegnami spezzini hanno 

costituito un Consorzio per 
l'acquisto collettivo del matc-
riale necessario alia loro atti-
vita artigianale. 

Fanno parte del Consorzio 
21 falegnami i quali di fronte 
ad un notaio hanno firmato 
Tatto costitutivo versando cia-
scuno una quota stabilita. 

Quello dei falegnami spez
zini si pu6 considerare un pri-
mo passo verso l'attuazione di 
una politica tendente a salva-
guardare l'attivita artigiana 
contro l'invadenza delle grandi 
forze monopolistiche in tutti i 
settori della produzione. 

L* Associazione provinciale 
degli artigiani di via Rosselli, 
alia quale aderiscono i soci 
del Consorzio, ha chiesto ripe-
tutamente al Comune provve
dimenti per favorire la costi
tuzione di consorzl tra gll ar
tigiani ipezztnl. 

COMUMCATO 
La «CASA SOVRANA» 
di Firenze, via Brunel-
leschi 22 Rosso, ha il 
piacere di inf ormare la 
Sua affezionata clien-
tela che Lunedi 1 aprile 
1963 verra aperto al 
pubblico il negozio in-
teramente rinnovato. 
Un vastissimo assorti-
mento di tessuti nuovi 
d'Alta Moda 1963 sa-
ra a Vostra disposizio-
ne per un giudizio sulla 
qualita e prezzo. 


