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Piano Moro: centro-sinistra 
Moro solito 
( J ON LE RIUNIONI, del Consiglio nazionale della 
Democrazia cristiana iniziatasi e conclusasi ieri s tes -
so, e del Comitato centrale del Par t i to socialista (cui 
seguira oggi la r iunione del CC socialdemocratico e 
lunedi la r iunione del Comitato centrale del nostro 
Par t i to) , il dibatt i to sulle conseguenze da r icavare, 

, per tutt i , dal voto del 28 aprile e quindi il dibat t i to 
sulle prospett ive di soluzione della crisi di governo 
in atto e entrato nella sua fase decisiva. 

• In questo dibat t i to ha finalmente inter loquito 
anche Moro, che fino ad ora s'era chiuso in un 
silenzio ermetico, ma pera l t ro assai significativo, 
perche non riusciva a nascondere ch'esso tendeva 
temporaneamente a coprire lo sbigottimento, lo 

• smarr imento, le difficolta in cui il voto del 28 apr i le 
ha gettato la .Democrazia cristiana e il suo a t tua le 
gruppo dir igente e, insieme, la velleita di uscirne 
at t raverso la manovra e il pesante ricatto nei con
front! del Par t i to socialista. • . : . . - . . 

II discorso pronunciato ieri da Moro dinanzi al 
Consiglio nazionale della Democrazia cristiana, di
scorso, del resto, t ipicamente « moroteo » nell 'appa-
rente (ma solo apparente) ambiguita e polivalenza 
delle conclusioni, non aggiunge in veri ta molto a 
quello che s'era gia compreso at t raverso il suo 
silenzio ufficiale e in margine alle molteplici con-
sultazioni da lui effettuate con tutt i gli esponenti 
delle diverse correnti del suo part i to di cui aveva vo-
luto assicurarsi il prevent ivo appoggio. 

X L DISCORSO conferma in primo luogo che lo 
sbigottimento, lo smar r imento e le difficolta della 
Democrazia cristiana e di Moro sono assai profondi. 
P a r e che Moro abbia par la to col fiato grosso e c h e ' 
verso la fine, nel momento dell 'appello patetico 
all 'unita (ma a quale uni ta? e in base a quale coe-
ren te linea ideologica e politica?) del suo part i to , 
egli sia perfiho scoppiato in singhiozzi. L, • • 

Certo e pero che al riconoscimento, net to, della 
sconfitta subita e della vit toria ot tenuta dal nostro 
Par t i to , non s'accompagna nessun effettivo sforzo di 
analisi e di comprensione della real ta i taliana, dei 
problemi che nella societa italiana e piu in generate 
nella societa moderna maturano , di cio che in questa 
real ta e in questa societa rappresenta il movimento 
comunista. Neppure la le t tura dei piu recenti di-
scorsi del Pontefice e dell 'enciclica Pacem in Terris'. 
sembra aver giovato a Moro. Se si toglie un rapido, j 
ma non marginale accenno, all ' impotenza r ivelata ] 
dal par t i to della Democrazia cristiana (e non solo e ' 
non tanto sul ter reno organizzativo) di essere q u e l ' 
part i to dell'« Italia che cambia »> ch'esso aveva pu re 
cosi altezzosamente proclamato di sentirsi, t u t t a 
l 'analisi di Moro sui rapport i fra Democrazia cr i
stiana e comunismo non si discosta dagli schemi 
tradizionali. ' : 

Non puo stupire dunque , in questo contesto, che 
i sentimenti che prevalgono in Moro dinanzi alia 
real ta ch'egli si r i t rova dinanzi, siano insieme l 'an-
goscia e la rabbia: concentrata, quest 'ul t ima, soprat-
tu t to verso quei gruppi borghesi « d i ; poca fede », 

' « autolesionisti »>, «incoscienti e faciloni» che non 
hanno fatto quadra to intorno alia Democrazia c r i 
stiana, almeno per impedire che anche da dest ra , 
ol tre che da sinistra, il monopolio politico della De
mocrazia cristiana fosse intaccato, e mettendola cosi 
in condizione di veder diminui ta la sua « l i b e r t a 
di movimento ». 

] \ EPPURE STUPISCE che, dopo questa manca ta 
revisione critica, le conclusioni di Moro non si d i -

' scostino d 'un pollice da quella che abbiamo indi-
cato all'inizio come velleita di uscire dalla s i tuazione 
« difficile » in cui la Democrazia cristiana e gli in te-
ressi conservatori ch'essa tutela sono venut i a t r o -
varsi dopo il voto del 28 aprile, un icamente a t t r a 
verso la manovra e il pesante r icat to nei confront! 
del Par t i to socialista. 

~. Crediamo, infatti, che nessuno si lascera ingan-
na re del l 'apparente energia con cui Moro h a soste- : 
nu to il centro-sinistra come unica possibile solu- * 
zione, al livello governativo, del l 'a t tuale crisi poli
tica, pe r t i ra re un respiro di sollievo e d i re a no i ; 

(ma anche sAYAvanti! e alia Voce Repubblicana e 
all 'Espresso, ecc.) quan to fosse infondata la nos t ra 
denunzia sulla manovra sviluppata dai saragat t ian-
dorotei p e r respingere gli indirizzi politici i taliani 
su u n a linea neo-centrista: o comunque, pe r dirci 
che in ogni caso di questa manovra Moro non e 
partecipe. ;- • . 

- In effetti, cio che conta in questa pa r t e del di
scorso di Moro, e Finterpretazione esplicita, t u t t a in 

; funzione anticomunista, ch'egli ha dato della politica 
: del centro-sinistra, perfino in aperta polemica con 

chi, da par te socialista, gli ha contestato a lmeno 
. l 'utilita d i ; questa riduzione del centro-sinistra a . 

puro e semplice s t rumen to ' d 'anticomunismo. In 
; effetti, cio che conta in questa pa r t e del discorso 
' di Moro, e il suo esplicito invito a considerare subor-
' dinati a questo significato « priori tario » del centro-
% sinistra tutt i gli impegni programmatici , che percio 
, vanno esaminati solo in seguito e in uno spir i to di 
• grande «responsabi l i t a» , non solo per quan to r i -
, guarda il loro 'contenuto, ma la loro « n a t u r a l e g ra - , 
f duatoria ». In effetti, cio che conta in questa pa r t e 

del discorso di Moro, e l 'aperto r ichiamo al fatto 
che se il centro-sinistra non potra essere quello che 
egli vorrebbe che fosse, nessuno dovra lamentars i 

Mario Alicata 
. (Segue in ultima pagina) 

La relatione al C.N. 
Dibattito artificio-
so e brevissimo - Il 
rapporlo di Neri-
ni apre il CC. so
cialista - Perfini 
propone il rinvio 
del congresso a 

ottobre 

Sia dalla relazione di Moro 
che dagli altri interventi, e 
emerso, anche drammatica-
mente, il momento di grave 
difficolta e lacerazione inter
na che sta traversando la 
DC Cio e apparso chiaro, 
anche se; in sede, di voto 
finale, il breve comunicato 
di approvazione ; della . rela
zione di Moro solo nove scel-
biani si sono astenuti. Mal-
grado lo squallore del dibat
tito, - strozzato in una sola 
giornata ed evidentemente 
concordato in precedenza, la 
esistenza di linee contraddit-
torie e apparsa. Cio e stato, 
in particolare, nella polemica 
aperta fra Scelba e Scalia, ne-
gli attacchi di Scelba a Fan-
fani e alio stesso Moro, nella 
polemica di Donat-Cattin con 
i dorotei e con Saragat. Oltre 
a questi aspetti - piu visibili 
del contrasto tra le correnti 
che la prefabbricazione ; del 
Consiglio nazionale non e riu-
scita completamente a celare, 
l'assemblea ha mostrato che 
la egemonia dorotea non e sta-
ta scossa •. dall' insuccesso. I 
< grossi > calibri dorotei (Gui, 
Colombo, Rumor) hanno pru-
dentemente taciuto, sentendo-
si largamente protetti e rap-
presentati da Moro che, nella 
sostanza, ha fatto proprie le 
loro tesi sostanziali per un 
centro - sinistra « corretto », 
fortemente anticomunista, ri-
cattatorio verso il PSI e rin-
forzato dal supino appoggio di 
Saragat. Nel clima grigio del
la disfatta, anche i < sinistri >, 
hanno - taciuto accettahdo il 
richiamo alia linea generate 
moro-dorotea. Fanfani non ha 
parlato, " contentandosi della 
difesa d'ufficio del suo opera-
to inserita da Moro nella re
lazione. In queste condizioni, 
il discorso centrista di Scelba 
ha preso grande rilievo, sotto-
lineando il rilancio di una li
nea tendente ad accentuare il 
ricatto ai socialisti, e la fun
zione antipopolarc e anticomu
nista del centro-sinistra. 

Tale linea e apparsa con-
fermata anche dallo scialbo 
comunicato finale. In esso, su 
proposta di Andreotti, e stato 
inserito un passaggio che mar 
ca «la decisa opposizione al 
PCI > accoppiata alia < linea 
di sviluppo democratico, se-
gnata a Napoli ». Su questa al-
lusione al Congresso di Napoli 
i nove scelbiani presenti al 
Consiglio nazionale, hanno 
espresso una riscrva, astencn-

m. f. 
(Segue in ultima pagina) 
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Con un decreto 
Rumor si da 

Cooper dopo 22 orbite 
Confermate clamo- I 

rosamente tutte le 

accuse per lo scan-

dalo della Feder-

consorzi - Manovra 

per non presentare | 

i conti di Bonomi I 

in Parlamento ' 

Ed ora, 
i conti! 
Rumor d ora reo confes- • 

so: ha firmato addirittura i 
un decreto ministeriale il \ 
quale riconosce che quan- . 
do lui, Moro e gli altri diri- I 
genti dc, giu giu fino all'uU 
timo Bartolo Ciccardini, di- I 
fesero Bonomi e la Feder- • 
consorzi, 16 fecero • affer- i 
mando il falso. Aveuano I 
detto che i conti dei famosi . 

I mille miliardi erano in per- | 
fetta regola ed ora la Gaz-

Colpo di scena nell'affare | zetta Ufficiale pubblica un I 

I 

della Federconsorzi. Le ac- I ^decreto firmato dallo stes-
cuse per la mancata presen- , sn ministro per incaricare 
tazione dei conti della gestio- | speciali commissioni di re-
ne del grano per un totale [ visionarc quei conteggi. Cio 
di oltre 1000 miliardi sono I e avvenuto perche Rumor 
state ora confermate in mo- ! ha provato a costruire una 
do clamoroso: la c Gazzetta I contabilita fasnlla ma non 
Ufficiale > ha pubblicato un . c'6 riuscito. Si noti bene 
decreto ' ministeriale con 
quale le commissioni speck... r-- -.~ «— .» . 
provinciali vengono incarica- | pubblicazione e stata ritar- I 
te di fare ora i conteggi del 
grano ammassato dal 1954-55 
in poi. Ecco il testo del de
creto che porta la data del 
6 aprile ma che e stato in
serito nella Gazzetta Ufficia
le del 10 maggio: 

«Il ministro per l'Agricol-
tura e le foreste, di concerto 
col ministro del Tesoro.' visti 
i decreti interministeriali 16 

u n * e'e riuscito. Si noti bene: i 
il I Rumor aveva firmato que- \ 

ali ' sto decreto il 6 aprile ma la . 

I data a dopo le elezioni. Vie-
ne in tal modo confermato 
lo « stile dc » nel trattare 
gli affari della pubblica am-
ministrazione in funzione 
del proprio tornaconto elet-
torale; via la sostanza e 
che oggi con un atto di leg-
ge si riconosce la fondatez-
za di tutte le accuse che il 
PCI, il nostro giornale, la 

l U C L I C L I u n c i I I I M I l M t ; ! 1H11 1 U • ' "" " " ' ."• . l # " " " « « . j _ i u 

febbraia 1945. 31 agosto 1945. I...sfa.I»P?1
 dl .Sll"st.ra. tipmim 

16 dicembre 1946, 21^ mar- * come-Rossi Dona ed Erne 
zo 1949 e 23 

composizione e le attribuzio- I 
ni delle commissioni provin- • 
ciali per la revisione dei ren- | 
diconti relativi alle gestioni . 

!3 ge'nnaTo 1957. I sto
 #

R o f» avevano elevata 
concernenti la istituzione, la ^ro-loscandalo delle ge-

- • c#,n», dell'ammasso del 

v^v-**!)*****"* m tyfjr v S l , f ™-v»-

AL LARGO DI MIDWAY — L'astronauta americano 
Gordon Cooper sta per lasciare la «Fede 7», a bordo 
della quale ha compiuto 22 girl attorno alia Terra gui-
dandola poi a mano in un drammatico ammaraggio. 
I medici hanno trovato Cooper in perfette condizioni. 

II pilota ha solo accusato qualche istante di vertigine 
quando ha posto piede sulla portaerei. Kennedy si e 
congratulato con lui per telefono qualche minuto dopo. 
Gli USA preparano a Cooper accoglienze trionfali. 

(A pagina 3 ampi seryizi) 

Le consultazioni 
al 

Proseguono oggi le consul
tazioni per la soluzione della 
crisi • governativa • iniziatasi 
ieri pomeriggin con la visita 
al Quirinale del sen. Gronchi, 
il quale, al tcrmine del col-
loquio durato dalle 18,50 alle 
19,50, ha detto di non poter 
fare dichtarazioni « per il do
ve roso rispetto verso l'altro 
intcrlocutore ». 

Alle 9,30 Segni ricevera il 
prcsidente del Senato Merza 
gora; alle 10,15 il prcsidente 
della Camera Leone. Sara 
poi il • turno degli ex presi
dent del Senato Paratore e 
Ruini. Per le 12,30 e prevista 
la visita a Segni da parte 
deH'on. Saragat, che verra 
ascoltato nella sua qualita di 
ex presidente - della Costi-
tuente. 

Le - consultazioni ' verranno 
riprese lunedi prossimo con 
le visite del compagno Ter-
racini, quale ex presidente 
della Costituente, e degli ex 
presidenti del Consiglio Par-
ri, Pella e Scelba. 

II capo dello Stato ascolte-
ra. quindi. i capi dei gruppi 
parlamcntari e a conclusionc 
dei suoi colloqui ricevera nuo-
vamente i president! del Se
nato e della Camera, Mer
za gora e Leone. > 

Alia Fiat Mirafiori 

e 
I' unita operate e democratica 

Superare i vecchi motivi di contrasto o 
struttivo - L'azione unitaria a livello 

cercare nuove possibilita di dialogo co-
politico e I'autonomia dei sindacati 

Dalla aostra redazione. : 
TORINO, 17. 

Una importante e significa-
tiva presa di posizione unita-
ria e stata espressa dai co-
munisti e dai socialisti della 
FIAT Mirafiori, riunitisi per 
esaminare i problemi politici 
e sindacali alia luce dei risul-
tali del 28 aprile. Essa fa se
guito agli interventi di con
tenuto politico unitario svol-
ti neU'iiltinia seduta del Con
siglio comunale dal compa
gno Ugo Pecchioli, segretario 
delta federazione comunista, 
e dal compagno Andrea Do-
sio. segretario della federa
zione del PSI. 

I comunisti e i socialisti 
della Mirafiori hanno redatto 
un documento in cui sottoli-
neano il significato unitario 
e democratico del voto ed in-
yitann I partiti della .classe 
operaia. a «superare i vec

chi motivi di contrasto » ed 
a ricercae nuove «possibi
lita di dialogo costruttivo > 
per una vera svolta a sini
stra - nella - politica italiana. 
Ecco il testo del comunicato: 

« I socialisti e i comunisti 
della FIAT Mirafiori saluta-
no la nuova grande dimostra-
zione di maturita offerta dal
le masse lavoratrici con il 
voto del 28 aprile. -
* « Il voto a sinistra confer
ma quanto, in modo inequi-
vocabile, hanno indicato . le 
lolte operate e contadine in 
tjuesti ultimj anni, vale a di
re l'esistenza di una cre-
scente spinla unitaria dei la-
voratori non soltanto per mi-
glioramenti di natura stret-
tamente sindacale,' ma per 
obbietttvi politici : di chiaro 
contenuto rinnovatore e de
mocratico. : 

• • € La clabse • operalaj ivi 

compresi i giovani, le donne, 
gli immigrati da poco en-
trati a contalto con i proble
mi della fabbrica, ha mani-
festato la sua elevata co-
scienza e una piu precisa vo-
Ionta di lotta. 

*La classe' operaia recla-
ma oggi una vera svolta a 
sinistra nella volitica italia
na. Reclama una program-
mazione antimonopolistica 
seria, sosteriuta da una bal-
taglia vigorosa che spezzi il 
pot ere dei grandi gruppi pri-
vilegiati. Reclama una modi-
flea sostanziale dei rapporti 
fra operai e padroni nei po-
sti di lavoro e tra cittadini e 
Stato. • Reclama ' coraggiose 
iniziative per escludere l'lta-
lia daU'armamento atomico. 
per il disarmo e contro le 
persistenti epericolose posit 
zioni miiitariste e coloniali-
ste, per porre in termini coni 

creti la politica di pace. La 
classe operaia chiede piu po-
tere, vuole con tare di piu 
vuole - .partecipare diretia 
mente e responsabilmentc 
alle scelte di carattere ge-
nerale. " " . ! . . , ; • r 
• « Queste sono le lndicazlo-

ni delle lotte, dei movimenti 
popolari. delle proteste di 
ngni giorno. Questa e la indl-
cazione del voto del 28 aprile. 
• « Nuove e grandi responsa
bilita incombono ora ^ sulle 
organizzazioni politiche, sin
dacali e sociali dei lavoratori. 
Esse . debbono . raccogliere 
senza indugi le aspettative 
dei lavoratori. t 

' c Pariifi operai e sindaca
ti, ognuno nel campo della 
propria indipendema polifi-
ca e organizzativa, debbono 
interprcfare in\ primissimo 

(Segue in ultima paginm) 

I 

di ammasso dei prodotti agri 
coli e della commissione con 
sultiva centrale; I 

c riconosciuta Topportunita • 
di estendere alle gestioni di I 
ammasso successive alia cam- I 
pagna 1954-'55. la competen- . 
za - delle commissioni pre- | 
dette; ,y ;. 

cdecreta: •.'.•••••. I 
«le commissioni Provjncia- t / i e a s s e ancora una 

h per lesame dei rendiconti I volta di chiudere i conti con I 
delle gestioni di ammasso dei I B o n o m i si mettcrebbe con. • 
prodotti agncoli sono mca- • - — 
ricate di procedere alia re- | 
visione dei rendiconti di am-
masso della campagna 1954- I 

stioni 
grano. 

Ed ora? Ora il Partamen- I 
to deve avere i conti dei 
miliardi che la Federcon- I 
sorzi ' ha maneggiato. E ' 
conti non addomesticati ma i 
completi delle < pezze di \ 
appoggio » relative alle spe- . 
se che il feudo di Bonomi | 
dice di aver sostenuto. Di 
qui non si scappa: la que-
stione e ormai di tale im-
portanza politica e morale I 
che ogni partito o governo I 
che- rifiutasse ancora una 

tro Vintero paese. Cio ri- 1 
guarda direttamente gli im
pegni del governo che usci- I 

,n e_ . - v I r a da* nuovo Parlamento, I 
1955 e successive, ferme re- J governo che non potra s0t: 
<tando le attnbuz:oni deman- trarsi amndicazione che k I 
date alia commissione cen- I venuta dal voto del 28 apri. 
trale consultiva, ai sensi del . le in materia di moralita I 
decreto rninisteriale del 23 | della pubblica amministra- • 
gennaio 1957*. II decreto e 
firmato dal ministero della 
Agricoltura Rumor e dal mi
nistro del Tesoro Tremelloni. 

Non solo quindi i conti non • 
erano stati mai fatti ma fino | 
a questo momento le commis
sion! provinciali non aveva- I 
no avuto la possibilita nem> ' 

I 
I 

meno di compiere quelle ope- l OTa ,-| ^ Q stesso decreto Vha I 
razioni iniziali che l a legge I comorovatti) « P «i *mn -non. • 

zione e in particolare circa 
la resa dei conti della 2-'e-
derconsorzi. 

Al convegno del « Movi
mento Salvemini» ven-
ne giustamente sottolineato 
che non si puo andare a 
braccetto con i falsari (Vac-
cusa era rivolta a Rumor e 

I 

I 

J- i * i,-. J- - • T-- - comprovata) ne si pud pen-da loro facolta di eseguire. . sare ad una svolta a sini, 
Ma perche e stato emesso I sira senza una rottura con 

questo decreto • firmato ai . Bonomi, con la sua politica • 
primi di aprile e reso noto I corporaliva e di corruzione. \ 
solo dopo le elezioni? Due Si tratta non solo di far . 
elementi hanno costretto Ru- I luce sullo scandalo dei mil- I 
mor a questo passo che lo ' le miliardi, ma di realiz- • 
sbugiarda • tanto clamorosa- i zare una politica agraria 
mente. In primo luogo la im- I e contadina radicalmente 
possibilita di «confezionaro . nuova, quale e rcclamata • 
una contabilita per provare | dal voto recente e dalle lot- \ 
come furono spesi tutti quei te che si stanno svilihpan-
1000 miliardi: Rumor provd I do nelle campagne. Oppure I 
a far questo facendo lavora- ' Saragat pensa di poter met-
re giorno e notte un gruppo I tete da parte — assieme al I 
di esperti contabili, sotto la I problema delle Regioni e I 
direzione del rag. Mizzi di- . ad altre questioni altrettan- i 
rettore generale della Feder- | to essenziali — anche la | 
consorzi. Ma la • contabilita questione della Federcon- . 
fasulla con tutta la buona r sorzi, sempre per permet- I 

- tere alia DC di « riprende- • 
. re fiato »? | 

senza arrischiare nuove E' un interrogativo al 
smentite tanto facili quanto I quale il paese ha il diritto I 
pericolose per la DC. In se- • di avere risposte chiare, ' 

impegnative, senza mezzi 
termini. Da parte sua 
rci ha presentato ~~ appe- • 
na la Camera ha aperio la \ 
quarta legislatura — la . 
proposta di una immediata I 
ripresa dei lavori della com
missione antitrust: nel Par- I 
lamento e nel paese la bat- I 
taglia per la resa dei conti i 
della Federconsorzi e di I 
Bonomi — parte essenzia- . 
le della lotta per lo svilnp- | 
po del/a democrazia e per 

la commissione centrale an- I una nuova politica agraria I 
ch'essa burocratica e presie- • — continuera senza sosta. • 

volonta di Rumor e di Mizzi . 
non si poteva fabbricare, | 

condo luogo Rumor si e de- I 
ciso a questo passo quando I 
sulla base di molti elementi • 
si e convinto che molti ma- | 
gistrati della Corte dei Conri 
sarebbero insorti di fronte a I ' 
conti - evidentemente < fatti • 
in casa >. ,. - I 
-• Si sviluppa pero ora un'al- ' 
tra manovra: fare occupare i 
di tutta la questione le com- I 
missioni citate dal decreto e . 
che non hanno alcuna rap- | 
presentativita democratica e 

zzi I 
il I 

presie-
duta dal direttore generale I 
della Agricoltura. professor I 
Albertario, il cui nome e sta- • 
to costantemente legato alle | 
gesta della' Federconsorzi e 
che e uomo di fiducia di Bo- I 
nomi e di Rumor. No: i conti • 
debbono essere presentati al 

i Parlamento. 

Speriamo che sia questo 
stesso lo spirito che ha 
animato il socialdemocra
tico Orlandi a sollecitare 
anch'egli ' I'immediata ri
presa dei lavori della Com. 
missione anti-trust. 
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Un editoriale di «Rinascita » 

Togliatti: E interesse del PS I 

dal 
I socialist! hanno perso piu voti la do
ve piu accentuata era la propaganda 
anticomunista — La Malfa per un cen-

tro-sinistra piu avanzato 

te

rn 
if- **-

*£••' 

Mentre l'attenzione politi-
ca e concentrata sui due av-
venimenti di maggiore rilie-
vo in questo momento, e cioe 
il Consiglio nazionale dc e 
il Comitato centrale sociali-
sta (ce ne occupiamo ampia-
mente in prima pagina), con-
tinuano a incrociarsi i giu-
dizi, le valutazioni, le indi-
cazioni sulle scelte da com-
piere al livello dei program-
mi politici e al livello del-
le maggioranze parlamentari 
dopo la sconfitta elettorale 
della DC e la vittoria comu
nista. 

II compagno Togliatti, in 
un editoriale che compare 
sul numero di Rinascita, che 
esce oggi, si occupa appunto 
delle prospettive politiche 
nel corso di una < risposta » 
al PSI (cDiscorrendo con i 
socialisti» e il titolo). To
gliatti parte da una analisi 
politica del voto del 28 apri-
le e concludendo su questo 
punto afferma che < non vi 
pud essere dubbio che masse 
operaie e contadine notevoli 
si sono spostate verso di noi 
perche il nostro partito e il 
solo che si sia battuto in di-
fesa della unita del' movi-
mento operaio e popolare > 
Di qui la constatazione di un 
primo errore socialista; quel
lo di avere spesso accettato 
la logica anti-unitaria e an
ticomunista imposta dalla DC 
(e nelle zone ove questa li-
nea del PSI e stata piu mar-
cata i voti socialisti si sono 
visibilmente spostati a fa-
vore de l ; PCI). Criticando 
quindi alcuni dei termini del
la propaganda del PSI, To
gliatti scrive che i sociali
sti ' «hanno agito come vo-
lenterosi donatori di sangue 
a favore del partito domi-
nante e a danno di se stessi >. 

Dopo' avere rilevato che 
DC e PSDI si collacano ora-
mai « su posizioni anche piu 
arretrate di quelle del feb-
braio 1962 », Togliatti scrive: 
< Ci sembra che l'interesse 
immediato e lontano dei so
cialisti sia quello di non es
sere soli nella rivendicazione 
di una vera svolta politica 
a sinistra. Per questo non 6 
comprensibile che essi accet-
tino la posizione che fa dei 
comunisti una forza «fuori 
giuoco ». Accettare una simi
le formula significa di fatto 
isolare non noi, ma il parti
to socialista; inserirlo, se si 
vuole, in un c giuoco » volto 
a tenere in piedi in un modo 
qualunque un governo di so-
stanziale conservazione poli
tica e sociale ». 

Togliatti contesta poi la 
tesi che si e voluta diffon-
dere che se i comunisti han
no raggiunto il 25 per cen
to dei suffragi, il < centro-; 
sinistra > nel suo complesso 
ha ottenuto il sessanta per 
cento: «Che cosa vuole que
sto 60 per cento? E' una 
forza unita? E' un blocco 
compatto? E' per la politica 
che rivendicano Scelba e 
ni o per quella di Moro? E 
come considera, questo 60 
per cento, il programma con 
il quale si presento agli elet-
tori il partito socialista? ». 

IT evidente che in quel 
preteso « blocco > le contrad-
dizioni sono enormi e il PSI 
non pud certo accettare in 
esso < la parte che intendono 
attribuirgli i dirigenti social 
democratic! e quelli demo 
cristiani > approdati a con
clusion! piu moderate anco-
ra di quelle del febbraio '62. 
II voto del 28 aprile e stato 
una indicazione unitaria, ha 
avuto < una chiara impron-

, ta non solo democratica ma 
anche socialista essendo ri-
volto contro le pesanti ma-
gagne di un regime fondato 
sul predominio del grande 
capitale monopolistico >. -

Non solo: quel voto prean-
nuncia una svolta in tutta 
Europa e di qui le gravi re-

. sponsabilita dei comunisti e 
dei socialisti. Per cid i co
munisti accolgon0 con favo
re « la proposta che vengano 

• ancora una volta affrontati 
•: i grandi problem! dell'unita 

del movimento politico della 
classe operaia »., < Vi sara 

. probabilmente, conclude T J -
r friiatti, molto da dibattere, da 
' precisare, da chiarire e an-
f che da correggere. Ma e una 
1 strada sulla quale, presto n 
» tardl, bisogna porsi c biso-
i gnm airfare avanti >. 

Un invito perch6 il Con-
gresso del PSI « elabori una 
piattaforma unitaria con i 

Intervista con la compagna Jotti 

Sardegna 

PClPSIe PSDIvotano 
contro la Giunta 

una coscienza autonoma i Sicilia 
I 

Questo e uno dei grandi fatti nuovi che emerge 
i dalle elezioni del 2*8 aprile 

lavoratori cattolici e comu
nisti > e stato intanto for-
mulato ieri dalla Direzione 
della Federazione giovanile 
socialista che denuncia an
che i < ricatti > della DC per 
convincere il PSI a «farsi 
catturare >.;. i , . . . • ! • * 

'• Oggi si' apre il Comitato 
centrale del PSDI con una 
relazione di Saragat nella 
quale verranno riprese le no
te tesi sulla necessita di- ri-
prendere " l'esperimento. di 
centro-sinistra, purgandolo 
pero degli « errori di dire
zione politica > e in sostanza 
spostandone nettamente a 
destra il programma.' Sara
gat — con una superficial ita 
la cui gratuita sciocchezza e 
stata clamorosamente conte-
stata proprio ieri . dalla 
drammatica relazione di Mo
ro al C.N. — ritiene che la 
crisi di governo. sia di facile 
soluzione .e considera scon-
tato l'appoggio • socialista a 
un programma « ridimensio-
nato» quale quello che. lui 
e i dorotei hanno in testa; 

Delle Regioni — che Sara
gat vuole accantonare — 
continua a fare invece un ca-
posaldo programrhatico • VA-
vanti! di ieri in un editoriale 
che^pure e" steso in termini 
assal-moreatf/ H" futufb cen
tro-sinistra, se non si vuole 
cadere ne l ; peggiore ceritri-
smo, dovra «fare meglio, 
molto megl io* del governo 
Fanfani, scrive VAvanti! Di 
questo stesso parere e del re-
sto il ministro La Malfa che 
in liha intervista al Punto af
ferma che la situazione e og
gi < immensamente piu diffi
cile che prima delle elezio
ni >. Per questo bisogna sce-
gliere con coraggio una po
litica che non soffra delle 
passate '. incertezze dorotee. 
Diversamente si firiirebbe in 
un centrlsmo DC-PSDI-PLI 
con il'quale «si andrebbe'in-
contro probabilmente a una 
piii vasta avventura di tipo 
tambroniano ». 

Ieri i deputati democri-
stiani ' hanno votato per il 
nuovo direttivo del gruppo. 
Le liste presentate erano 
cinque: una moro-dorotea; 
una scelbiana; una fanfania-
na: una c basista *; una dei 
sindacalisti. II tentativo del
le correnti di sinistra di pre-
sentare una lista unica e fal-
lito. Un ' accordo 6 invece 
stato raggiunto — come gia 
ci fu per l'elezione dei r a p 
presentanti nel Consiglio 
nazionale :— fra i dorotei e 
gli scelbiani che senza l'aiu-
to di un buon numero di voti 
extra-corrente non. sarebbe-
ro • riusciti a leggere nem-
meno un loro rappresentan-
te (gli scelbiani sono cir
ca 50). 
• Dei 19 posti del Direttivo 
alia maggioranza ne spetta-
vano 13 e 6 alia minoranza. 
La suddivisione dei seggi e 
stata questa: i moro-dorotei 
(maggioranza) sono gli ono-
revoli Belotti (177 voti) . Eli-
sabetta Conci (166), Biasut 
ti (138), Piccoli (119). Cos-
siga (115). D e Cocci (115) 
Zugno (115), Colleselli (106), 
Merenda (104), Baldi (80), 
Giglia (79). La maggioran 
za e riuscita quindi a eleg-
gcre solo 11 dei 13 rappre-
sentanti che le ' spettavano 
(sono rimasti < fuori » • Vin-
cenzo Russo e Nucci). Per 
la minoranza gli scelbiani 
sono riusciti a eleggere — 
con Taiuto dei dorotei — tre 
dei cinque candidati. E cioe: 
Scalfaro (105 voti) , Restivo 
(97), Bettiol (84) (Bima, e 
Franeeschini, i piu clericali, 
non ce l'hanno fatta). Va ri
levato che il piu reazionario 
e combattivo degl iscelbiani. 
Bettiol. e entrato solo per il 
classico « rotto della cuffla». 

Delle sinistre, i fanfaniani 
risultano i veri perdenti. 
Hanno presentato tre nomi 
ma due di essi sono stati bat-
tuti (Bisantis e Grnziosi) e 
Radi — eletto — ha avuto 
solo 95 ' voti. I sindacalisti 
eletti sono tre: - Zanichelli 
(94 voti). Butte (92), Toros 
(82). I « basisti > hanno elet
to solo Misasi (86 voti). Va 
aggiunto che il Direttivo del
la pnssata legislature com-
prendeva: 8 moro-dorotei, 3 
sindacalisti, 2 fanfaniani, 6 
scelbiani. . 

In che misura il voto fem-
minile " ha contribuito -alio 
spostamento a sinistra deter-
minatosi il 28 aprile? 

II tema e di notevole in
teresse ed attualita. Si era 
generalmente convenuto, fi-
nora.che il voto femminile 
fosse in maggioranza un voto 
di tipo se non reazionario 
certamente conservatore. de
terminate D»U da motivi di 
ordine religioso e ideologico 
che politico economici e per-
cio scarsamente e difficil-
mente modificabile. '-"•' •;,; 

Una recente indagine di 
Mattei Dogan su «Elezioni 
e comportamento politico in 
Italia > confermava questa 
comune opinione, arrivando 
a sostenere che circa il 63% 
dell'elettorato della DC sa-
rebbe composto da voti fem-
minili. I recenti v risultati 
elettorali ripropongono pero 
il tema in tutta la sua im-
portanza e infatti sUH'argo-
mento non e mancato un ini-
zio di discorso da parte di 
alcuni" commentatori politi
ci. Sull*argomento abbiamo 
voluto :conoscere 'Topinione 
dell'on. Nilde Jotti, della Di
rezione del PCI, responsabile 
della commissione femminile 
del Comitato centrale. 

< Uno spostamento di voti 
femminile nel corso • delle 
elezioni del 28 aprile — ci 

ha confermato la compagna 
Jotti — mi sembra sia inne-
qabile e, del resto, sul feno-
meno qeneralmente da tutte 
le parti politiche si convie-
ne. Una diminuzione cost 
massiccia di suffraai da par
te della DC, una cost qene-
rale avanzata nostra che si 
manifesta in tutte le zone 
sociali c in tutte le regioni, 
e un fenpmeno omogeneo che 
non pud essere spieqato solo 
con spostamenti • settoriali' e 
socialmente •• definibili, ma 
con uno svosiamento aenera-
le dell'elettorato, con" uno 
spostamento omogeneo di di-
versi > strati sociali. E non 
e'e dubbio che a cid ha note-
volmente contribuito Velet-
torato ' femminile. L'analisi 
particolareggiata del I'esito 
del voto in zone di compa
gna, dove a causa della forte 
emigrazione prevale Veletto-
rato femminile o nelle zone 
dove le donne snno entrate 
recentemente nella produzio-
ne conferma questa valuta-
zione di indole generate *. 

Nello sforzo, appena inizia-
le di approfondire l'analisi 
dei risultati del 28 aprile, 
gran parte della stampa, e 
particolarmente quella di 
estrema destra, ha indicato 
nella recente Enciclica pa pa
le una delle cause dello spo
stamento a sinistra dell'elet
torato femminile. - Tu, cosa 

nunioni 

v organisim 
entari 

chiesto 

Paratore presidente del gruppo mi-
sto al Senafo - Due proposfe di legge 

del compagno Fiore f 

Dopo l'elezione delle presi-
denze della Camera e del Se
n a t e avvenuta giovedi, ieri 
si e proceduto all'insediamen-
to degli organismi interni del 
Parlamento. La prima ad ini-
ziare la propria attiv.ita e sta
ta la Giunta delle elezioni del 
Senato: essa dovra infatti 

I comizi 
de/PO 

Ti*a oggi e domani hanno 
luogo numerosi comizi del 
nostro partito. Ecco Telen-
co dei principali: 

Oggi 
Vezzano: Gal leni ; Chian-

ciano: Rapare l l i ; Napoli -
P ianura: Caprara ; Piscino-
ia : Bertol i ; Plane S. Laz-
2aro: Bastianell i ; 8cafa : 
Spatlone; C a p r a r a : D'Ange. 
losante; Vil laggio Alcione: 
M a u a r o t t i ; Porciano: Tes i ; 
S. Anna di Rapallo: Ada-
mol i . ., ' . • . . . -

r- Domani: '•'-..^ 
Pra to : A l ica ta ; Ve l le t r i : 

Bufal ini ; Tor ino: A . Ar ian 
L e v i ; Oobbiana: Lucare l l i ; 
Mi rano: Vianel lo; Legnano: 
Mar is ; Rho: M a r i s ; Lodi-
vecchio: Scotti; Milano -
Sez. Mandel l i : Quercloli; 
Sez. Visconti: Montagnani; 
Sez. Codecasa: Brambi l la ; 
Sez. S. Bassi: Pina R e ; 
Sez. Mantovan: Bonaccini; 
Crevalcore: Nann i ; Castel-
fer re t t i : Cavatassi; Poggto 
San Marcel lo: Anselini; 
Mole: SeverinI ; Candia: 
Zampor l in i ; Montesicuro: 
Ser i ; Pianel la: Pelusl; 
Semma Vesuviana: Valen-
z i ; S. Sebastiano: V iv ian i ; 
Savlano: Gomez; Mar igl ia-
no: Napolitano; Carbonara 
di Nola: Gomez; Mugnano: 
Arenel la; Frat tamagglore: 
Pa le rmo; Napoli Soecavo: 
Valenz i ; Napoli S. Giovan
n i : Caprara - S. Pierdare-
na: Adamol i ; Borzonasca: 
Serbandini; S. Pierdarena 
(Belvedere) : Mlnel la; Iso-
verde: Adamoli-Cavall i . 

Consign Provinciali del
la FGCI: 

• Ravenna (Oechetto); Ma
ce rata (Pe t rone) ; Pisa ( P a -
scolat); Grosseto (Benedet-
t i ) ; Siena (Ber tan i ) ; Livor-
no ( M a r r u c c i ) . 

convalidare nelle prossime 
settimane la elezione di ogni 
senatore. Per accordo rag
giunto tra i gruppi, la pre-
sidenza della Giunta e sta
ta cosi formata: Tupini (dc) 
presidente; Gramegna (pci) 
e Chabod (valdostano) vice-
presidenti; Cornaggia Medi
ci (dc), Banfi (psi) e Schie-
troma (psdi) -segretari. La 
Giunta ha iniziato subito il 
suo lavoro sancerido l'elezio
ne • dei sen.; Fiorentino (in 
luogo di Achille Lauro che 
ha optato per la Camera) e 
Giovanni Venturi (in sosti-
tuzione del sen. Tartufoli, 
deceduto). 

A palazzo Madama si e 
riunito anche il Gruppo mi-
sto, che ha eletto a proprio 
presidente il senatore di no-
mina presidenziale Parato
re. Del Gruppo misto fanno 
parte gli altri sen a tori a vi
ta, Parri,, Zanotti . Bianco. 
Ruini e Gronchi, lo scrittore 
Carlo Levi e.H siciliano Ma-
rullo (del PACS) eletti co
me indipendenti nelle liste 
comuniste, il valdostano 
Chabod, il repubblicano Ma-
crelli e i due senatori alto-
atesini. : .. 
r 7Le prime proposte di leg
ge sono state presentate al 
Senato per iniziativa del 
compagno Fiore. Si tratta di 
una proposta per la corre-
sponsione di una indennita 
una tantum ai pensionati au-
toferrotranvieri e di una pro
posta per i l . riconoscimento 
dei < diritti quesiti > ai pen
sionati sottufficiali e truppa 
dei corpi militari speciali. 
La prima e stata sottoscritta 
dai compagni Bitossi e Trai-
na e dal socialista Di Uri-
sco; la seconda dai compagni 
Boccassi. Bitossi e Traina. 

n deputato socialista Iaco-
metti ha presentato una in-
terrogazione sul caso dell'an-
tifranchista spagnolo San
chez. 

II gruppo missino alia Ca
mera ha deciso di presentare 
una proposta di revisione del
la Costituzione, per abroga-
re I'ordinamento regionale. 

Scgnaliamo infine una cor-
rezione da apportare alle li
ste dei deputati eletti: a Ve-
nezia risulta infatti eletto il 
compagno socialista . Ugo 
Perinelli, della sinistra, in 
luogo di Dino Moro. 

ne pensi? abbiamo 
alia compagna Jotti. 

«Non si pud negare che 
VEnciclica ha evitato che si 
creasse, nel corso della re
cente campagna ; elettorale, 
quel clima di esasperato an-
ticomunismo, di violenta 
pressione ideologica che ave-
va carattcrizzaio precedenti 
consultazioni elettorali, ha 
trattenuto il clero da quel-
I'intervento diretto nella vita 
politica che noi abbiamo 
sempre denunciato come un 
fatto antidemocratico ed an-
ticostituzionale. "•.•;> V 

Ma non e stato ancora que
sto, a mio avviso — ha oro-
seguito la compagna Jotti — 
il motivo fondamentale del 
diverso voto femminile. Que
sto motivo va ricercdio, e in 
questo senso dovremo ancora 
approfondire >• Vindagine, in 
fatti oggettivi e soggettivi, 
che possono essere indicati 
molto succintamente nell'in~ 
gresso massiccio delle donne 
nella produzione, nell'allar-
garsi delle lotte del lavoro, 
due fatti cioe che hanno con
tribuito nel corso di -questi 
anni a porre . vaste masse 
femminili in contatto diretto 
con lo sfruttamento ed i cpn~ 
trasti di classe. r • - •'' A \ • 

' Cid non ha reso automa-
tica ma ha facilitato unapre-
sa di coscienza dei propri di~ 
ritti sul piano sindacale che. 
grazie poi all'azione nostra, 
ha cominciato a trasformarsi 
in coscienza politica. Cost la 
lunga battaglia per la pen-
sione alle casalinghe che ha 
visto Vinteryento diretto ed 
dftivo delle interessdteYHasi- j 
gnificato runyJmom6^poriim-
portanie ' nel processo di 
acquisizione da parte di ceti 
tradizidnalmente lontani dal
la politica attiva, della pos-
sibilita di incidere sulle scel-
ie e le decisioni legislative. 
E non & poco. _.\'.\ 

. Grazie alia nostra azione, 
in'somma, alia nostra giusta 
politica che ha saputo inter-
venire net mutamenti strut-
turali della sodeta italiana 
va maturando, tra le masse 
jemminili, una coscienza au
tonoma nuovaf • che 9i. & 
espresso anche con il voto, del 
28 aprile. , . / , V -

p a uh impegno politico che 
inpestlva nel passatd preva-
lentemente le •minoranxe 
qualificate eche vedeva la 
grande maggioranza del mon-
do femminile in posizione po-
liticamente passiva o subal-
terna stiamo passando.a mio 
avviso '• al formarsi di una 
"opinione del mondo fem
minile" che si pone in modo 
autonomo di fronte al gran
di '-. problemi della nazione. 
con sue rivendicazioni e sue 
iniziative di lotta. E* questo 
uno dei • grandi fatti nuovi 
che emerge dalle elezioni del 
28 aprile e del quale e bene 
che tutte le forze politiche 
italiane prendano coscienza, 
poichi tendera sempre di piu 
a caratterizzare in modo 
avanzato il panorama politi
co del nostro paese *. -

La nostra intervista con la 
compagna Jotti si svolge nel 
Transatlantico di Montecito-
rio. Tra i molti deputati fa 
spicco la rappresentanza fem
minile che, come e noto, ri
sulta aumentata dalla passa 
ta legislatura II gruppo delle 
deputate comuniste e aumen-
tato di circa il 50%. Le parla
mentari che il PCI ha porta-
to alia Camera ed al Senato 
sono infatti 16 mentre 10 so
no le democristiane e 2 le so-
cialiste. Si tratta di un fatto 
importante. che e stato an
cora sottolineato dall'elezio-
ne ' della = compagna Marisa 
Rodano alia vice presidenza 
della Camera. ; ' . r : - -' --• 

Tra i temi fondamentali 
della battaglia che andra su
bito ripresa - in sede parla-
mentare, la compagna Jotti 
ci ha indicato il grande tema 
della legislazione familiare 
oggi in aperto contrasto con 
la situazione di fatto esisten-
te in Italia, il riconoscimento 
del valore del lavoro delle 
contadine, • la ripresa della 
battaglia per la pensione alle 
casalinghe, le question! con-
nesse all'ordinamento scola-
stico con particolare riguar-
do alia scuola materna: temi 
tutti che nei prossimi mesi 
andranno affrontati ed ap-
profonditi nel Parlamento e 
nel paese per portare avanti 
quella autonoma lotta di 
emancipazione che oggi piii 
che mai costituisce una delle 
componenti essenziali della 
nostra battaglia democratica 
e socialista. 

La commovente lettera di un emigrato in Svizzera che alia I 

vigilia del 28 aprile fu minacciato dalla mafia 

I 

I «Verremo anche I 
I il 9 giiignp per j 
I votare comunista» I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Un emigrato, Gaspare Bono, ci ha 
scritto: .-'•' ~ 

« Cara Unita, sono un siciliano, la- , 
voro in ; Svizzera, in fabbrica: sono 
andato a votare il 28 Aprile e ho 
votato bene. Ma vorrei farti sapere 
che la sera che arrivai al mio paese,', 
alia vigilia del .28 Aprile, la mafia 
oso minacciarmi perche era venuta a 
conoscenza che in Svizzera avevo svol-
to politica a favore del PCI tra gli 
emigrati e mi dissero che tale poli
tica da me svolta veniva a compro-
mettere il pane che mi guadagno al-
l'estero. Al mio paese mi fecero capi-
re tante cose, ma ho fatto finta di 
non sentire. Pero quando avvenne lo 
scrutinio del mio paese a spoglio fi-
nito non vidi piu ne mafia, ne ma-
fiosi. II voto di noi emigrant!, unito 
a quello del paesani, li ha fatti scom-
parire dalla scena politica. 

a Ma non e tutto: sono tomato in 
Svizzera e ho ripreso la mia attivita 
con piu forza, siamo diventati piu 
numerosi e non ci stanchiamo piu, 
continueremo la nostra battaglia con 
piu forza perche il 9 giugno si vota 
in Sicilia per il governo della Regione 
sicillana. A centinaia e a migliaia ri-
torneremo ancora una volta in Sicilia 
per andare a votare per il nostro Par' 
tito Comunista, per votare contro la 
mafia e contro i prepotent!, per cac-
ciarli via dal potere. Vogliamo veh-
dicare Salvatore Carnevale e tutti i 
sindacalisti assassinati. Voteremo con
tro coloro che ci hanno costretti ad 
emigrare, contro coloro che ci affa-
mano, contro .coloro che della Sicilia 

hanno fatto una colonia da sfruttare, 
contro i padroni, contro gli agrari. Vo
teremo perche la Sicilia sia veramente 
dei siciliani, perche al piu presto pos-
siamo tornare accanto ai nostri figli, 
alle nostre spose, alle nostre mamme, 
alle nostre fidanzate. Cosi mi dicono i 
miei ' amici: vogliamo ritornare alia 
nostra bella Sicilia, accanto ai nostri 
cari, onorare i nostri morti. 

«Cara Unita, tu hai scritto che 
siamo ritornati piu comunisti di pri
ma, te lo confermiamo ancora noi. II 
governo regionale appartiene ai sici
liani, e stato battezzato con il sangue 
dei lavoratori siciliani e questa volta 
verremo a votare perche diventi vera
mente il governo dei siciliani c ce la 
faremo. Spazzeremo la D. C , vogliamo 
che sul giornale arrivi subito la pagina 
della Sicilia, perche vogliamo leggere 
la battaglia elettorale che il Partito 
conduce. 

'•'•' « Grazie per le belle parole che hai 
rivolto a noi emigrati neU'cc Unita» 
9 maggio prima colonna: non occorre 
che tu risponda alle nostre lettere se 
ti manca lo spazio, ma sappiamo che 
il voto che abbiamo dato il 28 aprile 
al PCI non e Tultimo, ma e I'inizio piu 
travolgente.. Non ci fermeranno piu. 

: II 9 giugno voteremo ancora comunl-
' sta e piu numerosi, perche in noi Si

cilian! nutre la ribeilione di avere 
• iasciato la bella terra ricca di ogni 
< bene per venire a lavorare all'estero 
come merce da sfruttare. 

GASPARE BONO 
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INBREVE 
Concorsi a caffedre universitarie 

'.' Il ministero dell: P. I ha disposto che. fermi restando i 
. termini del' 30 giugrio 1963 per la presentazione delle do-

mande di partecipazione ai concorsi a cattedre universitarie, 
:eia data facolta ai candidati di presentare le pubblicazion: 
r entro e non oltre il 31 luglio 1963. Ai candidati resident! 

all'estero. cui e fatto ugualmente obbligo di presentare la 
i domanda di partecipazione ai concorsi entro - la data del 

30 giugno 1963 e consentito di presentare entro il 20 agosto 
' 1963 i documenti. i titoli e le pubblicazioni. 

Cremona: congresso associazione musei 
•'"•'• A Cremona si e concluso l'ottavo congresso; nazionale 

, deH'associazione dei musei. I lavori erano cominciati dome-
. nica scorsa a Bergamo, erano proseguiti poi a Brescia. ed 
. iniine si erano trasferiti a Cremona. 

Nel corso del congresso. cui hanno partecipato oltre cento 
' direttori dei musei stataii e comunali. sono fitati esaminati 
; e discussi problem: di carattere scientifico.ed organizzativo, 
:' attraverso un proficuo acambio di esperienze. Sono_ stati 
, espressi voti. • perche le opere d'arte dei collezionisti pri-

vati. presentate in mostre pubbliche. ' 6iano esentate da 
•' gravami fiscali e perche siano sgravati da ogni imposizione 

tributaria gli edifici degli enti locali adibiti a muse:. 
Al termine del congresso e stato deciso che la nona 

riunione dell'associazione si svolgera in Sicilia il prossimo 
: anno, in occasione dell'inaugurazione del museo di Agrigento. 

Autosfrade: 4 giorai senza pedaggio 
La rottura delle trattative per il contratto deidipendenti 

dalle autoetrade del Sole. Genova-Savona. Genova Serravalle. 
' Milano-Laghi. Milano-Bergamo-Brescia. Firenze-Mare ha por-
"' tato alia proclamazione di uno nuovo scioperb di quattro giorni. 

Dalle ore 6 di giovedi 23 maggio alle ore 6 di lunedl 27 sulle 
• autostrade in qucstione non gi paghera pedaggio. A meno che. 

naturalmente. i dirigent;.della Sbcieta Autostrade in conces 
sione non rivedano la loro posizione negativa. ; - . . . . 

Pensionati stafali: proposta di legge 
II segretario generale aggiunto della CGIL on. Santi ha 

presentato alia Camera una proposta di legge sulla intangibi-
lita e imprescrittibilita delle pensioni dei dipendenti 6tatali. La 

' proposta mira ad eliminate le disposizioni vessatorie vigenti 
che limitano o sopprimono il diritto alia pensione d: taluni 
dipendenti dello Stato. 

Piaggio: ricordato il 17 maggio 
• * II comitato di zona del PCI della Valdera ha diffuso ieri 
fra le maeatranze della Piaggio un opuscolo contenente il rac-

- conto * Tempo, cammina!» che rieorda il grande sciopero jni-
, ziato il 17 maggio 1962 contro il « re della vespa -. Quello scio. 
. pero, dura to 75 giorni. infranse ogni divisione fra gli operai e. 

con essa. il regno.del noto costruttore di motoscooter. • 

_J 
Favorevole 

la congiuntura 
economica 

La nota : deJl'Istituto per la 
congiuntura economica (ISCO) 
e pttimista sulle • prospettive 
immediate dell'economia italia
na. Al rallentamento stagionale. 
aggravato quest'anno dalla ri-
gidita deirinvemo. e seguita nel 
mese di aprile una graduate ri
presa. 

I punti di - tensione» della 
economia italiana vengono in
dicati nel commercio con lo 
estero • e nell'andamcnto dei 
prezzi. La bilancia commerciale 
registra. da qualche tempo, un 
andamento sfavorevole (e prov-
vedimenti come quelli di mas
siccia importazione di prodotti 
agricoli. imposti dalle deficienze 
della agricoltura italiana. tendo-
no ad appesantirla). I prezzi si 
rimangiano. per parte loro. gran 
parte dei miglioramenti salaria-
li conseguiti dai lavoratori. II 
- tutto bene**, quindi. non ri-
guarda la massa dei lavoratori 

AVVISI ECONOMICI 
V A R I I 50 

m» m. 

MAGO egiziano fama mondiale. 
premiato medaglia oro responsi 
sbalorditivi Metapstchica razio-
nale al servizio dt ogni vostro 
desiderio. • Consiglia. orienta 
nmori. affari, sofferenze. Pigna* 
secca sessantatre. Napoli. . 
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CALL!, duroni, scompaiono ra-
dicalmente col prodigioso Cal-
lifugo - Lindangilella»; ricor-
date « Lindangilella ». 

AVVISI SANITARI 

ENDOCRINE 
studio medico per la cura delle • 
t flole» dlsfun2loni e debolczze , 
sestuall dl origlne nervosa, psi- ! 
cliica. endoenna (neurastenia, I 
deficienze ed anomallc •estuali), j 
VMte prcmatrimonlaU. Dotior, 
P. MONACO Roma, Via Voltumo 
n. 19. int. 3 (Stazlone Termini). 
Orario 9-12. 19-18 e per appunta-
mento eacluso il nabato pomerig-
flo e i feativl Fuori orario. nel 
sabato pomerlgglo • nei giorni 
fcstlvi ci riceve solo per appun-
tamento^ Tel. 474.764 (Ant. Com. 
Roma lSfll» del M ottobic 19561. 

Tesseramento 

Rimini 1 0 0 % 
Avellino 104°/« 

La campagna del proseli-
t ismo ha registra to, in que. 
sti ult imi giorni, nuovi si-
gnificativi successi. - ' - ' 

La federazione di Rimini 
~ ha annunciato ieri di aver 

raggiunto il cento per cento 
degli iscritti con 585 reclu-
ta t i , 85 dei quali si sono 
iscritti al P C I , per la pr i 
ma volta. 

Avell ino, dal suo canto, 
ha annunciato il raggiungi-
mento del 104,5 per cento 
degli iscritti dello scorso 
anno, con oltre duecento re . 
clutati a Caprtglia, Merco-
gliano, Luogosanto, Ca l i t r i , 
Grottaminarda e Montefor-
te Ariano, Montefalcione. 

M circolo « Zoccola », del-
la F G C I di Alessandria, ha 
reclutato dopo la vittoria 
elettorale 50 giovanl, I I cir
colo - Gandini > 15 e la se-
zione omonima del PCI 6. 

Un'grande successo, inol-
t re , e stato ottenuto dalla 
federazione giovanile della 
Versil ia che ha tesserato, 
quest'anno, 274 giovanl in 
piu del -1962 raggiungendo 
il 134 per cento. I reclutati 
al P C I , sempre nel ter r i -
torio versiliese, sono oltre 
270. 

A Tern l , comune, II tes
seramento ha raggiunto II 
cento per cento. I I numero 
dei reclutati , in provincia, 
e sallto a 650, mentre 200 
sono I nuovi . iscritti alia. 
F G C I . 

' . -1 

La vittoria eletto
rale comunista e la 
avanzata delle si
nistre impongono 
una svolta politica 

anche nelTisola 

Dal nostro corrispondente 
r: ".'; "CAGLIARI, 17. 
PCI, PSI e PSDI. a conclu-

sione dej dibattito sulla mo-
zione di sfiducia presentata 
dal gruppo comunista, han
no votato contro la Giunta 
DC-PSD'A, che, governa la 
regione sarda'e che, con un 
Piano di Rinascita profonda-
mente antidemocratico e a n -
ti autonomistico, ha aperto la 
strada alia penetrazione mo-
nopolistica dell'Isola,. igno-
rando la dura lezibne' rice-
vuta dagli elettori il 28-29 
aprile. - • 

II vice presidente dell'As-
semblea regionale compagno 
Girolamo Sotgiu, intervenen-
do a chiusura della discus-
sione, dopo un imbarazzato 
intervento di difesa della 
maggioranza da parte del ca
po della Giunta on. Corrias, 
ha ribadito che la mozione 
cumunista risponde ad una 
necessita in quanto e urgente 
una chiarificazione politica. 
Ma la1;DC e il PSD'A rifiu-
tano il dialogo, oslinandosi a 
conservare quel potere che 
il popolo sardo ha loro ne-
gato. Le risposte elusive di 
Corrias hanno. del resto, con
fermato il, carattere' centri-
sta e classista della Giunta, 
che, in quanto tale, respingc 
t principii stessi dell'azione 
autonomistica. 

II Piano di Rinascita ap-
provato nei giorni scorsi con 
un colpo di forza e la prova 
lampante di questa politica 
anti autonomistica e anti 
sarda 

La componente sarda del 
voto del 28 aprile e data dal
la condanna del centrismo e 
dello schema di programma-
zione che la maggioranza 
vuole imporre a tutti i costi. 

II. popolo sardo, dando al 
Partito comunista 162 mila 
voti, cioe 31 mila voti in piii 
rispetto alle ultime elezioni 
regionali, ha approvato l'al-
ternativa proposta dai comu
nisti per una vera rinascita. 
La DC ha perduto in Sarde
gna il monopolio politico; il 
PSD'A e ridotto ad una enti-
ta trascurabile: la colonizza-
zione mpnopolistica proposta 
dai due partiti della maggio
ranza attraverso il Piano-
truffa e stata bocciata. II suc
cesso non e solo del PCI ma 
di tutte le forze autonomi-
stiche. . . . 

Dopo il discorso del com
pagno Sotgiu, per dichiara-
zione di voto sono interve-
nuti il compagno socialista 
Zucca e il socialdemocratico 
Cottoni. 

II compagno Zucca ha ri
badito che il PSI e dispo-
nibile in Sardegna solo per 
una reale svolta programma-
tica a sinistra, che non divi-
da le classi lavoratrici e sal-
vaguardi l'unita autonomisti
ca. II Piano di Rinascita po-
teva essere il naturale terre-
no per un dialogo: non e sta
to possibile perche la DC re-
spinge qualsiasi proposta sul 
terreno programmatico e ten-
ta di stipulare alleanze solo 
sul terreno del potere. della 
suddivisione del potere e dei 
suoi derivati. 

Anche il socialdemocratico 
Cottoni ha .dichiarato di vo
tare a favore della mozione 
comunista poiche la chiarifi
cazione richiesta alia DC e al 
PSD'A per promuovere il 
centro-sinistra in Sardeg.ia 
non e venuta. 

Nonostante il rigetto della 
mozione. avvenuto nella tar
da mattinata da parte della 
maggioranza DC - PSD'A. la 
iniziativa dei comunisti ha 
assunto la sua funzione. che 
era quella di aprire un dia
logo unitario per riorendere 
la lotta per la Rinascita. 

Giuseppe Podda 

Un appello 
per Sanchez 

Gli studenti della facolta di 
Lettere e filosofia dell'univer-
sita di Roma hanno rivolto un 
appello al ministro di grazia 
e giu3tizia, sen.. Bosco, affin-
che esamini l'opportunita di 
revocare il prowedimento di 
estradizione che riguarda i'in-
gegnere spagnolo Antonio San
chez. AH'appello si sono asso-
ciati numerosi docenti, tra i 
quali Guido Caloijero. Fran
co Lombardi. Tullio Gregorf 
e Pietro Toesca. 

Hanno adento inol tre i giu-
dici costituzionali Costantino 
Mortati e Giuseppe Branca e 
i pxofessori. Giuliano Vsssalli c 
Arturo Carlo Jentiolo. 
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fisicamente in forma perfetta, in preda 
a un formidabile appetito e affetto solo 
da una lieve raucedine si sta awiando 

HONOLULU — La moglie e uno delle figlie di Gordon 
Cooper ai microfoni della televisione. (Telefoto) 

uomo e 
ilrischio 
Dei primi sclte volt orbitali (quattro sovietici e tre 

amerienni) : Vaspetto cite, senza dubbio, ha • trovalo piu 
direlta rispondenza nel pubblico, ha suscitalo piu emo-
zione e partecipazione, e quello del coraggio, della straor-
dinaria avventura individuate, riservata finora a cost poclti, 
e certamente eccezionali pionieri. Questo e stato vero per 
Gagarin, il primo di tutti. e poi via via per ciascuno di 
quclli die lo hanno seguito negli alti spazi, ma in misura 
diversa. "."'-... '.' . ' ^ ^ .-....••.-,« .'.. >•.:..> • 
, La prova duplice di Nikolaiev e Popovic, infatti, sugge-
riva gia ai piu atlenti e avvertiti osservatori una nuova 
dimensione, una piu snlda certezza: portava in primo pia-

,no I'eccellenza delta lecnica, la vittoria delta ragione c 
della scienza: faceva apparire che anche i cosmonauti, 
oramai, potevano affidnrsi in tutta sicurezza alte misnre 
per torn predisposte dagli uomini di scienza e dagli inge-
gneri. E manifestamente fu proprio cost, in quel caso: la 
tecnica spaziale sovictica sembra avere- realmente risotto 
tuttt i problemi sostanziali relativi at volo orbitale, e pub 
forse essere considerata prossitna a prove di classe sttpe-
riore, quindi ancora piu impegnative per qnelli che ne 
saranno protngonisli. 

Tensione drammatica 
'-'Ed ecco. il volo di Gordon Cooper ci ha riportati alia • 

emozione, alia tensione quasi drammatica, alia avventura 
risolta essenzialmente dal coraggio e perizin individuali; 
ha portato negli alti spazi lo spirito del western, nlmcno 
in quantb ha di comune con quello che in Italia si chiama 
spirito « garibaldino», vale a dire la capacita di tirarsi 
fuori con prontezza e bnldanza da una situazionc difficile. 
II pilota, veramente, ha dimostrato potso fermo e mente 
lucida; ha dato una notevole testimonianza di cib che un 
uomo pub imparare a essere: ha arricchito di un suo con
tribute it pntrimonio delVuomo. ' •' 

Sappiamo tutti che le qualita da lui dimostrate servi-
ranno ancora a molti pionieri, dello spazio e di altre 
conquiste: ai quali tributeremo la stessa simpatia. Pure, in 
questo caso la posta in gioco era gia sicuro acquisto (o 
atmeno piu sicuro di come-e apparso durante la prova di 
Cooper) della civilta umana; quello che Cooper e riuscito 
a lore impegnando tutlo se stesso. era gia stato fatto, piu 
largamente e in condizioni meno dure. In un diverso con-
teste — vale a dire, se il sistema delle relazioni intcrnazio' 
nali fosse non quello che e ma quello che not e molti altri 
auguriamo — egli stesso avrebbe potato spiegare le sue do-
ti per una conquista ulteriore, per una prova piu acanzala. 

Sproporzione 
. Non vogtiamo negare che lo stimolo delta emulazione 

-— anche con quanto esso comporta di sportive e di per- , 
sonale — pub riuscire profiltevole at progresso delta 

, scienza. Ma la stessa emulazione potrebbe svilupparsi su 
un terreno meno difforme, a livelli piu prossimi, con van-
taggio comune. La prova, invece, in cut Gordon Cooper 
ha dovuto impegnarsi fino at limite delle sue risorse uma-
ne e fino alle ultime possibilita del mezzo troppo esiguo 
di cut disponeva, hn denotato una sproporzione manifesto 
fra la tensione cstrcma dello sforzo, e robietlivo raggiun-
to non per la prima volta: in quanto uomini, vogtiamo 
dire, membri della comunita e civilta degli uomini. 

.' Per la prima volta in quanto amerienni, senza dubbio: 
• non diminuisce certamente Cooper raver rischiato e 
vinto per il suo paese. Diminuisce pcrb il paese medesimo, 
o piutlosto cotoro che lo dirigano, il non sapere o votere 
farsi tramite alte istanze di progresso della umanita inte
rn, se non in modo subordinate ai loro fini di prcstigio 
m di polenza. In questo senso e palcsc che grata tuttora 
sui programmi spaziali USA la triste eredith del sogno 
di superpotenza vagheggiato aWepoca del prcsunto mono-
polio deWatomica, e infranto poi dai progress* delWRSS 
prima in campo nuclearc, poi in campo cosmico: Cinsana 
nostalgia di quel « paradiso perduto » condiziona tuttora 
la riccrca scientifica in America, e la distorce, alienandola 
a una condizione essenziale, di cui diventiamo ogni gior-
no piit consapevoli: che la scienza non e pntrimonio di 
questa o quella nazionc, ma delta umanita, in rapporto 
alia quale cosliluisce un momento unilario c unificatore. 
£* da augurare a uomini come Cooper che il loro impe-
gno ulteriore, il loro coraggio, possnno inserirsi piu di-

, rcttamente in auesta consapevolexza. 

f. p. 

Nostro servizio 
CAPE CANAVERAL. 17 \ 
Alle ore 1,11 di stamani il 

comandante Gordon Cooper 
ha toccato la tolda della por-
taerei « Kearsarge ». Alle sue 
spalle, ancora aperto, vi era 
il portello della capsula spa
ziale « Fede 7 * a bordo del
la quale aveva compiuto 22 
giri attorno -. alia Terra. 36 
minuti prima la « Fede 7 >, 
con manovra perf etta, era 
ammarata a 6 chilnmetri e 

: 400 metri dalla « Kearsarge * 
che dirigeva ••' a - tutta forza 

i verso la capsula mentre una 
squadra di sommozzatori, ca-
latisi in mare da alcuni eli-

.cotteri, provvedeva a fissarc 
attorno al «col lo» della 
t Fede 7 > degli speclali gal-
leggianti per impedire che 
a causa dei marosi la capsu
la' fosse inghiottita dalle 
acque. 

Di li a poco le braccia 
della gru numero 3 della 
portaerei deponevano , sxilla 
tolda il veicolo spaziale. Pri
ma che I'astronauta uscissc 
dalla « Fede 7 » i medici di-
staccati a/bordo della « Kear
sarge » provvedevano a mi-
surare la pressione sangui-
gna di Cooper. Un'altra mi-
surazione ' veniva effettuata 
subito dopo che I'astronauta 
aveva abbandonato I'abita-
colo. '. 

Non appena uscito, Coo
per e apparso barcollante 
per qualche istante. E' stato 
infatti colto da un senso di 
vertigine che e durato non 
piii di una quindicina di se-
condi e che i medici hanno 
definito come una reazione 
piu che naturale alia lunga 
permanenza all'interno della 
capsula. Cooper e stato im-
mediatamente condotto nei 
locali della nave adibitiad 
infermeria " e qui sono ini-
ziati i primi. esami medici. 
Git specialisti hanno subito 
constatato che durante Vim-
presa Cooper aveva perso 3 
chili e 135 grammi di peso. 
11 suo organismo inoltre ap-
pariva leggermente disidra-
tato. La spiegazione si cid 
e da ricercarsi nel fatto che 
I'astronauta, durante tutte le 
34 ore di permanenza nello 
sprr-rto si e nutrito con par-
simonia mentre nel contem-
po il suo organismo veniva 
sottoposto a sollecitazioni as-
solutarhente eccezionali. Coo
per ha anche consumato po-
chissima acqua. A questo 
proposito • ha aQermato che 
nel here ha incontrato qual
che difficoltd, ' nell'attingere 
alio speciale recipiente del 
quale disponeva a bordo del
la < Fede 7 ». Mirava inoltre 
a risparmiare la maggior 
quantita possibile del prezio-
so liquido nella dannata ipo-
tesi che ammarando qualco-
sa non andasse per il verso 
giusto e si trovasse dunque 
nella necessita di restore in 
mare per un periodo di tem
po imprecisato. 

Oltre alia perdita di peso, 
i medici hanno riscontrato a 

Cooper anche una lieve rau
cedine ed un lieve arrossa-
mento dei globi oculari. En-
trambi causati dalla «brez-
za * di ossigeno puro che ha 
spirato sul viso dell'astro-
nata per tutta la durata del 
volo. Per il resto Cooper ap-
pariva in perfetta forma e 
dotato di un invidiabile ap
petito. 

Non appena infatti sono 
stati portati a termine i pri
mi esami medici egli ha con
sumato un'abbondante cola-
zione cost composta: bistec-
ca di filetto, patate, pane, 
gelato, set bicchieri di latte 
e quattro di succo di ananas. 
I primi ad essere sorpresi e 
compiaciuti delle perfette 
condizioni fisiche di Cooper 
sono i medici e gli speciali
sti della NASA, in partico-
lare i dottori Pollard e Char
les Upp, che hanno eseguito 
i primi controlli. II dott. Pol
lard ha dichiarato tra Valtro: 

—: Ha salito tre rampe di 
scale, qui sulla nave, piit ra-
pidamente di me. E tenete 
presente che io ho 30 anni 
mentre lui ne ha 36. -

Cooper ha affermato di es
sere estremamente soddisfat-
to del volo e delle condizio
ni in cut esso si e effettuato. 
Ha detto di aver trovato 
estremamente piacevole lo 
stato di imponderabilita, che 
gli & stato facile dormire al
l'interno della capsula anche 
se ogni 30 o 45 minuti si sve-
gliava. In lutto egli ha ripo-
sato per sette ore e mezzo. 
Circa la « Fede 7 » ha affer
mato: <Sono perfettamente 
d'accordo con i miei colle 
ghi; la capsula si e compor 
tata molto bene. Ho avuto 
qualche piccolo problema, 
ma.~ insomma nulla di se-
rio >. " -

E* ovvio che < t piccoli 
problemi» cui Cooper si H-
ferisce sono quelli insorti al 
momento — drammaticissi 
mo — dell'ammaraggio. Ma 
di cid tratteremo piu este 
samente in seguito. 

Dopo I primi esami medici 
Cooper e stato trasferito nel 
la cabina dell'ammiraglio co

mandante la portaerei. Qui 
per telefono ha ricevuto le 
congratulazioni del presiden-
te Kennedy che lo chiamava 
direttamente dalla Casa 
Bianca. 

— Magglore — ha detto 
Kennedy — mi voglio con-
gratulare con lei. E' stato un 
grande volo. 
— Molte grazie — ha rl-

sposto Cooper., • .. . 
— Abbiamo '• parlato con 

sua moglie e ci e parso che 
la signora abbla sopportato 
la prova magnificamente. ; 

— Benissimo. v • 
— Vi aspeltiamo qui ' a 

Washington marted'i, e siu-
mo molto orgoplibsi di vol. 

— Grazie, signore. E' sta
to effettivamente un bel vo
lo e mi e molto piaciuto. 

— Bene, molto bene — 'in 
continuato Kennedy. — Ci 
vediamo allora martedi. Buo-
na fortuna. . . . . 

— Grazie signore. 
— Grazie a lei, magglore 

— ha concluso il presidente. 
Di It a qualche minuto 

Cooper e stato messo in co-
municazione con la moglie e 
le figlie che in quel momento 
si apprestavano__ a ; lasciare 
in aereo Houston alia volta 
di Honolulu. Qui Cooper 
giungerd ' nella giornata di 
domani, e la popolazione si 
appresta a tributargli una 
accoglienza trionfale. Occor-
re infatti tener presente che 
alle Hawaii Cooper e un po' 
di casa. Ha stiidiato in quella 
universitd ' per tre anni e 
durante quel periodo conob-
be la ragazza che poi e di-
venuta sua moglie. 
. II governatore Burns ha 
gia annunciato che il pilota 
e stato nominato • membro 
onorario del consiglio di am-
ministrazione dell' Universi
td. Dopo la parata trionfale 
sino alia Casa del Governo 
Cooper potra trascorrere 
qualche ora di intimitd con 
la sua famiglia presso la ba
se aerea di Hickam. Di qui, 
in aereo, partird alia volta 
della base di Patrick, presso 
Cape Canaveral ove giunge
rd alle 27 (ora italiana) di 

domenica. Alle 21 dello stes
so giorno Cooper terra una 
prima conferenza stampa. II 
lunedi sard dedicato al ripo-
so. Jl giorno successivo sa
rd anch'esso gremito di im-
pegni tra i quali spiccano In 
modo particnlare la «parn-
ta * che il sindaco di New 
York ha inrietto in onore di 
Cooper, che traverserA : in 
corteo le vie della metropttli 
sotto una pioggia di cortnn-
dolt, ed tl ricevimento alia 
Casa Biansa ed al Congres-
so ai quali Cooper interver-
ra con tutta la famiglia. • 

Intanto ai • medici Cooper 
ha rivelato di esser riuscito 
a scorgere, nonostante Val-
tissima velocita alia ' quale 
viaggiava e Valtczza dell'or-
bita nella quale la capsula 
era immessa, alcuni partico-
lari del paesaggio terrestre 
che lo hanno lasciato stupito. 
Egli ha affermato di essere 
riuscito a distinguere le stro
de e i bloccfit di caseggiati 
di alcune citta. Ma lo spet-
tacolo che lo ha lasciato sen
za fiato e stato quello del 
massiccio dell'Himalaya. 

In prccedenza abbiamo ac-
cennato alle drammaiiche 
circostanze che hanno con-

Krusciov 
si congrat ul a 

- / * , • * r 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 17. 

Krusciov si h congratulate 
con Kennedy per 11 brillante 
successo conseguito dalla co-
smonautica americana con il 
volo di Gordon Cooper, defl-
nendo questa impresa c u n 
nuovo passo nella esplora-
zione. degli spazi dell'unl 
verso ». : 

L'impresa di Cooper, con-
clusasi feliccmente alle due 
di notte, secondo il tempo di 
Mosca* non ha potato essere 
adeguatamente commentata 
dai giornali sovietici del 
mattino. Lo e pero questa 
sera sia attraverso il tele 
gramma di Krusciov a Ken
nedy, sia in un articolo delle 
c Isvestia ». 

Cooper, scrivono le «I sve 
st ia*, ha portato complessi-
vamente a 34 i giri attorno 
alia Terra compiuti dai co
smonauti degli Stati Uniti 
mentre quelli sovietici sono 
a quota 130 con un attivo di 
192 ore di volo. Oltre a cid, 
i cosmonauti sovietici hanno 
gia reaiizzato d i e d mesi fa 
il volo in coppia di due navi 
cosmiche, la Vostok 3 e la 
Vostok 4 il cui peso e piu 
che doppfo rispetto alle navi 
cosmiche americane. 

Cid non di meno « i l r i -
sultato raggiunto da Cooper 
costituisce la piu gtossa im
presa americana nella esplo-
raxione del cosmo». 

Se e presto per dire cosa 
ci ha dato, sul piano scienti
fic©, il volo di Cooper, le 
«Isvest ia* sottolineano tut-
tavia che il programma stu-
diato per il cosmonauta 
americano «presentava un 
considerevole interesse*. 

Alcune parti del program
ma sembrano fallite, altre 
riuscite solo narzialmente: 
ma spetta ora agli scienriati 
americani, sottolineano le 
c Isvestia », « di fare il bilan-
cio di questa impresa che 
tutto sommato fa onore alia 
scienza americana*. 

II giornale sovietieo, rac-
cogliendo inline gli inviti del 
c New York Times*, per una 
collaborazione spaziale so-
vietico-americana conclude 
ricordando che solo un ac-
cordo sul disarmo pud per-
mettere una fruttuosa colla
borazione tra i due Paesi e 
che, fino a prova eontraria, 
I'accordo e oggi reso impos-
sibile proprio dall'atteggia-
mento degli Stati Uniti ver
so II problema del disarmo. 

Augusto Pancildi 

ISOLE MIDWAY — L'a-
stronauta Cooper (in alto) 
riceve le congratulazioni 
del presidente Kennedy 
(in basso) -. 
(Telefoto A.P.-« l'Unita >) 

traddistinto <lo • ammaraggio 
della € Fede 7 *. E' nel cor-
so di esso che il freddo co
raggio di Cooper e la sua 
perfetta preparazione tecni
ca e scientifica sono apparse 
in plena luce. I guai sono 
cominciati durante la 19 or-
bita, quando nella capsula 
si e improvvisamente accesa 
tma luce verde. La luce che 
misura la forza di gravitft, 
avrebbe dovuto accenderti 
solo al rientro della capsida 
nell'atmosfera. Cooper ha in-
formato di quel che stava 
accadendo il collega Glenn 
che seguiva il suo volo a 
bordo .. della nave « Coastal 
Sentry » ed ha continuato a 
prepararsi per Vammaragg\o. 

Come snecessivamente ha 
dichiarato il dottor Walter 
Williams, capo delle opera-
zioni del progetto «Mercu
ry », tin corto circuito aveva 
interrotto il controllo girn-
scopico della capsula costrin-
gendo Cooper a ricorrere a 
rifcrimenti visuali, quali nd 
esempio le stelle, per porre 
la navicella spaziale nella 
posizione piii adatta al rien
tro. Contemporancamente en-
trava in crisi, sempre a cau
sa di un corto circuito, il 
sistema di controllo di sta-
bilizzazione. 7n poclie paro
le: la capsula non disponeva 
piu di un pilota automatico 
e rimaneva affidata a Cooper 
ed alia sua prontezza di ri-
flessi. . . "';->' • .:•' 

Febbrttt consultazioni si 
svolgono tra Cooper da un 
lato e i suoi colleghi - Gris-
som, staccato presso il posto 
di controllo di Guaymas, nel 
Messico, e Glenn a bordo del
la c Coastal Sentry ». Cooper 
viene tntJttato ad orientare 
manualmcnte, " auualendost 
degli indici graduati che son 
tracciati sul finestrino osser-
vatorio, la capsula per il 
rientro. La NASA nel frat-
tempo, tramite Glenn, comu-
nica che la manovra di rien
tro e affidata - all'iniziativa 
ed alia sagacia di Cooper. Ci 
si augura che tutto vada be
ne. Quando, alle 00,03 Coo
per inizia la -22 orbita, si 
trova ad est di Shangai. Ba-
sandosi sul conio" alia rove-
scia che Glenn effettua in 
collegamento radio, egli ac-
cende i razzi frenanti, $chiac-
ciando un' ptilsante per tre 
volte ogni cinque secondi. 

Alle 00,06 il complesso dei 
razzi frenanti, ora esauriti, 
si stacca dalla capsula. Ore 
00,07: Cooper e la sua capsu
la puntano verso Visola'Mid
way alia velocitd di 28.000 
km. all'ora, circa 480 km. al 
minuto. Ore ,00,14: la . < Fe
de 7 » entra in contatto con 
gli strati superiori dell'atmo-
sfera. Sotto Vazione del trc-
mendo attrito lo scudo . »lt 
protezione della capsula co-
mincia a . volatilizzarsi. La 
scritta < United States *, do
po il recupero, apparird bru-
ciacchiata. Ore 00,19: in vi
sta della' zona prestabilita 
per il recupero, Cooper azio-
na il piit piccolo dei paraca-
dute dei • quali' dispone la 
capsula. Ore 00£1: si apre il 
paracadute piu grande, men
tre una carica esplosiva di 
segnalazione viene sganciata 
in mare: Ore 00£2: la < Kear
sarge > avvista la < Fede 7 > 
Ore 00£4: Cooper ammara. 

Dick Stewart 
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1) L'ammaraggio. 

2) La cFede 7* raggiunta e agganciata dai sommozzatori. 

sollevata ' dalla gru sulla portaerei 3) L'astronave 
Kearsarge. -

4) Finalmente Cooper estratto dall'abitacolo che lo ha 
portato nello spazio. 

(Telefoto ANSA-AP-< l'Unita >) Itsf socialista. 

Scrittori 
sovietici a 
Italia VRSS 

Quattro scrittori sovietici — ' 
Nicolaj Bajan. vice presidente 
della Comunita europea degli 
Scrittori e Segretario dellUnio-
ne degli *'Scrittori sovietici; 
Gheorghi Brcitburd, segretario 
del gruppo sovietieo della Co
munita europea degli scrittori; 
Boris Riurikov, direttore della 
rivieta Innastrannaya Literatura 
(Letteratura straniera); Alexei 
Surkov. Segretario della Union» 
degli Scrittori sovietici — han
no incontrato ieri. nella 6ede 
della Associazione italiana per 
i rapporti culturali con PUnione 
Sovietica. uomini di cultura • 
^iornalisti Maliani. con i quali 
hanno discusso su temi inerenti 
alia posizione. degli scrittori 
nell\URSS e ai loro rapporti 
con i colleghi di altri paesl. 

Come ha notato a un certo 
momento Riurikov, la •riunione 
ha assunto un po' l'andamento 
d'una conferenza stampa, per-
che — dopo la breve presenta-
zione fatta dall'on. Paolo Alatri. 
e la non breve introduzione di 
Bajan — essa si e venuta svl-
luppando sopratttttto sulla base 
di domande, spesso molto ela
borate e non di rado tenden-
ziose se pure cortesi, dei gior-
nalisti. cui gli ospiti hanno ri-
sposto assai distesamente e con 
molta franchezza. 

Alatri aveva ricordato breve-
mente le esagerazioni e anch« 
i travisamenti con cui una 
parte della stampa italiana e oc-
cidentale ha seguito negli ul-
timi mesi il dibattito sull'arte 
e la cultura in corso neH'URSS; 
a tali spunti si e ricollegato 
Bajan, per affermare in so-
stanza che le accuse o t so-
spetti di «ritorno alio stalini-
smo», formulati in connessione 
con le discussioni in corso, non 
hanno senso: il processo di su-
peramento degli errori iniziato 
con il XX Congresso del PC US 
e irreversibile, e se e'e un ri
torno. e quello al leninismo. 
Bajan ha poi ricordato gli scam-
bi culturali, sia in forma di vi-
site e incontri personali, sia in 
forma di traduzioni delle ri-
speltive opere, che si sviiuppa-
no favorevolmente fra i due 
paesi. ' e in generale fra gli 
scrittori sovietici e i colleghi 
d'ogni altro paese: aderendo a 
un invito della Comunita degli 
scrittori. gli scrittori sovietici 
si dispongono a partecipare con 
animo aperto a nuove discussio
ni con rappresentanti della cul
tura occidentale. anche. delle 
correnti piu lontane da quella 
del «realismo socialista* cui 
essi si riferiscono. - . . . • 

Le domande poste subito dopo 
dai giornalisti. che rapprepenta-
vano gran parte dello schiera-
mento delta stampa di destra e 
di centro, nonche di centro-si-
nistra, si sono riferite pid o 
meno alia introduzione di Bajan, 
ma in sostanza hanno portato 
sul tema della liberta di espres-
sione artistica nelTURSS, e sul
la interpretazione che va data 
alle affermazioni fatte al ri-
guardo da dirigenti sovietici in 
recenti occasioni. Gli ospiti so
vietici nelle loro risposte han
no ristabilito le proporzioni, af-
fermando da un canto, che gli 
interventi di tipo amministra-
tivo o disciplinare a carico de
gli autori colpiti da critiche 
sono stati definitivamenle ab-
bandonati dal costume sovietieo. 
cosl che gli artisti criticati.de-
vono sentirsi soprattutto inco-
raggiati e assistiti; dall'altro 
canto ribadendo il principio 
della lotta ideologica fra i due 
sistemi mondiali nell'ambito 
della • competizione pacifica; a 
tale principio essi hanno colle-
gato il rifluto di tendenze 
espressive che appaiono ai loro 
occhi mutuate da influenze ideo-
logiche contrastanti con la real-
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Battuta per battuta i radiomessaggi n 
tra 

I 

CAPE CANAVERAL. 17 
I funzionari della Nasa 

hanno rilasciato alia stampa . 
gran parte dei testi delle 
comunicazioni - intrecciatesi . 
tra Gordon Cooper e le ba" 
si a terra nel coreo del lun-
go volo in orbita della -Fe- . 
de 7». Piu di ogni commen-
to. a illustrare tutti i parti-
colari delTimpresa. vale la 
trascrizione di alcuni di 
questi cblloqui. 

Al momento della parten-
za dell*«Atlas», Cooper par-
la con il collega Walter M. 
Schirra, che si trova nella 
torre di controllo di Cape 

, Canaveral. Ecco alcune del
le battute scambiate tra i 
due uomini. 

CONTROLLO: 4, 3. 2, 1. 
COOPER: Bene, l'orario 

b e»atto. v • "-" 
CONTROLLO: E* l'ora. 
COOPER: Sigma 7, la 

« Fede 7 > e sulla rotta. 
(« Sigma 7 » e la capsula 
con la quale Schirra compi 
il suo volo orbitale). 

CONTROLLO: Ti sent! be
ne, Gordon? 

COOPER: Veramente be
ne, Buddy. 

CONTROLLO: E' un ot-
timo sport. -

COOPER: Trenta secon-
carburante a posto, os

sigeno a potto, la pressione 
della cabina fa il suo do-
vere. -

CONTROLLO: Mi sembri 
splendido. 

COOPER: (la frase e inuv 
telligibile). 

CONTROLLO: E* una bel-
lezza, siamo in perfetta sin-
tonia. 

COOPER: Qui - Fede 7 -, 
un minuto e II carburante 
e, a posto, I'ossigeno a po
sto, pressione della cabina 
come stabilito. Tutti gli ap-
parecchi funzionano. - • 

Ed ecco un brano del col-
loquio awenuto con la torre 
di controllo mentre la « Fe
de 7 » entra in orbita: 

CONTROLLO: « Fede 7 . . 
sei giunto al momento de-
cisivo, stai per entrare in 
orbita. ; 

, COOPER: E' II momento? 
CONTROLLO: II momen

to h proprio questo. La cap
sula si sta rovesciando per
fettamente. 

COOPER: 81, tutto va be. 
ne. Che veduta, flglio mio! 
Adesso vedo Tultimo stadio 
del razzol • 
, CONTROLLO: Bello, lo 

spettacolo? 
COOPER: Ragazzo mio, 

qui e tutto chiaro. 
CONTROLLO: E' uno 

sport di' prim'ordine, eh? 
La « Fede 7 » sta sorvo-

lando la base di Guaymas, 
nel Messico. -
- CONTROLLO:' Ti diamo 

via libera per sette orbite. 
COOPER (scherzando): E 

perche non per trenta? 
CONTROLLO: Gordon. 

dammi la temperatura del
la cabina. 

GORDON: Sono 10 gradi. 
CONTROLLO: Ti trovi a 

tuo agio? • 
COOPER: Con un pochl-

no piu di calore ml troverei 
perfettamente. 

Ed ecco un brano di dia-
logo durante la quarta or
bita: 

TERRA:. P r o g r a m m a 
« Fede 7 ». Siamo tutti fe-
lici. Ogni cosa funziona per
fettamente. 

COOPER: Tutto va bene 
anche per me. 

TERRA: Non abbiamo 
messaggi per te. Ti lascia-
mo un po' in pace. Buon 
viaggio. 

COOPER: Grazie. • 
Qualche tempo dopo: 
TERRA: « Fede 7 », « Fe

de 7 », qui California. Dicci 
se tutto continua ad andare 
bene. I medici vogliono ave-
re qualche notizia e ti chie-
dono se ti senti comodo.. 

e terra i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 
i 

- COOPER: Mi sento a mio 
agio, con tutte le comodita. 
Ho appena fatto un piso-
lino. -" • 

TERRA: Una piccola co-
municazione da un vecchio 
amico. II maggiore Dick 
Schenkel ti saluta. 
- COOPER: Hello, Dick. 

TERRA: Ci sembra che 
tu ti sia abituato alio spa
zio. •-'--•-. -

COOPER: I miel girosco-
pi si sono allineatl perfet
tamente e ho messo I'auto-
matico. 

(Poco ' dopo Cooper ha 
compiuto uno degli esperi-
menti in programma, pun-
tando Tobiettivo della pic
cola telecamera a bordo 
verso il finestrino della cap
sula). • 

TERRA: Fa in modo che, 
attraverso la TV, noi pos-
siamo vedere quello che 
vedi tu. ' 

COOPER: Ecco fatto. 
TERRA: Riesco a vedere 

la linea dell'orizzonte. E* 
davvero interessante. Gor-

• don, come sono andate lc 
manovre a mano? 

COOPER: Tutto benissi
mo. 

All'ottava orbita, Cooper 
avrebbe dovuto inizia re il 
sonno di otto ore. Ma al-

l'inizio della nona orbita 
ebbe ancora una piccola 
conversazione con l'amico 
Glenn, che si trovava a bor
do di una nave di controllo 
a sud del Giappone. 

GLENN: Cerchiamo di 
sintonizzare la tua trasmis-
sione TV. Le immagini non 
sono molto buone. 

COOPER: Bene. 
GLENN: Ho una comuni-

cazione da farti. Si vuol sa
pere se poco fa eri addor-
mentato. 

COOPER: (risposta in-
comprensibile). 

GLENN: Adesso, comun-
que, diro che non ti inter-
peUino piu e che ti lascino 
riposare. 

COOPER: Bene, grazie. 
GLENN: - Hai un bello 

aspetto, Gordon. A terra ci 
risulta che tutto va bene, 

COOPER: Bene. Grazie, 
John. 

(Le stazioni di rilevamen. 
to, durante la notte, hanno 
raccolto le indicazioni sullo 
stato fisico dell'astronauta, 
trasmesse dal sistema au
tomatico. E* risultato che 
la respirazione, i battiti de] 
cuore e la temperatura era. 
no del tutto normali). 

Robert Krim 
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L'ospedale . 

di Trastevere 

Spendere 
• i { * 

di piu 
ma anche 

meglio 
Le vicende dell'edificio di 

vlale Trastevere costruito per 
ospitare I'Istituto di chirurgia 
ed ortopedia infantile e che i 
proprictari — gli Istituti Riu-
niti di assistenza santtaria p di 
protczionc sociale — stavano 
per affittare al ministcro della 
Pubblica Istruzione (che vi 
avrebbe installato gli uffici ora 
sparsi nclla citta) ripropongo-
no la necessita e Vurgenza del-
la riforma dell'organizzazione 
sanitaria. 

I fatti sono noti. La costru-
zione, progcttata a sctte piani 
e ridotta poi a cinque per Vin-
tervento della direzione gene-
rale delle Antichita e Belle 
arti, qualora vcnisse adibita ad 
ospcdale comporterebbe un 
passivo di 70 miltoni annul. 
Cosl afferma il presidcnte del-
V1RASPS, il consighere comu-
nale monarchico Emilio Pa-
trissi. Tale passivo non pud 
etsere sopportato dnll'IRASPS, 
che quest'anno presenta un bi~ 
lancio di deficit. Pcrtanto, se 
si vuole che Vedificio possa 
essere adibito ad ospedale e 
non affittato per far f route agli 
impegni di bilancio, qualcuno 
dcvc graziosamente fornire 
agli Istituti Riuniti di assisten-
za sanitaria, i soldi che man-
cano. Qucsto qualcuno. inu
tile dirlo, siamo noi contri-
buenti, malati o no. iscritti ne-
gli elenchi delle imposte co-
vuiruili e statali. 

II consiglierc monarchico ha 
pcrcid presentato al sindaco in 
quattro propostc la sua solu-
zionc, una specie di "leyge 
speciale» che permetterebbc 
all'istituto da lui presieduto di 
risolvere tutti i problemi, apri-
re l'ospedale e tirare avanti. 
Gia gli Ospcdali Riuniti godo-
no del privilegio di veder pa-
reggiati i propri bilanci dai 
finanziamenti statali. Perche 
non dovrebbe essere cosi an
che per VIRASP. che perse-
gue gli stessi scopi? 

E' chiaro che andando avanti 
di qucsto passo ogni difficolta 
delle varie •> isole *• sanitarie 
che si urtano una contro Val-
tra nel nostro Paese verra n-
solta attingendo alle casse del-
lo Stato. mentre Vorganizzazio-
ne sanitaria non compira un 
sostanziale pYogresso e rimar-
ra affetta da tutti quei mali 
che le agitazioni dei medici e 
degli infermieri, per non par-
lare di drammatici fatti di cro-
naca, hanno piu volte denun-
ciato. 

Nel convegno dell'Eliseo sul-
la riforma sanitaria e sulla si-
curezza sociale indctto dal PCI 
tre mesi fa, questi problemi 
sono stati esaminati nel qua-
dro di una riforma completa 
del sistema sanitario. Siamo 
d'accordo sulla esigenza di 
spendere di piu — e stato det-
to — ma anche di spendere 
meglio. Va ' oggi alia sanita 
pubblica meno del 3 per cento 
del reddito nazionale, mentre 
nel prossimo decennio biso-
gnera costruire circa 220.000 
posti-letto, per una' spesa di 
cento miliardi all'anno. Una 
spesa " che solo lo Stato pud 
sostenere, per rendere gli o-
spedali il vera centra tecnico-
scientifico delVattivita terapeu-
tica nel loro territorial biso-
gnera che r.iano le Regioni. le 
Province ed i Comuni, con un 
coordinamento centrale del mi-
nistero della Sanita, a pro-
grammare ed a gestire gli isti
tuti ospedalieri, con nuove 
leggi che spezzino i residui 
fcudali ed i sistemi antidemo-
cratici degli attuali ordina-
menti, senza sostituirli con un 
centralismo burocratico livel-
latore di ogni iniziotiua ~. Que-
sto e il punto. 

Tutto bene, potra dire qual
cuno, ma che cosa si deve 
fare subito per permettere al 
nuovo ospedale di entrare in 
funzione? La riforma sanitaria 
non e qualcosa di campatp per 
aria: e g;a matura, pud es
sere attuata senza perdere al-
tro tempo. La strada e aperta. 
* Se Viniziativa dei sanitari, 
ospedalieri, degli Enti locali, 
dei sindacati dei lavoratori — 
c stato dcito al convegno del
l'Eliseo — proseguird a mani-
festarsi nei prossimi mesi con 
lo stesso vigore raggiunto al-
I'inizio di quest'anno, la solu-
zione legislativa del problema 
ospedaliero potra avvenire a 
tempi ravvicinati *, 

g.f.b. 

Anche CISL e UIL aderiscono alio sciopero di mar ted i 

I baroni del! edilizia 
condannati in Comune 

In cinque zone delta citta gli operai dei cantieri si sono raccolti ieri attorno ai di-
rigenti sindacali dando vita a combattive manifestazioni. Nella - foto: il compagno 
Alberto -Fredda, segretario provinciate delta FILLEA-CGIL, parla ai lavoratori. 

«No» alle proposte della Centrale 

Utte: nuovo 
affitto 

del Consorzio 
Chiesto un prowedimento per il prezzo, 
aumentato arbitrariamenfe di dieci lire 

Ieri sera in Conslglio comu-
nale e tornata la questione del 
latte. La Giunta, con l'appoggio 
dei gruppi di destra. ha respin-
to la decisione della Commis-
sione amminis t ra tnee della 
Centrale favorevole aU'acqui-
sto, a certe condizioni. degli 
impianti del Consorzio laziale. 
I motivi di una tale decisione 
non sono stati motivati a suf-
ficienza. E ' s ta to citato soltanto 
un precedente voto del Consi-
glio comunale, voto che tuttavi'a 
non impediva alia amministra-
zione di accettare la proposta 
della Centrale. 

Ma le stranezze della sedu-
ta di ieri sera non si fermano 
qui. Al momento della appro-
vazione della dehbera con la 
quale la Giunta proponeva di 
respingere le decisioni della 
Commissione amministratrice in 
merito all'acquisto degli im
pianti del Consorzio. i m p r o w i -
samente. e saltato fuori anche 
un ordine del' giorno della mag-
gioranza. che introduceva nuo-
vi dement i , non trat tat i nel 
dibattito appena concluso. II 

Sciopero 
a S. Maria 
della 

w 

I dipendenti degli ospedali 
psichiatrici di Santa Mar ia 
della Pie ta e di Ceccano h a n : 
no proc lamato una ser ie di 
scioperi — il p r imo dei quali 
s a r a effettuato lunedi — per 
costr ingere r a m m i n i s t r a z i o n e 
provinciale ad accogliere le 
loro rivendicazioni. 

I lavoratori chiedono ormai 
da molti mesi c h e gli organici 
vengano ampliat i in mono da 
rendere piu sopportabile la lo
ro att ivita e poter usufruire 
rego la rmente delle ferie e 
delle festivita infrasettima-
nali . Alcuni impegni assunti 
dalla Giunta provinciale val-
eero a far rientrare qualche 
t empo fa lo sciopero gia pro
c lamato m a non porto alia 
composizione della ver tenza. 

I dipendenti di S. M. della 
Pieta e dell 'ospedale psichia-
trico di Ceccano oi sono per-
cio visti costrett i a fissare un 
p r imo sciopero di 24 ore per 
lunedi, un secondo per gio-
vedl e un terzo di 48 ore per 
il trtnta maggio . 

Torpignattaro: 
poste 

bloccote 
I postelegrafonici riprendo-

no la lot ta . Dalla mezzanol te 
scorsa sono scesi in sciopero 
i lavoratori dell'ufficio posta-
le di Torp igna t ta ra . Si pre-
vedc che nei prossimi giorni 
en t re ranno in sciopero anche 
i postelegrafonici dei quar t ie-
ri di P r a t i , Appio, EUR ed 
Ostiense. 

Le ragioni che costringono i 
postelegrafonici a sospendere 
il lavoro vanno r icerca te nel 
r i ta rdo con cui vengono con-
dotte le t r a t t a t ive nel gruppo 
di lavoro di cui fanno p a r t e 
i r appresen tan t i de l l ' ammini-
strazione e de i / s indacati pe r 
quanto r iguarda la riorgariiz-
zazione del servizio postale. . 

I lavorator i r ivendicano. an
che nel l ' in teresse della citta-
dinanza, un r iordinamento dei 
scrvizi tale che elimini 1'at-
tualc caos e che li costr ingc 
ad un costante suporlavoro. 

sindaco, anzi, e stato a lungo 
lindeciso se chiamarlo ordine 
del giorno o dichiarazione. poi. 
con qualche ritocco. ha deciso 
di optare pe r la pr ima soluzio-
ne. L'ordine del aiorno approva 
l'azione della Giunta per il rin. 
novo. per un anno, dell'affitto 
degli impianti del Consorzio: ma 
di quale azione si tratta? Su 
quale base vengono condotte 
le trattative? Va bene che in 
questa materia occorre sempre 
un comprensibile riserbo (del 
resto pienamente rispettato dai 
consiglieri comunisti). ma allo-
ra perche si e voluto introdurre 
in extremis questo elemento ri-
mnsto estraneo al dibattito di 
ieri sera? 

II compagno Delia Seta ha 
ricordato. aprendo la discussio-
ne. che la questione del Con
sorzio era stata rimessa mesi 
fa nelle mani della Commissio
ne della Centrale. Le sue pro 
poste. poi, vengono ora respin 
te_ Noi comunisti — ha aggiun-
to il consiglierc del PCI — 
non siamo favorevoli. come ha 
detto qualcuno. ad - andare 
avanti alia cieca «• in una ope-
razione di acquisto degli im
pianti del Consorzio. ma solo 
aU'acqiusto a certe condizioni 
II compagno Gigliotti ha ribn 
dito quindi le crit iche di inef-
ficienza nvo l t e dal gruppo co-
munista alia Giunta per la que 
stione del lat te . t i ra ta avanti 
per quasi un anno senza una 
soluzione. 

H missino Nistri e il libe-
rale Monaco hanno sostenuto 
invece rat teggiamento della 
Giunta. Dopo gli interventi 
degli assessori Loriedo e Pala 
(che confermava H volonta 
della Giunta di giungere alia 
municipalizzazione completa dei 
servizio). si giungeva alle vo-
tazioni I comunisti votavano 
contro la detibera di rigetto 
delle proposte della Centrale 
e si astenevano sull'ordine del 
giorno presentato al! ultimo 
momento dalla imgg ionnza 

Nel corso della discussionr. 
i consiglieri del PCI chiede-
vano anche un intervento del
la Giunta a proposito del prez
zo del latte. L'Assoc'? zione dei 
rivenditori, • infatti, ha deciso 
unilateralmente di au men tare 
di 10 lire al l i tro 

All'inizio della seduta. come 
di consueto. era s'.ata data ri-
sposta ad alcune interrogazioni 
L'assessore Mamml ha fornito 
dati sulle importazioni di bur
ro e di olio. La compagna Ciai 
ha "replicato che le importa
zioni sono state utili ma che 
tuttavia non hanno risolto il 
problema del carovitn. che ha 
raggiunto in questi ultimi mcsil 
Livelli mai rafigiunti. 

Due turiste 

isolate 

i i 

Sospetto 
di vaiolo: 
allarme 

in albergo 
Allarme ieri pomeriggio 

in un albergo del centro 
pe r due sospetti casi di 
vaiolo. Verso le 14 due 
tur is te svedesi , giunte lu
nedi scorso da Stocxol-
ma , sono s ta te pre levate 
da sani tar i e infermieri 
dell'Ufficio d ' lg iene e t r a -
spor ta te d i -u rgenza alio 
ospedale per mala t t i e in-
fettive « Lazzaro Spallan-
zani ». 
• Le due donne dovran-
no r imanere r icovera te 
pe r un periodo di osser-
vazione. Non e assoluta-
mente detto, infatti, che 
s lano s ta te contagiate dal 
terr ibi le morbo, Soltanto 
una di esse, la giovane 
Brigitte Forsberg di 29 
anni , - p r ima di pa r t i r e 
pe r I 'ltalia aveva cura to 
un uomo risultato succes-
s ivamente affetto da vaio
lo. L 'amica che I'ha ac-
compagnata e la signora 
Marchet Lindberg, di 53 
anni . Le due donne, in 
questi giorni, non aveva-
no accusato nessun ma-
lessere . Ogni giorno era-
no uscite per v is i tare i 
monumenti della ci t ta . 

Anche ieri mat t ina , 
quando un funzionario 
dell'ufficio d ' lgiene ha te -
lefonato a l l 'a lbergo, le 
due tur is te e rano fuori, in 
gita. Poco pr ima il mini-
s tero della sani ta era s ta
to - avvisato te legraf ica-
mente che le due donne 
erano venute a Roma e 
che I ' infermiera poteva 
essere veicolo di contagio, 
per avere cura to un vaio-
loso. 

In Svezia, negli scorsi 
giorni, un uomo e mor tc 
pe r vaiolo. Dieci persone, 
che avevano avuto con 
lui rapport i , sono s ta te 
contagia te e r icovera te in 
ospedale . Una di queste e 
s ta ta cu ra ta , fra I 'altro 
dalla Forsberg quando 
ancora non era s ta ta ac -
ce r t a t a la gravi ta del m a 
le. La na tu ra dell ' infe-
zione, infatti, e s ta ta dia-
gnosticata dai medici 
proprio il giorno dopo 
la par tenza della infer-
mie ra . 

Non appena il medico 
provinciale e I'ufficio di 
igiene ieri mat t ina hanno 
ricevuto I ' a l la rmante co-
municazione, hanno rin-
t racc ia to le due donne. 
« Peccato , va a monte la 
nostra bella vacanza — 
hanno detto — sper iamo 
di potere continuarla 
p r e s t o » . E sono sali te 
sulle ambulanze che a si-
rene spiegate si sono dl-
ret te verso l 'ospedale. 

I 

Approvato alPuna-
nimitd un o.d.g. 
proposto da Giunti 
Comizi nei cantieri 

La denuncia e la condanna 
per il ricatto di un pugno di 
•< baroni deU'edilizia »• a 70 mi-
la lavoratori dei cantieri 6 sta
ta portata ieri sera in Campi-* 
doglio Ne ha parlato ampia-
mente il compagno - Giunti. 
segretario della C i m e r a del 
Lavoro Poi, dopo una discus-
sione alia quale hanno preso 
parte consiglieri di vari grup
pi. e stato approvi'to un or
dine del giorno di lernia soli-
darieta con gli operai edili. 
che impegna la Giunta capito-
lina ad adottare provvedimen-
ti tali da ripristinare l Uiritti 
violati. L'ordine del giorno 
approvato al l 'uninimita (mol
ti consiglieri della destra perd 
si erano squagliati al momen
to della votazione, per evitare 
di dare la loro approvazione. 
pur non volendo Impegnarsi 
in una difesa aperta deil'ope-
rato dei dirigenti dell 'ACER) 
deplora innanzitutto hi "fla
grante violazione degli accor-
di sindacali e delle norme 
vigenti». esprime - la soli-
darieta ai lavoratori pdil't - e. 
inline. - t'nuifa la Giunta ad 
adottare. quei provvedi-menti 
consentitt daila legislazione e 
dalle clausole dei capitalati di 
topalto, idonei a ripristinare 
con il rispetto dei diritti vio
lati la tranquillita nel settore 
edilizio ». 

Giunti aveva sottolineato con 
forza che non si t rat ta di una 
normale vertenza sindacale. 
ma di una arbitraria decurta-
zione dei salari. di un ricattt*. 
quindi. e di una provocazione 
E' chiaro — ha aggiunto — 
che i piccoli impresari edili 
hanno alcuni problemi che e 
siusto ' discutere R' evidente. 
ancora, come molte cose siano 
d a ' r ivedere nel settore degli 
appalti. terreno su c u i ' gli 
scandali hanno urolificato. Ma 
tali questioni non si affron-
tano' con la provocazione anti-
operaia e con il furto dei man 
cati contributi alia Cass:, edile 
II segretario ha concluso pre-
sentando un ordine del giorno 
a nome del gruppo comunista 
e chiedendo alia Giunta la 
sospensione dei mandat i di 
pagamento alle^ imprese che 
hanno calpestato i contratt i 

H a n n o ' parlato p b i ' B e r t u c -
ci (Dc) , Nitti ' (Psi) , Tanas-
si ( P s d i ) - e d il sindaco Que-
st 'ultimo, ' dopo ' una generica 
dichiarazione di solidarieta con 
gli edili. ha speso tut t i i suoi 
sforzi per rassicurare gli im-
prenditorl edili, j .ffermando 
che la Giunta si e affrettata a 
r ivedere delle tariffe degli ap
palti e a rendere piu sollecite 
le prat iche per le licenze di 
costruzione (400 sono state ap-
provate, a l t re 000 lo saranno 
nei prossimi giorni) . Giunti ho 
replicato che la normale prassi 
sindacale e stata infranta dai 
costruttori. Inline, come abbia-
mo detto. e stato approvato 
1'0 d g concordato t ra i vari 
gruppi. , - -

Nella giornata di ieri, di-
nanzi ai cantieri edili piu im-
portanti , hanno parlato i dir i 
genti della CdL Galli, Giunti. 
Pochetti, Fredda e Guidoni. • 

Alio sciopero di martedl 
hanno aderi to anche la UIL 
e la CISL: la manifestazione 
si svolgera a San Giovanni. -

Oggi in molti cantieri e 
giorno di paga. La .CdL ha 
invitato ad iniziare. cant iere 
per cantiere. la lotta nel caso 
che non venga corrisposta la 
« indenni ta congiunturale ». 

« Vogiio parlarvi » 

Coltello 
in pugno 
assa/e 

' ' ' ' , 

la moglie e lamante 
Trenta feriti sulTautobus 

Fuori strada 
per il tram 

Comizi 
e assemblee 

del PCI 
Questa sera avranno luogo 

le seguenti manifestaz-oni del 
PCI: Frascati. ore 19. piazza 
S. Pietro: Paolo Bufalini: Ti-
voli, ore 19: Edoardo D'Ono-
frio: Rocca di Papa, ore 19,30: 
assemblea; Marino, ore 19, 
Edoardo Perna : Nomcntano, 
ore 19. via Tripolitania - via 
Oberdan: Renato Borelli: Cen-
toccHe Aceri. ore 20. Giuliana 
Gioggi: Geruno. ore 20. piazza 
Vittoria: Pro:etti e Panosett i : 
Monteporzio, ore 19: Nando 
Agostinell;, 

il partito 
Comitat i zona 

Sono convocate le seguenti as
semblee dei comitati di zona: 
Civitavecchia: domani ore 9. a 
Civitavecchia, relatore Bacchel-
li. presiedono Mari«a Rodano e 
Verdini: CaMrlli Romani: lunedi 
ore 18 ad Albano. relatore Vel-
letri. presiede Vordini: Tlvoli: 
lunedi ore 18 a Tivoli. relatore 
Mancini. presiede Modica 

piccola 
cronaca 

IL GIORNO - . 
— ORRI sahato 18 maggio (13J-
227) Onomastiro: Venanzio II 
sole sorgo alle 4.52 c trnmonta 
alle 19.48 
BOLLETTINI ' 
— Dcmograflco: nati ieri masoni 
52. femmlnc 53 Morti* maschi 28. 
femmine 21. del quali 6 minor! 
di sotte anni 

Mrtrornlogiro. l*c temperature 
di ieri: minima 12 c massima SO. 

Scontro t ra giganti ieri mat
tina davanti alia Bocca della 
Verita. Un autobus dell*Atac. 
urtato violentemente da un 
tram, ha sbandato e si & schian-
tato contro il muro della chie-
sa di Santa Maria in Cosmedin 
dopo aver divelto un semaforo 
e schiacciato la relativa cas-
setta di comando. Una t ren t i -
na di passeggeri dei due mezzi 
hanno dovnto r icorrere alle cu
re dei ' medici: due . Tautista 
dell 'autobus ed una anziana 
paosseggera, sono stati ricove-
rati in osservazione al Fatebe-
nefratelli. 

L'incidente e a w e n u t o alle 
5.50 all 'incrocio t ra lungoteve-
re Aventino e via della Greca 
L'autobus deila l inea 95 era di-
retto a piazza Venezia: lo gui-
dava Alberto Pellegrini , di 30 
anni. Dal Colosseo ar r ivava in
vece il t ram della linea 13. con-
dotto da Domenico Mart ini , di 
53 anni. Ouando i due condu-
centi hanno visto l 'incrocio oc-
cupato hanno pr ima cercato di 
frenare Poi il Pe^egr ini ha in
vece accelerato. cercando. con 
una violenta s terzata . di pas-
sare davanti al muso del •* 13 - . 
La manovra non e r iuscita: il 
t ram infatti. pur con le ruote 
bloccate. ha . contmuato ad 
avanzare per qualche met ro 
ed ha colpito rautomezzo sul
la pa r te anter iore destra. 
' Senza aver pal la possibility 

di essere controllato. l 'autobus 
ha proseginto la sua corsa. ha 
abbattuto il palo del sema
foro e si e fracassato inflne 
contro il muro della basilica. 
II n imore del violentissimo ur-
to ha fatto accorrere i radi pas-
santi . che hanno aiutato i nu-
merosi passeggeri fen t i . ad usoi-
re dai mezzi ormai sconquassi-
ti. ed hanno p r o w e d u t o a far 
raggmngcre loro gli ospedali 
pifi vicini. , _ 

Oltre al conducente del 95 e 
stata ricoverata in osservazio
ne all 'ospedale dell'isola Tibe-
rina. la signora Elena Selli . di 
61 anni. Gli altri feriti. dopo 
le medicazioni. sono stati tutti 
dimessi ad eccezione di Tere
sa Simonetti , ricoverata al San 
Camillo con una prognosi di 
30 giorni. « .- , , • 

Nclla foto: l 'autobus dopo io 
scontro. In* primo piano il se
maforo e la cassetta dei co-
mandi, schiantati daU'urto. 

II vigile ucciso 

L'assassino 
solo 

disegnato 

II giovane, dopo il 
duplice ferimento, 
ha atteso la po-
lizia - Gravissima 

la donna 

Un uomo di 33 anni ha t ra-
fitto il petto della moglie con 
una coltellata ed ha colpito di 
striscio alia testa l 'amante del
la donna 11 sanguinoso episodio 
e avvenuto ieri pochi minuti 
pr im a di mezzogiorno in via 
Giovanni Verga. a Montesacro, 
al te rmine di una breve e con-
citata discussione a tre. 

Carniela Zianni. di 30 anni , 
giace ora in I'm di v.tcl in una 
corsia del Policlmico: la lama, 
di un grosso coltello da cttcina, 
le ha squarciato la par te sini
stra del petto ed e penetrata 
in profonditii fino quasi a toe-
carle il cuore L'altro l e n t o , 
Michele Jacuele di 43 anni, 
guar i ra in dieci giorni: il col
tello appena toccato il cuoio 
capelluto, si e piegato ferendo. 
lo soltanto lievemente 

Nicola Mangioni, uno stucca-
tore di 33 anni. e l'uomo che 
ha colpito nccecato dalla gelo-
sia: tenieva di essere t radi to 
dalla moglie. E' rimasto fermo 
6iil posto deH'acColtellamento 
ment re i passant 1 accompagna-
vano i due feriti all 'ospedale. 
Calmo. come inebetito. ha at
teso l poliziotti e quando que
sti sono arr ivat i per arrestarlo 
e riuscito a mormorare soltanto 
qualche parola. •« Mia moglie 
mi t radiva — ha detto agli 
agenti — Giorni fa l'ho sorpre-
sa in un intimo colloqtno con 
il suo amico. . Questa matt ina 
ci siamo incontrnti per discute
re della faccenda. . Poi. senza 
rendermi conto di quello che 
facevo, ho colpito all ' impazza-
ta e mi sono fermato soltanto 
quando li ho visti crollare. . .». 

Nicola e Carmela Mangioni 
abitano in una modesta palazzi-
na in via del Podere Rosa 92, 
una traversa della via Nomen-
tana. Hanno qua t t ro figli: t re 
in collegio, l 'ult imo di appena 
15 mesi e stato t rovato ieri so
lo in casa da alcuni cromsti 
ed e stato accompagnato alio 
ufficio assistenza della questura. 
I vicini di casa hanno detto 
che t ra i due. in questi ult imi 
tempi, si svolgevano frequenti 
lit i 

Al termine deH'inchiesta, 
condotta dalla Mobile, si e po-
tuto conoscere il movente del 
drammatico accoltcllamento. 
Nicola Mangioni. una set t imana 
fa ha saputo che la moglie lo 
tradiva con Michele Jacuele . 
Li aveva anche sorpresi in un 
intimo colloquio. ma non aveva 
fatto scenate. Soltanto quando 
e r imasto solo con la moglie. 
dopo aver chieoto spiegaziom 
ha preteso un colloquio a t re 
per definire tutto. 

Ieri mat t ina alle 11.30 i co-
niugi sono andati a l l 'appunta-
mento con ' il Jacuele in via 
Verga. Hanno cominciato a d i 
scutere sempre piu animata-
mente. Nessuno ha sentito le 
parole che sono corse t ra i t re ; 
i pa~santi hanno soltanto nota-
to l 'eccitazione dei comugi e 
di Michele Jacue le Poi im-
prov\ ' isamente. il d ramma: il 
Mangioni ha impugnato • un 
grosso coltello da cucma che 
aveva nascosto nella giacca e 
si e sengliato sulla moglie Ha 
vibrato un colpo solo. aU'al-
tezza del cuore: la donna e 
subito crollata in una pozza di 
sangue. Quindi si e rivolto al 
r ivale colpendolo all ' impazza-
ta alia testa Michele Jacuele 
e riuscito a fuggire, ma e ca-
duto privo di sensi appena per-
corsi pochi met'ri. Soltanto a 
questo punto il Mangioni si e 
fermato ed e rimasto ad aspet-
tare i poliziotti con le mani 
che gli sanguinavano per ie fe-
n t e procuratesi . 

Sono intervenuti alcuni pas-
snnti che hanno t rasporta to i 
due feriti al Policlinieo Poi a l 
cuni poliziotti. dopo averlo fat
to medicare al Policlinics, han
no t raspor ta to il Mangioni in 
questura per interrogarlo "Ha 
gettato nel fan go il mio onorc 
— ha det to agli inquirenti — 
Questo mi ha sconvolto. ma non 
pensavo di a r n v a r e a tanto 
quando sono uscito di casa -. 

Xelle foto del titolo: Xi.'ola 
Mangioni (a sin.slra) l'accoltel-
latore. e Mi.'hel* Jacuele 

Otto giorni sono trascorsi dal delitto di via Bagnoregio, 
alia Tomba di Nerone. Otto giorni di indagini convulse 
e alia cieca condotte da decinc di poliziotti, ma senza 
risnltati: dell'assassino del vigile urbano Luigi Moriconi 
nessnna traccia, neppure minima. I/unico e solo ele
mento in possesso dei poliziotti c la i ricostruzionc» 
(ma quanto valida?) del volto del prcstinto assassino, 
eseguita sulla base della descrizione di Ines Marcelli, 
la donna che dal terrazzo, ha visto il giovane biondo, 
con !a camicia scura a palline e i « blue-jeans » fuggire 
dopo il delitto. NELLE FOTO: la vittima e il volto 
disegnato dell'assassino 

Antonio Geronzi 
non conosceva 

Christa Wanninger 
II port iere di vi3 S:cin i 24 

che ha visto Christa Wan
ninger nell 'ascensore con un 
giovane misterioso non e An
tonio Geronzi. come crronea-
mente scritto. ma Ecmlgio 
Senzacqua L'errore. • compiu-
to anche da altri giomali 
racconto dell episodio. e co -
vuto al fatto che !a polizia ha 
fornito ai cronisti per>ir.o ' il 
nome sbagliato del portiere II 
signor Geronzi :n \ e r i t a , now 
e piu il Oustode di \ h Siei-
lia 24 dal primo genni io Egli 
ci chiede pertanlo quests p re-
cisazione che voientieri pub -
bUchiama 
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Nuova <<tortura> con il giudice 
. -£~u&-

al cadavere 
<Parla or ah 

«Don Pompa» non c'entra•"- Nova tesi: ricatto 

Una macabra messa in sce-
na, che testimonia • ancora 
una volta dei sistemj " usati 
dagli inquirenti nelle inda-
gini sul « caso Wanninger >, 
e stata organizzata ieri per 
coetringere- Gerda Hodapp a 
parlare. La giovane donna. 
che si trova da dieci giorni 
a Rebibbia, e stata traspor-
tata ieri pomeriggio all'obi-
torio e" messa di fronte al ca
davere dell'amica Christa 
Wanninger. « Guardala bene 
— le hanno gridato — tu sai 
chi l'ha uccisa — Parla >. 

All'incredibile scena. che 
avrebbe dovuto >provocare 
uno choc nella giovane tetle-
sca, hanno assistito il giudi
ce istruttore dott. Zhara-Bu-
d a . i l sostituto procuratore 
Dore, i funzionari della Mo
bile Migliorini, Luongo, Cag-
giano e altri agenti. Era pre-
sente anche Brunelli. 

Dopo l'agghiacciante con-1 
fronto, Gerda e • stata por-
tata in una stanzetta del-
1'Istituto di medicina legale 
e per oltre un'ora sottoposta 
ad una serie di martellanti 
domande. 

La ragazza ' appariva pal
lida e sconvolta. Ha risposto 
a monosillabi alio pressanti 
domande degli inquirenti. 

.Quali risultati abbia avuto 
questo nuovo episodio • di 
« tortura» incriienta non e 
stato reso noto, anzi la poli
zia ha mantenuto un asso-
luto riserbo dicendo che «la 
iniziativa e partita dal ma
gistrate ». 

Senza andare troppo in-
dietro nel tempo, vogliamo 
ricordare che lo stesso siste-
ma fu usato, nel gennaio del 
'62, in occasione dell'uccisio-
ne di un'altra donna: Maria 
Magliozzi. La polizia fermo 
allora tre giovani indiziati 
solo perche erano calzolai e 
la * donna sembrava essere 
stata uccisa con un trincetto. 
Uno dei tre, Rocco Mastro-
pietro dopo venti ore di mar
tellanti interrogator! fu por-
tato all'obitorio scaraventa-

. to sul cadavere della vittima 
e costretto ad afferrarlo cosi 
come, presumibilmente, ave-
va fatto l'assassino. Ma la 
verita fu piu forte e l'uomo 
nonostante il violento chbc 
continuo a protestare la sua 
innocenza e gli inquirenti 
furono costretti a rimetterlo 
in liberta. L'omicida. manco 
a dirlo, continua a circolare 
liberamente. 4 . 

Non sappiamo se stavolta 
abbiano costretto Gerda a 
toccare il corpo massacrato 
dell'amica. Ma non si pud 
fare a meno di rilevare che 
questi sistemi ricorrenti get-
tano un'ombra sempre piu 
cupa sul sistema inquisitorio. 

Lo studente che si allon-
tano il 2 maggio da una pen-
sione romana senza aver pa-
gato il conto e che la polizia 
ha ricercato affannosamente 
si e presentato alle 17,40 nel
la questura di Palermo. Giu
seppe Lima era accompa-
gnato da due avvocati ed c-
stato interrogato a lungo da
gli ' investigatori. Ha tran-
quillamente dichiarato di 
non aver conosciuto Christa. 
« Non ho mai fatto parte del 
clan di quella poveretta > — 
ha aggiunto. — II giovane 
era giunto a Palermo in mat-
tinata da Napoli da dove si 
era allontanato lasciando an
che H un conto in sospeso 
con l'albergatore. Ha dichia
rato agli inquirenti che il 2 
maggio usci dalla pensione 
« Stazione » in • via Gioberti 
verso mezzogiorno con nn 
amico insieme al quale si 
trattenne fino alle 14. Passo 
poi la successiva ora e mez
zo — dalle 14 a l l e 15.30 — 
da solo, mangiando. Non e 
stato precisato pero se egli 
consumo la colazione nel caf-
f e ' Hungaria ' di piazza Un-

• gheria o in una trattoria di 
via Basento, nei pressi di 
piazza Buenos Ayres. 

L'amico romano del Lima, 
ha fornito a sua volta numc-
rose informazioni. Poiche le 
deposizioni non coincidono 
completamente., lo studente 
palermitano. dopo essere ri-
masto in questura fino alle 
23. e stato lasciato in liberia. 
ma invitato a raggiungere 
Roma al piu presto per esse
re interrogato dai funzionari 
della Mobile e per fomire 
maggiori particolari sul mo-
do in cui trascorse la gior-
nata del 2 maggio.. 

Giuseppe Lima, piu noto 
a Palermo come « don Pom-
pa » per certi traffici con-
nessi con l'accaparramento 
dei distributor! di benzina di 
Palermo. e molto noto nella 
citta siciliana essendo cugi-
no deH'ex sindaco. Salvo Li
ma, che ricopre anche la ca-

. rica di segretario provincia-
l t della DC. Sposato, ha un 

figlio, ma vive separato dal
la moglie. II giovane ha un 
«vezzo» di non pagare i 
conti. soprattutto quelli de
gli alberghi. Ha promesso 
alia polizia di essere a Roma 
oggi o al massimo domenica. 

Caduta quindi nel nulla la 
pista dello studente scompar-
so, prende sempre piu consi-
stenza quella che avvalora la 
tesi che Christa fosse vitti
ma di un ricattatore. 

Enrico Gozzo, un uomo di 
50 anni che lavora nel cine
ma come organizzatore, in 
una deposizione resa alia po
lizia nove giorni fa racconto 
di aver conosciuto Christa 
Wanninger nel 1961.' Ieri e 
stato di nuovo interrogato 
dagli inquirenti e ha ripetu-
to la sua storia. Conobbe la 
bella ragazza mentre stava 
preparando un film, c Si pre-
sento insieme ad alt re etel-
line italiane e tedesche per 
prendere parte al film " II 
bandito della luce rossa", 
ha detto Gozzo. : Fu • scrit-
turata per fare la parte del
la "ingenua". Poi il film fu 
realizzato da una casa di pro-
duzione diversa da quella 
per cui lavoravo e girato in 
Jugoslavia. E' uscito solo in 
qualche locale di terza vi-
eione ». 

Gozzo, che abita a Ostia 
in via dei Misenati, 36, ha 
raccontato di aver visto In 
ragazza qualche volta. Insie
me si recarono a pranzo da 
« Tullio >. « Era oltre che 
bella. molto simpatica e 

Giuseppe Lima fotografato 
in un locale nottumo 

aperta. Avevamo fatto ami-
cizia e mi confidava i suoi 
desideri e i suoi guai. Poi 
l'ho perduta di vista ». 

L'uomo ha poi raccontato 
di averla incontrata, qualche 
giorno prima delle elezioni. 
in via Sistina. Era molto 
preoccupata e ha raccontato 
di essere in una brulta si-
tuazione. « Sono nei guai >, 
disse laconicamente Christa. 
Ma l'uomo non riusci a far-
le spiegare altro. c Telefo-
nami — replied Gozzo — se 
posso esserti utile, il mio nu-
mero e sull'elenco». E a.2-
giunse: «Lo trovi facilmen-
te perche ci sono 6olo io, 
con questo cognome, ad 
Ostia ». 
. La mattina del 1° maggio. 

verso le 11,30 (dopo aver 
inutilmente ccrcato Sauter 
nello stabilimento di Ponte 
San Pietro) Christa telefo 
no a Enrico Gozzo ripetendo 
che si trovava nei pasticci e 
aveva bisogno di un buon av-
vocato. Gozzo allora insistet-
te per un nppuntamento. Ma 
la ragazza gli dicde il suo 

numero telefonico e disse 
che lo avrebbe richiamato 
perche in quel momento 
< non poteva parlare ». Que-
sta telefonata fu fatta dal-
l'appartamento di Gerda. Per 
poter parlare liberamente la 
ragazza aveva chiesto a Ger
da una bibita e l'amica and6 
a prenderla in cucina, si che 
non udi la telefonata che 
Christa voleva tenetie na-
scosta. 

L'organizzatore cinemato-
grafico il giorno dopo, alle 
14, telefono in casa Leonardi 
chiedendo ancora a Christa 
di vederla, poiche quel gior
no non aveva impegni. Ma la 
ragazza rispose di non essere 
libera. < Ti ritelefonero sta-
sera, tra le 20 e le 24 > e 
stata 1'ultima frase di Chri
sta a Gozzo. Quaranta mi-
nuti dopo la ragazza veniva 
uccisa a pugnalate sul pia-
nerottolo di via Emilia. 

La deposizione di. Enrico 
Gozzo. e la richiesta di 300 
mila lire che la giovane ave
va fatto. o voleva fare, al suo 
'« finanziatore > tedesco av-
valorerebbero la tesi che un 
uomo ricattava Christa. im-
paurendola con continue mi-
nacce se non avesse ottenuto 
il denaro. • - ,,.'••'• - : -

Forse, proprio'in questo 
quadro, si colloca la visita 
notturna fatta da Christa ad 
Angelo Galassi quando l'ac-
compagno in tassi l'uomo vi
sto dallo autista, Giovanni 
Giaccaglia.. o - -. - • •'"•' - '^ . "£ 
' Probabilmente Christa vo

leva chiedere al suo fidanza-
to la somma da dare al ricat
tatore e che non era sicura 
di ottenere da Sauter. Non e 
dasottoyalutare che la sera 
del 30 aprile- Galassi aveva 
fatto a Christa, nel caffe Do-
ney e davanti ad alcuni ami-
ci, una • violenta scenata, 
usando parole assai dure che 
avevano sconvolto la ragaz
za. • Doveva esserci, quindi, 
una .- ragione - impellente a 
spingere Christa a recarsi di 
notte in casa dell'uomo. De-
ve essere stata costretta a 
fa do. Ma : una volta tra le 
braccia dell'uomo non ebbe 
il coraggio di chiedergli il 
denaro, ne, tantb meno, di 
raccontargli di venire ricat-
tata e di essere stata accom 
pagnata li dall'uomo che mi-
nacciava di ucciderla. 

E il giorno dopo, andando 
da Gerda, Christa cerco di 
sfuggire '• al suo ricattatore 
che invece la raggiunse sul 
pianerottolo. Uno scontro 
violento. Parole grosse. Chri
sta forse minaccio l'uomo di 
denunciarlo dicendo di aver 
parlato con un avvocato, an 
ticipando cosi quello che 
aveva solo intenzione di fa1 

re. L'uomo, vistosi scoperto. 
impugno il coltello colpen-
dola a morte. Si tratta anco
ra di un'ipotesi. che la poli
zia tuttavia consider'a oggi 
molto verosimile. 

II dott. Luongo della Mo
bile ha intanto ieri continua-
to le indagini tra gli abitanti 
di via Panama per accertare 
che la donna accompagnata 
in tassi in via Panama, la 
notte del primo maggio, sia 
proprio Christa. Ma non sem-
brano esserci piu dubbi. In-
fatti Giovanni Giaccaglia ha 
dichiarato agli inquirenti che 
la donna, presa a bordo quel
la notte aveva una borsa con 
chiusura particolare. - Sono 
state allora mostrate all'auti-
sta le" varie borsette di Chri
sta e l'uomo ha riconosciuto, 
senza tentennamenti, quella 
che la : sera del . 1 maggio 
Christa aveva con se. Cadu-
to quindi anche questo dub-
bio si fanno sempre piu af-
fannose le ricerche . dell'uo
mo che accompagr.6 Christa 
in via Panama tomando poi 
in via Sicilia, all'angolo con 
via Abruzzi. - Per trovare 
qualche testimone che puo 
aver veduto quella sera l'uo-
mo scendere dal tassi. la Mo
bile ha incaricato 1'Interpol 
di interrogare i componenti 
di una troupe di attori che 
la sera del 1 maggio si trat-
tennero fino a notte inoltra-
ta nel teatro delle Arti pro-
vando uno spettacolo che, at-
tualmente. stanno rappresen-
tando in Jugoslavia. Dara un 
risultato questa nuova inda-
gine? La polizia lo spera. 

L'industriale S?uter. che i 
funzionari della Mobile vo -
gliono interrogare soprattut
to in merito alle somme di 
denaro che dette a Christa e a 
quelle che gli furono chieste 
dalla ragazza. si trova sem
pre a Stoccarda e ha fatto sa-
pere, attraverso l'ambasciata 
tedesca. che arrivera a San 
Vitale giovedi pro?simo. Spe-
riamo che anche stavolta non 
dcluda l'attesa dei poliziotti 
e dei cronistl. 

FENAROLI 

Al grido di vampiri!» 

Gerda Hodapp 

II processo Riva 

Sopralluogo 

nell 'Arena 
Nessuno avverti il presenfatore che la 

passerella era « non praticabile » 

VERONA. 17. | 
L'udienza di osgi del proces

so per la morte di Mario Riva 
si & svolta nell'Arena di Vero
na. sul luogo nel quale il po-
polare presentatore perse la vi
ta. cadendo in una botola co-
perta da un semplice telone-

II tribunale si e portato nel-
l'antica arena con gli avvocati 
e gli imputati — due tecnici e 
due orgamzzatori del « Festival 
del Musichiere- — i quali 6ono 
stati • nuovamente interrogati. 
Sul luogo era' stato anche pre-
parato un plastico riproducente 
le scene e le attrezzature esi-
stenti sul palcoscentco nel mo
mento in cui ando in onda lo 
spettacolo che avrebbe dovuto 
essere presentato da Mario 
Riva. 
r n presentatore. uscendo dal-
Parco retrostante al palcosce-
nico. imboccb la scaletta di de-

stra. e non quella di sinistra. 
e inizio a percorrere uno sci-
volo interroito da una botola. 
Riva. al momento deila caduta 
reggeva una finccola olimpica, 
con la quale - avrebbe dovuto 
percorrere il periplo dell'are-
na. per salutare gli spettatori. 

II macchinista. che e uno de
gli imputati. ba sottolineato che 
alcuni metri prima del •- finto 
praticabile nel quale precipitb 
Mario Riva. erano state poste 
due scritte. una delle quali 
lunga due metri e alta trenta 
centimetri. • recanti l'indicazio-
ne " pericolo > e « non pratica
bile «. Neiloscurita. per6, le 
scritte non erano molto visibili 
e nessuno si premurd di awer-
tire il presentatore. L'udienza 
e proseguita — questa mattina 
stessa — neU'aula del tribunale 
con Tinterrogatorio di alcuni 
testi. n processo riprenderi lu-
nedl 27. 

E' ACCADUTO 
Medtcinali inventati 
' Il procuratore della Repub-

blica. dott. De Maio. ha avuto 
un colloquio con famministra-
tore della d.tta farmaceutica 
- Vanzili». che si £ presentato 
al magistrato come parte l^sa 
Sembra. infatti che Oreste 
Giorgetti abbia ueato. per i 
suoi fotomontaggi. anche for-
mule chimiche e attestati clini-
c; riportati sulla carta jnte-
stata della ditta - Vanzili ». 

Pantilo-tmffa 
Un moto panfilo inglese, do

po essersi rifovnito a Fiumi-
cino di 1360 litri di gasolio per 
un importo di 102.000 lire pres-
so il distributore di benzina al 
larga dei Delfini, ha salpato 
improwisamente. allontanan-
dosi dal porto-canale senza pa
gare l'importo del carburante 
acquistato. II panfilo e denomi-
nato -Miss-CCF«, batte ban-
diera britannica ed b scritto al 
compartimento marittimo di 
Londra. II. gestore del distri

butore. Silvano Toncelli. di 
Genova. 36 anni. residente a 
Fiumicino ha sporto querela 
contro l'equipaggio del natante 
al commissariato locale. 

Nrgrisoli malato 
Carlo Nigrisoli, il medico bo-

lognese che si trova in carcere 
da due mesi. a San Giovanni 
in Monte, accusato di aver uc-
ciso la moglie Ombretta Ga-
leffl. non si e ancora riprcso — 
a quanto si apprende — dal
lo attacco di diabete che lo ha 
colpito due settimane fa. 

Egli k stato. percih. ricove-
rato neUMnfermeria delle car-
ceri dove sara sottoposto agli 
csami e alle cure del caso. 

Cinque morti 
Cinquo persone. il Prcvosto 

di CaliHco d'Adda (Bergamo) 
e quattro auoi Darrocchiani. so
no morti in un grave incidente 
stradale accaduto stanotte nel 
centro del pacoc. • . • . 

L'interrogatorio di 
Inzolia si e con-
cluso con un vio
lento scontro tra 
difesa e parte ci
vile - Lunedi e di 

scena Fenaroli 
Un carrozzone fumoso, una 

vecchia locomotlva a uapore: 
questo e il processo in Italia. 
Guardiamo il * processone -, i{ 
caso giudiziario che ha ormai 
battuto tutti t record: ieri e 
rmito Vinterrogatorio dl Carlo 
Inzolia, durato esattamente due 
udienze e... una decina di do
mande. Possibile? Per fare 10 
domande, ci sono uoluti due 
giorni, oltre • 6 ore di dibatti-
menlo? A chi non ha mat mes-
so piede in un tribunale o in 
una Corte ' d'assise, sembrera 
impossible. Invece, e • proprio 
cosi. •'•'*• ••••" 

Ieri. un'agemia di stampa ha 
diffuso un servizio • sull'argo-
mento, attribuendo la responsa-
bilita di tanta lentezza agli av
vocati che si oppongono alle 
domande di altri avvocati e, 
ma solo in parte, all'organizza-
zione, al * sistema», che affl-
da il resoconto di quanto avvie-
ne in aula alia po'co veloce pen-
na di un cancelliere. Uno degli 
inconvenient! — dice ' Vagenzia 
in questione — e che' Vimputato, 
prima di rispondere, ha tutto il 
tempo che .vuole e non cade, 
cosi, negli abili tranelli della 
parte civile. . • 

Addossare la colpa agli avvo
cati e veramente eccessivo: -per
che non dovrebbero fare do
mande. o opporsi a quelle che 
fanno gli avversari? Crediamo 
che la causa della lentezza sia 
solo nella mancanza di una di 
quelle macchinette che si redo-
no nei film di Perry Mason, una 
di quelle silenziosissime e sem-
plichstme macchine sulle quali 
si pud scrivere velocemente. 

Non preoccupiamoci, perd, del 
fatto che Vaccusato ha il tempo 
di pensare: ci sono tante p'oche 
garanzie per gli imputati che, 
almeno nel processo pubblico, 
qualche secondo, o minuto, o ora 
che sia. possiamo lasciarglielo. 
Comunque la lentezza degli 
interrogatori e un fatto che non 
si pud sottovalutare e al quale 
bisogna porre riparo. 

Dieci domande in due giorni. 
Facciamo un ' esempio. L'avvo-
cato Manfredi vuol sapere da 
Inzolia a che ora fu interroga
to un certo giorno del dicembre 
1958. H presidente detta a ver-
bale la domanda. L'avv. Degli 
Occhi si oppone e nc spiega le 
ragioni. II presidente detta an
che le ragioni dell'avv. Degli 
Occhi. ma sbagl'ta e 11 difen-
sore di Inzolia insorge, per far 
modificare il verbale. Madia non 
e d'accordo. II presidente detta 
ancora e sbaglia di nuovo. Si 
ricomincia. Si alza. Pacini e 
cbmpleta la domanda del col-
lega Manfredi. • Degli Occhi si 
oppone ancora e il presidente 
detta. Il • cancelliere fa quello 
che pud, ma spesso si perde 
le parole per strada. E, allora, 
si ricomincia ancora. La parola 
passa a De Cataldo, il quale e 
d'accordo sulla domanda di 
Manfredi, ma con una riserva. 
Questa volta e lo stesso De Ca
taldo a dettare a verbale, cosi 
non ci possono essere sbagli. 
Altre opposizioni, altre spiega-
zioni. Tutto aiusto: gli avvo
cati fanno il loro dovere e in-
tervenire e loro diritto. Abbia-
mo cronometrato tutto questo: 
i difensori e le parti civili han
no parlato, in tutto, per 5 mi-
nuti. Eppure, e passata quasi 
un'ora (50 minuti. per la pre-
cisione). Di chi k la colpa? , 

Possiamo a Inzolia. Bastano, 
per il • terzo uomo *• poche pa
role: ha confermato di essere il 
piu furbo. o — come dicono al
cuni — quello che proprio non 
c'entra niente. In pratica. Vex 
commerciante ha ammesso tutto. 
meno il delitto. E' vissuto ac-
canto a Fenaroli e Ghiani e non 
5i e accorto di nulla. Tanto e 
vero che non sa neppure se i 
due siano colpevoli o no. 

Inzolia, anche oggi, ha fatto 
la oarte del tipo che ha scordato 
tutto. ' Sono passati 5 anni — 
lo ha giustificato l'avv. Degli 
Occhi —; e lui non e mica Sac-
chi, che ha una memoria di fer-
ro. Vero avvocato Pacini? Che 
ne dice lei. che fa il difensore 
in pectore di Eaidio Sacchi? -

La risposla di Pacini (» lo dt-
fendo solo la memoria di Maria 
Martirano') ha suscitato il H-
nimondo. Poco e mancato che 
gli avvocati si accapigliassero. 
De Cataldo e insorto: - Maria 
Martirano? La difendiamo not. 
vol difendete i fratelli, che vo-
gliono il risarcimento del dan-
no... '. Sarno ha completato la 
battuta: - E i soldi della poliz-
za...». Dealt Occhi ha insistito: 
' Quel banditt, li conoscono in 
tutto H Regno delle Due Sicl-
lie...: Nella confusione gene-
rale. mentre Pacini batteca i 
pugni sul tavolo e urlava che 
la parte civile e in aula per 
difendere la memoria della po-
rera morta, si e sentita la vo
ce di De Cataldo: »Difendi i 
fratelli, quei uamptri, vogliono 
i soldi e nient'altro. Maria Mar
tirano la dilendiamo not, solo 
noi fij difensore ha gridato que-
ste parole, battendosi i pugni 
sul petto, davanti alia Corte) 
Sono rampirj... Vopltono i sol
di.' -. Gli scampanellamentl del 
presidente non sono serritl a 
niente. La calma e tornata per 
esaurimento: gli avvocati non 
trovavano altre ingiurie da lan-
ciarsi. Luigl Martirano. presen-
te In aula, e rimaato impassf-
bile. Fenaroli. al suo banco. 
si P strctta la testa fra le ma-
ni. Lunedi, sard interrogato. . 

MASTRELLA 

II ladro nominator 
perito del processo 

Tanto superficial e stata llstruttoria, che sugli imbrogli 
puo dir qualcosa solo I'imputato! - Le deposizioni 

Dal nostro inviato * 
• ,; . . . • TERNI, 17. ' 

« Mastrella, la prego. Lei e l'unico qui 
che possa capire qualcosa in questo 
giiazzabuglio di bollette, di sdoganamen-: 
ti, di moduli, di fidejussioni. Venga fuo-
ri dal banco degli imputati e ci aiuti a 
capire quali erano i suoi rapporti con i 
funzionari della "Terni", e, soprattutto, 
come avvenivano le operazioni doganali*. 

.;• * Cesare • Mastrella calmo, compassato, 
sicuro di se, orgoglioso, e sceso dal ban
co degli imputati e si e messo, come un 
angelo custode, accanto all'avvocato del
la societa < Terni >, che in quel momento 
stava deponendo come testimone. Tutti 
— il presidente che aveva invocato il 
suo aiuto, l'avvocato di Stato, gli avvo
cati della «Terni» , i giornalisti, i giu-
dici a latere, il PM — pendevano dalle 
sue labbra. 

I moduli 
Per un'ora ! di seguito, neU'aula, non 

si era capito piu nulla: pallidi e disfatti 
dalla fatica, gli uomini di legge avevano 
discusso a lungo, senza comprendersi, di 
moduli « A-28 >, di importazioni tempo- . 
ranee e definitive, di conti a scalare, di 
bollette «A-31 >. Su 'tanta confusione, 
ogni tanto balzava fuori una cifra: 50, 
100, 116, 38 milioni, il miliardo famoso. 
E cosi\via. Una cosa appariva certa: Ma
strella aveva potuto pescare in un pozzo 
nero di confusione creata, in parte, dalla 
burocrazia assurda che in Italia regdla 
le operazioni doganali e, in parte, dai 
funzionari della societa « Terni», addet-
ti alle operazioni di dogana. 

Tutto e cominciato quando l'avvocato 
Vittorio Pugliesi, legale della societa 
industriale « Terni *, si e seduto davanti 
al microfono per prestare la propria te-
stimonianza. Ha cominciato col dire che, 
subito dopo lo scoppio dello scandalo 
Mastrella, la < Terni * creo una commis-
sione di inchiesta per appurare come av-
venissero i pagamenti doganali. 

< Lo Stato ci contestava la bellezza di 
154 milioni cbe noi non avevamo paga-
to. Tutti i nostri sforzi furono quindi 
tesi a rintracciare una documentazione 
che provasse l 'awenuto pagamento di 
questa cifra. Non riuscimmo a reperirla 
e non ci resto altro che ripetere il pa
gamento. Ma, dopo avere versato di nuo
vo i denari, quando ricevemmo in cam-
bio le ricevute (i moduli "A-28"), notam-
nio che a tergo di alcuni di questi mo
duli, per una cifra globale di 116 milio
ni, la dogana centrale di Roma ci segna-
lava di avere gia ricevuto la stessa cifra 
di moduli "A-31". Noi avevamo queste 
ultime ricevute e quindi ritenemmo in-
giustificato il secondo pagamento ». 

< I moduli "A-31" vengono rilasciati 
solo quando l'importazione e tempora-
nea — ha obiettato a questo punto l'av
vocato di Stato. Danno diritto a ritirare 

Cesare Mastrella in an caratteristico 
atteggiamento. 

la merce, ma non indicano che essa e sta
ta definitivamente importata. I soli mo
duli validi, in questo caso, sono i moduli 
"A-28". Ce li avevate o no questi mo
duli? ». E sottovoce aggiunge: « E' pro
prio su . questo che si basava il gio-
chetto>. ' • - • " . . 
• < No, i moduli A-28 non li avevamo — 
ha dovuto ammettere il legale della 

• '"Terni" — ma noi avevamo pagato... >. 
' « E allora — l'avvocato di Stato era 
deciso. a mettere alle corde il povero dr. 
Pugliesi — i vostri funzionari doganali 
come hanno giustificato la mancanza di 
questi moduli "A-28" ?». 
• Il testimone si e avvicinato di piu al 
microfono. Per un momento e sembrato 
che volesse fare una dichiarazione im-
portante. Si e fatto silenzio in aula: « Noi 
non abbiamo richiesto alcuna giustifica-
zione a questo proposito ai nostri fun
zionari. Noi...». II presidente. indignato, 
lo ha interrotto: «Ma che razza di in
chiesta avete condotto allora? Non sape-
vate del brogliaccio che i vostri funzio-

. pari tenevano illecitamente con il Ma
strella, non avete controllat oi registri 
della sezione doganale della Terni, non 
avete chiesto giustificazioni ai funzionari 
della mancanza di ricevute valide! Che 
inchiesta avete condotto, allora? ». • 

•La confusione ha raggiunto il culmine. 
Dopo la sua indignata esclamazione, il 
presidente ha teritato di rimettere un po' 
d'ordine. Ma non ha fatto in tempo a 
riprendere di nuovo la discussione, che 
e saltata fuori un'altra contestazione. 
Sembra che le importazioni della * Ter
ni > siano garantite da una fidejussione 
della Finsider: una tale fidejussione, 
dopo un certo periodo di tempo, scade, 
e quindi la societa < Terni * dovrebbe in-
tervenire pagando in certificati doganali. 
Ha pagato, in questo caso, la * Terni»? 
Non ha pagato? c Non capisco, non mi 
intendo di queste cose >, ha risposto l'av
vocato Pugliesi. Mastrella, allora, ha di
chiarato: < Non tenevamo conto della fi
dejussione. Da Roma, non mi era mai 
pervenuta in merito alcuna comunicazio-
ne. Ed e l'ufficio centrale della Dogana 
di Roma che ha competenza in queste 
cose ». 

Il legale della c Terni» ha ripreso poi 
• la sua cantilena preferita: « I moduli 
"A-31" sono dei buoni che autorizzano 
la nostra Societa ad entrare in possesso 
della merce che importiamo >. 

«Non capisco bene cosa e'entrino in 
questo caso >, ha obiettato il presidente 
del Tribunale. «Presidente — se ne e 
uscito a questo punto il teste — io nem-
tneno capisco. Sto ripetendo come un 
pappagallo le norme di legge >. 
- Non si poteva tener conto delle paro

le ripetute a pappagallo, ed e a questo 
punto che il presidente del tribunale,. 
non sapendo piu che santo invocare. ha' 
preferito invocare il diavolo: ed ha chia-
mato Cesare Mastrella a testimoniare. 
Ma Enche il doganiere-miliardo, e chia-
ro, quando descrive i propri sistemi, espo-
ne una prassi che e direttamente legata 
agli imbrogli compiuti. Dopo che. quin
di, egli ha detto tutto quello che faceva, 
e stato giocoforza rivolgersi di nuovo al 
legale della < Terni ^, cercando di avere 
da lui ulteriori spiegazioni in proposito. 
«Non ero io che trattavo col Mastrel

la — si e trincerato l'avvocato —. Io so
no stato incaricato di svolgere una in
chiesta collegiale dopo lo scandalo. Non 
so certo quello che a w e n i v a prima...». 

La Finanza 
Tanta confusione fa balzare chiaro un 

altro aspetto di questo processo. La 
istruttoria e lacunosa: mancano i docu
ment!, mancano le perizie, mancano le 
spiegazioni ai trpppi meccanismi che han
no permesso al Mastrella di rubare il mi
liardo. II giudice istruttore ha trascurato 
completamente questa parte del processo, 

« che e poi il nocciolo di tutto. Gli atti del-
l'istruttoria sono muti e sara un vero mi-
racolo se qualche cosa riuscira a venir 
fuori. 

La medesima cosa, del resto, e a w e -
nuta quando. prima dello scandalo, si 
indagava sulla ricchezza di Cesare Ma
strella. Ce lo ha spiegato oggi un altro 
testimone, il maggiore Francesco Patri-
zi, della Finanza di Terni. « Ricevetti da 
Roma una segnalazione su Mastrella, ma 
era una segnalazione di tipo particolare: 
in essa si raccomandava di svolgere in
dagini sommarie e riservatissime. Non 
potei con questo sistema appurare nulla 
Quando riferii al mio superiore di Roma, 
mi feci un dovere di dire che, se mi si 
davano altri ordini, avrei potuto appro-
fondire la questione... II colonnello Bor-
tone (il colonnello che ha deposto ieri -
n.d.r.) mi disse che ci avrebbe pensat©. 
Invece non se ne parIA piu >. 

Elisabetta Bonucci 
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arti figurative 

II pittore Sebastian Matta da-
vanti alia basilica di S. Petronio 
a Bologna 

Piesso il Museo civico di 
Bologna, per iniziativa del 
Comune e con la collabora-
zione dei vari istituti arti-
stici cittadini, si e aperla 
in qnesti giorni una gran-
do mostra antologica del 
pi t toie cileno Sebastian 
Matta. Dal 1938 ad oggi, in 
questa rassegna licca d'una 
quarant ina di opere quasi 
tut te di notevoli dimensio-
ni, l 'attivita di questo sin-
golare artista e i l lustrata in 
maniera puntuale. Matta 
stesso ha presieduto alia 
scelta dei quadri nell ' inten-
to di fornire la piu eviden-
to ed esemplare storia di so 
e del suo lavoro. Ora la 
mostra, non appena cliiu-
dera i bat tenti . si sposteru 
in mi lungo viaggio at tra-
verso l 'Europa, sostando in 
alcune capitali ed in al tre 
eitta. E' dunque un merito 
indiscutibile di Bologna 
essere riuscita a garan-
tirsi la prima tappa di 
questo viaggio artistico 
ed a presentare. per la pri
ma volta in modo cosi com
plete, questo artista che e 
senza dubbio uno dei piu 
problematic! e dei piu in-
teressanti pittori d'oggi. 

Di Matta. non molto tem
po fa, abbiamo avuto oc-
casione di par lare a propo-
sito del Premio Marzotto, 
che egli aveva vinto con un 
quadro dedicato alia par t i -
giana algerina Djamila 
Boupacha: si r icordera an-
che che allora Matta devol-
se l ' importo del premio al-
le famiglie degli antifasci
st! spagnoli incarcerati . Sia 
il tema del quadro c h e il 
gesto umano e politico se-
guito alia premiazione ci 
avevano gia detto qualcosa 
di preciso sulla personality 
di Matta o sul cara t tere 
della sua ispirazione. Ma e 
certo che ora. con la mo
stra di Bologna, la nostra 
conoscenza di lui pud ap-
pagarsi in maniera ben piu 
compiuta. 

Del resto il catalogo stes
so ci offre una prima guida 
alia comprensione della sua 
opera cosi complessa e sti-
molante. Invece della soli-
ta presentazione. Matta ha 
voluto che vi apparisse il 
testo di una discussione. 
tenutasi a Bologna col pre-
testo della sua mostra. sul 
tema c ar te e rivoluzio-
n e > : discussione a cui han-
no partecipato, oltre a Mat
ta, Argan. Arcangeli. Gut-
tuso. Zangheri e De Miche-
li. Niente. forse. meglio di 
questo to.sto puo i l luminare 
i termini dei problemi che 
interessano l 'arte di Mat
ta Per darne un'idea mi 
bastcra riferire qui le pa
role che Matta stesso ha 
pronunciato in aper tura al 
d ibat t i to : 

< Io credo che la cosa 
piu importante sia precisa-
re il senso di qtteste due 
parole " a r t e " e "rivoluzio-
ne" . II concetto di a r t e 
e, oggi. una cosa molto lar-
ga e confusa: a questo pro-
posito si puo dire qualsia-
si cosa di qualsiasi cosa. La 
stessa critica d 'arte. a mio 
giudizio. e in crisi proprio 
perche 1'artista non espri-
nie chiaramente quello che 
vuole e cid. a mio parerc , 
sta alia base della confu-
sione che domina l 'arte mo-
dcrna... La vera a r te mo-
derna ha avuto inizi rivo-
luzionari. Artisti come Ce
zanne e Van Gogh voleva-
n o senz'altro ' cambiare il 
quadro (per cosi dire) del 
mondo e nello stesso tem
po t rovare i mezzi per cam
biare la loro vita, come il 
loro contemporaneo Rim
baud che fece un program-
ma del cambiare la vita e 
del cambiare il mondo nel
lo stesso tempo. Oggi, al 
contrario, l 'arte e una spe
cie di divert imento deUa 
borghesia c quelle forme 
che si giustificavano nel fu
rore della rivolta sono di-
ventate una cosa gratuita 
che molte volte non e nean-
che "professione". • Io mi 
intcresso moltissimo alia 
"professione" a condizione 
che essa sia fatta con 1'in-
tento di eomunicare vera-

' mentp quel che si sente di 
f rontc a questo mondo 
ostile, D'altra parte anchc 

' la parola "rivolu/.ione" ha 

Una grande mostra del 
pittore cileno a Bologna 

Poesia e azione 
nell'arte di 

ebastian Matta 

l ' U n i t d / sabato 18 maggio 1963 

le mostre 
BRESCIA 

Conquisfe e 
problemi del 

realismo 
in una mostra 

antologica 
di Franco 
Francese 

Sebastian Matta, « Accidentalita », New York 1946 

assunto un significato equi-
voco: il concetto di "rivo-
luzione" mi pare si associ 
troppo spesso a quello tec-
nico di "organizzazione" 
invece di r imaner fermo al 
suo significato originario 
che e quello di cambiare 
la vita dell 'uomo in modo 
che sia possibile vivere ve-
ramente insieme e che si 
possa stabilire una vera 
"ruota" , una vera dialettica 
tra vita totale e vita in-
tima >. 

Queste parole non sol-
tanto spiegano la posizio-
ne di Matta. ma in trod u-
cono di re t tamente alia sua 
pi t tura. Non e'e dubbio 
che in esse vi sia l'eco di 
tut ta la tradizione surrea-
lista. a cui Matta si e dis-
setato: anche per i surrea-
listi l'esigenza di far coin-
cidere l 'arte e la rivoluzio-
lie. la poesia e l'azione, il 
sogno e la realta, era una 
esigenza di fondo. Matta 
par te di qui. ma riesce a 
spingersi piu lontano. Kie-
sce cioe. in piu di una tela, 
non solo ad avvert i re l'esi
genza della conciliazione di 
tutti questi termini, ma rie
sce anche a realizzarla. 

In queste tele il linguag-
gio sfrenato dell ' immagina-
zione non e adoperato in 
maniera « divergente > dal-
la real ta. ma in maniera 
c convergente » sulla real
ta. In a l t re parole, pu r 
continuando ad essere un 
linguaggio «indiretto>, sim-
bolico. e tuttavia un lin
guaggio che pari a di una 
realta precisa, che cerca di 
coglierne il senso, i legami, 
le emozioni che sorgono 
dall ' incontro o dal l 'ur to con 
essa. Abbiamo parlato del 
quadro dedicato al mart i -
rio di Djamila, possiamo 
ora par lare dei quadri de-
dicati qui al ricordo dei 
Rosenberg, alia mc-moria 
tragica dei campi di eli-
minazione. 

Come dice un suo criti-
co. Matta cerca sempre di 
< inventare equivalenze vi-
sive ai vari stati" di co-
scienza >. Per certi aspetti 
vien da pensare ai famosi 
< stati d 'animo > di Boccio-
ni. Ma non e det to che per 
questo egli resti su di un 
piano generico. Matta, con 
uno stile sintetico. dove le 
suggestioni totemiche del 
primitivo si mescolano al 
gusto di < una morfologia 
grafica sincopata, descrive 
e racconta. rappresenta e 
definisce. Cid che e sor-
prendente e lo slancio e il 
fervore che anima le sue 
tele. 1'entusiasmo e la 
energia. 

Egli ha molte corde al 
suo arco: non solo cioe ri-

. vela torn" d'ispirazione 
drammatica. ma anche di 
tenerezza, di abbandono 
emotivo, di effusa lirici-
ta: alcuni suoi quadri so-
i<u fatti di guizzi, di zam-
pilli. ch fosforescen7e, di 
vcrtigini cromatiche; altri 

sono ' taglienti, angolosi, 
cupi. E neppure gli manca 
la vena satirica, caustica e 
persino caricaturale, come 
si puo vedere da un qua
dro intitolato La banale di 
Venezia. dove si vedono le 
sale della grande rassegna 
veneziana gremite di < pit
tura > inuti le: pi t tura sen
za rivoluzlone, pi t tura sen
za problemi veri, senza esi-
genze , di t rasformare la 
realta. 

Per tu t te queste doti, an
che per questa vir tu at-
tiva, frizzante, beffarda, 
Matta si e sot t rat to alia 
problematica dell 'angoscia 
ed ha potuto sent ire tut to 
il fascino eccitante della 
critica nei confronti delle 
mistificazioni e dei travc-
stimenti della verita. 

Certo della sua pi t tura 
converrebbe par lare piu a 
lungo. Conversando con lui 
qualche giorno fa, di colpo 
egli mi ha det to: < Qui da 
voi ci sono dei pittori che 
posseggono la realta, ma 
che mancano di immagina-
zione; a me accade il rove-
scio, ma sento che devo 
possedere piu realta >. Non 
so che valore possa avere 
questa confessione, ma 
quando penso alle sue tele, 
che a volte sembrano nu-
bi di pollini variopinti , 
sciami colorati di farfalle, 
giardini di incandescenze, 
forse mi pare di capire. 
Fors,e e una maggiore gra-
vitazione che Matta sta 
cercando oggi. 

E ' r i tornato da Cuba 
qualche set t imana fa: i 

suoi racconti sono pieni di 
entusiasmo per l 'lsola di 
Castro. Ne parla ogni pio-
mento, ne descrive gli uo-
mini. le cose, la vitalita, il 
clima rivoluzionario. Parla 
piu di Cuba che della sua 
pi t tura. Ha cinquant 'anni , 
non e molto alto di s tatura, 
ha sempre bisogno di muo-
versi, di vedere qualcuno, 
d ' inventare qualcosa. Ti 

" guarda con occhi vivissimi 
e vuole persuaderti , farti 
credere nelle cose in cui lui 
crede. Bologna lo ha im-
pressionato profondamente. 
II Primo Maggio, durante 
il comizio, girava in Piaz
za Maggiore con un garofa-
no rosso aU'occhiello alle
gro come un ragazzo. 

Mario De Micheli 

BOLOGNA 

Nuovi acquisti della 
Galleria d#arte i i 

V, g* A a f ^ ^ ^ ">• - - \ 

La mostra delle •« nuoce acqulsizioni 
alia galleria d'arte moderna * di Bologna, 
che Francesco Arcangeli, suo direttore, 
ha allestito nelle sale del Mnseo Civico, 

' in attcsa di una soluzione che consenta 
• Vinserimento di queste opere nelle rac-
- colte di * Villa Verde» — attuale sede 

deUa galleria — i cui locali sono insuffi-
' cienti. comprende acquisti, rccuperi e 

donazioni riceoute in questi ultimi anni, 
soprattutto acquisti, grazie al cospicuo 
contributo che il Comune di Bologna 
clargisce annualmente. - • 

Uimportanza della galleria d'arte mo
derna, ordinata non soltanto in funzionc 
documentaristica, ma anche in senso di 
dibattito culturale, e senza dubbio da 
chiunque riconosciuta. Ma Vallestimento 
di una siffatta galleria e impegnn pe-
snnte, specie quando, come nel caso di 
quella di Bologna, che pur dovrebbc 
essere, per importanza e serieta d'impe-

. gni, la terza d'ltalia, dopo quella nazio-
nnle di Roma e quella di Torino, sia 
giunta come eredith chiusa entro ambiti 
provincialistici od al piu regionalistici; 
condotta, per il passato, con criteri cam-
panilistici o di vuota contrapposizione 
di valori locali. E nonostante cid, la gal
leria d'arte moderna di Bologna non puo 
vantare un quadro importante di Aforan-
di. che pur e bolognese. E' questo resem-
pio piii clamoroso di una trascorsa politica 
culturale non impegnata. 

Annualmente il Comune di Bologna de-
stina alia galleria una gencrosa dotaztonc 
finanzinria e, in breve volger di tempo. 
sono andate delineandosi una situazione 
cd una prospeltiva particolarmente vive. 
La mostra delle * nuove acquisizioni * ne 
e una prova. Si tratta di circa settanta 
€ pezzi > fra quadri, disegni, incisinni, 
sculture. 

Uimportanza di una galleria d'arte 
moderna, che possa offrirc agli abitanti 
della c'ttta una comoda c permanente 
possibilila di studio, non vicne dimlnuita 

-~« ' 

neppure dalla supposta facilita di viaggi 
di studio a musei importanti. nonche 
dalla larghezza delle comunicazioni cul-
turali (editoria, conferenze, ecc). Se 
ogni citta potesse disporre di una vasta 
antologia dell'arte moderna, certamente 
la cultura acrebbe una situazione ben 
piii felice; con una siffatta antologia, 
nclla quale fossero rappresentate le punte 
piii avanzate del dibattito, i mitt risulle-
rebbero certamente meno pcricolost, per
che affrontabili con un impeqno per-
manente, capace di approfondirc e distin-
gucre i valori. . . 

Nei circa settanta litoli delle < nuove • 
acquisizioni *, sono compresi un probabi-
le Gericault, che s'accompagna a quat-
tro bcllissime < vedute > del Bdsoli; due 
vedutc di Pclagio Palagi, un mitologico 
Camuccini; una ariosa e sottile « veduta 
di Bologna > di Giuseppe Termanini; un 
bozzetlo cd una * natura morta » di Ales-
sandro Guardassoni; un « disegno di pae-
saggio * di Millet, fine c sottile visione di 
un orizzonte ai confini del mondo; uno 
studio di paesaggio bolognese di Luigi 
Bertclli, degno del miglior Lega; opere 
di Duprc, Ciardi, De Maria. Scorzoni. Ma 
per venire all'arte contemporanca, che 
giustamentc e la piii collivata negli acqui
sti, dobbiamo dire di un raro disegno 
di Klimt. incisioni di BartoHni. di Renato 
Bruscaalia. di Carlo Lconi, di Giuseppe 
Guerrcschi, di Luciano De Vita; litogra-
ft'c di Appcl e di Vcdova; un collage pi-
cassiano di Pollock; quadri di Mandelli, 
Bendini, Pancaldi, Giunni, Ferrari, C«-
nibcrti, Fasce, Canogar, Adami, Roma-
gnoni, Attardi, Snghi, Valentino Berardi-
none, Germano Pessarelli, Emilio Con-
tini. Sculture di Rolf Nesch — una inte-
rcssantc, arcaica testa mitologico-espres-
sionislica di antico c Re » — Carlo Leoni, 
Dante Capiggiani, Umberto Milani. , 

. Marcello Azzolini 

Franco Francese, « La veglia » (1957) 

Come gia abbiamo ammnciu-
to, a Brescia, alia Galleria delfAs-
sneiuzione artisti, e statu ullcstitn 
una mostra di Francese con ope
re che vanno dal '53 al '6'A, men-
tre un*ultra mostra di disegni « 
statu contemporaneamente ordina
ta presso la Galleria Moretto. 

/£' di un estremo interesse ve
dere queste due mostre. Francese 
it un artista cnergico, aperto alle 
esperience deWarte moderna, che 
ha sempre lavorato in profondita, 
sol it (trio e ostinato, fedelc alia sua 
natura e al sentimento della vita, 
in virile conlrasto col proprio 
tempo. < 

Guardare la produziona degli 
anni legati alVesperienza reali
st ica e come avere la conferma 
che, anche negli anni del reali
smo piu programmatico, gli arti

sti veri e seriamente impegnati so
no riusciti a fare opere di alta 
poesia. Francese non ha bisogno 
di nascondcre il suo passato: <• 
un passato forte, epico, sicuro. I 
suoi contadini, le sue static, le sue 
famiglie operaie conscrvano tutto 
il pathos da cui sono nate e Vau-
tcnlicita espressiva d'allora. 

Ma vorrci dire di piii: que
ste opere non contraddicono quel' 
/»? che sono venule dopo. France
se ha soggettivizzuto maggiormen-
te la sua visione, Vha resa piii 
interiore, . piii inquieta, ma il 
filo delfispirazione, Vimpulso, le 
preoccupazioni non sono mutate. 
L'uomo sta ancora al centro del-
Farte di Francese: un uomo che 
ha perso la sicurezza incombente 
di un tempo, ma che ha acquista-
to una coscienza piii acuta delle 

cose, dei suoi limiti e delle sue 
possibilila. 

Questa e la ragione per cui 
Francese c rimasto un pittore le
gato alia figurazione, perche per 
lui figurazione vuol dire nuuite-
nere il contatto con la storia, non 
lifuginrsi nel regno indistinto e 
irruzionale della pura cmoziona-
litii. In questo senso alcune deU 
le opere piii recenti sono tra le 
cose piii belle e'piii convincenti 
che Francese abbia mai dipinto. 
Ma questo purtroppo e un discor-
so troppo breve. Recensendo il vo. 
lume che Arcangeli gli ha dodi' 
cato, sarii senz'altro il caso di ap
profondirc I'argomento, dato che 
Francese « una delle personalita 
piii vive della pittura italiana di 

m. d. m. 

Quinta edizione 

- 1 . . i — . 

l a Biennale 
dell'incisione 

a Venezia 
• La V Biennale dell'incisione con
tent poranea, che il Comune di Ve
nezia ha organizzato nelle sale del-
1'Opera Bevilacqua La Masa in piaz
za S. Marco, rappresenta, per l'in-
telligenza e il rigore con cui e s tata • 
realizzata, una rassegna esemplare 
dell 'arte grafica italiana. Non solo, 
ma per gli s tret t i legami che unisco-
no la grafica alia pit tura, il numero 
delle opere e i nomi dei partecipan-
ti (375 calcografie, litografie, xilo-
grafie di 104 artisti) essa assume il 
valore di una fedele rappresentazio-
ne dei gruppi, delle problematiche. 
delle ricerche che agitano in questi 
anni la nostra pit tura. 

Anni, diciamolo pure, di transi-
zione, come la mostra indica chia
ramente a chi voglia intendere il 
significato di certe opere. Anni nei 
quali si vanno spegnendo conquiste 
che sino a ieri parevano d'avanguar-
dia o comunque ancora valide men-
tre nel contempo si fanno sempre 
piii luce filoni nuovi il cui l inguag-. 
g:o appare via via piu lucido e poe-
ticamente aderente alia realta che 
ci circonda. • -

E qui, nell 'al ludere ai primi, non 
vogliamo indicare tanto gli astratt i-
sti o gli informali che ripetono stan-
camente scoperte antiche (eccettua-
to forse Ramella e la Barbarigo che 
hanno saputo imporre una loro per
sonalita precisa nutr i ta , nel primo, 
di esperienze espressionistiche), 
quanto a quel gruppo di artisti di 
indubbio rilievo del primo novecen-
to italiano presenti : Carra, Campi-
gli. Severini, Cantatore. Bast a osser-
vare la bella mostra delle litografie 
di Carra per rendersi conto di come 
il suo mondo, pur cosi folto di fol-
goranti intuizioni, non coincida piii 
con il nostro. Sensazione che si ri-
pete, naturalmente , dinanzi - alle 
gelide figure di Campigli, all ' intel-
lettualismo formale di Severini, al
ia bonana esteriorita delle donne 
di Cantatore. 
- Tanto piii anacronistico appare 
certo natnralismo ' di derivazione 
ottocentesca (Bartolini, Barbisan, 
Biasion, Cuzzi, Gulino, Manaresi, 
Rizzo, Alberto Ziveri) che in ogni 
mostra riaffiora costantemente an
che se interpolato con elementi 
tolti dalle esperienze piii moderne, 
spesso proprio da quelle esperien
ze che hanno conconso piii dectsa-
mente alia trasformazione del gu
sto. 

In sostanza, non dimenticando il 
positivo e valido apporto di un 
gruppo di nomi molto noti e che 
segue una via di ricerca personalis-
sima (Manzii, Maccari, Dova, Gen-
til ini), ci sembra che la mostra, 
ancora una volta, ponga in luce 
quel filone realistico-espressionista 
rappresentato da alcuni nomi di 
giovani che nutritisi delle esperien
ze della generazione di mezzo (Gut-
tuso, Sassu, Treccani, tut t i appar-
tencnti, e importante sottolim arlo, 
a Correntc) ha portato avanti , co-
raggiosamente, la sua ricerca in 
senso moderno e at tuale, tut ta in-

tesa a roettere poeticamente a fuo-
co le istanze piii vive e d rammat i -
che del nostro tempo. Necessaria-
mente, il loro linguaggio, e forte, 
inciso, amaro, dilata gli oggetti e 
le figure senza disperdere pero mai 
il loio senso piii segreto. 

Al gruppo appartiene, qui a Ve
nezia, Ugo Attardi , con due belle 
figuie di donne immerse nella piu 
tesa disperazione, Ennio Calabria, 
con un efficaciosimo, ironico ri trat-
to di De Gaulle, uno dei piii bei 
pezzi della mostra, Lello Castella-
neta, commentatore efficacissimo 
del « Bene > di Majakovskij , Fer
nando Farulli , che dedica le sue 
acqueforti ai massacri algerini, Al
berto Gianquinto, la cui chiusa di
sperazione frantuma con violenza 
ogni oggetto, Giuseppe Guerreschi 
sotto la cui lente deformatrice ogni 
militarista si trasforma in un im-
mondo insetto, Luigi Guerricchio, 
dal segna ampio e drammatico in-
teso anch'esso a condannare la vio
lenza e la morte, Dimitri e Pietro 
Plescan, dai tormentosi fantasmi 
disegnati con acutezza dolorosa, 
Benzo -Vespignani, che ripropone 
le sue vuote, allucinanti periferie. 
Un discorso a se meri tano Toni 
Zancanaro, con t re belle acqueforti 
dense di gusto popolare a cui si 
innestano elementi surreali , e Re
nato -. Bruscaglia, le cui incisioni 
hanno la sofferta, amara secchez-
za della sua terra . 

Con la retrospettiva di Carra , 
sono state ordinate quelle di Bru
no da Osimo (Marsili) e di Carlo 
Alberto Petrucci. due noti incisori 
di gusto ottocentesco scomparsi da 
poco. II primo dei numerosi premi 
assegnati e toccato a Giacomo 
Manzii per la sua squisita litogra-
fia c Pit tore con modella >. 

Aurelio Natali 

segna lazioni 
LECCO 
jfc Si e inaugurata a Lecco un'tmpor-
tante mostra del pittore Ennio Mor-
lotti che e stato uno dei protagonist! 
della pittura italiana di questi anni. 
La mostra abbraccia tutta la vasta 
attivita del pittore esemplificata da 
una serie assai ricca di ooere tipiche 
delle sue esperienze dal cubismo al 
neo-naturalismo. 

ROMA 
ale Al ia-gal ler ia « La Salit* • (Salita 
5. Sebastianello) Titina Masetli espo-
ne un gruppo di dipinti recenti. La 
presentano Francesco Arcangeli e Ce-
sare Vivaldi . 
jfc Lo scultore Floriano Bodinl e«pcne 
alia galleria • L'Obelisco » (via SistU 
na, 146). 

MODENA 

II bulgaro 
Neicov 

fra tradizione 
nazionale e 

arte con-
temporanea 

Per iniziativa dell'asseswrnio ai Ser-
vizi culturali del Comune di Modena, 
e stata ordinata, presso la Sala della 
cultura al Palazzo dei Musci. una tno-
stra personate del giovane pittore bul-
yaro AtanaR Neicov: una mostra di 
litografie. disegni. monotipi. 

In genere. in Italia, si sa ben poco 
di quanto si fa in paen come la Bul
garia non se ne conosce la letteratiira. 
non se ne conosce l'arte, non se ne 
conoscono molte altre cose. La mostra 
di Neicov offre dunque una propizia 
uccGsione d'incontro Ai fogli di Nei-
eoo btsogna avvicinarsi con sp'trito 
sgombro da quaJsiasi preaittJizio }or-
male. Neicov non e passato altraverso 
10 sperimentalismo delle ultime avan-
guardie, ma con altretta.ita pcrsua-
sione ha saputo evitare anche la pre-
cettistica naturalistica e otiocentesca 
Invalsa in piu di un paese socialista. 

Per Neicov esiste il mondo oggettivo. 
esi.'tono gli uomini, esistono i loro 
sentimenti: esiste cioe la base del di
scorso realista. ma questo discorso egli 
ha imparato a svolgerlo librramcnte, 
scguendo intimamente la sua ispira-
zione, i propri pensieri, in una ade-
sior.e vira, affettuosa. costantr. alia 
reclta della sua gente, della sua terra. 

Lgli non si sentc vincolato da un 
cancne precostituito, Guardar.do certe 
sue immagini frontali, rigidc, fisse, 
eppure dolcissime. immuQini femmi-
m.'i con moniii o fiori tra i capelli. 
non si pud allontanare dalla memoria 
11 ricordo delle vergini bizantiv.e nelle 
pitture murali della chiat'ta di Bolana 
a pochi chilomctri da Sofia lalvolta. 
invece. il riferimento avvicne nell'am-
b'uo del folklore, e si sa quale straor-
dlnaria freschezza di motivi le arti 
decorative popolari della Bulgaria 
conservino nella propria secolare tra
dizione. Tutti questi riferimenti. tutte 
queste suggestioni. pert, non sono ac-
co!-i col gusto ingenuo o psendo m-
genuo di fare un'arte " Candida» o 
' primitira». Neicov .*a quali icsori 
racchiuda la storia. il costume, la 
pocsic della sua patria. ma sa anchc 
cue esiste una vicenda n-oderna del
l'arte- una ricenda che non e pu^sibi-
le ignorarc senza prirarsi di tutta una 
se'ie di possibilita espressirc. Que*ta 
e la ragione per cui egli ha miearalo 
o sta integrando i dati di una cultura 
nczionale. di una tradizione. con quel
le indicazioni figurative contrmpora-
nce ch'egli sente insostrt.-n'bi.'i nella 
elaborazionc del suo linguaggio 

1st posizione di Neicov. n*l dibattito 
ch-' si sta srolgendo n î paesi socia-
lisli. mi sembra particolarmente mte-
rcsiante. 

Egb e un uomo fcdclc alle sue idee 
e alia sua coscienza d'r.rf-^ia, fedele 
nflla fibcrta della ricerca c della 
Csprcssionc. __ -

II suo segno, ora scio'.to come un 
arabesco. ora nervoso. ora c^ciutto e 
coj.ciso, rivela chiaramC'tte un tempe-
rair.cnto lirlco. sensibilc. acuto 11 suo 
mondo poetico rivolto al jaw no uma
no e carnalc della bellezza. atlcnto 
ai valori forti e schietti del suo po-
pt».'t., e aperto, comuntcatiro, prtco di 
sofismi. 

Spero quindi che Vincontro di quc-
'sto artista con gli am'ci rtoat icsi sia 
di.vrero jruttuoso, ,sia cioe u»i iiicon-
1ro che ne suscili altri bolo cosi un 
dmlogo vero £ possibile, »o'o /mi k 
possibile un conf O'.to c uro srambio 
i.'(i.-er rotto il ;;>•.•• do c: n un artista 
coir.--' Atcnas Ncicor e sicio senz'altro 
un fortunato inizio. • 

m. a.m. 

& 

r-S* k. 
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CANNES 

lldramma 
della forza 

bruta in un asso del rugby 
« This sporting life » di Lindsay An
derson rende I'alienazione uno spet-
tacolo tragico - Due attori stupendi: 

Richard Harris e Rachel Roberts 

Dal nostro inviato 
CANNES. 17. 

This sporting life, ossia la vita 
di uno sportivo professionale, 
di un (ibso del rugby. Gtoco. 
come si sa, non particolarmen-
tc dclicato neppure da not, ma 
che in Gran Brctagtia — a quan-
to risi/IiH.dal film, e dal ro-
manzo semiautobiografico di 
David Storey che lo ha pre-
ceduto — e terrificante. 

La sequenza d'apertura. mon-
tata con un piglio cnergico, 
brutale. ci mostra il protagoni-
sta. Frank (Arthur nel libro) 
Meychin, uscire da una melee 
con la bocca mezzo fracassata: 
sei denti anteriori gli dovran-
no essere asportati e, sotto Va-
zione della narcosi, Vuonto ri-
vive, a frammenti. il propria 
passato. 

L'uomo, appunto: non il bru-
to. che quel tipo di sport ne-
ccssariamente genera. E tutta-
via il condizionamento e tale 
— sin siii campi di gara. sia 
nci rapporti con oli industriali 
che finanziano la squadra e 
fanno di Frank, ex minatore. 
un ricco — cne il personag-
gio trasporta anche nella sua 
vrivata eslstenza la frenetica 
brutalita che il mesticre richie-
de E non per nicnte, qui a 
Cannes, il film ha potuto es
se re ribattezzato II prezzo di 
un uomo. che c tin titolo ab-
bastanza pertincnte anche sc. 
come sempre, Voriainale, era 
meglio. 

A tinte 
robuste 

C'e da dire subito che Lind-
sau Anderson, il regista, e nu-
scito a conservare in tutta la 
vicenda. che pur dura dltre le 

• due ore, una tensione dramma-
tica degna del violento ritmo 
initiate. E' un cineasta che non 
trme le punte forti, gli «• acu-
ti' della tragedia. Egli. ami. 
dimostra, e la dtmostrazione e 
polcmica. cne oggi in Gran 
Bretagna, il paese di Shake
speare, si pud abbordare la tra
gedia solo con personaggi ple-
bci. 

E un'altra cosa dimostra: che 
V" incomunicabilita ~, la famo-
sa * alienazione » che di se ha 
nntrito il ritmo "quasi sempre 
esangue di tanto cinema con-
temporanco d'avanguurdia, pud 
csserc espresso anche a tinte 
robuste, purche i personaggi 
siano ben calati in un conte-
kto sociale. Purtroppo, Ander
son non e stato sempre coe-
rente, come vedremo, in tale 
impostazione: ha sorvolato su 
qualche passaggio fondamenta-
le e non ha saputo trarre tutto 
il succo che si poteva da que-
sto dramma della forza bruta 
c dell'alienazione sportiva. Pec-
cato, altrimentt avremmo gia 
potuto indicare in This sporting 
life un quasi sicuro inncitore 
della Palma D'Oro. 

Quali sono i frammenti della 
vita di Frank che il film rac-
coalie per chiarire fino in fon-
do I'anima dell'eroe? Essi pi-
rano tutti attorno a una don
na, la signora Hammond, una 
vedova ancor giovane con due 
bambini, presso la quale il 
campione continua ad alloggia-
re anche dopo il contralto da 
milionarlo firmato con la so-
cieta. 

Questa donna ha una sua tra
gedia personal?: il marito ope-
raio nella fabbrica di cui e 
padrone uno dei finanziatori 
della squadra di rugby, pare 
nbbia ctrcato volontariamente 
la morte straziante che ha avu-
to, lasciando cosi nella vedora 
un complesso di colpa per non 
esser stata in grado di disto-
glierlo dal gesto, di dargli nn 
po' di felicita. Tali aspettt sono 
pert* lascmti colntamente in 
ombra, ambiouL' ed e secondo 
noi un difctto. 

Rimane I'adorazione quasi 
fcticistica (come nella Rosa ta-
tuata di Tennessee Williams; 
della donna per la memoria 
del marito, cosl sensibile e tor-
Tnentafo — essa dice — a para-
gone della baldanza. della si-
enmera, della volgarita dell'o-
spite. 

II fatto e che essa non sa ve-
dere come, sotto quelia appa
r e n t . si nasconda un'altra cri-
si, una debolezza: come Vamo-
rc dell'uomo sia rcale. e la sua 
lealta stcura (egli respinge in-
faiti le altrc donne che gli si 
offrono). E non puo capirlo. 
perchfi la signora Hammond e 
il classico ritratto delta purifa-
na osttnata, biliosa. piccolo-
.*JOr»r«eS-r C«s» «dic Frank, che 
<pure vuol oene sincerumente 
ai suoi bambini, ? lo respin
ge a '.nnon: quando finalmen-
tp y,i cede (in una scena di 
sessualitl anch'essa brutale. 
r t»»ft«p».; re.*a con discre
tions '. e "nnndo pui cccii'c 
da IHI •• o«ot soldi, lo fa -jf-mpre 
^onrro cojjlia, da massaia par-
s'.r." -ifcju * gretxa ihi +on pno 
soffrire ch*egli soanda cosl H-
heramrnte i( sno danaro. an
che se lo fa per Ir-i 

D'ollrn parte — e qursto r il 
rfcttino fit Frank — egli non e 

capnee di frenarsi, di mitioare 
la propria esuberanza, di adat-
tarla almcno un poco alia sen-
iibilttd -di lei. Cosicche tutti i 
suoi slanci, i suoi pesti di ri-
volta, non fanno che uccresce-
re la ripugnanza della donna: 
t\ascorso il momenta d'una pos. 
sibile intesu. essi si feriscono. 
si straziano a ricenda sempre di 
piu. finche la poveretta e rac-
colta all'ospedale in fin di vita, 
per un'emorragia cerebrale, e 
soltanto sul suo letto di morte 
Frank sa espnmere. ma quando 
e troppo tardi, la tenerezza che 
ha sempre avuto in fondo al 
cuore. 

Passione 
esclusiva 

Ai diapason di questa origi
nate e durissima stor'ta d'amore, 
si alternano, in un contmuo e 
quasi sempre felicissimo scam-
bio dt illummaztoni e tensioni 
psicologiche, quelh della solitu-
dine, dell'umarezza, dell'effime-
ra gloria di Frank nella sua 
professione. E' QUI, perd, che 
I'obbtcttivo del regista, ecces-
sivamente preoccupato di son-
dare Vanima del protagomstu 
(e forse anche un po' compia-
ciuto nell'inquadrure il fisico 
perfettamente adcrcnte e la 
itraordmaria bravura del suo 
attore, Richard Harris). insi.Me 
troppo a lungo sulla plasticita 
del personaggio, rendendolo 
* monumentale» come si dice 
chp la tragedia richieda, ma 
nello stesso tempo isolandolo 
sempre Piu dalla cornice, pur 
cosl interessante. che ne ali-
menta il carattere. 

Sbrigativamente e misteriosa-
mente troncati i rapporti (forse 
un po' equivoci?) col vecchto 
trainer, anche quelli con i com-
pagni di gioco. i tifosi e gli in
dustriali rimangono. tutto som-
mato. alia superficie. Sembra che 
la passione esclusipa per la ve
dova assorba tutta la vita dt 
Frank, e tnteramente la travol-
ya. Cid e in parte vero: d'al-
tronde e questo il centro dram. 
matico del film, come del ro-
manzo, e Vattrice Rachel Ro
berts, — che avevamo conosciu-
to in Sabato sera e domenica 
mattina, nell'efficace profito 
dell'amante dell'operaio — rie-
sce con sobrietd a scolpire un 
personaggio altrettanto memo-
rabile che quello del suo 
amante. 

Ma cid non toglie che it pro-
tagonista di This sporting life 
sia legato al mito. al fanatismo. 
alia crudelta dello sport pro-
fessionistico in un modo che 
non pud essere soltanto »pla-
stico*. m a docrebbe anche es
sere sqnisitamente ' sociale*. 
Certo, il mito della oiriltta e 
dell'eroismo i rovesciato e ab-
battuto, in quel lugubri «ra l -
lentati - finali in cui vediamo i 
giocatori avvoltolarsi nel fango. 
Ma questo ai?»iene perche cosl 
li rede (e si vede) Veroe del 
film. II rugby, cioe, finisce con 
Vessere inquadrato in funzione 
di tin dramma personate: la sua 
violenza. per cosi dire, « s'afflo-
scia », dopo che ci e stato mo-
strato l'uomo in ginocchio. Stl-
listicamente, una trovata no-
tcvole: contenutisticamente. non 
sarebbe stato male che il regi
sta indagasse meplio anche nel
la direzione contraria, ossia 
proprio in quel ferreo * condi
zionamento ~ ch'era stato data 
come motivo di partenza. 

Stile 
notevole 

Assai piu nuopo rispetto a 
Sabato sera e domenica mattina 
di Karel Reisz. This sporting 
life (che Reisz ha soltanto pro -̂
dotto per Vamico Anderson) gli 
rimane perd inferiore come 
analisi del proletariato piccolo. 
borghese brifannico e delle ra-
gioni della sua insofferenza e 
della sua tetraggine. Comun-
quc. se si pensa che il film e il 
primo lungometraggio (forse un 
po* troppo Iimpo; di Lindsay 
Anderson — il quale ha tuttavia 
al suo attivo una carriera di 
cineasta, di regista teatrale c 
di studioso non indif/erente —, 
e'e da far tanto di cappello. 
Una sua affermazione al pal
mares. o comunque il docuto 
riconoscimento ai due suoi 
splendidi attori. suonerebbe co
me ulteriore conferma che il 
Free Cinema, il cinema indt-
pendenfe, I'unico che in Gran 
Bretagna tenga alta la bandiem 
dell'arte, si appoggia a falenti 
gennini e devp percib soprav-
vivere a qualsiasi difficoltd. 

Nel pomeriggio e stato pre-
sentato SMa co:id^ei!a Tina 
-.libera -. il film La regina dia-
bolica. di Li Han-hsiang, inter-
?rrtsto dalla - r!el!c» Li Li-
hua; uno di quet Dolneftoni in 
costume (con sere, si assicura. 
~di ralore in^f inabi lr •) cm 
Cnnnp* «n ha,niirtronpo ibitua-
to aa unni. e che -non merita al-
enna iUuslrazione. 

iJgo Casiraghi 
(Nel la foto del t i tolo: Ri

chard Harris in una scena 
del film ing l e se ) . 

E' arrivato 
Gregory Peck 

CANNES — Gregory Peck a Cannes. A 
48 anni I'attore hollywoodiano non aveva 
mai partecipato al festival della .Croisette 
come spettatore. E7 atteso anche I'arrivo di 
Burt Lancaster: Hollywood ha deciso di 
farsi rappresentare da grossi nomi. Nella 
telefoto: Gregory Peck con la moglie 

Designate) dall ' ltalia 

«8e r 

» 

al Festival 
di Mosca 

Su segnalaz ione dell 'appo-
sita commiss ione di presele-
z ione, costituita presso TANI-
CA e composta dei rappre-
sentanti del l ' ANICA, del-
l 'AGIS, delKANAC e del S in-
dacato nazionale giornalisti 
c inemtografici , il Ministero 
de l Turismo e Spet tacolo ha 
des ignato il film di Federico 
Fell ini Otto e mezzo a rap-
sentare uff ic ialmente Tltalia 
al Fest ival c inematografico 
internazionale di Mosea, che 
si svo lgera nel mese di lugl io. 

II film di Fell ini chiudera. 
c o m e e noto, il Fest ival di 
Cannes , in corso di svolgi-
mento . Molto probabi lmente 
Fell ini presenziera a Mosca 
alia proiezione di « O t t o e 
mezzo ». 

Marlon Brando 
ha lasciato 
Tospedale 

SANTA MONICA. 17 
Marlon Brando ha lasciato il 

St. John's Hospital dove e ri-
masto quattro giomi per ctirar-
si di un'infczione virale. L'at-
tore era stato colpito dall'indi-
sposizione stil - s e t - di King of 
the Mountain. 

Un film sul 

concetto d'onore 

quello di 

le prime 
Cinema. 

Gli ultimi 
Vito Pandolfl — regista. cri-

tico. studioso dl teatro — e 
Davide M. Turoldo — sacerdo-
te, poeta, uomo di lettere — 
hanno dedicato Gil ultimi a un 
crudo dramma italiano ignorato 
da troppi: lo spopolamento e la 
desolazione delle campagne del 
Veneto, piu propriamente del 
Frluli. L'azione si svolge du
rante gli anni del fasci6mo, ma 
con tutta evidenza gli autori 
hanno voluto dirci che, oggi, i 
termini del problema non sono 
cambiati. nella sostanza: po-
verta, fame, fatica senza doma-
ni. Al centro della vicenda un 
r.isazzo, Cecco, intelHgente e 
sensibile (e un ottimo scolaro, 
e dieegna con bravura), ma 
chiuso in una solitudine che la 
miseria della famiglia, e la sua 
personale timidezza. alimentano. 
I bambini del paese lo prendo-
no in giro, il padre a volte sfo-
ga en di lul il rancore che nutre 
verso la terra avara; e Cecco 
stesso, perduto nei suoi legitti-
mi sognl infantili, provoca in-
consciamente qualche guaio, co
me quando lascia una pecora 
brucare l'erba .avvelenata d'un 
campo, e la bestia muore. Altri. 
piii crudeli eventi scandiscono 
il grigio trascorrere dei giorm: 
cosl la notizia che il giovane 
fratello di Cecco e rimasto uc-
ciso in minera. nel lontano Bel-
go. L'emigrazione, in citta op-
pure oltre confine, da sempre 
poco pane e molti lutti. £ il 
padre di Cecco. caparbiamente, 
resta attaccato al suo duro me
stiere: il ragazzo dovra abban-
donare la scuola, eeguire l'in-
grato esempio; il suo futuro ri
mane un doloroso mterrogativo. 

Quasi nulla e concesso, negli 
Ultimi. alia elaborazione roman-
zeeca: i fatti, e le questioni che 
eosi rappresentano. sono espo-
sti con nudo rigore, come in 
un saggio sociologico, o in una 
di quelle inchieste pubbliche 
dalle quali. periodicamente. sca-
turiscono appelli, 60vente ina-
scoltati, a chi potrebbe e do-
vrebbe agire. Parca d'invenzio-
ni formali, la regla si attiene 
a un'oggettivita scrupolosa; e 
gli attori — tutta gente del luo-
go, tranne il piccolo Adelfo di 
NomadeLfia, che e del resto un 
interprete. anche lui, di toccan-
te naturalezza — ripete, piu che 
recitare. i gesti e le parole della 
sua vita. Cosl misurato e spo-
glio. il film eorre il rischio di 
un'eccessiva aridita narrativa e 
figurativa; ma lo riscatta larga-
mente il sincero e sofferto impe-
gno civile. Tra i collaboratori 
della meritoria realizzazione, da 
citare almeno Armando Nan-
nuzzi, al cui talento si affida 
l'incisiva fotografia in bianco e 
nero. . 

La scuola 
delPodio 

Liiciano Vincenzoni. autore 
insieme a Pietro Germi, Age e 
Scarpelli della sceneggiatura 
di Sedotta e abbandonata, ha 
dichiarato in questi giorm" che 
-11 vero Jema del film, al con-
trario di quanto e stato scritto 
su molti giornali, non sono le 
ragazzi madri ma solamente lo 
onore. un'altra visuale dell'ono-
re II problema delle ragazze 
madri c'e. avra un suo peso 
determinante ma non e il pun-
;o princ'.pale Mentre Dirorzio 
all'italiana trattava del matri-
mon-.o. Sedotta e abbandonata 
portera sullo schermo 1'assurdi-
ta del concetto esasperato dello 
onore cosl come e inteso da 
tutti i genitori del meridione e 
della Sicilia in particolare. II 
film mo«5trera in chiave satirico-
grottesca. le reazioni di un pa
dre il quale scopre che la fl-
glia e stata sedotta. La storia 
del film e molto complessa, ple
na di fatti. di personaggi. di 
col pi d: scena -. 

I moli dei protagonisti come 
abbiamo cih scritto. dovrebbero 
Pvserc affidati a Stefania San-
drolli, Leopoldo Trieste e Saro 
Urzl. Trieste sostituirebbe To-
mae Millan. 

A uno psichiatra negro, che 
lavora.in un penitenziario (eia-
mo negli anni dell'ultima guer-
ra) e affidato il caso d'un giova
ne, arrestato perche membro 
delle organizzazioni naziste 
americane. e chiaramente af-
fetto da nevrosi. Frugando nel-
l'animo dello sciagurato, no-
nostante l'ostilita che questi gli 
dimostra, il medico giunge a 
ricoetruirne la 6toria: succubo 
d'un padre brutale e ubriacone. 
afflitto da una madre posseosiva 
e lamentosa, nutrito di odio o 
di nausea verso entrambi i ge
nitori. lo psicopatico ha pun-
tualizzato ed eealtato i suoi 
complessi nella fobia verso gli 
ebrei e, naturalmente, verso i 
negri; le durezze d'una vita so-
litaria, l'esclusione dal mondo 
degli agiati, le sofferenze patite 
durante la grande crisi lo han
no spinto ad aggregarsi con i 
seguaci deirhitlerismo, isterici 
assertori della «civilta bianca e 
cristiana«. Guarito, grazie alia 
spregiudicata analisi compiuta 
del euo eubconscio, dell'insonnia 
e delle altre forme morbose 
che lo tormentano. il prigionie-
ro potra riguadagnare la liber-
ta (lo psichiatra, perd, vi si 
oppone), ma finira egualmente 
male, trascinato al delitto, e 
alia crudele punizione di esso. 
dalle aberranti teorie che han
no messo ormai radice in lui. 

Prodotto dal sempre coraggio-
so Stanley Kramer, e diretto 
da -Hubert Cornfield. La scuola 
dell'odio desta vivido interesse 
per la sua problematica. e per 
la documentazione che porta (vi 
sono inseriti brani di reperto-
rio impressionanti) sulle tenden-
ze fasciste gia manifestatesi o 
tuttora in atto negli Stati Uniti. 
II pericolo di una riduzione del 
nazismo a fenomeno freudiano e 
certo abbastanza evidente: l*in-
dagine cinematografica. tutta
via. sopravanzando quelia sani
taria, getta una luce cruda, seb-
bene di scorcio. anche nei sot-
tofondo della societa, oltre che 
in quello della coscienza indivi
duate di un fanatico. Ottimi gli 
interpreti: Sidney Poitier e un 
inedito, straordinario Bobby 
Darin. 

Che fine ha fatto 
Baby Jane? 

Alia ' sintetica informazione 
che si e data, di questo film. 
dal Festival" di Cannes, c'e poco 
da aggiungere. Trattasi d'un 
truculento pasticcio, nel quale 
aseistiamo alle efferatezze com-
piute da una ex bambina pro-
d;g:o. Jane Hudson, ormai quasi 
vegliarda. sulla sorella Blanche 
(ex attrice anche lei. e dt piu 
lunga fama). resa paralitica da 
un incidente d'auto la cui lon-
tana responsabilita rappresenta 
I'unico. e tenue motivo di cu-
riosita della vicenda. Giacche 
proprio quelia 6ciagura. oltre-
che 1'antica rivalita di mestiere. 
costituicce l'oscuro perno del 
dissidio fra le due donne. D'al-
tronde. gli atteggiamenti della 
bamboleggiante Jane non han
no bUogno di troppe giustifica-
zioni. cssendo ella. evidentemen-
te, matta da legare. E se il me
dico cui la povera Blanche ri-
corre per telefono, ad un certo 
punto. non fosse costretto dalla 
sceneggiatura a comportarsi an
che lui da scimunito. la conclu-
sione di tutto potrebbe essere 
piu rapida e meno tragica. 

Ricordiamo tali interpretazio-
ni, di Bette Davis, che possiamo 
volentieri perdonarle oggi que
sta. intrisa di deteriore natu-
ralismo. pur se sorretta da una 
inveterata maestria profession 
nale, e da una prestanza fisica 
che le consente di schiacciare. 
in ogni senso. la povera Joan 
Crawford. Meno perdonabile U 
regista Robert Aldrich. 

•g . sa. 

LoSpettro 
La giovane ed avvenente si

gnora Hitchcock aiutata da un 
medico suo amante, avvelena il 
marito. I due tentano pol di 
rintracciare un forziere conte-
nente una fortuna .e che l'uccl-
sa aveva celato nella villa abi-
tata dai due coniugi. Ogni rl-
cerca e vana. mentre i due as
sassin! sono terrorizzati dalle 
apparizioni dello spettro dello 
assassinato. II medico sdonvolto 
decide di fuggire e dl abbando-
nare l'amante nonostante le di-
eperate sue suppliche. Quando 
il giovane sta per lasciare la 
villa la signora Hitchcock sco
pre che l'amico porta nella sua 
borsa il prezioso contenuto dol 
forziere. Fuori di se el avventa 
su di lul con un rasoio ucci-
dendolo. Sconvolta dall'orrendo 
suo atto la donna sta per ucci-
dersi. quando il marito, in car-
ne ed ossa, le riappare e le 
spiega come e riuscito a sot-
trarei alia sua azione criminosa. 
Una serie di altri colpi di sce
na conducono la cupa vicenda 
al suo epilogo. 

Lo spettro diretto da Robert 
Hampton palesa una regla 
esperta, ma e offerto in un mec. 
canismo troppo freddo e calco-
lato. I personaggi eono privi di 
fostanza umana. d'altra parte i 
motivi d'orrore, talvolta repel-
lenti rivelano la finzione. Una 
sola scena veramente impres-
sionante: quelia che descrive la 
fine atroce del medico. Bellis-
bimo il colore offre smaglianti 
immagini. Gli attori a posto so
no Barbara Steele. Peter Bald
win e Leonard G. Elliott (ma, 
a parte la prima, sono nomi 
d'arte o nomi autentici?). 

La tela 
di ragno 

In una lussuosa villa inglese 
la proprietaria Clarissa Brown 
si imbatte in un • cadavere: 
quello di uno spiacevole visi-
tatore. Oliver Costcllo, trnftt-
cante di stupefacenti. L'uomo 
e stato assassinato e la signora 
sconvolta dalla scsperta rimane 
vittima di un tremendo abba-
glio il quale le fa ritenere che 
autrice dell'omicidio sia 1'inno. 
cente sua figliuoletta. Per evi-
tare lo scandalo e soprattutto 
che sulla figlia ricadano le pe-
nose conseguen^e d; un inter-
vento deila polizia del susse-
guente processo. Clarissa prega 
tre suoi fidi amici di portare 
il cadavere in un vicino bosco. 
Essi si accingono ali'opera. 
quando, inaspettatamente. ar-
riva la polizia informata da 
una anonima telefonata Cla
rissa ed i suoi amici. nascosto 
a malapena l'ucciso, fanno finta 
(li cadere dalle nuvole. senon-
che il cadavere spunta fuori 
durante la perquisizione. Ine-
vitabili sospetti cadono sui 
quattro, i quali si difendono 
con ingarbugliatissime giusti-
ficazioni che mettono - nella 
massima confusione l'ispettore 
Ma saranno gli stessi sospet-
tati a trovare la soluzione del 
delitto. avehdo come punto di 
partenza una scrivania da quat
tro soldi stranamente agognata 
da diverse persone 

II film La tela del ragno e 
tratto da un'assai esile corn-
media di Agatha Christie: il 
lavoro cinematografico di God
frey Grayson non e molto piu 
sostanzioso; risulta piacevole, 
tuttavia. per l'abilita della re-
gia. certi spunti comici e la 
garbatissima recitazione di Gly. 
nis Johns. John Justin e Jack 
Hulbert. Colon. 

Una ragazza 
nuda 

Fra uno strip-tease e l'altro 
11 film ci racconta l'liggiosa 
storia di una bella ragazza. 
Arianne. che ha un nobile pro-
ponimento: diventare una gran
de danzatrice. ma che finisce 
con 1'esibirsi in spettacoli di 
spogliarello per guadagnarsi di 
che vivere. La fanciulla ha suc-
cesso e di lei si innamora fol-
lemente Jean, il giovane ram-
pollo di una famiglia' di mi-
liardari, personaggio malamen-
te abbozzato e che' dovrebbe 
offrirci la figura di un raffi-
natissimo e altrettanto sregola-
to ragazzo. Jean, non senza fa
tica conquista Arianna e con 
essa finisce con il dilapidare 
la sua fortuna. Ormai privo 
di mezzi annuncia ai propri 
congiunti che sposera la spo-
gliarellista se non gli sara as-
segnata un'altra fortuna. Per 
evitare lo scandalo. il giovane 
viene ricoperto d'oro. ma per-
de Arianne che. abbandonato 
lo strip-tease, decide di incam-
minarsi lungo la via ardua ma 
onesta deU'arte coreutica. 

La storia cosl raccontata val 
meglio del film che palesemen-
te da a vedere di essere stato 
realizzato solo a fini di casset-
ta. puntando sulle piu o meno 
belle ragazze di cui si mostra-
no le nudita. II tono moraleg-
giante del racconto e un man to 
con cui si coprono equivoci fini. 
Tutto vien comunque proposto 
con assai cattivo gusto. Gli in
terpreti sono la bellissima Kri-
sta Nico. Dany Saval, la cui 
parte nel film suscita noia in-
disponente. e Umberto Orsini. 
che non sa privarsi della sua 
faccia di ben lustrato manichi-
no. Bianco e nero. 

< Rivista 
Holiday on ice 

Grande e meritato successo 
di pubblico per la edizione '63 
di Holiday on ice, che ha de-
buttato ieri sera al Palazzo 
dello Sport > dell'EUR. Circa 
tre ore di spettacolo, pieno di 
attrazioni, di trovate, di qua-
dri suggestivi. La formazione 
di quest'anno si a w a l e di 
grand! campioni europel ^ 
mondial!, quali Hanna Eigel. 
Eddie Collins e Ursel Barkey. 
Da stasera si replica. 

vice 

Conferenza 
$« Bergman 

al Circolo Chaplin 
Off!, sabato 18 magftio, allc ore 

19. nella sede della blbUotrca ci-
nematofraflca « Umberto Barbc-
ro» (via Cesare Battisti 133 -
piazza Venezla), per inizlativa del 
Circolo del cinema « Charlie Cha. 
plin ». avra luogo una conferenza 
del profeMor Armando Plebc sul 
tema: «La poetlca irrazlonallxtl-
ca dl Infmar Bergman ». 

I due passi di Cooper, 
' < Con sole 'ventiquattro ore di riturdo, abbiQino 

assistito anche noi, grazie al satellite « Relay, *, 
al ritorno di Cooper sulla terra. Un momento die 
non dimenticheretno, quello della prima occhiuta 
al viso scurito dcll'astronauta americano. Ci sono 
stati, prima, alcuni momenti di suspense : lo cap-
sula chiusa, serrata, conteneua un uomo c noi aspct-
tavamo per salutarlo. Ma il portello non si aprtvti. 
Un marinaio c salito su una scala e ha dato un'oc-
chiata dentro, attraverso Voblo. Poi, finalmente, 
il portello c stato forzato: abbiamo pensato alia 
sorte dell'altro astronauta americano, che r ischio 
di annegare nell'oceano e .dovette scardinare il 
portello per uscire dalla sua prigione. Infine, 6 
apparsa la nuca di Cooper, e quando dalla por-
tacrei si e levato il grido esnltante di coloro che 
avevano atteso I'astronauta per Tin giorno e una 
notte, a bordo della nave, anche noi ci siamo sen-
titl uno di loro, dinanzi al video. 
I primi passi dell'astronauta sulla tolda della por-
taerei erano quel l i di un uomo anchilosato, che 

. si muoveva a fatica: dopo ore ed ore possate nello 
spazto di quelia piccola capsula che lo contenevn 
appena. tutto ripiegato su se stesso, fare due passi 
era difficile per l'uomo che era riuscito a pilotare 
I'astronave con le sue mani mentre ricntrava nella 
atmosfera. E questa constatazione ci ha commosso: 

.proprio perche abbiamo sentito che qucll'uomo, 
malgrado le sue eccezionali doti fisiche c morali, 

, era propria come tutti noi, uno di noi, c ci rappre-
, sentava tutti, quindi, nella commie lotta umana 

per conoscere meglio e dominare la natura. 
Il collcgamento con il Pacifico ci ha fatto per 

dere la prima parte del scrvizio Osservator io . dedi
cato al tema Psicologia e industria. Ma per la 
parte che abbiamo visto, ci e scmbrato un buon 
servizio, diretto a mettere in luce I'assurditd di 
quei test psicoloptci che contribuiscono a ridurrc 
l'uomo ad uno strumento della civilta delle mac-

1 chine. Le domande dell'intervistatare erano pre
cise e coglievano nel segno: attraverso i pnrcri 
discordi i telespettatori hanno potuto farsi tin'opt-
nione c. crediamo, sono stati d'accordo piit con 
gli operai e le dattilografc, che con i dirigenti 
d'azienda e gli psicologi. 

II secondo > saggio storico di Vittorio De Ca-
prariis sulla marc'ia su Roma ci ha confermato nei 
dubbi che avevamo espresso la settimana scorsa. 
Le riflessioni di De Caprortis continuano ad essere 
basate su un esame dei fatti che prescinde dalle 
cause reali dei fenomeni o le interpreta in modo 
almeno discutibile. 

Basti ricordare che Vautore, ieri sera, ha finito 
per rigettare sulle agitazioni sindacali, sull'entu-
siasmo delle masse popolari italiane per la Rivo-
luzxone sovietica, sui socialisti massimalisti la re-
sponsabilita tiltima della < « nevrosi » delle classi 
dirigenti, che. impaurite, si sarebbero rivolte al 
fascismo e alio squadrismo. Per arrivare a queste 
conclusioni non era neccssario un nuovo scttima-

- nale televisivo. 

g. c. 

vedremo 
^ Goebbels : '' 

in « Primo piano » 
Per la serie Primo piano ' 

realizzata da Carlo Tuzii per M 
il Secondo. questa sera, alle 
22.20. andra in onda Joseph 
Goebbels, tninistro della pro
paganda nazista 11 testo e a 
cura di Giovanni Baget-
Bozio. la regia e dl Mar
co Leto 

II programma 6 soprattut
to costituito da interviste a 
personahta che hanno potu-
tuto fornire testimonianze 
autorevoli e dlrette su Goeb- "> 
bels. Otto Strasser, giorna-
lista e direttore della catena 
dei giornali nazisti nella , 
Germania del Nord, parle-
ra di Gobbels, che negli an
ni 1924-'20 fu suo diretto col-
laboratore in polemics con lo 
stesso Hitler. Espulso nel 
19X0 da Goebbels dai ranghi 
nazisti. Strasser fondo un 
partito seeessionista, « Fron-
te Nero •» 

Fritz Lang, il famoso regi
sta Viennese, autore dei film 
tedeschi contemporanei alia 
mscita ed all'avvento del na
zismo quali M. Dr. Mabuse, 
I Nibelunghi, Metropolis e JI 
tcsfnmenfo del Doffor Afn-
buse, spi^gherh come e per
che rifiuto Tofferta di Goeb
bels che nel '34 lo voleva al
ia direzione della cinemato-
grafia nazista. Come tanti al
tri antinazisti. anche Lang si 
rifuaio in Oceidente 

Wolfgang Reinnardt. sce-
noagiatore. figlio del regista 
tedesco Max. e Golo Mann, 
ora professore di Storia alia 
Universita di Stoccarda. fi
glio di Thomas Mann parle-
ranno della cultura tedesca 
prima e durante il nazismo. 

Inchiesta 
sugli artigiani 

In Tempo Itbero di stase
ra primo canale. ore 19,20), 
prendera il via una breve 
inchiesta dedicata all'arti-
gianato in Italia, realizzata 
da Guido Gianni. 

Nella stessa trasmissione. 
andra in onda la prima pun-
tata di una nuova serie che 
ha per tema il progresso 
teenico in Italia e che e eu-
n t a da Mario Alberto Men-
chini. 

Faaiv!/ 

programmi 
radio 
NAZIONALE 

Giornale radio: 7. 8. 13. 
15. 17, 20. 23; 6.35: Corso 
di lingua tedesca; 8.20: n 
nostro buongiorno; 10.30: La 
Radio per le Scuole: 11* Stra-
paese: 11.15: Due temi per 
canzoni; 11.30: n concerto: 
12.15: Arleccbino; 12.55: Chi 
vuol esser lieto...; 13,15: Ca
rillon; 13.25-14: Motivi di mo-
da; 14-14.55: Trasmissioni re
gional!; 15.15: La ronda del
le arti; 15.30: Aria di casa 
nostra: 15.45: Le manlfesta-
zioui sportive di domani; 16: 
Sorella Radio; 16.30: Corrie-
re del disco: musica lirica: 
17,25: Estrazion! del Lotto; 
17.30: L'opera pianistica di 
Robert Schumann (V): 18.40: 
Musica da ballo; 19.10: ,U set-
timanale deU'industria; 19.30* 
Motivi in giostra: 19.53: Una 
canzone al giorno; 20.20: Ap-
plausi a...; 20.25: Giugno Ra
dio-TV 1963; 20.30: La piu 
strana storia d'amore. di Pe
ter Hircbe; 21,15: Canzoni e 
melodie italiane; 22: Henry 
Ford; 22.30: Musica da ballo 

SECONDO 
'' Giornale radio: 8.30. 9.30. 

10,30, 11.30. 13,30. 14.30, 15.30. 
16.30. 17.30. 18.30. 19 JO. 20.30. 
21.30, 22.30; 7.35: Vacanze in 
Italia; 8: Musicbe del mat-
tino; 8.35: Canta Gloria Chri
stian; 8.50: Uno strumento al 
giorno; 9: Pentagramma ita
liano; 9.15: Ritmo-fantasia; 
9.35: Viaggio in casa d i - ; 
10.35: Giugno Radio-TV 1963; 
10.40: Per voci e orchestra; 
11: Buonumore in musica; 
11,35: Truccbi e controtruc-
chi; 11.40: II portacanzoni: 
12-12.20: Orchestre alia ri-
balta; 12.20-13: Trasmissio
ni regionali; 13: D Signore 
delle 13 presenta: 14: Voci 
alia ribalta; 14.45: Angolo 
musicale: 15: Locanda delle 
sette note; 15,15: Recentissi-
me in microsolco; 15^5: Con. 
certo in miniatura: 16: Rapso-
dia; 16.35: Ribalta di succes-
si; 16.50: Musica da ballo. 
17,35: Estrazion! del Lotto. 
17.40: Musica da ballo: 18.35 
Roma: 31* Concorso Ippico 
Internazionale: 18.50- I vo-
3tri prefenti; 19.50 46" Giro 
d'ltalia: 20 Un angolo nella 
sera; 20.35- Incontro con 
l'opera: 21.35: Ciak; 21.55 
Gli oriundi della canzone 

TERZO 
18.30: Cifre alia mano: 

18.40* Libri ricevuti; 19: Ma
rin Mara is: Alcione (Trage-
die). suite: 19.15- La Rasse-
gna Cultura russa: 19.30 
Concerto d'ogni sera. 
Rivista delle riviste: 20.40 
Vivaldi: 21: B Giornale del 
Terzo: 21 20: Piccola anto-
logia poetica; 21.30- Concer
to Charles Ives. Arthur Ho-
negger. Gino Contilli, Clau
de Debussy. 

primo canale 
8,30 Telescuola 15: terza classc 

16,40 La TV dei ragazzi a) Giramnndo. b) Tele-
tris 

17,40 Sport Ripresa diretta di un av-
vpnimfnto agnnistico 

19,00 Telegiornale della sera (prima edl-
zione\ 

19,20 Tempo libero trasmissione per | lavo-
ratorl 

19,50 Sette giorni al Parlamento. A cura di 
J. Jacobelli 

20,15 Telegiornale sport 

20,30 Telegiornale della sera (seconda edi
zione i 

21,05 II signore 
di mezza eta 

con Marcello MarcheaL 
Lina Volonghl e Sandra 
Mondaini. Orchestra Ber-
tolazzi 

22,20 L'approdo scttimanale di lettere e 
arti 

23.05 Rubrica religiosa 

23,20 Telegiornale 

secondo 
21.05 Telegiornale 

della notte 

canale 
e segnale orarlo 

21,15 Id fiera dei SOgni presenta Mike Bongiomo 

22,20 Primo piano 
«J. Goebbels, mintstro 
della propaganda nazi
sta » 

23,10 Compaqnia di danza 
d'lsraele « Jubal » diretto da Sara 

Levi-Tanai 

23,30 Notte sport 

Sandra Mondaini come apparira questa 
sera nel « Signore di mezza eta » (primo 
canale, ore 21,05) 
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BrOCCIO d i f e r r O di Ralph Stein e Bill Zabow 
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TopolinO di Walt Disney 

Oscar di Jean leo 

OLeittere a l l 
A San Miniato fv.'', 
conti alia luce del sole •• •; 
C a r o A l i c a t a . '":..! , " . . ' • • " •^•\ 

atwhe noi, con qrande entu-
.siasmo abbiamo festeqqiato In, 

'• qrande vittoria ottenuta U 28 
aprile, vittoria del lavoratori 
che voqliono andare avanti net 

• proqresso, nella Uberta. e sta- ' 
re in puce con tutti i popoli 

, del mondo. • ' ; - >-'•••'•• 
Ma la qioia piti bella I'ab-

• biamo avuta nel nostro paese. 
Abbiamo fatto i conti a carte 
scoperte, sin con i democristia-
ni sia- con le destre. Ed ecco i 
conti qenuini alia luce del sole: ; 
ELEZIONI POLITICHE del 
1958: PCI 37 per cento. DC 42 
per cento,;. ELEZIONI COMU-
NALI del 1960: PCI 41 per 
cento, DC 37 per cento; ELE
ZIONI POLITICHE del 1963 
(28 aprile): PCI 52 per cento, 
DC 34 per cento. : 

Ecco serviti qnei signori del. 
la DC che andavano • dicendo 
che cravamo fuorl gioco. Al-
tro che vecchi! Vi diciamo che 

. siamo un partito qiovane e for
te, che voqliamo andare ve-
loci fino al traqunrdo finale. 
dandovi un distacco irraqqiun-

. qibile per le future * tappe * 
che restano da disputare. 

UGOLINO FIORDISPINA 
• San Miniato Balconevisi 

. ; - • ' • • • ' < P i s a > 

II posto (owero 
storia del malcostume 
democristiano) 
Cara Unita, 

' sono un qeometra diploma-
tomi nel 1958 e non ho mai auu-

. to la possibilitd di un impiego 
' sicuro, mentre alcuni amici 
'' miei che sono riusciti a pren-
dere la licema media (dopo 

' molte bocciature) con t soliti 
' sistemi della * pastetta » oggi 
: li vedo impiegati statali:. chi 
all'ANAS, chi alle Poste, chi 
nelle Cqsse di Risparmio, ed 
altri in enti statali e parasta-

-tali, soltanto perche raccoman-
dnti dalla D.C., o da qtiesto e 

'quel personaggio politico. •••-
;: Agli inizi delta • campagna 

elettoralejui avvicinato da de
menti deila D.C., a me notissi-
mi, che mi proposero (dietro il 

' comperiso di un ottimo posto a 
Milano — 150.000 lire al me-
se — che mi sarebbe stato dato 

subtto dopo la.'campagna elet-
torale) di fare,uha attiva pro
paganda per Id scudo cmciato, 
seghalando •— come numero di 
preferema ' — ' quello di 
« caio *. • "''• .• >>.v. 

Disoccupato i da pin ": tempo. 
ammogliato con figli, di fronte 
alia prospettiva di una imme-
diata sistemazione, accettai la 
richiesta part^cipando anion-: 

mente alia campagna elettora-
le. Non solo feci questo, ma 
andai ensa per casa pregando 
parenti, amici e conoscenti ,(an-
che se di partito aoverso) di 
votare D.C. facendo loro ca-
pire che avrebbero contribuito 
ad una mia immediata siste-
mazione. •••• • »••- • 

/ Hsultati ottenuti — dato it ' 
momento politico — sono sta-
ti lusinghieri sia per lo scudo 
crociato, sia per il numero di 
preferenze per il « caio >. 

Conclusa la campagna elet-
torale, pensai — a cuor con-
tento — che il diktat nei miei 
confronti fosse finalmente ter-
minato. L'indomani dunque mi 
presentai agli stessi d.c. che 
mi avevano avvicinato aqli ini
zi della campaqna • elettora'e, 
per ottenere cid che con qran
de slancio e spontaneamente 
mi avevano offerto. Apriti cie-
lo! Nessuno sapeva niente. nes-
suno aveva promesso niente, 
altri non « ricordavano », altri 
mi dissero che per avere un 
impiego la strada da percor-
rere era lunga, irta di difficol-
ta. come se fossi andato It per 
sentire una predica; il bello e 
che non volli accettare un com-
penso in danaro oftertomi * a 
titolo di spese sostenute du
rante la campaqna eletto-
rale!... *. 

Disorientato, umlliato. scon-
fitto e livido in volto, me ne 
tornai al mio paesello pin di
soccupato di prima e, le segre-
te speranze, che poco prima al 
bergavano nel mio cuore, era-
no miseramente cadute. 

Su tutte le piazze d'ltalia la 
D.C. e andata predicando la 
parita fra individui. che non si 
ammettono ragioni se non sul 
piede della perfetta parita po
litico e morale: bella ipocrisia! 

Non tisembra, cara Unita, 
che^e tempo di finirla con Vin-
chinarsi alia sufflcenza e alia 
bona di chichessia e che final
mente il popolo si accorga che, 
volendo continuare ad andare 

avanti cosi, e bene che sia di- . 
sposto a * pagare con due oc- '. 
chi la perdita di Un occhio e';\ 
con tutta la dentatura la per- , 
dita di un dente? ». ;> <• •-...:• 

Geom. CAKMINE FILIPPELL1 
Terravecchia (Cosenza) 

I genitori 
del f uturo soldato 
si preparano 
a crepare di fame 
Cara Unita, 

nel nostro Paese esiste, una 
legge la quale specifica che, 
nel caso in cui i genitori ab-
binno due fiqli (I'uno sposato 
e I'altro celibe di leva) e aven-
do i qenitori necessitd di esse-
re sostenuti, al mantenimento 
degli stessi deve provvedere il 
figlio sposato, mentre quello 
celibe e obbligato a presen- . 
tarsi alia leva e fare il rela-
tivo periodo di ferma militnre. 

Ora io vorrei chiedere alle 
autorita competenti: e se il 
figliolo sposato non fosse in 
condizioni di mantenere i qe- ' 
nitori perche quello che qua- . 

. dagna e appena sufficiente 
per sfamare la sua famiqlia? 
Cosa dovrebbero fare i qe
nitori? 

Ed e in un simile disperato 
caso che lo scrivente $i e ri-
volto (con diversi suppliche-
voli esposti) sia al Ministero. 
della Difesa, sia alia Presiden-
za della Repubblica, senza ri-
cevere alcun cenno di risposta. 
Cosi mio figlio e prossimo a 
parlire militare mentre noi 
genitori stiamo preparandoci 
e rassegnandoci a crepare - di . 
fame. '•••• — "•' •''••. 

ANTONIO CHISARI 
(Catania) 

E' cattolica 
ma ha votato 
sempre comunista 
C a r a Unita, - , ; . : > ' " -

sono una casalinga, cattolica . 
praticante e con orgoglio. ti 
confesso che ho sempre votato 
per il PCI. Con coscienza, mai 
mi sono lasciata influenzare 

' dalle scomuniche, ne ho avuto 
paura delle rappresaqlie. • 
• Ora vorrei - dire ai nostri 

avversari, che si domandano 
tanto ansiosamente la ragione 
dell'aumento dei voti comuni-

stl, i che cid e avvenuto per 
volere di Dio. Infatti e Dio che 
ha guidato la mano degli elet-
tori per far fare la croce sul ; 
nostro simbolo. A questi si- '• 
gnori avversari vorrei ricor-
dare loro anche un saggio pro-
verbio che dice: * Sulla terra 
non si muove foglia che Dio 
non voglia >. •- . • ^ ^ *-̂ f: 

Augurando lunga vita al no
stro amato Pontefice, Ciovan-'[. 
ni XXIII, e sempre piii grandi 
vittorie al nostro Partito, invio 
cordiali saluti al direttore del-
t'Unita e a tutti i suoi colla
borators. - ' .. • . ' . 

MARIA ROSA BERNA 
Fabriano (Ancona) 

Per <( lubrificare » ; 
il 9 Giugno siciliano , 

II nostro amico « Pinot > di 
Firenze ci manda 1000 lire, per 
< lubrificare > il 9 Giugno si
ciliano. . - ' • ' • 

Un d.c. anonimo, 
elettore comunista, 
ci - dice la sua 
Cara Unita, • • ~. 

•permetti a me, appartenente 
alia DC ed anonimo e'.eltore 
comunista, di completare, a 
mio modo, il significato del 
voto del 28 Aprile: voqliamo 
piena luce sulla < Federcon-

,sorzi > e sui mille miliardi; vo
qliamo vederci chiaro su « Fiu- -
micino > e su • tutti gli altri 
scandali che sono imperversati 
ed hanno • disonorato I'ltalia; 
che tutti i funzionari dello 
Stato e degli Enti Incali ritor-

• ninoad essere onesti e una 
rigorosa inchiesta sia fatta sui
te loro possibilitd economiche 

. passate e su quelle attuati. 
Vogliamo vivere in pace con 

: tutti e che, finalmente, si fac-
: eta qualcosa di serio per ini-
pedire qualsiasi armamento sia 
atomico o convenzionale; che 

' le forze annate siano ridolte 
alio stretto necessario, e solo. 
per assolvere compiti onesti 
di polizia e di ordine pubblico. 

Vogliamo che la salute pub-
blica sia seriamente tutelata, 
siano nazionalizzate le indu-
strie farmaceutiche ed i pro-
dotti limitati a quelli di sicura 

_ efficacia. Che la vecchiaia sia 
veramente serena per tutti e 
non * felice > con 10-15 mila 
lire mensili. [ •• 

• .Solo cosi la DC polrd anda
re sempre avanti ed essere 

. bencdelta come In e H nostro 
grande Papa, Giovanni XXIII, 
combatiente instancabile per 
la Pace e I'affratellamento del 
popoli. 

UN D.C. 
. . ; (Catanzaro) 

Anche per le elezioni 
ai militari 
soltanto la gloria 
Caro direttore, ' ; ' J - «-' i . « 

in occasione delle elezioni un 
briqadiere o un vice brigadier^ 
dei Corpi di polizia viene H-
compensato con una cifra com-
plessiva, una, tanlum, di; lire 
3.400, anche se e stato impie-
gato per <piu giorni comples-

' sivi. Un gradunto, o un mili
tare con L. 3000. . 

Invcce <e qui sta la discri-
minazione e Vingiustizia) alle 
Guardie -' G\urqte (qualunque 
sia la loro. particolnre deno-
minazione) non dipendenti da 
Enti' pubblici, viene enrrispo-
sto un compenso di L. 3.000 
per ogni ginrnata di efjettivo 
impiego. 

Anche gli scrutatori di seg-
gio, che pure sono compensati 
troppo poco, sono trattali me-
glio dei miliari. E almeno pot-
sono andare'a dormire a casa, 
mentre f militari debbnno oc-
gliare la notte 

Dunque, benche dal nostro 
servizio dipenda la garnnzia 

• che le elezioni si svolgano in 
modo legittimo, noi militari 
rimaniamo gli ulttmt nella re-
tribuzione. • 

Una guardia di Finanza 
(Torino) 

L'on. Truzzi 
ha vinto un caffe 
Cara Unitd, 
•' V8 aprile scorso ebbi una 

'•- discussione con l'on. Ferdinan-
' do Truzzi, dc. ed alia fine di 
essa egli disse che sarebbe sta-

.to lieto di incontrarmi dopo il 
28 aprile. per paqarmi un caffe 
a titolo di consolaztone per lo 
smacco elettorale del PCI. 

Cost ho perduto un caffe. 
Anzi, a ben vedere, dovrei pa-
garlo io... Ma ho paura che riu. 
scirebbe amaro ver I'onorevole 
Truzzi! • 

PAOLO MANDINI 
(Ferrara) 

• • • • • • • • • • • • ! 
f 

«Tosca» 
e <c Rigoletto » 

all'Opera 
Oggi. alle 21. replica fuori ab-

bonamento di « T o s c a » di G. 
Puccini (rappr. n. 81), diretta 
dal maestro Ugo Catania e inter-
pretata da Elisabetta Barbato, 
Giuseppe Gismondo e Giulio F io -
ravanti. Maestro del coro Gianni 
Lazzari. Domani. alle ore 17. fuo
ri abbonamento, replica del « Ri
goletto » di G. Verdi, diretto dal 
maestro Franco Mannino e inter-
pretato da Gianna D'Angelo, Ida 
Terracina. Ruggero Bondino, fit-
tore Bastianini e Salvatore Ca
tania. 

CONCERT/ 
A U L A M A G N A Citta Univer -

s i tar ia 
Oggi alle 18 (abb. n. 19) con
certo della • Sezione Coro a 
della « Istituzione Universitaria 
dei Concert!»: Coro Universi-
tario Romano, dir. Giuseppe 
Agostini: Coro Accademlco dir. 
da Claudio Gregorat: Coro 
Montagna. In programma m u -
siche di Festa Banchieri. Cro
ce, Vecchi, Kodaly e cantl del
la montagna. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A * • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

TEATRI 

« Er doganiere». Novita asso-i BRANCACCIO ( T e l 735.255) 
luta di Enzo Liberti. Regia del-
Tautore. Domani alle 17,30. 

TEATRO SISTINA 
ULTIMI GIORNI DI 

BUCK 
NATIVITY 

UN TRIONFO! 
DOMANI Z SPETTACOLI: 

17.30 - 21.30 

&r, 

BORGO S. S P I R I T O ( V i a d e l 
P e u i t e n z i e n 11) 
Domani alle ore 16,30 la C.ia 
D'Origlia-Palmi in: «Ri ta da 
Cascla > 3 attl in 18 quadri di 
E. Simene. Prezzi famiiiari. 
(Tel. 659310-511607) 

D E L L E M U S E i l e L 862.348) 
Alle 21.30 « prima » Franca Do-
minici - Mario Siletti con M. 
Guardabassi, F. Marchid. G 
Bertacchi. D. Igliozzi, R. Ghini 
in : « 1 / e x madame Fanny • 
(Chiuse, le case chiuse) . Novi 
ta brillante di E. Caglieri. Re-
gia Franca Dominici. Domani 
alle 18. 

D E I S E R V I ( T e l 674.711) 
Martedl alle 17 la C.ia del Tea-
tro per gli Anni Verdi dir. da 
Giuseppe Luongo in: « Giufa », 
3 episodi comici di G. Luongo. 
Regia dell'autore. 

E L I S E O ( l e i . 684.485) 
Alle 21.30: Balletto negro-afri-
cano. Domani alle 17,30. 

F O R O R O M A N O (TeL 671449) 
D a oggi tutte le sere spet-
tacoli di Suoni e luci. Spetta-
coli: alle 21 in 4 lingue: inglese, 
franccsc. tedesco e italiano: al
le 22.30 solo in inglese. 

MILLIMETRO (Via Marsala, 
n. 98 - TeL 4951248) 
Alle 21.30 la C.ia del Teatro 

. d'Arte di Roma in: « n dono 
del matUno > di Giovacchlno 
Forzano. RegJa di Giovanni 
Maesta. Supcrvisione Giovac 
chino Forzano. Ultimi g iomi . 
Domani al le 18. 

PALAZZO DELLO SPORT -
E.U.R. 
Alle 21.30: «Hol iday on Ice », 
1* rivista americana sul ghiac-
c io con numcri completamente 
nuovi. Domani 2 spcttacoli, ore 
16,30 e 21^0. 

PALAZZO S l S T l N A ( 1 487.090) 
Alle ~ 21 JO Michael Dorfuian 
presenta: « Black Nativity • Il 
c boom > d<>l Festival di Spn-
leto 1962. Ultimi g iomi . Doma
ni alle 17^0 e 21^0. 

PICCOLO T E A T R O Ol VIA 
P I A C E N Z A (TeL 489 538) 
Al le 22 la C.ia del Buonumore 
In: • Gil Innamoratl • di A 
Campanile. > Ecco la prova! • 
dl Prosper!, • Armadlo class!-
c o » di Audibertl Regia di L 
Pascutti , L- Procacci. Domani 
alle 17.45. .: ^ 

Q U I R I N O 
Al le 21.45 II Teatro Stabile di 
Catania presenta: • II glorno 
della clvetta » di L. Sciascia e 
G. Sbragia. con T. Ferro. M 
Abruzzo. M Valdcmarin Regia 

• di M Land!. Scenografla dl 
Contrafatto. Ma.«iche di Musco 

•»- Domani alle 17,30. 
R l D O T T O E L I S E O 

Al le 21^0: « La mandragola * 
di Machlavelll. con Tofano, 
Scaccia, Dandolo. Domani alle 
17.30. : . . . . - . 

ROSSINI 
, Al le 21,15 C.ia Chccco Durante, 

•>... A a l U Durante. L. Ducci I n : 

SATIRI (Te l . 565.325) 
Alle 21,30 Rocco DAssunta e 
Solvejg s! presfntano in: • Le 
3 smorfle » di A Di» Stpfant *» 
Roda. Novita. Domani alle 17,30 

TEATRO FIAMMETTA 
Imminente: « La dolce arte >, 
o w e r o « L a cantautomattatri-
ce ». Canzoni e prosa di Maria 
Teresa Albani. 

T E A T R O P A N T H E O N (Via B. 
A n g e l i c o 32 • TeL 832.254) 
Oggi e domani" alle ore 17 le 
Marionette di Maria Accettella 
in: • Cappucceito rosso » di Ma-
Tonglo e Ste. 

T E A 1 RO P A R I O L I 
Alle 21.15 Dino Verde presenta: 
« scanzonatissimo 'S3 • con R 
Como. A. Nnschese. E Pandnia. 
A. Steni. Domani alle 17,15 e 
21.15. 

V A L L E 
Alle 21.15 la C i a del Teatro Ita 
liano presenta: « La banana con 
gli occhlali » di G. Parenti con 
A. Paul. E. Tarascio. E. Sedlak 
Novita. Domani alle 17.30. 

ATTRAII0NI 
M U S E O D E L L E C E R E 

Emulo dl Madame Tussand di 
Lundra e Grevin dl Parigt. In-
gresso cnntlnuato dalle ore lo 
alle 22 

LUNA PARK (P.zza VittOrto) 
Attrazinnl - Ristnrante - Bar • 
Parcheggio 

VARUM 
A L H A M B R A (TeL 783 792) 
• La smania addosso. con Annet

te Stroyberg e rivista Derio 
Pino SA + + 

A M B R A J O V I N E L L I (713 3(16) 
II sangue e la sflda e rivista 
Marino Barreto Jr. A • 

E S P E R O 
Mafia alia sbarra e rivista Ge-
ge Di Giacomo DR 4-

LA FENICE ivia Salana 35) 
A w e n t u r e al motel, con M. 
Martino e rivista Beniamino 
Maggio C ^ 

O R I E N T E 
Col ferro e col fnoco, con J 
Crain e rivista A • 

V O L T U R N O i v i a Vol turoo) 
Le ore de l lamore , con U. To-

N gnazzi e rivista Vollaro S 4 4 

CINEMA 
Prime visioni 

A O R I A N O (Tel . 352 153) 
Lo spettro (ap. 15,30, ulL 22^0) 

A M E K I C A « i e l KK>ID8» 
Lassn qoalcuno ml am a, con P. 
Newman (ap. 15.30. ult. 22,50) 

A P P I O (TeL 779.638) 
Va e uccldl. con F. Sinatra (ult 
22.45) DR « 

A R C H I M E D E (Tel 875.567) 
Whatever Happened (o Baby 
Jane? con B. Davis (alle 16.30-
19.10-22) 

A R I S T O N «Tel 353 230) 
La tela del ragno, con Richard 
Widmark (alle 15^0-17^0-19,15-
21-23) A • 

A R L E C C H l N O 
Lat t i ce , con D. Rocca 

(VM 14) SA . + + 
ASTORIA (Tel 87U245) 
. La donna nel mondo. di G. Ja-

copettl tiO • 
A V b N T l N O ( T e l 572 137) 

Va e uccldl, con F. Sinatra 
' (ap 15JO. ult 22.40) DR + 

B A L D U I N A ( T e i 347 592) 
. La ragazza plu bella del mondo 

con D. Day 8 A + + 
B A R B E R I N I (TeL 471.707) 

II Galtnpardn. eon B Lanrastet 
(al le 14.45-18,10-22,30 Ingr c o m ) 

DR • + • > 

Lolita, con J. Mason 
(VM 18) DR 4 4 

C A P R A N I C A ( l e i 672.465) 
La scuola deU'odio, con S. Poi -
tier (alle 15,30-16,15-18.25-20.35-
22,45) DR • • 

C A P R A N I C H E T T A (672.465) 
Viridiana. con S. Pinal (alle 
15,30-16.15-18.25-20,35-22.45) 

. (VM 18) DR • + + • 
COLA Dl RI E N Z O (350.584) 

Va e uccidi, con F. Sinatra (ap. 
16.30. ult. 22.50) DR 4 

CORSO (TeL 671.691) 
Lo strano mondo del slgnor 
Mlssissipi (alle 16 - 18 - 20.15 -
22.40) SA • • 

EMPIRE (ViaJe Reglna Mar. 
g h e r i t a ) 
Una fldanzata per papa, con G 
Ford (ap 15.30. ult. 22.50) 8 4 

EURCINE (Palazzo Italia al-
TEUR . Tel 5910.986) 
Dal sabato al lunedl. con M-
Hold (alle 16.15 - 18.15 - 20.15 -
22,40) S • 

E U R O P A (Tel. 865.736) 
II diavolo, con A. Sordi (alle 
15.45-18-20,15-22,50) SA + • 

FIAMMA (TeL 471.100) 
Una storia moderns - L'Ape Re
glna. con M Vlady (alle 16,15-
18.40-20.40-22.50) 

(VM 18) SA • • • 
F I A M M E T T A (Tel . 470.464) 

A child Is Waiting (alle 16-18-
20-22) 

G A L L E R I A ( T e l 673.267) 
Rocambole, con C. Pollock (ap. 
15,30. ult. 22,50) A • • 

G A R D E N ( l e i . 582.848) 
Lolita. con J. Mason 

(VM 18) DR • • 
G I A R D I N O (Tel . 89.17.91) 

Agente 007 licenza di uccidere, 
con S. Connery G 4 

M A E S T O S O (TeL 786.086) 
La donna nel mondo, di G. J a -
copetti (ap. 15,30, ult. 22.50) 

DO • 
M A J E S T I C (TeL 674.908) 

Una ragazza nuda: Strip-Teasc 
(ap. 15.30. ulL 22,50) 

MAZZINI I Tel . 351 942) 
Lolita, con J. Mason 

(VM 18) DR • • 
M E T R O O R I V E - I N t»UU 1511 

RiflO a Tokyo (alle 20-22.45) -
G 4 4 

M E T R O P O L I T A N (689 400) 
Che fine ha fatto Baby Jane? 
con B. Davis (alle 15 - 17.50 -
20.20-23) (VM 14) DR + 

M l G N O N (Tel 849 493) 
n sole splcnde alto, con C. 
Winninger (alle 15.45 - 18.05 -

e 
, ; » " A • • 20.15-22,50) " _ . . . 

M O O E R N l S S I M O (Gal lena 
S. MarceUo • Tel. 640.445) 

. Sala A: La guerra del bottonl 
(ult. 22.50) SA + + + 

. Sala B: II glorno plu lungo, 
con J. Wayne (ult. 22.50) 

DR • • • 
M O D E R N O ( T e l 460.285) 
- Divorzlo alia slciliana, con M. 

Orfei • • - . C • 
M O D E R N O S A L E T T A 

Viridiana, con S. Pinal 
(VM 18) DR + + • • 

M O N D I A L (TeL 684.876) 
Lolita, con J. Mason 

(VM 18) DR 4 - 4 
N E W YORK (Te l J8U.271) 

Lo spettro, con B. Steele (aper-
tura 15.30, ult . 22.50) A + 

N U O V O G O L D E N (755 002) ' 
La ragazza del quartiere, con 
S. Mc Laine (ap. 15.30 ult. 22.50) 

S 4-4 
PARIS (Te l 754.368) 

Una ragazza nuda: strip-tease 
con D. Saval (ap. 15,30. ult. 
22,50) S • 

P L A Z A ' 
II padre delta sposa. con E 
Taylor (alle 16-18.15-20,15-22.50) 

S • • 
Q U A T T R O F O N T A N E 

La grande attrazione (prima) 
(ap. 15.30. ult. 22.50) 

Q U I R I N A L E (TeL 462.653) 
West Side Story, con N. Wood 

M • • • 
Q U I R I N E T T A (Tel . 670.012) 

Rlfln a Tokyo (alle 17-18.40-
20.35-22.50) G + + 

TRIONFO DEI BALLETTI NEGRO AFRICANI A ROMA 

RADIO CITY (Te l . 464.103) 
La ragazza del quartiere, con 
S. Mc Laine • S 4 4 

R E A L E t T e i 580.234) " ' 
Tamburl lontani, con G. Coo
per . A • • 

RlTZ (TeL 837.481) 
West Side Story (ap. 15.30, ult 
22.50) 

RIVOLI (Te l . ' 460.883) 
Riflfl a Tokyo (alle 17-18.40-
20,35-22,50) —. G . • • 

ROXY I ' M 870.504) • 
La scuola dell'odio, con S. Po i -
tier (alle 16-18,40-20.45-22,50) 

, DR • • 
R O Y A L '••:'•'• 

II tradltore di Fort Alamo, con 
G. Ford (ap. 15.30. ult . 22.50) 

DR • • 
S A L O N E M A R G H E R I T A 

«Cinema d'essai »: GI! ultimi 
DR • • 

S M E R A L D O (TeL 351.581) . 
La euerra del bottonl 

SA • • • 
S U P E R C I N E M A (TeL 485.498) 

L'inranzia di Ivan, di A. Tar-
kowski (al le 16-18.50-20.55-23) 

DR • • • • 
TREVI (Te l . 689.619) 

Felllnl 8.1/2. run M Mastrnianni 
(alle 16.30-19.23-22.45) 

DR • • • • 
V I G N A C L A R A 

Dal sabato al lunedl . con M. 
Hold (alle 16-18,25-20.25-22^5) 

S • 
i 

Seconde vision. 
A F R I C A ' ( T e l . 810.817) 

Caccla al tenente SA • 
A I R O N E d e l 727.193) 

II grande caldo, con G- Ford ~ 
. . G +++ 

ALASKA - . , . . 
Notti e donne prolbite 

(VM 18) DO • 
ALCE (Te l . 632 648) 

II pugnale Siamese, con J. Han
sen G + 

A L C Y O N E (Tel . 810.930) 
Le ore deU'amore, con U. To-
gnazzi S ^ ^ 

A L M E R I (Tel . 290 251) 
L'unclno. con K. Douglas 

DR • • 

• • 
^ La s lg l e e k a • p p a J a a a mm- _ 

m n t a a l UtaU mt>\ 0la> w 

earr l saandaaa alh» aa- • 
0 gacnta elaaaiOeaslaaa 9*' 0 

gaaerf: 

AMBASCIATORI (Tel 481.570) 
L'unclno, con K. Douglas 

DR • • 
A R A L O O (Te l . 250 156) 

Totd e Peppino divisi a Berllno 
• C • 

A R I E L (Te l . 530.521) 
Venere - In pigiama, con Kim 
Novak SA • • 

ASTOR (Tel 622.0409) 
Solo contro Roma, con P. Lcroy 

SA • • 
ASTRA (Te l 848.326) 

I cannoni di Navarone, con G 
Peck A • • 

A T L A N T E (TeL 426 334) 
A w e n t u r e al motel, con M. 
Martino C • 

A T L A N T I C (Tel . 700.656) 
II monaco dl Monza, con Totd 

C • 
A U G U S T U S (Tel . 653 4551 

I selvaggi della praterla, con J. 
A • 

AI Teatro Ellseo an folte pnbhlico ha decrctato an immrnso 
snecesso all* spettacalo dl Dante, Cantl e acrobatic che 11 
fantoso Etnalago Lanine Toure - ha sapientemente raccolto 
attraverso tntti 1 Paesl a>ll'Afrlca Occldentale. Nella loto 

•na vlvlda scena daranta - la - • prima romana'* ' 

w A — 
• C — Cooiico 
• DA as Diaesoo aalmata 
• DO — Documeatarta -
• Dm • Drammatiea 
• Q — Giallo 
• M s Mualcala 
a> 9 a* Samimentala 
• SA -> SatirMa 
| S M • Stoiicn-aoltolOKtca 

• D Mrtn gladtata aal mm 

• aacaaata; 

• • • • • • — cccexionala 
m • • • • — ottimo 

• • • • • buooo 
• • • • • discrete 
• • — Biediocr^ 

•> VM 16 — vlatato al Bat-
. aori di 16 anni 

Philbrook 
A U R E O (TeL. 880 606) 

Hatari! con J. Wayne A 4 > 
AUSONIA (TeL 426 160) 

Hatari! con J. WajTie A • • 
A V A N A (Tel . 5153U7) 

Le 7 folgori di Assur, con H. 
Duff SM • 

B E L S I T O ' (TeL 340.887) 
La parmigiana, con C. Spaak 

SA • • 
BOITO (Tel . 831.0198) 

II promontorio della paura, con 
G. Peck (VM 18) DR + 

BOLOGNA (Tel 426.700) 
Agente 007 licenza di uccidere. 
con S. Conner}* • G • 

B R A S I L ( T e l 3.52.35G) 
Sherldcko investigatore sciocco 
con J. Lewis C • • 

BRISTOL (Tel . 225.424) 
Fior di Loto, con N. Kwan . 

M • 
B R O A D W A Y (Tel 215.74IM 

Budda, con K. Hogho SM 
C A L I F O R N I A (Tei 215 2Kb) 

I miserabili, con J. Cabin 
DR • • 

C l N E S T A R ( T P I 7R9242) 
l a ragazza plu bella del mon
do, con D. Day SA • • 

CLODIO i T e i 355 657i 
II tesoro del lago d'argento. con 
L. Barker A • 

C O L O R A D O (Te l 617.4207) 
Carmen di Trastevere. con G. 
Ralli DR • 

O R i S T A L L O (Tel 481 336• 
Smog, con R. Salvatori DR «•«• 

D E L L E T E R R A Z Z E i.V>".V/7» 
Le massagglatricl. con S. Ko-
scina (VM 18) C • 

O E L V A S C E L L O (Te l 5R8 454) 
Le ore deU'amore. con U. To-
gnazzi S «>«. 

D I A M A N T E tTei 295 25ui 
II visone sulla pelle, con Doris 
Day SA • • • 

D I A N A (Tel . 780.146) 
Agente M7 licenza di uccidere. 
con S. Connery G a-

D U E A L L O R l iTe l 260 366) 
Biancaneve e 1 sette nanl 

DA • • 
E D E N (TeL 380.0188) 

La ragazza plu bella 'del mondo 
con D. Day SA • • 

E S P E R I A 
La pattuglia invisibile. con A. 
Quinn , A a-

F O G k l A N O (Tel 819 5411 
IJI strada a spirale, con Rock 
Hudson DR «-

GIULIO C E S A R E (353.360) • 
Hatari! con J. Wayne A « • • 

H A R L E M (Te l K9I UH44) 
Jovanka e le altre, con Silva-
na Mangano DR • • 

H O L L Y W O O D (Tel 290 851) 
I41 i teppa, con C. Vanel 

DR • • • 
I M P E R O (TeL 295.72U) 

Don Camilln monslgnore ma 
non troppo, con Fcrnandcl C • 

I N D U N O (Tel . 582.495) 
L'unclno, con K. Douglas 

DR • • 
ITALIA (Tel . 846.030) 

La ragazza pin bella del mon
do, con D. Day SA + 4 . 

JONIO (Tel . 886.209) 
Le bugle nel mio letto, con M. 
Vlady SA 4 

MA8S1MO (TeL ;751.277) 
La' parmigiana, con C. Spaak 

SA • • 
N I A G A R A (TeL 617.3247) 
. Venere lmperiale, con G. Lol-

lobrigida DR + 
N U O V O (Tel . 588.116) 

La parmigiana, con C. Spaak 
SA • • 

NUOVO O L I M P I A 
a Cinema selezione s: Leoni al 
sole, con V. Caprioli SA + + + 

OLIMPICO 
Agente 007 licenza di uccidere, 
con S. Connery G a-

P A L L A D I U M ( g i a G a r b a t e l l a ) 
La parmigiana, con Cl Spaak 

SA • • 
PARIOLI (Tel . 874.951) 

Spettacoli teatrali . . . 
P O R T U E N S E 

La morte cavalca Rio Bravo, 
con M. O'Hara A *• 

P R E N E S T E 
Chiuso per restauro 

P R I N C I P E (TeL 352.337) 
II cow boy col velo da sposa. 
con M. O'Hara : S • • 

R E X (Tei . 864.165) r . . 
L'unclno, con K. Douglas 

DR • • 
RI ALTO (Tel . 670.763) 

La parmigiana, con C. Spaak 
SA • • 

SAVOIA (TeL 861.159) 
Agente 007 licenza di uccidere. 
con S. Connery G + 

S P L E N D I D (Tel 622.3204) 
II segreto di Montecristo. con 
R. Calhoun DR 

STADIUM 
Giulio Cesare 11 conquistatore 
delle Gallic SM *-

T I R R E N O (Te l 593 091) 
Zorro il vendicatore A 

T R I E S T E ( T e i 810003) 
• II pugnale Siamese, con J. Han

sen G • 
TUSCOLO (Tel . 777 834) 

I briganti italiani. con V. Gas-
sman A • 

U L I S S E ( T e i 433.744) 
Diciottcnni al sole, con Cathe
rine Spaak C 4-

V E N T U N O A P R I L E (864 677) 
La parmigiana, con C. Spaak 

SA • • 
V E R B A N O (TeL 841.185) 

II fantasma deH'Opera, con H. 
L o m e • DR • 

VITTORIA (TeL 576.316) 
Sexy proiblto DO a-

1 Vrze visioni 
A D R l A C l N E (Te l 330 212) 
- II confandante del Flyng Moon. 

con R. Hudson A a-
ALBA 

I rivoltosl dl Alcantara A a-
A N I E N E ( l e i . 8!*/817) 

II sorpasso, con V. Gas-man 
SA • • 

APOLLO (TeL 713.300) 
Scssualita, con C. Bloom 

DR «-
AQUILA (TeL 754.951) 

Gli a w o l t o l , con R. Scott 
DR a-

A R E N U L A (Tel 653 360) 
II mondo di Suzie Wong, con 
W. Holden S a> 

ARIZONA 
Lo sceriffo e solo, con J. Agar 

A • 
AURELIO (Via Bentlvoglio) 

U sentiero degli amanti, con S 
Hayward S 4) 

A U R O R A (TeL 393 069) 
II dominatore del 7 mar), con 
R. Taylor A 4> 

A V O R i O (TeL 755 416) 
Vita prlvata, con B. Bardot 

(VM 16) S • 
BOSTON (Via di P i e t r a i a t a 436 

Carmen di Trastevere. con G 
Ralli DR «> 

C A P A N N E L L E 
Ben Hur. con C. Hcston 

SM 4>«> 
CASSIO 

Le sclmitarre dei mongoli, con 
T. Mifune A +-

C A S T E L L O (Te l 561 767) 
H monaco dl Monza, con Totd 

C 
CENTRALE (Via Celsa 6) 

Addio alle arml, con" J. Jones 
A 

COLOSSEO (Tel. 736255) 
Mondo cane (VM 16) DO * > + 

CORALLO (Tel 211.621) 
II fantasma deU'Opera, con H 
L o m e DR + 

DEI PICCOLI ' . ..--. 
Carton! animati 

O E L L E M l M O S E ( V i a C a s s i a , 
T o m b a di N e r o n e ) 
L'ira dl Achille. con G. Mitchell 

SM > 
D E L L E R O N D I N I 

Carmen di Trastevere, con G. 
Ralli DR 4 

OORIA (TeL 353.059) .;.^-v : 
I 4 monaci, con N. Tarahto 

C • 
E D E L W E I S S (Te l . 3 3 0 1 0 7 ) 

Silvestro plrata lesto DA 4-4-
E L D O R A D O 

Unlverso di notte 
(VM 18) DO 4>+ 

F A R N E S E (Tel . 564.395) 
- II monaco di Monza. con Tot6 

. C • 
F A R O (TeL 509.823) 

II figlio di Capitan Blood, con 
A. Panaro A 4> 

IRIS (Tei 865.536) 
Superspettacoli nel mondo 

L E O C I N E 
II piccolo colonncllo M 4. 

MARCONI (Tel . 240.746) 
Via col vento. con C. Gable 

DR . • 
N O V O C I N E (TeL 586.235) 

II sorpasso, con V. Gassman 
SA • • 

ODEON (Piazza Esedra. 6) 
Le dole! notti DO 4-

OTTAVIANO (TeL 858.059) 
Anno 79 la distruzione di Er-
colano , SM • 

P E R L A 
L'agguato delle 100 frecce, con 
L. Darnell A 4-

P L A N E T A R I O (TeL 4 8 0 0 5 7 ) 
II visone sulla pelle, con Doris 
Day SA ++4> 

P L A T I N O (Tel . 2 1 5 3 1 4 ) 
Solo contro Roma, con P. Leroy 

SM 4 
P R I M A P O R T A 

I 4 monaci, con N. Taranto 
C • 

R E G I L L A 
Le a w e n t u r e dl Don Giovanni 
con E. Flynn A 4-4-

ROMA 
II ratto delle sablne, con R. 
Podcsta SM • 

R U B I N O (TeL 590.827) 
II sorpasso, con V. Gassman 

SA 4 4 
SALA U M B E R T O (674.753) 

Superspettacoli nel mondo 
DO • 

SULTANO (P.za Clemente XI) 
Notti calde d'Oriente 

(VM 18) DO • 
T R I A N O N (TeL 780.302) 

Duello a S. Antonio, con Errol 
• Flynn A • 

Sale parrowhiali 
A L E S S A N D R I N O ; 

Alberto il conquistatore. con 
A. Sordi C 4-4 

AVILA (Corso d'ltalia 37) 
n vendicatore, con H. Bogart 

DR 4 4 
B E L L A R M I N O 

II comandante J im, con Johnl 
Waj-ne A 4-1 

B E L L E ARTI 
L'intraprendente signor Dick. 
con C. Grant S • 

COLOMBO (TeL 923.803) 
Capitan Fmcassa, con J. Ma-
rais A • 

C O L U M B U S (Tel . 510.462) 
La febbre nel sangue, con A 
Dickinson DR 4-

CRISOGONO 
I normanni, con C. Mitchell 

SM • 
D E G L I SCIPIONI 

Tom e Jerry nemlci per la pelle 
DA +4-

OON BOSCO 
Maciste nella valle dei re. con 
C. Alonzo .- SM 4 

D U E MACELLI 
La vacca e il prigioniero, con 
Femandcl C 4 

E U C L l D E (TeL 8 0 Z 5 U ) 
n padrone del mondo, con V 
Price A 4 4 

F A R N E S I N A (Via F a r n e s i n a ) 
La maschrra dl fango, con G 
Cooper A 4 4 

G I O V A N E T R A S T E V E R E 
Ursus nella valle dei ' leonl , con 
Ed Fury SM 4 

L I V O R N O ( V i a U v o r n o 57) 
Tot6, Fabrizl e I giovanl d'oggi 

C 4 
M E D A G L I E D ' O R O 

L'ultimo dei vlchinghl. con E 
Purdom SM 4 

N O M E N T A N O ( V i a F R e d n 
. Marco Polo, con R. Calhoun 

A 4 
N U O V O D O N N A O L I M P I A 

Marines aU'assalto, con John 
Wayne DR 4 

O R I O N E 
Exodus, con P. Newman 

DR 4 4 
OTTAVILLA 

Ursus e la ragazza tartara. con 
Joko Tani SM 4 

QUIRITI (Tel . 312.283) 
I due nemlci, con A. Sordi 

SA 4 
3ALA P I E M O N T E 

. La grande guerra, con A. Sordi 
DR 4 4 + 

SALA S. S A T U R N I NO 
Spade senza bandiera, con F-
Lulli A 4 

SALA S. S P I R I T O , 
Spcttacoli teatrali 

SALA T R A S P O N T I N A 
II gladlatore invincibile. con 
R. Harrison SM 4 

SALA V I G N O L I (Te l 291 181) 
II diavolo alle quattro DR 4 

6ALERNO 
Riposo 

SAN F E L I C E 
Orlando e i paladini di Fran-
cia, con R. Battaglia A 4 

S. B I B I A N A 
Riposo 

S. D O R O T E A 
Riposo 

S. I P P O L I T O 
II capitano del re, con J. Ma-
rais A 4 

S A V E R I O 
Riposo 

SAVIO 
Riposo 

S O R G E N T E (Tel . 211.742) 
I magniflci 7, con Y. Brynncr 

A 4 4 4 
TIZIANO (Te l 3 9 8 7 7 7 ) 
- Atlas it trionfatore d'Atene 

SM 4 
T R A S T E V E R E 

Riposo 
T R I O N F A L E 

Gordon II pirata nero, con R. 
Montalban A 4 

V I R T U S (Tel . 620.409) 
Allarme a Scotland Yard, con 
D. Shaw " G 4 
CINEMA CHE CONCEDONO 

OGGI LA RIDIJZIONE AGIS -
ENAL: Ariel, Brancaccio, Casslo, 
Centrale, Delle Terrazze. La Fe-
nice, Nuovo Olimpia. Planetario, 
Plaza. Prima Porta. Sala Umber-
to. Salone Margherita. Tuscolo. 
TEATRI: Delle Muse. Millimetro, 
Parioli. Piccolo di Via Piacenza, 
Pirandello. Ridotto Etiseo. Ros
sini. Satiri. Sistina. Holiday on 
Ice. 

« • aal 1*05 • * * • 

PASTA 
del 

"CAPITANO, 

LA RICETTA 

IMBIANCA 

DENTI 
(•»»•) 

Fanmla •rifiiiaia «*l 

Oottot* Clo«>atf»a>llt 

m VEHDfTA 

K£U£ FARMAOIE 

TUBO ORANDI 
L.300 

i 
1 
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Assent! gli assi, scalatori e «routiers» hanno le stesse chances di vittoria 

n < 
Un interrogativo che sard sciolto solo oggi 

Adorni e Defilippis 
saranno 
al via? 

» 6 ug 
per 

Dal nostro inviato 
NAPOU. 17. 

II a Giro » parte dal Sucl e tutte 
le strade portano a Napoll. Genc-
rali e boldati sempllci raggiungo. 
no alia spicciolnta ll campo di 
battuglia: s'lncontrano a si salu-
tano. si fanno gli auguri e di 
uascosto afftlnno le anvil. Oegi 
prcscnterauno i loro metalli 
lucenti ai hignori delta giuria pi-r 
die cost esige Particolo 17 del 
legolamento. un libretto rosa di 
1>2 paginc che la maggior parti' 
ignora e consulta solo nei casi di 
gravita. quando non e plu in tem 
po a riparare 

Oggi hi fara it punto delta 
situnrionc, tutti metteranno In re 
gola le loro carte, poi il piccolo 
esercito si divider^ In 12 scagliuni 
per recitare ognuno la sua parte 
Non esiste il copione e questo 6 
il bello. eio6 di giorno in giorno 
s vedra clu sara il primattore e 
ihi i compriinari dell'atteso re
cital. • • 

Sappiamo pord fln d'ora che il 
piccolo esercito di uomini in bi-
cicletta apnra le ostilita con 120 
elenientl. Al loro flanco vedremo 
12 dircttori sportivi, quelli che 
stanno in piedi sulle ammiraglle 
per guidare i loro protetti. Ce n'e 
uno che ha piti di ottanl'anni ed 
e il piu aninto, il -piu stimato: 
Eberardo Pavesi. I direttori spor
tivi lavoreranno di cervello e cer-
choranno, con le buone e le cat-
tive. di far reatizzare 1 loro piani 
I 24 mcccanici c i 24 massaggiato-
ri dovranno essere svelti di mano: 
t.ilvolta una vittoria o una scon-
fltta e Iegata al loro nome. 

L'intera carovana sara compo-
sta da un migliaio di persone. tut
ti con un compito preciso. Sul fo-
glio di bordo sono segnati i nomi 
dei 97 giornalisti. degli 80 uomini 
addetti alt'organizzazione. dei 29 
ufficiali di gara, dei 10 mottei-
clisti. dei 5 agenti detl'ordine. dei 
150 tecnicl delta RA1-TV. dei 12 
telefonisti. delle due donne che 
col loro sorriso faranno la recla
me ad una marca di caffe, del 
tclescriventisti e via dt seguito 
Uno degli uomini piu importanti 
sara ancora una volta il dottor 
Giuseppe Frattini. medico ufficia-
le del « Giro » Ogni rnattina, net 
carozzone della Glroclinica. !o 
sentiremo gridare:.** avanti urr al-
tro •• e durante le tappe la sua 
macchina filera veloce per ri-
spondere alle varie chiamate, 

I tempi sono eambiati, cl sono 
piii mezzi, piu soldi: per fare un 
esempio anche piccolo, i corrido-
ri rinnoveranno i berrettini ad 
ogni avvio di tappa e faranno 
largo uso di borracce: due al 
giorno. 42 a conclusione del « Gi
ro >*. Non si possono prevedere le 
forature. ma l'esperienza insogna 
che te squadre consumeranno nl-
fincirca 2 000 tubolari (160 a te* 
sta). I particotari minimi, mar
ginal! sono tanti Sul libretto ro
sa si legge che il traino con quat-
siasi mezzo e punito con fesclu-
sione dalla corsa. idem se un coi-
ridore accorcia votontariamente it 
percorso. Una semplice spinta 
comporta 2 000 lire di multa alia 
prima frazione. una spinta fra 
concorrenti molto di piu: 50 000 
lire. Non si puA seguire la scia 
delle macchine. non si pud offen-
dere il pubblico e tantomenq gli 
ufficiali di gara; e proibito usare 
recipients di vetro. vestire un co 
stume indecoroso. eccetera, ecce 
tcra. 

II rogolamento dovranno stu-
diarselo bono i novizi. vale a 
dire 1 corridor! al loro primo 
» Giro ». Quest'anno sono paroc-
chi. una ventina. I loro nnmi' 
Eccoli: Ferrari. Giorza. Ottaviani. 
Panirotlt. Tramontin e Zorzetlt 
dciriBAC: Adami. Chiappano. 
Durante. Ferretti e Marcoli della 
Lcenano: Poggiali e Partesotti 
delta Lygie: Pianeastetli della 
Salvarani: Gambi c Carminati 
della S Pellcgrino: Ziliolt della 
Carpano: Vendemmiati e Masera-
ti della Gazzola: Bongioni della 
Molteni E* un bel gruppetto e 
strada facendo qualcuno di loro 
si fara certamente notare. Que
sto. almeno. ^ il nostro augtirio 
Come sapete. flnora i piu noti so
no Zilioli e Durante: 11 primo e 
rsile. tantn esile da far paura 
eppure e pieno di temperamen-
to: it secondo ha dehuttato la 
scorsa primavera conquistando 
due vtltorte net giro di un meso 

Pino Fnvoro. l*ex gregario di 
Fausto Coppi. cl ha detto di fare 
attenzione a Ottaviani o Panicel-
li. due- scalatori: Luciano Parodi 
rt ha racromandato Vendemmiati. 
ragazzo dalla scorza dura: Alfredo 
Sivocci attende con flducia l*e<;or-
dio di Poggiali. campione italiano 
del dilettanti che cinque giomi fa 
ha gareggiato per I'ultima volta 
tra 1 »puri •• e Giorgio Atban! 
strizza l'occhio a Bongioni 

• * • 
De Fitippis e Adorni potranno 

srhierarsi al via del 4fi° Giro di 
Italia? Questo l'interrogativo che 
circonda Ic squadre della Carpa
no e delta Cynar I due corrido-
rl accusano infatti qualehe linea 
di febbre- Nino per una infiam-
mazione alia gola. probabilc re-
siduo del Giro di Romandia. e 
Vittorio a causa di un malanno 
"amontato al tcrmine di un alle-
namento .-voltosi in una giomata 
fredda e piovosa I medici han
no sottoposto Defllippis e Adorni 
alle cure del ca5o Naturalmente 
i due atleti spcrano (oggi o do-
mani) di potcrsi rimettere Ad 
ojni modo solo doman! pomerig-
gio. alia pnnzonatura sapremo se 
i due atleti faranno in grado di 
lanciarsi nella Naootl-Potenza. 
tappa d'awio del t Giro ». 

Gino Sala 

totocalcio 

Bologna-Mantova 
C a U n i a - M i U n 
Finrentina-Lancrossii 
Inter-Mndena 
Roma-Atalanla 
Sampdoria-Palcrmo 
Spal-Oenoa 
Torino-Napoll 
Vrnc«la-Juventii5 
A l r^andr la -Bar i ' 
Cagllari- I .ario 
Prato-Rlmini 
Reggiana-Li% orno 

I X 
n.v. 
1 
1 
1 
1 
1 x 2 
1 x 2 
X 
1 X 
x 2 
1 
x 1 

Nardello 
i . 

aWospedale 

NARDELLO e all'ospedale: sembra non sia cosa grave ma 
per lui la corsa e finita. 

La Praga-Varsavia-Berlino 

Verhaegen 
e «leader» 

Chi lo sostituird come goleador? 

e unerrore 
L'epoca dei u Gin eroici » sfa de-

finitivamente tramontando • Una 

sofa tappa ricalca i vecchi cliches 

Dal nostro inviato -
TORUN, 17 

Tappa amara per gli itaiia-
ni. Nardello c caduto mala-
mente ed e finito all'ospedale. 
dove i sanitari gli hanno sutu-
rato un'anipia ferita alia testa. 
Nulla-di grave, comunque. ma 
la nostra squadra ha perso il 
suo leader, colui che sin qui 
si era mostrato il piu bravo. 
il piu pronto e che in classifi-
ca generate era quinto. a poco 
piu di due niinuti dal capolila. 
con ottime possibility di salire 
ancora piii in alto. 

La squadra azzurra e nei pa
sticci, dunque. Anche Andreo-
li, che oggi e stato lo stesso 
bravissimo finendo settimo. 
non e nelle migliori condizio-
ni: corre da tre giomi con una 
bronchite addosso. II piii in for
ma appare Storai. che anche 
oggi ha tentato piii volte !a 
fuga e che e decimo in classifi
es . ad oltre sei minuti dal lea
der. il belga Verhaegen che ha 
riconquistato la magha sul tra-
guardo di Torun. dove e sfrec-
ciato primo il formidabile te-
desco Ampler, che ha bissato 
cosl la vittoria di Kosice. 

II raduno e stato triste per 
la comitiva azziirra: era appe-
na giunta dall'Italia la notizia 
che il babbo del C.T. Rimedio 
era morto. Corridori. meccani-
ci. giornalisti di tutte le nazio-
ni si sono stretti intorno al 
tecnico. gh hanno espresso la 
loro commossa solidarieta. 

La tappa odiema. la Varsa-
via-Torun. e stata lunga. dura. 
sfiancante. La stanchezza co-
mincia a pesare sulle gambe 
dei corridori. Nondimeno. Tav-
vio e stato veloce. movimenta-
to. Poco dopo la partenza. scat-
tano I'anziano ex-campione del 
mondo. il tedesco Schur. e il 
danese Green: a Sochaozew, i 
due hanno una trentina di se-
condi di vantaggio sul gnipno 
I! tra guardo volante vede sfrec-
ciare prima Schur. 

Subito dopo. un violento tem-
porale si nbbatte sulla corsa: 
Schur e Green rallentano e si 
lasciano riassorbire. Improvvi-
samente, il capitombolo gene-
rale: flniscono a terra anche 
Nardello ed Andreoli. Ma men-
tre qiiest'ultimo si rialza subi
to. insieme a tutti gli altri. Nar
dello non ce la fa. Perde san-
gue dalla test.v per lui, la cor
sa e finita. AH'ingresso di WIo-
clawek. un nuovo grave inci-
dente: il sovietico Pavlov e in-
vestito da un'auto. scaraventa-
to a terra, ridotto in gravi con-
di7ioni 

Superata la Vistola. tina bre
ve s.ilita, che il pav5 rendc 

pero durissima, da il la ad una 
nuova fuga: prendono il largo 
il sovietico Kapitonov, il te
desco Schur, il helga Haensel-
doncks: il primo conquista in 
volata il traguardo volante di 
Szpetal-Goray. Subito dopo. i 
tre sono raggiunti dal plotone 

II finale e movimentato: nu-
merosi corridori tentano la 
fuga. Alia fine riescono ad eva-
dere dal gruppo in sette: l*az-
zurro Storai. il tedesco Bru-
ning, il rumeno Ziegler, il bel
ga Bobeko. l'inglese Woodbmn. 
il sovietico Cherepovich. il po-
lacco Fornalczjk. Cherepovich 
e Storai stanno bene in clas-
s^fica: sono clienti pericolosi 
per il leader Genet e per tutti 
gli uomini di classifica 

La reazione del gruppo. il 
cui ritardo raggiunge una pun-
ta massima di 1*30", e feroce: 
francesi e tedeschi tirano come 
dannati. I sette resistono con la 
forza della disperazione e ce-
dono solo quando mancano una 
ventina di chilometri al tra
guardo. 

II plotone non rimane un at-
timo in pace: ripartono subito 
in dieci e questa volta e il ten-
tativo buono. Tra i fuggitivi 
sono il nostro Andreoli. il bel
ga Verhaegen. il tedesco Am
pler. Invischiato nei gruppo ri
mane invece Genet. • 

Quando lo stnscione d'arri-
vo e lontano un paio di chilo
metri. Ampler scatta d'im-
prowiso e lascia tutti in asso. 
A Torun. sfrecciera con 7" di 
vantaggio. 

Oggi andremo da Torun a 
Poznan* 144 chilometri d; 
battaglia? 

Eugenic* Bomboni 

L'ordine d'arrivo 
1) Ampler (RDT) In .1 ore ZVZV 

(con rahhnono d| un minuto); 
2> Dumitrescn (Romania) in 5 ore 
ZT (con l'abltuono d| 3«"): 3) An
dreoli (Italia) In 5 ore Z2M5"; 4) 
Veragtiran (Relgio) in 5 ore 22* 
e 35**; 5) Gawlrzk (Polnnla); Cl 
Cotma (Romania); 7) De Jong 
(Olanda); S) Woodburn (Inghil-
terra): 9) Wynclte (Belgfo): !•) 
Kudra (polonia): 16) Genet 
(Franeia) in 5 ore 23*27": 23» 
Maechl (Italia) In 5 ore 23*36": 
36) Storai (Italia) s.t.: 59) Gra«si 
(Italia) in 5 ore zs^r*: M) Ta-
gllani (Italia) In 5 ore 2C'23". 

La classifica 
1) Veragtiean (Relglo) 33 ore 

2S*8"; 2) Ampler (RDT) In 33 ore 
2S'4«"; 3) Genet (Franeia) In 33 
ore 28'4": 4 )Vyncke (Belglo) In 
33 ore 29*58"; 5) Gawllszk (Polo
nia) in 33 ore 31*31": 10) Storai 
(ItaliaI in 33 ore 3422": 19) Mac-
chi (Italia) In 33 ore 37*35". 

Dal nostro inviato 
" NAPOLI,' 17 

Nicnte gondolc, a Venczia, 
sotto Vala dt Marco, il santo 
che, come dice la pietra, e it 
simbolo deU'ardimento e della 
pace, il Giro d'ltalia non ci pud 
undare. Peccuto. Peccato, per-
che, andandoci, avrebbe potato 
inuocare il miracolo per i no-
stri atleti e i nostri dirigenti, 
questi tutt'altro che paci/ici, e 
qweHf tiilfaJtro che ardimento-
si. Cosl, Tomam, architetto, ha 
dovuto rivedere e correggere i 
piani. Ala se gcoyra/icamente 
cambia qualcosa, tecnicamentc 
no: quel che era rimane. Gid: 
* la competteione non e offerta 
ad alcuna categoria di corri
dori; e offerta a chi si sentu 
corridore, senza eccezioni *. 

Giwsfo. II Giro d'ltalia non 
chiede la pelle di nessuno. E' 
aspro e difficile naturalmente, 
e basta. Se pud sembrare che 
agevoli, finalmente, gli arram-
picatori, e certo che non con-
danna, anzi, i *rontters» com-
pleti, capaci di sopportare i 
cambiamenti di ritmo. Infatti. 
La carta dell'altimetria non 
presenta le terribili, massacran-
ti linee uerticali deirultimo, che 
pretendeva quei drammi a for-
ti tinte, raccapriccianti, da 
* Grand-Guigncl - o quasi, che 
hanno fatto Vantica fortuna del 
Giro di Franeia e resistono nel
la Pangi-Roubaix. Tunica com-
petizione dove ancora si parla 
di uomini che escono dal - pu-
ve - come dai furori d'un'omc-
nca battuglia. e vanno a urn-
cere come sorta d'eroi. 

La cronaca e la letteratura 
del cicltsmo ripuliscouo le car
te, e riproporzionano le geste, 
gli eventi. Sono scaduti gli en-
lusiasmi, e si sono smorzate le 
passioni. Adesso, per tanti, le 
corse in bjcicletfa rappresenta. 
no il piu anacronistico dei OMIO-
chi. E, ci6 nonostante, rimane 
Vinteresse per I'umana, sportlvd 
esaltazione della fatica e dcllti 
sofferenza, piu apprezzate nel-
i'era del progresso e della velo
city. Poi, e'e lo spettacolo, gra-
dito, applaudito. incoraggiato. 
II Giro d'ltalia non e soltanto 
un tormentato nastro dt strada, 
lungo 4.012 chilometri, in fon-
do al quale e'e scritto il nome 
di un. campione. E' pure una 
patetica vicenda, un'allegra.'vi-
vace, commedia che si ripptc 
ogni giorno, per quasi un mese, 
e che di > continuo cambia le 
scene, i quadri, i personagai. E 
il palcoscenico volante e I7ta-
Iia, il piu bel Paese del mon
do. La scelta di Napoh, citta 
di partenza, e fel'tce, degna. 
L'augurio e che t protagonisfi 
della - stupida guerra cicltstica 
nazionale — gente che rara-
mente sorride, gente che quasi 
sempre sghignazza, gente che 
al posto del «sense of humour* 
ha tl sarcasmo — non trasfor-
mino il Giro d'ltalia in un cam
po di combattimento. A propo-
sito: e'e il * foto-finish »1 Si, Ce. 
E, allora, cominciamo. 

L'itinerario, dal Sud al Nord. 
e simbolico e pittoresco, piace-
volissimo. Ed e privo di sottin-
tesi. Concede poche zone di re
spire. Ha dei trdbocchetti? Be, 
qualcuno: quelli che ci voglio-
no. E poi, quando prende I'av-
vio dal basso, e cost: all'tntzio 
anche i dislivelli che sembrano 
di trascurabile importanza, pas-
sano sui muscoli come lame dt 
rasoio. Magni, che ne capisce, 
che tre volte ha avuto fortuna 
per non essersi distratto nelle 
fast d'avvio, afferma che il Gi
ro d'ltalia si potrebbe vincere 
o perdere nelle prime dieci tap
pe, anche nelle prime cinque. 
perche il tratto da Napoli a 
Viterbo e micidiale. Forse, Ma
gni esagera un po*. Tuttacia. il 
suo discorso e senz'altro valido 
se non si escludono i fattori 
della sorpresa, per la possibile 
csplosione del caldo, per il pos
sibile scatenarsi degli ~ outsi
ders ", considerato che i moder-
ni campioni — Veccezione e 
Anquetih che non e'e. che ri-
serva le sue forze per il Giro 
di Franeia. dov'e atteso a un 
clamoroso - poker - — risulta-
no provvisori e relativi. dise-
guali, injfabili. tncoerenti. -

£ . perd, cerosimilmenfe, sard 
sulle Alpi (lassit. dove non e 
bestemmia raccontare le nuove 
farole del ciclismo...) che il 
Giro d'ltalia si deciderd. Pe-
santi sono le arrampicate del 
Sempione e del Gran San Ber
nardo. Peggio. Rimane in pro-
gramma la grande tappa delle 
sei sallte. la cavalcata dei Mon
ti Pallidi, che Vanno passato. 
sulle trincee di neve, bloccd. 
respmse gli assalti degli uomini 
in bicicletta. Cosl. il libro della 
gara ha Vincompiuta. E i nomi 
delle sue salitc —. Duron, Stan-
lanza. Cercda. Rollc. Valles, San 
Pellegrino — divennero i nomi 
dclVcpoca del sacriftcio. Come 

il Sestrieres, che ncl 1914 creb 
il mito di Qremo. Come il Bon 
done, che nei 1056 creb tl mito 
di Gaul, I'angelo e il diauolo 
della montagna. -
* L'ora del Giro d'ltalia e, co-

munquc, sempre un'ora solenne, 
dovunque suoni. Perche tl per
corso e uguale per tutti. E per
che tutti — tutti i favoriti, s'tn-
tende — dispoiigono, suppergtu, 
di un uguale aiuto. Ciascuno dt 
essi, dunque, deve farsi illumi-
nare daH'intelligenca tatttcu, 
per sferrare gli attacchi sui ter-
reni preferiti, nei giorui di mag
gior potenza, approfittando, na
turalmente, dell'incertezza dei 
nualt*. Si era accusata la man-
canza, tiell'ultima edizione, di 
una prova contro tl tempo. 
Specfalrnente Baldint, ch'e il 
nostro 7/iassimo specialista, si 
dimostrava offeso. E portava 
I'esempio del Giro di Franeia, 
dove Anquetil e sempre sfac-
ctatamente avvantaggiato. Tor-
riani ha accettato la critica, e 
ha provweduto: tic-tac. Giunto 
a Treviso, concluse 16 delle 2] 
tappe, il Giro d'ltalia concedera 
un giorno di riposo. Quindi, 1 
corridori, per 56 chilometri, sa
ranno In loffa con se stessi, 

BALDINI: - Una tappa a cro-
nometro? Non e molto, per i 
miei gusti. Ma e meplio dt nien-
te. Certo che nuret preferito 
che fosse pi" lunga. Vedo, in
vece, che si e abbondato con 
le salite». • 

TACCONE: » Salite. salite, sa
lite. A sentir loro. le rampe so
no salite. No. Le salite vere van-
no oltre i mille metri. La cro-
no-pianura non manca. Ma la 
crono-scalata? L'cquilibrio su-
rebbe stato perfetto con un chi-
lometro di crono-sculata per 
ogni tre chilometri di crono-
pianura ». 

Risentimenti. Scuse, giustifi-
cazioni anticipate? Le lamente. 
le dei passisti e le proteste de
gli scalatori ricorrono in ogni 
vigilia di'gafn a tappe. E' una 
vecchia storia che continua a 
colorare-Vattesa, piena soltanto 
dt dich*ara2ioni ovvie, dt con-
fessioni scontate, di sperame 
previste. 

Attilio Camoriano 

Al CHIO di Roma 

Mandnelli europeo 

Oggi il G. P. Nazioni 

GRAZIANO MANCINELLI neo-a europeo » di salto. 

totip 

PRIMA CORSA 

SECONDA CORSA 

TERZA CORSA 

QUARTA CORSA 

QUINTA CORSA 

SESTA CORSA 

I 2 1 
S i x 
1 2 
2 I 
1 
x 
1 

X 
I 1 
x 2 
1 I 
2 x 

Cariocas sempre deludenti 

La RAU piegata 

dal Brasile: 1-0 
La rete segnata da Quarentinha 

i * 

RAU: Ruby, sclim. Raafat; porsi alia squadra de l la RAU Aburgeeita. Kotb. Sherbtni; Rlad 
(Syess), Morsi (Imam), Batawi, 
Shazli. Hassan 

BRASILE: Gilmar. Djalma San
tos, Eduardo Diaz, Zequlnha, Rll-
do; Marcos. Ciuatentinho, Ami-
rildo (Naey). Gerson. Zagalo. 

RETE: al 1' della ripresa Qua-
rentinho. > 

- CAIRO, 17 
- Con un so lo gol di Quaran-
t inho. al 1* del la ripresa, un 
Brasi le in tono minore , per 
Tassenza di P e l e e di altri 
giocatori, e riuscito ad im-

L'inchiesta 

sul Brescia 

Angelini: 
«Affore 
serio » 

CATANZARO, 17. 
L'avvocato'Angelini capo 

della commitaione di in
ch! etta della FIGC, prose-
guendo I'inchietta sul « ca-
so Tulissi > (al giocatore 
sarebbero stati offerti 5 
milioni per favortre la vit
toria del Brescia a Catan-
zaro) ha interrogate oggi 
il presidente Ceravolo, i l . 
segretario, I'allenatore del 
Catanzaro e lo stesso Tu-
Hssl. A| termine dei « col-
loqui » I'avv. >ngetini ha 
dichiarato: Lrf vicenda e 
fondatamente seria. Per il 
momento non posso pro* 
nunciarmi sulla respensa-
bilita o meno del Brescia. 
Stiamo lavorando da circa 
una settimana e personal-
mente ho trascorso sette 
notti in vagone letto per > 
seguire da vicino gli svilun-
pi della situazione. Rientro 
ora a casa per un po' dt 
riposo per poi riprendere 
subito dopo nelle mic ma-
ni l ' i ichicsta. 

che, per tutti i 90' di gioco, 
ha sempre attaccato il piii 
possibile, met tendo anzi piu 
vo l t e in pericolo la rete dei 
campioni del mondo. ' -

I brasil iani hanno messo in 
mostra un gioco di buon li-
v e l l o ' tecnico, ma le azioni 
de l loro attacco si sono s e m 
pre esaurite nell'area. di r igo-
re avversaria , per la scarsa 
precis ione dei tiri risolutivi . 
Gli egiziani d'altra parte 
hanno opposto una forte resL 
stenza ai loro piii abili e fa-
mosi avversari . senza farsi 
impress ionale dal la loro fa-
ma di campioni del mondo 

Gli egiziani hanno attacca
to maggiormente sul la ' d e -
stra, grazie a Mustapha Re-
yad e per poco non hanno s e 
gnto due vo l te prima del ri
poso. Infatti al 7 Gi lmar si e 
trovato a fronteggiare da s o 
lo il mediano destro Samir 
Kotb, ma quest 'ul t imo ha ti-
rato a lato. Al 33* anche Re-
y a d non ha saputo sfruttare 
una buona occasione 

II gol brasi l iano e arrivato 
al 1* del la ripresa, con un tiro 
impress ionare dal la loro fa-
su passaggio di Zagalo. Gli 
egiziani hanno allora molt i -
pl icato i loro attacchi , ma 
non sono riusciti a pareggia-
re: anzi due contrattacchi di 
Amari ldo e Quarantinho. per 
poco non s i sono conclusi con 
un go] . Negl i u l t imi minuti 
poi , , i campioni del mondo si 
sono rinchiusi in difesa. per 
mantenere il loro vantaggio . 

Ha vinto un italiano. ma non 
si tratta di uno dei fratelli 
D'Inzeo. Ecco la prova (su 
questo ormai non dovrebbero 
sussistere dubbi) dell'alto li-
vello raggiunto dalla nostra 
sctiola di equitazione, che in 
questi anni ha fatto un buon 
raccolto di allori classici. dal
le Olimpiadi ai campionati del 
mondo. Graziano Mancinelli si 
e laureato ieri campione d'Eu-
ropa di salto in Piazza di Sie
na dopo una giomata piena di 
emozioni, sflbrante. II titolo e 
rimasto sospeso ad un filo flno 
all'ultimo: una lotta testa-testa 
tra il cavaliere italiano, in sel
la alia grigia Rockette. e il te
desco Schockemohle. su Frei-
herr. che si e protratta flno 
alia sera ed ha appassionato il 
pubblico (compensato. final
mente. dal ntorno del sole) flno 
al momento dell'alza bandiera. 

E' sta*o il cavallo tedesco a 
sbagliare. nelia prima prova. 
Poi. in tutte e due le * tnan-
che >\ e risultato troppo lento, 
superando. sia pure di poco. il 
tempo fisso dt 110 secondi. Cio 
e bastato per assicurare la vit
toria a Mancinelli e alia sua 
Rockette. Nella prima •« man-
che». l'italiano faceva un bel 
percorso netto: la sua cavalla 
«• accarezzava - gli ostacoli con 
gli zoccoli. senza pero farli 
precipitare. I « tifosi - — molti 
specialmente ieri — di Grazia
no Mancinelli avevano il cuo-
re in gola. II tempo di Rockette 
e stato da record: 1*38" e 4. 
Schockemohle, invece, ha ab-
battuto la traversa di nn osta-
colo ed ha superato il tempo: 
4 punti e un quarto di penalita. 
II brasiliano Pessoa si classifi
ca va secondo. 

La seconds prova del tede
sco face\Ta diminuire le spe-
ranze italiane: - un » •> netto ». 
malgrado il tempo eccessivo (il 
totale delle sue penalita saliva 
a 6 e mezzo). Faceva bene an 
che Pessoa. pero. che dopo la 
seconda - manche • aveva solo 
4 penalita e un quarto. A Man 
cinelli. dunque, la parola de-
cisiva: la folia ammutoliva. 
Rockette volava sui primi set 
te ostacoli; sulla - gabbia - . pe 
ro. faceva cadere una traversa. 
Momento di emozione, poi. di 
un soffio venivano. superati gl 
altri quattro ostacoli. Secondo 
s-. classiflcava lo spagnolo.Quei 
po de Llano, che ha totaiizzato 
le stesse 4 penalita di Manci
nelli. ma con un tempo supe-
riore. Terzo Pessoa. quarto 
Schockemohle. Era fatta! 
' Nelle prime due giornate de

gli europei. avevano trionfato 
Tirlandese Pingrose e l'inglese 
Smith.' 

Il tricolere sul pennone di 

Piazza di Siena porta in alto. 
nelle quotazioni internazionali, 
il nome di Mancinelli, un gio-
vane che si fara sent ire ancora. 
Egli ha nsolto a favore dei co
lon italiani un campionato di 
Europa combattutissimo. che si 
era iniziato senza troppe spe-
ranze per noi per la defezione 
dei due fratelli D'Inzeo, ritira-
tisi dopo una polemfca con la 
FISE nella quale non sono 
mancati i punti in penombra. 
Ora. visto il risultato. appare 
ancor piu grave 1'improvviso 

forfait - dei D'Inzeo: gli as
sent! hanno torto. 

In mattinata si era disputato 
il Premio Pincio nei quale lo 
inglese Smith aveva preceduto 
gli italiani d'Inzeo e Angioni: 
subito dopo era stata la volta 
del pr. Celio per amazzoni nei 
quale la vittoria era andata al
ia brasiliana Givaudan. Oggi 
infine ci sara la prova piii spet-
tacolare ed attesa o w e r o il 
G P. del l c Nazioni (ore 15). 

f. C. 

II dettaglio 
Europei di salto 

•TERZA PROVA 
1) Mancinelli (It.) su Rockette 

pen. 4; 2) Queipo de Llano (Sp.) 
su Eolo IV pen. 4: 3) Pessoa 
(Brasile) su Grand Geste pen 
4%; 4) Schockemohle (Ger.) su 
Frriherr pen. 6 ; 5) Barker (G.B) 
su Mister Siiftee pen. 9. 

CLASSIFICA FINALE: 1) Man 
cinelli (It.) p 6; 2) Schockemo
hle (Ger.) p. S; 3) Smith (G.B.) 
p. 16; 4) Queipo de Llano (Sp.) 
p. 16 ; 5) Pessoa (Brasile p. 1" 

L'affrettata deci
sions di disfarsi di 
«Piedone» confer-
ma il caos diri-

genziale 

Avevamo detto a commento 
della deludente prova con il 
Valencia che nella Roma fanno 
difetto l'organizzazione interna 
e il clan dingenziale piu che 
la squadra: ebbene a poche 
ore di distanza e venuta una 
nuova conferma alia nostra 

deminzia. Si e appreso infatti 
che nei corso di una aflrettata 
riunione notturna alia quale 
hanno partecipato pochi « inti-
mi *• di Marini Dettina e stato 
deciso di procedere eenz'altro 
alia cessione di Manfredini (ol
tre che di Menichelli). 

La decisione, presa evidente-
mente sulla base dell'impreesio-
ne del momento. rischia di ri-
sultare assai dannosa per la 
Roma soprattutto perche ci 
sembra che non st abbiano le 
idee molto chiare sul modo co
me eostituire Pedro. 

Si dice che verra SormanL 
d'accordo: ma sanno i tecnici 
ed i dirigenti giallorossi che 
Sormani e un particolare tipo 
di centro avanti che apre i 
corridoi fino alia porta avver
saria che crea il gioco e st -
inina la confusione nelle file 
difensive altrui, ma che segna ' 
assai raramente? E di grazia 
chi sfrutterebbe i corridoi a-
perti da Sormani se Manfre
dini viene dato via? Orlando 
forse? O Menichelli che non 
riesce mai a centrare nemmeno 
lo epecchio della porta? O il 
lentissimo Jonsson? 

No. owiamente nessuno di 
questi giocatori potrebbe rap-
presentare la «spalla" di Sor^ 
inani. BLsognera trovare dun
que un giocatore di punta e 
realizzatore le cui caratteristi-
che si completino con quelle 
di Sormani: un Pascuttti ma-
gari, o un Altafini. un Sivori 
o magari un Amarildo Pub 
acquis tare la Roma questo se
condo giocatore? Noi ne dubi-
tiamo perche anche vendendo 
Menichelli o Jonsson il pesante 
deficit attuale non permette-
rebbe ai dirigenti giallorossi di 
muoversi nelle direzioni indi
cate stante l'alto costo di Sor
mani. 

Ed allora non sarebbe meglio 
tenersi Manfredini che in fin 
dei conti i suoi goal li segna, 
in modo che sia Pedro la spal-
la di Sormani? A noi sembra 
di ei: e soprattutto sembra 
che la questione meriti di as-
sere studiata a fondo. nei mi
nimi particolari (ivi compre-
re owiamente le modalita per 
la sostituzione). E la sede mi-
gliore per prendere le eventua-
li decisioni dovrebbe essere il 
CD. giallorosso che continua 
ad esistere. anche se viene igno-
rato clamorosamente 

Ma l'abbiamo gia detto che 
sono molte le cose a non anda-
re nei clan dirigenziale della 
Roma: e se lo ripetiamo oggi 
e per sottolineare la leggerezza 
con cui e stata decifia la ces
sione di Manfredini e la ne-
cessita che Marini Dettina rin-
novi totalmente l'ambiente. Lo 
stesso presidente d'altronde ci 
aveva detto poco tempo fa di 
essere al corrente delle defi-
cienze di molti suoi collabora
tor'. tanto da avere in animo di 
promuovere Foni a suo «alter 
ego •* per cominciare a mettere 
online. Cominci dunque a pren
dere questa misura e la faecia 
deguire dalle altre indlspensa-
bili se vttole che la squadra 
po?6a esprimere quanto e ef-
fettivamente nelle sue possibi-
lita. eenza essere influenzata 
dai caos dirigenziale. 

• • * 
Per quanto riguarda la for-

mazione che incontrera domani 
l'Atalanta pare che rientri De 
Sistt. che Jonsson torni a me
diano (al posto di Pestrin an
cora poco allenato) che Charles 
prenda il posto di Pedro 
Matteucci verrebbe confermato 

Altre gare 
PREMIO- PINCIO: 1) Smith 

(G.B.) su « The Sea Hauak II > 
5i*7: 2) Raimondo D'Inzro (It.) 
su «Merano * 1'00"6; 3) Angioni 
( I D su « Pagoro > VOV'5; 4) 
Schockemohle (Ger.> su « Dozent 
II > 1'6I"8: 5) Schride (Ger.) su 
m Fngosa » r03*"I 

PREMIO CF.LIO: 1) Givaudan 
(Br.) su « Huipil » prn. • t. 1*15**5; 
2) Givaudan (Br.) su « Caribe • 
p. O t. I*ir*3; 3) Smjthe (G B.) 
sn « Scorchin > p. 3 t. 1*21'*3; 4) 
Dnimmond Hay (G.B.) %u «Me 
rely a Monarch » p. 4 t. I'lo"9; 
5) Smlthc (G.B.) su « Flanagan > 
p. 4 t. ri3'*2. 

Popp ai punti 
botte Sandy 

VIENNA. 17. 
II pugile ungherese Laszlo 

Papp. campione europeo dei 
pesi modi ha baltuto stasera 
ai punti l*amencano Rand 
Sandy. 

La Lazio invece partira sta-
mattina per Cagliari. Essendo 
guarito Cei la formazione sara 
la seguente: Cei: Zanetti. Gar-
buglia: Governato. Seghedoni. 
Gaspari: Maraschi. Landoni, 
BernasconJ, Morrone, Moschino. 

r. f. 

Mondiali di basket 

Gli USA bottuti 
dalla Jugoslavia 

RIO DE JANEIRO. 17. 
Prima giornata del ffirone fi

nale dei - mondiali - di basket 
e primo ri5ultato clamoroso con 
la sconfitta subita dagli Stati 
Uniti ad opera deila Jufoala-
via per 73 a 75 

Nelle altre partite il Brasile ha 
battuto il Portorico (62-53) e 
c 1'URSS ha sconfltto la Franeia 
(58-48). 

* * * IGNIS 
una grande novita 
per la Vostra casa e 
per il Voslro ufficio 

FRIGO BAR 
litri 70 
L. 6 2 . 0 0 0 <.<.- ^. sa,io. 
i n cas te l l a tu ra di s o s t e g n o 
L. 4.000 
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Intervista con Lama 

sul congresso della CGT 

per I'unita dei 
europei 

Peciso rispostq q| governo per impedire le <<autonomies 

300 navi bloccate net parti 
dam forte 

La spinta per I'unita organica 
tra i sindacati si unisce alia ri-
cerca di obiettivi comuni e alia 

lotta contro il settarismo 
« 11 congresso della CGT nl 

quale ho partecipato, assie-
me al compagno socialism Di
do, in rappresentanza della 
CGIL, e stato un notcvole 
contribute alle nuove pro-
spettive di unita che si apro-
no ai lavoratori dell'Europa 
occidentale». Cost ci ha di-
chiarato il compagno on. Lu
ciano Lama, segretario della 
CGIL, in un'intervista con-
cessaci sul congresso della 
grande organizzazione sinda
cale francese. 

— Quale ti sembra il da-
to piu interessante — ab 
biamo chiesto — che emer 
ge dal congresso della CGT 
e dalla situazione genera
te della lotta dei lavoratori 
francesi? 

' •— Indubbiamente e la spin
ta che viene dai lavoratori 
per conseguire in Francia 
I'unita organica delle organiz-
zazioni sindacali. Sottoljneo 
unita organica — perche 
I'unita d'azione e un fatto 
scontato — vale a dire costi-
tuzione di un'unica orga
nizzazione sindacale, Essn 
dovrebbe sostituire I'attuale 
situazione organizzativa sin
dacale che vede divise la 
CGT, organizzazione di mag-
gioranza, la socialdemocrati-
ca « Force Ouvriere » (F.O.), 
forte sopratutto nei settori 
dei pubblici servizi, dell'in-
segnamento e degli impiegati 
e la centrale di ispirazione 
cattolica CFTC che e la se-
conda organizzazione. nei set-
tore industriale. Esempi di 
questa spinta all'unitd orga
nica sono le assemblee comu
ni che i lavoratori iscritti al
le diverse centralitengono da 
tempo in tutti i luoghi di la-
voro piii importanti dei vari 
settori, sono. i comitati che 
si formano a migliaia per as-\ 
sicurarenon solo un coord't-
namento unitario delle lotte\ 
ma .anche per facilitare il 
raggiungimento della unita 
organizzativa. 

Aggiungo che questo pro-
cesso si esprime anche in un 
forte aumento degli iscritti 
alia CGT, la quale guadagna 
organizzati sia nelle varie Fe-
derazioni di categoria che nei 
Dipartimenti e vede aumen-
tare i propri suffragi nelle 
elezioni per le commissionl 
interne. Questa spinta unita-
ria si manifesta sul piano or-
ganizzativo con caratterl an-
cor piu positivi di quanto av-
viene in Italia. 

— Quale e II ruolo che ia 
CGT ricopre in questo pro-
cesao unitario? 

— E' un ruolo decisivo. 1 
dirigenti e gli organizzati al
ia CGT vogliono I'unita $in-
cerdmente; mettono nella co-
struzione di questo prbcesso 
unitario tutta la loro passio-
ne di militanti della causa 
dei lavoratori. La CGT si ri-
volge in primo luogo verso 
la centrale socialdemocrati-
ca, piu che verso la cattolica 
CFTC. Occorre ricordare che 
da parte dei dirigenti cenlra-

• It di F.O. si pongono ancora 
pregiudiziali ideologiche e 
politiche . all'unitd organica 
ma questo sempre piu in con-
traddizione con quanto av-
viene alia base. II segretario 
generate di P.O., Botereau 
(il quale ha gia annunciato 
che al congresso convocato 
per il prossimo autunno pre-
senterd le sue dimissioni), 
in una recente riunione del 
comitato direttivo della sua 
organizzazione, ha asseri-
to: «Non dobbiamo '• farci 
prendere dalle vertigini della 
unita d'azione ». Giustamente 
il segretario generate della 
FSM, Saillant — parlando al 
congresso di Parigi — ha ri-
battuto' < Ben vengano que-
*te vertigini! * 

— Come si lavora, nella 
CGT, per superare il solco 
che divide le organizzazioni 
sindacali? 

— Principalmente rtcer-
cando rivendicazioni comuni. 
Ma mi sembra significativo 
anche quanto ha detto il com 
pagno Frachon sulla necessi 
td di combattere le posiziom 
settarie che si • manifcstano 
nella CGT con una sorta di 
< proccsso : alle intenzioni » 
nei confronti dei dirigenti 
delle altre organizzazioni. Al-
cuni delcgati che hanno par-
lato al congresso hanno sot-

. tolineato, con accenti auto-
y critici riguardanti gli anni 

passati, che le posizioni de-
. f it altri vanno esaminate 

e discusse senza condannc 
nprioTistichc. -,-. :,.••• 

— Ma quail obiettivi con-
•ret i , aul piano rivendica-
4fv» • programmatico — 

abbiamo chiesto a questo 
punto — si pongono a que
sto processo che tende a 
sfociare verso I'unita orga. 
nica del sindacati francesi? 
Insomma: unita, ma per 
quali obiettivi? 

— Qui il discorso — ha rl-
sposto il compagno Lama — 
si fa piii complesso. Nei mio 
intervento ho illustrato la li-
nea rivendicativa della CGIL, 
sottolineando il nostro sfor-
zo per unire alle richieste sa-
lariali e contrattuali una vi-
sione d'assieme delle condi-
zioni di lavoro all'interno e 
fuori delle fabbriche e degli 
altri luoghi di lavoro e quin-
di •• lo sforzo per saldare le 
rivendicazioni immediate • a 
quelle che riguardano una 
trasformazione . democratica 
della societd. Questi due 
aspetti della linea sindacale 
che per not sono strettamen-
te legati tra loro, sono aspet
ti di una stessa linea, appaio-
no ancora divisi nei discorso 
aperto nella CGT. 

Le rivendicazioni stretta-
mente sindacali sulle quali 
punta la CGT — lo ha sotto-
lineato il congresso di Pari-
gi — sono Vaumento dei sa-
lari, la riduzione dell'orurio 
di lavoro, Vestensione a tutte 
le categorie della quarta set-
timana di ferie. Per quanto 
riguarda le riforme si affer-
ma che le strutture o si rove-
sciano o Timangono quelle 
che sono. Tuttavia • il pro-
gramma d'azione della CGT 
pone la rivendicazione della 
nazionalizzazione di parti es-
senziali dell'economia e doe: 
le assicurazioni, la siderur-
gia, le grandi imprese chimi-
che, il credito, le aziende pe-
trolifere, il settore dell'ener-
gia atomica. Per quanto ri
guarda la programmazione la 
pos'tzione di principio e che 
nella societd capitalistcanon 
e possibile — finche i mezzi 
di produzione sono di pro-
prlefd privata — fare una po
litico di piano. Si afferma 
tuttavia che i sindacati deb-
bono intervenire nelle que-
stioni riguardanti lo svilup-
po economico del paese. 

— Cosa puoi dire — an-
, che alia luce delle discus-
- sioni avvenute al congres

so della CGT — circa le 
prospettive di lotta e di uni-

. ta tra i lavoratori nei paesi 
del MEC e in generate net-
I'Europa occidentale? 

— L'unitd d'azione inter-
nazionale non e necessaria 
soltanto per la politica riven
dicativa, ma anche per la di-
fesa della pace. Per questo 
la CGIL ha intensificato i 
suoi rapporti con tutte le or
ganizzazioni sindacali e come 
e noto si appresta ad aprire 
un .ufficio fappresentalivo a 
Bruxelles, per facilitare il 
contatto con'le organizzazio
ni di diversa affiliazidne'in-
ternazionale. Cio e fatto in 
accordo. con * lo- CGT e 
con la FSM, Circa il 
MEC al congresso di Parigi 
se ne e parlato poco se non 
per affermare che di esso i 
monopoli hanno approfittato 
contro la classe operaia. Nei 
mio intervento ho ripetuto la 
posizione della CGIL in meri-
to a queste questioni, posi
zione tanto nota che qui non 
riassumo. Resta comunque un 
fatto: la spinta unitaria che 
si verifica in Francia, in Ita
lia e in altri paesi dell'Euro
pa occidentale si tradurrd 
senza dubbio in nuove situa-
zioni anche al livello inter-
nazionale. II segretario gene-
rale della FSM, Louis Sail
lant, nei suo intervento, ha 
sollineato come la lotta dei 
metallurgici italiani e quella 
dei minatori francesi abbiano 
fatto fare all'unitd europca 
dei lavoratori quello che si 
chiama un «salto di quali-
td ». - L'appello unitario di 
Saillant agli altri sindacati 
ha tra Valtro posto alia CISL-
internazionale il problema 
di un'iniziativa contro il re
gime di Franco 

Per concludere vorrei dire 
che il movimento unitario dei 
lavoratori francesi e in netta 
ascesa. Si arriverd ad una si
tuazione profondamente nuo-
va — anche sul piano politi
co — se questo movimento 
unitario e di resistenza al pa-
fere autoritario riusciri a 
rendere sempre' piii chiart 
tutti gli aspetti positivi delle 
sue rivendicazioni — sia per 
quanto riguarda le condizio-
ni dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro che fuori di essi, net 
paese — costruendo una sua 
altcrnativa democratica alia 
situazione attuale. 

d. I. 

Ad altre province 

EstesaVazione 

I braccianti sono in movi
mento in numerose provin
ce per i contratti integrativi 
e per conquistare accordi 
aziendali. Dopo lo sciopero 
provinciate di Roma, procla-
mato per martedi prossimo, 
seguiranno scioperi nelle pro
vince della Toscana, dove e 
stata presentata una piatta-
forma di rivendicazioni mol-
to avanzata. Su questa piat-
taforma si sta trattando, ma 
i progress) non sono soddl-
sfacenti. . 

In provincia di Modena ha 
avuto luogo oggi uno scio
pero di 24 ore In tutte le 
aziende capitalistiche del co-
mune di Mirandola. Si chie-
de la creazione di un orga-
nico aziendale contrattato; II 
riconoscimento delle qualifi-
che - ad personam > e I'ap-
plicazione di una norma sul 
•premio di produzione*, che, 
superando il 4 % stabilito, si 
avvicini all'effettivo rendi-
mento del lavoro. Laddove 
i in vigore la compartecipa-
zionc si chiede la elimina-
zione delle spese a carico 
dei compartecipanti, un mi-
nimo salariate garantito, il 
superamento dell'attuale con-
tratto. . 

-' Sempre in provincia di Mo
dena stanno per iniziare le 
trattative per rinnovare il 
contratto provinciale dei sa-
lariati per i quali si chiede 
la riduzione del carico be-
stiame, la riduzione dell'ora-
rio di' lavoro a 7 ore gior-
naliere, il miglioramento del
le qualifiche e aumenti sala-
riali proporzionali al rendi-
mento.-

Le richieste contrattuali si 
collegano alia rivendicazione 
di un mutamento di rotta nel
la politica agraria del go
verno. La creazione ' degli 
enti di sviluppo e, soprattut-
to, I'accoglimento delle ri
chieste delle cooperative e 
di contadini singoli per fi-
nanziamenti che finora ven-
gono accordati in prevalenza 
a grandi agrari (notevole 
scalpore ha suscitato, in pro
vincia di Modena, la conces-
sione di mutui e contributi 
— si parla di centinaia di 
milioni — all'ex ministro fa-
scista Dino Grandi). 

Anche in provincia di Ra
venna, dove il 20 maggio si 
avra un incontro decisivo per 
it contratto integrative del 
settore ortofrutticolo, si va 
verso una • intensiflcazione 
delle lotte. Gli agrari re-
spirgono in blocco le richie
ste del sindacato sia per il 
contratto ortofrutta che per 
II rinnovo del contratto di 
compartecipazione. I brac
cianti, invece, sono decisi a 
far prevalerc le loro riven
dicazioni: continuity e aliar-
gamento della compartecipa
zione, disponibilita delta pro
pria parte di prodotto, di-
ritto di contrattazione del 
piani dl coltivazlone • tra
sformazione, aumento del ri-

parti e dei minimi garantiti, 
diritti sindacali nell'azienda. 
In - attesa dell'incontro del 
20 maggio nelle aziende i 
braccianti hanno sospeso lo [ 
sfalcio dei foraggi. 

Nella foto: braccianti emi-
liani in sciopero. 

Gli operai 
della Sta 

di Orbetello 
in sciopero 

• ORBETELLO. 17 
Prosegue compatta la lotta 

degli operai dello stabilimento 
SELCE di Orbetello contro la 
politica della Montecatini che 
da anni sta causando gravi per-
dite ai lavoratori e alTecono-
mia della zona. Oggi nuovamen-
te il 95% degli operai ha ade-
rito alio sciopero indetto dalle 
tre organizzazioni sindacali 

Una delegazione di oltre 70 
lavoratori si e recata a Gros-
seto del prefetto. ali'Ufficio del 
Lavoro, alia Amministrazione 
provinciale e alle redazioni dei 
quotidianL Gli : operai chiedo-
no di ripqrtare. l'orario di la
voro a regime normale previsto 
dal contratto. Infatti la societa 
Montecatini, nonostante che stia 
ampliando gli stabilimenti e ab-
bia trasferito alia SECLE un 
gruppo di suoi dipendenti gia 
occupati nei vicino stabilimen
to cbimico di Orbetello Scalo, 
fa lavorare a orario ridotto le 
maestranze ormai da cinque an
ni, decurtando notevoli somme 
dalle buste paga. In questo sen-
so si sono perfino raggiunte 
punte minime di 32 ore lavo-
rative alia settimana contro le 
45 e mezzo fissate dal contratto. 

Ciononostante la produzione 
in questo stabilimento ha rag-
giunto cifre enormi rispetto ad 
alcuni anni or sono. I lavorato
ri chiedono infine la correspon-
sione delltndennita dovuta per 
nocivita, la parita salariale, lo 
aumento del 4% da computare 
sul vari istituti contrattuali per 
i tumisti. I lavoratori sono de
cisi a far valere i loro sacro-
santi diritti. 

Per questa se la lotta di oggi 
e le delegazioni non convince-
ranno il prefetto sulla neces
sity di intervenire contro il mo-
nopolio, martedi prossimo gli 
operai scenderanno nuovamen-
te in sciopero e organizzeranno 
una grande manifestazione al 
centro del pae'se. Tutti i com-
mercianti hanno gia assicurato 
1'adesione e la chiusura dei ne-
gozi per un'ora in segno di so-
lidarletJ. 

Oltre 300 navi, che ieri a 
mezzogiorno si trovavano nei 
porti italiani in attesa • di 
compicre operazioni di cari
co escarico, sono state bloc
cate dallo sciopero procla-
mato dai sindacati per impe
dire che venga infranto — 
con la concessione dell'auto-
nomia per le operazioni dei 
gruppi monopolistici — il 
principio del carattere pub-
blico dei porti, principio che 
non salvaguarda soltanto 
gli interessi dei lavoratori 
ma anche quelli di tutti gli 
nperatori economici non mo-
nopolisti. • 

La decisione con cui han
no ' risposto i lavoratori e 
impressionante. Ovuhque'la 
adesione alio sciopero e to-
tale, senza esclusioni, e ' si 
esprime non solo con Vasten-
sione dal lavoro ma anche 
con manifestazioni di prote-
sta e pressioni sulle autoritd 

La reazione e proporztotm-
ta, quindi, alia gravita del-
Vepisodio verificatosi a Vado 
Ligure con la concessione di 
una * autonomia » alia For-
nicoke. In tutti -i porti ita
liani, infatti, vi sono richie
ste di concessions analoghe 
da parte di grandi e gran-
dissimi gruppi industriali i 
quali rivendicano la libertd, 
nell'ambito del porto, di in-
staurare un punto di carico 
e scarico privato, con propri 
dipendenti e attrezzature. 
Toccherebbe alia gestione 
pubblica, quindi, vedersi gra-
dualmente scacciata dai por
ti per limitarsi a gestire le 
residue — e quasi sempre 
onerose — attivitd portuali. 

Una rassegna della rispo-
sta data dai lavoratori con 
lo sciopero odiernodd una 
idea di come sia stdto ben 
compreso qual e la posta in 
gioco. • II comprensorio por-
tuale : Savona-Vado,. • fermo 
dalle prime ore del pomerlg-
gio di ieri, e rimasto blocca-
to anche oggi.-Trentai navi 
affollano -• Vimboccatura del 
porto' paralizzato. Un mi-
gliaio di portuali, cioe qua
si tutti, sono scesi in corteo 
per le, vie della cittd e si 
sono recati dalle autoritd lo-
cali. Lo sciopero e a tempo 
indeterminato • 

A Genova le navi ferme 
sulle calate sono 90 e, nei 
corso di assemblee, e stato 
deciso di prolungare lo scio
pero fino a lunedi. Le navi 
in rada, in attesa di scari-
care, sono perd 150 • --->;. . ••-

/ senatori comunisti, Ada-
moli, Minella e Vidali hanno 
trasmesso al ministro 'della 
Marina il seguente telegram-
ma: « / sottoscritti interro-
gano il. ministro per cono-
scere se non intende revoca-
re immediatamente la con
cessione alia societd Forni-
coke dell'esercizio del pon
tile di Vado Ligure in regi
me di * autonomia funziona-
le", u cut annuncio ha cau-
sato la grave decisione di 
uno sciopero generate nei 
porti italiani. Tale concessio
ne, avvenuta, in > contrasto 
con le assicurazioni fornite 
dal ministro ai sindacati dei 
lavoratori portuali viene ad 
assecondare i rinnovati ten-
tativi dei grandi gruppi pri-
vati di trasformare il carat
tere pubblico dei porti nei 
momento in cui tutta I'azio-
ne delle categorie interessa-
te e diretta alia revoca del
le autonomic gid concesse 
che si sono rivelate pregiu-
dizievoli all'unitd tecnica ed 
economica dei porti*. ••-

In tutti gli altri porti le 
operazioni sono bloccate. A 
Venezia sono bloccate 23 na
vi, a Livorno IS, a Bari 17, 
a Trieste 15, a Marina di 
Carrara 12, a Piombino 5, a 
Palermo 9, a Salerno 5, a 
Crotone 5, a Cagliari 10, ad 
Ancona 6. a La Spezia 9. Al
tre navi sono ferme a Civi
tavecchia, Imperia, Brindi-
si, Siracusa, Toronto. 

A Napoli, dove sono fermv 
22 navi, lo sciopero naziona
le dei lavoratori portuali e 
iniziato mentre le maestrun-
ze delle compagnie ; erano 
gid in lotta, in appoggio al-
I'astensione dal lavoro dei 
dipendenti dell'Entc Porto 

11 precedente sciopero del
le compagnie doceva conclu-
dersi a mezzogiorno; esso sa
rd continuato, invece, fino al
ia mezzanotte di domani 

Ieri mattina i lavoratori st 
sono riuniti in assemblea e, 
come primo atto, hanno chie
sto la revoca dell'* autono
mia funzionqle » del porto di 
Bagnoli (di cui si serve il 
complesso dell'Italsider). Ta
le richiesta i stata avanzata 
sulla base di cifre di per 
se stesse eloquenti: il porto 
di Bagnoli, infatti, carica c 
scarica 4 milioni di tonncl-
late di merce annualmente, 
mentre il lavoro delle com
pagnie riflettc, per lo stesso 
periodo, una quantitd di 
merce che non supera I 2 
milioni c 300 mila tonnellate. 

I frutti della rapina monopolistica 

Sparisce lo zucchero: 
nuove importazioni 

Le licenze assicurote ai grandi gruppi zuccherisri che puntano all'aumento del 
prezzo - II CNB chiama i contadini a battersi 

Accordo 
per il personale 
dei rimorchiatori 

E' stato firmato ieri tra le 
Associazioni Armatoriall e la 
FILM-CISL. FILM-CGIL, Fe-
dersindan. UIM. SINPAR, un 
accordo relativo al personale 
imbarcato sulle unita adibite 
al servizio di rimorchio ed al 
soccorso delle navi. 

L'accordo — informa un co-
municato — prevede il rinnovo 
anticipate di 9 mesi, del con
tratto di lavoro della categoria 
che scade il 31-12-1964 e l'im-
pegno all'inizio delle trattative 
al 15-1-1964. Inoltre e stata ot-
tenuta una erogazione straordi-
naria di L. 38.000 per i capitani 
e direttori di macchina, di L. 
32.000 per i sottufficiali e di 
L. 28.000 per i marinai fachisti. 
giovani e mozzi. Tale erogazio-
ne — prosegue il comunicato — 
corrisposta in eostituzione di un 
anticipo del contratto inferiore 
di tre mesi rispetto ai 12 mesi 
ottenuti per il contratto di ar-
ruolamento delle navi dell'ar-
mamento privato, corrisponde a 
circa il 16 per cento della paga 
base. 

La politica di prezzi im-
posta dal monopolio sacca-
rifero, e fatta propr ia ' dai 
governi della DC, sta dan-
do tutti i^suoi frutti. Dopo 
rimportazione di un milione 
e mezzo di quintali — in gran 
parte imboscati dagli stessi 
monopolisti — ieri il mini-
stero • del commercio estero 
si e visto eostretto a deci-
dere r importazione di un al-
tro milione e 300 mila quin
tali. -In tutto, due milioni e 
800 mila q.li: tale e il deficit 
dei consumi interni soltanto 
per l'anno in eorso, per ar-
rivare, cioe al prossimo rac-
colto che sara indubbiamen
te — dopo ann i .d i tagliag-
giamenti, angherie e bassi 
prezzi fatti subire ai conta
dini — un raccolto inferiore 
alle necessita dei consumato-
ri italiani di circa un buon 
quarto (da t re a quat t ro mi
lioni di q.li). ' - • - -.7-" 
-.La falla non si e aperta, 

come tutti sanno, da un gior-
no all 'altro ma in seguito a 
una serie di provvedimenti 
sbagliati presi dai governi in 
carica, di provvedimenti ispi-
rati unicamente alia salva 

guardia degl i ! interessi deij 
quat t ro o cinque gruppi che ' 
poeseggono oggi — dalla Fe-
derconsorzi all 'Eridania — la 
quasi totalita degli zucche-
rifici italiani. 

Con quei provvedimenti .si 
6 imposto, con tanto di de-
creto prefettizio, ai contadi
ni di r idurre la semina delle 
bietole perche cosi faceva 
comodo agli •industriali che 
in quel momento avevano i 
magazzini pieni e non vole-
vano r idurre i prezzi al con 
sumo. Poi i magazzini si so
no svuotati . Era venuto il 
momento di offrire ai conta 
dini prezzi migliori per le 
bietole? Nemmeno a pensar-
ci. Anche un mese fa il mi
nistro Rumor, di fronte a 
precise richieste del Consor-
zio nazionale bieticoltori, si 
e rifiutato di fissare un prez
zo equo per le bietole con-
ferite nei 1962. 
w Quanto alle bietolq gemi

nate quest 'anno, i contadini 
hanno dovuto affrontare la 
coltivazione senza sapere a 
quale prezzo saranno paga-
te. Spendono per acquistare 

li concimi (ai prezzi voluti 

Sciopero compattissimo 

Fermi i tessili 
ieri a 

Decisa la sospensione 
•-' :.; :.-PRATO, 17 

Si fe svolto oggi con ecce-
zionale compattezza l 'annun-
ciato sciopero di 4 ore per 
ogni turno di lavoro in un 
gruppo delle maggiori azien
de tessili del pratese. Ai lavo
ratori hanno parlato in due 
assemblee convocate al mat-
tino e nei pomeriggio, i se-
gretari provinciali dei sinda
cati tessili, Pietro Vannucci 
della CGIL e Renato Man-
nocci della CISL che hanno 
illustrato i termini della ver-
tenza sottolineando che con 
lo sciopero odierno si apre 
una nuova e piu serrata fase 
della lotta articolata desti-
nata a prolungarsi lino alia 
positiva conclusione e cioe 
alle t ra t ta t ive e all 'accordo. 

Nei corso delle assemblee 

e stato unanimemente deciso 
di iniziare da lunedi prossi
mo nelle aziende ove oggi e 
stato effettuato lo sciopero, 
una sospensione del lavoro 
giornaliero di un'ora per ogni 
turno a tempo indetermina
to. Nei prossimi giorni saran
no precisate anche le forme 
di lotta da intraprendersi in 
al tre aziende. 
. Anche la giornata di lotta 
che si e svolta oggi ha con-
fermato la straordinaria par-
tecipazione delle masse g»o-
vanili a questa azione che im-
pegna a fondo i lavoratori di 
Prato. Ed e stata altresi con-
fermata la vasta solidarieta 
che circonda i tessili. Sono 
due elementi, questi, di gran
de importanza per lo svilup
po della lotta. 

Nei Salento 

Azione cooperatiw 
per la crisi del vino 

•'•'.." BR1NDISI, 17 
La crisi vitivinicola e la de-

pressione dei mercato del vino 
sono stati discussi in una riu
nione promossa dal Consorzio 
interprovinciale delle cantine 
sociali delle province di Taran-
to. Lecce e Brindisu La mancata 
applicazione dei ber.efici pre-
visti dal -piano verde» in fa-
vore delle cooperative ha pro-
vocato una ferma protesta di 
tutti i partecipanti. 

II vino del Salento. per la 
sua alta gradazione. viene ac-
quistato in notevole misura da 
speculator! che se ne servono 
per effettuare dei - t ag l i - che 
poco lasciano d.ella qualita ori
ginate. I produttori si vedono 
pagare anche 40 lire al litro 
mentre i consumatori. compresi 
quelli della zona di produzione. 
finiscono col pagario il doppio 

In questa situazione la fun-
zione della cooperazione — dolla 
lavorazione del prodotto 'can-
tine sociali) alia distribuzione 

Continuano 
le trattative 

per i cementieri 
Le trattative tra le organiz

zazioni sindacali dei lavoratori 
c le delegazioni imprenditoriali 
dell'Assocementi e deirintcr-
sind. per ;1 rinnovo del con
tratto di lavoro della catego
ria. svoltesi oggi prcsso la se-
de dell'Intersind sono state so-
spese. 
- Le parti hanno ' concorde-

mente deciso di incontrarsi 
nuovamente domani mattina 
alle ore 9,30. 

(cooperative di consumo) — ha 
un compito di difesa dei lavo
ratori e dei consumatori. Non 
si giustifica, quindi. lo scarso 
interesse del governo per la 
cooperazione. Per il raccolto 
passato. ad esempio, le cantine 
hanno avuto finanziamer.ti solo 
per il 70 per cento "della pro
duzione ammassata. 

Per queste ragioni il con-
vegno ha formulato sei richie
ste: I) applicazione integrate 
delPart. 19 del piano verde per 
il credito di conduzione al tas-
del 3 per cento a contadini sin
goli o assoctati in cooperative 
eliminando gli ostacoli buro-
cratici: *2) agevolare i confe-
rimenti delle uve evitando di 
chiedere garanzie oltre il pro
dotto dato in pegno da colti-
vatori diretti o mezzadri; 3) 
concessione alle cooperative 
del contributo a fondo perdu-
to dell'intero 90 per cento del
le spese .di lavorazione delle 
uve (finora beneficiato solo dal 
Consorzio Agrario); 4) impe
gno dei Comuni e delle Pro
vince per agevolare al massi-
mo la costruzione di cantine 
sociali ' con il contributo del 
- piano verde » e per costi'ui-
re le attrezzature di vendita di
retta sul mercato: 5) emana-
zione di provvedimenti piii 
gravi a carico dei sofisticatori: 
6) allargamento del credito al
ia cooperazione, in tutti i sen-
si. . 

II Consorzio interprovinciale 
del Salento sta conducendo una 
azione per far conoscere queste 
richieste a tutta 1'opinione pub
blica e per raccogliere la piii 
lars?a adesione. dei contadini 
produttori di vino che un'er-
rata politica, favorevoli agl: 
speculator e'aj grossisti, man-
tiene da anni in una situazione 
di criii. 

I/Alleonza 
contadina 
sul prezzo 
del grcno 

' L a riunione degli organismi 
. della Comunita europea sul 
prezzo del grano, prevista per 
il 20 maggio, discutera la que 
stione nell'ambito delle de 

. cisioni prese dai ministri: ri
duzione del prezzo (per l'lta 
lia in modo abbastanza con-

. sistente) dal 1. luglio, ma con 
validita solo per la campagna 
granaria 1964. Cio non dimi-
nuisce, ovviamente, Tinteres-
se del problema (anzi: il tem
po guadagnato e urgente che 
venga messo al servizio di una 

' effettiva riconversione) e 1'Al-
leanza contadina, in una sua 
nota 'diffusa ieri, ricorda le 
proposte da essa avanzate a 
questo scopo. 

Fra l'altro, pende la richie-
sta — avanzata nei marzo 
scorso ' — di convocazione 
del Comitato interministeriale 
prezzi perche discuta e adot-
ti una forte riduzione. che e 
stata dimostrata possibile. dei 
prodotti industriali per l'agri-
coltura. (concimi e macehine). 
Anche il prezzo dell'energia 
elettrica per usi agricoli — 
prima di tutto per l'irriga-
zione — pud essere ridotto 
aiutando le aziende contadine 
a migliorare la propria at-
trezzatura in questo campo. 
Le altre richieste, che 1'Al-
leanza ricorda, riguardano in 
primo luogo la revisione dei 
criteri di applicazione del 
* piano verde - fino ad ora 
indirizzato in senso discrimi-
natorio verso i coltivatori di
retti e le cooperative: 1'esten-
sione delle agevolazioni - ri-
volte a incoraggiare coopera
tive che promuovano Tammo-
dernamento colturale e l'at-
trezzatura dell'azienda conta
dina; lo sgravio dei contadini 
dagli eccessivi contributi e 
tasse; la revisione dei canoni 
di affitto e una sostanziale mo-
diflca dei ' riparti per mezza
dri e colonL 

L'AHeanza fa notare che la 
attuazi(Jne di questi nuovi in-
dirizzi condiziona la riduzione 
del prezzo del grano che. di-
versamente, si tradurrebbe in 
un colpo ulteriore ai gia mi-
seri redditi di grandi masse di 
contadini. 
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dalla Montecatini • e • dalla 
Federconsorzi); spendono per 
acquistare le macehine per 
lavorare (ai prezzi voluti 
dalla FIAT e dalla Federcon-
sorzi) ma gli industriali zuc-
cherieri non vogliono t ra t -
tare sui prezzi, si riservano 
di continuare a servirsi di 
ministri compiacenti che si 
prestano, come sta facendo 
Ton. Rumor, alia continuazio-
ne di una politica che ha poi-
tato a una 6ituazione quasi 
drammatica gli approvvigio-
namenti di zucchero dei con
sumatori italiani. II Consor
zio nazionale bieticoltori, che 
ha riunito ieri a Bologna il 
proprio consiglio direttivo, 
ha dichiarato guerra a que
sta politica invitando tutti i 
lavoratori della terra ad a-
derire alia manifestazione 
dei prossimi giorni per il 
contratto e una nuova p o - ' 
litica bieticola. 

Ma la carenza di zucchero 
pone anche dei gravi proble-
mi immediati di politica com-
merciale. I prezzi del merca
to internazionale s tanno sa-
lendo, in seguito alia ridu
zione delle esportazioni cu-
bane provocata dal boicot-
taggio degli Stati Uniti, ed i 
padroni dello zucchero cerca-
no di cogliere la palla al bal-
zo per chiedere ingiustificati 
aumenti anche in Italia. Gia 
in diverse citta, il prezzo al 
consumatore e salito oltre le 
210 lire del prezzo CIP. Ma 
dove e finito il milione e 
mezzo di quintali di zucche
ro importato da pochi giorni? 

La risposta si trova ne i 
dispo6itivo di decreto appro-
vato ieri dal Ministero del 
Commercio che affida un mi
lione di quintali di importa
zioni di greggio alle raffine-
rie del monopolio. Si pud s ta 
re sicuri che da quelle raffi-
nerie lo zucchero uscira col 
contagocce. giusto per deter-
minare quella situazione d i 
disagio r i tenuta necessaria 
per appioppare al consuma
tore un altro aumento. Dallo 
scandalo del monopolio, 
quindi. si passerebbe a un 
nuovo scandalo destinato a 
frut tare decine di miliardi 
agli speculator! sulle impor
tazioni. L'opinione pubblica, 
i lavoratori s tanno pero rea-
irendo in modo ammoni tore : 
!a richiesta di nazionalizza-
r e T i n d u s t r i a dello zucchero 
avanzata dal PCI e piu che 
mai at tuale. 

Urgenza 
della lotta 

nelle 
campagne 

Negli ambient i della 
CGIL si e accolto con sor-
presa il comunicato della 
segreteria del set tore Ter
ra della CISL che invita i 
lavoratori della terra ad 
astenersi da qualsiasi agi-
tazione in questa fase di 
riorganizzazione del - pub
blico potere in seguito alle 
elezioni politiche. 

Si osserva in proposito 
che tu t te le lotte in corso 
o in preparazione nelle 
campagne hanno obiettivi 
s t re t tamente sindacali : co-
si nei settore dei brac
cianti salariat i come, in 
quello dei mezzadri e co-
loni le agitazioni hanno di 
mira la conquista di con
trat t i collettivi. La dina-
mica contrat tuale ha una 
sua propria logica di svi
luppo e non dipende dal 
fatto che si formi un go
verno di uno o di un a l t ro 
tipo. Sarebbe un grave er-
rore se j sindacati subor-
dinassero la loro politica 
contrat tuale alia eostitu
zione di questo o quel go
verno. 

Per quel che r iguarda i 
problem? piii vasti della 
rjforma agraria, si osser
va che alia CGIL nessuno 
pensa che essi pos?ono es
sere r:?oltj in questa fase 
d: carenza govcrnattva: ma 
o necessario chc- ' le forze 
scrlali in'.eressste a una 
ristruttur.-izfone deU'pgri-
coltura facciano sentire Pn 
d'ora :1 loro orienlamer. ta 
sui "vari prob'.emi in df-
sciissione, in modo che i 
partit i poiitk-i e il Pnrjj, . 
mento ne teni?:.rjo conto 
nolle loro declsionl. 

% • • • 
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In vista del la sessione del C.G. 

Primo bilancio sulla vc 

riforma delle organizzazioni 
agricole industriali del PCUS 

i ' ' . ' . " • • * • • -

Nonostante i sempre piu gravosi compiti ad essi asser lati, gli 
apparati del Partito sono stati ridotti 

Per i dimostranti negri 

ne» 
\A 

a 

Si e votato per il primo Parlamento 

* * r '4 \ , 

am 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, 17 

La sessione del Comitato 
Centrale, ormai rinviata dal 
28 maggio al 18 giugno, sa
ra anche la prima cui il 
Par t i to comunista dell 'URSS 
si presentera dopo la • rifor
ma del novembre scorso. che 
ha separato le sue organiz
zazioni industriali da quelle 
agricole. E' questo uno dei 
motivi di maggiore interesse 
di quella riunione. Dalla ri
forma e passato circa un 
semestre: meno ancora dal 
momento in cui i nuovi or-
ganismi di partito hanno co-
minciato a funzionare, per
che occorsero circa due mesi 
per metterl i in azione. Si 
puo comunque tentare un 
primo bilancio di • questa 
esperienza. • Cercheremo di 
farlo con le informazioni rac-
colte di re t tamente presso la 
fonte piu autorevole: la se-
zione d io rgan i zzaz ione del 
Comitato Centrale del PCUS. 

Delia riforma in se si dice 
che e stato un « passo rivo-
luzionario >. Quanto ai mo
tivi che l 'hanno dettata. si 
indicano pero solo esigenze 
funzionali. La - precedenle 
s t ru t tura organizzativa del 
Par t i to andava bene per un 
certo periodo. Ma e risultata 
superata nella fase nuova che 
si e aperta col nuovo pro-
gramma del PCUS. Due so
no i possibili criteri di orga-
nizzazione del Part i to: quel
lo terri toriale e quello pro-
duttivo. Pr ima di novembre 
il secondo era in vigore so
lo per le s t ru t ture di base: 
le cellule, o c organizzazioni 
pr imarie », come qui si chia-
mano, esistevano infatti so-
pra t tu t to sui luoghi di lavo-
ro. A tutti gli altri livelli va-
leva il principio terri toriale. 
Ora invece il criterio pro-
dutt ivo e . s tato - esteso dal 
basso all 'alto e investe. in 
una certa misura, lo stesso 
apparato del Comitato Cen
trale. . 
••• Prendiamo l'esempio clas-
sico, che e quello del Comi
ta to regionale di Par t i to 
{Obkom, secondo la formu
la abbreviata russa) . P r ima 
di novembre . ne esisteva uno 
per ogni regione, che guida-
va, entro quel territorio, tut-
te le organizzazioni di Par
tito, ovunque esse fossero, 
nelle campagne o nei centri 
industr ial i . VObkom finiva 
dunque con l'occuparsi sia di 
problemi agricoli, sia di pro-
blemi industriali : spesso piu 
dei primi, perche erano quel-
li che davano i maggiori grat-
tacapi, che non dei secondi. 
anche se si t ra t tava di re
gion! a netta prevalenza in
d u s t r i a l . come quelle di Mo-
sca o di Leningrado. In real-
ta, si occupava male degli 
uni e degli al tr i . Agiva un 
po' come la squadra dei pom-
pieri che accorre per spe-
gnere gli incendi. Ora si but-
tava tu t to su un settore, ora 
tut to sull 'altro, per parare 
solo ai compiti piu urgenti , 
senza essere in grado di ela-
borare una - politica a piu 
lunga scadenza. 

Qual e dunque la nuova 
s t ru t tura? Sui luoghi di la-
voro sono r imaste le < orga
nizzazioni primarie >. Una 
volta queste erano tut te rag-
gruppate all ' interno di uno 
stesso distret to, indipenden-
temente dalla - loro na tura 
< industriale > o < agricola > 
La suddivisione amministra-
tiva del ; Paese in ' distrett i 
oggi e scomparsa, salvo per 
alcune grandi citta. Nelle 
campagne essa e stata sosti-
tui ta dalle nuove « direzioni 
territoriali >, che raggruppa-
no due, t re , quat t ro distretti 
di un tempo: ad ognuna di 
esse corrisponde un comitato 
di Par t i to che dirige tu t te le 
cellule « agricole >, cioe quel
le esistenti nei colcos, nei 
sovcos e nelle a l t re aziende 
di tipo contadino. Quanto al-
le imprese industriali . che si 
t rovano sullo stesso terri to
rio, esse fanno capo, con le 
loro organizzazioni di base. 
ad un al t ro comitato di Par
tito, che estende pero il suo 
controllo a zone piu vaste , 
comprendenti tre, quat t ro o 
cinque « direzioni terri toria
li >. Le cit ta piu important! 

• conservano invece un proprio 
comitato cittadino di Par t i 
to, che e, bene inteso. esclu-
sivamente «industr ia le >. 

Al livello superiore vi e 
la regione. Qui la divisione 
b netta. Vi sono, in genere, 
due Obkom, uno industriale 
e Taltro agricolo. Dico in ge
nere . perche sono state fat-
te delle eccezioni per le re
gion! piu piccole. In ' totale 
esistono ormai 75 Obkom in
dustriali , 86 agricoli (alcune 
regioni sono in pratica esclu-
sivamente agricole) e 35 
Obkom generic!. Piu su. le 
Repubhliche hanno conser-

tato Centrale: anch'esso ha 
pero due Uffici (o Bur6) : 
uno per l 'agricoltura e uno 
per l ' industria. Entrambi so
no sottoposti ad un unico 
Presidium. Quest 'ultimo e un 
organismo nuovo, poiche in 
precedenza i Comitati Cen-
trali repubblicani non ave-
vano Presidium, ma solo una 
segreteria. 

Inline al Comitato Centra
le del PCUS sono stati crea-
ti t re uflici: uno per I'indu-
stria. uno per l'agricoltura e, 
infine. un terzo. piii specifico, 
per l ' industria chimica e r in
dustria leggera, cio6 per i 
due settori che richiedono 
oggi i maggiori sforzi pro-
duttivi. 

Questa nuova s t ru t tura po-
tra subire via via dei ritoc-
chi dettat i dall 'esperienza. 
Qualcosa sta gia accadendo 
a Mosca. Qui era rimasto un 
unico Comitato cittadino. da 
cui dipendevano i comitati 
dei quatt tordici distretti in 
cui e tut tora divisa la capi-
tale. Accanto a questi si ri-
tiene adesso opportuno crea-
re anche dei comitati setto-
riali, che dovrebbero rag-
gruppare le cellule operanti 
r ispett ivamente nell'edilizia. 
nei trasport i , nelle poste e 
nei • commercio. Una inizia-
tiva analoga dovrebbe es
sere presa a Leningrado. 

L' intera trasformazione e 
stata fatta — si assicura — 
senza aumentare 1'apparato 
dei funzionari di Part i to. 
Questo. anzi, e stato ridot-
to, nonostante I'auiriento del 
numero degli Obkom, sia 
perche questi hanno meno 
personale, sia perche sono 
scomparsi i vecchi comitati 
distret tuali , che assorbivano 
la maggior par te dei funzio
nari . Grazie alle successive 
riduzioni che si sono avute 
negli ultimi anni, Tapparato 
di Partito. e oggi .di .un.quar
to inferiore a quello che esi
steva pr ima della guerra . 
cioe nei 1940. sebbene da al-
lora il Par t i to sia numerica-
mente cresciuto e i suoi com
piti si siano fatti piu gravosi. 

La minor quanti ta di fun
zionari viene compensata con 
una migliore qualirica dei 
dirigenti: le segreterie degli 
Obkom sono quasi intera-
mente composte da laureati , 
ment re negli stessi comitati 
e aumenta ta la percentuale 
di operai, contadini e tecni-
ci, d i re t tamente impegnati 
nella produzione. Alia ridu-
zione dell 'apparato corri
sponde infine una maggiore 
attivita volontaria ' dei sin-
goli comunisti: ad esempio. 
sia le ammissioni di nuovi 
iscritti che le question! di-
sciplinari vengono oggi esa-
minate da commission! di 
attivisti volontari . 

Quali sono i vantaggi che, 
a det ta dei compagni di Mo
sca, si riscontrano dopo que
sti primi mesi di esperienza? 

Essenzialmente, la possibility 
per i nuovi comitati di ela-
borare nei propri settori una 
politica p iu lung imiran te , ca-
pace di scoprire i problemi e 
di indicarne a tempo upa 
soluzione. Tutti g l i . esempi 
concreti : che mi sono stati 
fatti sono di questo tipo. II 
comitato industriale della re
gione di Mosca progetta una 
migliore utilizzazione a piii 
turni delle sue officine mec-
caniche: quello di Sverdlovsk 
un maggiore concentramento 
degli investimenti; quello di 
Karkov una migliore spe-
cializzazione delle imprese; 
quello agricolo di Cernigov 
un impiego piu razionale dei 
tecnici nella produzione. So
no compiti economici, e vari . 
E infatti, in ultima analisi, 
essi saranno risolti dagli or-
ganismi tecnicamente com
petent!. Ma — si obietta — 
saranno risolti piu in fret-
ta quando vi sara una ini-
ziativa diret ta del Par t i to . 

Questa maggiore concre-
tezza dell'azione politica ha 
dato piii vivacita anche al
le conferenze di Par t i to in 

cui i nuovi organism! sono 
stati eletti. Le stesse attivi
ta di propaganda e di orga-
nizzazione — che ogni comi
tato, sia esso industriale o 
agricolo, deve svolgere — di-
ventano piu efficaci, perche 
mep! :o adattate alle partico-
larita di ambienti diversi. 

Ma non vi sono, in tut to 
questo, anche dei rischi? 
Non vi e, soprattutto, i| pe-
ricolo di una contrapposizio-
ne tra le due branche del 
Partito? Questi interrogativi 
sono stati discussi nei mas-
simi organi • di direzione e 
accantonati. La risposta che 
oggi si ottiene e la seguente: 
naturalmente, vi e un rischio 
in ogni innovazione; ma non 
si puo lasciare p e r : questo 
tutto e ternamente immutato; 
noi siamo giunti alia con-
clusione che «ne l le nostre 
condizioni» (questa frase 
viene sottolineata) quel pe-
ricolo non c'e o, comunque, 
non pu6 assumere propor-
zioni minacciose. 

Giuseppe Boffa 

del voto in Morocco 
Le elezioni sono state organizzate in 
modo da garantire la maggioranza 
assoluta al partito sostenuto dal re 

FILADELFIA — Un lavoratore negro sta usando l 'aspi-
rapolvere nell'ufficio del sindaeo ment re la signora Lillian 
Nirnuik distesa sotto il tavolo sta dormendo saporita-
mente. La donna fa parte di un gruppo di membri del 
congresso per la eguaglianza razziale che hanno effet-
tuato una dimostrazione pacifica di protesta negli uf
fici del sindaeo durata 17 ore. 

. (Telefotb AP-« l 'Unita >) 

Germania di Bonn 

Trascinato in tribunale 
I'uomo che denuncio 

i generali nazisti 
Aperto a Solingen il processo al pacifista tedesco Knorr 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO, 17 

A Solingen, proprio nei cuo-
re del grande impero industria
le dei Krupp, all'ombra dei 
cannoni e dei «panzer* che 
le grandi acciaierie hanno ri-
cominciato a sfornare come 
trenfanni fa, il regime di Bonn 
ha inscenato oggi il contropro-
cesso a quello di Norimberga, 
trascinando sul banco degli ac-
cusati tin uomo cui si fa colpa 
di aver ricordato alia gioventii 
tedesca* di esser caduta nelle 
mani di quegli stessi generali 
che vent'anni fa furono con-
dannati dal tribunale dei po-
poli come criminali di guerra. 
Sul banco degli accusatl siede 
un dirigente socialdemocratico. 
leader oggi dell'Unione tedesca 
per la pace: Lorenz Knorr. I 
suoi accusatori sono Vex mini-
stro della guerra Strauss, e 
quattro generali nazisti: Spei-

Ungheria 

60 imprese 
italiane alia fiera 

di Budapest 
Dalla nostra redazione 

BUDAPEST. 17 
Ventisette paesj stranieri con 

716 ditte espositrici. danno il 
carattere di intemazionalita 
della fiera di Budapest 1963 che 
ha aperto stamane i suoi bat-
tenti. presenti le piu alte auto-
rita dello stato. i diplomatict. 
la stampa. e. fra i numerosi 
ospiti stranieri, le delegazioni 
governative di nove paesi. An
che il ministro del commercio 
estero italiano on. Preti aveva 
garantito la sua presenza alia 
cerimonia di apertura. ma ne e 
stato impedito dalla concomi-
tanza con la riunione del nuo
vo Parlamento e le dimissioni 
del governo italiano. A rappre. 
sentare Vltalia. oltre al mini
stro d'ltalia in Ungheria Paolo 
Vita Finzi. era il dott. Grama-
glia. direttore generate dell'isti-
tuto scambi del mintstero del 
commercio estero. 

Fra la stampa, anche una 
delegazione di giomalisti giun
ti esprcssamente dairttalia, in 
rappresentanza dell'Unitd. de 
VAvanti, de II Globo di 24 ore. 
Nei suo di scorso di apertura il 
ministro per il commercio este
ro Jeno Incze ha messo in evi-
denza l'importanza della fiera 
promossa a ran go di fiera inter. 
nazionaie. Egli ha salutato !e 
d;tte cspo?itr:ci (oltre sessanta 
quelle !tal:ane> e ha rivolto un 
partieolare saluto all'India che 
parlecipa per la prima volta 
aH'esposizione. II ministro ha 

vato Invece un unico Conii-Michiarato che il 45% della fie

ra - e dedicato agli espositori 
stranieri. ai quali si e cercato 
di dare tutte le possibilita Per 
poter esporre meglio i loro pro. 
dotti. 

La parte ungherese dell'espo. 
sizione cerca di dare l'idea del
lo sviluppo deU'economia pono-
lare magiara e soprattutto della 
sua industria. Abbiamo dedica
to partieolare attenzione. ha 
aggiunto il ministro. affinche la 
fiera dia un quadro completo 
dei prodotti che l'industria un-
gherese esporta poiche il no
stro commercio estero si allar-
ga notevolmente di anno in an. 
no. sia con 1 clienti tradiziona-
li. sia con i paesi che hanno 
intrapreso • atrualmente la via 
di un proprio sviluppo econo-
mico e politico- autonomo. Con-
cludendo. il ministro del com
mercio estero ungherese ha sot-
tolineato che la fiera intema-
zionale di Budapest si propone 
lo sviluppo di rapporti econo
mici e pacifici sulla base del-
l*uguaglianza e del reciproco 
vantaggio. In questo senso. ha 
aggiunto. la fiera vuole essere 
anche una illustrazione della 
nostra politica economica. 

Al padiglionc italiano hanno 
trovato posto 35 ditte che espon. 
gono macchine utensili. agrlco. 
le e tessili. materie nlastiche. 
prodotti per l'industria edilp. 
strumenti di apparecchiarura di 
precisione. macchine e attrez-
zature per l'industria calzatu-
rler«. 

Franco Saltarelli 

del. Heusinger, Kammhuber. 
Ruge. 

Nei giugno del 1961. durante 
un comizio elettorale, Knorr 
ebbe il * coraggio • di traccia-
re un parallelo tra lo suilup-
po deoit ai;»enimenti tedeschi 
dopo la prima guerra mondia-
le e il secondo dopoguerra, ri-
chiamando I'attensione del pub-
bltco sul fatto che la gioventii 
di oggi -si trova nelle stesse 
mani di quelle persone che 
hanno sepolto miltoni e tniHo-
ni di giovani nei 1939*. Egli 
citava in proposito un brano 
del verdetto del tribunale dt 
Norimberga pronunciato dalla 
corte militare alleata nei set-
tembre 1946, per ricordare ai 
tedeschi gli orrendi criniini di 
cui si erano macchiati durante 
la guerra i generali nazisti. 

Ebbene, e in base a questa 
cltazione che gli ex generali di 
Hitler, oggi sistemati negli alti 
comandi della NATO e della 
Bundeswehr, denunciavano al
ia glustlzla di Bonn Lorenz 
Knorr, accusandolo di diffa-
mazione. II clima della Ger
mania d'oggi sembra piu che 
maturo per mettere il mondo 
dinnanzi a questo grottesco pa-
radosso. In virtu del quale il 
tribunale dei popoli di Norim
berga pud esser automatica-
mente incolpato, nella persona 
di un coraggioso combattente 
per la pace, di avere insultato 
gli attuali generali della NATO. 

Lorenz Knorr non ha esistato 
oggi a denunciare questa ver-
gogna: * L'accusa mossa — ha 
detto. sciorinando do^anti ai 
giudtci una ralipia piena di do
cument ufflciali che provano 
i crimini commessi dai gene
rali hitleriani — contraddice il 
processo di Norimberga. Essa 
tende a riabilirarli. Se la Re-
pubblica federale tedesca fosse 
quello Stato giusto -che dice 
di essere, questi criminali do
vrebbero essere qui sul banco 
dove mi hanno costretto a se-
dere*. '••-

Ma Heusinger e Speidel sono 
probabilmente gia in viaggio 
per Ottawa, dove 11 governo di 
Bonn e la Bundeswehr si ap-
prestano a chiederc. senza «I-
teriori tnduoi, la consegna e 
Vuso autonomo delle armi ato-
miche. 

La stessa figura dell'imputato 
non poteva essere piu signifi-

Krusciov 
visiterd 

la Svezia 
STOCCOLMA, 17. 

La Radio svedese ha co-
munieato oggi che il primo 
ministro sovietico ha accet-
tato un invito a recarsi in 
visita : in Svezia. L'invito, 
precise la Radio in un di-
spaccio da Mosca, e stato co-
municato a Krusciov dal mi
nistro degli esteri svedese 
Torsten Nillson il quale ha 
nvuto oggi un colloquio con 
jl primo ministro sovietico. 
La data del viaggio sara dc-
cisa in un secondo tempo 

cante. Knorr e figlio di una vlt-
tima del nazismo. Fece parte 
della Resistenza. Egli . aveva 
pensato, nei 1945, di essere 
dalla glusta parte entrando nei 
partito socialdemocratico. La-
vord nelle associazioni giovani-
li di questo partito fino al gior-
no in cui dovette accorgersi di 
non aver tratto fino in fondo 
le conseguenze del passato. Cid 
coincise con V congresso di Bad 
Godesberg. che segnd Vaccetta-
zione da parte della spcialde-
mocrazia di un ruolo subalter-
no nell'attuale sistema. la ca-
pitolazione dinanzi al militari-
smo che riaffondava le sue ra-
dici di potere in Germania. *; 

J generali nazisti e il gover
no Adenauer non hanno quindl 
scelto a caso la loro vittima. 
Knorr tuttavia oggi e entrato 
neTauIa a testa alta e deciso a 
dare battaglia. Egli era gia rlu-
scito nei giorni scorsi a far si 
che sul banco della pubblica 
accusa non sedesse, come era 
stato deciso, un ex giudice na-
zista, quel Rudolf Reuter ctic 
durante Voccupazione hitleriana 
in Cecoslovacchia aveva man-
dato a morte decine di antifa-
sctstt praghesL II tribunale, di
nanzi > alle schiaccianti prove 
addotte da Knorr, ha dovuto 
rinunciare al servizi di questo 
roltame nazlsta. ••- . >• •- ..-. 

L'lmputato ha riaperto oggi 
il pesante dossier di uno dei 
suo accusatori: quello del ge
nerate Heusinger, oggi rappre-
sentante della NATO • a Wa
shington, comandante, durante 
la guerra, delle Jorze Impegna-
te nella lotta antipartigiana in 
Euro pa. * E' I'uomo che oggi 
mi accusa d« diffamazione che 
a quell'epoca firmava . questo 
documentor, ha detto Knorr, 
leggendo le direttlve che Heu
singer impartlva alle sue tmp-
pe; ' I comandi antipartigiam 
devono trattare senza miseri-
cordia e con grande durezza 
questi banditi. I banditt caltu-
raii devono essere giustiziati 
sul posto o con la forca o con 
la fucilazione *. 
• * I miei accusatori — ha e-
iclamato ad un certo punto 
Knorr — sono resppruobtti del
ta morte di cinqudma milioni 
dt uomini in Euro pa. A tali per
sone non pud essere. affidata la 
nostra gioventii *. 

Mentre Knorr cominciava la 
sua deposizione. la polizia pro-
cedeva al sequestro di cartcili 
che alcuni giovani agitavano 
fra il nnmeroso pubblico ac-
corso ad assitere al processo. 
I cartelli recavano le scritte: 
* ll popolo vuole conoscere tut. 
ta la verita sui criminali di 
puerra -, * Sono stati i crimi 
nali di guerra ad Insozzare la 
patria tedesca e non coloro che 
hanno scoperto i criminali 

II Procuratore Federale, in 
terrompendo ad un certo punto 
la lunga deposizione di Knorr. 
ha esclamato: * Ma noi non pos-
xiamo fare in questa sede un 
secondo processo di ATorimber-
ga *. Al che Vimputtato ha ri-
sposto: *Per dijendermi da-
vanti ai aiuriici sono stato co 
strctto a raccogliere le prove 
di quanto ho affermcto ». - i 

Franco Fabiani 

BIRMINGHAM, 17. 
Vn * processone * razzista si 

e concluso oggi a Birmingham 
pan dure condanne nd confron-
ti di ottanta negri, diriaenti o 
seguaci della Southern Christian 
Leadership Conference, in r'e-
lazione con le mani/estaztoni 
antisegregazioniste ; dei giorni 
scorsi. Tutti gli impiitati sono 
stati condaiinati a sei mesi. di 
carccre e polranno riacquistare 
ia Iibertd soltanto dietro versa-
mento'-di una caurione di mille 
dollar:: una somma di cui ben 
pochi di low possono disporre: 

Il capo della polijria. ~Toro» 
Connot, e stato, direttamente o 
indlrettamente, il- protagonista 
del processo, la cui regia e sta
ta impostata come un'aperta 
s/ida agli accordi stipulafi tra 
il comitato degli uomini d'a//a. 
r] bianchi e il leader della cam-
pagna antirazzista^ Martin Lu
ther King. Caporioni-razziati'e 
ooiiziotti hanno dominato le u-
dienze; esprimendosi in termini 
bnifalmente oltragg'wsi nei con-
fronti dei dimostranti. Agli ivi-
putati e stato negato'U diritto 
di fare osservazionl e ogni vol
ta che qualciino di loro ha ten-
tato di cohtrobattere le accuse. 
e stato duramente • richiamato 
all'ordine. 

Fr'attanto. a Greensboro, nei 
North Carolina, circa milledue-
cento negri hanno dato vita ad 
una nuova manifestazione in-
tegrazionista. Una * marcia si-
lenziosa* si e svolta attraverso 
la citta'senza dar luogo a in-
cidenti. I manifestanti hanno 
chiesto la liberazione dei loro 
compagni. incarcerat'uper le ma-
nifestazioni ^dei giorni scorsi. 
Come a 'Birmthgham. i maggio
ri esponenti della vita economi
ca appaiono preoccupati per il 
diffondersi della agitazione e 
vanno timidamentc pronuncian-
dosi a favore dell'abolizione 
delle:PTatichei$egregazioniste. -
tL'tnterqento* del governo fe-

derale.-attraverso le truppe acT 
quartierate presso Birmingham, 
continua ad essere del tutto 
simbolico. Il presidente Kenne
dy non fard probabilmente,mol-
to di pin sabato pwssimo. allor-
che. come,hanno rlferito fonti 
della Cqsa Blahca,~* attraverse-
ra in automobile ^t-icentftT di 
Nashville, nei Tennessee, ieatro 
di recenti manifestazioni di ne
gri - e " visiterd» Muscle 
Shoals. nelVAlabama. U .fatto 
che'il presidente si astenga dal 
visitare Birmingham, nella si-
tuazione che si e creata. e giu 
dicato qui come un successo dei 
razzisti. 

Dal nostro inviato 
r$iVtf»i«.r, RABAT. 17. 

Esat tamente alle 6 del po-
meriggio quat t ro milioni e 
mezzo di marocchini hanno 
terminato di eleggere i 144 
deputat i del loro primo par
lamento scegliendoli t ra 500 
candidati. II passaggio dalla 
monarchia assoluta alia mo-
narchia costituzionale. e av-
venuto nella calma piu tota
le. I negozianti avevano ab-
bassato le saracinesche sta
mane, sia per t imore di di-
sordini che per non pagare 
ai commessi il supplemento 
festivo; ma verso sera qual-
cuno, rassicurato, ha aperto 
i battenti . • 

Durante la giornata abbia
mo fatto piu volte il giro dei 
seggi elettorali . Nei centro 
essi erano sistemati nelle 
scuole; alia periferia in gran
di tende militari davahti a 
cui si raggruppavano in lun-
ghe code gli uomini da una 
par te e le donne dall 'al tra. 
II sole bat teva con forza. I 
votanti at tendeyano, seduti 
per terra. Le madri porta-
vano i bambini • piu . piccoli 
appesi sul dorso coprendo lo
ro il capo con uno straccio. 
Poi, uno a uno, gli elettori 
presentavano il certificato, 
ri t iravano una busta e le 
quat t ro schede di colore di-
verso secondo i parti t i , si ri
t iravano _ in > una cabina . co-
perta da una tendina e, al-
flne, .• met tevano . la • busta 
chiusa col • colore prescelto 
he i ru rha . Gli scrutatori no-
tayano il votb sul registro. 
Tutto si svolgeva tranquijla-
mente, in assoluto silenzio, e 
raramente qualcuno si eba-
gliava e presentava agli scru
tatori la bus ta aperta o i co-
lbri . r imasti . Al pomeriggio i 
seggi i, erano • semideserti e, 
alle .18, • sono cominciati i 
cdnteggi. . • ,•; , • 

" Domani. secondo le prevl-
sioni, si dovrebbero .avere i 
risultati. Ma, r come . derive 
Maroc Information, un quo-
tidiano molto legato ai ser
vizi francesi, « essi non sono 
dubbi. II par t i to • del re e 
di Guedira avra una sicura 
maggioranza. Perch6? 1) pe r : 
che il Fronte gode della in
con tes tab le benevolenza del 
sovranp; 2) perche ha mobi-
litato tut to l 'apparecchio sta-
tale per fare eleggere i pro
pri "candidati; 3) perche ' 
legge elettorale e la divisio
ne delle circoscrizioni eono 
s ta te as tutamente p repa ra te : 
infatti alle campagne sono 
stati at tr ibuit i 117 seggi su 
144; l 'eta minima pe r il di
ritto al voto e fissata a 25 
anni in un Paese in cui la 
meta della " popolazione ha 
meno di v e n t i a n n i ; le in-
compatibilita sono s ta te mol-
tiplicate in modo da scorag-
giare r „e l i t e " , concorrente; 
4) perche i parti t i tradizio-
nali si sono logorati al po
tere^ dal 1956. Per tu t t i que
sti motivi ' — conclude il 
giornale — Guedira, soste
nuto dal re, .godra di una 
larga ; maggioranza p e r go-
vernare.. . Comunque. in ca
so di neceesita, tu t t e le pre-
cauzioni sono s ta te prese e 
flssate abi lmente nella Costi-

tuzione per autorlzzare il re 
a r iprendere legalmente in 
mano i destini del Paese*. 

Non si potrebbe spiegare 
piii chiaramente la provviso-
rieta della nuova democrazia 
por lamentare marocchina la 
cui sopravvivenza d leeata 
alia ' maggioranza assolutn 
nelle mani del partito del re. 

I parti t i tradizionali. sia la 
destra nazionale dell 'Istiqlal. 
sia la sinistra dell 'Unione 
delle forze democratiche si 
sono infatti affrettati a de
nunciare in anticipo i risul
tati elettorali come privi di 
valore. snerando tut to al piu 
in una buona affermazione 
nelle citta. 
,v II Par t i to comunista. pur 
essendo Hlegale. ha compiu-
to invece uno sforzo note-
vole per utillzzare le Hezloni 
come mezzo per diffondere 
tra le masse il proprio pro-
gramma basato sulla indi-
pendenza nazionale. la rifor
ma agraria. il piano di indu-
strializzazione. . l 'elevazione 
del tenore di vita, la crea-
zione di una effettiva demo
crazia. Fino all 'ultimo i co-
munisti hanno tentato di 
creare una unita nella oppo-
sizione e ne hanno dato lo 
esempio l imitando a t re il 
numero dei propri candidati 
e invitando le masse a vo-
tare, nei resto del Paese, per 
TUnione delle forze demo
cratiche. • i : 

Si puo dire che questi so
no stat i gli unici sforzi ve-
ramente positivi di questa 
campagna elettorale che, per 
il resto. e stata abbastanza 
grigia, nonostante le violen-
ze verbali nei comizi. 

Rubens Tedeschi 

Da oggi 
si vofo 

nei Kenya 
II partito di Kenyat-
ta chiede indipen-

denza immediata 
NAIROBI. 17 

Per otto i'iorni a partire d» 
domani 18 maggio. le popola-
zioni del Kenia sono chiamate 
a votare per la elezione dei 
membri della Camera e , del 
Senato. 

I due principali partiti. il 
KANU. il cui presidente e Jo-
mo Kenyatta. e il KADU han
no preeentato fin dalla scoraa 
settimana i loro candidati: • 88 
il primo e 55 il secondo. Un 
partito recentemente costituito, 
il «Partito Popolare Af ricano », 
presleduto da Paul Ngei. ha 
preeentato 20 candidati: il euo 
scopo e quello di riuscire in-
sieme al Partito KADU. a scon-
figgere il partito di Jomo Ken
yatta. Le elezioni • dovranno 
eleggere i 117 rappresentanti 
alia Camera, i 41 al Senato, ' 
nonche i 185 rappresentanti 
delle 7 assemblee regionali. 

Qualora la vittoria fosse del 
KANU. i] partito di Kenyatta. 
rivendichera 1'immediata con-
vocazione di una conferenza 
con le autorita britanniche al
io scopo di definire il raj»-
giungimento della indipendenza 
completa per il paese. Il KANU 
si propone di agire per «un 
Kenia democratico. socialists, 
af ricano >•. I leader dell'Unio
ne nazionale africana del Ke
nya hanno precieato che in po
litica eetera il governo assu-
mera una posizione di non al-
lineamento. e sara impegnato 
a sostenere con tutti i mezzi 
necessari la lotta di liberazio-
ne dell'Africa dei Sud 

L a Costituzione del Kenya 
prevede un autogovemo sul 
piano interno. ma il Governa-
tore mantiene per ora poteri 
sulle questioni della difeea. del
la sicurezza nazionale e della 
politica estera. 

Editor! Riuniti 

N . S k v o r z o v a - B . M a i z e l 

Dizionario 
italiano-russo 

Parigi 

L'estremo omaggio 
a Pierre Courtde 

Dal nostro bnriato 
' PARIGI. 17' 

Si sono svolte oggi le so-
lenni esequie del compagno 
Pierre Courtade. le cui spoglie 
sono state inumate a Pere La-
chaise. II feretro e stato espo-
sto nella hall deWHumamte, 
addobbata di grandi drappi di 
vclluto e colma di corone di 
ftori rossi. Tra le corone, quel
le del CC del PCF. dell'amba-
scsiatore sovietico Vinogradov, 
dei maggiori quotidiani comu
nisti del mondo, fra cui l'Unita, 
dell'Associazione degli scritto-
ri. di quella degli editori, della 
stampa diplomatica accredita-
ta al Quay d'Orsay e di moltis-
simi amici. compagni. gioma
listi. Una grande folia di pro-
tetari francesi. di uomini e di 
donne della banlieue. di ope
rai in tuta. di student!, ha sfi-
lato senza interruzione di fron
te alia salma. Molti piangeva-
no. molti deponevano sulla bara 
mazzolini di fiori. portati da 
Iontano. Erano. tutti. il grande 
pubblico di Courtade. i suoi 
lettori proletari; a flanco di essi. 
RII uomini delle lettere e della 
cultura da Aragon a Claude 
Roy. 

La gunrdia al feretro — che 
e rimnsto esposto al pubblico 
da mezzogiorno alle cinque del 

pomeriggio — e stata montata 
da Thorez. da Valdeck-Rochet. 
da Flannette Vermeresh da 
tutti i membri della Direzione 
del PCF, che ha inteso rendere 
a Courtade onori eccezionali. 
Anche la redazione dell'Huma-
mfe" e gli amici intimi — tra 
questi il rappresentante del-
l'Unifd — si sono succeduti a 
turno attorno alia bara, 
Poi il feretro e stato esposto. 
tra le bandiere rosse del PCF 
rette dagli operai delle grandi 
Industrie parigine. davanti alio 
ingresso del P6re Lachaise 
dove Etienne Fajon, direttore 
deWHumaniti. ha pronunciato 
davanti alia famiglia. agli ami
ci. e alia Direzione del PCF al 
completo, l'orazione funebre. 
Fajon ricostruendo resistenza 
di Courtade.' »la nobile batta
glia che ha rappresentato per 
lut ragione e gioia di vivere- . 
ha detto: - Gia nei 1955 la ma-
lattia lo aveva duramente col-
pito. Dal punto di vista medi
co. egli doveva scegliere il ri-
poso. rinunciando all'azione. 
Ma gli uomini della sua tern-
pra non concepiscono la vita al 
di fuori della lotta. E' perche 
Pierre non ha voluto arrestar-
si dal lotta re, che il suo cuore 
ha cessato d i . battere • . . 

Maria A. Macciocch) 

pp. 956. L. 4 800 

II dizionazio piu 
65.000 vocaboll 

completo • aggiornato 

Sul n. 20 d i 

RINASCITA 
da oggi in vendita nelle edicole 

Discorrendo con i socialisti (editoriale 
di Palmiro Togliatti) 
W davvero difficile fare il governo? (di 
Luigi Longo) 
Viaggio post-elettorale nei cuore rosso 
d'ltalia 
L'avanzata della Sicilia 
Una «corea» milanese 
La strategia atlantica in un vicolo cieco 
II futuro della Germania 
Contrastato processo deirunificazione 
araba 
Censura di Bonn sulle scuole italiane 
Realismo e formalismo neU'intervista 
di Tvardovskt 
« Le furie » e la questione del romanzo 

Le lettere inedife di Antonio Gromsci 

al fratello Carlo dal carcere di Turi 
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Dopo la ratifica dell'asse francotedesco 

Bonn: La Germania 
deve ricevere 

le armi atomiche 
shingti 
Se non le dard Wa-

Jon — scrive 
la stampa — le 
avremo da Parigi 

Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 17. 

Tutta la retonca nazionali-
sta e la boria oltranzista c'i 
cui sono capaci i commenta-
tori di Bonn, si 6 sfogata og
gi per commentate la « por-
tata storica > dell'asse fian-
co-tedesco appiovato ieri a 
g r a n d e maggioranza dal 
Bundestag. Non si e atteso 
nemmeno ventiquattr'ore per 
dire a tutte lettere, come fa 
oggi la Die Welt, che « chi 
intende qliesto patto come 
tin semplice patto di amicizia 
tra due popoli, lo intende 
male > c che — e il Die Zeit 
a precisare — *e giunto il 
tempo di costruire sul terre-
no militate >. 

II settimanale amburghette 
ha mobilitato il suo com-
mentatore politico, l'ex-na/i-
sta Theo Sommer, per dire 
che i rappresentanti di Bonn 
alia prossima confereii7a 
della NATO di Ottawa, chie-
deranno apertamente di en-
trare nella forza atomica 
multilaterale con uno statu-
to speciale, che riconosca lo-
ro il diritto del possesso e 
dell'uso autonomo delle armi 
atomiche. « Se gli Stati Uni-
ti faranno difficolta — scri
ve Sommer — alle esigenze 
etiropee di dare alia Repub-
blica federale tedesca una 
c e r t a indipendenza. essi 
avranno tutto da perdere. II 
governo di Bonn — continua 
il commentatore della Zeit 
— ha fatto bene a rassicu-
rare gli Stati Uniti sulla sun 
lealta di princinio circa la 
flotta atomica di superficie. 
tuttavia a • Ottawa non ei 
manchera di sottolineare le 
nostre forti riserve. anche 
per avvertire gli alleati leal-
mente che. eventualmente. 
noi ci orienteremo verso 
tin'altra soluzione >. / 

Quale sia auest'altra solu
zione, l'articolista la identifi-
ca nel binomio Bonn-Parigi. 
difendendo il gollismo che 
eeli ritiene condannato da-
gli Stati Uniti e afTermando 
che, se gli Stati Uniti voglio-
no ostinarsi a condurre i 
membri europei in una stra-
da a senso unico. non do-
vranno meravigliarsi se De 
Gaulle (ma in questo caso 
l'articolista pensa piu ad 
Adenauer e a Bonn che a 
De Gaulle) entro breve o 
lunga scaden7a cerchera di 
fare tutto per dare all'Eu-
ropa una strada propria. 

f. f. 

Telegramma 
del PCI al 

PC olandese 
I I CC del PCI ha inviato 

al CC del Partito comunista 
dei Paesi Bassi il seguente 
te legramma: 

• Felicitazioni e auguri 
per successo partito nelle 
recenti elezioni . Comitate 
centrale Partito comunista 
italiano ». 

Direttore 
MARIO ALICATA 

Condirettore 
LTTIG1 PINTOR 

Direttore responsabil* 
Tadde* Conca 

Itcritto al n. 243 del Refiitro 
Stampa del Tribunal* di 
Roma . VUNITA" autoriz-
zazione a giornalt mural* 

n. 4555 

DrtEZIONE, KEDAZIONK ED 
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posule n. 1/29795) 6 nuineri 
annuo 10000, semestr. 5.200. 
trlmestrale 2.750 _ 7 Humeri 
(con II Iunedt) annuo 11650. 
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annuo 8.350. semestrale 4 400. 
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VIE NUOVE: annuo 4 500; 
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meri 19 000: R1NASCITA + 
VIE NUOVE + UNITA' 6 nu-
in«rl 17 500 - PURBLfrClTA': 
Concessionary esctusiva SPI 
(Societa per la Pubbliciti in 
IUlia) Roma. Via de! Paria-
mento 9. e sue surctirsali in 
Italia - Telefonl 688 541. 42. 43. 
44. 45 - TARIFFK fmillimetro 
colonna): Commentate: Cin^. 
ma L. 200. Domenlca!c 1- 250: 
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Domenicale L 150 + 300; Fi-
nanxlsria Banche L. M0 

Letfali L, 330 -

Sub. Tlpografiro G.A.TE 
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Canada 

Esplode 
la bomba dei 
«separatisti» 

E' tomato a Mosca 

18.000kmattra-
verso I'URSS 

Dalit nostra redazione 
J MOSCA, 17 

Fidel Castro e di nuovo a 
a Mosca. Vi e tomato oggi 
in aereo da Leningrado 
dopo undid giorni di assen-
za, durante i quaff ha viag-
giato ininterrottamente, per-
correndo pttY,di 18.000 chilo-
metri. E' stato dapprima a 
Volgograd (la ex Stalingra-
do); pot nell'Usbekistan. 
dove ha visitato non solo la 
capitale Tasckent, ma anche 
I'antica Samarcanda, la fer
tile vallata di Fergana e la 

Alene 

v*4*~M«!<W»>y*c.. 

M O N T R E A L — l| sergente maggiore Wal ter Ledj ia , a'rti-
f iciere dell'esercito canadese e rimasto ferito mentre ten-
tava di disinnescare una bomba rinvenuta in una cassetta 
postale. Si pensa che I'ordigno sia -stato depositato da un 
appartenente al movirhento - separatista » che ha g ja .com-
piuto vari attentat! per rivendicare il distacc'o 'del Canada 
di lingua francese. Nel le telefoto: la drammat ica sequent*.; 
in basso I 'artificiere ha aperto la cassetta e sta estraendo 
la bomba; in alto i'esplosione delta bomba, sulla sinistra, si 
vede, ancora in piedi I 'artif iciere, che un a'ttimo dopo ca
de al suolo , • -

De Gaulle 
esalta 

la NATO 
- \ • ATENE, 17. . 

ill generate De Gaulle, da 
ieri ad Atene per una visita 
tifficiale di quattro giorni, 
ha pronunciato un discorso 
davahti'Ql parlainento greco 
spenden<Jo abbpndan'ti paro
le* per 'eiogiare' l*allean?a a-
tlantica, oltreche per esalta-
re l'amicizia franco-ellenica. 
De Gaulle ha dichiarato che 
nell'attuale pericolosa situa-
7i'one mondiale la. NATO co-
stituisce Tunica garartzia per 
i popoli liberi e ha insistito 
che questi popoli non hanno 
altra garanzia per la pace 
ne. se necessario, altra spe-
ranza di vincere tranne quel-
la derivante dall'essere com-
pletamente impegnati 1'uno 
con 1'altro e organizzati per 
agire insieme, immediata-
mente, con tutti i ldro mez-
zi >. E il generale ha aggiun-
to: «Quale paese si rende 
conto di questo meglio del
la Grecia, avamposto della 
alleanza e quale nazione ca-
pisce meglio della Francia 
che in questa questione il 
dubbio potrebbe condtirre al 
disastro? >. 

Î e dichiarazioni del gene-
rale sono apparse se non 
sorprendenti. per lo meno 
singolari, dati i precedent! 
atteggiamenti di De Gaulle 
verso la NATO. Ad ogni mo-
do egli non ha meglio e-
spresso il BUO pensiero ne ha 
fatto capire se si prepari ad 
abbandonare la sua freddez-
za nei confronti dell'integra-
zione delle forze atlantiche. 

Londra 

Passo di Mosca per 
la pace nel Laos 

• *" i 

Ripresi i combattimenti nella Piana delle Giare a causa 
dell'ingerenza americana 

; r 

LONDRA, 17. 
II governo sovietico ha re-

so noto oggi di aver propo-
sto a quello britannico una 
iniziativa comune, intesa a 
riportare la pace nel Laos. 
La proposta sovietica, inol-
trata a Londra la scorsa set-
timana tramite l'ambasciato-
re britannico, sir Humphrey 
Trevelj'an, prevede ' che la 
URSS e la Gran Bretagna, 
nella loro qualita di co-pre-
sidenti della conferenza di 
Ginevra, invitino il principe 
Suvanna Funia, capo del go
verno laotiano, a far sgom-

berare le truppe straniere 
dal paese. " ' 

L'iniziativa sovietica, pre-
cisa la «Tass >. fa seguito 
ad una lettera che il princi
pe Sufannuvong, leader del
le forze popolari laotiane^ ha 
inviato a Mosca, in data S 
maggio. In questa lettera, il 
principe laotiano sottolinea, 
che la crisi del governo di 
coalizione e stata provocata 
dall'ingerenza degli Stati 
Uniti, della Thailandia e del 
Viet Nam del sud, i quali, 
in violazione degli accordi. 
hanno introdotto nel paese 

Washington 

Kennedy incontrera 
Segni e GiovanniXXIII 

WASHINGTON*. 17. 
Fontj ~atitonzzato- dol'.H Ca-

«a B-anci hnnno anniincnto i-he 
.1 presidenle Konnpfiy si re-
ohora a Roma nol corso dci is 
nun pro^ima v.s!ta :n Italia. 
d--.l 20 al 23 g.ugno e A \ ra un 
coiloqii.o con .1 Pon:o(ioo e con 
:1 I'rc^.dento riollu Rppiibh!:ca 
Italiana I/udienza iwntii.cia 
avra IUORO • a Roma o ^ Ca-
a*c\ Gandolfo La vis.ta ni-in-
tlono tuttavia il suo fara'.lore 
-«di lavoro • Quella - d' S ta to -
|n/?tt; avr."i luogo :1 propLs'mo 
•Ttino. 

di far tappa a Roma, anziche 
a Miinno, andrebbe nicssa in 
relazionc con la sconfitta elet-
torale della DC In altrr paro'e, 
Kenneily • ir.tPPdcrt'bbe .dare 
pli'i nHevo a: collotiui cpn il 
prt^idcnte della Repubblica 
Se^Jii ^be a nut-i!; ron" il pre-
«-.d<'ntc dol Co.'^ijiHo dimissio-
i\-ir:"o. Fanfim. .co un altro pfi-
nii) mlp^^tro non «arA i.:ato de-
•iiinzto per QII«>1I.I data Ctroa 
la \i<ita al ponteflce. \c strs5i» 
fonti hinno fatto rifi»rr.r.ento 

• sn al fatto c'r,e Konne-iy * i l 
p."imo cattolieo A diventarc 

I prcsidonte d••'«"! Stitl Uniti. 
Srmpr*> seenndo lo stcssejsia aUe condizioni di salute 

font;, Ja decision* di Kennedy idol Papa. 

personale militare, fornisco-
no «aiuti > alia fazione rea-
zionaria e ad elementi delle 
forze neutraliste e fomenta-
no attacchi contro le forze 
del Pathet Lao 

Il principe Sufannuvong 
ha inviato una lettera anche 
a Suvanna Fuma, per fargli 
presente che l'acquiescenza 
di elementi delle forze neu 
traliste alia manovra ame 
ricana rischia di • avere pe 
ricolose conseguenze. In ef 
fetti, i combattimenti sono 
ripresi nelle ultime ore nel 
Laos, in seguito ad un bom 
bardamento che le forze del 
generale Kong Le hanno ef-
fettuato su Xieng Kuang e 
su altre p>osizioni popolari 
della Piana delle Giare. II 
Pathet Lao ha reagito, con-
trattaccando nella regione di 
Lattuang. Suvanna Fuma 
ammette, in un messaggio in 
dirizzato a i . goyerni tsovieti 
co e britannico, che aerei e 
armi americane appoggiano 
le sue truppe. 

Un portavoce del Foreign 
Office, commentando oggi la 
iniziativa' sovietica, ha. dir 
chiarato c h e . i l governo'di 
Sua^IaeSta « non" e disposto 
a prestar fede alle accuse 
dal .principe Safunnuvong 
come • se fossero veritr. in-
contestabili » "e. c h e un'aziol 
ne per ristabilire -la «itua-
zione nel Laos' dovrebbe es1-
sere svolta 'dalla commissio-
ne internazionale di control-
lo formata dalla conferenza 
di Ginevra. li fiinzicr.ario si 
e delto certo che vi saran-
no prossimantente < ailri 
co'itatii* tra il suo governo 
e quello •sm'ietico. qua!) 

DALLA PRIMA PAGINA 
Moro 

nuoua zona irrigua strappa-
ta alia Steppa della fame; di 
qui e antfato ^in Siberia a 
Irkutsk e alia potenthsima 
centrale elettrica in costru-
zione a Bratsk snll'Angara; 
quindi ancora a Sverdlovsk, 
capitale degli Urali, e infine 
a Leningrado. 

La veloce escursione per 
I'URSS non e ancora finita. 
L'apparizione che Castro ha 
fatto oggi' a Mosca rappre-
senta solo una breve sosta. 
Egli si i appresta ad andare 
in Ucraina. Dopo rientrera 
definitivamente nella capita
le sovietica per concludere 
la sua visita. 

E' stato, il suo, un viaggio 
singolare, molto piii lungo e 
movimentato di quelli che 
compiono di solito i capi di 
governo stranieri. 

Egli e stato nel Gran Nord; 
e stato nei cantieri siberia-
ni; e stato in una delle zone 
industrial'! piii poderose del 
paese, quella uralica; e sta
to in quell'Asia centrale che 
era un tempo colonia zarista; 
e stato infine nelle due cit-
ta piii care all'eroismo rivo-
luzionario russo. Non per 
caso la sua sosta piu lunga 
e statu quella nell'Usbeki
stan. 

Dappertutto si sono ripe-
tute le scene cui avevamo 
gia assistito a Mosca. In ogni 
Incalita visitata. la macchina 
di Castro e passata fra 
folle entusiaste. I comizi si 
sono ripetuti piii volte nello 
stesso giorno. Il leader della 
rivoluzione cubana si e ri-
volto agli ascoltatori vih di-
versi, fosscro i giovani co-
struttori di Bratsk o i colt't-
vatori di cotone della steppa 
usbeka, riuscendo a trovare 
il linguiqqto adatto a cn~ 
municare con loro. 

Un tema ha dominato le 
giornate di viaggio, come 
gia quelle trascorse a Mosca: 
Vassoluta fratellanza fra i 
due popoli, I'unione delle due 
rivoluzioni. In ogni discorso 
Castro ha esaltato il valore 
del popolo sovietica, le sue 
tradizioni rivoluzionarie, la 
sua lotta contro il fascismo, 
il lavoro tenace con cui ha 
trasformato il paese. Ovun-
que si e mostrato' sincera-
mente commosso 

Questa mattina la Pravda 
pubblicava una fotografia di 
Castro sull'incrociatore *Au-
rora > attorniato da un grup-
po di vecchi marinai che 
erano sulla nave la notte del 
7 novembre 1917. E' una fo
tografia che non ha solo un 
valore d'occasione. Cid che i 
sorieft'ej hanno amato in Ca
stro, cid che ha ancora fat
to satire la sua popolarita. 
e proprio quella parentela 
morale che essi hanno sentito 
fra lui e gli artefici delta 
loro rivoluzione. gli stess' 
a cui oggi la gioventu sovie
tica si rivolge quando cercn 
un'ispirazione e un esempio. 
II suo stesso modo di parla-
re, di comportarsi, di gestire 
persino, e stato paragonato a 
tutto cid che riguarda i pri-
mi anni della rivoluzione. 
Castro ha messo insomma in 
valore le passioni e la stessa 
sottile nostalgia che quegli 
anni lontani sono capaci an
cora di destare sia in chi li 
ha vissuti sia in chi allora 
non era nemmeno nato. 

Pud essere presto invece 
per fare il bilancio comples-
sivo del valore internaziona
le di questo viaggio. Aspet-
teremo per questo che Castro 
torni definitivamente a Mo
sca, dove dovrebbe firmare 
un documento comune con i 
dirigenti sovietici e prende-
re la parola in un nuovo 
grande comizio di commiato 
con i moscoviti. Dal momen
ta in cui egli e giunto nel-
VURSS diversi fatti nuovi 
si sono prodotti nel mondo. 
Una ccrta distensione, sia 
pure molto tenue, sembra 
essersi registrata nella zona 
dei Caraibi. D'altra parte e 
stato annunciato Vaccordo 
per un incontro fra comuni-
sfi cinesi e sovietici. Quel 
che e certo e che in questa 
complessa ecoluzione, il 
viaggio di Castro avra un po-
sto di primo piano. 

g. b. 

Castro ad Algeri 
il 27 maggio 

ALGERI, 17. v 
II' minislerb delle infor-

mazioni algerino ha annun
ciato cfoe'. i l ' primo ministro 
cubano Fidel Castro visitera 
FAlgeria il 27 maggio. 

i*. • 

100 deputati 
inglesi contro 

Je armi 
al Sud Africa 

LONDRA, 17. 
Centouno depiuMi Iahur'Fti 

e liberali hanno :jrfv:i';uo ai 
Corr.um una • moZiOii** ron la 
quale si ch:*d* »1 povemo Ui 
proporre aUe N*z:or.i Unite uu 

co-1 mi barge total* suire;port>ziu< 
nr?s:der.ti de!!a conferenza di ne di armi «• di m.Mer.'ale rot-

'Ginevra. J l i u n • ! Sud Afrie*. 

dosi sulla prima parte dello 
udg. II comunicato ringrazia 
poi • « vivamente »' Fanfani, 
(per la sua « vigorosa volonta 
realizzatrice »), ringrazia Mo
ro (per la «intensa ' azionc 
svolta ») e ringrazia infine gli 
elettori dc che vengono « assi-
curati che la DC, come in 
passato, con assoluta fermez/.a 
difcudora la liberta del popo
lo italiano, promuovera il pro-
gresso del paese, operera per 
ralTorzare la vita democratica 
in Italia ». l •< • • 

La seduta del Consiglio na-
zionale, durata dalle 10 del 
mattiho a mezzanotte, e stata 
aperta da Moro, che ha pro
nunciato uu discorso dramma-
tico, di pleno riconoscimento 
della sconfitta dc e del succes
so comunista e, come sostan/a 
politica, di rilancio del centro-
sinistra di marca dorotea, cioe 
fortemente anticomunista. II 
discorso' ha avuto momenti di 
pathos, registrati anche dalle 
agenzie, che hanno scritto di 
un Moro «visibilmente com
mosso ». In efTettl, giunto alia 
perorazione finale nella quale 
ha « scongiurato » ' i colleghi 
all'unita, la dizione di Moro 
s'e venata di vero e proprio 
pianto e per qualche tempo 
il segretario dc ha parlato fra 
le lacrime. 

Moro ha esordito afTerman
do che la DC «ha perduto 
un'importante battaglia elet-
torale », il che « rende mino-
ri le nostre forze » in un qua-
dro che vede « alterato il rap-
porto di forze tra il piu gran
de partito di governo, la DC 
e il piii grande partito di op-
posizione, il PCI». Moro, con 
toni amari, lamentosi e do-
lenti, ha rimproverato «gli 
uomini di poea fede che si 
sono allontanati da noi >. gli 
e autolesionisti > che hanno 
indebolito la DC. Dopo avere 
notato che la DC « ha perdu
to in tutte le circoscrizioni», 
Moro ha rilevato che il PCI 
« e andato avanti ovunque », 
confermando la sua tendenza a 
una progressiva avanzata dura
ta ininterrottamente « in qual-
siasi tipb di consultazione =. 
Moro ha fatto risalire L'avan-
zata comunista del 28 aprile 
ai suoi prodromi, *del 1960, 
quando « calcolando in blocco 
con i socialisti avevano' ra-
giunto il 38 per cento, mentre 
ora hanno il 39,2 per cento >. 
Sugli spostamenti. di votf, 
Moro ha detto che « e arduo 
slabilire se vi sia stato un pas-
saggio diretto di voti dalla DC 
al PCI», e che, comunque, 
« sembra improbabile ch'esso 
possa essersi verificato in mi-
sura rilevante >. 

Risalendo poi la china del-
l'« amarezza e della preoccu-
pazione >, Moro ha sottolinea-
to che < malgrado tutto >, la 
DC resta il partito di maggio-
ranza relativa. Nel ringrazia-
re gli elettori e i quadri del 
partito, Moro ha poi infiorato 
di ottime parole il liquidato 
Fanfani, valorizzando la sua' 
condotta « nell'ostile ' incom-
prensione », per portare avan
ti «una esperienza di gover
no nuova e difficile », seguen-
do < una linea che esponeva, 
per il suo carattere sperimen-
tale a notevoli rischi >. II .se
gretario della DC, ha poi a 
lungo esortato il partito al
l'unita, al superamento degli 
< urti violenti >, in • un mo
menta in cui « si e voluto di-
screditare la DC e ci si e riu-
sciti >. Qui Moro, per la se-
conda volta, ha rimproverato 
quella parte di borghesia che 
le ha voltato le spalle, e ha 
detto che * 1'attacco comuni
sta al presunto monopolio del
la DC meritava altra risposta 
che non quella che e stata data 
dall'elettorato », e che ora < ci 
vorra piu forza e decisione per 
ricacciare indietro il comu-
nismo >. 

Con una concessione alia de-
stra del partito, il segretario 
dc ha poi ammesso che la DC 
< ha pagato un prezzo parti-
colarmente alto alia politica 
nuova che abbiamo comincia-
to a Napoli» e cio, perche 
* non abbiamo goduto di nes-
suna benevola attesa >. 

Moro ha poi cercato di ana-
lizzare il voto comunista, am-
mettendo che la DC e slegata 
« dagli -. ambienti sociali in 
evoluzione», e «poco pron-
ta > a coglierne i mutamenti. 
Unica consolazione nel disa
stro e che, secondo Moro, il 
voto comunista delle donne e 
degli emigrant! < e instabile >. 
il che ofTre modo alle < forze 
extrapolitiche > (Chiesa. ' pa
droni, ndr) di svolgere azioni 
di recupero. Anche se si trat-
ta di « operazioni complesse > 
dato che, ha ammesso Moro. i 
comunisti avanzano dapper
tutto, anche < in zone e in tem
pi di crescente e* diffuso be-
nessere ». 

Qui Moro, ha rilanciato con 
forza la tesi (arretrata persi
no rispetto alle sue iniziali 
concezioni e gravata da tutta 
la tematica dorotea) del cen-
tro-sinistra come «strumen-
to > per < isolare il comuni-
smo». Egli ha infatti scartato 
l'ipotesi di una aperlura a de-
stra e di un ritorno alia for
mula • supera:a » del quadri-
partito centrista e ha nHenna-
to che resta valido io scope d: 
«allargare i'area demccrali-
ca », trascinandovi il TSI. N'cl 
tratteggiare la fi.sionotnij di 
questa « area », Moro, senza 
scendere in dettagli program-
matici accuratamente clusi, h.i 
a lungo insisiito.sul suo carat
tere anticomurikta, in via di 
principio e in via di fatto, par-
lindo a lungO di « barrlcre e 
corifini idrah rontrappost: », 
affcrniando »<:he non 5ono 
consentite disattr-nzioni r de-

j bole*?* * e chj* non si pongono 
Iprohlemi di «ali?rgamcnli 
jdftlla mnggioron/a ai PCI» 

I poicbe'la •«'differo::zi;!.vnne o 
aisoluia e imiercjabiie • c 
proprio i s questa differaniia 

zione sta la sostanza < ideale > 
deH'anticomunismo, che, Moro 
ha ricordato, non e fatto solo 
di «tecniche di governo », ma 
di « hattaglie ideali». 

Inquadrato cosi in termini 
anticomunisti precisi tutto il 
tema dell'« area democratica >, 
Moro e venuto a parlare delle 
prospettive • politiche. Qui il 
suo discorso si c fatto ambi-
guo, sfuggente e aperto a tut
te le possibili manovre tra-
sformistiche. Egli ha infatti 
confermato che, resi impos-
sibili aperture a destra e ri* 
torni al centrismo dichiarato, 
Tunica formula ~ valida resta 
quella del ccntro-sinistra, uni
ca garanzia contro i pericoli 
della «radicaliz/azione della 
lotta ». 

Discettando sul centro sini
stra, Moro ha respinto la criti-
ca socialista ad un centro-sini-
stra concepito troppo in fun-
zione dell'isolamento del PCI 
e ha ribadito la logica antico
munista dello schieramento, 
poiche — egli ha detto — 
« l'isolamcnto del PCI segue 
una corretta logica democra
tica ». E, ha aggiunto, « se i 
socialisti sono con noi, i co
munisti debbono essere neces-
sariamente isolati all'opposi-
zione. In realta, nostro essen-
ziale obiettivo e tenere il PCI 
all'opposizione. Chiunque sia 
al governo con noi non puo 
non volere le stesse cose». 

Accennando solo di sfuggita 
ai programmi del prossimo 
centro-sinistra, Moro si e te-
nuto nel vago. Evitando di 
elencare le « condizioni» al 
PSI, egli le ha tuttavia sottin-
tese, invitando « al necessario 
senso di responsabilita », par-
lando di « naturale graduato-
ria delle urgenze e delle rea-
lizzazioni >, nel quadro di 
« una grande azione di svilup-
po democratico». Qui Moro 
ha riproposto agli alleati la 
« posizione determinante e in-
sostituibile » della DC, « un 
invito aperto all'incontro », ed 
c tomato a enunciare lo slo 
gan della « novita nella conti-
nuita ». Dopo alcune altre bat-
lute amare sulla sconfitta su-
bita, sul « margine del gioco 
politico ulteriormente ristret-
to », sulla « diminuita liberta 
di movimento », Moro ha detto 
che « la battaglia continua » e 
ha terminato, con la voce ve
nata dal pianto, con un appel-
lo all'unita del partito. Egli s'e 
detto pronto alle dimissioni, 
se il Consiglio nazionale lo 
vorra, ma ha « scongiurato » 
gli amici ad « avere il senso 
della misura » nella polemica. 

II discorso di Moro e termi
nato con grandi abbracci, an
che di Fanfani. 

IL DISCORSO DISCELBA,;o p o 
quello di Moro, il discorso di 
maggior rilievo e stato quello 
di Scelba. Egli ha fatto risa
lire 1'insuccesso all'« indeboli-
mento delPantieomunismo», 
ricordando di avere polemiz-
zato con Fanfani sulle sue « il-
lusioni > a proposito della «cri
si comunista ». Anche la CISL, 
egli ha detto, s'e limitata a 
fare la * concorrenza > alia 
CGIL fino al punto che 1'ono-
revole Scali aha osato chiede-
re il disarmo della polizia. In 
quanto alle formule egli ha re
spinto la tesi di Moro sulla 
mancanza di un'alternativa 
* centrista » che, egli ha detto, 
puo realizzarsi benissimo se 
non al centro nelle ammini-
strazioni locali. Scelba poi ha 
invitato Moro a ricattare piu 
apertamente i socialisti chie-
dendo ad essi la rottura con 
i comunisti nelle amministra-
zioni locali. Dicendosi d'accor-
do con Saragat, ha proposto 
un appello al PSI per entrare 
al governo, ponendo la unica 
condizione della rottura con i 
comunisti nei comuni e nelle 
regioni. « Cio compenserebbe 
le perdite dei voti della DC — 
egli ha detto — e renderebbe 
meno drammatico l'aumento 
comunista, e potrebbe anche 
giustificare certi sacrifici pro-
grammatici». Scelba poi ha 
detto che, per il momento, non 
e necessario chiedere al PSI 
di rompere con il PCI anche 
nei sindacati, ma solo di ope-
rare dal di dentro di essi con
tro i comunisti. Concludendo, 
egli ha ripreso 1'appello di Mo
ro all'unita rivolgendolo pero 
alia maggioranza, responsabile 
delle lacerazioni intestine. 
-z'ee hrdl etaoi hrdmu etlnn 

Con Scelba ha polemizzato 
Scalia, della CISL, ricordan
do che il contenimento della 
frana del ceto medio si e avu 
to per merito della CISL e 
che 1'insuccesso va ricercato 
nella < indecisione a portare 
avanti la politica del centro-
sinistra >. Altri attacchi a 
Scelba e ai dorotei ha mosso 
Donat-Cattin, che ha irriso le 
« scoperte » recenti di Saragat 
sui bisogni del paese, sempre 
da lui ignorati. II fanfaniano 
Barbi ha cercato di correg-
gere il pessimismo di Moro, 
ricordando che la DC ha ot-
tenuto il 38 per cento dei 
voti e che ora bisogna racco-
glicre i fnitti del centro-sini
stra, facendo le regioni per 
isolare il PCI e fare « svilup-
pare > democraticamente il 
PSI. Lo scclbiano Lucifredi 
ha appoggiato la proposta di 
Scelba per un aut aut ai so-
cialiMi. Gulla»ti ha dife<;o fiac-
camcnle la linea • di .N'apoli » 
e Ardigo s'e detto impressio-
siato dal" egcmonia fra gli 
sircti iniolletluali realizzata 
dai coi"iini<;ti. 

sultati non sono stati conformi 
allp attese del PSI e avanzan-
do la tesi che in sostanza, do 
po il 28 aprile, «l'cquilibrio 
rimarra il medesimo », mentre 
sarebbe cambiato se il PSI 
avesse avuto mez/.o milionc di 
voti in piu. Nelle condizioni 
attuali, quindi, «la sola mag
gioranza stabile possibile re
sta quella del centro-sinistra >, 
ma — ha aggiunto — «con 
difficolta circa il contcnuto 
programmatico eguali a quelle 
dell'8 gennaio scorso, quando 
la DC si rese inadempientc 
sulle Regioni e la riforma del
la mezzadria ». Dopo un'anali-
si del voto socialista, Ncnni ha 
sostenuto die il voto comuni
sta avrebbe assorbito circa 
300.000 voti del PSI: cio per
che alia base vi e stata « una 
rissa » e perche « la risposta 
dei nostri compagni puo avere, 
in qualche caso, ricalcato i 
motivi di un anticomunismo 
viscerale che ci e costituzional 
mente estraneo ». Ncnni ha la 
mentato il < mancato dibatti-
to » fra PCI e PSI, e ha esor
tato il partito a non cadere 
nel « vittimismo » e a ricono 
scere che, nelle competi/ioni 
elcttorali non vi sono « setto 
ri di caccia riservati». I socia 
listi devono preoccuparsi me
no delle critiche comuniste p 
piu della « debolezza nella no 
slra difesa o della aperlura 
del nostro campo a influen/.e 
esterne»: qui Nenni ha ci 
tato le « insufficienze orga-
nizzative», il limite dell'in-
fluenza della stampa, le divi
sion! cristallizzate, e il fatto 
che il PSI non ha saputo sem
pre dare agli elettori le rispo-
ste giuste, in un momento di 
grandi trasformazioni. 

II segretario del PSI ha poi 
affermato che il 28 aprile 
« suona condanna non a quel
lo che il centro sinistra ha fat
to ma al molto che non ha 
fatto o potuto fare » e che la 
conclusione da trarsi e che 
« mente e fatto finche tutto non 
e fatto », per cui bisogna an
dare « verso un piu organico 
impegno politico nell'afTronta 
re e risolvere i problemi del 
paese ». 

Sulle prospettive Nenni ha 
afiermato che il PSI e « deter
minante » come non mai, e 
che la sola soluzione del cen
tro sinistra possibile e quella 
che «comporti il sostegno e 
il controllo del PSI ». Rife-
rendosi alia DC, Nenni ha rile
vato che, in questo momento, 
«il punto dubbio non e la for
mula ma il programma e il 
suo contenuto » e che essa de
ve scegliere: € o riprendere il 
discorso interrotto a gennaio, 
oppure andare verso escogita 
zioni di formule o contenuti 
vaghi ai quali ci sa totalmente 
estranei ed opposti ». 

Riferendosi poi all'iniziativa 
del PCI per 1'ingresso nell'area 
governativa delle forze che lo 
seguono,. Nenni l'ha respin-
ta, afTermando apoditticamen-
te che i comunisti « non han
no creato le condizioni inter
ne e intcrnazionali ne della 
collaborazione che offrono alia 
DC ne dell'unita operaia che 
ci propongono ». 

Rispetto al programma Nen
ni ha poi ripetuto le sue note 
posizioni, non discostandosi 
dai punti del programma del 
Partito, sia in politica estera 
che in politica interna. Sul pro 
gramma di governo egli ha af 
fermato che « un tentativo di 
annacquamento programmati 
co incontrerebbe * la nostra 
aperta ostilita ». In merito al
le prospettive immediate Nen 
ni, afTermando che nella DC 
e in atto un tentativo di « scar-
dinamento politico» ad opera 
della destra, ha detto che tutto 
dipendera dalle posizioni che 
Moro e Fanfani assumeranno 
di fronte a questo tentativo. 
Parlando poi del Congresso 
del PSI e afTermando che il 
suo « tema centrale» sara il 
« rilancio del socialismo » Nen
ni, pur proponendo la data del 
18 luglio, ha detto che esisto-
no molte diulcolta organizzati 
ve, conncsse anche con le pros-
sime elezioni siciliane. 

FIAT 
luogo il desiderio profonda 
di unita c/ie proviene dai 
lavoratori. Partiti operai 
e sindacati debbono sa-
per superaie i • vecchi mo
tivi di contrasto legati ad 
una fase orinai ' supera-
ta della vita politica ita
liana; al contrario lespingen-
do ogni forma di discrimina-
zione, debbono riceicare ap-
passionnlamente nuove pos-
sibilita di dialogo costruttl-
vo, di incontii, di collabora
zione; debbono elaborate in 
comune gli obiettivi dello 
sviluppo economico e social© 
clip facciano compiere ai la
voratori e al Paese un gran
de e teale passo in avanti; 
debbono quindi discutere e 
concurdaie sui mezzi, gli 
strumenti, i modi e i tempi 
dell'a/.ione politica e della 
lotta unitaria per vincere la 
resistenza dei gruppi conser-
vatoii del privilegio. 

« La prospcttiva unitaria e 
I'untca alternativu oagi vali
da per uoviure a soluzione i 
problemi del salurio, della 
casa, dell'assistenza sanitaria 
gratuita a tutti, dei trasporti, 
dello sviluppo democratico 
del Paese, attuundo la pienu 
uffcrmazione della uutono-
mia e liberta del sindacato. 
Soltanto con il movimento 
unitaiio di tutte le forze de-
mocratiche, che abbia al suo 
centto l'unitu dei partiti del
la classe operaia, e oossibile 
attuare d'urgenza le leggi ne-
cessarie per la costituzione 
delle legioni, per la riforma 
agraria, per un radicale rin-
novamento della scuola, per 
la nazionalizzazione dej pro
dotti farmaceutici, di base e 
deH'industiia cementiera, per 
una democratica riforma tri-
butaria. Solo con l'linita e 
possibile far avanzare la de-
mocrazia che si fonda ap-
punto sulla parlecipazione 
attiva delle masse alia dire-
zione della vita politica del 
paese. 

« La prospeltiva unitaria e 
la sola cupace di dare un con-
tributo nuovo alia vita poli
tica italiana, per superare i 
vecchi e i nuovi schemi scis-
siomstici e le manovre di ti-
po burocratico e trasformi-
stico. 

c Comunisti c socialisti del
la FIAT Mirafiori si impe-
gnano per questa svolta e 
per dare alia battaglia de
mocratica e socialista una 
piu forte carica politica e 
ideale. Socialisti e comunisti 
della FIAT Mirafiori si im-
pegnano a rafforzare la 
CGIL e al tempo stesso a 
sviluppare con tutti i lavo
ratori, e con i lavoratori cat-
t o l i c i e socialdemocratici, il 
processo di unita nelle lotte 
rtvendicative e di unita di 
azione fra i sindacati. Socia
listi e comunisti della FIAT 
Mirafiori, ognuno neH'am-
bito delle iniziative autono-
me del proprio partito, si im-
pegnano a discutere assieme, 
fraternamente, e con tutti i 
lavoratori, i problemi politici 
generali e le prospettive di 
lotta del movimento operaio 
per la conquista del sociali
smo. nella democrazia e nel
la pace. In questo modo co
munisti e socialisti sono con-
vinti di assolvere alle loro re
sponsabilita e al dovere di 
militanti della classe operaia 
e del movimento socialista. 

< I socialisti e i comunisti 
della FIAT Mirafiori rivol-
gono un appello ai loro com
pagni perche in tutte .le fab-
briche siano discussi questi 
temi e in un fraterno con-
fronto di opinion! siano con
solidate questi vincoli di so-
lidarieta e di unita dj classe 
che sono la vera garanzia di 
un rinnovamento democrati
co e socialista della societa 
italiana >. 

NENNI AL CC DEL PSI Ion si 

I'editoriale 
s e la s i tuaz ione sara « ricacciata indietro », n e s s u n o 
dovra lamentarsi degli inevitabi l i « i r r i g i d i m e n t i » e 
d e l l e « f a t a l i contrappos iz ion i» c h e n e potrebbero 
di n u o v o sortire. 

O I A M O C O S P al Moro sol i to. A l s i s tema c ioe d i 
mascherare , per cercare di rendere accettabi l i , la 
manovra e il ricatto sotto il ve lo de l l e parole de t t e 
e non det te , de l l e ambigui ta , d e l l e pol ivalenti inter-
pretazioni . Ma, ne l la sostanza, senza portare nes sun 
e l e m e n t o di correzione e di modificazione alia l inea 
approntata in quest i g iorni dai saragatt ian-dorotei 
e bruta lmente , e forse troppo malaccortamente , 
r iecheggiata dal Messaggero, dal Resfo del Carlino, 
dal la Nazione, e c c , ecc . P e r c i o il c o m m e n t o a Moro 
non ha ragione di discostarsi da quanto pur ieri 
abb iamo scritto su l lo spirito di • irresponsabil i ta e 
di provocaz ione con cui questa manovra e condotta , 
sul l ' invi to al suic idio pol i t ico ch'esso rappresenta 
per il Part i to socialista, sui pericoli ch'esso c o m -
porta, c o m e comporta ogni sfida al ia vo lonta de l 
Paese . S a l v o a sotto l ineare la necess i ta per tutti di 
« s b u c c i a r e » fino in fondo il discorso di Moro, di 
m e t t e r n e in luce il nocciolo, senza lasciarsi ingan-
nare o vo ler trovare un alibi nel suo tono a m b i g u o 
e s fuggente , che gl i ha guadagnato il consenso d e i 
dorotei fchi tace acconsente ) e 1'approvazione a 

e aperto anche il CC del P s i j g r ™ d e maggioranza (fanfaniani compres i ) de l la re-
davanti a! quale Nenn: ha te-1 lazione. E sah-o a so t to l ineare quanto di v e l l e i -
r.uio una relazione. Ai t.%rmi! tario inev i tab i lmente ci fia in una linea polit ica c h e 
•i.- delta prima seduta. rcrsi-1 s' i l lude di riparare sd una scoiifitta r icalcando e 
ZWrSSSdlTSSS-, « P P ™ . ' « t a in q n w t ! gh.n.1 d a i £ a r , a : 1 . . i n n - r . o r o t e i 
t(-n:i!o:n auiuriio, pf-r pj-rmrt-1 porlaio . J. fa*.io e ci;e quanto IJ accaouU) n<S P a e s # 
loro uns migliore decanta2:o- il 28 apri le indica un'altra straiiri sul la quale , o o m # 
ne degii awenlnsemi. t J : c e b o n e Toqliatti ne l suo editoridli- di R"mscita, 

ISionni ha nsorhto npetendo . . ,? , . . , . . .^ ' 
il giudizio gia dato ne'.Ja Li presto o tarai bisogncra porsi e bisognera anaare 
rezionc, afTermando che i ri i avanti . E piu presto sara. m e g l i o sara per tutti . 
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fisicamente in forma perfetta, in preda 
a un formidable appetito e affetto solo 
da una lieve raucedine si avvia 
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Nostro servizio 

HONOLULU — La moglie e uno delle figlie di Gordon 
Cooper ai microfoni della televisione. (Telefoto) 

L'uomo e 
il rischio 
Dei primi sette voli orbitali (quattro sovietici e tre 

americani) I'aspetto che, senza dubbio, ha trovato piii ' 
diretta rispondensa nel pubblico, ha suscitato piu emo-
zione e partecipazione, e quello del coraggio, delta straor-
dinaria avventura individuate, riservala finora a cost pochi, 
e certamente eccezionali pionieri. Questo e stato vero per 
Gagarin, il primo di tutli, e poi via via per ciascuno di 
quelli che to hanno seguilo negli alti spazi, ma in misura 
diversa. . v , -, ,,,., , - ' " 

La prova duplice di Nikotaiev e Popovic, infatti, sugge~ 
riva gia ai piu attenti e avvertiti osservatori una nuova 
dimensione, una piu salda cerlezza: portava in primo pia
no I'eccellenza delta tecnica, la vittoria delta ragione e 
della scienza; faceva apparire che anche i cosmonauti, 
oramai, potevano affidarsi in iutta sicurezza alle misure 
per loro predisposte dagli uomini di scienza e dagli inge-
gneri. E manifestamente fu propria cost in quel caso: la 
tecnica spaziale sovietica sembra avere realmente risotto 
tulti i problemi sostanziali relativi al volo orbitale, e pud 
forse essere considerata prossima a prove di classe stipe-
riore, quindi ancora piu impegnative per quelli che ne 
saranno protagonisti. 

Tensione drammatica 
Ed ecco, il volo di Gordon Cooper ci ha riportati alia 

emozione, alia tensione quasi drammatica, alia avventura 
risolta essenzialmente dot coraggio e perizia individuali; 
ha portato negli alti spazi to spirito del western, almeno 
in quanto ha di comune con quello che in Italia si chiama 
spirito a garibaldino o, vale a dire la capacita di tirarsi 
fuori con prontezza e baldanza da una situazione difficile. 
11 pilota, veramente, ha dimostrato polso fermo e mente 
lucida; ha dato una notevole testimonianza di cib che un 
uomo pub imparare a essere: ha arricchito di un suo con-
tributo il patrimonio delVuomo. • • 

. Sappiamo tutli che le qualita da lui dimostrate servi-
ranno ancora a molti pionieri, dello spazio e di altre 
conquiste: ai quali trihuteremo la stessa simpatia. Pure, in 
questo caso la posta in gioco era gia sicuro acquisto (o 
almeno piu sicuro di come e apparso durante la prova di 
Cooper) della civilta umana; quello che Cooper e riuscito 
a fare impegnando tutto se stesso, era gia stato fatto, piu 
targamente e in condizioni meno dure, tn un diverso con-
tcsto — vale a dire, se il sistema delle relazioni intema-
xionali fosse non quello che e ma quello che not e molti 
auguriamo — eg 11 stesso avrebbe potuto spiegare le sue do-
ti per una cenquista ulteriore, per una prova piu avanzata. 

Sproporzione 
Non vogliamo negare che lo stimolo delta emulazione 

— anche con quanto esso comporta di sportito e di per
sonate — pub riuscire profitlevole al progresso delta 
scienza. Ma la stessa emulazione potrebbe svilupparsi su 
un terreno meno difforme, a livelli piu prossimi, con van-
taggio comune. La prova, invece, in cut Gordon Cooper 
ha dovuto impegnarsi fino al timiie delle sue risorse uma-
ne e fino alle ultime possibilita del mezzo troppo esiguo 
di cut disponeva, ha denotato una sproporzione manifests 
fra la tensione estrema dello sforzo, e robiettivo raggiun-
$o non per la prima volta: in quanto uomini, vogliamo 
dire, membri della comunita e civilta degli uomini. 

Per la prima volta in quanto americani, senza dubbio: 
« non diminuisce certamente Cooper raver rischiato e 
vinto per il suo paese. Diminuisce perb il paese medesimo, 
0 piuttosto coloro che lo dirigono, il non sapere p votere 
farsi tramite alle istanze di progresso della umanita inte
rn, se non in modo suhordinato ai loro fini di prcstigio 
0 di potenza. In questo senso e palese che grava tuttora 
mi programme spaziali USA la triste eredita del sogno 
di sovrapotenza vagheggiato airepoca del presunto mono-
polio delFatomica, e infranto poi dai progressi delWRSS 
prima in campo nucleare, poi in campo cosmico: Tinsana 
nostalgia di quel m paradiso perduto » condiziona tuttora 
l« ricerca scientifica in America, e la distorcc, alienandola 
m una condizione essenziate, di cui diventiamo ogni gior-
no pin consapevoli: che la scienza non e patrimonio di 
questa o quella nazione. ma della umanita, in rapporto 

. alia quale costituisce un momenlo unitario e unificatore. 
F da augurare a uomini come Cooper che il loro impe-
gno ulteriore, il loro coraggio, possano inserirsi piu di-
rettamente in Questa consapevolezza. 

f. p. 

direttamentc 
Bianca. 

dalla ' ! Casa 

CAPE CANAVERAL, 17 „ 
Alle ore 1,11 di stamani il 

comandante Gordon Cooper 
ha toccato la tolda della por-
taerei < Kearsarge >. Alle sue 
spalle, ancora aperto, vi era 
il portello della capsula spa
ziale € Fede 7 * a bordo del
la quale aveva compiuto 22 
giri attorno alia Terra. • 36 
minuti prima la « Fede 7 >, 

on manovra perfetta, era 
marata a 6 chllometri e 

40o\metri dalla « Kearsarge » 
che ydirigeva a tutta •. forza 
verso la capsula mentre una 
squadrtrdi sommozzatori, ca-
latisi in mare da alcuni eli-
cotteri, provyedeva a fissare 
attorno • al \*collo > delJn 
c Fede 7 > degli^sneciali gal-
leggianti per impqdire che 
a causa dei marosi ta capsu
la fosse inghiottita'sdalle 
acque. , • , \ 

Di 11 a poco le braccja 
della gru numero 3 della 
portaerei deponevano sulla 
tolda il veicolo spaziale. Pri
ma che Vastronauta uscisse 
dalla « Fede 7 > i medici di-
staccati a bordo della « Kear
sarge » provvedevano a mi-
su-rare la pressione sangui-
gna di Cooper. Un'altra mi-
surazione veniva effettuata 
subito dopo che Vastronauta 
aveva abbandonato I'abita-
colo. 

Non appena uscito, Coo
per e apparso barcollante 
per qualche istante. E' stato 
infatti colto da un senso di 
vertigine che e durato non 
piu di una quindicina di se-
condi e che i medici hanno 
definito come una reazione 
piii che naturale alia lunga 
permanenza all'interno della 
capsula. Cooper e stato im-
mediatamente condotto net 
locali della nave adibiti ad 
infermeria e qui sono ini-
ziati i' primir esami medici. 
Gli specialisti hanno subito 
constatato che durante Vim-
presa Cooper aveva perso 3 
chili e 135 grammi di peso. 
II suo organismo inoltre ap-
pariva leggermente disidra-
tato. La spiegazione si cid 
e da ricercarsi nel fatto che 
Vastronauta, durante tutte le 
34 ore di permanenza nello 
spzzio si e nutrito con par-
simonia mentre nel contem-
po il suo organismo veniva 
sottoposto a sollecitazioni as-
solutamente eccezionali. Coo
per ha anche consumato po-
chissima " acqua. A questo 
proposito ha affermato che 
nel bere ha incontrato qual
che difflcoltd. nell'attingere 
alio speciale recipiente del 
quale disponeva a bordo del
la « Fede 7 >. Mirava inoltre 
a risparmiare la maggior 
quantita. possibile del prezio-
so liquido nella dannata ipo-
tesi che ammarando qualco-
sa non andasse per il verso 
giusto e si trovasse dunque 
nella necessitd di restore in 
mare per un periodo di tem
po imprecisato. 

Oltre alia perdita di peso, 
i medici hanno riscontrato a 
Cooper anche una lieve rau
cedine ed un lieve arrossa-
mento dei globi oculari. En-
trambi causati dalla « brez-
za > di ossigeno puro che ha 
spirato ' sul viso " dell'astro-
nata per tutta la durata del 
volo. Per il resto Cooper ap-
pariva in perfetta forma e 
dotato di un invidiabile ap
petito. v 

Non appena infatti sono 
stati portati a termine i pri
mi esami medici egli ha con-'t 
sumato un'abbondante cola-
zione cosi composta: bistec-
ca di filetto, patate, pane, 
gelato, set bicchieri di latte 
e quattro di succo di ananas, 
I primi ad essere sorpresi 
compiaciuti delle perfet 
condizioni fisiche di Coo, 
sono i medici e gli speciqti-
sti della NASA, in partjeo-
lare i dottori Pollard e Clar
ies Upp, che hanno esegjuito 
i primi controlli. II dottJPol-
lard ha dichiarato tra Vaitro: 

— Ha salito tre ramwe di 
scale, qui sulla nave, piu ra-
pidamente di me. E tenete 
presente che io ho 30 anni 
mentre lui ne ha 36. - '• 

Cooper ha affermato di es
sere estremamente soddisfat-
to del volo e delle condizio
ni in cui esso si e effettuato. 
Ha detto di aver trovato 
estremamente piacevole lo 
stato di imponderabilitd, che 
gli e stato facile dormire al
l'interno della capsula anche 
se ogni 30 o 45 minuti si sve-
gliava. In tutto egli ha ripo-
sato per sette ore e mezzo. 
Circa la < Fede 7 * ha affer
mato: *Sono perfettamente 
d'accordo con i miei colle-
ghi; la capsula si e compor-
tata molto bene. Ho avuto 
qualche piccolo problema, 
ma... insomma nulla di se-
rio ». 

JC ovvio che < i. piccoli 
problemi > cui Cooper si n-
ferisce sono quelli insorti al 
momento — drammaticissi- I 
mo — delVammaraggio. Ma I 
di cid tratteremo piii este-
samente in seguito. 

Dopo i primi esami medici 
Cooper e stato trasferito nel
la cabina dell'ammiraglio co
mandante la portaerei. Qui 
per telefono ha ricevuto le 
congratulazionl del presiden-
te Kennedy che lo chiamava 

"— Magglore — ha detto 
Kennedy — mi voglio con-
gratulare con lei. E' stato un 
grande volo. 

— Molte grazie — ha ri-
sposto Cooper. « •»• f •*>' 

— Abbiamo parlato con 
sua moglie e ci e par-so che 
la signora abbia sopportato 
la prova magnificamente. 

— Benissimo. 
— Vi " aspettiamo qui a 

Washington martedi, e sia-
mo molto orgogliosi di voi. 

— Grazie, signore. E' sta
to effettivamente un bel vo
lo e mi e molto piaciuto. /. 

— Bene, molto bene — ha 
continaato Kennedy. .— Ci 
vediamo allora martedi. Buo-
na fortuna. 

— Grazie signore. 

— Grazie a lei, maggiore 
•^~ ha concluso il presidente. 
^Di II a qualche • minuto 

Cooper e stato messo in co-
municazione con la moglie e 
le figlie che in quel momento 
si apprestavano a lasciare 
in aereo^Houston alia volta 
di Honolulu. Qui Cooper 
giungerd nella giornata di 
domani, e Icrpopolazione si 
appresta a tributargli una 
accoglienza triorifqle. Occor-
re infatti tener presente che 
alle Hawaii Cooper\ unpo' 
di casa. Ha studiato ih^guella 
universitd per tre anni • e 
durante quel periodo conob-
be la ragazza che poi e ~di-
venuta sua moglie. ~> 

« Ho visfo 
/ ' a» 

71 governatore Burns ha 
gia annunciato che il pilota 
e stato '• nominato membro 
onorario del consiglio di am-
ministrazione - dell' Universi 
t&. Dopo la parata trionfale 
sino alia Casa del Governo 
Cooper potra .' trascorrere 
qualche ora di intlmita con 

za fiato e stato quello del 
massicclo dell'Himalaya. ' * 

In precedenza abbiamo ac-
cennato - alle drammatiche 
circostanze che • hanno con-
traddistinto lo ammaraggio 
della « Fede 7 >. E' nel cor-
so di e.sso che il freddo co
raggio di Cooper e Za sua 
perfetta preparazione tecni
ca e scientifica sono apparse 

Le 
t 

congratulaiioni 

di 
Krusciov 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 17 

Krusciov si i: congratulato 
con Kennedy per il brillante 
successo conseguito dalla co-
smonautica americana con il 
volo di Gordon Cooper, defi-
nendo questa - impresa « un 
nuovo passo nella esplora-
zione degli spazi dell'uni 
verso*. f / 

L'impresa di Cooper, con£ 
clusasi felicemente alle due 
di notte, secondo il tempo di 
Mosca, non ha potuto essere 
adeguatamente commentata 
dai giornali sovietici del 
mattlno. Lo e pero questa 
sera sia attraverso il tele-
gramma di Krusciov a Ken
nedy, sia in un articolo delle 
«tsvest ia». / * -

Cooper, scrivono le «Isve-
stia»,<ha porfato complessi-
vamenie a 34 i giri attorno 
alia Terra .compluti dai co
smonauti .degli Stati Uniti 
mentre qnelli sovietici sono 
a quota i30 con un attivo di 
192 ore/di volo.\ Oltre a cid, 
i cosmonauti sovietici hanno 
gia realizzato died mesi fa 
il v*lo in coppia di due navi 
cosmiche, la Vostok 3 e la 
Vostofc 4 il cui peso e-piu 
che doppio rispetto alle nayi 
eosmiche americane . \ 
' Cio non dl meno « i l ri-

laTu^famigUa pr*e7$7Ta"bal mltato(raggiunto da Cooper 
se aerea di Hicham. Di qui, c o s t l t a ^ e j a p l u g r o s s a Jlm-
in aereo, partira alia volta 
della base di Patrick, presso 
Cape Canaveral ove giunge-
r& alle 17 (ora iialianaf) di 
domenica. Alle 21 dello?stes
so giorno Cooper terrp. una 
prima conferenza stampa. II 
lunedi sard dedicate jtil ripo-
so. 11 giorno successivo sa
rd. anch'esso gremifo di im-
pegni tra i quali spiccano in 
modo particolare fla € para
ta > che il sindaco di New 
York ha indetto/in onore di 
Cooper, che traverserd in 
corteo le vie della metropoli 
sotto una, pioggia di corian-
doli, ed il rUtevimento alia 
Casa Biansa/ed al Congres-
so ai quali Cooper interver-
ra con tutta la famiglia. 

Intanto ai medici Cooper 
ha rivelath di esser riuscito 
a scorgere, nonostante Val-
tissima helocita alia quale 
viaggiava e Valtezza dell'or-
bita neila quale la capsula 
era inmessa, alcuni partico-
lari ' del paesaggio terrestre 
che 16 hanno lasciato stupito. 
Eglifha affermato di essere 
riuscito a distinguere le stra-
dejei blocchi di caseggiati 
di/alcune citta. Ma lo spet-
taholo che lo ha lasciato sen-

in plena luce. I guai sono 
cominciati durante la 19 or-
bita, quando nella capsula 
si e improvvisamente accesa 
una luce verde. La luce che 
misura la forza di gravita, 
avrebbe dovuto accender'si 
solo al rientro della capsula 
nell'atmosfera. Cooper ha in-
formato di quel che stava 
accadendo il collega Glenn 
che seguiva il suo volo a 
bordo della nave < Coastal 
Sentry » ed ha continuato q 
prepararsi per Vammaraggip. 

Come successivamente/na 
dichiarato il dottor Winter 
Williams, capo delle ppera-
zioni del progetto «mercu
ry >, un corto circuito aveva 
interrotto il contrfillo giro-
scopico della capsula costrin-
gendo Cooper a/ricorrere a 
riferimenti visuali, quali ad 
esempio le stelle, per porre 
la navicella/spaziale nella 
posizione piu adatta al rien
tro. Contemporaneamente en-
trava in arisi, sempre a cau
sa di up corto circuito, il 
sistema/di controllo di sta-
bilizzapone. In poche paro
le: lajcapsula non disponeva 
piii di un pilota automatico 
e rimaneva affldata a Cooper 
ed/alla sua prontezza di ri-
fljessi. 

Febbrili consultazioni si 
'svolgono tra Cooper da un 
lato e i suoi colleghi Gris-
som, staccato presso il posto 
di controllo di Guaymas, nel 
Messico, e Glenn a bordo del
la « Coastal Sentry >. Cooper 
viene invitato ad orientare 
manualmente, avvalendosi 
degli indici graduati che son 
tracciati sul finestrino osser-
vatorio, la capsula per • il 
rientro. La NASA nel frat-
tempo, tramite Glenn, comu-
nica che la manovra di rien
tro e affidata all'iniziativa 
ed alia sagacia di Cooper. Ci 
si augura che tutto vada be 
ne. Quando, alle 00,03 Coo
per inizia la 22 orbita, si 
trova ad est di Shangai. Ba-
sandosi sul conto alia rove-
scia che Glenn effettua in 
collegamento radio, egli ac-
cende i razzi frenanti, schiac-
ciando un pulsante per tre 
volte ogni cinque, secondi. 

i ~ 

presa americana nella esplo 
razione del cosmo». 

Se e presto per dire cosa 
ci ha dato, sul piano scienti-
fieo, i l volo di Cooper, le 
«Isvest ia» sottolineano tut-
tavia che il programma stu
diato per il cosmonauta 
americano c presentava * un 
conslderevole interesse». . . 

Alcune parti del program
ma sembrano fallite, altre 
riuscite solo parzialmente 
ma spetta ora agli scienziati 
americani, sottolineano ' le 
«Isvestia », c di fare il bilan-
cio di questa impresa che 
tutto sommato fa onore alia 
scienza americana*. " 

11 giornale sovietico, rac-
cogliendo infine gli Inviti del 
« New York Times*, per una 
collaborazione spaziale so -
vietico-americana conclude 
ricordando che solo un ac-
cordo sul disarmo pud per-
mettere una fruttuosa colla
borazione tra i due Paesi e 
che, fino a prova contraria, 
l'accordo e oggi reso impos-
dbi le proprio dall'atteggia-
mento degli Stati Uniti ver
so il problema del disarmo. 

Augusto Pancaldi 

\ 

La Kearsarge: 

«AvvJsfofo/» 
- " • • \ - - - - • - - " • 

Alle 00,06\il complesso dei 
razzi frenanti, ora esauriti, 
si stacca dalld: capsula. Ore 
00,07: Cooper e la sua capsu
la puntano versoH'isola Mid
way alia velocita\ di 28.000 
km. all'ora, circa 480 km. al 
minuto. Ore 00,14: la < Fe
de 7 * entra in contatto con 
gli strati superiori dell'atmo-
sfera. Sotto Vazione del trc-
mendo attrito lo • scudo di 
protezione della capsula co-
mincia a volatilizzarsi. • La 
scritta < United States *, do
po il recupero, apparira bru-
ciacchiata. Ore 00,19: in vi
sta della zona, prestabilita 
per il recupero, Cooper azio-
na il piii piccolo dei paraca-
dute dei quali dispone la 
capsula. Ore OOgl: si apre il 
paracadute piu grande, men
tre una carica esplosiva di 
segnalazione viene sganciata 
in mare: Ore 0022: la < Kear
sarge > avvista la « Fede 7 » 
Ore 002.4: Cooper ammara. 

Dick Stewart 

1) L'ammaraggio. 

2) La «Fede 7> raggiunta e agganciata dai sommozzatori. 

3) L'astronave ^sollevata dalla gru sulla portaerei 
Kearsarge. \ ; -

4) Finalmente Cooper estratto daU'abitacolo che lo ha 
' portato nello spazio. '• • ,\--

Vrelefoto ANSA-AP-* l'Unita >) ta socialista. 

sovietici a 
ItaliaURSS 

Quattro ecrittori sovietici — 
Nicolai Bajan, vice presidente 
della Comunita' europea degli 
Scrittori e Segretario dell'Unio-
ne degli Scrittori sovietici; 
Gheorghi Breitburd. eegretario 
del gruppo sovietico della Co
munita europea degli scrittori; 
Boris Riurikov. direttore della 
rivieta Innastrannaya Literatura 
(I*etteratura straniera); Alexei 
Surkov. Segretario della Unione 
degli Scrittori sovietici — han
no incontrato ieri. nella eede 
della Aesocinzione italiana per 
I rapporti cultural! con rUnione 
Sovietica. uomini di cultura e 
giornalisti italiani. con i quali 
hanno discusso su temi inerentl 
alia posizione degli scrittori 
nell'URSS e ai loro rapporti 
con i colleghi di altri paesi. 

Come ha notato a un certo 
momento Riurikov, la riunione 
ha assunto un po' 1'andamento 
d'una conferenza stampa, per-
che — dopo la breve presenta-
zlone fatta dall'on. Paolo Alatri, 
e la non breve introduzione di 
Bajan — essa si e venuta svi-
luppando soprattutto sulla base 
dl domande. spesso molto ela
borate e non di rado tenden-
ziose se pure cortesi, dei gior-
nalisti, cui gli ospiti hanno ri- " 
sposto assai distesamente e con 
molta franchezza. . 

Alatri aveva ricordato breve-
mente le esagerazioni e anche 
i travisamenti con cui • una 
parte della stampa italiana e oc-
cidentale ha seguito negli ul-
timi mesi il dibattito suU'arte 
e la cultura in corso nell'URSS; 
a tali spunti ei e ricollegato 
Bajan. per affermare in so-
stanza che le accuse o i so-
spetti di «ritorno alio stalini-
smo», formulati in connessione 
con le discussion! in corso. non 
hanno senso: il processo di su-
peramento degli errori iniziato 
con il XX Congresso del PCUS 
e irreversibile. e se e'e un ri-
torno. e quello al leninismo. 
Bajan ha poi ricordato gli scam-
bi culturali. sia in forma di vi-
site e incontri personali. sia in 
forma di traduzioni delle ' ri-
spettive opere, che si sviluppa-
no favorevolmente fra i due 
paesi. e in generate fra gli 
ecrittori sovietici e i colleghi 
d'ogni altro paese: aderendo a 
un invito della Comunita degli 
scrittori. gli scrittori sovietici 
si dispongono a partecipare con 
animo aperto a nuove diecussio-
ni con rappresentanti della cul
tura occidentale. - anche delle 
correnti piu lontane da quella 
del «realismo socialista» cui 
essi si riferiscono 

Le domande poste subito dopo 
dai giornalisti. che rappresenta-
vano gran parte dello schiera-
mento della stampa di destra e 
di centro. nonche di centro-si-
nistra, si sono . riferite piu o 
meno alia introduzione di Bajan, 
ma in sostanza hanno portato 
sul tema della liberta di espres-
sione artistica nell'URSS. e sul
la interpretazione che va data 
alle affermazioni fatte al ri-
guardo da dirigenti sovietici in 
recenti occasion!. Gli ospiti so
vietici nelle loro rieposte han
no ristabilito le proporzioni, af-
fermando da un canto, che gli 
interventi di tipo amministra-
tivo o disciplinare a carico de
gli autori colpiti da critiche 
sono stati deflnitivamente ab-
bandonati dai costume sovietico, 
cosi che gli artisti criticati de-
vono sentirsi soprattutto inco-
raggiati e assistiti; dall'altro 
canto ribadendo a principio 
della lotta ideologica fra i due 
sistemi mondiali nell'ambito 
della competizione pacifica; a 
tale principio essi hanno colle-
gato il rifiuto di tendenze 
espressive che appaiono ai loro 
occhi mutuate da influenze ideo-
logiche contrastanti con la real-

— - ^— - — ^ ^ ^r— ^— ^— — —— — — i 

Battuta per battuta i radiomessaggi 

Dialogo tra cielo eterra 
CAPE CANAVERAL. 17 

' I funzionari della Nasa 
hanno rilaeciato alia stampa 
gran parte del teeti delle 
comunicazioni intrecciatesi 
tra Gordon Cooper e le ba-
si a terra nel coreo del lun- , 
go volo in orbita della -Fe
de 7». Pitt di ogni commen-
to. a inustrare tutti i parti-
colari dell'impresa. vale la 
traficrizione * di ' alcuni di 
questi colloqut 

Al momento della parten-
za dell'«Atlas», Cooper par-
la con il collega Walter M. 
Schirra, che si trova nella 
torre di controllo di Cape 
Canaveral. Ecco alcune del
le battute scambiate tra i 
due uomini. 

CONTROLLO: 4. 3. 2. 1. 
COOPER: Bene, Porario 

• esatto. 
CONTROLLO: E' l'ora. . 
COOPER: Sigma 7, la 

m Fede 7» e sulla rotta. 
l« Sigma 7 » 4 la capsula 
con la quale Schirra compl 
il suo volo orbitale). 

CONTROLLO: Ti senti be
ne, Gordon? 

COOPER: Veramente be
ne, Buddy. 

CONTROLLO: E' un ot-
timo sport. 

COOPER: Trenta secon* 
dl: earburante a potto, os

sigeno a posto, la pressione 
della cabina fa il suo do-
vere. * 

CONTROLLO: Mi sembri 
splendido. 

COOPER: (la frase e inin-
telligibile). 

CONTROLLO: E' una bel-
lezza, siamo in perfetta sin-
tonia. 

COOPER: Qui - Fede 7 », 
un minuto e il earburante 
e a posto, I'ossigeno a po
sto, pressione della cabina 
come stabilito. Tutti gli ap-
parecchi funxionano. • 

Ed ecco un brano del col-
loquio awenuto con la torre 
di controllo mentre la « Fe
de 7 * entra in orbita: 

CONTROLLO: « Fede 7 . , 
sei giunto al momento de-
cisivo, stai per entrare in 
orbita. 

COOPER: E' il momento? 
CONTROLLO: H momen

to fe proprio questo. La cap
sula si sta rovesciando per
fettamente. 

COOPER: SI, tutto va be
ne. Che veduta, flglio miol 
Adesso vedo ('ultimo stadio 
del razzol 

CONTROLLO: Bello, lo 
spettacolo? . 

COOPER: Ragazzo mio. 
qui e tutto chiaro. 

CONTROLLO: E' uno 

sport di ' prim'ordine, eh? 
La « Fede 7 > sta sorvo-

lando la base di Guaymas, 
nel Messico. 

CONTROLLO: Ti diamo 
via libera per sette orbite. 

COOPER (scherzando): E 
perche non per trenta? • 

CONTROLLO: Gordon, 
dammi la temperatura del
la cabina. 

GORDON: Sono 10 gradi. 
CONTROLLO: Ti trovi a 

tuo agio? 
COOPER: Con un pochi-

no piu di calore mi troverei 
perfettamente. , 

Ed ecco un brano di dia
logo durante la quarta or
bita: 

TERRA: P r o g r a m m a 
« Fede 7 ». Siamo tutti fe
ll ci. Ogni cosa funziona per
fettamente. 

COOPER: Tutto va bene 
anche per me. 

TERRA: Non abbiamo 
messaggi per te. Ti lascia-
mo un po' in pace. Buon 
viaggio. *• » -

COOPER: Grazie. 
Qualche tempo dopo: 
TERRA: « Fede 7 », « Fe-

de 7 >, qui California. Dicci 
se tutto continua ad andare 
bene. I medici vogliono ave
re qualche notizia e ti chie-
dono se ti senti comodo. 

COOPER: Mi sento a mT 
agio, con tutte le comodlta> 
Ho appena fatto un pisc-
lino. 

TERRA: Una piccola co-
municazione da un veccbio 
amico. II maggiore Dick 
Schenkel ti saluta. 

COOPER: Hello, Dick. 
TERRA: Ci sembra che 

tu ti sia abituato alio spa
zio. • - - • . ' 

COOPER: I miei girosco--
pi si sono ailineati perfet
tamente e ho messo I'auto-
matico. *---«•>• 

(Poco dopo Cooper ha 
compiuto uno degli esperi-
menti in programma, pun-
tando Tobiettivo della pic
cola telecamera a bordo 
verso il finestrino della cap
sula). 

TERRA: Fa in modo che, 
attraverso la TV, noi pos-
siamo vedere quello che 
vedi tu. 

COOPER: Ecco fatto. . 
TERRA: Riesco a vedere 

la linea dell'orizzonte. E' 
davvero interessante. Gor
don, come sono andate le 
manovre a mano? 

COOPER: Tutto benissi
mo. 

All'ottava orbita, Cooper 
avrebbe dovuto inlziare il 
sonno dl otto ore. Ma al-

l'inizio della nona orbita 
ebbe ancora una piccola 

vconversazione con l'amico 
Glenn, che si trovava a bor-
doNdi una nave di controllo 
a sub\del Giappone. 

GLENN: Cerchiamo di 
sintonizzare la tua trasmis-
sione TV. Le immagini non ' 
sono molto buone. 

COOPER: Bene. 
GLENN: Ho una comuni-

cazione da farti. Si vuol sa
pere se poco fa eri addor-
mentato. 

COOPER: (risposta in-
comprensibile). 

GLENN: Adesso, comun-
que, dird che non ti inter-
pellino piu e che ti lascino 
riposare. 

COOPER: Bene, grazie. 
GLENN: Hal un bello 

aspetto, Gordon. A terra ci 
risulta che tutto va bene. 

COOPER: Bene. Grazie, 
John. 

(Le stazioni di rilevamen-
to, durante la notte, hanno 
raccolto le indicazioni sullo 
stato fisico dell'astronauta. 
trasmesse dai sistema au
tomatico. E' risultato che 
la respi razione, i battiti del 
cuore e la temperatura era-
no del tutto normali). 

Robert Krim 
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Abruzzo: sono riandati a I Teste ro entusiasti della vittoria 

del PCI e con la speranza di tornare per sempre in patria 

' >i i i - o ' 

ortato via 
Terni 

Metano in 
autunno 

Dal nostro corrispondente 
TERNI. 17. 

II metano sari a disposizio-
ne dei cittadini ternani nell'au-
tunno prossimo. IJ Consiglio co
munale ha ratificato. con voto 
unaninic, l'accordo stipulate tra 
la SNAM (concessionaria del-
l'ENI) e la Giunta Comunale. 

Con questo atto si e podto 
Jine ad un lungo. minuzioso e 
pregevole lavoro dell'Ammini-
strazione comunale. la quale da 
oltre 20 mesi aveva fatto ri-
chie6ta all'ENI per portare il 
metano nella nostra citta. ap-
profittando del nuovo metano-
dotto che porta ii gas del 60t-
toeuolo. di Vaeto sino a Roma 
La convenzione tra la SNAM e 
il Comune prevede la fornitu-
ra per Terni di 10 mila metri 
cubi giornalieri di metano en-
tro l'autunno venturo. per 25 
mila metri cubi giornalieri alio 
scadere di tre anni. mentre ci 
si riserva di discutere la pro-
posta della Giunta. affinche se 
ne forniscano 80 mila metri 
cubi. 

II Comune ha gia avviato la 
trattativa con la eocieta del gas 
di Terni, la quale possiede le 
attrezzature e la rete distribu-
tiva del gas per ueo domesti-
co. La societa del gas avra in 
concessione dal Comune il me. 
1ano puro. il quale nella prima 
Jase, sara sfruttato come ma
teria prima, come combustibile 
da trasformarsi. Una via diver. 
sa non sarebbe possibile. in 
quanto, le attuali tubazioni non 
sono idonee per introdurvj me. 
tano alio stato puro. per la 
presslone che eeercita. 

I vantaggi immediati quindi. 
per un utente del metano. sa-
ranno relativj. . anche se im
portant. 

Si dieporra di un ga6 diver-
so da quello che oggi viene di-
stribuito, in c,aianto, mentre un 
metro cubo del gas che ha co
me materia prima la benzina. 
emana 5.000 calorie, il gas che 
avra come combustibile il me
tano emana 9.500 calorie. Si 
avra oltre che un vantaggio sul 
prezzo. ,che diverra piu rile-
vante ed appariscente quando 
si potra distribuire metano pu
ro, anche un vantaggio di eco-
nomicita. nel senso che, raddop-
•piera il potere calorifico del 
nuovo gas da metano.. 

Agli effetti immediati comun-
que. 6i avra certamente una di-
minuzione del costo del gas 
(che oggi e fra i piu alti d'lta-
lia) di almeno 3 lire il metro 
cubo. La diminuzione del costo 
del gas avverra in modo pro-
porzionale all'aumento delle 
utenze 

L'Ammintetrazione comunale 
ha preso impegno di cedere 
gli utili derivanti dall'aumento 
delle utenze al fine di diminui-
re il prezzo del gas Si avra. in
somnia, una diminuzione. co-
stante del prezzi del gae per 
uso civico. 

L'assessore Benvenuti. ci ha 
spiegato che l'azione del Comu
ne non si ferma a questo pun-
to Essa ha gia posto le premes-
se per municipalizzare questo 
importante settore a garanzia 
degli interessi del cittadini. Pur-
troppo non e stato poesibile 
municipalizzare l'azienda per la 
distribuzione del metano sin da 
ora. in quanto la societa con
cessionaria del gas beneficia di 
un accordo stipulato co] pode-
sta fascista. grazie al quale. 
viene conceesa alia societa stes-
sa la possibilita di fioprawive-
re per un cinquantennio. dal 
giorno della sua costituzione che 
avvenne nel 1932. ^ 

U • comune ' per6 si avvarra 
della legge sulle muhicipaliz-
zate. la quale prevede che. do-
po 15 anni. con scatti che av-
vengono ad ogni qxrinquennio. 
e possibile rilevare l'azienda 
stessa dai privati. 

La Giunta. ha preso un im
pegno preciso a riguardo. che 
concerne lo studio tecnico-fi-
nanziario per riscattare nel 1967 
la societa del gas. Questo stu
dio che e 6tato affidato dal Con
siglio comunale aU'ing. Berta-
rini. servira anche per discute
re con la societa del gas. af
finche ceda ad un prezzo equo 
le attuali attrezzature e con-
dutture. Per il momento, alia 
societa del gas e fatto impegno 
per rinnovare le tubazioni. con 
materiale. che consenta la di
stribuzione in tutte" le case di 
metano puro. Quando si per
versa a questo. 6ara "possibile 
raggiungere il primo obbiettivo. 
ed i costi earanno diminuiti di 
molto. 

Alberto Provantini 

Siena 

24 ore di sciopero 
al «Masignani> 

SIENA, 17. 
I dipendenti del pastificio 

« Masignani > scenderanno in 
sciopero unitario per 24 ore 
dalle ore 7 di lunedi 20 alle 
7 di martedi 21 maggio. . 

Si tratta di una prima ma-
nifestazione contro la dire-
zione aziendale che ha assun-
to un atteggiamento di netto 
rifiuto verso le richieste dei 
lavoratori. I dipendenti han-
no rivendicato, (in dal no-
vembre 1962. la istituzione 
del salario legato al rendi-
mento del lavoro in modo 
che ad ogni aumento della 
produzione corrisponda auto-
maticamente un aumento 
delle paghe, 1'introduzione di 
quattro scatti biennali di an-
zianita di importo pari al 3% 
del salario base, la riduzione 
dell'orario settimanale da 48 
a 40 ore senza riduzione di 
salario; il riassetto delle qua-
lifiche e dell'organico. 

" I lavoratori del pastificio 
« Masignani > chiedono inol-
tre il riconoscimento al sin-
dacato del diritto alia com 
trattazione aziendale e al ri-
tiro delle quote associative 
sindacali attraverso l'azienda 
e il rispetto integrate del 
contratto collettivo nazionale 
di lavoro. 

L'associazione industriale 
respinge le rivendicazioni sa-
lariali adducendo" 1'impossi
bility per l'azienda di con
cede re aumenti, mentre elu
de le altre richieste e si ri-
fiuta di intavolare trattativc. 

La CGIL ha dimostrato la 
inconsistenza delle argomen-
tazioni padronali ed ha chia-
mato i lavoratori alia Iotta. 

Siena: 
celebrazione 

unitaria della 
Resistenza 

SIENA, 17 
Comuniiti. socialisti. socialde-

mocratid e democristiani hanno 
convocato per domani sabato. 
tutte le organizzazioni democra-
tiche seaesi per la costituzione 
del comltato per le celebrazio-
ni del ventennale della Resi
stenza 

I rappresentantl del PCI. del 
PSI. del F^DI e della DC sono 
infatti i component! di un'ap-
posita commissione consOiare 
elerta dal consigilo provinciale 
per U comitato del ventennale. 

Si prevede che U Comitato del 
ventennale della Resfetenza ri-
sultera '.argamente unitario e 
rappresentativo. Le celebrazioni 
dovrebbero iniziare il 25 Iuglio 
prossimo. 

Nozze 
TERNI. 17. 

H " compagno swocato Ga 
•briele Moretti. membro del 
Comitato centrale del partito 
socialista e capogruppo del 
Consiglio comunale di Terni. 
si sposa stamane con I'inse-
gnante Pina Rossi. •• • • 

Agli sposi, gli auguri del no
stro giornalo e della Federa-
zioat eomunista tcrnana. -

Avellino: 
aumento 

prezzi 
AVELLINO. 17 

Una • seconds ondata • di ao-
mcntl dei prexzi ha colait* i ge 
nerl di prima neeessita. . 

Il pane ha reicistraf* da ieri 
nn aumento medio di lire 20; 
qnello connne e passato da 98 
a 110 lire il chilo; «*F11O di 
prima qmlita da l«f a 140.: 

Altri geneti. came scamorxa, 
bnrro, past*, son* aamentsti in 
proporzlone. La pasta, da 180 
lire il ehilo e passata a 200, il 
bnrro da 1000 a 1200 il chlto. Nel 
ristorantl, nelle pinerie. Belle 
pastlceerie tattt | cenerl ooi 
aamentati in media del tO-Z5*fr. 

Contro qaesti anmentl dei 
prezii e Kla intervenato il Sln-
dacato panettierl. Ci risalta che 
anche al Comane II grappa eon 
siliare comonlsta chledera la 
adnzione di immediati provve 
dimenti per frontegKlare il con 
tlnno rlncaro della vita. 

«Bandiera rossa> 
Nelle sezioni comuniste non se ne trovano 
piu - Contadini e operai pronti a riprendere 

la lotta con rinnovato slancio r 

Nostro servizio TERAMO, 17. 
In provincia di Teramo gli emigrati ritornati nei loro paesi 

per votare incontrandosi con i nostri compagni dicevano: « Da
ted una vittoria, Ne abbiamo bisogno noi perche vogliatno ri
prendere il lavoro qui, presso le nostre famiglie. Ne hanno bi
sogno gli operai francesi ed anche quelli tedeschi. Alia nostra -partenza 
sono stati loro a jarci gli auguri ed a raccomandarci di portare indietro 
un successo eomunista ». Fra gli emigrati venuti per votare; (cinquemila su 
sedicimila nella provincia di Teramo) molti sono giunti nelle loro case una 
settimana prima del 28 a 

Pisa: oggi per le vie cittadine 

In corteo i lavoratori 
del legno e del vetro 
Migliaia di lavoratori sono in scio
pero in tutta la provincia - Si prepara 

una «estate calda» 

prile. Rischiando 11 liccnzia-
mento hanno voluto antici-' 
pare il ritorno per metter-
si a disposizioiie del Par
tito. 

* II loro slancio e stato 
commovente — ci ha rife-
rito il compagno Di Gio
vanni, segretario della Fe-
derazione teramana. — So
no andati di casa in casa. 
Hanno riallacciato rappor-. 
ti con i vecchi amici e 
conoscenti >. Dappertutto 
hanno detto: «Ecco. sia-
mo noi, gli scacciati. gli 
esiliati. Siamo venuti per 
votare eomunista. Vi invi-
tiamo a . farlo anche voi 
nell'interesse di tutti i la
voratori ». ••" •<:-;•*-•• -.. 
• Gli emigrati sono ripar-
titi con il successo eomu
nista promesso ai loro com
pagni di lavoro francesi e 
tedeschi. Sono ripartiti con 
una grande speranza «nel 
.cuore: il voto popolare ave
va creaio le condizioni po-
Itfiche • per cnncellare fa 
piaga della emigrazione, 

11 nostro Partito in pro
vincia di Teramo ha regi-
strato un'impetuosa avan-
zata (dal 21.4 al 26.9% con 
un guadagno del 5,5%), la 
piu forte di tutte le pro-. 
vince abmzzesi e con pun-
te splendide lungo la fa
scia costiera (dal 33.3% al 
40%) dei maggiori comuni 
come Camp'i (+ 12.3%) 
Giulianova ( + 8.7). Roseto 
(+74%). A Teramo il 
PCI ha avanzato di quasi 
4 puntl. 

La DC ha perduto il 3.1 
per cento scendendo dal 
46.4 al 43.3%. Vn altro da-
to rilevante: le destre nel 
complesso hanno arretrdto 
del 2J% (dall'11.4% al 
9J%). 

Inline da citare che le st-
nistre (PCI, PSI, PR/, 
PSDI) — grazie sopratutto 
alia vittoria eomunista — 
sono salite dal 41.7% al 
47%. 

Hanno votato per il PCI 
la grande parte degli ope
rai e delle operate (circa 
4 mila) delle piccole fahbri-
che situate lungo la costa: 
tutti gruppi di lavoratori di 
recentissima • formazione. 
Hanno votato eomunista 
nn'alta aliquota di conta
dini e numerosi artigiani. ' 

In questi giorni sono al 
vaglio della Federazione 
teramana i risultati meno 
brillanti 

A parte.' comunque, le 
analisi particolari del vo
to, cid che nella provincia 
di Teramo — una provin
cia ' a carattere prevalen-
temente agricolo — & ri-' 
saltato con grande eviden-
za e stata la larga testimo-
nianza di fiducia offerta al 
PCI dal contadini. -
. Dai piedi del Gran Sas-

so alia costa, dai terreni •. 
avari delVentroterra alle 
fertili vallate del basso 
Vomano e della Vibrata il 
nostro Partito ha esteso 
notevolmente la sua in
fluenza. Nel comune apri-
colo di Morrodoro, per fare 
Vesempio piu luminoso, il 
PCI e passato dal 43" al 
57% dei voti! 

Hanno votato eomunista 
la quasi totalita delle 10 
mila famiglie mezzadrili. 
Ed in queste elezioni sono 
passate al PCI per la pri
ma volta alcune frange di 
cdltivatori diretti. 

La riforma agraria in 
una provincia come questa 
e Velemento di fondo per 
spezzare la cappa della mi-
seria e della arretratezza. 
II successo eomunista nel
le campagne si spiega con 
il fatto che il PCI si e di
mostrato il. piu strenuo 
combattente per una de-
mocratlca riforma agraria: 
Ma vogliono una radicalc 
trasformazione dell'agricol-
tura anche i contadini che 
hanno votato per altri par-
titi, anche quelli cattolici 
che ancora hanno riversato 
i loro suffragi sulla lista 
democristiana. • 

Oggi, dopo il voto, nelle 
campagne del • teramana 

e'e impazienza di avviare 
le lottc per rivendicazioni 
immediate e di fondo. In 

questi giorni a Pescara 
avra luogo il convegno re-
gionale delle organizzazio
ni sindacali mezzadrili. I 
contadini abmzzesi resta-

• no pronti ad iniziare la bat-
'• taglia. 

Intanto si muovono part. 
gli operai. Subito dopo il 

. voto sono andati nelle Ca-
rnere del Lavoro e nella 
Federazione del ; PCI per 
chiedere un rilancio delle 
lotte per gli aumenti sala-
riali. la settimana corta 
ecc. 

In ' alcune fabbriche >tl 
latertzi le maestranze so
no gia entrate in sciopero. 
In provincia di Teramo 
operai e contadini marcia-
no sulla grande direttrice 
indicata dal 28 aprilc. 

:> Gli emigrati prima di rl-
partire avevano raccomaii' 
dalo: € Vi abbiamo aiutato 
e fatto la nostra parte. Ora 
dooete proseguire >. Ades-
so nelle lettere che scrivo-
no dall'estero chiedono. di 
essere informati sugli svi-
luppi della situazione nella 
provincia ed in tutta, Ita
lia. Di sera, quando si riu-
niscono dopo il lavoro, fan-
no suonare i dischi degli 
inni proletari. « In tutte le 
sezioni della provincia^ — 
ci dicono i compagni di 
Teramo — non si trova piu 
un disco di Bandiera Ros-
sa ». Se li sono portati via 
tutti gli emigrati. alia vi-
gilia della partenza. ,. 

Walter Montanari 

Dal nostro corrispondente 
, ' . ' . , . P I S A , 17 
. Migliaia di lavoratori oono in 

sciopero in tutta la nostra pro
vincia mentre nuove categorie 
si preparano ad entrnre in agi-
tazionc r • • 

«Sara un'estate calda — ci 
hanno detto i dirigciti ' della 
Camera del Lavoro — e queste 
lotte che interessano in modo 
particolare il settore dol icgno 
e del vetro sono solo I'inizio 
di una piu vasta agitazione <• 

II • legno ed il vetro: quasi 
ottomila lavoratori prest?no la 
loro opera in decine di picoole 
e medie industrie. di botte.uhe 
artigiane e nelle due grosse 
vetrerie della Vis e della Saint 
Gobain. 

Da giovedl tutto il settore del 
legno 6 bloccato: domani mat-
Una <}a ogni parte della pro
vincia centinaia e ceutinaia di 
lavoratori converranno a Pisa 
per dar vita ad una grande 
manifestazione assieme " agli 
altri operai — quelli della 
Vis — che dopo due giorni di 
sciopero articolato incroceran-
no le braccia sabato e dome-' 
nica. ' ••••-• '".-•' •• . . • • ' " • • 

Assieme a queste due cate-
gorie gia da tempo stanno lot-
tando le maestranze della Unio-
ne Fiammiferi che da piu di 
uh mese danno vita a scioperi 
articolati che vedono una lar-
ghissima partecipazione dei la
voratori. •-•.•:• 

Gli operai del legno nello 
stendere le loro rivendicazioni 
partono da tin csame accurato 
della realta: a Pisa viene pro-
dotto il 40 per cento di tutti 
i mobili fabbricati in Toscana. 
la produzione media annua per 
ogni operaio addetto al settore 
e di 3 milioni di tire, la piu 
alta della Toscana. in 10 anni 
si e registrato il raddoppio dei 
lavoratori restando invariato :1 
numero delle aziende. permet-
tendo a queste un grande svi-

luppo in attrezzature . e capi
tate. ..•.-•• 

Per definire la condizione 
operaia bastera portare un solo 
dato: it ' salario netto mensile 
per un operaio qualificato e di 
41500 lire. Non crediamo sia 
necessario alcun commento sul
la validity di questa lotta che 
ha • al suo centro la richiesta 
di aumenti salarinli del 25 per 
cento. • il riconoscimento del 
sindacato nella fabbrica, un 
nuovo contratto provinciale . 

1 vetrai percepiscono un sa
lario piu alto ma senza dubbio 
del tutto insufficiente e non 
corrispondente alia alta produt-
t ivita . . . . - , • 

Proprio i vetrai gii.> da tempo 
conducono avanti una serie di 
battaglie che li ponyono ?.l cen
tro del movimento operaio e 
democratico provinciale Alia 
S Gobain. alia Vis ci si batte 
per: la , riduzione dell'orario di 
lavoro. per la revisione econo-
mica e normativa dei premi. 
per il diritto nl sindacato di 
entrare nella fabbrica in qup-
ste ' due grandi ' industrie che 
danno lavoro a oirtn 2n00 per-
sone I'operaio e sottoposto sem
pre piu ad un duro sfruttamen-
to mentre non vede riconosciuta 
in alcun modo la propria ca 
pacita professionale Alia Saint 
Gobain si pone !1 problema del
la revisione degli organici per 
che i- il vecchio - inquadramento 
non corrisponde piu alia realta 
della azienda. al posto che il 
lavoratore occupa E cosl alia 
Vis. dove neppure il vecchio 
contratto '• di lavoro viene ri-
spettato per quello che riguar 
da rinquadramen'.o: poche de
cine di lavoratori hanno la qua-
lifica di operai specializzati. 
mentre centinaia e centinaia 
pur svolgendo un lavoro qua
lificato sono classificati come 
manovalt 

Alessandro Cardulli 

Taranto delude 
le speranze dc 

nel famoso «polo 
di sviluppo» 

II PCI ha chiesto la convocazione urgente del Consiglio comunale 

crisi 
centro 
Con le dimissioni degli assessori so
cialisti e crollata una formula politico 

a Bari 

Dal nostro : corrispondente 
BARI, 17. 

Il gruppo consiliare eo
munista ha chiesto la con
vocazione urgente del Con
siglio comunale per giun-
gere ad una soluzione de-
mocratica della crisi della 
Giunta di centro-sinistra, 
a seguito d«lle dimissioni 
degli assessori socialisti, 
che risalgono ai primi del-
l'aprile scorso, e accettate 
dal Consiglio comunale nel 
corso dell'ultima riunione 
precedente al voto del 
28 aprile. .-
- Con le dimissioni degli. 
assessori socialisti vennero 
cosi a mancare non soltan-
to • alcuni membri della 
Giunta di centro-sinistra. 
ma anche e soprattutto una 
formula politica. Venne 
cioe meno una Giunta che 
aveva rappresentato il ri-
sultato di una convergenza 
di forze politiche sulla 
quale si era raccolta una 
maggioranza nella riunio
ne del Consiglio comunale 
di Bari del 5 settembre '62. 

Queste dimissioni apri-
rono una crisi che oggi la 
DC vuole ancora - eludere 
nonostante che sia trascor-
so piu di un mese. Si con-
tinua cosi a mantenere in 
vita una Giunta che espri-
me soltanto i gruppi consi-
liari della DC, PSDI e del 
PRI e cioe rappresentante 
Tespressione di solo una 
minoranza. Una realta che 
fu dimostrata nel corsadel-
1'ultima seduta consiliare 
quando la Giunta non pote 
proseguire i suoi lavori 
perche priva di una mag
gioranza. 

Quali sono per Bari le 
conseguenze di questa stasi 
amministrativa e facile ri-
levarlo dal fatto che a 
tutfoggi non e stato anco
ra presentato il bilancio di 
previsione per il 1963 (sia
mo in un termine larga-
mente fuori da quello sta-
bilito dalia legge) per non 
pari a re di tutti i problemi 
di fondo che interessano lo 
sviluppo democratico delta 
citta che non trovano la 
loro soluzione nel Consi
glio comunale. 

Problemi che vanno da 
quelli urbanistici,' ai ser-
vizi pubblici - (che entro 
il 30 settembre dovranno 
essere realizzati secondo 
gli impegni programmatici 
della Giunta), a quelli della 
casa e deU'edilizia popola
re (che attendono ancora 
la presentazione al Consi
glio comunale del piano a 

norma della legge 187), a 
quelli della scuola, a quelli 
di •• una - programmazione 
economica democratica. Va 
ricordato che per quest'ul-
timo problema la Giunta 
procedette alia istituzione 
di un assessorato per. la 
programmazione." V ' 

Di fronte a tutti questi 
problemi, all'urgenza - di 
alcune decisioni la DC ba-
rese mantiene il piu asso-
luto silenzio. 
" La Giunta, minorata de

gli assessori socialisti, con-
tinua a r iunirs iper prov-
vedimenti di ordinarissima 
amministrazione V consape-
vole di non avere una mag--
gioranza per operare scelte 
di fondo, continuando pero 
la DC a sfruttare sino in; 
fondo le proprie posizioni 
di monopolio del sottogo-. 
verno come ha dimostrato 
la recente campagna elet-
torale, quando il Comune 
fu messo a disposizione 
della DC per il comizio di 
Moro e il personale del 
Policlinico (il cui presi-
dente e eletto dal Consiglio 
comunale) venne costretto 
a satire sui pullman per 
far folia ai girj elettorali 
del segretario nazionale 
della DC. 
. Restano insoluti e tutti 

aperti - i problemi di Bari 
la cui soluzione puo; av-
viarsi con un rinnovamen-
to democratico della citta. 

Foggia 

Oggi riunione 
per la crisi 

alia Provincia 

Catanzaro: 
e morto il 

senatore Femia 
CATANZARO. 17. 

Vivo cordoglio ha suscltato 
la notizia della morte del sena
tore socialista aw. Giuseppe 
Femia. awenuta ieri sera men
tre veniva trasportato. con ura 
autolettiga. da Catanzaro a 
Locri. -

Alia famiglia. U * compagno 
Cinanni. a nome dei comunisti 
catanzaresi ha inviato un tele-
gramma di cordoglio. Altri te-
legrammJ sono stati inviati alia 
Federazione del PSI di Reggio 
Calabria 

n senatore Femia era stato 
eletto. per la prima volta. in 
queste elezioni. nel collegio di 
Locri. riportando 16810 voti. 

Al senatore Femia succfrdera. 
a Palazzo Madama. il primo dei 
non eletti del PSI: il prof. VJn-
cenzo Morabito che ha ottenuto 
a Regglo Calabria, in quel col
legio. 20042 voti di prefcrenza. 
col 14,68 per cento. 

Dal nostro corrispondente 
FOGGIA, 17. 

La crisi al Consiglio 'pro
vinciate ' continua. Domani, 
sabato. alle ore 18, a Palazzo 
Dogana il Consiglio provin
ciate si riunira in seconda 
convocazione per eleggere il 
presidente e la Giunta. 

La precedente seduta, svol-
tasi • lunedi scorso, non • ha 
dato, infatti, alcun esito po-
sitivo. Sul compagno Moretti 
del PSI sono affluiti, alia se-
c.onda votazione, i voti del 
PCI e un voto della destra, 
non '•• richiesto, riportando 
cosi 15 voti (11 PCI, 3 PSI, 
I destra). Di contro Vex pre
sidente aw. Gabriele Consi-

2lio, otteneva 13 voti, avendo 
i destra convogliato 2 det 

suoi voti insieme ai died 
democristiani e all'unico so-
cialdemocratlco. su qutl no-
minativo. 

La situazione, quindi, e 
quanto mai confusa, caratte-
rizzata dal fatto che i voti 
espressi non erano dati in 
base ad accordi precisi tra i 
gruppi rappresentati. La DC 
ha riproposto un centro sini
stra il quale, se condiviso dai 
soctalisti e dal socialdemo-
cratico raccoglierebbe 14 voti. 
II PSDI ha confermato il suo 
atteggiamento a • favore di 
una Giunta minoritaria di 
centro sinistra, mentre il PSI 
si pronunciava genericamen-
te per una soluzione da ricer-
carsi, come si e espresso il 
compagno Moretti, nell'arco 
DC-PCI. Una tale proposta 
che non pud non gtudicarsi 
positiva in tinea teorica ri-
sultava, perd, una semplice 
dichiarazione quando di fron. 
te al diniego della DC e del 
PSDI a seguire il PSI su que
sta strada, lo stesso PSI non 
arrioava a una precisa scelta 
di responsabilita, nel senso 
di accettare o I'inoifo del la 
DC a formare un centro sini
stra o quello del PCI volto a 
comporre una Giunta anche 
essa minoritaria di sinistra. 

E' chiaro che le cose non 

possono restore al punto in 
cui' sono state lasciate dal 
giorno della crisi. E' neces
sario che responsabilmente it 
problema delta Provincia sia 
visto nel senso di accordi ba-
sati su scelte programmati-
chn e su scelte politiche di 
governo. It PCI, a questo 
proposito. ha avuto la massi-
ma chiarezza: per evitare la 
gestione commissariale biso-
gna uscire dalle formulazio-
ni generiche assumendo cia 
scuno le proprie responsabi
lita. denunciare il tentativo 
di ', esclusioni aprioristiche 
verso la maggiore forza che 
ora e rappresentato al Con
siglio provinciale e che e il 
PCI, giungere a una soluzio
ne che sia la piu rappresen
tativo • possibile • delfe forze 
che si battono per una pro
grammazione democratica, 
antimonopolistica. di svilup
po dell'economia provinciale 
e regionale. 

Il PCI nella seduta di do
mani non manchera di assu 
mersi le responsabilita neces 
sarie perche si esca dall'equl 
voco e se si vuole si arrivi 
ad una soluzione positiva 
della crisi che da oltre due 
mesi investe il Consiglio nro-
vinciale. 

Le posizioni che i parlitt 
esprimeranno saranno decisi 
vc agli effetti di una solu
zione o meno delta stessa cri
si, in quanto — come si e det 
to — si e gia alia seconda 
convocazione e il problema 
di accordi precisi di respon
sabilita dichiarate non e piu 
possibile rinciarlo, 

Una gestione commissaria
le farebbe solo it giuoco del
la DC la quale paventa la 
cventualita di un accordo 
PCI-PSI e non vuole che la 
Provincia torni. in vista del
le elezioni amminislratice 
del prossimo anno, geslita 
doi due partiti che gia furono 
per otto anni uniti net gover
no dell'organismo provin
ciate. 

Roberto Consiglio 

Dal nostro corrispondente 
TARANTO, 17. 

' 1 tarantini hanno respin-
to col loro voto la pretesa 
democristiana di benefleia-
re della «sconfltta» eomuni

sta che sarebbe < imman-
cabilmente > venuta dalla 
lungimiiante azione della 
DC a favore di Taranto e 

• del Mezzogiorno. • -> " 
'•I dati ' dimostrano, inve-
ce, che la DC, nel polo di 
sviluppo industriale di Ta
ranto, e riuscita- a mante
nere la precedente percen-
tuale profittando del calo 
dei voti monarchici e mis-
sini. mentre il PCI ha mi-
gliorato le sue posizioni. I 
tarantini hanno considera-
to nei giusti termini la po-

'sizione - della DC che me-
nava vanto unico dell'at-
tuazione della citta del po
lo di sviluppo industriale, 
avendo ben presente quan-
te lotte e quanti sacrifici 
sono occorsi ai lavoratori, 
prima per • difendere Tin-
dustria esistente e poi per 
p o n e l'esigenza delTinter-
vento statale per l'indu-
strializzazione del Mezzo
giorno. '•""." 

Ma cio che piu conta e 
che l'aumento della pre-
senza eomunista a Taranto, 
citta e provincia, in con-
fronto alia stagnante po-
sizione della DC, sta a si-

, gnificare che ogni giofno- di 
piu si fa • strada nella co-
scienza dei" lavoratori ta
rantini l'esigenza di . indi-
rizzare l'attivita • del polo 
industriale nel -. quadro di 
una programmazione . de
mocratica che faccia avan-
zare . tutto Jl Mezzogiorno 
verso un, radicale e con-
creto rinnovamento delle 
sue strutture. 

Su questa esigenza ha 
fondato . la campagna elet-
torale il PCI e in questo 
polo di -sviluppo industria
le il partito eomunista ha 
guadagnato circa 8 tnila 
voti. E' andato avanti nel
la citta e nell'entroterra 
agricolo: il 28,3 per cento 
degli elettori tarantini ha 
votato eomunista con un 
aumento del 2,2 per cento 
rispetto • alle precedenti 
elezioni politiche. 

. . Gli operai, i braccianti ed 
i contadini tarantini hanno 
espresso un voto di classe, 
una scelta precisa sul pro-
gramma presentato dai co-

[ munisti. Cosi si spiega an
che l'insuccesso della DC 
che, partita baldanzosa ccn 
l'obiettivo di ' travolgere 

! tutto e tutti, ha dovuto re-
gistrare un calo provincia-

' le dello 0,1 per cento; si 
spiega anche la flessione 
del PSI dello 0,4 per cento 
su scala provinciale,^ ma 
sensibilmente piu accen-
tuato nelle ••• localita • dove 
operano • giunte locali di 
centro sinistra (a Taranto, 
ad esempio. 1'1,4 per cento 
in meno); si spiega lo squa-
gliamento ' dei monarchici 
(—6,8 per cento) e la ca-
lata del MSI (—1,4 per 
cento) che sono abbastan-
za piu rile van ti dell'aumen-
to Iiberale. 

L'insuccesso democristia-
no viene ad assumere carat-
teristiche di tipo particola 
re, le quali hanno prodotto 
seri sconvolgimenti all'in-
terno di questo partito, ta 
li da far rilasciare al neo-
segretario provinciale rab-
biose dichiarazioni all'indo 
mani del risultato elettora-
le e tali da costringere la 
stampa d.c. a prendersela 
con Pasolini, Antonioni, 
Sciascia, ecc. L'uomo nuovo 
della DC tarantina, il pre
sidente del consorzio del-
l'area di sviluppo industria 
le, dimessosi da segretario 
provinciale del partito per 

: assumere la carica parla 
men tare, l'uomo del < mira 
colo» del polo industriale. 
il prof. Mazzarino. membro 
del consiglio nazionale del
la DC, e stato trombato 
Con lui il famoso obietto-
re di coscienza del centro 
sinistra. Ton. Berry non e 
stato rieletto. r 

Sono stati eletti nella DC 
tarantina due fanfaniani, 
gli on.li Semeraro e Leo
ne, quest'ultimo prodigato-
si nella campagna elettora 
le a mettere sotto accusa. 
dietro veli paternalistic! - e 
strumentalistici che riaffer-
mano Tinganno di tutta la 
DC ai danni delle masse 
popolari, l'incapacita della 

•attuale classe dirigente, in 
i 15 anni di potere democri-

sliano, ad affronjare e ri-
solvere i problemi nodali 
del Mezzogiorno. Quanto 
mai accanita e stata l'accu-
sa contro le vecchie e im-
peranti strutture dello sta
to liberate per contrappor-
re quelle di un nuovo stato 
moderno. cristiano, dimen-
ticando nel contempo che 
proprio la DC, tutta la DC, 
sinistri e destri. fanfaniani 
e dorotei, si sono sorviti 
delle vecchie strutture sta-
tali per mantenere integro 

iil loro monopolio di potere, 
per dare al Paese gli scan-
dali di Fiumicino, dei bah-
chieri di Dio. di Mastrella, 
della Federconsorzi e per 
dare a Taranto quelli c'.el-
l'appalto della nettezza ur-
bana. della speculazione 
edilizia con la violazione 
del Pian0 Regolatore. delle 
spese mai deliberate dagli 
organi competenti. 

Anche alia luce di que
sto orientamento della DC 
viene fuori tuttavia con 
maggiore evidenza il .voto 
a sinistra espresso daU'elet-
torato tarantino. Alcuni e-
.lementi di dettaglio, ' rica-
•vabili. nelle diverse • zone 
della citta da una parte,. e 
dairaltra in tutto l'arco 
della provincia, dicono an
cora e meglio deU'allarga-
mento dell.'infliienza eomu
nista fra operai e contadi
ni, mentre' pongono; al no-

Hgtro' partito lar neeessita di 
approfondire il discorso e 
aumentare la- sua- capacita 
di • penetrazione : nel ceto 
medio urbano. 

I 3.000 voti ' conquistati 
dal PCI nel centro u,rbano 
vengonp ' dalle zone perife-
riche, dal rionev Tamburi 
e dal rione Corvisea, che 
stanno a caratterizzare la 
formazione di una «cintu-
ra > operaia della citta con 
il rispettivo aumento in per-
cehtuale del 6 e 0,8 per cen
to e in voti di 1.311 e 792. 
Vengono da una zona del 
rione operaio Tre Carrare 
passata dal 20,9 al 25.1 per 
cento e dalle zone perife-
riche operaio-contadine del

le borgate di Statte e Tal-
sano, con il - rispettivo au
mento , percentuale del 5,4 
e 2,7. : Non trascurabile e 
altresi il passo in - avanti 
nella zona rossa >della-cit
ta vecchia, rappresentato 
da un buon 4 per cenio. 

II voto contadino, preso 
a se, nelle zone piu omo-
genee, dice ancora piu chia-
ramente dell'adesione po
polare al partito eomuni
sta. della condanna della 
politica della Democrazm 
Cristiana che per attutire 
gli avvertibili colpi andava 
promettendo Tapertura dl 
industrie in tutti i comuni 
agricoli. Il voto contadino, 
come quello operaio. e sta
to un voto cosciente, detta-
to da una scelta precisa. 
Non e stato il voto soltanto 
protestatario come qualcn-
no vorrebbe far credere; 
un voto protestatario e in-
farcito di una buona dose 
di demagogia si e visto a 
favore della concentrazione 
rurale (centri di azione a-
eraria alleati con gruppi di 
destra), che ha raccolto co
munque ben misera cosa. 

Piii che 1c considerazio-
ni. sono le cifre ad argo-
mentare un ragionamento 
di cui anche le considera
tion! fanno parte. Le la-
sciamo ancor piu trarre a 
chi con noi esamina il bal-
zo del PCI nella quasi to
talita delle 27 localita agri-
cole della provincia: Ave-
trana +3 ,2 per cento. Ca-
rosino + 8,6, Crispiano 
+ 1.4. Faggiano +9.7, Grot-
taglie +1.9, Laterza +1 .3 , 
Leporano +4.7, ' Lizzano 
+ 9.2, Manduria +4,5, Mar
tina Franca +7,4. Maruggio 
+ 3.0. Massafra +3.4. MOM-
teiasi +15.1. Montemesola 
+ 4.4. Monleparano +3.9. 
Mottola + 6,0. Palagianello 
+ 4,7. Palagiano +11.9. Pnl-
sano +9.3, Roccaforzata 
+ 0.3. San Giorgio + 3,9, 
San Marzano +2,8. Torri-
cella +9.7. . 

Una chiara scelta opt-
raia e contadina, dunque, 
in provincia' di Taranto. 
Una scelta di classe, un vo
to per l'unita della classe 
operaia e dei contadini. 
Cid evidentemente. non PM-
me i comunisti. localita per 
localita. sezione per SCZKV 
ne, dal valuta re piu profon-
dnmente l'adcsione popol.n-
re. , 

Eneide D'lppolito 
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